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TRIBUNA CO 
Verso il XIII Congresso del Partito comunista italiano 

Per una 
alternativa 
alia ristrut-
turazione 
monopolistica 

Si pub dire che il processo di 
internazionalizzazione dell'econo-
mia italiana e stato un elemento 
fondamentale del nostro sviluppo. 
La nostra borghesia, come ha cer-
cato all'estero la protezione milita-
re per assicurare il proprio domi-
nio, cosi ha cercato il senso dello 
sviluppo operando sempre in una 
posizione subordlnata, accettando 
una divisione del lavoro subordina-
ta, imitando il progresso tecnico 
altrui con una bilancia dei paga-
menti tecnologici disastrosa, for-
nendo ai paesi ricchi risorse in uo-
mlni e in capitate. 

Possono bastare alcuni dati: og
gi il tasso di occupazione in Italia 
e del 34,5 per cento (cioe solo 34 
persone su cento abitanti sono oc-
cupate contro la media comunita-
ria del 39,3 per cento e un massimo 
della Germania occidentale di qua
si il 44 per cento). II capitale dispo-
nibile per lavoratore occupato in 
Italia e poco piu della meta del-
la media comunitaria ed e meno 
della meta del capitale disponibile 
per il lavoratore tedesco. Nessuna 
regione italiana, neppure la piu ric-
ca, la Lombardia, supera come red-
dito pro capite la media comunita
ria, mentre nessuna regione tede-
sea, neanche la piu povera, e in-
feriore e via di seguito. Cioe tut-
te le nostre regloni si trovano sot-
to la linea media, tutte quelle te 
desche al di sopra. 

Le distanze sono quindi grandi. 
Ma il fatto piu rilevante e che ten-
dono ad aumentare. 

Per l'ltalia nel suo complesso, sia 
pure con differenze fra regioni, si 
e quindi messo in moto un proces
so di marginalizzazione nell'ambi-
to del MEC simile a quello, po-
tremmo dire, che si e verificato 
per il Mezzogiorno alia costituzio-
ne dell'unita d'ltalia. 

Naturalmente la classe dirigen-
te non accetta di essere sconfitta 
dalla evidenza delle cose ma solo 
attraverso una battaglia politica e 
cerca, sia pure nelle condizioni 
strutturalmente pessime in cui si 
trova rispetto ai suoi concorrenti 
esteri, di ristabilire su nuove ba-
si il suo dominio e nuove premes-
se di sviluppo. Si pub dire che es-
sa stia ristrutturando la sua base 
di partenza. Ci sembra che le linee 
principali della manovra siano le 
seguenti: 

1) AU'interno: svalutazione del 
capitale con espropriazione dei piu 
deboli e con concentrazione del ca
pitale nelle mani dei piu forti, 
ricorrendo al denaro pubblico e 
alia finanza internazionale. In que-
sto senso e molto utile il mercato 
dell'eurodollaro che e unicamente 
regolato dai privati. Esempio ti-
pico: operazione Montedison; ma 
il fenomeno e molto piu generaliz-
zato. Si pensi che da tempo non 
succede in Italia nulla di rilevante 
per quanto riguarda gli investimen-
ti materiali per la produzione, men
tre insensissima e 1'attivita di ma
novra finanziaria e di speculazio-
ne. Non cito i casi a tutti noti. 
Continui passaggi di pacchetti a-
zionari in cui si giocano la possi
bility di lavoro di migliaia di la-
voratori. Milano e il centro di que-
ste attivita come massimo centro 
finanziario in Italia. 

Le stesse imprese multinazionah 
di origine americana non interven-
gono in Italia per investimenti di-
retti per la produzione ma preva-
lentemente per acquisti a basso 
prezzo di imprese esistenti in cat-
tive condizioni finanziarie che poi 
tengono o rivendono a seconda del
le circostanze. Anche le multinazio
nah non vengono in Italia per pro-
durre ma prevalentemente per spe-
culare, basta talora la minaccia di 
un intervento per farsi pagare per 
non farlo. Gli investimenti diretti 
a carattere produttivo vengon fat-
ti generalmente altrove, in Belgio, 
Germania Oca, Francia, Scandina
via dove i salari non sono certo in-

' feriori a quelli italiani. 
Basti pensare all'andamento dei 

valori nelle borse italiane, alle spe-
culazioni che vi si svolgono e alia 
rovina di decine, centmaia di mi-

' gliaia di risparmiatori che ancora 
credono che l'origine dei loro ma-
lanni siano gli eccessivi salari dei 
lavoratori. Come, d'altra parte, que-
sti ultimi credono che le loro diffi-
colta e ristrettezze derivino dagli 
eccessivi dividendi distribuiti. 

Quindi, all'interno, svalutazione 
del capitale e concentrazione con 
diminuzione deH'occupazione e 
quindi creazione di una base per 
pressioni sui lavoratori per far pa
gare loro una larga parte della 
crisi. Non tutta, perche un'altra 
parte e scaricata sui risparmiatori 
e piccoli proprietari. 

2) All'csterno. Passaggio dalla 
' Unione doganale all'unione mone-

taria, cioe creazione di vincoli e-
sterni quali la necessita di mante-

Con I'edixione odierna, « Tr i -
buna congressuale > cessa le 
pubblicazioni in otfemperanza ai 
tempi operativi dell'organizza-
zione del X I I I Congresso. La 
Commissione per i materiali con-
gressuali e c I'Unita » ringrazia-
no i numerosi compagni inter-
venuti e coloro i cui elaborati 
non sono stati pubblicati per ra-
gioni di spazio per II prezioso 
apporto recato all'approfondi-
mento della nostra analisi e 
della llnea politica del partito. 

nere determinati rapporti di cam-
bio fra le diverse monete comuni-
tarie per Imporre politiche econo 
miche dettate dall'esterno e non 
piii discutiblli a livello nazionale. 

Praticamente la Banca d'ltalia 
trasferirebbe a livello comunitario 
la sede delle sue decision!. L'equi-
librio monetario determinato da 
gli interessi dei piii forti divente 
rebbe direttiva di politica econo-
mica per l'ltalia senza possibility 
di scelta e di controllo interni li-
mitando ovviamente la possibility 
di trasformazioni sociali e la pos 
sibilita stessa di realizzare una po 
litica di via italiana al socialismo. 

Nel presentare la nostra alterna
tiva con un nuovo tipo di sviluppo 
attraverso la creazione di una ba
se adeguata di alleanze, credo che 
si debbono tenere present! anche 
questi elementi e principalmente: 

La sottocapitalizzazione del pae 
se e un fenomeno oggettivo stori-
camente determinato al quale un 
tipo di sviluppo progressista deve 
porre rimedio con uno sforzo di ac 
cumulazione particolarmente in-
tenso e da operare in condizioni di 
economia mista ed aperta. Non do-
vremo investire relativamente mol
to di piii degh altri paesi industria-
lizzati particolarmente nella produ
zione e per bisogni sociali senza 
ricorrere a forme di accumulazio-
ne forzata. 

Per la mobilitazione delle risor
se noi dovremo essere capaci di 
manovrare il sistema finanziario e 
creditizio a favore di un nuovo ti
po di sviluppo, non considerando 
questi strumenti come affare del
la classe avversaria poiche essi so
no essenziali per qualsiasi tipo di 
societa e decisivi in una economia 
mista. 

II problema di fondo sara di di-
rigere lo sviluppo secondo scelte 
democraticamente determinate ne-
gli interessi dei lavoratori e mo-
bihtando a questi effetti - tutte le 
risorse disponibili in una econo
mia mista e usando tutti gli stru
menti che secoli di sviluppo hanno 
creato e che l'attuale classe diri-
gente non e piii in grado di usare 
se non per scopi speculative A que
sti effetti sarebbe gia fin da ora 
opportuno non considerare un av-
versario di classe chi investe il pro 
prio denaro, per cifre spesso mol
to modeste, in azioni, obbligazioni, 
o comunque valori mobiliari spin-
gendolo in tal modo tra le braccia 
di quelli stessi che lo hanno de-
rubato ma che si atteggiano oggi 
a suoi salvatori scaricando la re-
sponsabilita della loro inettitudine 
sui lavoratori dipendenti. 

Verso 1'esterno bisogna conside
rare il processo di integrazione co
me un processo oggettivamente ne-
cessario per la internazionalizzazio
ne delle forze produttive e per il 
loro sviluppo. Si tratta di control-
larlo, condizionarlo, e tradurlo in 
termini favorevoli ai lavoratori. 

Come per la ristrutturazione in
terna cosi per la integrazione e-
sterna una nostra assenza e In-
compatibile con la nostra respon-
sabilita di nuova classe dirigente 
e si risolverebbe inevitabilmente a 
danno di tutto il popolo italiano. 

Silvio Leonardi 
Milano 

Lotta 
di classe 
e difesa 
della salute 

Non realizzare la riforma sanita
ria ormai e fuori da ogni logica, non 
solo da quella che prefigura un si
stema di rapporti sociali ed econo-
mici strutturalmente diversi, ma 
anche dalla piii banale logica di 
modernizzazione dell'attuale si
stema. 

Naturalmente dovra sempre te-
nersi presente, per evitare il rischio 
di proporre elementi di mistificazio-
ne della realta, che la riforma non 
potra limitarsi a riordinare formal-
mente gli attuali strumenti, dimo-
stratisi non piii idonei al loro com
pito; una riforma pub essere con 
siderata tale solo se e capace di 
provceare una reazione soggettiva 
nei lavoratori, giacche non sono 
sufficienti nuove norme per tra-
sformare la societa; assieme ad es 
se e necessaria la presa di coscien-
za del nuovo «valore», che tali 
norme contengono, o meglio per il 
quale nuove norme vengono propo 
ste. E' un « atteggiamento » antro 
pologico, che nel caso specifico si 
identifica come modo di essere del
la coscienza sanitaria dei lavoratori 
e dei cittadini tutti di fronte alia 
realta. 

E' necessario quindi che il pro
blema della salute venga sempre 
piii dibattuto dalla classe operaia, 
perche esso maturi in ognuno anzi-
tutto come concetto di protezione 
attiva della salute. Cib implica una 
prima presa di coscienza del fat
to, che se e vero che l'ambiente 
condiziona l'uomo, e altrettanto ve
ro che l'liomo, condizionando l'am
biente, alia fine condiziona se 
stesso. 

Ne segue che il lavoratore do
vra porsi di fronte all'ambiente e 
a se stesso in maniera totale. Di 
fronte all'ambiente naturale (eco-
Iogia, inquinamento, ecc) , urbani-
stico (spazi verdi, trasporti, rumo 
ri, ecc) , di lavoro (infortuni, ma-
lattie professional!, ritmi, ecc) , so 
ciale (protezione dell'infanzia, as-
sistenza agli anziani, edilizia sco-
lastica, attrezzature sportive, ser-
vizi sanitari in genere, ecc) ; di 
fronte a se stesso, nell'identiflca-
zione di quei comportamenti per
sonal], che devono essere idonei al-
l'igiene fisica e mentale: alimenta-
zione, esercizi flsici, riposo, attivi
ta sessuale, uso di medicine, con-
trolli sanitari preventivi, rapporti 
sociali ecc. 

\ 
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CONTRO \ 

i 

Leo Guida: « Tutti contro il mostro » 

Solo cosi il concetto della prote 
zione attiva della salute, pervenuto 
ad un adeguato livello conoscitivo, 
potra confluire nell'insieme di tut
ta un'analisi, che, mettendo ulte-
riormente in luce i modi di produ 
zione capitalistica, consentira lo 
orientamento pratico della lotta. 
Sotto questo prorilo mi pare che 
la struttura di base del servizio 
sanitario nazionale, identificata nel-
l'unita sanitaria locale, acquisti una 
diversa dimensione, o quanto me
no cominci ad acquisire lineamen-
ti piii reali. 

A questo punto si deve introdur 
re un secondo momento, che mi 
pare altrettanto importante del 
precedente: esso e rappresentato 
dal concetto della partecipazione 
alia -gestione delle strutture propo-
ste per il servizio sanitario na
zionale. 

La partecipazione alia gestione, 
introducendo un modo nuovo nel 
rapporto fra uomo e struttura, ha 
implicanze molteplici. Mi limiterb 
a sottolinearne una, che mi pare 
particolarmente pertinente: la par
tecipazione alia gestione nella ri
forma sanitaria implichera, per 
l'attuale classe medica, l'acquisi-
zione necessaria della nozione so-
ciale del lavoro, che si pone come 
momento strumentale dell'organiz-1 
zazione della societa, con caratteri-
stiche quindi tecniche e funzionali, 
rifiutando ogni conservazione e 
nuova suggestione di tipo o gerar-
chico o di classe. 

Biassumendo brevemente: una ri 
forma sanitaria corretta deve pre-
vedere contemporaneamente una 
presa di coscienza particolare dei 
problemi della salute, una proposta 
delle strutture operative, un'indi-
cazione sulla gestione partecipati-
va delle medesime, 

E ' necessario che i lavoratori di-
battano e prendano conoscenza, 
anche sui piano tecnico, di che 
cosa sia 1'unita sanitaria locale, 
quali sono gli strumenti ed i mezzi 
che dovra realmente utilizzare, co
me dovra essere congegnata la ge
stione democratica della stessa; 
che cosa, in uomini, strumenti e 
mezzi economici bisogna buttarvi 
dentro perche svolga la sua fun-
zione ed infine come si deve ope
rare per fare medicina preventi-
va, curativa e riabilitativa. 

Solo attraverso questo momento 
conoscitivo, sara possibile realizza
re la metodologia di lotta e otte-
nere la saldatura tra la lotta e 
la legislazione. Se cosi non si fa-
cesse si correrebbe il rischio reale 
di avere ad un certo punto nuove 
strutture, che, pur regolamentate 
da nuove norme, non si saprebbe 
come far funzionare: i lavoratori e 
tutti i cittadini si troverebbero di 
fronte, nel migliore dei casi, ad una 
rappresentazione formale del desi-
derabile e, nel peggiore, di fronte 
ad una razionalizzazione della pro
pria condizione. 

Si correrebbe il rischio che an
cora una volta gli utenti di una 
struttura vengano considerati esclu-
si dal sistema funzionale attivo 
e quindi considerati strumental-
mente rispetto alia funzione e non 
ragione primaria della funzione. 

Leonida Cenciotti 
Cesercn 

Rivoluzione 
nazionale 
nel Terzo 
mondo 

Credo che sulla politica generale 
del nostro Partito a sostegno dei 
popoli oppressi siamo tutti d'ac-
cordo. Su alcuni punti, tuttavia, 
sussistono disinformazioni ed esi-
tazioni. 

1 \ Prendiamo ad esempio la que-
" stione del BanglaDesh. Su 

I'Unita e su Rinascita, abbiamo let-
to lunghi articoli sulle posizioni e 
i conflitti tra grandi potenze, densi 
di dubbi non metodici e di svarlate 
ipotesi, che non si sono poi av-
verate, suH'azione o la reazione del-
lTJrss, degli Usa o della Cina. Ma 
troppo spesso non vi si faceva nep
pure parola della questione es-
senziale, la questione nazionale. Per 

quale mai ragione il popolo di que
sto paese, che con i popoli del Pa
kistan ha un unico legame, quello 
sempre meno effettivo della reli-
gione, ma che, situato a 1.700 km 
di distanza, e diverso per la sto 
ria, la lingua, gli interessi econo 
mici, la cultura, ed e per giunta 
di un quinto piii numeroso, do 
vrebbe sottostare all'oppressione 
de! regime di Islamabad? Alle ul 
time elezioni, il partito dell'indi 
pendenza, la Lega Awami, aveva ot-
tenuto nell'Est 167 seggi su 169, ' 
una maggioranza tale da avere il 
diritto di governare l'intero Paki 
stan! Al suo successo si e risposto 
con una spietata repressione. Non 
si pub scrivere sui BanglaDesh ta-
cendo dei 10 milioni di profughi co-
stretti a rifugiarsi in India, affron 
tando, per scampare alia repressio 
ne, la fame, le epidemie, l'abbando 
no della casa e spesso inevitabilmen 
te di parte della famiglia. 

Questi fatti non solo sono essen 
ziali per la comprensione del pro
blema, di cui costituiscono il noc 
ciolo; ma forniscono anche il crite-
rio di giudizio sulla politica delle 
grandi potenze. Non possiamo ade-
guarci agli schemi pretenziosi di 
una realpolitik, giustificatrice del-
1'oppressione nazionale, del colonia 
lismo e delle guerre, e che nella 
storia si e sempre rivelata cosi po 
co realistica da subire disfatte su 
disfatte..Non possiamo porre sullo 
stesso piano chi ha sostenuto il 
Bangla-Desh e chi sostiene il regi 
me reazionario del Pakistan, crea 
to daH'imperialismo britannico per 
i propri fini di divisione, e che si e 
comportato come 1'Israele del sub-
continente indiano e del mondo 
musulmano. Del resto, se e vero 
che un popolo che ne opprime un 
altro non pub essere libero, solo la 
liberazione del BanglaDesh con 
sentira al Pakistan uno sviluppo 
democratico. 

Noi abbiamo giustamente criti-
cato la politica dellTJRSS nei con
front della Cecoslovacchia; ragion 
di piii per rilevare la giustezza della 
posizione dellTJRSS nelia questione 
del BanglaDesh (come nella que
stione del Medio Oriente); e attac 
care piii vivamente la politica pro 
vocatoria degli Stati Uniti, e sotto
linearne il fallimento. E dovevamo 
piii chiaramente mostrare le con-
traddizioni per cui la Cina si e tro-
vata sospinta a intervenire, fortuna-
tamente solo sui piano diplomatico, 
contro il popolo oppresso del Ban 
gla-Desh, al fianco degli Stati Uniti 
(altro che coesistenza pacifica) in 
un'azione di tipo colonialista. 

0\ Anche sui problema del Medio 
^ Oriente, si notano qua e la 

delle incertezze. Non tutti si ren 
dono conto che nello spazio tra 
l'Egitto, l 'lraq e la Turchia si e 
formata nel corso dei secoli una 
nazione araba (forse la piii araba, 
di quasi 12 milioni cu aouanti), mi 
portante per posizione geografica, 
per funzione economica e per l suoi 
apporti alia cultura mondiale. Gli 
imperialism! britannico e francese 
l'hanno divisa, dopo il 1918, e non 
sara facile superare questa pur ar 
tificiale e recente divisione, in quat 
tro Stati allora dipendenti Siria, 
Libano, Giordania, Palestina. II co 
lonialismo e crollato; ma il popolo 
della Palestina e stato nella sua 
grande maggioranza cacciato dalla 
sua terra. II PCI ha preso posizio 
ne per la giusta rivendicazione del 
la Resistenza palestinese: il ritorno 
dei profughi. Non si tratta dunque, 
come vuol far credere la propagan
da reazionaria, di cacciare a loro 
volta gli israeliani dalla terra in cui 
si sono venuti a trovare non sem 
pre con l'intenzione di servire l'im 
perialismo e per libera volonta, ma 
o per disperazione, o per inganno, 
o, circa la meta oramai, per na 
scita; ma della creazione di uno 
Stato democratico palestinese, nel 
quale arabi e israeliani possano 
convivere democraticamente (e 
piii chiaro di tutti, in proposito, e 
il programma di Al Fatah). 

II problema non e semplice, per 
1'intrusione dell'imperialismo, prima 
britannico, oggi americano, a so
stegno dei reazionari e razzisti go 
vernanti israeliani, i quali persisto-
no nel rifiutare lo sgombero dei 
territori occupati e la mediazione 
Jarring. Vi e poi da tener conto 
delle necessita nazionali degli Stati 
coinvolti nella lotta la Siria, il Li
bano, la Giordania, e soprattutto 
l'Egitto, che, paese^hiave del mon

do di civilta araba nel Medio O-
riente, ha una parte declsiva nel 
conflltto e ne subisce gravi conse-
guenze economiche, prime fra tut
te la chiusura del canale di Suez 
e l'occupazione del Sinai e dei suoi 
pozzi di petrolio. La tragica situa-
zione del popolo palestinese e an
cora aggravata dalla repressione 
del re giordano. 

Pur rafforzando 11 nostro appog 
gio alia Resistenza palestinese per -
il raggiungimento del suo obiet 
tivo finale, 11 solo storicamente giu-
sto, dobblamo prevedere degli 
obiettivi intermedi. Le rivoluzioni 
non attuano i loro obiettivi fina-
li in un solo giorno: l'Egitto si e 
liberato per gradi, la Tunisia at
traverso il compromesso Mendes-
France, l'Algeria attraverso gli ac-
cordi di Evian, anch'essi un com 
promesso. Dobbiamo appoggiare 
msieme e la lotta per gli obietti
vi finali dei palestinesi, e quella 
per gli inevitabili obiettivi interme 
di, se vogliamo rendere il nostro 
appoggio piii concrete piii efficace. 
Q\ Dobbiamo anche, mi pare, ap 

' poggiare piii risolutamente la 
tendenza delle nazioni dl civilta a 
raba, assai piu vicine tra loro di 
quanto lo siano le nazioni di lin 
gue neolatine, o germaniche, o sia 
ve, e federarsi in un Maghreb o un 
Mashreq, per motivi profondi, ra-
dicati nella storia, che trascendono 
le considerazioni gia di per s6 suf
ficienti, quali la creazione di uno 
o due mercati comuni, necessari al 
loro decollo industriale, l'elabora-
zione di una politica unica per la 
ripresa della risorsa fondamentale 
del petrolio, contro i piii forti e 
reazionari monopoli del mondo, ecc 
A\ E, per finire, capita troppo 

' spesso di udire giudizi som-
mari sui paesi di recente liberati: 
questo non sviluppa abbastanza la 
autogestione, quello non naziona 
lizza l'industria, un terzo non ha at-
tuato la riforma agraria (come se 
fosse impresa facile!), un quarto 
ha il torto di trattare con i due 
campi, un quinto quello di non 
condurre una lotta armata, ecc. 
Giudizi frettolosi, che andrebbero 
sostituiti da uno studio piii appro-
fondito delle condizioni reali di 
questi paesi. 

Loris Gallico 
Roma 

Unitd 
sindacale 
e riforma 
della scuola 

Un tema assai ricorrente in tutta 
la fase precongressuale finora svol-
tasi, e quello della valorizzazione 
della strategia delle riforme come 
lotta politica generale, articolata 
in grandi movimenti di massa col-
legati fra loro sia negli obiettivi 
intermedi, sia nella prospettiva di 
un ribaltamento dei rapporti di po-
tere e delle stesse strutture dello 
Stato. Anche la riforma della Scuo
la e dellTJniversita pub dunque 
liberare tutte le sue potenzialita 
rivoluzionarie se inquadrata in 
questo disegno generale. Conse-
guentemente anche la riforma del
la scuola va affrontata tenendo 
conto del suo rapporto con 1'avvia-
to processo di unificazione sinda
cale. 

Come intendono i cotnunisti ri-
cordare al sindacato di classe og 
gi, e a quello unitario domani, il 
compito di realizzare momenti sem
pre piii larghi di alleanza intorno 
alia battaglia per un rinnovamen-
to democratico dell'istruzione e di 
tutto il paese? Pur senza rinne 
gare le fondamentali differenze e 
autonomie tra partito e sindacato, 
e il caso di ribadire a questo pro
posito che la stessa decisione di 
organizzare docenti e non docenti 
nella CGIL tendeva consapevolmen 
te a superare la visione della scuo 
la come corpo separato dalla so 
cieta. Contemporaneamente si do 
veva portare tra i professori una 
parola nuova politica e organizza 
tiva, non limitata alia denuncia 
dell'insoddisfazione e del bisogno 
ma in grado di proporre subito 
un'alternativa di costruzione e di 
sviluppo delle strutture scolastichc 
e del loro contenuto culturale in 
un'ipotesi storica che ha nell'anti 
fascismo e nell'allargamento della 
democrazia 1 suoi referenti ideali. 
e nel programma di riforme della 
classe operaia i suoi referenti ma 
teriali. 

Rispettare e accrescere questo 
:ntreccio di temi e di rivendica 
7ioni e quindi il primo compito che 

si impone' al comunisti militantl 
nella CGILScuola. In vista della 
unlta sindacale, poi, occorrono so-
luzioni che al gusto dell'organlzza-
zione sui luogo di lavoro Saldino 
un consapevole intendimento poli
tico e, viceversa, alia direzione cen-
tralizzata sappiano far seguire Tar-
ticolazione di strutture capillari 
(come e il caso della sezlone sin
dacale di istituto). II piano su cui 
questa attivita deve correttamente 
collocarsi e certo quello di un re-
cupero della problematica anche 
settoriale e spicciola nella spinta 
per un allargamento del diritto al 
lavoro, alia qualificazione profes-
sionale e per un rafforzamento del
la democrazia anche con lingresso 
dei sindacati nel governo degli isti-
tuti e con la conquista contrattata 
dell'assemblea aperta durante le 
ore di lezione. 

Ma soprattutto i comunisti impe-
gnati nel lavoro sindacale della 
scuola devono tradurre in chiara 
iniziativa la coscienza ancora trop 
po spesso inespressa (e anche osteg-
giata da certe component! sindacali 
non della CGIL) che simili realiz-
zazioni dipendono dalla capacita di 
tutto il movimento di lotta popo-
lare di imporre al nostro Paese un 
tipo di sviluppo diverso ed una 
realta produttlva che neghi lo sfrut-
tamento capitalistico. Cib vuol dire 
che le stesse sezioni sindacali di 
istituto, prima ancora che si giun-
ga all'«unita organica», dovranno 
essere un elemento di costruzione 
e di dibattito permanente in seno 
alia categoria interessata: esse do
vranno anche eliminare le forme 
di disgregazione di quei ceti medl 

- (com'e il caso degli insegnanti) ai 
quali l'attuale assetto della societa 
promette solo una dequalificazio-
ne sociale e professionale, e in 
assenza di un intervento della clas
se operaia, un sicuro abbraccio con 
il corporativismo e con la reazione. 

Ma per realizzare queste som-
marie indicazioni, e necessaria una 
piii omogenea direzione nelle sedi 
periferiche del sindacato della scuo
la, e a tal fine possono contribuire 
i comunisti, in primo luogo por-
tando quotidianamente al centro 
del processo di unita sindacale il 
primato della politica, e cioe la di-
scussione sui grandi problemi e sui 
tipo di sviluppo. In secondo luogo 
essi devono sperimentare (o pro
porre di sperimentare), nuove for
me di intervento sindacale sui pro
blema della scuola che partano dal 
quartiere cittadino e dai comuni 
delle grandi province, e giungano 
in tutti i luoghi in cui una qua-
lificata domanda di riforma si con-
centri sui medesimo problema del
la scuola e sugli altri collegati-

Tenere presenti tutte le connes-
sioni che sia nella teoria, sia sui 
piano della pratica sociale e della 
lotta, si instaurano sull'intero arco 
delle strutture produttive del no
stro Paese, e infatti una fondamen
tale garanzia per vincere i rischi 
di settorialismo, per evitare di ri-
durre la riforma della scuola ad 
un mero aggiornamento culturale, 
e infine per riaffermare nella co
struzione dell'unita sindacale il 
principio essenziale da cui essa 
stessa deriva: l'esigenza cioe di 
raccogliere i lavoratori intorno ad 
una organizzazione comune e ad 
un fine comune di direzione, pur 
se specificato in diversi settori di 
intervento. 

Silvio Suopa 
del Comttafo Federale 

di Bnri 

// Partito 
fra gli 
emigrati 
alVestero 

CHARLEROI, marzo 
I problemi degli emigrati vanno 

inquadrati nella vita politica, eco
nomica e sociale sia dell'Italia che 
del paese che ci ospita. 

Per quanto riguarda l'ltalia, e 
evidente che i lavoratori emigrati e 
le loro famiglie seguono e sosten-
gono 1'azione che il PCI conduce in 
collaborazione con le altre forze 
democratiche e antifasciste per il 
rinnovamento democratico del 
Paese. Essi appoggiano la sempre 
piii solida unita che si va determi-
nando tra le forze del lavoro e i 
sindacati per le riforme, per l'oc
cupazione, per una crescita del sa-
lario reale, per assicurare maggior 
peso alia classe operaia nella fab 
brica e nella societa. 

I lavoratori aH'estero sanno che 
questa e anche la loro lotta. Bat-
tersi per una diversa destinazione 

degli investimenti significa infatti 
imporre una nuova politica econo
mica che blocchi l'esodo di massa 
del lavoratori italiani e favorisca 
il graduale rientro della manodo-
pera emigrata in tutti gli anni del 
dopoguerra. A questa nuova poli
tica si oppongono i dirigenti della 
DC ed e su di essi, sulla loro 
«svolta a destra», che ricade la 
plena responsabilita delle elezioni 
anticipate. 

In questo scontro, a cui i lavo
ratori all'estero sono vitalmente in-
teressati, un punto delicato e co-
stituito dalla mancata soluzione dei 
gravi problemi del Mezzogiorno, 
con il risultato del veriflcarsi di 
fatti eversivi, come a Reggio Ca
labria e aH'Aquila, di alcuni suc
cess! elettorali della destra fasci-
sta, mentre la situazione di arre-
tratezza economica continua a pro-
vocare un'emlgrazione di massa. 

Uno dei compiti che il XIII con
gresso si e posto, come viene In-
dicato anche dalla relazione del 
compagno Berlinguer al Comitato 
centrale, e quello di verificare lo 
stato del partito nel Sud e trovare 
le vie per assicurarne lo sviluppo. 
Nel dopoguerra l'organizzazione del 
partito ha conosciuto nel Mezzo
giorno un'espansione notevole. Og
gi in ogni provincia del Sud il par
tito e alia teita di grandi lotte. Tut
tavia permangono alcune carenze e 
difficolta di partecipazione attiva, 
di reclutamento, di direzione e di 
orientamento politico. 

Mi sembra che nel partito vi e 
stata una tendenza a impegnarsi di 
piii nelle regioni politicamente piii 
avanzate, dove le lotte degli ope-
rai incalzavano piii da vicino, piut-
tosto che nelle zone agricole e ar-
retrate, dove, con lo spopolamento 
prodotto dall'emigrazione di mas
sa, 1'azione contadina era piii dif
ficile da organizzare. 

II partito nel Mezzogiorno e sta
to da anni continuamente dissan-
guato dall'emigrazione all'estero e 
dai moltissimi trasferimenti al 
Nord. Tanti compagni e lavorato 
ri, trasferitisi nel Settentrione han
no rafforzato il partito e il movi
mento operaio in altre regioni di 
Italia. Ma con tutto cib la crisi 
dell'agricoltura italiana e le indica
zioni di lotta che ne derivano ri-
chiedono che il partito riprenda il 
suo impegno con lo stesso vigore 
degli anni addietro. Nel Mezzogior
no occorre avere piii sezioni che 
funzionino, una maggiore presen 
za delle federazioni e della dire
zione, una maggiore attenzione 
verso i dirigenti operai e contadi-
ni; occorre conferire con piii co-
raggio ad essi incarichi di partito, 
promuovendoli anche ad incarichi 
pubblici. 

Un'accentuata attenzione deve es
sere rivolta anche alle federazioni 
del partito costituite all'estero tra 
gli emigrati italiani. Tali federazio
ni possono svolgere un ruolo di pri
mo piano per rendere ancora piii 
attiva la collaborazione del PCI con 
i partiti fratelli dell'Europa occi
dentale, come auspica la relazione 
del compagno Berlinguer. 

In particolare la Federazione in 
Belgio deve avere una sua ricca 
azione politica, stabilendo maggiori 
contatti con le migliaia e migliaia 
di emigrati italiani. Deve condurre 
un'importante funzione democrati
ca a fianco delle altre organizza-
zioni democratiche italiane operanti 
in Belgio, come la FILEF e le ACLI; 
deve stabilire una piii stretta col
laborazione con il PC belga. 

La capacita politica e operativa 
della nostra federazione deve ere 
scere e qualificarsi. Dobbiamo co-
noscere meglio i vari problemi dei 
lavoratori italiani e delle loro fa
miglie, essere presenti nei luoghi 
di lavoro, nelle fabbriche, dove si 
incontrano decine e centinaia di 
operai italiani, parlare delle diffi
colta che incontrano, correggere le 
posizioni sbagliate che si manife-
stano (estremismo, moderatismo, 
astensionismo). Questo e possibile 
sulla base della tematica e sulle 
decisioni prese al nostro recente 
congresso. 

I lavoratori italiani hanno il di
ritto di votare per le Commission! 
di fabbrica e di essere eletti insie-
me ai lavoratori belgi. Gia abbia
mo compagni e amici eletti dele-
gati di fabbrica su presentazione 
della FGTB. Dobbiamo cercare 
questi compagni e amici, seguire 
con essi i problemi presenti sui 
luogo di lavoro, dare indicazioni 
per la loro soluzione, promuovere 
e favorire il dialogo tra lavoratori 
belgi e stranieri. Restando il piii 
possibile legati agli interessi dei 
lavoratori, e possibile arricchire 
con nuove e piii larghe vedute la 
linea di politica economica che 
nella fabbrica perseguono la FGTB 
e il Sindacato cristiano. 

Donato Del Galdo 
del C.F. del P.C.I. 

in Belgio 

Un'esperienza utile per la campagna elettorale 
GROSSETO. marzo 

Una delle attivita che talvol-
ta viene considerata puramente 
« pratica >. ma che invece costi-
tuisce un grande fatto politico, 
specialmente ora che entriamo 
nella campagna elettorale. e la 
diffusione della stampa del par
tito. Vorrei sottoporre all'atten-
zione dei compagni un'esperien-
za molto positiva fatta dalla no
stra federazione in questo cam-
po. esperienza che, nelle sezioni 
dove 6 stata attuata, ha deter
minato anche un balzo di qua
nta della loro attivita politica. 

Partendo dalla constatazione 
della grossa forbice esistente tra 
iscritti al partito e lettori del 
giomale. abbiamo anzitutto in-
dividuato le sezioni che, per for-
za organizzata e per collocazio-
ne socio economica meglio si pre-
stavano aU'esperimento. Abbia

mo chiesto ai lettori abituali del
la domenica se erano disposti a 
leggere I'Unita anche nel corso 
della settimana. nei giorni da es
si scelti (tenendo conto delle lo
ro possibilita economiche e del
la loro abitudine alia Iettura). 
Naturalmente non ci potevamo 

. accontentare della promessa che 
sarebbero andati ad acquistare 
il giornale aH'edicola, ma l'ab-
biamo fatto recapitare loro at
traverso i portalettere. 

La sezione tutta, dal segreta-
rio ai membri del CD. (ed an
che compagni con incarichi pub
blici) si sono assunti l'incarico 
di portare il giornale la dome
nica e nello stesso tempo di in-
cassare rimporto totale delle co-
pie che erano state recapitate 
nel corso della settimana. In tal 
modo e stato possibile anche 

mantenere quel contatto perma
nente con compagni e cittadini 
per discutere i te:ni e gli obiet
tivi che il giornale e 1'organn-
zazione locale di partito pongono. 

L'iniziativa 6 stata estesa al
ia maggioranza degli iscritti al . 
partito. arrivando a far diventa-
re lettori anche iscritti ad altri 
partiti. 

Cos! la nostra federazione, che 
conta 14.000 iscritti. ha fatto ab- , 
bonamenti per 14 milioni di lire, 
ma andando avanti con questa 
esperienza e non escludendo la 
possibilita di abbonare chi inten-
de pagare subito, siamo convin-
ti di superare i 20 milioni (obiet-
tivo che ci siamo posti nella 
campagna di abbonamento in 
corso). 

Paolo Ziviani 
del C.F. di Grossefe 


