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II dibattito sul 
Con la teduta dl lerl mat-

tlna, apertasl alle 9, ha pre-
•o II via II dlbaltlto sulla 
relatione del compagno Ber-
llnguer. Nell' ordine, hanno 
parlato I compagni: 

MAZZOLI 
Segretario Federazione 
di Frosinone 

> ' II forte movimento dl lotte 
per un dlverso sviluppo eco-
nomico e la plena occupazlo-
ne che e In atto da due an-
ni e mezzo nel Lazlo con con-
notatl nuovl e una netta di-

' scrlmlnante antlfasclsta inter-
. viene nella provincia di Fiosi-

none su una realta tutta par-
' tlcolare: 30 mlla operal, gio-
• vanl In gran parte, occupatl 
. in duecento fabbrlche e un 

lmprowlso sviluppo della sco-
v larita; ma, dl contro, 15 mlla 

disoccupati e oltre 5 mlla ope
ra! sotto cassa integrazione 
solo negli ultimi dieci mesl, 
cl6 che rlvela 11 crescente 
dualismo tra Roma e Lazio, e 
tra zone in cul opera la Cas
sa del Mezzogiorno e quelle 
tagliate fuori da qualsiasl svi
luppo lndustriale. 

SI profila la necessity di 
preclsare megllo gll obiettl-
vi, dl coordinarli a livello 
nazlonale e reglonale. e dl ri-
cercare sempre un nesso coe-
rente tra gli obiettlvl del mo
vimento e le forme di lotta. 
Di piu: se la controparte e 
11 governo o il sistema del ca-
pitallsmo dl Stato, si rlschia 
dl esercltare talora una pres-
sione Indifferenziata e dl ap-
prodare percib a prowedi-
menti dl tlpo prowisorlo o as-

* slstenziale. E' necessario gra
duate con la masslma precl-
elone possibile l'intensita del-
la lotta con richieste chiare 
e coordinate per sfuggire al 

1 pericoll del tutto o nlente, e 
per evltare che il movimento 
ripieghi su posizioni corpora
tive e localistiche. Questo nel
la orosDettiva di affrontare su-
bito alcuni nodi della nostra 
politlca di riforma che chia-
mano direttamente in causa 
non solo l'indirizzo di fondo 
delle Partecipazionl Statall e 
quello delle basl produttlve 
su cul deve poggiare Roma e 
la sua regione, ma soprattut-
to i) tema di una diversa ge-
stione del settore pubbllco del-
l'economla. 

Cib e tanto piti lndlspensa 
bile oggi mentre sta per insf1 

diarsi la Fiat a Cassino. E* 
questo un fatto politico di no-
tevole portata per le llluslo-
ni che crea, per le questionl 
irrisolte che lascia. per i pro-
bleml che pone ad uno svi
luppo lndustriale non solo di 
Frosinone ma di tutto 11 La
zlo. In sostanza, in una mi-
riade di piccole e medle Indu
strie che hanno beneficlato de-
gli incentivi della Cassa e che 
in moltl casi hanno chiuso, 
adesso arriva il grosso mono-
polio che ha speso poco o nul-

' la ma che ha dalla sua tuttl 
• gll apparati pubbllci e che si 
' muove con tutta la potenza del 

suo apparato economico e 
ideologlco. Ci6 che. se da un 
lato rivela il ruolo e il carat-
tere eversivo che svolge e as
sume in Italia 11 monopolio, 

' dall'altro chiama in causa le 
responsabilita della DC e del 
suo gruppo dirigente ed in 
particolare proprio di Andreot-
ti — che della DC laziale (e 
di quella ciociara in partico
lare) e patrono e feudatario 
— il quale, mentre parla dl 
bloccare le fonti di finanzia-
mento al fascisti. e In real
ta alia testa di una politica 
che 11 fa contare. li fa cre-
scere. li fa tracotanti. 

GABBUGGIANI 
Presidente Consiglio 
Regionale Toscana 

La lotta per un'urgente svol-
ta democratica non pud pre-
scindere dal punto dl riferi-
mento rappresentato dalle 
Region!. 

Non e stata persa la batta-
glia sui tempi e sui conte-
nuti dei decreti delegati. anche 
se c'e stata una precisa vo
lonta. da parte del governo. 
di sminuire poteri e compe-
tenze delle Regioni. Abbiamo 
di fronte una prima indica-
zione: la presenza di uno 
schieramento regionalista suf-
ficientemente compatto. in 
queste ultime vicende. e la 
sperimentazione di un positi-
vo rapporto tra Regiovii e 
Farlamento. 

Ora si tratta di conquistare 
alle Regioni una pienezza di 
poteri di l?zi5!a75one e di go
verno > smantellando certe 
strutture burocratiche dello 
Stato. certi abusi del potere 
accentratore. innescando un 
processo di trasformazione 
democratica. costruendo nel
la pratica il potere regionale. 
Infatti. le contraddizioni su 
questi temi present! nella di-
sciolta maggioranza governa-
tiva, nella stessa DC. si som-
mano ad una volonta repres
sive Ce stata una linea co-
stante dei gruppi dominant!. 
da 20 anni a questa parte. 
fatta di inadempienze costi-
tuzionali. c'e stata una guerra 

Krmanente - alle autonomic 
all. 

' Anche per battere tale li
ne* occorre aver chiara la 
portata strategica delle elezio-
ni del 7 maggio. Occorre far 
intendere il significato p.u 
profondo delle Regioni come 
momento fondamentale del 
costituirsi di nuove forme di 
govemare e di fare politica. 

Dovremo saper • realizzare. 
nella dimensione regionale. 
nuovi rapporti tra le forze 
politiche, far maturare nuove 
posizioni nella stessa DC, sen-
za commettere errori di valu-
tazione. E* possibile cogliere. 
a questo proposito. alcuni fe-
nomeni nuovi: lo spostamen-
to a destra della DC sta in-
vestendo in periferia molte 
forze un tempo diversamente 
impegnate. E" in atto. non 
senza qualche successo. il ten-
tativo di omogeneizzare le di
verse posizioni dei gruppi di
rigentl dc come premessa alia 
« omogenelzzazionc n alia svol-
ta a destra. Attendlamoci rl-
gohi dl involuzione e resisten-
•a. II psdronato, ad esempio, 

1 prhni esltl della rifor

ma regionale; 11 disegno non 
e quello dl combattere fron-
talmcnte questa nuova realta, 
ma cercare di imbrigliarla. 
' Ci presentiamo all'appunta-

mento delle prosslme Impe-
gnative scadenze con la con-
sapevolezza dl aver fatto fron
te positivamente alia « batta-
glla di Toscana». proclamata 
dal blocco fanfanlano-doroteo, 
ma consapevoli che si tratta 
ora di vlncere 11 serrato con-
fronto In cul dovremo mlsu-
rarcl sul probleml della so
cieta e dell'economla toscana 
In cul si mlsurera anche la 
nostra capacita dl Intendere 
la natura dei process! In cor
so e dl dominarne gli svlluppl. 
Se e. vero che la condlzione 
essenzlale per 11 compiuto di-
spiegarsl dl tutta la carlca rin-
novatrlce della riforma regio
nale e quella dl creare le 
condlzlonl per una svolta de
mocratica nella dlrezlone poli
tica del Paese, e anche vero 
che l'aggregazlone attorno al
le Regioni dl un potere de-
mocratlco. saldamente colle-
gato alia cosclenza e agll Inte-
ressl delle grandl masse, rap-
presenta un contrlbuto 1m-
portante a realizzare. nel fat-
ti. quella svolta dl cu! 11 
Paese ha bisogno per usclre 
dalla crisi economica, politi
ca e morale che lo attanaglia. 

A. Al. LONGO 
Presidente UDI 
di Catanzaro 

II contenuto strateglco del
la battaglia per l'emanclpa-
zlone femmlnile pone alia 
classe operala il compito dl 
farsene canco In prima perso
na, realizzando organiche e 
salde alleanze con vaste mas
se di donne. 

Cib e determlnante In parti
colare per 11 Mezzogiorno, ed 
essenzlale in Calabria, dove le 
donne rappresentano le mas
se piu duramente sfruttate, e 
in cui I vecchi rapporti socla-
li sono profondamente mutatl 
a causa dell'emigrazione mas-
siccia. L'esodo ha infatti po-
sto in primo piano la funzio-
ne della donna contadina e 
bracciante nel lavoro agrico-
lo: oggi, le donne contadine e 
braccianti che hanno assunto 
11 ruolo di capo famiglia so
no il 66-70 perflno 1*80-85 per 
cento in alcune zone. 

Questa realta nuova com-
porta per noi l'eslgenza di sa
per rivendicare per queste 
donne anche una collocazione 
aiversa nel lavoro e nella so-
cieta, e ci impone una rlfles-
sione critica sul modo come, 
nel passato, abbiamo saputo 
valorizzare la combattlvita e 
11 sacrificio delle donne nelle 
lotte contadine. 

Oggi le mogll degll assegna-
tari, escluse dalla proprieta 
della terra, dalle cooperative 
di trasiormazione, da ognl 
forma di partecipazione alia 
gestione della riforma, emi-
grati i msriti sono rimaste so
le a misu'arsi con una real
ta che nega loro ognl ricono-
scimento economico e giuridl* 
co mentre sulle loro spalle pe-
sano responsabilita e difficol-
ta ancora piu gravi che nel 
passato. 

E' dunque ad esse che ci 
dobbiamo rivolgere per fame 
punto di forza delle lotte agra-
rie in Calabria, dove, fra l'al-
tro. il 63% della popolazione 
attiva e costituito da donne, 
su cul pes&no, oltre ad una 
posizione precaria nel lavoro, 
gravi preclusion! di costume, 
che le escludono dalla direzio-
ne delle Leghe, dalle Commis
sion! di Collocamento, dalla 
partecipazione alia elaborazio-
ne dei piam di trasformazione. 

Qui si prova dunque in con
crete la nostra capacita di al
leanze, in una societa come 
quella meridional e, dove dalla 
disgregazione possono nascere 
si, movimenti eversivi ed an-
tidemocratici, ma pub anche 
sprigionarsi un impetuoso mo-
to di riscatto. E' dunque es-
senziale, qui. l'azione che TO-
DI ha condotto e conduce at
torno a! probleml delle conta
dine, delle casalinghe, dell'oc-
cupazione, degli asili nido, del
la scuola materna, del dirit-
to di famiglia. del divorzio; 
ad obiettivi positivi e quali-
ficanti di emancipazione. rap-
presentando cos! un momento 
di aggregazione essenziale per 
tutta la societa meridionale. 

L'emancipazione delle mas
se femmini'i non si risolve 
con l'« etichetta » delle donne 
nel Partito, come lasciapas-
sare di alcune di esse negli 
organism! e nella vita del Par
tito, ma la si affronta nel 
contenuti. nella problematica 
femminile. nel condurre avan-
ti una linea politica su cui si 
misura 1'impegno, la volonta, 
la capacita di direzione del 
Partito della classe operaia. 

G. AMND0LA 
II pieno accordo con il rap

porto presentato dal compa
gno Berlinguer mi permette 
di concentrare il mio inter-
vento sul tema dell'unita euro-
pea. Voglio sperare che non 
ci saranno ancora una volta 
dei commentatori cosi provin
cial! da ritenere che io scelga 
questo tema per sfuggire a 
non so quali altri problem!. 
a quello — ad esempio — del
la formazione di una nuova 
direzione politica del paese. II 
problema deU'obiettivo di un 
governo di svolta democrati
ca e stato posto leri con estre-
ma chiarezza e oggi si tratta, 
piu che di discuterne le varie 
formulazioni, di vedere come 
poterlo raggiungere nell'inte-
resse del paese che ha bisogno 
del contributo dei comunisti. 
Del resto, il tema di una po
litica europea dell'ltalla, 11 te
ma del posto dell'ltalla nella 
costruzione dell'unita europea, 
del superamento dei blocchi 
nel nostro continente e della 
tenuta di una conferenza per 
la sicurezza e la cooperazione 
europea, per fare veramente 
dell'Europa un continente di 
pace, e un tema centrale della 
piattaforma programmatica di 
un governo dl svolta democra
tica. 

Motivo di aggravamento del
la crisi ltallana, e di sempre 
maggior rillevo, e 11 crescente 
condizlonamento detenninato 

dal processo '' d'integrazione 
economica mondiale. II ten-
tat I vo dl scaricare sulla clas
se operala, sul sindacatl, sui 
Eartiti di sinistra le responsa-

ilita delle attuali difflcolta 
economiche e teso appunto a 
fare dimenticare Toriglne an
che internazionale della crisi, 
come conseguenza della crisi 
economica e sociale provoca-
ta negli Statl Unltl dalla con-
tlnuazlone della guerra dl ag-
gresslone contro 11 Vietnam. 
Da qui l'esportazlone In Euro-
pa dell'inflazione e pol la sva-
lutazlone del dollaro ed il rl-
fiuto della sua convertibility. 

L'ltalla e partlcolarmente 
toccata dalla crisi economica 
internazionale attraverso la 
emigrazione (sono le masse 
emigrate a sublre per prime 
1 contraccolpl della rlduzione 
dell'occupazlone nel paesl eu-
ropel); attraverso le esporta-
zionl rese sempre piu diffi-
cill; attraverso la fuga del ca
pital! rlchiamati prima dagll 
altissiml tassi d'interesse e 
congelatl poi daU'impossiblli-
ta di convertire i titoli in dol
lar!. Ed ecco che, malgrado le 
pretese propagandlstiche, la 
Comunita economica europea 
dimostra, proprio nella crisi 
in corso, la sua incapacity dl 
organizzare la dlfesa degll In-
teressl economici europei con
tro le pretese americane. Ne 
il sistema di allargamento del
la CEE, condotta dall'alto e 
col vecchi strumenti diploma
tic! malgrado le fort! opposi-
zionl della classe operaia in-
glese e degli altrl paesi nuovi 
aderenti, porta in queste con. 
dizionl ad un rafforzamento 
della Comunita: semmal ag-
grava le sue Interne contrad
dizioni. 

La realta si manifesta dun
que per quella che nol abbia
mo sempre indicato: la forma
zione cioe non dl una comu
nita democratica ma di un 

zlone dei loro paesl; se '• In 
Spagna avanzera hnalmente la 
rlvoluzlone antlfasclsta e, die-

.tro ad essa, troveranno la 
via della liberta anche Porto-

f;allo e Grecia, 11 campo sar& 
Ibero per avvlare una vera 

trasformazione •• democratica 
della Comunita. 

Ma perche una trasforma
zione democratica della Co
munita si realizzl plenamente, 
occorre anche uno stretto coor-
dlnamento dell'azlone del par-
tlti comunisti: e mancata in-
vece una loro riunione dopo la 
svalutazlone del dollaro. La 
classe operaia dei paesi capita-
listici pub dare un importante 
contributo alia lotta per la 
pace e il social lsmo nel mon-
do. Non e una classe operala 
integrata, quella europea: le 
lotte lo dimostrano. Di fronte 
ad una ascesa e ad un'avan-
zata della classe operaia eu
ropea. cadranno le fraglll co-
struzlonl di coloro che vor-
rebbero fondare l'unita euro-
pea sui monopoll e sul vecchi 
egoisml nazionali. 

CURCI0 
Segretario Federazione 
di Potenza 

II tentatlvo che le forze 
conservatrlci e reazionarie 
stanno portando avanti per 
spingere a destra la situazio-
ne politica generale del Pae
se, se attuato, colpirebbe cer-
tamente tutto 11 movimento 
operaio, popolare e le stesse 
basi della democrazia. E a pa-
gare un prezzo ancor piu du-
ro sarebbero le popolazioni 
del Mezzogiorno. In Lucania, 
in tal senso, si avrebbero se-
rie conseguenze dal momen
to che nella regione si regl-

PASC0LAT 
1 Segretario Federazione 
di Udine 

' Siamo gluntl all'attuale si-
tuazlone politica dopo il falll-
mento dl una manovra mo-
derate che na trovato nella 
DC la parte piu tenacemente 
impegnata. Nel Friull Venezia 
Glulia 11 discorso sul partito 
di maggioranza e pertanto piu 
che mai necessario ed urgen-
te. II nostro partito deve es-
sere mobilitato per impedlre 
che la DC riesca ancora una 
volta ad ottenere consensl fra 
quelle masse popolarl che 
hanno gla duramente pagato 
la politica portata avanti dal 
gruppi dirigentl piu conserva
tor! e clerlcali. II partito per
tanto deve essere impegnato 
per far pagare alia DC un 
duro prezzo e per farle scon-
tare, con il voto del 7 mag* 
gio, tutti gll anni dl malgo-
verno che hanno • gettato le 
campagne friulane nel piu to-
tale abbandono. Occorre che 
si' sviluppi un vasto movimen
to dl lotta fra le masse con
tadine considerando che In 
questi ultimi cinque anni, gra-
zie alia politica dei gruppi 
dirigentl democrlstiani, 45 ml
la lavoratori delle campagne 
hanno dovuto abbandonare la 
terra. 

Altro problema 6 che oggi 
di fronte alia realta regionale 
6 quello delle servitu militarl. 
Anche in questo caso si tratta 
di portare avanti una grande 
azione di massa perche il 
Friull-Venezia Glulia diventl 
un «ponte di pace» e non 
un campo trincerato della 
NATO. 

E* infatti noto che 11 Carso 
dovrebbe essere dlsseminato 

nuova sltuazione politica cib 
che non gll e riuscito nel 
'71. la tregua slndacale. La 
sconfitta degli agrari oggi 6 
il migllore avvio della lotta 
di domani anche nel settore 
deH'industria. II primo risul-
tato positivo dello sciopero 
unitario dei braccianti e rap
presentato dalla sclsslone dl 
responsabilita da parte dei 
coltivatorl diretti e del conta-
dini, i quali hanno trovato un 
punto di incontro che assu
me un grande valore politico 
poiche" ha isolato l'agraria. 

Oggi la questione meridio
nale, grazie a queste lotte, rl-
torna al centro dell'attenzio-
ne nazlonale anche se le for
ze governatlve non hanno ma
turate la capacity di esprime-
re una nuova politica. Infat
ti le previslonl programmatl-
che per il prossimo quinquen-
nio prevedono l'aggravamento 
del rapporto Nord-Sud in ma
teria di nuova occupazlone; 
ia definitiva emarginazione 
dell'agrlcoltura con la prevl-
sione di un esodo forzato di 
altri 400 mlla contadinl. Gll 
stessl investiment! industria-
11 previstl per il mancato col-
legamento con l'industria ma-
nifatturlera ed 1 ceti medi del
la citta e della campagna crea-
no iniziatlve isolate dal con-
testo meridionale e non con-
figurano un processo di svi
luppo integrato industria-a-
gricoltura, settore terziario, 
infrastrutture sociali. Nessu-
no pub farsi Uluslonl: 11 baro-
metro politico del Mezzogior
no ha segnato e continua a 
segnare tempesta. Per cam-
biare vanno sviluppate tre di-
rettrici di azione: 1) lotte per 
modificare l'attuale meccanl* 
smo di sviluppo; 2) lotte per 
la espansione della democra
zia e in primo luogo per la 
utilizzazione delle region! me-

' In "questo quadro hanno 
fatto « passl in avanti» sla la 
partecipazione alia vita socia
le e civile degll emigratl ita-
lianl per alloggl decenti, afflt-
tl equl e scuole decorose, sla 
le Iniziatlve per promuo"r 

la partecipazione democratica 
delle nostre comunita all'este-
ro alia vita delle comunita 
civlll. 

Attl ha inoltre rllevato 11 
senso profondo della parteci
pazione del nostrl emigratl al
ia lotta contro la xenofobia e 
all'azlone antlfasclsta e antim-
perialista «come condlzione 
dl una svolta democratica 
nella direzione politica del 
nostro paese ». Questo elemen-
to 6 stato visto come espres-
slone della volonta dl salda-
re sempre plii l'azione degll 
emlgrati alia lotta delle mas
se lavoratricl In • Italia, alia 
battaglia per 11 Mezzogiorno 
e all'azlone per Toccupazlone. 

Gll emlgrati sanno che 1 
probleml dl una migliore con
dlzione operala sono insepa-
rablli da una effettlva politi
ca riformatrice e in particola
re che risolvere le question! 
dell'organlzzazione del lavoro 
e della congestlone nelle zo
ne plii sviluppate in Italia so
no inseparablll da quelll del-
l'arresto dell'esodo. La politi
ca della DC ha costretto e 
costringe mllioni dl lavorato
ri itallanl al divorzio forzoso 
dalle loro famiglle, dalle lo
ro abltudinl e dalla loro cul
ture. Ma 11 nostro Partito ha 
saputo lenire questa lacerazio-
ne. operando per stabillre una 
saldatura politica e ideale fra 
lotte che si combattono in 
Italia e quelle che 1 nostri eml
grati conducono in altrl pae
sl. E questa politica avra il 
suo pieno fulgore il 7 maggio 
«col nostro rientro — ha 

blocco chiuso, dominate dalle 
forze egemoniche del capita-
le monopolistico e sottoposto 
alle pressioni degli stati piu 
forti, ad un direttorio dl tre 
stati (Prancia. Inghilterra, 
Germania federate) come e 
stato detto recentemente dal-
lo stesso movimento federal!-
sta, il cui presidente prof. Pe-
trilli ha demuizlato quella 
che e in corso come una 
svolta politica inaccettabile e 
reazionaria, 

L'ltalla paga gia oggi le 
conseguenze di questa svolta: 
nella politica monetaria (la 
lira diventa la moneta piu 
debole). in quella agricola 
(dove 1 Italia e sottoposta ad 
un ; folle sistema di prezzi 
e insieme dl rifiuto dei fi-
nanziamenti necessari alle 
riforme), nella politica regio
nale (nessun impegno preci-
so per superare le contraddi
zioni territorial!), nel campo 
scientifico e culturale. -

Questo non vuol dire che noi 
comunisti contestiamo « in to-
to » la Comunita- Nella Comu
nita ci siamo e ci resteremo, 
ma per cambiarla in modo che 
essa corrisponda alle esigenze 
di sviluppo e di pace del no
stro continente, cib che awer-
ra con un processo di tra
sformazione in senso demo-
cratico dei trattati esistenti, 
con un'estensione dei poteri 
democratici e di controllo dei 
suoi istituti, con una presenza 
e partecipazione delle forze 
popolari, dei sindacati, dei gio-
vani, degli enti locali, delle 
forze politiche di sinistra. ' 

Cib impone compiti precis! 
alle forze della sinistra euro
pea: non possono continuare 
a combattere isolate, spezzet-
tate, pngioniere ciascuna di 
angusti limlti territoriali, bat-
taglie che sono invece comu-
ni e contro comuni nemici: le 
societa multinazionali, il gran
de capitate monopolistico, l'at
tuale sistema monetario domi
nate dal dollaro, il direttorio. 
Le tre grandi correntl demo-
cratiche dell'occidente europeo 
— quella comunista, q<tella so-
cialista e quella cristiana — 
possono e debbono trovare un 
comune terreno di incontro 
nella lotta per la trasforma
zione democratica della comu
nita. Vi e una sltuazione di 
instabilita politica oltre che 
economica, in tutta l'Europa: 
dopo l'ltalla, ci saranno ele-
zionl politiche in Francia, Ger
mania, Inghilterra. Se le for
ce dl sinistra potranno vlnce
re le rispettlve battaglle e as-
alcurare alia t inl i tn la dlre-

strano nel tessuto democrati-
co una serie di debolezze e 
caienze. Le cause di tali ri-

- tardi e carenze vanno ricerca-
te nella sltuazione economica 
regionale, caratterizzata da 
una crisi spaventosa dell'agri-
coltura, dalla piaga deU'emi
grazione, e da tutta una serie 
di problem! che vanno dalla 
disoccupazione alia crisi delle 
piccole e medie Industrie. 

Per quanto riguarda infatti 
Ia disoccupazione va rllevato 
che nelle liste degli ufficl di 
collocamento gli Iscritti sono 
ben 25 mila e che i maestri 
disoccupati si aggirano sui 5 
mila. Decine di migliaia sono 
poi 1 sottoccupati mentre 11 
numero totale degli emigrati, 
negli ultimi 20 anni, ha rag-
giunto 1 200 mila. . . 

Di fronte a questa realta il 
partito si e mosso sostenendo 
in ognl istanza la necessita di 
valorizzare le risorse regional! 
e portando avanti, nello stes
so tempo, una battaglia uni-
taria, in collaborazione cioe 
con le alt re forze della sini
stra. In Lucania, pertanto. 
non si e atteso che andasse 
avanti la logica della subordi-
nazione del Mezzogiorno e del
la regione alle scelte del pro-
fitto monopolistico, non si e 
assistito irnpotenti dl fronte 
alia rapina delle risorse lo
cali. Si e Invece sviluppata 
tutta una serie di azioni che 
hanno portato a positivi ri-
suitati e che sono sprvite. in 
alcuni casi, a conquistare dei 
significativi successi come e 
awenuto con il «piano di 
emergenza » strapp-'tn alia Re
gione. La strada delle rifor
me deve essere quindi s^?ui. 
ta con attenzione ed impegno 
e deve essere percorsa senza 
subire contraccolpl reazionari 
che possano ricacciare indie-
tro tutta la situazione. Vi e 
la necessita di prospettare 
tutta la visione generale e 
complessiva del sistema di 
riforme vantaggiose oggettiva-
mente anche per quel ceti 
che possono sentirsi colpiti 
da «una» delle riforme. ma 
che si ritrovano nel disegno 
generale. 

Se le riforme dovessero es
sere scollegate fra di loro. le 
difflcolta e gli ostacoli au-
menterebbero. E' su questo 
terreno che si misura quin
di la capacita, la forza e 
l'impecno del partito. 

Staawu la sedate alle I I , 
d«a are a mana daa* H 4\-
hetttta 4 rtprasa can ajil Hi-

di amine atomiche» mentre, 
Invece, potrebbe divenlre la 
sede ideale per la costruzio
ne dl un protosincrotone. Si 
impone quindi una lotta sem
pre piii rawicinata contro le 
servitu militarl. 

Anche sul tema della mino-
ranza nazionale slovena e ne
cessario inchiodare la DC al
le sue responsabilita conside
rando che il problema e col-
legato ai grandi valor! di li
berta, di indipendenza e dl 
cultura che si richiamano ai 
valori della Costituzione. In 
tal senso il ruolo della Regio
ne diviene piii che mai impor
tante per fare in modo che 
tutti 1 problem! che sono ogai 
sul tappeto vengano risolti 
nell'interesse delle masse la
voratricl del Friull e della 
Venezia G-ulia. 

CARMIN0 
Segretario Federazione 
di Foggia 

- Il Mezzogiorno appare dal
le lotte di questi ultimi tre 
anni non un mosaico di resi
due comunita che stanno per 
spegnersi, ma un crogiuolo 
vulcanico in cui si intreccia-
no corposi stimoh e lotte po
sitive e fermenti eversivi, ma 
al fondo de: quali obiettiva 
mente c'e una profonda vo
lonta di camb.are. Dopo awr 
tracciato l'ampio quadro del
le lotte che si scno svo.te e 
che sono in corso a Foggia, 
a Taranto. a Ban. e in aim 
centri del Sud, 11 compagno 
Carmcno ha messo in luce 
il valore della lotta'del brac
cianti per il patto nazionale 
che trova nel Mezzogiorno (e 
in Puglia tn modo particola 
re) un declsivo apporto dl 
massa e che assume sempre 
piii un valore generale deter
mlnante. La battaglia dei brac
cianti e una risposta immedia-
ta in termini di rapporti di 
forza contro le velleita del-
l'organizzazione degli agran 
ringalluzzita dalle grandi ma-
novre e dalla svolta a destra 
della DC. Hanno sbattuto 
la porta in faccia alia tratta 
tiva e pretendono di conti 
nuare ad avere mano libera 
nella utilizzazione dl migliaia 
di miliardi delle integraziom 
degli stanzlamenti pubbllci, 
dei canonl parassitari di fitto 
e delle quote colonlche, rl-
tomano al passato pensan-
do dl poter impoma nails 

ridionali come strumenti dl 
contrattazione politica; 3) svi
luppo delle lotte antifasciste 
che coincidano con gll obiet
tivi posti dalle lotte sociali. 

AUI 
Operaio della Bosch di 
Stoccarda 

II compagno Loris Atti, ope
raio della Bosch di Stoccarda, 
ha affrontato 1 problemi del-
remigrazione italiana all'este-
ro sotto l'aspetto delle condi-
zioni dl vita e di lavoro dei 
lavoratori costretti a cercare 
in attri paesi quelle condizio-
m di sicurezza che non so
no riusciti a trovare in Ita
lia e sotto quello dei gravissi-
mi guasti provocati nel Mez
zogiorno e nelle zone rurali 
dal asaccheggio delle forze 
produttive e sociali» operato 
dalle «grandi concentrazioni 
economiche e finanziarie ita-
liane ed europeev. -

Atti na denunciato con for
za roppressione esercitata dal 
gruppi xenofobi dei paesi di 
emigrazione nel confronti del 
lavoratori Italian!, sottolinean-
do Topera meritoria del PCI 
e per migliorare le condizio 
ni dei nostri emigrati all'este-
ro e per creare le condizioni 
per « rimuovere le cause » del
le emigrazioni forzose. 

A questo elemento, 11 com
pagno Atti ha collegato la po 
litica delle riforme. del de-
centramento regionale. deiia 
piena occupazione, del rinno-
vamento democratico dell'lu 
lia. della revisione della poli
tica conunitaria e dei rap
porti oilaterali con gli altri 
paesi portata avanti. spesso 
con successo, dal nostro Par
tite. Egli ha rilevato in par
ticolare come m la battaglia 
per una diversa condlzione 
nel paesi d'immigrazione sia 
un momento dell'azlone per 
una profonda svolta democra
tica in Italia, per 11 rispetto 
del principio della non Inge-
renza negli affari Intemi del-
ie singole naaioni, per b coo 
perazione economica, per re-
lazioni politiche volte a ban-
dire la violenza e la guerra ». 

Atti ha inoltre messo In evi-
denza lo sforzo fatto dal PCI 
per conquistare parita di trat-
tamento sul piano economico 
e su quello del dlrlttl civlll. 
ilndaoall e democratici del la
voratori costretti sd emigra-
re tn altri paeeL 

esclamato Attl — per votare 
contro la DC, per una profon
da svolta democratica, per 
una nuova forte avanzata del 
PCI». 

Presidente Giunta regio
nale umbra 

La democratizzazione dello 
Stato. che si fonda sulla di
versa collocazione delle mas
se lavoratrici, e la riforma 
della pubblica amministrazio-
ne, sono component! e pro
ponent! della a svolta de
mocratica* sostenuta dal co
munisti. In questa battaglia 
il Paese dispone di strumenti 
nuovi e. tra questi, !e Re
gioni. 
' Sia quando sono forza di 
governo, come in Emilia o 
in Umbria. sia quando sono 
forza d'opposizione. i comu
nisti nelle regioni esercitano 
un ruolo nazionale: e que
sto perche nelle Region! il 
confronto delle posizioni po
litiche, la ricerca di alterna
tive economiche e sociali dan-
no un contribute significati-
vo al quadro politico nazio
nale; questo perche la aleva 
regionales, combinata al riian-
cio delle autonomic locali, 
pub incidere sul vecchio stato 
di classe. e servire alia ri-
composizione di un nuovo 
quadro nazionale dove il no
stra partito avra il peso che 
gli spetta. 

Due. tuttavia, sono le con
dizioni necessarie per far si 
che queste <*leve» diventino 
strumenti incisivi: la prima 
riguarda la nostra capacita a 
collegare regioni. province e 
comuni alle esigenze popo
lari; la seconda chiama in 
causa la volonta poiitica e-
spressa dal partiti e dal go
verno. 

In un recente convegno sul
la attuazione regionale la DC 
lombarda ha messo in rillevo 
le inadempienze del governo 
a questo riguardo, ha con-
fermato le prerogative costi-
tuzionali. Ma questa posizio 
ne e avanzata solo in appa-
renza se confrontata con gll 
orientamenti general! della 
DC, con 1'opposlzlone della DC 
al crearsl dl plattaforme po
litiche reglonali, con 11 peso del
la burocracU e del gruppi dl 
potere annldatl nel mlnurterl 
che si oppongono sd una nuo

va struttura statale, con tutto 
eld che, Insomma, diventa nel
la DC attegglamento antlre-
gionale perche si contrappona 
alle scelte e al probleml che 
vengono postl' dalle Regioni 
nel loro progresslvo consoli-
darsl. 

I comunisti umbri si sen-
tono piu che mai impegnatl 
nella battaglia per un dlverso 
sviluppo economico del Paese, 
nelle lotte che hanno per-
messo dl creare, nelle auto
nomic, momentl dl grande 
tensione, nella quallficazione e 
nell'estenslone del poteri re
glonali, comunall e provlncla-
II e, Infine, nel contribute 
al grande sforzo del partito 
per colplre la DC come forza 
dl conservaztone e per por̂ " 
tare piu votl al PCI nelle 
elezlonl dl maggio. 

GUJWS0 
Uno del front! principal! del

la lotta dl classe e la lotta 
Ideologica e culturale per 
promuovere una cultura mo-
derna e rivoluzlonarla. Nol co
munisti abbiamo condotto 
questa battaglia glk nel fuo-
co della lotta dl llberazione; 
ancor piu oggi siamo consa
pevoli della necessita della 
nostra presenza in questo 
campo. 

Da un perlodo dl rlgidezza 
eccessiva, siamo passati, al-
l'inizio degll anni sessanta, nel 
campo della letteratura e del-
l'arte, alia apertura verso ognl 
sperlmentalismo, senza pero 
distinguere a sufficienza fra 
ricerca sofferta e sperimenta
zione puramente intellettuall-
stica e formale. SI credeva 
che da una societa in crisi 
non potesse che nascere una 
cultura dl crisi; ma non tene-
vamo conto a sufficienza del 
fatto che, in ognl crisi, c'e 
una lotta tra cib che nasce e 
cib che muore, e che il dovere 
di una cultura rlvoluzionaria 
e quello di riflettere le spinte 
in avanti della societa. 

Negli anni recent! vi e sta
ta una ripresa della dlscussio-
ne ideologica, ma non e del 
tutto cessato 11 timore che il 
nostro Intervento possa appa-
rire come limltazione alia li
berta di ricerca. Cib non ci 
ha permesso ancora di riusci-
re a costituire un punto dl 
riferimento abbastanza solldo 
per la cultura italiana nel suo 
insieme, lasclando aperta la 
strada a fenomeni dl sfiducia, 
dl delusione da parte di mol
tl Intellettuall. Ci si Impone 
oggi perclb un intervento ri-
goroso nel campo della cul
tura, senza timore di accuse 
strumentali da parte della 
borghesia. che spesso preten-
derebbe da noi l'autocritica 
non sul metodo ma sulla so
stanza della nostra politica cul
turale, non su posizioni sba-
gllate, ma proprio sui princi-
pi che Invece dobbiamo dl-
fendere con maggiore fer-
mezza, perche sono 1 piu nuo
vi, 1 piQ difficill da intendere. 
Noi chiediamo oggi a noi stes-
si e agli uomini di cultura, le 
stesse cose che giustamente 
Togllattl chiedeva agli intellet
tuall al tempo della polemica 
con Vittorini, di compiere 
cioe uno sforzo all'interno del
la loro stessa formazione per 
acquisire una coscienza nuo
va anche nel giudicare e nel
lo scegliere il loro patrimo* 
nio culturale. 

Dobbiamo ancora oggi bat-
terci contro fenomeni di di-
simpegno; ma anche contro 
fenomeni opposti. di un nuo
vo tipo di impegno che par
te da una «crisi di fiducian, 
in realta crisi di incompren-
sione delle forze autentica-
mente rivoluzionarie, che por
ta ad una sorta di rivoluzlona-
rismo astratto. Dobbiamo per-
cib intensificare il nostro la
voro nel grande moto della cul
tura di sinistra, cogliendone 
quel fenomeni nuovl, come 11 
documentarismo, l'uso della 
fotografia, l'oggettualita, che 
interessano una notevole mas
sa di giovani. 

Gioventu e Intellettuall so
no due campi nei quali non 
possiamo concederci soste nel 
dibattito, nella spiegazione, 
nella comprenslone. Cib ri-
chiede da noi la consapevolez-
za, che il Partito stesso. per la 
sua azione politica tesa a su-
scitare la creativita delle mas
se, e in se un fatto di cultu
ra; non pub esistere cultura 
moderna che non tenga conto 
di questo enorme fatto cultu
rale di massa che e il Parti
to comunista italiano. 

G.F.B0RGHINI 
Segretario della ;FGCI 

E' aperto nel nostro paese 
In termini nuovl e per certi 
vers! drammaticl un grande 
problema: - l'avvenlre delle 
nuove generazlonl, che per 
nol comunisti e strettamente 
intrecciato ad un altro grande 
problema, quello. del ruolo, 
della collocazione, del contri
buto autonomo e originate 
delle nuove generazioni ope
rate e studentesche alia bat
taglia In corso per il rinnova-
mento democratico dell'ltalla. 
Problema dunque che assume 
rllievo non settoriale, ma na
zionale e generale. Nell'af-
frontarlo noi comunisti partla-
mo dalla convinzione che ta
le questione tende ad assu-
mere grande rillevo ognl volta 
che cl si trova dl fronte a 
una svolta, a una crisi parti-
colarmente acuta. E sempre, 
In moment! come questo, il 
ruolo del giovani si fe rivelato 
decisive ma sempre cib 6 
dipeso dalla nostra capacita 
di evitare una rottura dl ge
nerazlonl, dl aprlre ad esse 
la vita della lotta e dl saldar-
le al movimento vivo delle 
masse (cosi fu nella Resisten-
za, cost nel luglio '60, cosi de
ve essere oggi). 

Compito non facile per 11 
nostro Partito, perche com-
porta uno sforzo serio per 
comprendere gli elementl di 
novita che sono maturatl nel
la societa e far emergere 
nuovl orientamenti. Questo si-
gnifica rinnovamento del Par
tito, che anche in questi anni 
ha saputo muoversl In questa 
direzione: di fronte al primo 
manifestarsi della «contesta-
zlone giovanllew nol cogllern-
mo, e In particolare colse il 
compagno Longo, 11 maturare 
nel seno della societa italiana 
di una svolta dl generazlone. 
Possiamo dire che rinnova
mento c'e stato, che la linea 
indicata da Longo al XII Con-
gresso era giusta ed e andata 
avanti, impedendo la rottura 
di generazioni, che sarebbe 
stata fatale. 

Grazie al nostro partito la 
parte migliore della genera-
zione del '68 si 6 incontrata 
con la tradizione di lotta del 
movimento operaio. Cionono-
stante, non possiamo dire che 
il problema dei giovani sia ri-
solto. L'afflusso di un grande 
numero di giovani nel Parti
to, lo sviluppo della FGCI 
non sono che un aspetto del 
problema; resta ancora aper
ta Paltra grande questione: 
suscitare, come diceva To-
gliatti, fra i giovani movi
menti autonomi unitari e or-
ganizzati di lotta intorno ai 
loro problemi. 

Questo e il problema piu 
importante che sta davanti al 
XIII Congresso, perche non 
fe concretamente possibile og
gi far uscire il paese dalla 
crisi se i giovani non getta-
no il peso delle loro energie 
morali e intellettuali, del lo
ro piu avanzato grado di co
scienza dalla parte del rinno
vamento del Paese. La FGCI 
b impegnata oggi a suscitare 
queste energie, a queuto de-
vono contribute dl piu anche 
il Partito, il sindacato. 

Tale impegno * deve mani
festarsi su due terreni fon-
damentalmente. 

II primo e quello della lotta 
conseguente per lo sviluppo 
della democrazia nel nostro 
Paese: per capire lo stato 
d'animo delle masse giovanili 
occorre non dimenticare che 
la nostra democrazia ha sem
pre tenuto i giovani ai mar
gin!. Quindi la grande spinta 
rinnovatrice del '68 e stata 
proprio una richiesta di de
mocrazia, ma pub — soprat-
tutto nel Mezzogiorno — aver-
si una spinta di segno diver-
so. A noi spetta dunque chia-
mare 1 giovani ad essere ala 
marciante nella lotta per la 
difesa e lo sviluppo della de
mocrazia. 
'H secondo terreno su cui 

il nostro impegno deve ma
nifestarsi e quello della lotta 
per il diritto al lavoro e alio 
studio. Per milioni di giovani 
diventa sempre piu evidente 
che 11 capitalismo e incapace 
di utilizzare le loro energie. 
il che significa per questi gio
vani il venir meno di una pro-
spettiva e di conseguenza si 
ha l'esplosione, talvolta anche 
esasperata, di quelle forme 
di « sano rlbellismo ». che non 
dobbiamo regalare ai gruppet-
ti estremisti, ma che dobbia-

(Segue a pag. 8) 
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II testo integrate del rap* 
porto tenuto al XIII Con
gresso nazionale del Par* 
tito comunista italiano. 


