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II dibattito sui problemi del Paese al XIII Congresso PCI 
La seconda giornata di 

dibattito congressuale sul-
la relazione del compagno 
Berlinguer s'era aperta ie-
ri mattina alle 9. Neliordi-
ne, hanno parlato i coin-
pagni: 

CAFORfO 
Operaio meta'meccanico 
di Brindisi 

II fallimento del centro si
nistra si riscontra in modo 
clamoroso nel Meridione dove 
i vari govern! hanno favorito 
nn tipo di sviluppo distorto, 
rontraddittorio e caotico. Ma 
di fronte ad una situnzio-
ne scmpre piu precaria e dif
ficile la classe operaia merl-
dlonale ha saputo dare tutta 
una serie di risposte dlvenen-
do protagonista di lotte vigo-
rose tese a far saltare le 
« gabble. salariali» e a richle-
dere. nello stesso tempo, la 
piena occupazione e la rina-
scita. Grandi sono state e so 
no le battaglle per denuncia-
re la catena di lutti di dolori 
e di soprusi che si verifica-
no nelle aziende monopolisti-
che della nostra regione. Indi
cative sono poi le manovre 
che le aziende portano avanti 
contro le popolazioni che chie-
dono lavoro. Esempl piu che 
mai significativi si sono avu-
ti in vari stabilimenti che. 
prima, hanno promesso post! 
e poi. basandosi su criteri di-
scriminatori. si sono rifiuta-
ti di assumere tutta una se
rie di lavoratori. Cib e awe-
nuto anche alia Montedison 
dove molti operai. schedatl 
dai vari « Scrvizi di informa-
zione», dai centri delle orga-
nizzazioni clericali e fasciste. 
—- che sono divenuti veri e 
propri uffici di collocamento 
— si sono visti rifiutare il 
posto. 

Nonostante tutte le misure 
repressive e discriminatorie si 
* pero riuscitl ad affermare 
nelle fabbriche. alcune strut-
ture democratiche che sono 
state utilizzate per spezzare 
le manovre padronali. Ed e 
appunto grazie ai « Consigli di 
fdbbrica » che. oggi. in molte 
zone della nostra regione si 
riesce a contrastare il dise-
gno del grande monopollo che 
b quello di costrlngere l'ope-
raio llcenziato a prendere la 
strada dell'emlgrazione. Con 
i «Consigli di fabbrica » l'o-
peraio si sente difeso e pud 
stabilire le forme piu oppor

tune di contrattacco. I « consi
gli » vanno qulndl lntesl non 
solo come strumentl per la dl-
fesa dell'occupazlone, ma an-
che come centri dl stimolo 
per la rlcerca dl nuove forme 
democratiche dl lntervento 
per far si che 1 lavoratori si 
inseriscano nella vita del pae
se divenendone sempre piu, 
I protagonist!. E' necessarlo 
qulndl portare avanti non so
lo plattaforme rivendlcative 
ma creare nello stesso tempo 
un campo di lotta piu avanza-
to che non preveda solo pro
blemi di carattere salarlale, 
ma che Investa anche e so-
prattutto 1'ampia problemati-
ca dello sviluppo economico 
voluto dal monopoll, che 6 
il vero responsabile del gua-
sti e degli squlllbri territo
rial!. Non e retorica dire che 
la classe operaia meridionale 
sta combaltendo una batta-
glia di «resistenza» e che 
ognl lotta ed accordo strap-
pato ai padroni rappresenta 
un passo in avanti per la con-
quista di un potere democra-
tico in « ogni » posto di lavoro. 

RAGGIO 
Cagliari 

In questo momento vi 6 in 
Sardegna la consapevolezza 
deirintimo collegamento tra 
la lotta autonomistica per la 
rinascita del popolo sardo e 
la lotta per una svolta de
mocrat ica nel Paese, consape
volezza confermata anche dal
le indicazioni della Commis-
sione parlamentare di inchie-
sta, che postula un nuovo 
indirizzo politico non solo 
per la Sardegna ma per tut-
to il Mezzogiorno. 

E' in tale contesto che va 
conslderato il grande valore 
della decisione del Partito 
sardo d'Azlone di presentar-
si unito al PCI e al PSIUP 
nei collegi senatoriali e di 
presentare assieme al nostro 
Partito una lista per la Ca
mera del deputatl. Tale accor
do — sulla base di una pie
na, reciproca garanzia dl 
autonomia ideale e politi- a 
— e dettato non da un cal-
colo elettorale, ma da una esi-
genza che e andata maturan-
do nel vivo della realta del-
l'lsola, delle lotte dei lavora
tori, della eslgenza di battere 
la involuzione centralistlca e 
anti-autonomistica del gover-
no centrale e la supina ac-
quiescenza della DC sarda. 

Si tratta di un contributo 

importante al processo dl co
st ruzlone dl una nuova dire
zione polltlca della regione 
fondata su un'ampla conver-
genza o unlta di forze demo
cratiche e autonomistlche, lal-
che e cattoliche, che ha gia 
portato alia liquidazione del 
centro sinistra per la prima 
volta in una regione italiana 
(a parte le regionl rosse) 
e che e il tema aperto dal 
momento in cul e stato 11-
quidato 11 centro-sinistra. La 
rabbiosa reaziono dolla DC 
(con minacce di scioglimen-
to del Conslglio regionale) si 
spiega anche perche non 
sfugge alle forze moderate e 
di destra dl questo partito l'ele-
mento qualltativamente nuo
vo di questa alleanza, clato 
dal fatto che protagonisti ne 
sono da un lato partiti co. 
me il nostro e il PSIUP. che 
si muovono verso robipttivo 
di una trasformazione so-
cialista e dall'altro un parti-
to come il PSd'A, forza de-
mocratica e autonomistu, ma 
non marxista, e dal fatto che 
questo tipo di convergenza si 
verifica nell'ambito della lotta 
per le autonom'e e la costru-
zione di uno stato democra-
tico. 

A questa alleanza si e giun-
tl attraverso un processo piu 
ampio, sviluppatosi nelle lot
te delle masse popolari. e 
con questa occasione essa ha 
registrato un colpo di acce-
leratore, che testimonia della 
validitii della linea esposta al 
congresso dal compagno Ber
linguer. Percib noi comunisti 
guardiamo a questo accordo 
soprattutto come ad un fatto 
politico che ha rillevo piii 
generale. 

Dalla sltuazione sarda emer
ge l'esigenza urgente, che noi 
abbiamo indicato e indichia-
mo, di una svolta radicale 
da realizzare andando verso 
la formazione di una nuova 
maggioranza nella regione. 
fondata sull'unita autonomi-
sta, che abbia la forza e la 
capacita dl aflrontare 1 
problemi del popolo sardo e 
di rivendicare 1'attuazione del
le proposte della Commissio-
ne parlamentare d'inchlesta, 
che costituiscono la base di 
una nuova legislazione nazio
nale per la Sardegna e per il 
Mezzogiorno e per un pro-
gramma di una direzione po
lltlca nuova della regione. 

II nostro Partito va dunque 
a questa battaglia elettorale 
con una impostazione unita 
ria che collega strettamente 
i problemi dell'Isola a quelli 
generali del Paese. 

FIORIELLO LA 
CONFLUENZA DEL M.S.A. 

Dino Fiorielic ai'a iribuna del XIII congresso del PCI 

In una atmoslera di grande 
attenzione, il compagno Dino 
FioneUo, segretario del Movi-
mento dei soctalisti autonomi, 
ha annunciato al congresso la 
confluenza del movimento nel 
far t i iu comunisiA liahano. 
Questa decisione — ha detto 
bionello -- 6 staia preceduta 
da un vasto dibattito demo-
cratico all'interno che si e 
sviluppato per mesi. e che 
differenzia percib la confluen
za dei socialisti autonomi nel 
PCI da quelle scissioni e 
« rientn a che maturano dal-
l'oggi al domani. e che finl-
acono percio per assumere ca
rattere strumentale. 

Dopo aver ricordato la na-
scita dei Movimento, al mo
mento dell"unificazione social-
democratica, come espressione 
della volonta di non disper-
dere le capacita e le energie 
poiitiche •• moral: d: quel 
socialisti decisi a non abban-
donare ii terreno della lotta 
di classe e dell'unita delle 
forze di sinistra, Fioriello ne 
ha indicato le principal! linee 
d'azione nella ricerca di una 
nsposta positiva alia unifica-
zione, e quindi nella costru-
zione di una alternativa de-
mocratica al centro sinistra. 

La ricerca dell'unita della si
nistra, con la realizzazione dl 
un nuovo rapporto fra comu
nisti. socialisti e cattolici — 
ha affermato Fioriello — de-
ve partire si dall'azione poll-
tica sui problemi del presente, 
ma vedendoli in un quadro 
strategico generate, che abbia 
un carattere profondamente 
rinnovatore e di lotta, attra
verso un permanente confron-
to politico e ideologico fra le 
vane forze della sinistra. 

« Proprio per questo — ha 
detto Fioriello — noi ritenia-
mo un fatto politico Impor
tante, nel momento in cui cl 
fi~~M?;am~ • concludcre la 
nostra esperienza autonoma. 
la volonta dei PSI dl colle-
garsi con la realta del paese 
e con i partitl della sinistra 
che tale realta rappresentano. 
poiche crediamo fondamenta-
le che la componente socla-
lLsta port! 11 suo contributo 
•1 processo unitarlo e alia co-
gtruzlonc dl una nuova socie
ty »• Ma ci6 non b sufficients 
— 1M aggiunto Fioriello ricor-

dando criticamente le espe-
rienze della politica del Par
tito socialista in questi anni 
— a fare del PSI il punto 
di riferimento di tutti i so
cialisti. ne il depositario esclu-
sivo della grande tradizione 
socialista. 

La situazione politica attua-
le impone — ha continuato 
l'oratore — che la risposta 
dello schieramento unitario 
delle sinistre non si Iimiti 
alia difesa del quadro demo-
cratico contro le minacce di 
involuzione. ma affronti in tut
ta la sua pienezza il nesso 
sempre piu stretto tra lotta 
per la democrazia e lotta per 
il socialismo, «interpretando 
ie riforme come occasioni per 
realizzare ample alleanze so
cial! e poiitiche e come aspet-
ti di un disegno generale che 
incida sulle strutture del si-
stema ». 

Quanto alle alleanze della 
classe operaia in questa azio-
ne di trasformazione della so-
cieta. Fioriello ha detto che 
esistono in Italia «forze in-
certe », nei confronti delle qua-
li e necessario sviluppare una 
azione capace di favorirne una 
graduate presa di coscienza e 
uno spostamento a sinistra, 
senza Mludersi che possa trat-
tarsi di un processo rapido e 
senza temporanei ritorni ad-
dietro. 

II successo di questa stra-
tegia dipendera dalla capacita 
della sinistra di operare unita. 
e di dare fiducia alle masse. 
« I n questa opera di orienta-
mento — ha affermato Fio
riello — un ruolo determi-
nante «petu el Partito comu-
nista. non solo per la sua 
forza, quanto per la validita 
della sua proposta politica». 
II PCI infatti «ha elaborato 
una concreta strategia basnta 
sul pluralismo, sul riconoscl-
mento • della diversita delle 
component! poiitiche del mo-
vimenio operaio. sull'autono-
m!a del movimento, sul rap
porto fra democrazia e ri
forme, sui contenuti della de
mocrazia socialista ». 

n PCI e un partito «che 
concepisce l'attivita politica 
come continua creazione rivo-
luzlonarla, rifuggendo dagli e-
stremlsm! verbal!, ma capace 
d! impegnarst neha organlzza-

zione e nella costruzione della 
lotta, senza barricate, ma in 
decisa, netta contrapposizione 
alle forze della classe domi-
nanten; e una forza, inline, 
che « e stata capace di di-
ventare nel nostro paese il 
partito del socialismo. la for
za politica che ha la rappre-
sentanza maggioritaria del 
proletariate ». 

a Sulla base di queste con-
vinisioni — ha annunciato Fio
riello — e maturata la nostra 
decisione di confluire nel Par
tito comunista italiano. La no
stra adesione al PCI e una 
scelta voluta e consapevole, 
ispirata da precise motivazio-
ni poiitiche ed ideologiche. II 
suo significato. noi crediamo, 
trascende i! fatto organizza-
tivo e il dato numerico. II 
suo valore sta nel fatto che 
dei militant] di tradizione so
cialista, per la prima volta, 
abbiano trovato motivazioni 
ideologiche e poiitiche per con-
tinuare la loro battaglia nel 
PCI. e che il PCI abbia saputo 
comprenderle e valorizzarle. 
ffCompagni congressisti — ha 
concluso Fioriello fra sli crro-
scianti applausi dell'assemblea 
— fe in questo spirito unitario 
che noi, fiduciosi e partecipi. 
guardando al futuro. vi co-
munichiamo ufficialmente che 
il Movimento dei socialisti au
tonomi confluisce nel Partito 
comunista italiano». 

Rispondendo a nome dell'as
semblea. la compagna Nilde 
Jotti ha espresso il saluto ca-
loroso del congresso al com-
pagni del MSA. « A questi com-
pagni c! lega l'esperienza co-
mune degli ultimi anni. quan-
do piu stretta e salda si e fat-
la la nostra collaborazione po
litica; c! lega Tapprezzamento 
della grave situazione attuale 
del piese e l':mpcgno e lot-
tare per costrulre una nuova 
unita della sinistra, stabllendo 
con 11 PSIUP. con il PSI e con 
le forze cattoliche piu avanza-
te. sempre piu saldi rapporti 
unitari, condizione e garanzia 
decisive per il successo della 
lotta dei lavoratori italiani. I 
militant) del MSA entrano nel-
ne nostre file: insieme, da 
compagni, continue re mo la 
battaglia per il socialismo!». 

F. MARA1ZI 
Operaia Olivett i, Crema! 

Le lotte della classe operaia 
tendentl a modificare Vorga-
nlzzazione del lavoro e ad 
investire tutti i problemi del
la societa hanno creato le con-
dizioni per una nuova pro-
spettiva econornica del Paese; 
In pari tempo le forze con-
servatrici hanno operato e o-
perano per determlnare l'iso-
lamento del movimento ope
raio da larghi strati di opi-
nione pubblica. Tra questi 
strati vanno considerate in 
primo luogo le grandi masse 
femmlnili verso le quali la de
stra reazionaria presta parti-
colare attenzione per crearsl 
una base di massa tentando 
cosl di indebollre il movi
mento delle riforme e per un 
generale rinnovamento del 
Paese. Per conseguire questi 
obiettivi conservator! sono u-
sati non soltanto mezzi di na-
tura econornica ma anche di 
costume, dl mentalita sui mo
di dl essere delle donne. sia-
no esse operaio, casnlinghe o 
del ceto medio. 

La campagna per il referen
dum sul dlvorzio rientra in 
questa strategla. Una con-
ferma viene dalle zone tradl-
zionalmente cattoliche, come il 
Cremasco e la Brianza, dove 
piii massiccia 6 stata questa 
azione psicologiea sulle mas
se femmlnili nel tentatlvo di 
dlvidere 11 popolo italiano. Dl 
questo si dovra tenere conto 
nella battaglia elettorale che 
vedra la DC impegnata a pre-
sentarsi come unica forza che 
difende Tunlta della famiglia. 
Ecco perchg il nostro partito 
non si deve limitare ad una 
azione di denuncia della gra
ve allean7a DC-MSI ma deve 
portare avanti un'azione piu 
specif ica, capace di giungere 
a tutti gli strati popolari, fa-
cendo leva sui valori nuovi 
che vogliamo siano affermati. 

Le lotte per la piena oc
cupazione, collegate alia bat
taglia per una maggiore qua-
lificazione delle lavoratrici e 
per una condizione di vita 
piii umana e civile conferma-
no il fallimento della cam
pagna condotta dalle forze 
conservatrici che vorrebbero 
mantenere la donna in uno 
stato dt suddltanza e di ri-
nuncia. Questo ci impone co
me organizzazione politica la 
necessita di conoscere meglio 
le aspirazioni di tutti i lavo
ratori, attraverso una specifica 
ricerca di conoscenza dei sin-
goli post! di lavoro e dei pro
blemi che questi rappresenta
no. La fabbrica diventa sem
pre piu centro dl vita poli
tica che non pub non avere 
delle implicazioni anche tec-
nicistiche. perche e 11 che il 
capitalismo cerca di far pas-
sare la sua linea. 

La ristrutturazione in atto 
nelle grandi aziende deve ve-
dere il Partito impegnato per 
conoscere quali fini si pro
pone il padrone e quali sono' 
i compiti che competono alia 
organizzazione comunista di 
fabbrica. 11 consiglio dl fab
brica deve qualificars) sempre 
meglio e proiettarsi verso ml-
ziatlve nuove, misurandosi 
con problemi divers! e non 
esclusivamente salariall. Cl so
no possibilita di una azione 
immediata per affrontare 11 
discorso delle riforme e le 
possibili alleanze necessarie 
alia classe operaia: la legge 
sulla casa, l'aumento del la
voro a domicilio, la rivendica-
zione del diritto al lavoro del
le donne sono temi sui quali 
ci dobbiamo impegnare pro-
muovendo iniziative In campi 
diversi. Oggi come partito la-
voriamo piu di ieri per una 
costruzione vicina di una so
cieta diversa, dobbiamo sem
pre piii rispondere concreta-
mente alle aspettative di co-
loro che vogliono partecipare. 

LAMA 
I comunisti sono assertori 

convinti deH'unita e dell'auto-
nomia sindacale, come ha det
to il compagno Berlinguer. E' 
questo un netto segno di di-
stinzione rispetto ad altre for
ze poiitiche. Esso si manife-
sta non solo in termini di 
principio, ma In una concreta 
situazione politica. L'unita sin
dacale si pub realizzare nella 
autonomia. non sulla base di 
una ideologia politica e senza 
egemonie assegnate dall'ester-
no. Del rcsto. se fino ad oggi 
abbiamo avuto una egemonia 
reale nella direzione del mo
vimento cib non e dipeso da 
una condizione di privilegio 
goduta « a priori», ma dalla 
giustezza di una linea. Co-
struire un sindacato non ideo
logico non significa costruire 
un sindacato disimpegnato. 
Quello che nasce e un sin
dacato con una carica netta-
mente anticapitalistica che mi-
ra — come si esprime il do-
cumento unitario di Oslia — 
alia cancellazione delle disu-
guaglianze social!. La Costitu-
zione. con i suoi contenuti in 
tanta parte ancora disattesi, e 
la b^se programmatica della 
unita sindacale. 

Le caratteristiche del sinda
cato un'tario sono delineate 
dalle lotte di questi anni: in 
linea generale. e malsrado gli 
errori compiuti. non e'e dub-
bio che il movimento di lotta 
con l'unita si e radicalizzato; 
e maturata una nuova coscien
za anticapitalistica. Cib ci in
duce a perseverare con una in-
tensifiea7ione e non con un ap-

piattimento delle lotte. per una 
piu umina organizzazione del 
lavoro. per le riforme sociali. 

Alle rlchleste del presldente 
della Confindustria per una 
centralizzazione della contrat-
tazlone, per un sistema di pa
ce sociale e di politica dei 
redditi rispondiamo dicendo 
che non metteremo it guin-
zagllo al movimento. L'esi
genza di coordinare 1'azione, 
di articolarla, di combattere 
ogni tendenza al cedlmento o 
all'estremismo awenturoso, 
sono problemi del sindacato, 
dei lavoratori e non possono 
essere certo oggetto dl con-
trattazlone con i padroni. Dob
biamo, e vero, garantlre, an
che in vista dello scontro 

contrattuale, una forte unlta 
di classe tra operai e imple-
gatl collegandocl anche con 
altrl strati social], superando 
qualche debolezza apparsa ne-
gli ultimi tempi, discutendo 
questi problemi nelle nuove 
strutture, t ra i delegati e nel 
consigli. 

Una tale politica pub vlncere. 
Lo dimostra la lotta In corso 
del braccianti, la stlpula dl 
un patto nazionale con la Col-
dlrettl e l'Alleanza contadinl 
che ha isotato la Confagri-
coltura. Tale accondo ha un 
grande valore non solo per le 
parti stlpulantl, ma per 1 con
tenuti avanzati in esso pre-
sentl. II crescente impegno 
sindacale sui problemi sociali 
apre nuove questionl nel rap
porti tra sindacati e partitl. 
L'unita sindacale non pub con-
sentire alleanze orgamche con 
nessuna forza politica: cib che 
conta e realizzare un con-
fronto sul contenuti e l pro-
grammi, nella reedproca auto
nomia. II sindacato non pub 
nemmeno offrire sbocchl po
litick tale indicaelone spetta 
ai partiti e alia loro dlalettlca. 

Ma anche per questa natu-
rale dlstinzlone dai partitl la 
autonomia 6 un requisite es-
senziale per 11 sindacato, non 
per chludere gli occhl da-
vanti al fatti, ma per giudi-
care liberamente, senza ipo-
teche. Ad esemplo, in questi 
giornl stiamo discutendo una 
posizione unitarla in riferi
mento alle elezlonl. La svolta 
a destra, la mlnaccia dl un 
blocco d'ordlne non lasclano 
insensiblli lavoratori e sinda
cati. Di fronte al fasclsmo 
che rialza la testa il movl-
mento operaio dice « no » con 
una mobilitazlone dl massa e 
non con piccole avanguardle. 
L'unita sindacale 6 e sara la 
piii sollda infranglblle bar-
riera ad ogni tentatlvo rea-
zionario. Chi si schiera con
tro Tunlta indebolisce, con-
sapevolmente o no, questa di
fesa. 

Anche le tendenze al mo* 
deratismo, le presslonl della 
Confindustria sul sindacato, 
sono una espressione dello spo
stamento a destra. del tenta
tlvo di bloccare l'avanzata del 
lavoratori. Le prossime ele-
zioni, in tale contesto, sono 
fondamentali non solo per 1 
partiti, ma anche per i sin
dacati. I problemi delle pen-
sioni, della occupazione, degli 
appalti, della sanita, della ca
sa, delta scuola, delle riforme 
in agricoltura sono declslvl 
per definire la condizione so
ciale delle grandi masse, so
no altresl la posta in gioco 
dl queste elezioni. Percib 11 
sindacato non pub rimanere 
assente. 

D'altra parte l'unita nell'au-
tonomia esige un crescente 
intervento dei lavoratori nella 
lotta politica, proprio per of
frire sbocchl piu coerenti al-
l'azione sindacale. L'unita sin
dacale e un mezzo per accre-
scere l'lmpegno dei lavoratori 
nella vita politica e non per 
allontanarli da essa. 

Percib assume un carattere 
formale la questlone delle in-
compatibilita rispetto al reale 
problema dell'autonomia. Ab
biamo accettato alcune solu-
zioni su questo punto, suscet-
tibili di farci realizzare l'obiet-
tivo dell'unita. 

II recente CC della UIL ha 
rappresentato un voltafaccia 
rispetto a impegni precedenti; 
le vere ragioni non risiedono 
nell'esperienza del sindacato, 
ma derivano da scelte poii
tiche dei partiti e sono una 
prova di mancanza di auto
nomia. 

II Consiglio generale della 
CISL ha invece espresso una 
maggioranza che mantiene la 

Dibattito 
sui 

candidati 
agli 

organismi 
dirigenti 

MILAXO. 15. 
Si e svolta ieri sera la se-

duta del Congresso ri.;ervata 
ai soli delegati per la di-
scussione delta relazione del
ta Commissione eiettorate. 
La relazione e stata svolta. 
a nome delta Commissione 
elettorale stessa, dal com
pagno Fernando Di Giutio. 
il quale, dopo aver iltustrato 
i criteri che hanno orientato 
le proposte. e dopo aver in
dicato in particotare alcune 
question! apparse particotar-
mente rilcvanti. ha Fottoposto 
alia discussione dei delegati 
una lista di candidati per 
la etezione del nuovo Comi-
tato Centrale, delta nuova 
Commissione Centrale di 
Controtlo e del nuovo Colle-
Rio centrale dei sindaci. Sul
la relazione di Di Giutio sono 
intervene! i con osservazioni 
e proposte i compagni: Bar-
ca. Di Lauro, Sogre, Î om-
bardo Radice. Marmugi e 
Parisi. 

Chiusa la discussione la 
Commissione elettorale ha 
comunicato che si riunira 
nuovamente per valutare le 
considcrazioni cmerse e to 
singole proposte dei com
pagni intcrvemiti nel dibat
tito per poi riferire at Con
gresso te sue conclusioni e 
presentare al voto dei dele
gati te liste definitive dei 
candidati. 

Ancora circa le modalita 
di votazione. it Congresso 
aveva deciso in anertura del
ta seduta. con 1'unanimita 
dei voli. di votare Je pro
poste definitive che verran-
no fattc dalla Commissione 
elettorale. a scrutinlo pale-
se, per alzata di mano. 

Uno scorcio del settore dei delegati al XIII congresso del PCI 

prospettiva unitaria anche se 
non ha risposto alle proposte 
della CGIL di accelerare i 
tempi. 

Gli ulteriori passi da fare, 
anche in materia di incompa-
tibilita, saranno comunque de
cisi nei sindacato, con la par-
tecipazione diretta del lavora
tori e in rapporto al maturare 
del processo unitario. 

L'unita non e ancora fatta 
e non e facile a farsi. I suoi 
nemici sono numerosi e ag-
guernti, piu iuon del sinda
cato che dentro. Certo, di 
fronte agli ultimi eventi, han
no dimostrato tutta la loro 
fragilita quelle ipotesi che 
pensavano aH'unita sindacale 
come una cosa favorita dai 
padroni, come di una opera-
zione di cattura delle masse. 
Una preoccupazione infantile 
che si identlfica con quella 
che vede nelle riforme di 
struttura una politica funzio-
nale ai grandi gruppi mono
polistic!. 

Fondamentale per il proces
so unitario resta la scelta del 
nostro partito: e Taffrontare 
difficolta e rischi con l'atteg-
Ijiamento di chi vuole supe-
rarli e non di chi si ferma 
preoccupato o spaventato dal
le conseguenze. E' un fatto di 
fiducia in noi stessi, nella no
stra capacita di egemonia. 

Certo, l'unita nell'autonomia, 
toglie ogni rapporto di dele-
ga del partito al sindacato, 
esplicita o di fatto. Cib ri-
chiede un impegno in prima 
persona del partito sul pro
blemi sociali e operai, una 
sua piu diretta presenza nelle 
fabbriche. Tutto cib si risol-
vera in una crescita del par
tito fra le masse. 

L'unita sindacaie non h dun
que una temeraria scommes-
sa. ma un asse della nostra 
politica, poiche lo sviluppo 
della democrazia, l'avanzata 
verso la trasformazione socia
lista hanno bisogno di una 
classe operaia forte e unita. 
Questo pub dare l'unita. Ed 
e questa (l'unita nell'autono
mia) una necessita anche per 
II regime che vogliamo con-
quistarci, anche per una so
cieta socialista dove il potere 
politico dei lavoratori non ri-
solve certo ogni contraddizio-
ne insorgente. 

La stessa esperienza storica 
ci dice che ove questo non 
awenga, anche giuste riven-
dicazioni non antagonistiche 
con il regime socialista di-
ventano pencolose e si crea-
no i germi di gravi errori e 
di profonde lac**razioni. 

II nostro congresso pub da
re un grande contributo alia 
unita sindacale. II nostro mo
do di essere comunisti. rap
porto deH'opera nostra, si mi-
surera anche dal progressl 
che sapremo far compiere alia 
causa dell'unita che e la ra-
gione stessa della nostra vita 
di militant! perche e il mezzo 
piii efficace a disposizione del 
lavoratori per elevarsi da clas
se suba tema a forza coscien-
te. capace di dirigere la so
cieta. 

Operaio delle Acciaie-
rie di Piombino 

Oggi piii che mai sono ne
cessarie una nuova politica 
degli Investlmentl e una di
versa gestione dello Stato. Si 
tratta dl arricchlre il processo 
di lotta che la classe operaia 
porta avanti tenendo conto che 
occorre liberare tutta una »•• 

rie di risorse per sviluppare 
i consumi sociali, per elimi-
nare le strozzature ed eserci-
tare, quindi, un controllo po
litico e di massa nei confronti 
delle grandi imprese pubbli-
che e private. 

Nello stesso tempo non si 
pub continuare con la politica 
della cessione alio Stato di 
aziende improduttive del mo-
nopolio private. Questa, per 
molti gruppi e infatti lo 
«strumento» per norganizza-
re e riassettare un piano di 

investimenti diretto dai gruppi 
monopolistic! che sempre piu 
massicciamente, e in modo 
determinante, si inseriscono 
nello Stato. Occorre che il PCI 
si confronti con i partiti, con 
le forze della sinistra laica e 
cattolica, alia ricerca di una 
linea unitaria per esercitare 
una pressione decisiva e per 
conseguire un obiettivo quali-
ficante. 

In questo quadro assume un 
valore particolare tutta la no
stra azione nel confronti del
le Partecipazioni statali. E ' 
quindi dalla classe operaia 
che deve venire il contributo 
per un controllo ed un orien-
tamento dell'industria di Sta
to non subordinate agli Inte-
ressi conservaton dei grandi 
gruppi nazmnah ed eaten, ma 
alle esigenze di sviluppo de-
mocratico e di rinnovamento 
dell'mtera societa. Dobbiamo 
poi chiederci se dobbiamo 
continuare a discutere solo ad 
un certo livello il peso e il 
ruolo delle Partecipazioni sta
tali nella nostra pianificazione 
econornica e sociale. oppure 
se dobbiamo sivluppare una 
maggiore azione politica tra la 
classe operaia e portare avan
ti un piano di maggiore coor-
dinamento tra le aziende a 
partecipazione statale per pro-
cedere sempre piu spedi-
tamente sulla strada delle ri
forme di struttura. 

Altro problema al quale 
dobbiamo dare una risposta e 
quelle delle « alleanze » e dei 
« ceti medi », tenendo conto 
che non e un caso che la DC, 
anche in questa consultazione 
elettorale, si e posta l'obiet-
tivo di estendere la sua in
fluenza tra i ceti medi. E ' 
per questo che Iaddove siamo 
forza dl govemo dobbiamo 
riuscire a spingere a fondo il 
rapporto tra riforme e allean
ze dando una serie di risposte 
significative e tali da costi-
tuire una piattaforma nazio
nale. 

ZANGHER1 
I comunisti parlano sempre 

piu spesso della necessita di 
un nuovo modo di governare 
poiche il modo vecchio di go
vernare della DC e giudicato 
sempre piu insoddisfacente e 
an2i aberrante. Questo vecchio 
modo di governare, tuttora vi-
gente. e l'adattamenio del 
clientelismo prefascista alle e-
sigenze di una society di mas
sa attraverso 1'uso spregiudi-
cato degli enti pubblici. delle 
leggi. attraverso uno sfrutta-
mento senza scrupoli dei gran
di mezzi informativi. 

Ma questa gigantesca opera-
zione di condizionamento, di 
imposizlone di indirizzi poli-
tici e di modelli culturali ha 
11 suo-Iimite nei bisogni reall 
che non vengono soddlsfatti, 
nella presa di coscienza delle 
masse. 

Di qui la necessita, appun
to, di praticare un modo nuo
vo di fare politica, che con-
slste nel sollecitare e orga-

nlzzare l'intervento delle mas
se popolari in modo che esso 
pesi a tutti i live Hi della so
cieta. 

II Comune e, per tradizione, 
l'istituzione capace di saldare 
11 momento dell'organizzazione 
statale e quello dell'iniziativa 
popolare, il Comune, salvo ec-
cezioni, e tra i pochi punti 
dell'amministrazione su cui e 
ancora possibile far leva per 
spendere e spendere bene e 
senza i Comuni le nostre 
citta oggi sarebbero ancor 
piu alia deriva. Certo. e'e 
Comune e Comune. Vi so
no i Comuni che hanno per-
messo e quelli che hanno 
impedito il massacro dei cen
tri storici da parte degli spe
culator!: e cib deve invltare 
a riflettere chi e tentato di 
far d'ogni erba un fasclo per 
condannare una indefinita 
« classe politica ». 

Se e'e una possibility di 
fare politica in modo nuovo, 
questa e. in primo luogo, nei 
Comuni e nelle Regioni, dove 
e possibile organizzare in mo
do nuovo la democrazia fa-
cendo partire da! basso Ton-
data rinnovatrice che pub rl-
dare fiducia nelle istituzioni 
democratiche e permettere il 
rinnovamento delle strutture 
stesse del potere. 

A questo punto non si trat
ta di sapere che cosa possono 
fare I Comuni, ma che tipo 
di sviluppo si vuole: per noi 
deve essere uno sviluppo nuo
vo, tendente al soddisfacimen-
to del bisogni sociali ed uma-
ni troppo a lungo trascurati. 
Ed h qui che balza agli occhi 
la funzione delle istituzioni 
democratiche locall. il ruolo 
del Comune come rappresen-
tante degli Interessi popolari 
di fronte agli organi della 
programmazione nazionale. 
Ma le iniziative di certi Co
muni che giungono a presen
tare piani di sviluppo della 
citta. democraticamente di-
scussi con l'opposizione. non 
bastano: occorre che le ini
ziative singole diventino mo
vimento generale, che agli 
orientamenti delle grand! con-
centrazioni economiche priva
te e pubbliche venga contrap-
posto un piano di sviluppo 
economico e sociale non piu 
limitato a un Comune o ad 
una Regione. ma che abbia 
respiro nazionale. 

Dobbiamo partire dalla te-
si che la sete esasperata di 
profitto ha portato il paese 
a un punto morto, che non 
e piu una molla di sviluppo, 
che ha condotto le citta ca-
pitalistiche in un vicolo cieco 
dove vivere e diventato in-
tollerabile. 

H malessere urbano che cre-
sce in queste citta e una fon-
te di lotte e di alleanze che 
il Partito deve orientare nella 
giusta direzione del progresso 
democratico e socialista. 

G. C. PAMTA 
Siamo di fronte a una si

tuazione aperta che rende at
tuale il problema della svolta 
a sinistra- Essa e urgente per 
le richieste popolari, per la 
consapevolezza delle forze in, 
lotta, ma lo e al tempo stes
so per l'altematlva. gravida di 
perlcolose involuzioni. La si
tuazione e grave, ne dobbia
mo nasconderci che per certi 
aspettl pub diventare altar-
mante per l'amplezza del con
trattacco padronale; per I 
compromessi della DC con le 
forze reazionarie; per l'uso 
delle forze dl polizla, non so
lo come strumento di rozza 

repressione, ma come arma 
di provocazione e mezzo di 
collegamento con servizl stra-
nierl e col fasclstl. 

Lo dlciamo qui a Milano 
dove un altro morto s'e ag
giunto Ieri a quelli del quali 
la responsabillta, comunque 
nascosta, rlsale prima dl tut-
to alia questura dl Milano, 
sempre coperta dal mlnlstrl 
dell'lnterno, sempre democrl-
stlanl. 

Il pericolo fascista, 11 peri-
colo di soluzioni autoritarie 
sono sempre statl legati a cri-
sl sociali che hanno investlto 
e gettato sulla scena ceti dl 
piccola borghesla, gruppi so
ciali dlsgregatl, Intellettuall 
sbandati, studenti incerti e 
senza sbocchl professionall, 
dlsoccupatl. E oggi, in Italia, 
la crisi e fatta dl profondt 
squlllbri sociali, deH'incancre-
nlrsl di vecchie piaghe, del 
fallimento della scuola, dl sin-
toml gravl dl disfacimento 
dell'apparato statale corrotto 
dal monopollo dc. 

Ma non bisogna lasciarsi 
travolgere, n6 lasclare che 
la collera possa manifestarsi 
contro la democrazia e il mo
vimento operaio, com'e stato 
a Reggio Calabria, come In 
quache modo e avvenuto al-
l'Aquila. 

Noi siamo, e dobbiamo ap-
parire sempre piu chiaramen-
te, come coloro che sanno e 
aiutano a sapere, capire; quel 
11 che hanno forza e ne dan-
no. Ma deve essere quindi 
chiaro, per noi e per gli altri. 
contro chi bisogna battersi, 
e per che cosa, e come, e 
quando. 

E' quindi in nome del co-
raggio, della ragione e del-
l'esperienza che denunziamo 
non soltanto come inefficaci 
e qualche volta grottesche ma 
anche come dannose, da iso-
lare e da combattere, le false 
« avanguardie», i gruppi che 
hanno sempre, oggettivamen-
te e spesso non soltanto og-
gettlvamente, una funzione dl 
provocazione. 

C'e certo la componente 
deH'impazienza giovanile, di 
cui bisogna tener conto per
che dobbiamo saper dare for
za e consapevolezza a questo 
potenziale di energia; ma c'e 
un'altra componente, meno 
giovane, demoralizzata dalle 
durezze del cammino. de-
lusa da mlti che di vol
ta in volta hanno spostato ai 
auattro angoll della terra, ina-
c'idita e logorata da una fati-
ca che soltanto i veri rivolu-
zionarl possono sopportare. 
Non sono costoro « compagni 
separati », « franchi tiratori », 
della stessa battaglia: il loro 
obbiettivo e tirarci alle spalle, 
e quindi appalono come di-
sertorl (sedicenti extra parla-
mentarl disposti per giunta 
a far le carte false pur di ria-
vere un seggio in Parlamento) 
dell'armata proletaria. 

Questo proprio nel momen
to in cui il partito raccoglie 
tutte le sue forze e si pone, 
come anche ieri e apparso in 
questo congresso nel saluto 
degli amici e dei compagni, 
al centro di tutte le forze che 
tentano una strada nuova e 
dichiarano il loro impegno 
antifascista. 

Nella situazione attuale di
venta per noi un dovere par-
lare chiaro, non cedere in 
nessun modo al «fastidio». 
ma anche non concedere nul
la alia demagogia. Dobbiamo 
saper essere anche dun se vo
gliamo essere forti e politica-
mente intelligenti. affrontan-
do insieme ai giovanl. con la 
loro carica rivoluzionaria, il 
problema della lotta per la 
liberta e il socialismo, ren-
dendo coerenti le parole col 
fatti, dimostrando che cosa e 
possibile oggi a una grande 
organizzazione come e il no
stro partito in una situazione 
di avanzata popolare. mentre 
piu estesi si fanno i collega-
menti tra le forze di sinistra 
e mentre a sinistra si schie-
rano altre forze ancora. 

Guardiamoci anche dai fal
si confronti, dalle analogie 
storiche che non tengono. 
Non siamo nel *21: non c'fc — 
come allora Cera — una batta
glia di ritirata da combattere, 
per cui si giustificava in qual
che modo la ricerca del mito 
della rivoluzione all'angolo 
della strada. 

Oggi non e cosi: con il no
stro onore di comunisti e sal-
va e aperta la grande pro
spettiva unitaria. La battaglia 
che abbiamo dato e diamo ci 
ha permesso non soltanto di 
resistere. ma anche di avanza-
re. E avanzare ancora vuol di
re determinare movimenti di 
massa, garantire alia testa di 
questi movimenti una avan-
guardia robusta ed esperta 
com'e il nostro partito, con 
un milione e mezzo di comu
nisti e. intorno. la simpatia, 
la stima di milioni e milioni 
di italiani. con il rispetto, fat
to, se si vuole, anche di timo-
re di molti che potrebbero es-
ser tentati dall'avventura au-
toritaria. 

Anche per questo noi re-
spingiamo la cosiddetta teo-
ria del gruppetto «detonatore» 
che fa scoppiare una situazio
ne nella quale le masse sono 
ftresentate come inconsapevo-
i o succube del nostro pre-

sunto riformismo: noi siamo 
certo una massa, ma non cer
to una massa amorfa. di ge-
latina. II «detonatore» 6 il no
stro partito. Quelli che erano 
partiti con la parola d'ordine 
di un'«aggregazione» gia in at
to, che avrebbero dovuto es
sere da qualche anno 1'alter-
natlva alia nostra disgregazio-
ne. urtano oggi disperatamen-
te la testa contro una reil-
ta ben diversa. 

Mettiamo in guard ia parti
to e lavoratori contro il peri
colo di tentativ! di diversione 
dettati (e per questo potran* 
no farsi anche piu gravl) da.-
la disperazione per il falli
mento del loro tentativo poli
tico. del tentativo di andare 
a sinistra alzando la bandiera 
dell'anticomunismo. escluden-
dosi cosl dalla sinistra di 
classe. II partito di Luisji Lon-
go. che va alia battaglia con 
Perruccio Parri. non ha biso
gno dl andare a lezioni di co-
raggio da nessuno. 

E' proprio per questo che 
abbiamo il coraggio politico 
di dire qui che condanniama 
ognl tentativo. in occasion* 
della campagna elettorale. di 
far da cassa di risonanza per 
la propaganda e per 1 comlzi 

(Scgiic a pnginn 9) 


