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(Dalla pagina 8) 
del MSI. Non lasceremo tra-
sformare le elezionl In una 
gazzarra, non permetteremo 
n6 la rlssa ne la provocazlone 
dl State. n6 quella dei cosid-
dettl extraparlamentarl. 

Certo, non mettlamo tuttl 
nello stesso sacco; ma non dl-
mentlchlamo e non vogllamo 
lasciar dimentlcare che anche 
10 scandaloso processo per le 
bombe dl Milano — che pare 
non dover mal termlnare ~ 
ha gla dimostrato l'lntrecclo, 
che va svelato. fra gruppl del-
l'apparato statale, organlzza-
zionl fasclste e tentatlvl av-
venturosl dl trovare la stra-
da della rivolta pluttosto che 
quella dell'azlone di massa. 

Ancora una volta dunque 
l'appello e alia vigilanza, 
alia raglone. quello che 
rivolglamo agll antlfasclstl, 
ogll opera!. al glovanl, a quel-
11 che vogllono che le cose 
cambino. 

II voto del '68 e servito al-
l'unita della sinistra, e ha ri* 
cordato e sventato 11 pericolo 
della socialdomocratizzazione. 
Che quello del '72 serva anco
ra all'unita per battere da si
nistra la DC. per rispondere 
al pericolo del compromessi. 
del cedimenti, delle capitola-
zionl. per sconfiggere 11 fa-
scismo. 

AMBROGIO 
Segretario del C.R. della 
Calabria 

II compagno Franco Ambro-
gio, Segretario regionale per 
la Calabria, e partito da una 
analisi della drammatica real-
ta della sua regione (un mi-
lione e mezzo di emlgrati, 400 
mila disoccupati su due mi-
lionl di abitanti), affermando 
che questa situazione assurda 
e sconvolta non e solo il pro-
dotto dell'arretratezza storica 
della Calabria e del Mezzo-
giorno, ma anche dell'espan-
sione monopolistica che ha re-
legato ai margini dello svi-
luppo intere grandi zone del 
nostro paese, del clientelismo. 
della politica fascists e di 
quella democristiana. 

La realta calabrese e meri-
dionale rappresenta oggi l'e-
sempio piu macroscopico e 
clamoroso del fallimento della 
linea seguita finora dai vari 
governi a direzione democri-
Btiana. Le condizioni in cui 
lavorano e lottano il nostro 
partito, le forze democrat!-
che, i lavoratori delle citta e 
delle campagne, sono certo 
molto difficili, ma niente af-
fatto disperate. 

Anche in Calabria, con le 
lotte di massa per la terra, 
per il lavoro, per la riforma 
agraria In prim© luogo e per 
un ordinato processo di indu-
strializzazlone, si sono aperte 
prospettive nuove. 

Questa via e stata momen-
taneamente sbarrata dalla DC 

, dai suoi governi e dalle forze 
eversive e di destra. Spetta a 
noi comunlsti, ai democratici 
tutti. ai lavoratori, ai giovani, 
riprendere il cammino su ba-
si realistiche non solo in Ca
labria ma in tutto il Sud. 

Si tratta di concepire la 
questione meridionale come 
questione centrcle e fonda-
mentale per il progresso e lo 
sviluppo di tutto il paese, per 
il rafforzamento della demo-
crazia. 

Questo e anche il grande 
tema della campagna eletto-
rale. Certo, le condizioni so
no difficili e la realta molto 
complessa e contraddittoria, 
ma e possibile andare verso 
una prospettiva di rinnova-
mento attraverso 1'unita a si
nistra e la mobilitazione di 
tutte le masse lavoratrici e 
popolari. 

Anche net fatti di Reggio 
Calabria il PCI si e rivelato 
forza decisiva nell'azione e 
nella battaglia contro l'attac-
co eversivo e reazionario per 
salvare anzitutto 1'unita della 
regione e per difendere, insie-
me agli interessi della popo-
lazione. Ie basi 5fes,:e de! re
gime democratico. 

Occorre ora col lega re stret-
tamente le lotte difensive ad 
una grande controffpn-':vn 
unitaria, democratica e popo-
lare per spezzare il sottogo-
vemo, il potere delle cosche 
mafiose e dei ceti parassi'a-
ri. per un piu avanzato as-
setto cconomico. sociale o ci
vile della regione. Per questo 
sono gia important; le i5t>re 
battaglie in atto nelle campa
gne (braccianti) e Kazione 
contro il blocco dc e contro 
l'a7!one eversiva della destra 
e dei fascisti. L'unita a sini
stra. fra comun:sti o socialist;. 
e il perno essenziale per an
dare avant- e per pstendere 
c rafforzare l'uniti popolare 
anche verso le masse cattoli-
che, ugualmente interessate a 
porre fine ad una situazione 
insostenibile di arretratezza e 
di miseria. 

Sospesa verso le 13 JO, la 
seduta & ripresa due ore 
dopo con gli interventi dei 
compagni: 

ROSSI 
Grosseto 

L'aggressxone continua con
tro la salute, che viene per-
petrata in iaobnea «ii. raver-
so lo sfruttamento, i riuiu di 
lavoro, gn inioituni, 1'amaicn-
te, e, fuon dalla fabbnea, at
traverso I'jnquinamento pro-
gressivo dell'atmosfera e del
le acque, ha assunto propor-
zioni cosl drammatiche, da 
dar luogo ad iniziative alru-
mentali da parte di chi, co
me Panfam. spera di guada-
gnare popolarita con l'ecolo-
gia. 

Ma il movimento operalo ha 
compreso che questo e un nuo-
vo campo della sua lotta con
tro lo smmamemo. poiche e 
chiaro che la rovina progres
siva del.'ambiente naturaie 
avviene in nome della logica 
del massimc profitto Percio 
esso si batte sia contro la ras-
segnaz:onc. sia contro te ana 
lisi da salotto, secondo le qua-
li Tunica altemativa all'inqui 
namento sarebbe il ritorno ad 
uno « stato di natura ». 

L'esperienza della organtz-
sazione comunista di Grosse
to dlmostra. al contrario. che 

si possono saldare obiettlvl dl 
difesa deU'ambiente naturaie 
a concrete lotte dl massa per 
un nuovo tlpo di sviluppo eco-
nomlco. mobllitando lavorato
ri, slndacati, student!, amml-
nistrazioni local! e Regione. 

Tale ampio schleramento e 
sceso In lotta quando la Mon
tedison ha costruito una fab. 
brica che avrebbe scaricato 
nel mare Tirreno 3 mlla ton-
nellate di scorie velenose di 
biossldo dl titanlo al giorno, 
senza prevedere, per evident! 
scopl dl profitto, alcun im-
pianto dl depurazlone che evl-
ti la distruzlone del patrlmo-
nio ittico e il gravissimo atten
tate alia salute stessa delle 
popolazion! della zona. 

La coscienza civile e de
mocratica degli abitanti del
la Maremma e la consapevo-
lezza del propri complti che 
anima gll amminlstratori loca-
11 e regionall hanno impedlto-
che 11 piano della Montedison 
passasse tranquillamente sot-
to silenzlo. Per vlncere la re-
s'stpnza delle pooolazioni, la 
direzione dell'azlenda ha do-
vuto mpttere in campo il ri-
catto della occupazione, la mi-
naccia dei licenziamentl, la-
sclando chlusa la fabbrlca gia 
pronta. pur di non costruire 
l'impianto dl depurazione. 

Ma questa battaglia. 11 cul 
esito e ancora incerto, ha 
creato le premesse per andare 
avantl, ponendo 11 dlscorso 
sull'ecoloeia su basi concrete 
dl mobilitazione di massa. dl 
lotta della classe operala e di 
un vastlssimo arco d! suoi al-
leatl. Ora. la Regione tosca-
na ha promosso un convegno 
di tutte le Ree'nni rivierasche 
sulla tutela delle acque: si fa 
strada in qupsto rnodo — ed 
e complto del Partito andare 
avnnti su aup^o terrpno — un 
dlscorso positivo che. al dl 
Ih della denuncia. collegh) la 
battaglia per la difesa dello 
ambiente a quella ner un nuo
vo sviluppo economlco, per 
una miova politica di investi-
mentl. 

Al. f . ZING ALE 
Verba nia 

II Piemonte, regione alta-
mente industriallzzata che 
presenta per6 numerose zone 
con differenze notevolissime, 
rispecchia con dlscreta fedel-
ta la condizione della donna 
italiana; denuncla nelle fab-
briche, nelle campagne, sui 
monti, nella bassa, nelle scuo-
le, nel lavoro a domicilio co
me la donna, nata e cresciuta 
nel nord o sradicata dai Sud 
e trapiantata in Piemonte, sia 
sempre pesantemente sfrut-
tata, con la mistificata fac 
ciata di un aumento di ca-
salinghe che altro non e, in 
verita, che una crescente e-
marginazione della donna dai 
processo produttivo, una cre
scente disoccupazione, un e-
sasperato risultato della di-
storsione della socletk cap!-
talistica minata alia base dai 
suoi stessi strumentl di at-
tacco. 

La dequalificazione profes
s ional della donna apre il 
dlscorso fondamentale della 
scuola: una scuola pseudo de
mocratica, che tenta di inca-
nalare le fortl istanze popo
lari di dibattito culturale e po
litico e di crescita civile, con 
penose e spicciole riforme. 
Noi comunisti vogliamo una 
scuola che insegni 1'emanci-
pazione femminile come di-
ritto al lavoro; per questo 
mottvo chiediamo che la re
gione adempia a uno dei 
suoi ruoli primari, cioe, la 
qualificazione della forza la
voro, e in questo senso ci 
impegnamo ad organizzare le 
masse femminili che conti-
nuano a pagare gll error! 
della conduzione econnmica e 
politica del nostro Paese. 

L'esempio macroscopico d! 
quanto venga distrutta in 
questa society la dignita del
la donna, la sua possibility 
di essere madre veramente 
con coscienza. con prepara-
zione. ci e dato dallo scop-
pio delle citta soffocate dai 
caotico inurbamento. 

Torino e la sua periferia 
sono tra i modelli piu fedeli 
della infernale bolgia che e 
diventata la grande citta ca-
pitalistica. Anche i piccoli 
centri investiti dalla immi-
grazione, pur non mostrando 
segni traumatic! cosi eviden-
ti, risentono in maniera u-
gualmente dolorosa dell'au
mento improwiso della popo-
lazione: asili nido e scuole a 
pieno tempo non esistono e 
la schiera dei ragazzini che 
vanno a lavorare e sempre 
in aumento. 

Le nuove forme di partecl-
pazione, sia in fabbrlca che 
nei quartieri. devono vedere 
sempre piu impegnate le don-
ne per l'imposizione e l'at-
tuazione delle riforme di 
struttura, per portare avantl, 
con sempre piu forza e con-
vinzione, la politica delle al-
leanze. Anche nel partito fon
damentale risulta essere la 
presenza e l'apporto delle 
donne: presenza organlzzata, 
responsabile, reale che veda 
unite con le donne comuni-
ste, militant!, larghe schiere 
di donne simpatizzanti. di la
voratrici, per organizzare a 
tutti i livelli Ie lotte neces-
saiie per cambiare questa so
ciety. 

GERMICCA 
Napoli 

La nostra riaffermazione 
deirimportanza della questio
ne meridionale come una del
le questioni centrali della vi
ta nazionale assume ancora 
maggior rilievo di fronte al
ia constatazione che il Mez 
zogiomo sta vivendo un pe-
riodo estremamente delicato 
e travagliato. nel quale si 
agitano process! aspri. con 
vulsi. con forze nuove — so 
prattutto giovani — colnvolte 
nello scontro politico. Crist 
acuta, ma anche situazione 
ricca dl enormi potenzialita 
democratiche e socialists, che 
possono esprimersi se sa-
premo costruire, con l'elabo-
razione, 1'lniziativa del parti
to, puntl dl riferlmento e dl 
certezza, element! sicurl dl 

Un particolare di una delle tribune del pubblico 

fiducia, terrenl dl aggregazio-
ne della classe operaia con 
le masse contadine e del ceti 
merti urbani. 

Non ci nascondlamo Tinsl-
dia dell'azione che DC e de
stra fascista — su terrenl dl-
versl ma sostanzlalmente con-
fluentl e « concorrenziall » — 
stanno portando avantl. Co-
storo fingono comprenslone 
per lo stato di frustrazione 
e di disagio delle masse, ma 
ne attribuiscono la causa al
ia mancanza dl risorse e 
Insistono su una linea di In-
tervento straordinario dello 
Stato nel Mezzogiorno, quan
do invece, nel Mezzogiorno. 
straordinario deve essere lo 
impegno politico su una li
nea di profonde riforme so-
ciali. 

E proprio In questa dire
zione a Napoli si e aperta 
una grande vertenza di mas
sa sul ruolo dell'intervento 
pubblico e delle Parteclpazio-
ni statali, per le riforme e 
l'occupazione, di fronte alia 
quale 11 governo si e mostra-
to insensibile. Noi cl muovla-
mo, si muove la classe ope
raia dl Napoli e della Campa
nia, per contribuire a un nuo
vo sviluppo del paese rlven-
dicando un diverso uso delle 
risorse umane e materiall. Di 
qui il valore meridionalista e 
nazionale della nostra platta-
forma basata su una diversa 
organizzazione del lavoro in 
fabbrica, una profonda mo-
dificazione dei process! pro-
duttlvi, una nuova direzione 
politica del paese. Ed ecco lo 
elemento di fiducia di cui il 
partito si fa portatore a Na
poli e nel Mezzogiorno. 

II Congresso provinciale di 
Napoli ha posto al centro 
il problema delle alleanze e 
dell'unita della classe ope
raia e deH'iniziativa del par
tito: lo ha fatto (anche In 
termini critic!, data l'inade-
guatezza dei rlsultati rispetto 
alle possibilita) riferendosl 
ad esperienze dl grande valo
re come le lotte per !a casa 
e quella degli studenti per il 
diritto alio studio e alle con
dizioni esistenti per ulterior! 
alleanze con I ceti Interme-
di. L'esistenza di tali possibi
lita ha trovato conferma nel
lo sviluppo del processo uni-
tarlo a sinistra, con l'assem-
blea regionale PCI-PSI-PSIUP 
su precisi punti program
matic! unitari, e. In questi 
giorni. con le adesioni alia 
lista comunista di illustri e 
significative personality indl-
pendentl. 

BECCALOSSI 
Operaio emigrato - Zu-
rigo 

La questione deU'emigrazlo-
ne e divenuta ormai parte in-
tegrante della problematica 
del partito. Se oggi partecl-
pano a questo Congresso de-
legati di regolan istanze di 
partito all'estero. ci6 non e 
dato dai caso. II fatto e che 
per una battaglia generale ca-
pace di coinvolgere II com-
plesso della classe operaia, 
masse conslderevoli dl forze 
politiche. non si poteva e non 
si pu6 fare astrazione da una 
realta che esiste e che pud 
dare un apporto considerevo-
le alio scontro in atto. Da 
qui l'esigenza dell'organizza-
zione politica tra i lavoratori 
aH'estero. Tale sottolineatura 
del vilore della presenza del 
partito esce da una acquisi-
ta maturazlone politica ed an
che da una plena e incondizio-
nata positiva valutazione del 
respiro «europeo» dato alia 
politica del nostro partito e 
che, in questa assise, ha tro
vato autorevole conferma nel 
rapporto di Berlinguer e nel-
Tintervento di Amendola. 

La nostra azlone In Parla-
rrento e nelle reg'oni, II mo
vimento per l'occupazione, 
contro 1'emigrazlone forzosa, 
hanno rafforzato il potere con-
trattuale deH'emigrato aH'e
stero. Man mano che proce-
deva In Italia il cammino uni-
tario e di massa. le masse 
emigrate qualiflcavano la pro
pria domanda rl vend icat iva. 
Cresceva altresi tl processo 
unitario nella emierazlone 
e non a caso I'awersario di 
classe tentava ognl strumento 
dl repressione. II nostro parti
to. la nostra nrp^enza politi 
ca. rappresentano oggi una 
forza trainante considerevole. 
f>a DC. a sua volta. ha va-
rato una slstematica azlone 
di rottura nei confront! della 
emigrazlone. facendola coinci
d e s con un attacco antl-co-
munlsta Occorre dire che, 
pronrio ner 1'incidenza della 
nostra presenza, le stesse au-
torita di govemo svlzzere sono 
costrette ad assumere un at-
teggiamento diverso. La 

stampa socialista e sindacale 
elvetica, ad esempio. ha do-
vuto prendere posizione con
tro eventuall resistenze pa-
dronali a rilasciare 1 permes-
sl per rientrare a votare, af
fermando che 11 voto del 7 
maggio deve essere un voto 
di sinistra, come un voto di 
sinistra dovra essere il voto 
delle prossime consultazioni In 
Francia, Germania, Inghil-
terra. 

La DC Invece — a parte le 
responsablllta del passato — 
sta manovrando sottobanco e 
alle spalle del slndacati per 
avallare posizioni governative 
elvetiche che sono un adegua-
mento delle proposte xenofobe 
del famigerato Swarzenbach. 

Siamo convintl che da que
sto Congresso. dalla battaglia 
elettorale. dalla realizzazione 
di una politica generale idonea 
ad eliminare le cause dell'e-
sodo dl massa, uscira un con-
solidamento della presa di co
scienza del partito, della clas
se operaia e delle masse la
voratrici italiane, anche di 
fronte alia questione dell'eml-
grazlone all estero. Questo e 
ci6 che chiedono 1 lavoratori 
emlgrati: a ci6 contrlbulran-
no, ribadendo la loro fid.ucla 
el PCI, rientrando e votando 
In massa per le sue liste. 

A.RIHALDI 
Modena 

La DC, le destre, le forze 
reazionarie cercano di impor-
re una scelta moderata e 
conservatrice per riguadagna-
re le posizioni che sono state 
conquistate dai movimento 
operaio e popolare. L'attacco 
si svolge In piu direzioni ed 
e pertanto necessario che la 
classe operaia non vada Iso-
lata alio scontro e al con-
fronto. 

E' in questo quadro che as
sume un particolare valore la 
questione femminile che de
ve sempre piu saldarsi alia 
lotta generale del movimento 
operaio. Ecco perche uno dei 
terai sui quail va concentra
te l'attivita del partito e 
quello del « diritto al lavoro » 
delle donne. 

E' vero lnfattl che 11 tlpo 
di sviluppo economico voluto 
dalla DC e dai governi dl cen-
tro-sinistra ha portato ad un 
forte calo dell'occupazione 
femminile. Inoltre risulta 
chiaro che le donne Incontra-
no oggi maggiori difficolta 
degli uomini ad inserirsi nel
la produzione In quanto la 
societa non si e mal preoc-
cupata di affrontare i verl 
problem! della famiglia. 

Per quanto riguarda l'Eml-
lia-Romagna la situazione — 
pur non dlfferenzlandosl di 
molto dalle linee generall — 
registra comunque alcune dif-
ferenziazlonl. Nella nostra re
gione vi e lnfattl una per-
centuale molto alta di donne 
occupate: 31-32 per cento. Le 
ragioni di questo dato positi
vo sono molteplici. In prlmo 
luogo e'e da notare che nel-
l'Emilla-Romagna le masse 
femminili sono sempre state 
molto combattive ed hanno 
saputo porre obbiettivl tesi a 
mantenere e a salvaguardare 
1'occupazione. Altro elemento 
significativo e che nella re
gione esiste un largo tessuto 
di plccole e medie Industrie 
che consentono una notevole 
occupazione femminile. Infi-
ne e'e da rilevare che gli entl 
local! e tutto 11 movimento 
democratico hanno saputo 
realizzare una rete dl servizi 
sociali che hanno permesso 
alle donne di superare. In 
parte. Ie difficolta derivanti 
da un complete inserimento 
nella produzione 

Nonostante questa situazio
ne si registrano un attacco 
alia occupazione femminile in 
vari setter! (speclalmente in 
quell! dell'agricoltura e del-
l'abbigliamento) e un aumen
to della sottoccupazione. Cre-
sce perd nella regione un va-
sto movimento di lotta che 
si articola a tuUl i livelli e 
che vede sempre piu impe
gnate le masse femminili. Ec
co perche nelle prossime ele
zionl la DC deve essere co-
stretta a pagare un duro 
prezzo. Le masse femminili 
possono dare il loro valido 
contribute se il - PCI sapra 
orientare e dirigere la loro 
nuova coscienza e la loro ac-
cresciuta disponibilita. 

SATAHASSI 
Forll 

Uno del teml di fondo del
la politica del partito nella 
regione Emilia-Romagna ri
guarda il ruolo che pub gio-

care il settore agricolo nel 
processo di sviluppo economi
co. II problema dl un nuovo 
rapporto « citta-campagna » si 
pone, in questa regione, nel 
quadro di una visione unifi-
cata della societa In cui il 
ruolo dell'agricoltura concor-
re a modirlcare le vecchle 
strutture economiche. II fatto 
e che la realta della regione 
e ancora condizionata dai mo-
do di essere dell'agricoltura 
e la sua prospettiva dl svilup
po e legata alio sviluppo di 
una agricoltura moderna che 
crei a sua volta fontl dl oc
cupazione e dl reddito In altri 
scttori 

L'azienda contadina emilia-
na ha saputo darsi strumentl 
tecnico - economico - produttivi 
di grande interesse attraverso 
la rete capillare delle vane 
forme cooperative associative. 
Ma cio non e ancora sufficien-
te: bisogna prevedere la com-
binazlone e l'articolazione di 
tutta una varieta dl imprese 
in modo da associare 11 mo-
mento della produzione a quel
lo della trasformazione del 
prodotti agricoll e della loro 
distrlbuzlone. Un momento dl 
rilancio dl questa problema
tica e dato dalle conferenze 
agrarie comunali, comprenso-
riall dove si elaborano pianl 
zonali dl sviluppo attraverso 
l'lncontro tra contadini e loro 
organizzazionl , forze politi
che, entl locali ecc. Qui si 
registrano ample convergen-
ze sul ruolo che l'agrlcoltura 
deve avere nello sviluppo eco
nomico generale. 

Ma alle indicazlonl altamen* 
te positive bisogna aggmngc-
re anche gli aspetti negativl: 
e'e per esempio un certo ri-
tardo nel processo di unita 
del movimento cooperativo. 
che influisce negativamente su 
tutto 11 movimento contadino 
rispetto all'offensiva monopo-
listico-finanzlarla a llvello del 
MEC, dlretta contro l'azienda 
contadina. D'altro canto un dl
scorso sulle prospettive della 
agricoltura deve tener conto 
del rapporto con l'industria e 
11 mercato: basta seguire le 
vicende della fruttlcoltura ro-
magnola, analizzare le sue cri-
sl provocate dai condiziona-
mento dei gruppi che control-
lano resportazione e il mer
cato interno, per capire la ne
cessity dl dare a questo set-
tore una diversa prospettiva. 
Anche la fitta rete cooperatl-
va va rivista sia nelle sue 
strutture Interne che nel suoi 
rapporti con l'azienda conta
dina, il mercato, gll entl lo
cali in una visione unitaria che 
dia una nuova collocazione dei 
centri cooperativi nel confron-
tl del capitale pubblico e del
le Industrie di Stato. 

Di qui la necessita di supe
rare le residue concezioni 
aziendalistlche per fare in mo
do che la cooperazione diventi 
un momento non solo dl uni
ta contadina ma anche di sal-
datura tra contadini e classe 
operaia. Ed e dai tema della 
unita contadina, delle sue for
me piu avanzate di organizza
zione e di lotta che stanno sca-
turendo processi polltlcl nuovi 
condizionati dai ruolo che 
avranno le masse contadine 
nella creazione di un nuovo 
schieramento democratico. 

£SP0ST0 
Attilio Esposto, presldente 

deU'AUeanza nazionale dei 
contadini, ha rilevato anzi
tutto Tesigenza di «dare soli-
dita • all'iniziativa politica di 
massa per una grande svol-
ta democratica, al cui centro 
deve essere collocata una chia-
ra politica di alleanze. essen-
ziali ai fin! di un rafforza
mento della lotta per le ri
forme e per un cambiamento 
della guida politica del paese. 

La questione agraria e con
tadina e stata e resta fra que! 
fondamental! problemi nazio-
nali che, come la questione 
meridionale. misurano in mo
do preminente, per un parti
to come il nostro, la sua ca-
pacita di conquistare ed eser-
citare l'egemonia politica, cul
turale e ideale della classe 
operaia, e misurano e provano 
la sua idoneita a proporsi 
come forza dirigente e dl go-
verno. 

In questo quadro va const-
derata l'esperienza di massa 
gla fatta nelle campagne ed 
ancora in pieno sviluppo per 
riproporre i problem! della 
agricoltura e quelll dei lavo
ratori della terra al centro del 
dibattito e della lotta politi
ca come scelte programmatl-
che e di governo. Esposto si 
e riferito. In particolare, alle 
grandi lotte per conquistare 
la legge sul fittl agrarl che 
si sono col legate e si collega-
no con l'azione del mezzadri 
e dei colon! per la trasforma

zione del vecchi patti, e con 
le Iniziatlve per l'associazio-
nismo contadino, per la pa-
rita assistenziale e previden-
ziale. Egli si e soffermato an
che sulla Importanza del re-
cente accordo per 11 contratto 
nazionale del lavoro siglato 
tra 1 tre sindacati braccian-
tili, la Coldiretti e l'Alleanza 
contadini. 

Certo, vi 6 ancora un lungo 
cammino da percorrere per 
conquistare all'azlone demo-
cratica e di massa I piu larghi 
strati dl lavoratori agricoli e dl 
coltivatorl. Ma va rilevato 11 
fatto che la legge suU'affitto 
agrario e stata una delle piu 
Incisive riforme che si e riu-
sciti finora a conseguire. Es-
sa ha dato e da un colpo sen
za precedentl alia rendita 
agraria capitalistica e alia ren 
dita parassitaria. Essa intro
duce nuovi diritti per I colti
vatorl. che sono essenziall per 
la iniziativa e per la presen
za contadina nella lotta per 
la programmazione antimo-
nopolistica diretta a realizza
re nelle campagne profonde 
ed estese trasformazionl. La 
riforma dell'affitto agrario, 
inoltre, pub e deve condurre 
ad un rafforzamento e ad 
una espansione generalizzata 
delle iniziative per l'associa-
zionlsmo contadino concept-
to come strumento decisivo 
per rafforzare il potere con-
trattuale e dl mercato dei 
coltivatorl, e per avviare con
crete esperienze di assocla-
zionismo nello stesso proces
so produttivo. 

La spinta rlsolutiva data dai 
coltivatori in questo senso ha 
accentuate anche il significa-
to di quel nuovo rapporto 
stabilito in Parlamente tra 
PCI, PSIUP, PSI e settori im-
portanti della DC per la de-
finizione dei contenuti rlnno-
vatori di questa legge, e rea-
llzzato tra le organizzazionl 
contadine deU'AUeanza, del-
l'UCI e delle ACLI e settori 
della Coldiretti con il movi
mento cooperativo e con quel
lo sindacale. Si e in sostanza 
determinata e convalldata una 
a nuova condizione di schiera
mento oggettivamente conco-
mitante, fra organizzazionl 
professional! agricole e con-
federazioni operaie di fronte 
a una riforma di cosl vasta 
portata ». 

Occorre ora mantenere ed 
estendere « questa prima uni
ta e queste prime intesen 
per giungere alia liquidazio-
ne della mezzadria e della co-
Ionia e per cambiare tutta la 
politica economica e sociale 
per ragricoltura. sia sul pia
no interno che su quello co-
munitario. La nuova fase del
l'azione antimonopolistica nel
le campagne deve puntare, ad 
una riduzione generale dei 
prezzi dei mezzi tecnici ne-
cessari aH'agricoltura. Si trat
ta di una iniziativa politica, 
valida in Italia e negli altri 
paesi capitalistic! avanzati, 
con cui e possibile strappare 
alia grande industria. a favo-
re dei contadini, una parte 
cospicua dei propri altissi-
mi profitti e incidere. quindl, 
direttamente nel meccanismo 
della determinazione dei red-
diti da lavoro e negli stessi 
rapporti tra industria e agri
coltura, che pub e deve com-
prendere anche una profonda 
modificazione, «anzl il ribal-
tamento », del ruolo dello Sta
to e delle Partecipazioni sta
tali. 

Questa azlone non pub non 
fondarsi su una piu salda 
e piii ampia unita contadi
na e su una solida alleanza 
fra operai e contadini. 

I comunisti sono I piu fer-
mi sosteniton dell'unita e del-
l'autonomia del movimento 
contadino, nel rispetto delle 
sue caratteristiche storiche e 
politiche. L'importante intesa 
raggiunta su quest! temi dal
le sezioni agrarie dei Comita-
ti centrali del PCI, del PSIUP 
e del PSI e una conquista 
politica di ampia portata. Con 
una chiara politica di rinno-
vamento, con Ie lotte dl mas
sa e con le alleanze social! 
realizzate sulla base della au-
tonomia, si potra dare un con
tribute insostitulbile alia bat
taglia per il rinnovamento de
mocratico del paese, e, al 
tempo stesso, la democrazia 
italiana avra dalle campagne 
un apporto dl nuove forze sal-
damente e direttamente impe
gnate nella lotta per le ri
forme. 

Questa grande questione va 
prolettata nella piu vasta Ini
ziativa per costruire rapporti 
nuovi fra Ie forze socialist* 
e democratiche europee, nel 
cui quadro un elemento non 
certo secondarlo e rappresen-
tato proprio dai modo In cul 
la questione agraria e conta
dina viene posta in un perio-
do nel quale ai ata raXfor-

zando la lotta per spezzare 11 
dominio del monopoll. A que
sta lotta non possono essere 
estranel, lnfattl, piu dl died 
mllionl dl lavoratori agricoll 
e contadini e dl mllionl di 
lavoratori e imprenditorl del 
ceti medl produttivi antimo-
nopollsticl. 

Dopo aver commentato e 
criticato gli orientamenti che 
emergono dagll incontrl dei 
mlnistri dell'Agrlcoltura In 
corso a Bruxelles, Esposto ha 
concluso dlcendo che gli obiet
tlvl che ci stanno dl fronte 
sono assal ampi. Ad essl dob-
blamo rlferirci con una piu 
adeguata preparazlone e con 
una maggiore capaclta dl Ini
ziativa. Dobblamo rendere 
chiari a tutta la classe ope
raia, al lavoratori delle citta 
e delle campagne, al ceti me
dl produttivi, I traguardl che 
bisogna raggiungere per rin 
novare 11 nostro paese o per 
l'adempimento della funzione 
democratica e paclflca che 
l'ltalia deve assolvere In Eu-
ropa e per la collaborazlone 
tra tutte le nazlonl. 

occHfrro 
E* significativo che 1 comu

nisti itallanl si preparino al
io impegnatlvo appuntamento 
del voto non solo attraverso 
l'indlcazlone dl un program-
ma elettorale, e non contrap-
ponendo a formule ormai lo-
gore altre formule, ma indi-
cando — come ha fatto il com
pagno Berlinguer — una nuo
va prospettiva a tutta la so
cieta Italiana; contrapponen-
do all'attuale sfacelo morale 
non un'angusta alchlmla dl 
vertice, ma una altemativa di 
valori e di prospettive politi
che, ideall e morali. 

Nel contesto dl questo gran
de disegno storlco che i co
munisti Italian! stanno da an-
nl tracciando, si colloca la 
proposta politica centrale: 
passare dalle attuali conver-
genze ad uno schieramento 
organico al fine di prospetta-
re una altemativa dl governo 
intesa come unica condizione 
per uscire dai caos e dai ma-
rasma, e per fornlre uno sboc-
co positivo al grande moto rl-
formatore che ha scosso il 
Paese. 

Ma alcuni osservatori han
no tradotto questo program-
ma politico complessivo, e di 
grande momento per le sorti 
stesse della nostra societa, in 
una banallta e cioe in una di
sponibilita o una richiesta del 
comunisti dl andare al gover
no. quasi che in questl anni 
fossimo stati sempre dietro 
l'uscio e finalmente cl fossi
mo declsl a bussare nella spe-
ranza che cl venga aperta la 
porta del govemo. E' dunque 
bene che non solo gli osser
vatori e la stampa, ma che 
soprattutto le grandi masse 
popolari intendano in tempo 
e con chiarezza che noi non 
abbiamo mai chiesto ne chie
diamo ora che dall'alto dl 
chissa quail vette arbitral! ci 
si conceda di entrare in un 
governo: ma che, al contrario, 
intendiamo lavorare, insieme 
alle grandi masse popolari, 
con le lotte e con il voto, alia 
costruzione di una altemativa 
di governo anche attraverso 
scontri aspri e duri. e acutl 
momenti di rottura. 

Con questo Congresso, dun
que, i comunisti non chiedo
no di andare al govemo: piut-
tosto chiamano i verl prota-
gonistl del rinnovamento del-
1 Italia ad una lotta politica 
aperta per coprire un vuoto 
pauroso, e per impedire che 
questo vuoto venga colmato 
da soluzioni autoritarie. Ed e 
in questo contesto che il mo
vimento operaio e tutta la si
nistra devono assumersi le 
proprie responsabilita per fa
re uscire il Paese dalla crisi 
per salvarlo dai dlsordine del
la societa capitalists, dai crol-
lo morale, dai perico'.i autori-
tari. 

Non e dunque. questa, una 
esigenza soggettiva dei comu
nisti, ma e un problema og-
gettivo dl tutta la societa na
zionale nel senso che, come 
nel '43, spetta ancora una vol
ta ai comunisti e a tutte le 
sinistre, laiche e cattoliche, 
salvare 11 Paoue e Indicare ad 
esso una prospettiva demo
cratica. 

Non e'e quindl alcuna con-
traddizione tra la nostra lotta 
di opposizione e la prospetti
va di governo: il carattere ri-
voluzionario della nostra pro
spettiva non consiste nel vo
ter restare sempre all'opposi-
zlone. non sta Insomma tanto 
nel non porre il problema del 
governo, quanto nel modo in 
cui tale problema vien posto 
e si rapporta ai contenuti pro-
gramma tici, alle forze sociall 
e politiche, al programma di 
trasformazione del Paese. 

D'altra parte, non pub esse
re un rapporto indolore quel
lo tra il movimento delle mas
se che matura nel Paese e che 
si fonda su forme nuove di 
partecipazione e di democra
zia diretta,ed il govemo; ne 
e un rapporto che si possa 
risolvere positivamente nello 
ambito di una lenta, graduate 
mutazione interna al centro-
sinistra o in un semplice spo-
stamento degli equilibri inter-
ni alia DC. Semmai, e un rap
porto che pone il problema 
fondamentale della costruzio
ne di un govemo diverso e di 
un diverso modo di govema-
re che si fondino sulla forma-
zione di un nuovo blocco sto-
rico attraverso la rottura del-
l'interclassismo cattolico. 

Senza questa rottura, gli 
spostamentl a sinistra della 
DC posson mettere capo alia 
illusione, gia battuta nei fatti, 
che sia possibile costruire del
le alleanze neo-gtolittlane tra 
grande Industria e parti della 
classe operaia; illusione che 
facilita la formazione nelle 
zone arretrate di un fronte di 
destra. Bisogna rompere que
sto circolo vizioso se non si 
vuole che la vita politica ita
liana si riduca ad una fatica 
di Slsifo. 

Dl qui tutto II valore del ri-
pensamento critico contenuto 
nella p'.rttaforma pre-congres-
suale sulla stessa impostazio-
ne delle riforme, ed il netto 
rlchlamo dl Berlinguer al rap. 
porto tra riforme e potere, 
tra riforme e politica delle 

alleanze che abbla nella que
stione meridionale la sua cen
tralis economica, sociale e 
politica. 

La classe operaia vince le 
sue battaglie se rlsolve 11 
problema del Mezzogiorno. 
Qui e 11 banco dl prova del
la sua egemonla, cioe della 
sua capaclta dl uscire dai ter-
reno economico - corporativo 
per porsl come punta dl dia
mante delle piu vaste lotte dl 
tutto il popolo italiano. Ecco 
perche un govemo diverso de
ve essere anche un governo 
meridionalista, quindl un go
verno forte con 1 fortl, che ab
bla cioe la forza dl colpire 1 
gruppl monopoltstlcl, dl dl-
rottare gli lnvestlmentl nel 
sud, dl cambiare i meccanl-
sml economich 

II Mezzogiorno, che da sem
pre e all'opposlzione, deve an
dare al governo, e pub andar-
cl solo con una forza unitaria, 
nazionale e meridionalista 
qual'e il PCI. 

Questo forte potere demo
cratico dl cui ha partlcolar-
mente bisogno la societa me
ridionale non si concentra so
lo nel mutamento della dire

zione centrale del Paese, ma 
si • deve artlcolare in nuovi 
strumentl dl intervento delle 
masse, nella opposizione dl 
oggi come, appunto, nel go
vemo dl domanl. 

Siamo lnfattl profondamen-
te dlversi anche perche i co
munisti non possono andar 
mal alia direzione del Paese 
senza proporsi dl cambiare 
il carattere dello Stato, dl in
cidere sulle ztrutture sociall, 
In sostanza dl realizzare un 
diverso modo di governare. 

Ecco perche il voto del 7 
maggio costituisce piu che 
una meta, un momento — 
lmportantissimo, forse declsl. 
vo — dl verlfica di una stra-
tegia che il nostro partito por-
ta avantl da tempo e vuole 
sviluppare in una sempre piu 
forte unita tra tutte le force 
della sinistra, lalea e cattollca. 

Alle 19 la terza giornata 
del congresso e stata chiu-
sa ed il dibattito rinviato a 
questa mattina alle 9. Sem
pre ieri, il congresso ha te-
nuto tuttavia anche una se
duta notturna, rlservata ai 
soli delegati. 

II saluto unitario 
(Dalla prima pagina) 

no owio, proprio in quanto i 
settantadue anni di Longo 
coincidono con la storia del 
Partito, con la storia degli 
uomini che l'hanno fondato, 
10 hanno tenuto in vita duran
te il fascismo, hanno partecl-
pato alia guerra dl Spagna e 
poi alia Resistenza, lo hanno 
fatto quale e oggi: 11 piu gran
de partito della classe operaia 
italiana, il piu grande partito 
comunista del mondo occi-
dentale. 

Non e quindl stato certamen-
te occasionale quanto ha det-
to il compagno Dang Quang 
Minh. parlando a nome della 
delegazione del Fronte nazio
nale di Liberazione del Viet
nam del Sud: che la vittoria 
antifascista della Resistenza 
Italiana non e stata n6 solo 
un fatto d'armi ne solo un 
fatto italiano, ma e stata un 
grande fatto politico che inci-
de sulla storia del mondo mo-
demo; e stata anch'essa un 
contribute alia lotta che il po
polo del Vietnam conduce og
gi. Della Resistenza italiana il 
compagno Longo e stato uno 
del massiml protagonistl e 
quindl il suo abbraccio con 
Dang Quang Minh — al dl 1&, 
del naturaie legame che esiste 
tra combattenti di una lotta 
comune — ha assunto anche 
il valore dl simbolo dl una 
continulta non solo nel tem
po, ma anche nello spazio: il 
segno evidente, in altri ter
mini, dello splrito internazlo-
nallsta. 

Splrito lntemazlonalista che • 
11 Congresso — con una Inter
minable ovazione ha espres
so quando il compagno Dang 
Quang Minh ha portato il sa
luto e 11 ringraziamento del 
Fronte nazionale di liberazio
ne, del Governo prowisorio 
rivoluzionario e delle popola-
zioni del Vietnam del Sud per 
l'aiuto che nei modi piu vari 
i comunisti italiani danno alia 
loro lotta, facendosi promoto-
rl dl un ampio schieramento 
unitario di forze progressl-
ste. A queste forze il popolo 
vietnamita augura grandi suc-
cessl nella Imminente consul-
tazione elettorale. proprio per 
quello spirito unitario che es
se esprimono e che nel Viet
nam del Sud ha consentito e 
consente l'eroica lotta popo
lare. Una lotta di cui Dang 
Quang Minh ha portato al 
Congresso un singolare sim
bolo: una grande coppa co-
struita con rottami dl aerel 
statunitensi abbattuti dalle 
forze popolari. 

Se in tutto questo e gia 
racchiuso un vigoroso spiri
to unitario, un altro esempio 
di questo e stato recato dai 
messaggio recato al Congres
so da un gruppo di delega-
zioni del Consigli di fabbri
ca di Milano. Un messaggio 
che ha una sua storia che me-
rita di essere riferita: 1 Con
sigli rappresentati (e dl cui 
facevano parte iscritti della 
CGIL, CISL e UIL, lavorato
ri del PCI, del PSI, del PSIUP, 
della DC, del MPL e delle 
ACLI) appartenevano all'Alfa 
Romeo, alia Pirelli, alia Slt-
Siemens. alia Lesa, alia IRT-
Telefunken, ali'ATM Molise 
e alia Borletti; ognuno aveva 
un proprio messaggio che la 
ristrettezza del tempi, in cui 
il momento elettorale costrin-
ge il Congresso, impediva che 
venisse letto anche se sono 
stati tutti acquisiti agli atti do
po che i delegati dei Consigli 
di fabbrica avevano avute un 
incontro con una rappresen-
tanza del congresso diretta 
dai compagno Scheda, I cento 
rappresentanti dei Consigli 
di fabbrica hanno quindi de
legate venti di loro a stilare 
un documento comune che, 
dopo essere stato approvato 
da tutti. e stato letto al Con
gresso dalla compagna Luisa 
Arnaboldi. operaia della Sit-
Siemens. 

Nel messaggio e sottelinea-
ta la scelta unitaria dei lavo
ratori ccome unica risposta 
capace di portare il movimen
to nelle condizioni piu idonee 
per superare le attuali diffi
colta ». L'unita e essenziale 
— e detto nel messaggio — 
per fronteggiaxe l'attacco pa-
dronale e per portare avantl 
la linea del movimento ope
raio: «E* evidente che l'uni
ta dei lavoratori dentro alia 
fabbrlca va vista in una pro
spettiva di scelte e dl unita 
di tutte le sinistre o comunque 
di convergence su una linea 
di avanzamento che coinvolga 
tutti gli strati laboriosi e de
mocratic!. Stiamo andando 
verso Ie elezionl del 7 maggio 
in un clima dl arttficiosa ten-
sione voluta e cercata con tut
ti i mezzi da colore che vc~ 
gliono imprimere una svolta 
a destra al nostro paese: not 
lavoratori ci riteniamo impe-
gnati a batterci con tutte le 
forze politiche della classe la-
voratrice perche questo dise
gno venga declsamente scon-
rittoJ>. 

Una linea unitaria che e 
stata ribadlta nell'intervento 
con 11 quale 11 compagno Flo* 

I riello ha annunciate al Con

gresso la confluenza nel PCI 
del Movimento autonomo so
cialista cosl come il momen
to lntemazlonalista era stato 
ancora una volta espresso da 
Innumerevoli messaggi: quel
lo dello scultore Reza Olla a 
nome dl tuttl 1 combattenti 
perslanl che lottano contro la 
sanguinarla dittatura dello 
scia; dall'organizzazione In 
Italia del Partite socialista 
arabo Baas e ancora dagll in
terventi delle delegazioni del
la Lega del comunisti jugo-
slavl, del Partito comunista 
francese, del SED della Re-
pubblica democratica tedesca 
(che ha donato al Congresso 
un drappo recanti le effigl di 
Karl Liebnecht e Rosa Lu
xemburg) e, inflne, dall'ofTer-
ta dl 300.000 lire per i com
pagni vietnamiti raccoltl dal
la sezione mllanese «Prlmo 
Maggio ». 

Con particolare calore e sta
to salutato un telegramma In-
viato da Mosca dalla famiglia 
Gramscl: a Tantl augurl a tut
ti i carissimi compagni: di 
tutto cuore siamo con vol». 

Nel corso del lavori, come 
b ormai consuetudine, e stata 
data notlzia dl impegni e di 
traguardi raggiunti: la Fede-
razione dl Llvorno ha Invia-
to alia Federazione di Cal-
tanissetta un milione e mez
zo quale contribute per le 
spese elettorali impegnandosi 
a versare una somma eguale 
in occasione delle elezloni am-
ministrative che avranno luo
go successivamente. La Fe
derazione dl Imola, nell'an-
nunclare il-.superamento del 
100 per cento" degli Iscritti, 
ha inviato un milione e mez
zo quale contribute elettora
le per la « gemella» di Cro-
tone; la Federazione di Arez-
zo ha annunciate l'invio di 
un ciclostile e di mezzo mi
lione quale primo contribute 
elettorale per la Federazio
ne di Potenza; la Federazione 
dl Firenze 2 milioni per quel
la di Trapani. Pol i telegram-
mi relativi al tesseramento: 
la cellula «Curiel» della 
FIAT dl Brogaretto raddop-
plati gli iscritti; la sezione di 
Spoleto centro superato 11 
100 per cento; la Federazione 
di Capo d'Orlando superato 
il 100 per cento tanto per il 
Partito come per la FGCI, an-
nuncia l'inaugurazione dl 5 
nuove sedi e l'impegno di 
aprirne altre in dieci comu-
ni; la sezione di Aquilela il 
100 per cento; la sezione di 
San Quirico di Vernio su
perato il 100 per cento; la 
sezione di Vaiano il 103 per 
cento; la sezione «Idelio Fan-
toni» di Milano 105 per cen
to; la cellula Silla di Poggi-
bonsi 100 per cento; Gattlna-
ra 100 per cento; sezione Ven-
trischi di Marsala 120 per cen 
to; la sezione di Soccavo (Na
poli) 100 per cento; le sezio 
ni San Girolamo, Fesca, Lido 
Palese e Santo Spirito di Ba 
ri oltre il 100 per cento. 

Ancora: la FGCI di Ragusa 
180 per cento; sezione di Ta-
varnuzze (Firenze) 60 nuovi 
compagni: la Federazione del
la Versilia oltre 11 100 ft; 
cosl come le sezioni di Bo-
scoreale (Napoli), Pontecuro-
ne (Tortona) che ha raggiun 
te il 120 per cento; Rosolina 
(Rovigo); Volpi (di Final* Li-
gure. provincia di Savona); 
Valenza Po (Alessandria): 
Cimitile (Napoli) che 4 al 
140 per cento; Castellammare 
di Stabia (Napoli); Villanova 
di Guidonia (115 per cento); 
Carpi (Modena) e Cerignola 
nonchd la sezione centro di 
Zurigo. Inflne 5.000 lire per 
abbonamenti elettorali aU'Uni-
ta a favore delle sezioni po-
vere del Mezzogiorno sono 
state inviate dai compagni 
di Mestre. 

Inoltre innumerevoli mes
saggi augural! continuano a 
giungere al Congresso: da 
Bianchi Bandinelli, da Seve-
rino Delogu, dalla sezione di 
Guardiabruna, dalla giunfai e 
dai sindaco di Cerignola, dal
la Lega cooperative e mutue, 
dalla vedova del colonnello 
Simoni. iscritto al PSIUP in 
San Giovanni in Persiceto 
(Bologna), da! pensionati 
CGIL di Montescaglioso, dal
la sezione di Melissa, da A-
gnese Bordin ed Ermanno 
Mattelli, dai Comitate di fab
brica del lavoratori della Co
ca-Cola in lotta da 163 gior
ni, * dalla Federazione della 
Sed di Aue nella Repubblica 
democratica tedesca, dai com
pagno Juri ForshanskiJ, nlpo-
te del compagno Vlzner che 
collabord con Gramscl e To-
gliaUi; dalla a Zona 19» di 
Milano nel cui terrltorio e 11 
Palazzetto dello Sport nel 
quale si svolge 11 Congresso. 
dalla CGIL di Melissa, dai 
compagno Carlo Martin del 
PSIUP, dai «Movimento nuo
va mediclna», dalla sezione 
comunista e dalla FGCI di 
Ascoll Satriano, dalla celluto 
FIT-Ferrotubl dl Milano, da
gll emlgrati ad Heidelberg, 
dagll lnfennlerl In lotta del-
l'ospedale di Colte OMarano 
di Guidonia. 


