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rlvincita dorotea, hanno biso-
gno dlretto dell'avanzata no
stra e dell'unita delle sinistra, 
che sono fattorl dl emanclpa-
zione, di crescita della co
se ienza e della organizzazlo-
ne delle masse. E quanto piti 
l'unita delle slnistre esprlme-
ra una capaclta di proposta 
all'alternatlva, tanto piti cam-
mlnera una liberazlone di for-
ze cattoliche, e la posslbllita 
dl una loro autonoma matura-
zione. Percib dlciamo ai com-
pagnl socialists andare avan-
ti verso l'unita nuova e la 
strategia piu aperta. e quella 
vincente. 

AMARANTE 
Salerno 

Battaglia per la democrazia 
e costruzlone dl un vasto tes-
suto di aueanze sociali e po-
litlche intorno alia classe ope-
raia; su questo terreno deve 
svilupparsl l'inlzlativa del no-
stro Partito per affrontare la 
questions meridionale, che glu-
stamente e stata indicata nel-
la relazione dl Berllnguer co
me tema centrale della nostra 
azione. 

E' un fatto che la negazione 
della democrazia nel Mezzo-
giorno ha sempre signlflcato 
la limltazione, l'attacco alia 
democrazia in tutto il paese 
e viceversa; tale limltazione 
si e espressa con 25 anni di 
predominio dc, che ha por-
tato al logoramento pioures-
sivo anche delle istituzioni de-
mocratiche. Ed e nel qundro 
dl mancate riforme e di mor-
titicazione delle istituzioni che 
e potuta venire avanti l'azione 
di destra. Essa ha tentato di 
egemonizzare In questl ultimi 
tempi il malcontento delle po-
polaztoni spingendo a forme 
di « localismo Interclassista », 
a conflitti campanllisticl e a 
una visione di contrapposl-
zione Sud contro Nord, In 
cio accomunandosi alia DC. 
L'azione nostra In tutto 11 
Mezzogiorno e stata decisiva 
per stroncare tale disegno, co
me prova la posizione unita 
ria del Comitati regional! dl 
Puglia e CamDanla del PCI 
6ulla localizzazione dell'Aerlta-
Ha. Percio le forze di destra 
sono passate a forme di vio-
lenza antioperaia, che rivela-
no all'oplnione pubbllca quale 
tiDn di « ordine » propugni 11 
MSI. La nostra azione ha po-
tuto avere inclsivita anche gra-
zie alio sviluppo del processo 
unitario, favorito dalla cresci
ta di un movimento slndaca-
le, che ha investito anche le 
campagne. Noi pensiamo che 
l'unita delle sinistre nel Mez
zogiorno deve puntare » ~Mda-
mente al rinnovamento d"lle 
Istituzioni politiche e rappre-
sentative — Comuni. Provin
ce, Regionl — che possono 
costltuirp rentri di oreanizza-
zlone e di direzione delle mas
se nopolari. Nnn a raso l'at
tacco democristiano e partl-
colarmente tenace Droorin con
tro le regionl meridionall. Co-
munoue. auesto attacco solle-
va rePTtonl nelle stesse file 
della DC, come e accaduto in 
occasione dpi dibntHM siidl 
statuti e sulla programmazio-
ne. dove scno em |,i,,!o oosi-
zionl contro la ripetizione pu-
ra e spnvolice dp"''nf*"^"»nto 
straordinario nel Mez7nr!iorno. 

Anche quest! sono risultati 
della Iniziativa politica unita-
ria. che si rlvela essenzlale per 
11 Mezzogiorno: uno del punt! 
dl certezza in questa fase di 
grave crisi. Perchfe. pero. 11 
processo unitario vada avanti, 
indispensabile si rlvela il raf-

. forzamento del nostro partito, 
che a Salerno ha smentito, 
con il potenziamento avuto 
negli ultimi tempi, la stampa 
padronale, accanitasi lnvano 
a parlare di « crisi» dl fron-
te al processo di profondo 
rinnovamento condotto un an
no fa. 

M0NUSS0R0 
Genova 

II dato di fondo che ha con-
trassegnato la situazione di 
Genova e della Llguria e quel-
lo di un duro scontro fra 
una classe operaia matura — 
capace di presentarsi con un 
bagaglio di lotte rivendicati-
ve ed insieme di proposte po
sitive — ed 1 gruppi dl pote-
re dominant!, I quail hanno dl-
mostrato. In modo piu eviden-
te. l'incapacita di dare alia 
citta e alia Regione una pro-
•pettiva di rllancio economi-
eo. sociale e civile. 

La controffensiva padronale 
fluindi non trova oggi impre-
parato 11 movimento operaio. 
li quale pjnta non solo ad 
un mutamento di indirizzi 
nel campo del consumi so
ciali (casa. scuola, trasporti), 
ma anche ad un radicale mu-
tamento della politica econo-
mica e del meccanismo di 
sviluppo e si muove sul ter
reno della continua espansio-
ne della democrazia, dalla fab-
brica alle assemblee elettive 
e al Parlamento. 

Questa linea costitulsce gia 
Oggi un valido punto di rife-
rimento per la costruzione dl 
una strategia e di un pro-
gramma comune di tutte le 
forze di sinistra. Ma per an
dare avanti su questa stra
da la cosa piu importante, 
o?gi, e che la DC esca scon
fitta dalle elezioni. 

La Democrazia Cristiana ha 
Infatti imposto Timmobilismo 
delle assemblee elettive. ten-
tando di svuotare le stesse 
nuove esperienze di democra
zia come la Regione e 1 con
sign di quartiere. 

II centro-sinistra negli enti 
locali e nella Regione passa 
da una crisi alTaltra. soprav-
vivendo a se stesso. In que
sta situazione il rischio del 
logoramento delle istituzioni 
e grande. 

E grande e la responsabili
ta del compagni socialist!. 1 
quali insieme a noi debbono 
rlspondere al quesito: come si 
presentano le forze di sini
stra alio scontro elettorale? 
In che modo rendono credl-
bile, dl fronte alle grand! 
masse, la posslbllita dl Inv 

erre un muUmento di rot-
? Ecco 11 valore e Tlmpor-

di una giunta di sini

stra al comune dl Genova. 
Una scelta che potrebbe co-

stituire la piu vallda risposta 
alia rottura del centro-slnl-
stra sul piano nazionale e sot-
tolineerebbe la posslbllita con-
creta dl costrulre una pro-
spettlva vallda di tutta la si
nistra, capace dl andare al dl 
la delle elezioni e dl rappre-
sentare una reale alternativa. 
L'unita delle forze di sinistra 
deve essere, certo, non mono-
lltica e non frontlsta, ma non 
pud essere neppure accetta-
zione di una rlgida rlpartlzlo-
ne del ruoli dl opposizione 
e dl governo da parte del par-
titi della sinistra. II problema 
del rapporto nuovo da stabl-
lire con il PCI deve oramal 
essere posto come esigenza 
di far leva sulla forza e sul-
l'unita delle classi lavoratrici, 
dl cui 11 nostro Partito e for
za determinante. 

TRENTIN 
L'unita e la autonomia sln-

dacale, assunti dal rapporto 
di Berllnguer come • uno del 
puntl dlscrlmlnantl dell'avan
zata della democrazia, sono 
oggetto dl un nuovo attacco 
che rimette In dlscussione le 
declsionl dl Flrenze. Esso ve-
de schlerate forze padronall 
e forze politiche moderate, In-
coragglate palesemente dalla 
direzione della DC. 

Riemergono 1 vecchl slo
gans deU'antlcomunismo; le 
forze antiunitarie denunclano 
una egemonia comunista nel
le lotte e 11 fatto che 1 co-
munlstl operano nel sindaca-
to. nel momento in cul adem-
piono rigorosamente a tuttl 
gll impegnl assunti per l'uni
ta. rlvendicano con orgoglio 
il loro lmpegno dl milizia 
politica. Ma, al dl la di que
sta cortina fumogena, sono 
due i bersagli che si Intendo-
no colpire: 1) lo sviluppo del-

l'lnlziatlva rlvendicatlva dl fab-
brica, la lotta per mutare la 
organlzzazlone del lavoro, con-
dlzlone insostltulblle per svl-
luppare la battaglia per le ri
forme e l'occupa/.ione e Intac-
care un meccanismo dl svi
luppo distorto e dlsumano; 
2) la democrazia dl base, 1 
consigh dl fabbrica, vera ga-
ranzia di una unita sinda-
cale costrulta sulla parteclpa-
zione delle masse, garanzia dl 
autonomia. 

L'attacco all'unita ha dun-
que ragioni profonde e rap-
presenta la piu dura lezlone 
per la farneticazione dl cer-
ti rivoluzionari da salotto 
che, in definitlva, condivlde-
vano le tesi e le speranze del
le forze moderate. II sinda-
cato unitario uscito dalle lot
te di questi anni non si pre-
sta a dlsegni di integrazione, 
non e governablle da una po
litica moderate. 

Alle manovre antiunitarie 
occorre opporre una iniziati
va lncessante stroncando 
diversivi ed ostacoli. La 
CGIL ha dlchiarato dl 
essere disposta ad un lm
pegno senza riserve per la 
unita organlca. Non possiamo 
per6 avallare certe mlstifica-
zioni, come quelle che indica-
no nelle incompatibility gll 
ostacoli veri all'unita. Gll in-
ceppi sono altri: sono la vo-
lonta di colpire la democra
zia sindacale (con la concer-
tazione centralizzata delle 
politiche sindacali) e 11 rlflu-
to dei contenutl anticapitali-
stici ormai assunti dal movi
mento rivendicativo. l'unita 
d'azlone e delle masse: e que
sto che l'awersario dl classe 
Intende colpire. L'lnsidia non 
viene solo dalle logiche dl in
tegrazione o dal tentatlvi ri-
correnti di riproporre la po
litica dei reddlti. Pesano an
che i nostri error!. La crisi 
strisciante che grava sulle 
prospettive del paese. 1 proces-
sl di rlstrutturazione, l'attac
co differenziato ai livelli di 
occupazione, tendono a so-
spingere l'azione di classe su 
una linea difensiva, in una 
logica rinchiusa negli interes-
si immediati di azienda, zona 
o settore. favorendo Isolamen-
tl e division!. Occorre, per 
vlncere tali tendenze. una for
te direzione politica nel movi
mento, la promozione di nuo-
vi strumenti di democrazia 
operaia. la costruzione di un 
vasto schieramento di for
ze sociali 

Nei prosslm! mesl ci atten-
dono gli scontri contrattuali. 

Occorre guardare in faccia la 
realta: r.on si tratta di un 
appuntamento magico. Se le 
lotte non troveranno in un 
movimento piu vasto per la 
occupazione, il Mezzogiorno, 
le riforme, un quadro politi
co capac- di dare unita a tut
te le sp'nte rivendicative. es
se rischieranno di tradursi in 
fatt! settoriali per quanto 
aspr* e combattivi. Dobbiamo 
costruirs un movimento per 
grand! obiettivi unificanti: 
pensioni. trattamenti prevl-
denzian a tavore dei lavorato-
ri agricoli. iniziatlve sul pia
no del territorio capac! di 
saldare la lotta per modifica-
re l'organizzazione del lavo
ro a obiettivi di riforma e a 
un movimento piu ampio per 
imporre nuovi investimenti. 
par contrattare, anche su sca-
la rer.onale. i livelli di oc-
cupazi. ne. 

Allora le lotte contrattuali 
potranno costituire una gran
de occasione di avanzata del
la classe operaia e del lavo-
ratori agricoli e anche di m-
contro con altre forze: con 
un movimento studentesco ca
pace di darsl una organizza-
zione unitarla e democratica 
e impegnato in proprio a con
crete azioni di lotta (per il 
diritto alio studio, per apri-
re le scuole alle esperienze 
del movimento operaio orga-
nizzato). con I contadlni, con 
le grand! masse del Mezzo
giorno. 

Anche per I nuovi strumen
ti d' democrazia sindacale e 
di partecipnzione di base, en-
tratl in una fase critics, oc
corre, per non tornare indie-
tro, andare oltre la fabbrica. 
costruendo nuovi ori^ni^mi 
unitari e di zona exdi pro-
vincia, con la partecio<»zione 
del delegati opera!, saldando 
l'esperienza del consign con 
le strutture tradizional! del 
movimento sindacale. 

L'unita dl classe, 11 supera-
mento dl ogni visione corpo
rative settoriale, la sconfitta 
deU'awenturlsmo e 11 recupe-

ro di nuove e glovanl for-
ze alia milizia nel movimen
to operaio organ Izzato si rag-
glungono anche attraverso 
questa grande battaglia dl de
mocrazia. dando ai nuovi or-
ganlsml di fabbrica il resplro 
politico e lo spazlo dl Inizia
tiva di cul hanno blsogno, dl 
cul 11 slndacato ha blsogno. 
non solo sul probleml dl fab
brica ma anche sul teml ge-
nerali delle riforme, della lot
ta antlfa«c*sta, della lotta an-
timperiallsta. 

Questa espanslone democra
tica del slndacato, rompendo 
le tentazlonl corporative, co
stitulsce 11 piu serlo punto dl 
incontro tra 11 movimento di 
classe e i partiti opera!, il 
piu solldo terreno sul quale 
costrulre una politica dl al-
leenze dlrettamente gestita 
da! lavoratorl. 

L'lncontro fra 1 conslgli di 
fabbrica e 1 comitati dl quar
tiere, la creazione di nuovi 
organlsml che nel territorio 
reallzzino l'unita flsica degll 
operal e dei bracclantl, l'ln
contro con 1 contadlni. 11 con
fronts con gll artlglanl e i 
commerciantl attorno ad 
obiettivi comuni dl riforma e 
dl sviluppo economlco, la co
struzione di un rapporto per-
manente fra la rete del con
sign e delle altre forme di or
ganlzzazlone democratica del 
lavoratorl e degll strati popo-
larl con 1 rappresentantl del
le assemblee elettive e con 1 
partiti operal e con tutte le 
forze politiche cattoliche e lal-
che che sapplano fare una 
scelta dl campo. Questa pub e 
deve essere la nostra rispo
sta alle minacce reazionarle 
e alia politica dl divlslone del-
l'awersario dl classe. 

AHGEUN 
Venezia 

La DC veneta, con i suoi 
uomini di punta, con la sua 
tradizionale linea moderata, 
ha svolto un ruolo determi
nante nella svolta a destra 
compiuta da questo partito. 
Contemporaneamente la crisi 
economica e politica in atto 
nel paese ha colpito duramen-
te l'economia e la societa ve
neta, dove e plii stretto e ma
nifesto l'intrecclo fra 11 potere 
monopollstlco e una struttu-
ra economica parassitaria, e il 
potere politico clientelare e in-
tegralista della DC. 

Si e andata cosi sviluppan-
do una grave crisi che si ma-
nlfesta drammaticamente nel
le campagne. nell'emigrazione , 
nella degradazione del Polesl-
ne. nelle condizioni di sfrutta-
mento della classe operaia, nel
la tragica catena di omicidl 
bianchi di Porto Marghera. 
Ma l'ipotes! e il disegno in-
tegrallsta della DC hanno mo-
strato i loro limiti profondl 
di fronte alle lotte che dalle 
grandi fabbriche si estendo-
no fino alle piccole e medie 
e alle campagne: di fronte a 
queste lotte e andata in crisi 
la politica moderata della DC, 
e 11 tipo di sviluppo econo
mlco che questa politica ha 
determinato nel Veneto, basa-
to sui bassi salarl, sulla in-
centivazlone, sulla rovina del
la piccola Industrie, sullo svi
luppo abnorme di Porto Mar
ghera. 

Sotto la spinta delle lotte 
dl massa, l'unita politica del
la DC ha comlnciato ad lncri-
narsi; l'interclassismo e en-
trato in crisi nelle campagne, 
e fra diverse componenti cat
toliche che oggi si aprono al 
confronto ed aH'impegno co
mune con le forze della sini
stra. In realta. la DC non rie-
sce piu a coprire la sua ani-
ma di destra; lo spostamento 
a sinistra di vastl strati popo-
lari e democratici che han
no costituito la base di mas
sa di questo partito diventa 
dunque un concreto obiettivo 
politico, non solo nostro, ma 
anche dl important! compo
nenti demncratiche del mon-
do cattolico. 

D'altra parte, la politica del
la DC e destinata a scontrar-
si sempre piu in primo luo-
go con le lotte della classe 
operaia. e con il vasto schie
ramento d! forze che attorno 
queste lottp si sta sviluo-
pando nel Veneto. Qui le piu 
grandi battaglie contro il prez-
zo che la a ristrutturazione» 
cauitalistica ha fatto pagare 
agli operai sono state porta-
te avanti con la partecinazio-
ne di un imponente schiera
mento di massa, che ha mo-
bilitato intere province, orga
nism! elettivi, conslgli di fab-
brica. forze politiche. attorno 
ad obiettivi di uno sviluppo 
economico diverso. Da tali lot
te emergono, per noi. anche 
motivi di riflessione critica. 
Dobbiamo avere maggiormen-
te presente il pericolo di Iso-
JamPnto delle lotte operaie: 
dobbiamo rafforzare il lavoro 
per l'unita delle forze di sini
stra, fra le quali sono oggi 
dislocate anche important! 
componenti del mondo catto
lico. 

Dobbiamo. Infine. superan-
do ogni residuo dl mentallta 
m'noritaria. avere la con«ape-
Volezza plena che 11 partito e 
uscito dalle lotte con forza 
rinnovata e accresciuta, e che 
si none novi. alia testa di una 
giovane classe operaia combat-
tiva e forte, come 'orza caoace 
di indicare soluzioni positive 
ai pmhVmi di tutta la socie
ta veneta. 

NOVELLA 
H compagno Agostlno Novel

la ha inizlato il suo Interven-
to sottolineando come la ster-
zata a destra della DC indl-
chi gla, di per se\ la acutez-
za e la gravita della crisi che 
il paese sta attraversando. «Le 
forze dlrigenti dc. che rispol-
verano le logore bandiere del 
degasperlsmo — ha detto — 
non sono soltanto le vecchle 
forze conservatrici tradiz:ona-
li di questo partito. Prevalgo-
no, anzl. forze moderate di 
nuova manlera e sono esse che 
costltuiscono il nerbo e 1'anl-
ma della "centralita" demo-
cristiana ». Questa e la confer-
ma che una parte notevole del 
gruppl domlnantl della DC 
non hanno mal accettato 
aquello che dl nuovo, rispet-
to al passato, poteva esserol 

I giovani che seguono i lavori del XIII Congresso sono numerosi e interessati 

nel centro sinistra ed anzl han
no reagito duramente ad ogni 
affiorare di fermenti rinno-
vatorl. 

«II pericolo dl destra — ha 
proseguito Novella — viene 
dunque dalle vecchie forze cat
toliche della DC. tradizional-
mente e storicamente schle
rate in difesa del sistema di 
potere della borghesla; viene 
dalle varie forze di destra e 
dai rigurgiti reazlonarl fasci
st!; ma viene soprattutto da 
quel gruppl dirigenti democrl-
stiani che si sono qualificatl e 
rafforzatl, in questl anni, come 
strumenti di mediazione e cer-
niere del sistema di rapportl 
stabllitisl fra 11 grande capi
tate finanziario privato e 11 
capitale pubbllco». 

Nello sviluppo dl questo 
processo « una parte del grup-
pl dlrigenti dc e venuta co-
si assommando nelle proprie 
man! la manovra dl strumen
ti di potere economico e di 
potere politico in misura fi-
nora sconosciuta». Ci6 sple-
ga largamente l'aggresslvita e 
11 dlnamismo con cut questi 
stessi gruppi spingono a so
luzioni politiche conservatrici 
ed anche autoritarie per Impe-
dlre l'avanzata democratica 
delle masse popolari. «Trovia-
mo qui — ha sottolineato No
vella — una delle matrici del
la svolta a destra». I dirigen
ti dc ritengono in sostanza 
<c di potere introdurre nella si
tuazione italiana un dlnami
smo di segno opposto a quel-
lo voluto dalle masse popola
ri e mirano a creare un soll
do piedistallo ad un blocco 
d'ordine conservatore. 

a In realta. la scelta dl de
stra, proprio per gll obiettivi 
che si propone, e destinata ad 
approfondire la frattura gla 
apertasi con le forze demo-
cratiche di sinistra e a met-
tere in movimento nuove e piu 
gravi contraddizioni tra la DC 
e la sua base popolare. Si crea-
no quindi anche nuove e piu 
favorevoli condizioni per la 
nostra iniziativa e per la scon
fitta delle forze moderate e 
conservatrici». a La svolta a 
destra, cioe. non pu6 e non 
potra non fare i conti con il 
grande potenziale di rinnova
mento costituito dalle aspira-
zioni. dalla coscienza e dalla 
volonta di lotta espresse dal
le grandi masse popolari cat
toliche ». Le lotte sociali e de-
mocratlche dl questi anni han
no messo in evidenza che que
sto potenziale di rinnovamen
to «e oggi tale da poter gio-
care un ruolo declsivo nelle 
battaglie per sconfiggere le 
forze conservatrici » e per im
porre anche «un mutamento 
di fondo negli orientamenti 
della DCs. 

~ « Questo mutamento e indi
spensabile non per giungere 
ad una riedizione, anche se 
riveduta, corretta e allargata 
del centro - sinistra, ma per 
imporre una reale svolta a si
nistra », per difendere le con-
qulste operaie e popolari. per 
avviare una reale politica di 
riforme. «Per questo 11 voto 
dei cattoiici 11 7 maggio de
ve contribute ad infliggere 
una bruciante sconfitta all'at-
tuale politica della DC, deve 
battere gll attuali gruppi dl
rigenti di questo Partito. II vo
to del cattoiici deve essere 
percid urf voto di sinistra, un 
voto per le forze operaie e de-
mocratiche di sinistra». 

Riferendos], pol. alle slni
stre cattoliche. Novella ha rile-
vato che queste forze «sono 
rimaste finora sostanzialmen-
te prigiomere del sistema di 
potere democristiano. non han
no assolto la funzione di 
interpret! eoerentl delle aspi-
razioni e del grande potenzia
le democratfeo. riformatore e 
di lotta delle masse lavoratri
ci cattoliche». Ed ha aggiun-
to che «le stesse slnistre dc, 
considerate nel loro Insieme, 
non hanno saputo affrontare 
e rlsolvere positlvamente. con 
la necessaria chiarezza, 11 pro

blema centrale della societa Ita
liana contemporanea, che e II 
problema del riconosclmento 
del peso e del ruolo storico 
della classe operaia nella mo
dem* societa, capltalistlca. 

«t Occorre che le forze demo-
cratiche cattoliche — ha sotto
lineato a questo panto Novel
la — rlconoscano che un rap
porto politico dl massa con 

la classe operaia deve neces-
sariamente passare attraverso 
un rapporto unitario col PCI, 
con 11 Partito socialists e le 
altre forze socialists». Per 
questo. con grande senso di 
responsabilita. «dlciamo alle 
forze della sinistra dc che in 
questo grave momento non 
possono assumersi la respon
sabilita di convogliare 1 votl 
popolari verso una forza come 
la DC, che si muove declsa-
mente verso destra. 

«Con la nostra politica unl-
taria e la nostra politica di al-
leanze — ha affermato il com
pagno Novella — lntendlamo 
avanzare verso la costruzione 
dl un nuovo blocco storico, 
sociale e politico, verso la tra-
sformazione soclallsta dell'Ita-
Ha ». Ed e stato a questo pun
to che egli ha esamlnato le que
stion! dell'Inlziativa autonoma 
del nostro Partito, cul «e le
gato — ha detto — 11 succes-
so della nostra battaglia per 
un nuovo schieramento uni
tario delle forze democratlche, 
per imporre una svolta demo
cratica a sinistra, per la co
struzione di un nuovo blocco 
storico di forze sociali e poli
tiche ». 

«NoI conceplamo questa co
struzione del nuovo blocco 
storico come il crescere di una 
realta politica che sorge dal
la multiforme realta del pae

se; come obiettivo generale che 
riconduce all'unita le splnte 
democratlche provenlenti da 
forze politiche e sociali popo
lari diverse. "E? nella capaclta 
dl far avanzare questo obiet
tivo che la classe operaia eser-
cita la sua funzione egemo-
ne, In un rapporto dialettico 
e democratico con le altre for
ze che si deve reallzzare nel
le fabbriche, nelle campagne, 
nelle scuole, nei Comuni. nel
le Regioni, in tutto il paese ». 

a Con la forza che ci viene 
dal nostri prinelp! — ha con-
cluso Novella — dalla nostra 
storia. dalla nostra coerenza 
rivoluzionaria, dai nostri lega-
mi con la classe operaia e 
con le grandi masse popola
ri. su queste linee vogliamo 
andare avanti lavorando e 
combattendo per aprlre all'Ita-
lia la via del socialismo ». 

Sospesa verso le 13,30, 
la seduta 6 ripresa alle 16 
con gli interventi dei com
pagni: j 

A.FRANCESE 
operaia della Remington 
Napoli 

II congresso e dl fronte a 
due scadenze fondamentali: 
lotte sociali ed elezioni. E* ne-
cessario non privllegiare nes-
suno dei due moment!. Lo 
scontro nel Paese e giunto a 
una fase acuta, aperto o ad 
una generale Involuzione a 
destra, o a un'avanzata dei rrtiti democratici. Declsivo 

k) schieramento delle mas
se nel Mezzogiorno: * qui che 
la destra punta le sue carte. 
Qui not verifichiamo: attacchl 
al livelli dl occupazione, pro
cess! di ristrutturazione pa-
gati dai lavoratorl con l'au-
mento dei ritmi; process! dl 
concentrazione che determi-
nano chiusura o dequalifi-
cazione di piccole e medie 
aziende; aumento del costo 
della vita e peggioramento 
dei servizi pubblici; rigonfia-
mento delle attivita terziarie; 
sfruttamento del lavoro delle 
donne e minorile. attraverso 
11 sottosalarlo e restensione 
del lavoro a domlcillo. 

II movimento di lotto pone 
gla obiettivi per la crescita 
del livelli di-occupazione. Oc
corre intervenlre con un'Ird-
zlativa politica organizzata 
nelle diverse realta sociali, an
che fuori dalla fabbrica, sta-
bilendo collegamentl con le 
masse degll student!, dei tec-
nici. dei lavoratorl della ter
ra, delle donne. 

I cetl cittadlnl lntermedl, 
In questo contesto, sono col-
locatl tra sollecltazioni fascl-
ste e 11 richlamo della classe 
operaia. Le donne In partico-
lare soffrono le contraddizio
ni dello arlrappo capitalist!-
co. I * donna nel Sud lavora 
per soddlsCare 1 blsognl ma-
terlaU piu immediati; ptr 

lei Tunica alternativa appare 
quella del matrimonio. 

Relegata ai lavori dl linea 
piu noiosi e monotonl trova 
difficolta a Intervenlre con 
plena coscienza nella lotta, 
anche se esprlme una carica 
dl insoddisfazione. Solo con 
la possibility di scegliere libe-
ramente un'attivita lavorativa, 
con un'adeguata qualificazio-
ne, con l'assicurazlone dl ade-
guati servizi sociali, possia
mo dare alia donna dignita e 
coscienza dl un suo ruolo au-
tonomo nella societa. Ecco un 
modo per saldare la lotte per 
l'occupazione a quella per le 
riforme sociali. 

Anche i tecnlcl e gll lmple-
gatl sono soggettl nel Sud, a 
un ruolo subordinato, anche 
perche" i centri direzlonali, dl 
progettazlone e rlcerca delle 
grandi Industrie sono mante-
nuti in altre zone del Paese. 
Gll obiettivi sindacali, come i 
passaggi dl qualifies, non so
no certo una risposta suffl-
ciente. alia carica dl protesta 
che eslste in questl strati. Oc
corre una risposta politica e 
ideale che parta dalle scuole 
e dalle unlversita, attraverso 
le organizzazioni di base del 

Jiartito, costruendo nei fatti 
'unita dl classe, evitando che 

l'lniziativa del padrone pene-
tri per dividere. Occorre, in 
definitlva. un disegno e un 
movimento di lotta, di tra-
sformazione complesslva, su-
perando i «dlstacchi» tra 
operal e Implegati. cosl come 
tra occupati e disoccupatl, 
tra uomini e donne, facendo 
in modo che ogni strato so
ciale possa ritrovarsi a fian-
co della classe operaia. 

ROSSI 
Reggio Calabria 

H nostro Congresso. ponen-
do al centro dell'Inlziativa per 
lo sviluppo del Paese la que-
stlone meridionale. dk la ri
sposta anche ai problem! che 
la vicenda di Reggio Calabria 
ha sollevato. In essa Infatti 
non abbiamo visto solo il se
gno di un attacco everslvo, 
ma anche il rlflesso della pro-
fonda crisi economica e so
ciale della Calabria e del Mez
zogiorno. Non ci siamo lascia-
ti incantare dalle suggestion! 
grottesche di chi scorgeva in 
quel fatti pseudo-potenzlallta 
rivoluzlonarie, cosl come ab
biamo respinto tatticismi de-
teriorl. Era chiaro che un coa-. 
cervo dl forze parassitarie, 
conservatrici e clientelari mi-
rava ad estendere II moto e-
versivo ai fin! di uno sposta
mento a destra della situazio
ne del Paese, di un attacco 
qualunquista e fasclsta alle 
istituzioni democratlche. 

Grazie al nostro partito. pe-
rd. e venuta da tutto il Paese 
e dalla stessa Calabria una 
possente risposta unitarla e 
antlfasclsta. che ha sottolinea
to ancor piu la gravita dello 
atteggiamento della DC, la cui 
tolleranza nel confrontl della 
rivolta reggina non consente 
oggi all'on. Forlanl di arro-
garsi il diritto ad ergersi a 
paladino deH'ordine democra
tico. Anzl la DC persiste nel 
suo atteggiamento e. dovendo 
scegliere tra un presunto vol-
to di cmodernita* e il vec-
chio suo volto clientelare. Im-
pastato di mafia e di sotto-
cultura. ha scelto quesfulti-
mo, come prova 11 fatto gra-
vissimo di proporre in queste 
elezioni la candidatura al Par
lamento del slndaco Battaglia. 

Ma la vicenda di Reggio — 
soprattutto 11 fatto che alcunl 
strati miserl della popolazio-
ne e seUorl del cetl lntermedl 
slano potuti divenire strumen-
to inconsapevole dei dlsegni 
reazlonarl — Impone 1'urgen-
za di rimuovere le cause che 
llianno determlnata. E* un 
compito che spetta In primo 
luogo al comunlsti reggini, 
ma che richlede una diretta 
assunzione dl responsabilita 
da parte di' tutto lo schiera
mento democratico del nostro 
Paese; percio dal Congresso 
deve venire un pleno recupe-
ro del grande valore naslona-
le della battaglia meridiona-
lista. 

Occorre rovesclar* n siste
ma di potere economico e po

litico, d l i natura - clientelare, 
che soffoca la vita delle popo-
lazlonl calabresl e meridiona
ll e che ha determinato una 
crlsl dl flducla, un abba&sa-
mento della tenslone politica 
e ideale, su cui Intende far le
va la destra per estendere la 
area del qualunquismo. 

Questa battaglia ha blsogno 
dl un punto dl « unlflcazlone 
nazionale»: spesso si e deter
mlnata la convlnzlone, soprat
tutto negli strati piu poverl, 
di una sorta di separazlone 
degll interessi delle popola-
zloni del Mezzogiorno da quel-
11 delle masse lavoratrici del 
Nord; e non sempre la nostra 
risposta e stata pronta e ade-
guata. 

Oggi attorno all'oblettlvo dl 
un governo dl svolta demo
cratica, e posslblle cementare 
nella lotta un nuovo blocco 
sociale e politico che sradi-
chi le vecchle strutture dl po
tere, allargando 11 fronte del
le alleanze verso quel settorl 
del mondo cattolico che, nel
la stessa specif lea situazione 
calabrese, si sono differenzla-
tl dalle forze che hanno so-
stenuto 1 moti eversivl. 

II partito a Reggio va alio 
scontro elettorale, certo, in 
una situazione aspra e diffici
le, ma con la consapevolezza 
dl esprimere Tunica politica 
glusta e vallda per lo svilup
po della Calabria e del Mez
zogiorno. 

GOUTHIER 
segretario regionale del 
Trentino-Alto Adige 

Nelle due province dl Tren-
to e Bolzano, dove il partito 
deve lottare contro la DC (nel 
Trentlno) e la SVP (In Alto 
Adige) — espressione del cetl 
domlnantl e dl molteplicl fat
torl come 11 sentlmento nazio
nale per la SVP e il tradizio-
nalismo cattolico per la DC — 
11 problema fondamentale e 
quello generale dl approfon
dire la crisi dell'interclassl-
smo, problema che qui, per le 
ragioni dette, si presenta in 
termini quanto mai complessi. 

Dopo 25 anni di vita auto-
nomistica i probleml tradizio-
nall della regione — disoccu-
pazlone, emlgrazione, crisi 
agricola e della economia 
montana — anziche risoltl ap-
palono aggravatl ed esasperatl 
mentre Tindustrializzazione, 
fragile perche casuale e fon-
data sul brutale sfruttamento 
della raano d'opera non ha mu-
tato la fisionomia economica 
regionale. 

Davanti a questl falllmentl 
e al crescere del movimento 
e delle lotte la DC nel Trentl
no e passata alia represslone 
del movimento studentesco e 
si e rifugiata nella teorlzzazlo-
ne degll opposti estremisml, 
avallando cosl oggettivamente 
il tepplsmo fascists. Ci6 non ha 
Impedito che si faccia strada 
la consapevolezza — In larghl 
strati di opinione — dl nuovi 
orientamenti polltlci e la lot
ta unitaria del nostro partito 
ha contrlbuito a far avanzare 
la coscienza di classe tra i 
lavoratori dei diversl gruppi 
etnici: e questo ha permesso 
II formarsi, per la prima vol-
ta, dl un ampio schieramento 
di forze antifasclste e lo svi
luppo all'interno del gruppo 
etnico e della gioventu dl lin
gua tedesca di un dibattito 
sulle eslgenze di una politica 
economica che garantisca ml-
gllori condizioni di vita. 

Questa avanzata di una co
scienza di classe si e fatta 
sentlre anche alTinterno del 
mondo cattolico ed 11 padro-
nato e i gruppi dominant! del
la SVP vi hanno reagito con 
un rilancio antisindacale di 
marca nazionalistica per esa-
sperare I rapporti tra i vari 
gruppi etnici. 

In provincia dl Bolzano il 
partito e impegnato dunque 
ad ampliare l'unita dei lavo
ratori su basl'di classe, anti-
nazionalistiche e lo deve fare 
con una piu decisa iniziativa 
anche in direzione di altri 
strati sociali, contadlni, cetl 
intermedi, artigiani, piccoli 
imprenditori, superando le re
sidue incertezze e i residui 
settarismi. 

La regione e ampiamente 
interessata alia distensione eu-
ropea che e una delle condi
zioni per avviare a soluzione 
stabile il problema nazionale 
delTAlto Adige. I progressl 
verificatisi recentemente in 
Europa sul terreno della di
stensione hanno migliorato 1 
rapporti tra TItalia e TAu-
stria, tra Sud e Nord Tirolo 
e se la situazione e migliorata 
e anche merito del nostro par
tito, della sua iniziativa a pro-
muovere convergenze unitarie 
a livello europeo per la pace 
e la sicurezza. 

II partito va ad un severo 
scontro elettorale con un bi-
lancio di lotte e di esperien
ze positlvo. Anche in questa 
regione esso dara il suo con-
tributo per quella svolta de
mocratica che e condizione 
prima per rinnovare il paese. 

NAPOUTAHO 
La decisione e Turgenza 

con cui il rapporto del compa
gno Berllnguer ha posto il 
problema dl una nuova dire
zione politica del paese, lo 
obiettivo di un governo di 
svolta democratica. scaturisco-
no dall'analisi e dal giudizio 
della situazione italiana, giun
ta oggi ad una stretta dram-
matlca. Le contraddizioni an-
tlche e recenti della situazio
ne italiana non possono esse
re risolte senza che si faccia 
un posto nuovo alia classe 
operaia e alle masse popolari 
nella direzione del paese. Si 
intende forse da parte del 
nostri awersari, negare la 
profondita di questa crisi? 
Si vuol far credere che il 
centro sinistra sia In grado 
di affrontarla e superarla? 
No, da questa crisi non si 
esce, senza la plena parted-
pazione del partito comuni
sta. 

La proposta politica nasce 
da una visione d'insieme nel
la quale trovano oggi posto, 
ben piu che nel passato, que
stion! come quella degll lntel-
lettuall, della scuola. del pro-
gresso culturale, delTafferma-
alone dl nuovi valorl nella 

coscienza di grandi masse • 
nella direzione della vita na
zionale. 

Anche In questl campl sia
mo dl fronte ad alternative 
radlcall: dalla disgregazlone 
della scuola infatti si esce 
solo con un processo genera
le di rinnovamento, di rifor
ma, che comporta, certo, la 
approvazlone dl nuove leggl, 
ed eBlge lo sviluppo dl un 
movimento dl studentl e dl 
Insegnantl strettamente legato 
a tutte le forze dl progresso 
che operano nella societa. 

A chi giudlca «modest©» 
queste nostre rivendlcazionl 
programmatlche rlcordiamo 
che, In questo campo, la DC 
ha fatto naufragare perfino 
le piu tlmlde leggl di rifor
ma. Non e difficile lntendere 
quanto profonda sia la svolta 
che noi sollecitiamo. In real
ta le classi domlnantl hanno 
dimostrato dl aver paura del
la trasformazlone della BCUO-
la in scuola dl massa, senten-
dosl Incapaci di controllarla, 
ed esprlmono pero!6 una poli
tica dl contenlmento delTacces-
so dei flgli del lavoratorl al-
Tlstruzdone e dl spinta alia de
gradazione della scuola pub
bllca. 

Bisogna battere questa po
litica con le lotte e con 11 
voto. Vogliamo in tuttl 1 cam-
pi non solo evitare 11 peggio, 
ma sviluppare tutte le possl
bllita nuove che si sono aper-
te in questi anni. E sia nella 
scuola che nella vita cultura
le ed artlstica la prospettlva 
che si e aperta e quella dl 
un Intervento attlvo, non su-
balterno, della classe operaia 
e delle masse popolari. Tutte 
le Istituzioni culturall pubbli-
che vanno rlformate e poten-
zlate in funzione dl un rap
porto nuovo con masse sem
pre piu larghe dl giovani e dl 
lavoratorl. Su questo terreno 
hanno trovato nuove ragioni 
dl lmpegno e flducla forze fra 
le piu vlve del mondo lntel-
lettuale, come quelle rappre-
sentate dal filone progresslvo 
del cinema italiano. 

I tentativi delle forze rea
zionarle di sbarrare questa 
strada, di bloccare la tenden-
za ad un incontro reale fra 
cultura e masse popolari, 
hanno suscltato e suacltano la 
risposta della parte mlgllore 
della nostra intellettualita, co
me dlmostrano le significative 
adesioni di intellettuali alle 
liste elettorali della sinistra 
unita e del PCI. 

II nostro partito avverte og
gi fortemente Tesigenza di un 
rinnovato impegno sul fronte 
della battaglia ideale e cul
turale. Che questo Impegno, 
scaturito da una riflessione 
critica sui limltl delle grandi 
esperienze di questl anni, gia 
si esplichl e si estenda, lo dl
mostrano le novita contenute 
nel rapporto del compagno 
Berlinguer su questioni come 
quelle della scuola, della giu-
stizia, della famiglia, della 
crisi ideale e morale del paese. 

Questi temi — 11 rinnova
mento della scuola, la ricerca 
scientlflca, la battaglia idea
le e culturale — sono divenu-
tl aspetti essenzlali di uno 
sforzo rivolto a conquistare 
alia causa del movimento 
operaio e democratico le mas
se sempre piu grandi di in
tellettuali e di studenti che 
si vanno costituendo nella so
cieta italiana, come in tutta 
TEuropa capitalistica, e sulle 
quali e decisivo per la classe 
operaia riuscire ad esercitare 
una influenza crescente, con
tro le suggestioni di destra e 
le posizioni sedicenti di si
nistra. 

Non meno Importante e la 
battaglia per il controllo de-
gli strumenti di informazione, 
di formazione culturale e di 
orientamento ideale. Attra
verso di essi Infatti le class! 
domlnantl cercano di far le
va su quanto di piu arretrato 
e subalterno permane nella 
coscienza di larghe masse per 
impedire alia classe operaia 
di affermare la sua egemonia, 
e per rilanciare una ideologia 
di destra, cialtronesca e de-
magogica, insieme autorita-
ria e sovversiva, che dobbia
mo smascherare e colpire in 
tutte le sue facce. 

Da tutto c!6 emerge la con-
cezione unitaria della batta
glia ideale, culturale e poli
tica che e propria del nostro 
partito. Dalla ricerca, dalla a-
nalisi, dalla elaborazlone ai 
piu alti livelli essa si deve 
estendere senza fratture alia 
azione ideologica e culturale 
di massa. II marxlsmo — scri-
veva Gramsci — non tende a 
mantenere i «semplici» nella 
loro filosona prim!tiva del 
senso comune, ma a « costrul
re un blocco intellettua'e-
morale che renda poiitica-
mente posslblle un progres-
so intellettuale di massa». 

E* questo il compito nel 
quale ci siamo cimentatl in 
questi anni, e per il quale og
gi dobbiamo allargare il no
stro Impegno multiforme, 
chiamando a parteciparvi so
prattutto le giovani forze in
tellettuali. 

Alia passlone di ricerca e 
alio slancio ideale di questa 
parte decisiva delle giovani 
generazioni possiamo e vo
gliamo rlspondere rilanciando 
una nostra concezione del 
marxismo, piu matura e p u 
plena, affinando e provando 
la nostra capacita di anaiisi 
della • realta contemporanea, 
e di confronto critico con al
tre correnti di pensiero, sen
za indulgere ne al dottrinari-
smo ne al dogmatismo, senza 
tornare a forme superate di 
direzione culturale, ma senza 
cadere nel Jassismo. Vogliamo 
anche su questo terreno, n-
cercare il dibattito e Tincon-
tro con altre forze operaie e 
di sinistra, lavorando cosl an
che in questo campo per af
fermare la funzione dirigente 
della classe operaia. 

PATACCIN1 
Reggio Emilia 

Affrontando 11 grande ed at-
tualisslmo tema delle allean
ze fra lavoratori e cetl medl 
produttivi per affermare «in
dirizzi altematlvl alio svilup
po economico* voluto dal 
grande capitale, 11 compagno 
Glannetto Patacclnl, segreta
rio della Federazione dl Reg
gio Emilia, ha rilevato anzl-
tutto che i l l punto dl par-

tenza rlmane la spinta al rin
novamento provenlente dalla 
lotta della classe operaia e del
le masse ». 

Occorre affermare che «la 
lotta operaia, rlvendicatlva e 
dl riforma, non e contrastante 
rispetto ad una politica dl al
leanze con 1 cetl medl pro
duttivi, ma e essenzlale per 
dare alia stessa politica del
le alleanze una prospettlva 
strateglca e non contlngente 
rlferlta cloe ad una trasfor
mazlone profonda della socie
ta in oul 1 cetl medl potran
no avere un ruolo non subal
terno ». Occorre, anzitutto, 
dar consapevolezza a questl 
cetl ohe la ripresa economi
ca, dato 11 carattere struttu-
rale della crlsl in atto, non 
pub awenlre nelle condizioni 
del passato. II terreno della 
unita e dell'alleanza, in altri 
termini, va ricercato nella lot
ta per ima programmazione 
democratica capace di supera-
re gll effettl conglunturall e 
dl affrontare concretamente 
le questioni del Mezzogiorno, 
delTagrlcoltura, delle conge
stion! urbane, della massa 
del blsognl lnsoddlsfattl. La ri
strutturazione d e 1 Tapparato 
produttlvo deve awenlre alio 
scopo di conseguire questi 
obiettivi essenzlali, contrastan-
do quindi la tendenza alia 
contrazione dell'occupazlone 
operaia e aU'aggravarsi della 
disoccupazlone glovanile e in
tellettuale. 

C16 rende ancora plU evl-
dente che gll indirizzi dello 
sviluppo economico non si 
possono mutare «senza cam-
blare la direzione politica del 
paese, senza sconfiggere la DC 
e la sua linea di destra e con
quistare un governo di svolta 
democratica ». 

NelTEmllla Romagna que
sto vuol dire «affrontare il 
nodo dl fondo della riforma 
agraria e della ristrutturazio
ne sociale e tecnlca delTagrl
coltura condizione anche per 
lo sviluppo di nuovi settorl 
industrial! ». 

« I programml per attuare 
la legge sulla casa — dl cui 
sono noti i limltl — elabora-
tl dagli entl locali e dal movi
mento cooperatlvo nella Regio
ne diventano 11 terreno per 
combattere i fenomeni del cot-
timismo e del "lavoro nero", 
ma anche per reallzzare una 
speclalizzazlone del compiti 
che attribuisca alia piccola 
impresa, stimolandola ad as-
sociarsi, uno speclfico ruolo». 

C16 non annulla, anzl con-
ferma, « Tesigenza dl una stra
tegia sindacale articolata che, 
senza Umltare le rivendicazio-
ni e le conquiste operaie, rl-
conosca in concreto il ruolo 
sociale e democratico di que
sti strati produttivi». Nello 
sviluppo dell'azione unitaria 
per le riforme, inoltre. si de-
termina «un nuovo rapporto 
con la regione*e gli enti lo
cali » che consente l'elabora-
zlone e Tattuazione di «nuo
ve ed efficaci forme di par-
tecipazione democratica » alle 
scelte programmatiche. 

II terreno per «cementare 
ed estendere le alleanze del
la classe operaia, in definiti-
va, e rappresentato da una po
litica di sviluppo economico 
democratico » che assicuri al 
piccoli operatori certezza del
la loro prospettlva e della In 
ro funzione. 

PETROSiLU 
Roma 

II nostro modo di essere 
nella societa italiana e di col-
locarci nei rapporti di fidu-
cia con le masse, ci consente 
di rappresentare la leva es-
senziale del rinnovamento 
contro chi vuole spingere in-
dietro questo rinnovamento 
provocando paralisi, disordi-
ne, esasperazioni e dissocia-
zloni corporative e mettendo 
in forse le basi stesse 3el re
gime democratico e l'unita 
nazionale. 

La caratteristica della situa
zione resta dunque, in questo 
intreccio di minacce gravi e 
di possibilita, in questi due 
element i che tendono a con-
giungersi e che fanno percio 
delTobiettivo di un governo 
di svolta democratica un'esi-
genza nazionale. Allorche la 
DC ripiega verso gli «eletto-
ri in libera uscita » ricorren-
do da un lato alia sopraffa-
zione del potere e dalTaltra 
attestandosi su posizioni di 
a centralita » che mascherano 
la sua svolta a destra, essa 
prova che la sua crisi non e 
soltanto da destra ma anche 
da sinistra, che il colpo prin-
cipale le e venuto da sinistra. 

Ci6 e particolarmente chia
ro a Roma e nel Lazio dove 
alia svolta a destra della DC 
si contrappone un processo 
in cui agiscono tre elementi 
intrecciati: la qualita e la for
za della risposta operaia, la 
crescita della spinta antifa-
scista e infine uno stato dei 
rapporti politici in cui nuove 
convergenze di sinistra posso
no incidere nelTarea del mon
do cattolico. 

II programma di scelte eco-
nomiche che esce dm questo 
congresso per il suo obiettivo 
di plena occupazione, per il 
suo contenuto meridionalista, 
per 11 suo intreccio organico 
con la riforma dello Stato, 
indica la via giusta alle lotte 
per una capitale democratica 
di un Paese che vuole avan
zare. Per contro e la DC che 
palesa le rughe del malgover-
no e della speculazione, e la 
DC a mostrare la sua incapa
city a rispondere al moto di 
rinnovamento, alia nascita 
delle Regionl, all'unita sinda
cale dando cosl spazio alTat-
tivizzazione fasclsta e reazio-
naria ma scoprendo anche il 
fianco su terreni decisivi co
me quello dello Stato, della 
sua laicita e della sua autori-
ta e democrazia. 

Se riusciamo a comprende-
re il significato delTattivizza-
zione fascista come tentativo 
di attrarre in un blocco rea-
zionario forze che possono es
sere alleate della classe ope
raia, se intendiamo fino *in 
fondo la svolta della DC nella 
sua gravita ma anche nella 
sua debolezza, allora possia
mo affrontare le questioni og
gi decisive per Roma e il La
zio in un grande dialogo di 

(Segitc alia pa§, • > 


