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massa che lo colleghi all'esi-
genza dl far avanzare un for
te potere democratlco. 

L'esperienza di quest! arm! 
dimostra il peso decislvo che 
avranno gli oAlentamenti del-
le nuove generazlonl. Noi, a 
questo proposito, abblamo 
fatto quello che era necessa-
rio quando, tonendo fermi gll 
orlentamentl nostrl, abbiamo 
costruito le basi di una nuo-
va organizzazione dl massa 
della gioventii comunlsta. La 
coerenza di queste posizlonl 
si oppone alia via del luddl-
smo culturale, della rottura a 
sinistra, dell'isolamento avan-
guardistlco che offre alibi 
alia destra e alia DC e ha co
me rlsultatl dl attlrare forze 
che possono diventare masse 
di rlserva contro 11 movlmen-
to operaio. e opponlamo la via 
della lotta per salvare e rin-
novare la jcuola. 

Dl qui il valore delle indl-
cazionl di Longo, l'elemento 
dl appello alle nuove genera-
zioni, operaie e studentesche, 
che sta in pari tempo nelle 
prospettive che nol indichia-
mo, come forza nella quale la 
splnta di liberta e di rlnnova-
mento e sempre grande ln-
tellettuale collettivo, volonta 
emanclpatrice e liberatrice. 

FRANCHI 
FGCI 

Uno del momentl fond a-
mentall della nuova e piii for
te presenza politica della FG
CI va rlcercato nel rafforza-
mento dell'organlzzazlone tra 
gli studentl. Proprio questo 
rafforzamento — e l'ipotesl 
politica di sviluppo del movl-
mento e delle alleanze entro 
la quale si colloca — pone 
con particolare urgenza un 
problema piu generale relati-
vo al rapporto tra movlmen-
to operaio e movlmento di 
lotta degli studentl nella at-
tuale fase di scontro politico 
e anche rispetto alia scadenza 
elettorale. 

SI tratta — per 11 PCI e per 
la FGCI — dl svlluppare e at-
tualizzare le valutazionl e le 
indicazionl gla formulate al 
XII Congresso sul ruolo del 
movlmento degli student! nel
la formazoine dl un blocco dl 
alleanze social! e politiche, 
che prospetti sin d'ora una al-
ternatlva democratlca. 

Su questo terreno non par-
tiamo da zero. Nel corso di 
quest! annl, non solo abbia
mo consegulto una eccresclu-
ta influenza del comunisti tra 
gli studentl, ma slamo statl 
in grado di aprire una vera e 
propria lotta politica per una 
nuova dlrezione del movlmen
to. i 

SI trattava di fare In modo 
che la crisi delle avanguardie 
tradizionali del movimento 
stesso non si traducesse nella 
scomparsa daH'arena della lot-
te di classe dl una forza che, 
sin dal suo nascere, abbiamo 
considerato come un attivo 
soggetto storico della lotta per 
la trasformazione del Paese. 

II dato determinante da cui 
partire sempre e il carattere 
radicale — e di massa al tem
po stesso — della critica pra-
tica che gli studenti hanno 
in questi anni sviluppato nel 
confronti non solo della scuo-
la. ma dell'assetto politico, e-
conomico e sociale nel suo 
complesso. 

Sta al partito battere posl-
zonl errate ed estremistiche 
e coghere, nello stesso tempo, 
la necessita di dare risposte 
a problemi che investono il 
travaglio sociale, politico ed 
ideale di settorl determlnanti 
delle nuove generazioni. An
che rispetto alia scadenza e-
lettorale questo problema as
sume rllevanza. 

Gli studenti comunisti, in 
una serie di realta, stanno co-
struendo le piii larghe e ori
ginal! intese unitarie intorno 
alia prospettiva dell'impegno 
del movimento per battere il 
tentativo di svolta e destra 
• imporre una generale svol
ta democratica. Gli studenti 
comunisti ritengono necessa-
no che dal X i i l Congresso 
del PCI esca un appello e una 
indicazione al movimento de
gli studenti perche in un mo
menta di scontro cosi decisl
vo il movimento sviluppi in 
pieno i caratteri positivi del 
processo che si fe registrato 
in questi anni e perchfe sia 
con le masse e tra le masse 
attivo soggetto della battaglia 
politica sulla linea del fuoco 
e non sull'Aventino. Agll stu
denti e affidato quindi un 
ruolo di primo piano. 

SOHCINI 

^ 

u 

operaio dei cantieri INMA 
La Spezia 

II compagno Franco Sonci-
ni, operaio dei cantieri INMA 
della Spezia, ha rilevato. in-
ranzitutto, che le lotte di que
sti anni hanno fatto maturare 
nelle masse lavoratrici la co-
scienza della necessity di pro-
fond i mutamenti. Ai lavorato-
ri fe ben presente il valore 
delle conquiste ottenute nella 
nuova situazione politica crea-
tasi col voto del 1968 col pro-
gredire dell'uniti sindacale e 
dei nuovi processi unitari fra 
le forze politiche della sini
stra. 

Ma ad essi non sfugge nep-
pure. e li preoccupa, la con-
troffensiva in alio da parte 
delle forze del grande padro-
nato e della destra conser-
vatrice ed eversiva, special-
mente per quanto riguarda 
le riforme. A questa controf-
fensiva politica, per altro, si 
accompi<ma I'atlacco alle con-
quiste salarieli, al livelli di 
occupazione. alia salute e al
ia integrity fisica dei lavora-
tori nelle fabbrlche. 

Questo fe ancora il «dato 
centrales della condizione o-
perala, ma va rilevato con 
forza che i lavoratori non si 
piegano e danno battaglia nel 
luoghi di lavoro come nella 
societa. In essi fe plena la 
consapevolezza della grande 
posta in gloco, della portata 
deirimminente scontro con-
trattuale e delle stesse elezlo-
nl politiche . 

Le responsabilita della DC 
ptr quanto e accaduto In Ita

lia negli ultlml tempi emer-
gono con sempre magglore 
evldenza. Da c!6 l'esigenza dl 
un Impegno pleno, e senza 
rlsparmlo di energle, da par
te del nostro partito nell'azlo-
ne unitarla, nella battaglia rl-
vendlcativa, nella lotta per 
una nuova politica economica 
e sociale. 

Dopo aver sottollneato al-
cuni aspettl peculiar! delle 
lotte condotte nella sua cltta, 
Sonclni na messo in evldenza 
la necessita dl una plu robu-
sta battaglia articolata, «co
me asse portante » dl tutto 11 
movlmento, e 11 ruolo nuovo 
degli Entl locall. Le esperlen-
ze vlssute alia Spezia a que
sto riguardo sono largamente 
ftosltlve, pur con I limltl che 
e dlfflcolta oggettlve della si

tuazione hanno imposto, anche 
per quanto riguarda 11 colle-
gamento fra le lotte dl fab-
brlca e il problema dell'oc-
cupazlone giovanlle. 

L'azlone dei lavoratori, del
le sinistre, dei comunisti in 
primo luogo, degli Entl locall 
direttl dalle forze democratl-
che ha splnto alle corde la 
DC che, alia Spezia, b stata 
costretta a cambiare in meno 
dl due anni ben quattro se-
gretarl. 

Tutto questo intrecclarsl 
dl vicende polltiohe e dl lotte 
operaie e sociall, il rafforzar-
sl deU'unlta democratica, han
no obbllgato tutte le forze po
litiche a misurarsl concreta-
mente con la realta e con 
l'incalzare della nostra Inizla-
tlva. SI tratta ora dl dare 
uno sbocco politico generale 
alle lotte gia condotte ed an
cora in corso. 

Si tratta di rawlvare e raf-
forzare 1'impegno e la mobl-
lltazlone del partito nelle fab
brlche anche per quanto con-
cerne l'azlone e la lotta per 
assicurare il successo eletto
rale. E' questa una delle 
condlzionl IndlspensablU per 
far si che la prossima bat
taglia per 1 cohtratti si 6vol-
ga In un quadro politico « po-
sitivow e perche si realizzl, 
nel fatti, quella svolta politica 
che le masse lavoratrici e 
popolarl rlvendicano. 

La positlva esperlenza rea-
llzzata nelle fabbrlche sul pia
no sindacale ha dlmostrato, 
fra l'altro, che mutare pro-
fondamente. a nostro favore, 
1 rapporti di forza non e solo 
necessario ma fe posslblle por-
tando avanti la nostra politica 
di unita. 

BONISTALU 
dirigente della Lega na-
zionale delle cooperative 

Dobbiamo resplngere quelle 
posizlonl che tendono a pre-
sentare questa legislatura co
me una legislatura «inconclu-
dente». Dovremo cioe affer-
mare con forza il contributo 
recato dal PCI in tutti questi 
anni per far passare l'Ente 
Regione, lo Statute dei lavo
ratori, il divorzio, la legge sul
la casa. In questo contesto dl 
lotte e dl success! assume un 
valore importante il ruolo del
la cooperazione che, finalmen-
te — superando le discrimina-
zioni del passato — ha con-
seguito un suo riconoscimento 
come struttura economica au-
togestita dalle classi lavora
trici e dai ceti medi. 

Non e pero cosa facile avan
zare sulla via d! una svolta 
democratica. Si Incontrano, In-
fatti, resistenze conservatrici 
e reazionarie alia cul testa 
si trova la DC. Queste resi
stenze possono essere battute 
se saremo capacl dl creare 
un largo schieramento di for
ze social! e politiche che si 
sentano partecipi e protagoni-
ste di questa lotta, Se sapre-
mo cioe costruire nel fatti 
gli strumenti di partecipazio-
ne in grado di attuare le ri
forme e di gestirle. II movi
mento cooperafvo ha lavora-
to, e costruito. nella autono-
mia e nella rlcerca unitaria, 
con le altre central! cooperati
ve. con le organizzazioni sin-
dacali e di categoria del ceto 
medio, una sua peculiare stra-
tegia di indirizzo e di lotta 
superando visioni municipali-
stiche e settoriali, innovando 
la concezione mutualistica e 
solidaristica dell'istituto coo-
perativo, definendo la creazio-
ne di un sistema nazionale di 
cooperative autogestite. 

E' questa una nuova conce
zione del modo di essere del
la cooperazione, delle sue 
strutture e strumenti associa-
tivi che, accanto ad un nuo
vo tipo di indirizzo e gestione 
dell'impresa pubblica e di 
quella privata non monopoli-
stica, pu6 e deve concorrere 
alia costruzlone di una Italia 
nuova, democraticamente go-
vernata. 

E* In atto — come e noto 
— un attacco alia cooperazio
ne. Esso parte dalla destra 
conservatrice e mira ad ell-
minare le conquiste ottenute. 
A questo attacco 11 movimen
to risponde con iniziative di 
massa, moltiplicando 1 suoi 
impegnl nel Mezzogiorno e 
verso i settorl del ceto medio. 

OIANNAHTONI 
Roma 

L'aggravarsi della crisi del
la scuola, delle sue strutture e 
dei suoi contenuti, ha assunto 
aspettl degenerativi preoccu-
panti e, di fronte al falllmen-
to clamoroso dei tentativi 
fatti dai vari govemi per con-
tenere e assorbirne gli aspetti 
piii vistosi, la necessity di 
una profonda trasformazione 
e radicale riforma fe diventata 
una consapevolezza di massa, 
non dei soli studenti. 

Che cosa fe la scuola? che 
cosa deve diventare? 

A questa domanda dobbia
mo dare una risposta adegua-
ta, cosl come ha indicato Ber-
llnguer nel suo rapporto. per
chfe awertiamo il senso di di-
sorlentamento e di incertezza, 
che fe oggi cosl diffuso in 
conseguenza del processo di 
dequaliflcazione che alia scuo
la fe stato imposto da scelte 
politiche ben precise. E' in 
questa situazione Infatti che 
trovano spazlo e lncoraggia-
mento la provocazlone fasd-
sta e la demagogia reazionaria. 
E' In questa situazione che 

Uno dei moment! di caloroso entusiasmo al XIII Congresso 

nol awertiamo il dramma dl 
una scuola ancora retta dalle 
leggi e dagll orlentamentl fa
scist! e quindi rimasta indie-
tro rispetto alia crescita della 
coscienza democratica. 

Ma ai fascist!, ai reazionari 
e ai moderatl che parlano dl 
disordine e di necessita del-
l'ordine dobbiamo rispondere 
che, se disordine c'fe, la re
sponsabilita prima e sostanzia-
le e della politica seguita ne-
gll ultimi anni dal govern! e 
in primo luogo dalla DC. Una 
politica che non ha awiato 
a soluzlone nessuno del pro
blemi veri: dall'edilizia agli 
organic!, dal diritto alio stu-
dlo alia gestione democratica. 
Una politica senza respiro 
culturale e senza tensione idea
le, ispirata ad un empirismo 
miope e ad una sperimentazio-
ne senza princlpi; ma sicura 
nell'orientamento quando si 
tratta di mettere in moto la 
macchlna repressiva, nel ten
tativo di chiudere 11 movi
mento nella altalena repres-
sione-protesta. 

Come Invece si pub usclre 
dalla crisi? Realizzandp una 
politica di riZorme che attui 
davvero il diritto alio studio 
e il diritto al lavoro, l'esten-
sione deli'obbligo, la scuola a 
tempo pieno, la riforma della 
universita. Su questa linea 
siamo andati avanti, siamo riu-
sciti persuasivi, anche se su 
taluni temi dovremo approfon-
dire la nostra elaborazione, in 
particolare su quello del di
ritto alio studio, della selezio-
ne classista e deH'occupazlone. 

E' il senso generale della 
nostra politica verso la scuo
la che deve costituire un punto 
di riferimento e una certezza. 
Esso deve tradursi in iniziati
ve concrete per lo sviluppo 
del movimento unitario degli 
studenti e per il potenziamen-
to della organizzazione degli 
studenti comunisti. Occorre 
pero anche essere ben consa-
pevoli che una linea dl rifor
ma della scuola non avanza se 
essa non trova assertori per-
suasl e persuasori tra gli in-
segnanti. 

Dobbiamo fare uno sforzo 
per comprendere che cosa 
realmente rappresenta nella 
societa italiana la grande 
schiera dei 600 mila insegnan-
ti, e innanzitutto le condizioni 
reali del loro lavoro: 200 mila 
maestri disoccupati, decine di 
migliaia di professor! fuori 
ruolo, il meccanismo sempre 
piii caotico delle assunziom, 
le discriminazioni, un tratta-
mento economico offensivo 
che e la causa — e non la 
conseguenza — del decadi-
mento deH'insegnamento a se-
condo mestiere. 

Gil insegnantl soffrono oggi 
della politica democristiana e 
del modo In cui le loro riven-
dicazioni sono state travisate, 
impovente e settorializzate 
dalla tradizione del sindacali-
smo autonomo. Di qui il valo
re della presenza dl un sinda-
cato CGIL e di una politica 
dl unita sindacale. Ma ci sono 
compiti nostri. che non pos-
siamo delegare al sindacato. 
Negll interessi non solo degli 
insegnantl, ma della democra-
zla italiana e per la creazione 
di uno schieramento di allean
ze intorno alia classe operaia 
occorre dare uno sbocco posi-
tivo al disagio di quest! inse
gnantl. chiamarli a una gran
de opera di rinnovamento 
culturale e didattico. contri-
buire a creare le condizioni 
che rendano possibile un rin
novamento del loro ruolo. in
nanzitutto come educatori alia 
democrazia e alio spirito cri-
tico 

Occorre dunque una svolta 
nella politica scolastica e per 
questo una piii generale svol
ta democratica. Tre sono i 
punti fondamentah che carat-
terlzzano questa svolta: 1) da
re nella scuola una risposta 
positlva aU'esigenza di eman-
cipazione delle masse lavora
trici, che sempre hanno sen-
tito nell'appropriazione della 
cultura una condizione del lo
ro riscatto; 2) fare della scuo
la una grande scuola di de
mocrazia; 3) dare anche nel
la scuola corpo alia immagine 
della society socialista che noi 
vogliamo costruire, facendone 
11 luogo della formazione dei 
nuovi uomini della ragione e 
del coraggio civile: scuola pub
blica dl liberta e autonomia 
della cultura e dell'insegna-
mento. 

14 TORRE 
L'agricoltura h 11 settore 

dell'economia italiana dove 
emergor.o con magglore eri-

denza le conseguenze negati
ve dello sviluppo monopoli-
stico e il prezzo che 11 paese 
paga alle mancate riforme. 
Questo accade dopo oltre 25 
anni di monopolio della DC 
di tutte le leve del potere nel 
settore agrlcolo: persino agli 
alleati dl governo b stato 1m-
pedito di ficcarvi il naso. Le 
conseguenze nefaste dl questo 
monopolio sono sotto gll occhl 
di tutti: l'agricoltura Italiana 
non 6 oggi in grado dl soddl-
sfare il fabbisogno dl prodot-
ti essenziall per l'alimentazlo-
ne del nostro paese. Lo dlmo-
strano 1 mllle mlliardi di de
ficit della nostra bllancla 
agricolo-allmentare. SI tratta 
di un baratro crescente, di 
un pozzo senza fondo. 

Chi paga tutto questo? In 
primo luogo 1 lavoratori della 
terra e la massa dei coltlva-
torl diretti; ma a pagare la 
crisi della nostra agricoltura 
sono anche le grandl masse 
lavoratrici e popolarl delle 
citta; di quelle citt& che scop-
piano proprio per l'esodo tu-
multuoso dalle campagne di 
oltre quattro mllloni dl lavo
ratori e di contadinl, e per 
il caro-vita, in conseguenza 
del prezzl Insopportabill dei 
generi alimentarf. Ecco 11 fal-
limento definitivo della DC 
nelle campagne. Possiamo af-
fermare che in questi ultimi 
anni si fe verificata la defini-
tiva rottura dl un equillbrio 
a basso livello su cui si era 
mantenuto il potere DC nelle 
campagne. 

Grazle aU'inizlativa del no
stro partito, all'avanzata elet
torale del *68. all'impetuoso 
sviluppo anche nelle campa
gne di un vasto movimento 
di lotte. si erano cominciati a 
trovare I primi sbocchi posi
tivi sul terreno politico e le-
gislativo. Gll esempi piu sa
lient! sono la legge sul collo-
camento e I nuovi dirlttl con-
trattuall dei bracciantl, e la 
riforma dell'affltto dei fondl 
rustic!. E' d! fronte a questi 
primi risultati che si e scate-
nata la virulenta controffen-
slva dell'Agrarla. La Confa-
gricoltura. che aveva accolto 
per lunghi anni 11 monopolio 
DC nelle campagne perchfe si 
awantagglava appunto di 
quell'equilibrlo a basso livello 
che salvaguardava 1 privilegi 
dei padroni, a questo punto 
ha contestato apertamente. da 
destra e da posizlonl fasciste, 
questo monopolio democrl-
stiano. 

Ecco una componente slgnl-
ficativa del risultati elettorali 
del 13 giugno. Da quel mo-
mento i dirigentl DC sono al
ia ricerca affannosa del re-
cupero della ftducia degli 
agrarl, offrendo cosl nuovo 
spazlo alle manovre eversive 
e fasciste nelle campagne. 
Certo,, si aprivano problemi 
nuovi, come quello delle ri
sposte da dare al piccoll pro-
prietari concedenti. II nostro 
Partito ha avanzato precise 
proposte per soddisfare I le-
gittiml diritti della piccola 
proprieti. Se queste proposte 
non sono passate, fe perchfe la 
DC e le destre preferiscono 
continuare il muro del pianto 
per bloccare ogni politica di 
riforma. 

Ma anche nelle campagne 
indietro non si pub tomare, 
Avanza una nuova politica di 
collaborazione fra 1 bracciantl 
e 1 contadinl. come dimostra 
il- recente accordo sindacale 
stlpulato tra 1 sindacaU brac-
ciantlli, la Coldiretti e l'Al-
leanza isolando cosl la posi-
zione provocatona degli agra-
ri. La campagna - elettorale 
deve rappresentare un mo-
mento Importante per esten-
dere I'influenza del Partito 
fra le grand i masse del con
tadinl coltivatori diretti; per 
fare fallire ogni illusione di 
blocco rurale; e per fare 
avanzare ancor plu rapida-
mente nelle campagne lo 
schieramento unitario delle 
forze sociall e politiche capa-
ci di contribute alia trasfor
mazione democratica e socia
lista deintalia. 

SPAGNOU 
Torino 

La connessione tra strate-
gla delle riforme, lotte riven-
dicative, sviluppo della de
mocrazia e intervento poli
tico ai livelli della struttura 
statale appare oggi uno del 
tern! dl fondo che si pone 
alia rlcerca e airimpegno po
litico dl tutto II partito. Su 
questo terreno le lotte di que
sti ultlml annl hanno con-

dotto cdhcretamente a risul
tati dl alto rillevo politico, 
non solo sul piano legislativo 
ma anche per I riflessi che 
si sono determlnatl in setto
rl tra i piii decisivi ed im
portant! dell'apparato dello 
stato, quail la magistratura. 
Un diritto nuovo e interve-
nuto dlrettamente nel rappor
ti di lavoro, nelle situazioni 
e condizioni dei lavoratori 
nella fabbrica, recependo non 
solo i princlpi della Costitu-
zdone ma anche 1 contenuti 
della lunga, difficile battaglia 
che per anni il movlmento 
operaio ha condotto per ot-
tenere il riconoscimento del 
diritti fondamentah dei lavo
ratori. Si e trattato di un 
primo grande passo per il 
rinnovamento del quadro le
gislativo per recepire i con
tenuti piii avanzati della Co-
stituzione, rompendo vecchle 
concezioni e formule, crean-
do anche sul terreno della 
legge nuove e valide condi
zioni per le lotte e le con
quiste delle classi lavoratrici, 
e con lo statuto dei diritti 
del lavoratori e stato possi

bile per la prima volta far rien-
trare alia FIAT, nonostante la 
piii aspra opposizione padro-
nale, un operaio licenziato per 
rappresaglia. 

Appare quindi In tutto 11 
suo valore il nesso tra lotte 
e riforme, sviluppo della de
mocrazia e democratizzazio-
ne dello stato: sono impor
tant! moment! di un proces
so dl creazione di un giudice 
nuovo per un diritto nuovo. 

Va rilevato perb nel 
contempo che in quest! annl 
si e rafforzata la compene-
trazione tra potere economi
co e determinate strutture 
dell'apparato dello stato con 
l'accentuazione di alcunl di 
questi settorl a resistere ad 
ogni azlone di democratizza-
zione. La responsabilita di 
questa situazione risale so-
prattutto alia politica della 
DC, al suo modo di gestire 
i poterl dello stato caxatte-
rizzata da azionl di frantu-
mazione corporative, da una 
rete dl interessi clientelarl. La 
politica dl restaurazione ca-
pitalistica della DC chlara-
mente antipopolare e antide-
mocratica, ha favorito 11 ve-
rificarsi dl gravissimi fatti cla-
morosamente smascherati re-
centemente come quello dello 
spionaggio FIAT organizzato 
con la corruzione di pubbli-
ci apparati. Ecco l'ordlne del
la FIAT fatto dl corruzione, 
dl vlolazioni dei plu profon-
di diritti della persona umana. 

Al modo di gestione dello 
stato della DC nol comunisti 
dobbiamo contrapporre un 
modo nuovo dl govemare a-
perto alia piu vasta parte-
cipazione in stretto collega-
mento con le masse popolarl, 
alle loro eslgenze, ai loro bi-
sogni, 1'impegno della nostra 
azlone politica, connesso alle 
spinte di rinnovamento e alle 
eslgenze di strati sempre piu 
larghi di cittadini, deve essere 
ampio e incisivo, per operare 
profondamente sul terreno 
della riforma dello stato: una 
riforma che tenda non solo 
a rompere Incrostazioni e ca
ste, ma a rovesciare II rap
porto tra lo stato e 1 lavora
tori, tra lo stato e 11 cittadlno. 

MONAMI 
segretario regionale del
la Valle d'Aosta 

Le vicende vissute In Valle 
d'Aosta, caratterizzate da mo
mentl positivi e anche dolo-
rosamente negatlvi, rendono 
valido ed attuale il discorso 
e le prospettive che II Par
tito oggi si pone. Si tratta, 
In modo particolare, delle con-
ferme che da questa regione 
possono venire alia necessita 
dl un diverso rapporto con 
1 cattolici democraUcl, rap
porto che ha trovato in que
sti ultimi tempi nuove pos
sibility non solo di confronto 
ma anche dl concreta comune 
azlone nell'intento di awiare 
a soluzione problem! regiona-
li in una nuova visione degli 
equilibri e delle presenze po
litiche. L'alleanza costltuitasi 
negli anni '50 sotto 11 simbolo 
della Vallee si era trovata di 
fronte a gravi problemi eco-
nomicl e soclali, a scelte po
litiche che dovevano rispon
dere al mutamento che awe-
niva nella situazione valdosta-
na. 81 trattava del problemi 
della occupazione, dello svi
luppo industriale e turtstlco, 
con' la necessana funslone pro-
moxionale deU'lndustrla dl 

Stato e dell'lnlziatlva regiona
le. Tale alleanza, rlgidamente 
chlusa nel limltl dl uno schie
ramento, non ha retto non 
solo per l'lmpoelzlone del cen-
tro-sfiilstra che ha portato al
ia perdita della componente 
socialista (nel 1968) ma an
che per la mancanza dl una 
volonta dl andare concreta-
mente a sinistra dlmostrata 
da parte del movimento del-
l'Undon Valdotaln. Questa po-
slzlone dell'Union si 6 evl-
denziata chiaramente In que
sti ultlml mesl quando la mag-
gloranza del suo gruppo di
rigente ha aocettato le offer-
te della DC abbandonando 
le sue posizlonl autonomlste. 

Il fallimento del centro-si
nistra ha perb portato ad una 
profonda spaccatura nella 
stessa DC con 1'usclta della 
«sinlstra» che si fe costltulta 
In movlmento autonomo: 1 de-
mocraticl popolarl. 

Questo gruppo si fe collo-
cato su posizlonl avanzate ed 
il suo programma costltulsce 
un presupposto valido e non 
strumentale di collocazlone 
rinnovatrice di tutte le forze 
della sinistra operaia e po-
polare. Queste sono le ragionl 
che hanno Indotto 11 nostro 
partito a ricercare un accordo 
anche in oocasione dell'immi-
nente consultazione elettorale 
dove nella nostra regione si 
vota col sistema del collegio 
uninominale che garantisce la 
elezione di un solo rappresen-
tante della Regione sia alia 
Camera che al Senato. Ecco 
perchfe tutte le forze che han
no a cuore l'autonomia e il 
progresso della Valle d'Aosta 
si prefiggono dl far confluire 
I suffragi sul due candidati 
cattcllci ed antifasclstl in liz-
za per battere I dlsegnl con-
servatorl della DC e dei suoi 
alleati vecchl e nuovi. Con 
questo impegno 1 comunisti 
valdostanl affrontano la cam
pagna elettorale, sia per rag-
giungere un successo il 7 
maggio ma soprattutto per 
realizzare sempre p!u ample 
prospettive di azione e di 
lotta per H rinnovamento della 
regione e del nostro paese. 

URRACINI 
E* in sviluppo del tema im-

postato nella sua relazione 
dal compagno Berllnguer a 
proposito del dialogo col 
mondo cattollco che va posto 
In questione il ruolo della DC 
come espresslone esclusiva di 
questo mondo, sul piano poli
tico e Istituzionale. 

SI tratta di questione la 
cui bruciante attualita nasce 
dal confronto tra l'urgenza 
innegabile della svolta demo
cratica che il Partito propo
ne e prepara anche in termini 
di governo e l'attuata con-
versione a destra della DC 
che appare, da! discorsi dei 
suoi dirigentl e dalla impo-
stazione della sua battaglia 
elettorale, bene intenzionata 
a portare sino alle ultimo 
conseguenze questa scelta che, 
come fe proprio dl ogni mo
vimento interclasslsta, fa sog-
giacere il partito democrlstia-
no al comando imperioso del
la classe economicamente e 
socialmente piu forte. 
i Questa conversione fe tanto 
piu grave e signlflcativa in 
quanto la scelta fe stata com-
piuta nel pieno delle spinte 
rivendicative e rinnovatrici 
che, non sporadlcamente, ma 
in signlflcativa continuity e 
in varie espressioni, salgono 
dalla stessa base popolare. 
C!6 accentua 11 contrasto tra 
le scelte retrive della DC, 
animate da un ridlvampante, 
rabbioso anticomunlsmo che 
va dilatandosl sino a mor-
dere 11 pur sempre differen-
zlato campo socialista, e 11 
prevalente impegno unitario 
dl mllionl dl lavoratori cat
tolici al quail largamente si 
deve 11 moto dl superamento 
della divislone sindacale del
la quale la DC porta, Insieme 
al partito soclaldemocratico. 
antica ma incancellabile la 
colpa. E anche se l'atmosfera 
elettorale, ristimolando i pa-
triottlsml di partito, pub aiu-
tare la DC a risospingere 
qualche cuneo dl distacco o 
magarl dl rottara tra 1 la
voratori cattolici e quell! co
munisti e socialist!, fe tutta-
via da escludersi che la nuo
va coscienza dl classe, susci-
tata e nutrita da tre anni dl 
grandl lotte vittoriose, si of-
fuschl In loro e ceda. H no
stro appello alia confluenza 
delle tre maggiori componen-
ti popolarl — la cattolica, la 
socialista e la comunlsta — 
nell'impresa responsabile dl 
dare al paese una nuova diri-
genza democratica Inequivo-
ca, non cade dunque su un 
terreno di massa imprepa-
rato. 

E cosl si toma al problema 
dell'attualita o meno di quel
la esclusivita di rappresen-
tanza politica del mondo cat-
tolico che la DC si fe arroga-
ta da 25 anni a questa parte 
e che continua pervicacemen-
te a rivendicare - per sfe. E* 
curioso rilevare con qua] sen
so di tlmore riverenziale ci si 
fe sempre guardati dal pro
pone e discutere questo pro
blema, quasi che 11 monopolio 
piu ancora che 1'egemonia de
mocristiana in questo campo 
costituisca un tabu sacralmen-
te intanglbile. Non spetta cer-
tamente a noi. ne ad alcun 
partito che non sia il demo
cratlco cristlano. farsl parte 
attiva di un eventuale pro
cesso di dlfferenziazione po
litica (che potrebbe giungere, 
con un naturale svolgimento. 
fino alia separazione organlz-

Tele^ramma 
di De Martino 
al compagno 
Luigi Longo 

Al compagno Longo fe 
giunto !1 seguente tele-
gramma: 

- «Invio vlvlssiml cordiall 
auguri per felice rlcorren-
za tuo compleanno augu-
rando che ancora per lun
ghi annl tu possa dare in-
sostitulblle contributo lot
ta lavoratori per democra
zia et sociallsmo. France-
tco De Martino ». 

zativa); ma lasceremmo sco-
perta una parte non seconda-
ria della prospettiva se non 
vl InserlBslmo questa possl-
billta. 

Si, dlco, la formazione dl 
un secondo partito cattollco, 
per partenogenesl, o plu cru-
demente detto per sclsslone 
della DC, owero a seguito dl 
un processo aggregativo che 
si avvli ex novo dall'esterno 
del partito democrlstlano at-
torno ad un qualche nucleo 
originate generate nel grembo 
del mondo cattollco dal con-
tatto fecondo con la realta. 
D! elb del resto hanno co-
Ecienza, allarmandosene, an
che certl uomlnl dl autorita 
e d! esperlenza appartenenti 
al gruppo dirigente della DC. 

E* ad esempio del gennalo 
dl quesfanno un libretto del-
Ton. TavlanI, che fu segre
tario della DC ed 6 sempre 
stato ministro, II quale pren-
de atto del fatto che il suo 
partito non pub piu preten-
dere alia rappresentanza dl 
tutto il mondo cattollco del 
nostro paese; e cib a causa 
dell' allargarsi del ventaglio 
di posizloni che vl si so
no manifestate nel confronti 
di alcunl problemi essenziall 
(proprieta privata, dlrezione 
dell'impresa, alienazione, di
vorzio, ecc.) e che non sono 
riassorblblli nell'amblto dl 
uno stesso partito politico. E' 
vero che questa indicazione fe 
stata reietta immediatamente 
dallo stesso Tavianl allor-
quando egli ha favorito, ac-
cedendovi, la soluzlone a de
stra della battaglia preslden-
ziale ed ha accettato dl en-
trare nel governo Andreotti 
all'insegna proclamata <>2l-
Yalt ad ogni ulteriore svilup
po di una politica di pro
gresso democratico. 

SI vuol dire e sostenere con 
questo che noi dobbiamo negli-
gere o respingere — sic et slm-
pllciter — nella nostra iniziati-
va politica per un sempre piu 
vasto schieramento popolare al 
fini della svolta democratica, 
questa DC? Tutto il contrario. 
Infatti, senza ergerc! assurda-
mente al ruolo di facitori o 
rifacitori delle altrui mutevoli 
sort! politiche, e proprio con 
le nostre meditate e raglone-
voli mozioni per uno schiera
mento dl popolo e di lavora
tori a sostegno di un nuovo 
corso democratico nel nostro 
paese, che riusciremo a con-
fortare a piu vigorosa affer-
mazione l'ala democratica del 
mondo cattolico, fuori della 
egemonia fino ad oggi esercl-
tata su d! essa dalla destra 
reazionaria. Per intanto, e 
mentre quello che 6 oggi in 
seme In quel mondo, germo-
glia, cresce e si prepara a dare 
fruttl, io vorrei che non esclu-
dessimo che anche uno schie
ramento largo delle sinistre 
pub gia reggere, se seriamente 
efficiente, l'impresa della svol
ta alia quale ci proponiamo dl 
volgere 11 corso politico del 
paese. 

E qui 11 discorso si rivolge 
alle Regioni. Nello Stato accen-
trato, quale fu fino ad oggi 
il nostro, noi, come opposizio
ne, non abbiamo mai potuto 
contrapporre all'azione del go
vern! se non la nostra critica, 
anche se siamo riuscitl a con-
dizionare, con la nostra lnl-
ziativa e con le lotte popolarl 
certe proposte dei govern! e, 
delle loro maggioranze. Ma 
non abbiamo mai potuto fare 
sperimentazione delle nostre: 
fe cosl mancata alle masse la-
boriose la prova declsiva della 
loro validlta. Oggi, create le 
Region!, la situazione fe muta-
ta. II paragone nel fatti delle 
varie politiche e della loro at-
tuazione da parte delle sin-
gole Regioni offrirk a tutti gll 
Italian! la possibility dl In ten-
dere a quail postulatl econo-
mlcc-soclali esse si lsplrlno. 

Allora, lacerato l'inviluppa-
to, lngannevole velame delle 
piii diverse fraseologie, verra 
alio scoperto la sostanza vera, 
il contenuto reale delle contra-
stantl Impostazionl: quella 

Carte 
false 

II a Manifestos, nel suo 
spirito sempre piu esaspe-
ratamente anticomunista, 
6 ricorso a falsi volgari 
e indegnL Nel suo nume-
ro di ieri, ha scritto fra 
l'altro che il compagno 
Giancarlo Pajetta avrebbe 
«riecheggiato le test di 
polizia circa il ruolo che i 
gruppi della sinistra avreb-
bero svolto nella strage di 
stato», c avrebbe anche 
parlato «di giovani che 
svolgono, non solo oggettt-
vamente, una funzione di 
provocazione n. 

Bugiardi; Pajetta, come 
sa chiunque ha ascoltato il 
suo intervento e letto U 
resoconto, ha denunciato 
con forza al'uso delle for
ze dl polizia, non solo co
me strumento di rozza re-
pressione, ma come arma 
di provocazione e mezzo di 
collegamento con servizi 
stranieri e coi fascistiv. 
*Lo diciamo gut a Mi-
lano — ha aggiunto Pajet
ta — dove un altro morto 
s'd aggiunto ieri a quelli 
dei quali la responsabili
ta, comunque nascosta, ri
sale prima di tutto alia 
questura di Milano. sem
pre coperta dai ministri 
dell'interno, sempre demo-
cristianiv. Egli si & inol-
tre riferito ai « gruppi che 
hanno sempre oggettiva-
mente e spesso non sol-
tanto oggettivamente una 
funzione di provocazione », 
non parlando affatto dei 
giovani ma di determinate 
€ false avanguardie ». 

Quanto ai giovani, Pajet
ta ha detto che esiste 
* certo la componente del-
Vimpazienza giovanile, di 
cui bisogna tener conto 
perchi dobbinmo saper da
re forza e coasapevolezza 
a questo potenziale di 
energia ». 

Dunque il * Manifesto* 
& ricorso puramente e 
semplicemente alia falsifi-
cazione grossolana. 

Anche in tempo di tie-
zioni 1'ansia elettorale non < 
dovrebbe sconfinare net-
VimpudenMO. 

centrlsta o della centrallta, 
quella del centro sinistra, quel
la dello schieramento di sini
stra. Quale forza dl persuaslo-
ne. di convlnclmento, non ne 
prorompera a favore delle si
nistre travalicando 1 confinl 
delle regioni in causa e dif-
fondendosl In tutto 11 paese, 
anche e specie nelle Regioni 
governate secondo spirito re-
trivo, conservatore, antldemo-
cratlcol 

L'entrata In funzione delle 
Regioni apre a questa stregua 
un corso accelerato dl forma
zione politica, senza pari ef-
ficace, per tutta la popolazlo-
ne. Non fe certo illusorio at-
tendersene conseguentl, rlle-
vantl spostamenti nell'orienta
mento politico dl vasti 81 rat I 
popolarl, e, tra questi, dl quel
li che danno sostanza al mon

do cattollco, e che ne verranno 
sospinti a sinistra apportando 
un contributo decislvo alia de-
terminazione della svolta de
mocratica per la quale si bat-
tono i comunisti. 

La quarto giornata del 
Congresso si e chtusa po-
co prima delle 21 con la 
conclusione del dibattito 
sulla relazione del compa
gno Berlinguer. Prima del 
rinvio del lavori a que
sta mattina, per le conclu-
sioni, i rappresentanti di 
Al Fath e del Frelimo han
no letto i messaggi di sa-
luto inviati al Congresso 
dai movimenti di libera-
zione della Palestina e del 
Mozambico, dei quali da-
remo domani il resoconto. 

L'impegno degli studenti 

per rinnovare la scuola 
(Dalla prima pagina) 

pando: unita tra gll studenti, 
prima di tutto, quindi units, 
tra studentl e docentl e inflne 
tra tutto il mondo della scuo
la e 11 mondo del lavoro. Se 11 
movimento operaio su questa 
base unitaria trova 11 modo 
di avanzare, vuol dire che 
questa fe la strada giusta ver
so una superiore clvllta umana. 

II mondo studentesco, per 
altTi aspetti, per altre moti-
vazioni storiche, fe stato anche 
ampiamente presente nel sa-
luto recato al Congresso a no-
me del Partito comunista spa-
gnolo dal compagno Ignaclo 
Gallego, membro del comitate 
esecutivo e segretario del co
mitate centrale. II compagno 
Gallego, infatti, ha rilevato co
me le masse operaie e quelle 
studentesche stiano ormai com-
battendo affiancate le lotte 
che In questi giorni scuotono 
la Spagna, come mai era ac
caduto negli anni successivi 
alia rlvolta franchista. 

Messaggl, lnoltre, continua-
no a pervenlre al compagno 
Luigi Longo per il suo set-
tantaduesimo compleanno: ol
tre 11 compagno De Martino, 
ha telegrafato Cesare Zavat-
tlni, i comunisti dell'ltalcan-
tierl dl Castellamare di Sta-
bia, Benvenuto Santus, il Co
mitate di fabbrica del PCI, la 
commissione interna e l'Anpl 
della Temi — la tipografia 
milanese in cui si stampa 
l'Unita —; il compagno Save-
rio Cormaggi da Reggio Cala
bria; i comunisti dell'Ideal-
Standard impegnati nell'occu-
pazlone della fabbrica. 

Intanto le federazioni piu 
fortl continuano ad assume-
re impegni per le loro «ge-
melle» in vista della campa
gna elettorale: la Federazione 
di Grosseto invia a quella dl 
Matera un incisore elettronico 
per cliche', un ciclostile e due 
impianti di ampliflcazione e 
inoltre si impegna a sotto-
scrivere 8.000 abbonamentl 
elettorali per l'Unita; Reggio 
Emilia invia a Reggio Cala
bria 3 compagni — fra cui 
una donna — per tutta la cam
pagna elettorale ed inoltre 
materiale elettorale per due 
mllioni; Modena invia a Sira-
cusa un milione; Bologna In
via un compagno a Cosenza, 
uno a Reggio Calabria, uno 
a Matera mentre alia Federa
zione gemellata di Catania in
via due compagni, materiale 
vario e cinque milioni; Pistoia 
invia a Chieti mezzo milione 
quale primo contributo; il Co-
mltato regionale e le Federa
zioni del Piemonte un milione 
e mezzo alle Federazioni dl 
Messina e Capo d'Orlando; 
Siena 750.000 lire a Enna. 

A questi si aggiungono al-
tri tipi di impegno per la 
campagna elettorale: i comu
nisti spezzin! si impegnano ad 
una diffusione di 10.000 copie 
domenicali e si fissano altis-
simi obiettivi per gll abbona-
menti elettorali; i compagni 
d! Modena, che hanno raggiun 
to il 100% negll abbonamentl 
sAVUnita, si impegnano ad una 
diffusione domenicale di 40 
mila copie che salira a 50.000 
il 25 aprile e a 60.000 il 1 
Maggio, oltre a 3.000 abbona
mentl elettorali. 

Poi ancora nuove notizie 
sul tesseramento e sulle atti-
vita< politiche collegate al Con
gresso: i compagni del rlone 
Sbarre di Reggio Calabria, epl-
centro della sowersione fasci-
sta, annunciano l'apertura del
ta Sezione nel rione; i compa
gni di Napoli la costituzione 
di una nuova sezione intitolata 
alia compagna Angela Davis; 
da Brindlsl annunciano che la 
nuova sezione operaia Morani-
no ha raggiunto il 300% del 
tesseramento e la sezione To-
gliatti 11191%; la sezione Mon 
tecalvario di Napoli ha supera-
rate il 100%, ha raddoppiato 
la diffusione dtell'Unita ed ha 
aperto due sottosezloni; Lee-
ce ha raggiunto 11 100% e co
sl Siena mentre la zona di 
Rovato • Palazzuolo (Brescia) 
lo ha superato; il compagno 
Giovanni Biacchi, di Robbio 
Loroelhna (Pavia) ha conse-
gnato 2.000 lire per le spese 
del Congresso, mentre un grup
po di lavoratori delle offlcine 
Carcano, di Como, al termlne 
di una dura vertenza hanno 
sottoscritto 12.000 lire per la 
campagna elettorale del par
tite. 

La seduta — alia quale ave-
vano presenziato Lelio Basso, 
Carlo Levi, Franco Rodano, 
il reglsta Marco Ferreri, Fran
co Antonicelli, Andrea Gaggero 
— si 6 chiusa alle 21 e subito 
dopo sono tornate a riunlrsl 
le commission!. Domani i la
vori rlprenderanno alle 9 per 
gli ultimi interventi e le con
clusion!. 

Una nuova 
prospettiva 

(Dalla prima pagina) 
italiane, ma che in comune 
con il PCI hanno una ispira-
zione ed una esperienza che 
si riferiscono alia politica di 
alleanze della classe operaia, 

vale a dire alia sua capacita 
di porsi alia testa di un lar
go schieramento di forze de-
mocratiche. 

E 9 definitivamente acquisi-
to, quindi, anche per al

cunl dei commentator! postisi 
dinanzi ai lavori con un pe-
santissimo fardello di pregiu-
dizi, il significato del Con
gresso: scadenza elettorale e 
prospettiva politica non sono, 
per il PCI. fatti staccati l'uno 
dall'altro, ma mementi di una 
unica battaglia. Battere la 
DC da sinistra signiflca. per 
i comunisti, acquisire una con
dizione fondamentale per fa
re avanzare su di un terreno 
nuovo il processo di costruzio-
ne di una nuova direzione po
litica. 

Singolare, ma forse spiega-
bile anche con certi effetti 
dell'aria elettorale, e il fat
to che il senatore Saragat (il 
piu tradizionale alleato della 
DC, scosso negli ultimi tempi, 
tuttavia, da velleita polemiche 
nei confronti dello «Scudo 
crociato»), abbia sentito an
cora una ^volta la necessita 
di applicare al XIII un vec-
chio schemino anticomunista. 
II PCI — ecco la sostanza del
lo schema — sarebbe solleci-
tato, oggi, da una contraddi-
zione tra l'orientamento del 
gruppo dirigente, da una par
te. e la volonta dei militanti 
e dell'elettorato, daU'altra: la 
« giraffa comunista » vedreb-
be, secondo il leader della so-
cialdemocrazia, allontanarsi 
sempre piu la testa dal cor
po. Immagine di maniera. cer
to. Ma anche manifestazione 
di un desiderio soclaldemocra
tico che non data da ieri, e 
che e rimasto inappagato. 
Quando la «testa > dell'unifi-
cazione socialdemocratica, al
ia fine degli anni sessanta, 
cercd di darsi un < corpo > 
adeguato alle ambizioni. 1'ope-
razione fall! nel modo che sap-
piamo. E forse Saragat (co
me certi suoi allievi collo-
cati sulle piu varie sponde) 
non farebbe male a riflettere 
sulla propria non fortunata 
esperienza, che poi. in defi-
nitiva, altro non 6 che uno 
dei rovesci della medaglia del
la forza e della larga rap-
presentativita popolare del 
PCI. 

IN PARALLELO con l'ex-pre-
sidente della Repubblica, 

anche Ton. Giolitti esprime un 
giudizio sul congresso del PCI, 
nel quale, ovviamente, sono 
comprese luci ed ombre. An
che in questo caso. tuttavia, 
rispunta una vecchia falsari-
ga polemica che ebbe qualche 
fortuna agli albori del centro-
sinistra: Giolitti contrappone 
le cosiddette < scelte program-
matiche coerenti», all'azione 
diretta ad ottenere 1'appoggio 
delle masse. I comunisti sa-
rebbero molto sensibili a que
sta seconda esigenza. secondo 
lui (che in questo fe nettamen-
te in disaccordo con Saragat), 
e molto poco alia prima. Si 
tratta di un tema certo degno 
di discussione. Ma bisogna pe
rb awertire che affrontarlo 
significa tener conto anzitutto 
di tutta l'esperienza fallimen-
tare attraverso cui sono pas-
sate certe ipotesi su cui si era 
fondato il centro-sinistra. La 
« coerenza > di un programma 
non la si misura. infatti. in 
riferimento a chissa qupii 
astratti prototipi o progetti. 
ma attraverso la sua capacita 
di guadagnarsi le forze neces-
sarie per il successo. e dun
que alia sua capacita di rieol-
vere effettivaraente i problemi 
del paese. 

Una iniziativa del 

Calendario del Popolo 

In otnaggio 
alia stampa 

«Tra reazione 
e rivoluzione» 

Al termlne della seduta 
di ieri mattina le edizioni 
del « Calendario del popo
lo » hanno offerto un rin-
fresco a tutti i giomalisti 
— Italianl e stranieri — 
accreditati al Congresso. 
Nel corso dell'incontro fe 
stata donata ad ogni in 
tervenuto una copia del-
l'ultima opera pubblicata 
dal « Calendario del popo
lo »: il volume di Luigi 
Longo e Carlo Salman 
«Tra reazione e rlvoluzio 
ne — Ricordi e riflessloni 
sul primi anni di vita del 
PCI». 
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