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(I)alia vagina 7) 
lazlone stessa. Nella campa-
gna elettoralc si e vista la 
profonda sensibillta popolare 
che in questi ultimi anni si e 
creata intorno al problema 
della scuola, che viene colle-
gato ad una serio di question! 
fortemente sentlte: l'avvenire 
dei flgli, l'occupazlone del gio-
vani, la condizlone di disagio 
della giovane classe operaia. 
II crearsi di questa sensibilita 
e attenzione intorno al proble
ma della scuola e dovuto. d'nl-
tra parte, all'innalzamento 
culturale del pooolo italiano 
avvenuto in questi stessi ulti
mi anni. Su tale sfondo va ri-
preso il discorso della scuola 
in cui hanno rilievo due nodi: 
quello della fascia della scuo
la seconriaria suneriore e auel 
lo delTUniversita. La prima 
question? e lareamentp mm 
prensibile alle masse di lavo-
ratori e cittad'm. mentre la 
seconda lo e difficilmente ap-
pena si esca dairamiT^nt" 
universitario Le ragioni di 
auestn stato di cos» - a na 
rere di Luporlni — sono dovu 
te a due tipi di diverse PSIP 
rienze. una positiva e una no-
gativa. La Drima esner,nn7H 
riguarda la battaglia condotta 
dal PCI oer la scuola mpd'n 
unica sostenuta da una propo
s e presentata nel corso della 
III legislatura: una scuola le 
cui linee si basavano su u^n 
nostra anallsi concreta della 
societa. Intorno a aupsta P T 
posta 11 partito riuscl a svi-
lunDare un forte mnvimentn n\ 
opinionp pubblica, vlncendo 
resistenze e d'fft'-nlta OIIM. 
per quanto riguarda la scuola 
media spoondaria suoeriorp ri-
presentiamo un nostro proget-
to di 1P<?PP audnrp che ci dh 
la possibilita di lavorare per 
suscitare un larso movimpn'" 
di base capace di portare alia 
discussion? e fare intendprp 
tutti i significati innovatori 
della pronnsta CIPI PC; Per 
quanto riguarda TUniversita il 
giudizio sull'azione dei romu-
nisti. a parere di Luporlni. e 
invere nesativo. Ritiene che 
si sia rimasti in posizione <ui 
baltprna ad altre forze oolrt'-
che e subalterna anche a certi 
interessi corpnrativi e che .-i 
sia in parte ceduto a sugge 
stioni revision'pte Da ou! an
che la diffleolta di fare risal-
tare i oroblemi social) e di 
classe dl fondo.- al di la dei 
comnlessi mpccan'smi del'a 
auestione universitaria. La ve-
rifica del linvti p difetti dM-
la nostra politica, la si ha 
nel fatto che nnn si e mai 
riusciti sinora a suscitare mo-
menti di mobilitazione di bn?e 
e di massa sui problem! del
la riforma universitaria. E' 
mancata in sostanza una pro-
snettiva autonoma cauare di 
stabilire un rapporto reale con 
la societa. basata sui fermen-
ti di progresso operantl in es-
sa che facesse perno su una 
proposta nostra inserita nel 
quadro piu eeneralp del rap-
porto tra conoscenza e produ-
zione. e auindi sui nesso critl-
co tra scienza tecnica e ideolo-
gia. Che sono noi i puntl da 
cui si pub e si deve ancora 
partire nel nostro sforzo at-
tuale. Per quanto concerne il 
grande tema dpi rapporto col 
« mondo cattollco » Luporlni 
ritiene-.. ,(e . l'insuccesso del 
M P L *£"$$» rfale^-iflettere) 
che soffriamo ancora ai un 

restringimento che si ebbe nel 
nostro XI Congresso (pur con 
notevoli passi avantl sui terre-
no strettamente politico) rl-
spetto al largo orizzonte da to 
da Togliatti gia alia Costl-
tuente e soprattutto plti tardi 
col discorso di Bergamo. II 
problema va ripreso alia radi-
ce. in tutta la sua molteplici-
ta di pianl, compreso quello 
ideale. perchfe Tohbiettlvo del-
l'incontro col movlmento cat-
tolico assuma tutta la sua 
carica possibile, rlvoluzlona-
ria e socialista. 

BARCA 
Tre ordini di considerazloni 

nello intervento di Barca. 
II primo Der sottolineare il 
successo del partito in un 
nuadro tuttavia dl crisi poli
tica e di contraddizioni non 
rlsolte II risultato consegui-
to dal Dartito e anche il frut-
to di un legame nuovo stahili-
to con le forze migliori emer-
se dalle lotte degll ultimi an
ni. Occorre rendere perma-
nente il legame con queste 
forze elovanili. promuovendo 
le in modo permanente. come 
1P ahb'amn nromossp nel cor
so della battaglia elettorale. 
p'la d're^nne del lavoro delle 
sozionl. delle zone, delle fede-
razionl. oo?g!ando su di esse 
ner la costruzione dl una rete 
democratica orcranizzata: rete 
che. se voeliamo portare 
avanti con coerenza una DO-
litica di riforme e di allean-
ze. dpve poes'are non solo su 
strutture verticali He o'u 
esDoste a pericoli corporativi) 
ma anche su strutture orizzon 
tali, territorial!. 

II secondo ordine di consi-
dP'•azinn:• ^ul significato del 
voto alia DC e della tenuta 
della DC Su tale tenuta han
no influlto fattori politlcl di
vers!. non tutti negatlvi. Ha 
certamente lnfluito anche un 
plemento idpoloe'oo n addlr't-
tura confessionale. II mondo 
rattolico non si esaurisce nel
la DC e oani confusione !n 
tal senso sarebbe nericolosa. 
restringerebbe la portata del 
nostro d'scorso sui cattolicl e 
con i cattolicl sulla costruzio 
ne di una societa socialista. 
Quando voeliamo affrontare 
tuttavia ! oroblemi sui connre-
to terreno politico-Darlamen-
tare. occorre prendere atto 
che la DC e di fatto Tunica 
forza polit'ca storicamente <n 
srado di richiamarsl al'a dot-
trina sociale cattolica. Si con-
ferma il fall'mento d' riisean! 
unitarl — che non sono no 
stri — che mirino a raccoglie-
re insieme le schegge dei fi-
lonl popolari storici del no
stro paese anziche a fare ln-
contrare tali filon! nella pie-
nezza della loro autonomia e-
rappresentativita. II processo 
che sentiamo come necessa-
rio per una svolta politica de-
mocratica passa per una dia-
lettica delle forze interne al
ia DC. per una ripresa e qua-
lificazione della sinistra demo-
cristiana. Uno dei terreni sui 
quale occorre impegnare con 
piu continuita questa sinistra. 
anche per liberare la polemi-
ca sulle prospettive di gover-
no da nominalism! e per fa-
vorire process! dl quallfica-
zione e selezlone della stessa 
sinistra democristiana. $ — 
quanto al terreno della dife-

sa e dello sviluppo delle 11-
berta e a quello della lotta 
per la distensione — il terre
no della politica economlca. 

II terreno della politica eco
nomlca — e questo e II terzo 
ordine dl considerazloni — e 
forse quello dove si presen-
tano i problem! piu complessi 
e dove anche per le debolez-
ze e le oscillazioni del PSI 
(vedi lo spostamento a de-
stra e l'economlcismo dl Gio-
littl) l'attuale dlrezlone demo 
cristiana ha il maggiore spa 
zio per sfugglre ad un rea
le confronto dl contenutl. 

La linea della DC mentre do 
una parte tende a giocare in 
funzione antioperaia la carta 
delle lndubble diffleolta econo-
mlche. dall'altra tende a dl 
sperdere in una serie di rl 
vol! e rivolettl tutto il poten 
zlale materlale e morale che 
esiste a favore di una politi
ca riformatrlce. Tunica in gra 
do d! garantire alia ripresn 
economica fattori trainanti 
nuovi. dello stesso peso che 
ebbero in passato fattori co 
me la liberallzzazlone deg'.i 
scambi, ma senza i orezzi di 
questi e anzi con effetti rie 
auilibratorl. non amministra-
tivi ma «economic!». a favo 
re del Mezzogiorno e dell'oc 
cunazione. 

Si dlscute molto !n questi 
giorn! di ccntrismo. di pericoli 
del centrismo Ma il vero oe-
ricolo centrista b in questa 
linea democristiana di conces 
sioni superficial! e settoriali. 
di misure ouramente srjerpe-
ratrtel e tali da innescare 
una sp'rale di egoism! corpo
rativi. II problema non e tan 
to di saoere se e auando il 
PSI andra al snverno. ma 
di saoere se il PST e deciso 
a combatt^re questa oolitica 
e a suhord'nare ad un preci-
so confronto su questo pun-
to le sue decisioni. 

In ognl caso tocca a noi 
ossi dqll'opooslzlone contrao-
oorre alia linea della d'sper-
s'one. del sosteeno indifferen 
ziato P caotico della domanda. 
una linea rieorosi di scolte 
prioritarle. di Imoegno mas 
s'cc'o e concpntrato su alcune 
scelte Le riforme apriranno 
una orosoettiva nuovn non so 
lo economica ma Ideale. ca-
nacp di inciriere sui modo di 
produrre e di vivere. se use!-
remo dael! elenchi su' ouali 
tutti a parole concordano • e 
conppntrpremo 1P forze ^u una 
o due riforme da fare f!no 'n 
fondo e clop da fare in modo 
serio. razionale organico. 

Tra le nriorita un posto par 
ticolare deve avere o?2i per 
una serie <** consideration!, 'a 
scuola. dove confluisrono 
drammat'cimpnte p'pmenti d! 
cr'si economica. ideale. mo 
rale. 

E* solo puntando con decl-
sione e in modo coordinato 
su una o due riforme. d'altra 
parte, che pud es^ere rilancla-
to il discorso sulla program-
mazione. discorso che prese 
avvlo nel *fi2 non per l'illuml-
nazione di questo o d! quello. 
ma oer il passageio di due 
riforme: quella relativa alia 
nazionalizzazione della energla 
elettrica e quella relativa al
ia scuola media unlca. 

MARANGOW 
Nell'anallsl del voto blsogna 

partire dal nostro successo, 
1 un elemento che conferma la 

validita della linea del 13. 
Congresso e che da fiducia ai 
lavoratorl e al giovanl, un ri
sultato che si tenta di smlnul-
re con la tesl dello «scorri-
mento a destra », sposata dal 
gruppetti insieme al grand 1 
giornali della borghesla per 
fare opera di disorientamento. 

Ma indubblamente 11 signifi
cato del voto b piii complesso 
e nel valutarlo occorre pre-
scindere da scheml. Nel Ve-
neto, ad esemplo, 11 nostro 
Partito contlnua ad avanzare 
e la sua Influenza politica cre-
sce nelle fabbrlche. come nel-
le campagne e nelle citta; 11 
PSI mantlene le posizioni del 
'68 su una linea di attacco al
ia DC e al PSDI; la destra 
nella sostanza non aumenta: 
ma la DC riesce a mantenere 
le posizioni del '68. 

E' su quest'ultimo elemento 
che occorre soffermarsl. Indi-
viduando innanzitutto un pun-
to: il voto dato alia DC non 
pub essere considerato una 
scelta complesslva per una 
politica moderata. In questo 
voto sono present! diverse 
component!; certo questa vol-
ta si e avuto un intervento piu 
massicclo in favore della DC. 
ma per approfondlre Tanall.sl 
occorre sottolineare Tapporto 
dato ad essa dalle varie orga-
nizzazloni economlche. social), 
cultural!. Nel Veneto mal in 
precedentl consultazioni si era 
avuto un impegno cosl massic
clo della Confindustrla, della 
« Bonomiana » delle organlz-
zazioni arilgiane, commercia-
II, combattentlstlche a soste-
gno del partito democrlstlano 
pari a quello avutos! In que
sta occaslone. 

Dunque da un lato la capa
city della DC di presenters! 
con le sue diverse facce, dal-
Taltro la capacita di quel par 
tlto di egemonlzzare. r.ttra-
verso Tarticolazione della sua 
presenza nella realta sociale 
quelle forze che sono. per la 
continuazione — senza avven 
ture fasciste — dell'attuale s! 
sterna e non credono ancora 
nella nostra proposta poltrca. 
Un esempio in tal senso lo si 
e avuto anche in una inchlesta 
condotta dalla federazlone di 
Padova In un gruppo dl fab 
briche. dove gli operal hanno 
espresso accordo con le no 
stre scelte economiche. con In 
nostra politica unitaria mR 
hanno manlfestato Incertezze 
sulla nostra proposta politica 
di sviluppo della democraz'a 

Occorre percib che no! com-
plamo un salto dl quallta oer 
dare credibility alia nostra 
strategia. dl sviluppo demo
c ra t i c . nella costruzlone dl 
una societa socialista ancora-
ta alia storla e alia tradizlone 
del nostro paese: dl costru
zlone di un nuovo rapporto 
tra le tre componentl fonda-
mentall: cattolica. socialista e 
comunlsta; puntando su pro-
poste alternative di lotta che 
contrappongano la scelta de-
mocratica e dl partecipazlone 
alia linea tecnlclstlca della 
DC. C16 signiflca. come ha 
detto Barca. impegnare il par
tito nella preparazione e nello 
sviluppo delle lotte operate, 
per individuare poche riforme. 
qualificantl, ma conquistarle. 
Occorre perclb svlluppare un 
plO fitto tessuto organlzzatlvo 
per asslcurare una nostra plti 
organica presenza prima di 
tutto tra la classe operaia e 
tra tutti gli strati soclall: in 
tal senso occorrono inizia-

tive lmpegnando nuove e gio
vanl energle. 

Cib e tanto piu urgente in 
vista delle prossime scadenze 
contrattuali, alle quali sara 
bene dedlcare una apposita 
rlunlone del nostro Comitato 
Centrale. 

Sulle diffleolta apertesl nel 
processo di unita sindacule e 
indispensablle svlluppare un 
ampio dlbattito, con i lavo
ratorl e nel partito, per 
sostcnere la nostra linea 
unitaria, evitando. nerd, at-
ti, che possono aggra
vate le attuali diffleolta, e 
mantenere aperto il processo 
unitario che pub e deve essere 
realizzato positivamente. 

IMBENI 
II voto del giovani ha fuga-

to i tlmori dl quanti prevede-
vano un incremento della de
stra grazle Innanzitutto ad uno 
spostamento a destra delle 
masse giovanlll. Questo non 
e'e stato, perche i giovani 
hanno votato solo in minima 
parte per il Msi, confermando 
cosl dt non essere rimasti 
suggestionati dalla tematica 
della demagogia sociale tiplca 
fascista e dl aver indlvidua-
to dietro la facciata delTordi-
ne, della cosidetta legalita, 
etc. il vero volto di una pro
posta politica autenticamente 
reazlonarla. 

C'e pero un altro aspetto del 
voto glovanlle su cui not dob-
blamo soffermare la nostra 
attenzione. anche al flnl del-
Tapprofondlmento del nostro 
gludlzio sulla DC, sulla tenuta 
di questo partito. sulla sua ca
pacity di presentarsi come un 
partito ancora In grado dl rac-
cogllere larghl consensl popo
lari. II voto glovanlle alia DC 
ha confermato I rlsultatl del 
'68 e in quattro reglonl (Cam
pania, Puglia. Sicilla. Lazio) 
alia DC e andato il 50% dei 
voti del giovani. Non basta il 
ricorso a motivazlonl Ideal! e 
morall. ne tanto meno a quel
le della pre.=.-ione. del ricatto 
del posto di lavoro. etc. a spie-
gare la rlnnovata adeslone 
giovanile alia DC. CI sono mo 
tivazloni piii dl fondo stret 
tamente conn esse ai limit! ed 
alle inceitezze della nostra lnl-
ziat'va politica. alia non com 
pleta cenrenza con la quale 
vlene tradotta In pratlca, in 
battaglia e mobilitazione poli
tica concreta. la nostra linea 
strateglca. 

E' dl questo che dobblamo 
tenere conto quando rileviamo 
un altro dato significativo del 
voto glovanlle del 7 magglo: 
la rinnovata adeslone. ai II-
veil! del "68. del voto del gto 
vanl al nostro partito. Questo 
voto ha confermato che per-
mane tra I giovani una forte 
spinta al rinnovamento demo-
cratico che si fe tradotta an
che nella adeslone attiva ed 
entusiasta di masse glovanili 
sempre piu larghe alle inizlatl-
ve del partito e della FGCI 
nel corso della campagna elet
torale. E* questa spinta che 
non va dlspersa. che va rac-
colta. guldata. organizzata per 
portare le masse glovanili a 
fianco delle masse lavoratrlci 
nel prosslml scontri soclall 
che cl attendono. I rlsultatl 
della battaglia politica gene-
rale aperta nel paese dipen-
dono In gran parte anche dalla 

capacita ohe avremo come 
partito e come organizzazione 
giovanile comunlsta dl mobi-
litare ed impegnare i giovani, 
costruendo una plti forte orga
nizzazione, ma innanzitutto 
lmpegnando il movimento gio
vanile sui grondl tern! della 
occupazlone, delle riforme, 
della democrazla, dello lnter-
nazionalismo. E' a questo 
obiettlvo che mlra nell'imme-
dlato la conferenza dl orga
nizzazione della FGCI convo-
cata il 16-17-18 giugno a Mo-
dena. 

SAND1R0CC0 
Con la Calabria e la Sar-

degna, TAbruzzo b la terza 
reglone meridionale dove il 
nostro partito ha cblto nelle 
elezionl del 7 maggio un brll-
lante risultato. Avanziamo, rl-
spetto al 1968 dell'1.5 per cen
to, attestandoci sulla percen-
tuale del 26,9 che quasi rag-
giunge la media nazionale. In 
due province (a Teramo con 
1! 35% ed a Pescara con il 
31%) raggiunglamo llvelll mal 
toccatl In tutte le precedent! 
consultazioni elettorall. Ma re-
glstriamo un'avanzata anche 
in provincia dl Chletl e man-
tenlamo le nostre posizioni in 
quella delTAqulla. nonostante 
la flesslone subita nella Mar-
sica. 

La DC. pur In un quadro 
dl sostanzlale «tenuta», su-
bisce in Abruzzo una flesslo
ne dell'l per cento, superio-
re cioe a quella media na
zionale. Forti perdlte reglstra-
no le formazlonl minorl, co-
me il PLI ed il PSDI. Catti 
vo 6 11 risultato del PSI, che 
con II 6.9 ner cento scende 
al punto p!i« bas-'o mal toe 
cato finora. 

VI 6 da rilevare che la no
stra avanzata e determinata 
In numerose zone, e speclal-
mente tra certe categorle (ope 
ral e coltivatori direttl). da 
un papsagglo dlretto d! voti 
dalla DC al PCI. Cib dimo 
stra che la perdlta a sini
stra della DC sarebbe stata 
assai piu forte se essa non 
avesse potuto recuperare voti 
rastrellandoli tra Telettorato 
dei partiti minor! ed anche 
del PSI. il quale evidentemen 
te e apparso a molt! eletto 
rl come una forza subalterna 
alia DC. specie per la politi
ca seguita in molt! entl local! 
e alia Reglone. 

II nostro successo si sple-
ga Innanzitutto con la posi
zione che abblamo assunto 
verso la DC: una posizione 
di attacco forte e severo con-
tre la sua politica e i suoi 
dirigenti. responsabili dell'ar-
retratezza della reglone. ma 
nello stesso tempo una posi
zione non settaria ed anzi te-
sa alia rlcerca del dlalogo con 
l cattolicl. 

Un'altra raglone del nostro 
successo sta nell'iniziativa e 
nella presenza nostre tra i 
nuclei di classe operaia. che 
In Abruzzo stanno ragglun-
gendo una qualche consisten-
2a, e nel nostro Indlrizzo te-
so sempre a collegare le lotte 
operale con le piu ample lot 
te popolari per l'occupazlone 
e per nuovl indlrizzl dl po
litica economica. Notevole lm-
portanza ha avuto anche la 
nostra ihlziatlva'verso 11 mon

do contadino e tra I cetl In-
termed!. 

Se § vero che 11 MSI avan-
za In Abruzzo solo dell'l per 
cento, non dobblamo nascon-
derci che la percentuale da 
esso raggiunta (il 7,6%), co
st! tulsce un elemento di se-
ria rlflesslone, e soprattutto 
uno stlmolo a impegnarci in 
un'ozlojie dl ricupero verso 
quegll strati dl elettorl, che si 
sono lasclati ingannare da una 
propaganda demagoglca e di 
protesta male indlrizzata. 

VERNIER 
La relazlone dl Natta, ol-

tre ad un giudizio sui voto 
del 7 maggio mette a fuoco 
anche le questioni legate alia 
prospettiva che si apre dopo 
il voto. D'accordo con la re
lazlone, si sofferma in parti-
colare su alcuni aspettl del 
rJsultstto elettorale del Vene
to e sugli impegnl che stan
no davantl al partito. Tutto 
questo avendo presente la si-
tuazione economica attuale e 
le prossime lotte contrattua
li. A queste lotte si deve ar-
rivare preparandosl attraverso 
un largo dibattito politico e 
considerando la questione fon-
damentale dl uno sviluppo 
delle battaglie che veda coin-
volt! anche gli strati interme-
di delle citta e delle campa
gne e i tecnici. Non va sot-
tovalutata la presa che Tazlo-
ne propagandistica della DC 
ha su questi cetl che in 
buona misura continuano a 
vedere nelle lotte operaie di 
questi anni la causa della dif
ficile situazlone economica at
tuale. Va ripresa dunque con 
forza da parte del PCI Tinl-
ziativa sulla linea di una al-
ternativa democratica politica 
ed economica nello stretto 
intreccio d! un'azione unita
ria con le forze popolari e 
democratiche cattoliche. Il 
PCI ha ottenuto nel Veneto 
importanti risultati elettora-
li. anche alTinterno di alcune 
zone difficili la dove ct si e 
presentati concretamente co
me forza su cui fa perno una 
prospettiva chiara di alterna-
tiva democratica capace di 
una precisa iniziativa politi
ca e organizzativa. La DC d'al
tra parte e riuscita ad allar-
gare il proprio blocco di con-
sens! per varie ragioni su cui 
si deve riflettere. Se e vero 
che c'e stato un impegno mag
giore del clero rispettc al 
'68. e vero pero anche che le 
organizzazioni cattoliche come 
le ACLI e la CISL - pure 
avendo rotto in larga misura 
con il collateralismo — non 
sono riuscite. anche dove si 
sono impegnate a farlo a fa
vore del M.P.L. ad esempio, a 
provocare una sostanziale mo-
difica nell'atteggiamento poli
tico delle masse cattoliche. si 
e dimostrato del resto anco
ra una volta che Tadesione 
alia lotta per le riforme non 
comporta meccanicamente 
uno spostamento politico se 
non si realizza un processo 

f iolitico che coinvolga nella 
otta democratica e per le 

riforme strati del ceto medio 
assieme agll operal. La DC, 
inoltre. nel Veneto e In Ita
lia. riesce a presentarsi con 
una sua struttura e forza au
tonoma dalla Chiesa intesa co
me organizzazione rellgiosa. E 

questo giovandosi anche dl 
una largnlssima rete dl asso-
ciazlonl e organizzazioni di ca-
tegorla che colnvolgono vari 
cetl e strati soclall. Decislvo, 
perclb, diventera l'impegno no
stro e delle forze dl sinistra 
di estendere le organizzazioni 
democratiche dl massa. II 
problema fondamentale, resta 
quello di rompere la conce-
zione interclasslsta che doml-
na nella DC, liberando tutta 
una serie di forze democrati
che. Uno dei nod! di fondo 
che il PCI deve affrontare 
nel Veneto con continuita e 
In profondita e quello dello 
sviluppo economico e del ri-
flessi politici di questo svi
luppo. problema su cui si e 
realizzata in questi anni la sal-
datura tra il vecchlo blocco 
agrario. il nuovo capitalismo 
e la DC, utillzzando larga-
mente strumentl dello stato 
e forme clientelarl identifican-
do sempre piu il partito d c 
con la macchina dello stato. 
Va detto infine che e ne-
cessaria una ripresa della no
stra politica del rapporto e 
dell'lncontro con le forze cat
toliche, politica che negli ul
timi anni con Tindebollrsi 
della prospettiva « giovannea » 
si 6 affievolita. 

MACALUSO 
Negli ultimi sei anni in Si-

cilia si e votato ben 5 volte 
tra consultazioni amministra-
tive e politiche. Un primo esa-
me del voto del 7 maggio ci 
dice che rispetto alle elezionl 
del 13 giugno dello scorso an
no il nostro partito e aumen-
tato dell'l,3% guadagnando 55 
mila voti alia Camera, lo 
schieramento - della sinistra 
unita e avanzato dello 0,8'i. 
La destra fascista ha subi-
to una flessione delTl,6cr 
perdendo nel giro dl meno 
di un anno 70 mila voti circa. 
Ma il risultato che piu deve 
fare riflettere e indurci ad 
approfondlre la nostra ana-
lisi, fe il voto della DC che 
ha recuperato, sempre ridpet-
to alle elezionl regional! del 
1971, il 6,1%. Gli altri schie-
ramentl dell'area governativa 
hanno perso rispettlvamente 11 
2,7% 11 PSI, T l% il PSDI. 
Tl.6% il PRI mentre i libe
ral! sono ancora diminuiti del
lo 0,2. La mobilitazione del
la DC nel corso di questa 
campagna elettorale 6 stata 
massiccia con il sostegno da 
parte delle ACLI e della stes
sa CISL. Maggiore inquietu-
dine determlna 11 confronto 
con le elezloni politiche del 
1968: il PCI ha una flessio
ne de i rU 'o , il PSIUP del 2.7% 
mentre le liste minor! della 

sinistra extraparlamentare han
no raccolto 1*1%, e Taumento 
del PSI 6 stato dell'1% (an
che se allora si presentarono 
unit! socialisti e socialdemo-
cratici). Tutto cib fa dire che 
lo slittamento da sinistra ver
so il centro-destra e stato 
del 2%. Va subito precisato 
che le nostre perdlte rispetto 
al 1968 non si sono verificate 
nelle zone povere di emigra-
zione (provincia dl Enna. Cal-
tanissetta. Agrigento) dove 
complessivamente siamo anda-
tl oltre il risultato di 4 anni 
fa: si tratta di provincle do
ve il capoluogo ha un peso 

mlnore rispetto che altrove. 
Cosl come non e vero che 
il voto del giovani sia andato 
In buona misura alia DC co
me da un meccanlco e super-
ficlale confronto tra 11 voto 
del Senato e quello della Ca
mera si potrebbe pensare. A 
Palermo la tenuta del partito 
e stata buona, leggere le fles-
sloni in provincia dl Siracu-
sa, Ragusa e Messina mentre 
piu preoccupante 6 stata a 
Catania e a Trapani dove pe-
rb recuperiamo rispetto al '71. 
In sintesi possiamo afferma-
re che non abblamo resistito 
alia pressione dl destra la do
ve le classi dirigenti della 
borghesla sono piu forti ed ar-
ticolate. C'e una crisi e una 
rottura nella classe dlrigente 
siciliana che si esprime con 
la concorrenza fra la DC e 
la destra fascista. In altre oc
casion!. come nel 1958-1959 
questa crisi si espresse in 
forme diverse, democratiche. 
Allora PCI, PSI e Unione 
Cristiana sociale sfiorarono 
la maggloranza e la destra 
subl un vero tracollo. Cosa 
6 cambiato? Ci troviamo di 
fronte ad una crisi di prospet
tiva economica e sociale di 
una parte della borghesla e 
di vast! strati di ceti inter-
medi, accentuata dalla crisi 
della Regione e della politica 
di autonomia. O muta Torlen-
tamento dl una parte dl que
sti gruppi o non avremo nel 
prossimo futuro una inversio-
ne di tendenza. Si tratta di 
portare avanti quel processo 
avviato dal nostro partito do
po il voto del '71 per cib 
che si riferisce alia politica 
nel Mezzogiorno, ponendo al 
centro le questioni relative al
le riforme e alle alleanze. 
Inoltre, per quanto riguarda 
la Sicilia in particolare. dob-
biamo sapere esprlmere una 
politica autonomistica legata 
ad una linea generale e dlf-
ferenziata che sappia colle-
garsl a questi strati. Di qui 
la necessita di uno sviluppo 
del partito e degll strumentl: 
stampa. sezloni, ecc. Le pros
sime scadenze dell'autunno de-
vono vedere il partito mobili-
tato per porre al centro della 
battaglia 1 probleml dell'oc-
cupazione, degll investimenti, 
del sussldlo di disoccupazio-
ne, della prevldenza. II sud 
deve avere il primo posto tra 
le nostre scelte, anche in me-
rito alle questioni del gover-
no, mettendo Taccento sui con
tenutl. La politica dell'attuale 
gruppo dlrigente della DC 
porta ad una acutizzazione 
della crisi politica. della pos
sibilita di governare il paese: 
questa ingovernabilith e il da
te piu pericoloso soprattutto 
nel Mezzogiorno. II problema 
della democrazla e del gover-
no del paese passa attraverso 
la sconfitta desll orientamen-
tl della DC. Ecco perchg si 
deve lanciare un appello a 
tutte le forze democratiche, 
comprese quelle interne alia 
DC, per non dare tregua su 
queste questioni. Non si trat
ta quindi dl « alzare il tiro » 
sui contenutl ma di renderli 
chlarl, semplici e compren-
sibili. per quanto riguarda 
le riforme, la scuola, l'ordi-
ne pubbllco. le pensionl, lo 
sviluppo della democrazla. II 
PCI deve sostenere soluzioni 
Immediate e di prospettiva 
che facciano avanzare questo 
programma. 

Due crociere di 8 giorni a bordo 
della M/n Ivan Franko 

SE-^SWfci 

ESTATE'72 
ancora una proposta per una straordinaria vacanza 

Dopo il successo delle crociere organizzate per il 
50° anniversarlo della fondazione, il PCI vi offre 
la possibilita di rinnovare quella entusiasmante 
esperienza o di compierla per la prima volta. 
Due crociere di 8 giorni. dal 17 al 24 e dal 24 al 31 agosto, 
vi condurranno lungo le piu suggestive rotte 
Mediterranee, dalla affascinante Alqeri alia Tunis! solare, 
dalle sponde della Turchia alle coste lugoslave, 
realizzando una moderna concezione del turismo che, 
al piacere del conoscere paesi e citta di grande bellezza 
e di civilta antica unisce la stimolante occasione 
di incontri di carattere politico e culturale. 
La M/n Ivan Franko. ormai famosa per Tospitalita. 
il comfort e la sicurezza che sa offrire, splendida 
« barca *» che vi dara il gusto insostituibile della 
navigazione. dell* aria e del sole 
sui mare piu bello del mondo. 

QUOTE Dl PARTECIPAZVONE A PARTIRE DA LIRE 85.000 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, PROGRAMMI 
DETTAGLIATI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI 
ALLE FEDERAZIONI PROVINCIALI DEL P.C.I. 


