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II dibattito al Comitato Centrale del PCI 
sulle relazioni di Napolitano e Pecchioli 

Con la replica del compa-
•no Giorgio Napolitano e la 
ipprovazione dl un ordine del 
giorno, si sono conclusi ieri 
sera i lavori del Comitato cen
trale del PCI che ha discusso 
le prospettive della lotta con-
tro il governo di centro-destra 
e dell'azione unitaria del co-
munlsti e lo stato organizza-
tivo del partito. 

Ieri sono intervenutl nel di* 
battlto 1 compagni Mafai. Cuf-
faro, Bonlstalli, Seroni, De Fe
lice, Amendola, Papalia, Arlem-
ma, Serrl, Pieralli, Vlgnola, 
Bettini, Bussottl, Secchia. Gua-
rlno, Chiarante, Magnolini. 

Pubblicheremo domanl il re-
aoconto degli ultiml interven-
ti, della replica di Napolitano 
e 11 testo dell'ordine del gior
no approvato. 

GRAVANO 
• II giudizio espresso dal com-

?agno Pecchioli, sul confor-
ante stato del partito anche 

nel Mezzogiomo, trova con-
ferma nel Molise, dove al 
buoni rlsultati del tesseramen-
to si accompagna una cre-
•cente fiducia nella tematica 
proposta dal partito. Nel Me-
rldione dobbiamo seguire so
prattutto l'evolversl dell'orlen-
tamento di una parte consi-
stente di giovani che manl-
festano verso il PCI fiducia 
appunto, oltre che attesa. 

Cid e possibile a dus con-
dizioni. Intanto che il partito 
•1 faccia promotore dl un 
forte e permanente movimen-
to antifasclsta. L'lnerzla e il 
clientelismo della DC, la di-
fesa che essa si assume degll 
interessi speculatlvi, non pos-
sono far confondere la DC con 
11 movimento neofascista. E' 
ibagLiato, ma spesso alia ba
se, nei paesl e nelle cltta, 
con difficolta si scorge la dif-
ferenza. Si possono sconfigge-
re poslzlonl settarie se il par
tito sara capace dl organic-
rare una forte inlzlatlva che 
dia poterl e finanzlamenfi al 
Comuni e alle Regionl. E cioe 
dl essere al centro della lotta 
per la rlforma dello Stato. 
E pol che si sia capaci di 
•ciogliere 1 nodi assal acutl 
che strozzano ognl svlluppo 
del Merldione. 

A Reggio Calabria si e detto 
dl voler aprire una serie di 
vertenze esemplari In Sicilia, 
Campania, Puglle e Sardegna; 
e un'lniziativa da apprezzare, 
ma non consente di affron-
tare i problem! del Sud nel 
loro complesso. Esiste una 
realta che e il coslddetto Mez
zogiomo interno, per il quale 
non si prevedono queste ver
tenze. Probabilmente non si 
tratta dl una scelta ma di 
una dimenticanza da addebl-
tarsi Innanzitutto alle orga-
nizzazioni che operano nelle 
regionl mlnori, che non hanno 
{jroposto con adeguata forza i 
oro problem!. Certo e che un 

nodo acuto da sciogllere e 
quello del destino dl queste 
region!. Trascurarlo e peri'-o-
loso perche pud essere 11 g<*r-
me di manlfestazionl 51 cam-
panilismo facilmente strumen-
talizzabili dalla destra. e for-
•e potrebbe mettere in di-
scussione le vertenze che si 
vogliono e si debbono aprire. 

Certamente 11 problema piu 
acuto di queste zone e quello 
dell'occupazlone, che si ga-
rantlsce con la creazlone di 
nuovl posti dl Iavoro e con 
le riforme. Da qui limpor-
tanza dell'obiettlvo dell'inter-
vento dell'industria di Stato 
che si pud contrattare sol-
tanto con una grande lotta di 
massa che coinvolga amDi 
schieramentl di forze politi-
che e social!. Ma al centro 
della vertenza delle region! 
interne non possono non es-ser-
ci anche obiettivi di grande 
valore tesi a conquistare !a 
sistemazione idrogeologica del 
tenitorio. un piano di r:sana-
mento urbanistico e terr;t> 
riale, un programma di svi-
luppo e d! rinnovamento dPl-
dell'agricoltura. 

Nella sostanza. si tratta di 
conquistare il ribaltamento di 
un tradizionale modo di fare 
della DC che, con la oolitt^a 
delle tntegrazioni, nella pra 
tica agevola profondamenie la 
rendita agraria, senile a cor-
rompere important! s;rat! di 
coltivatori diretti, rosninse 
all'abbandono della terra da 
parte di contadini poveri Ec-
co perche e utile che la or;:a-
nizzazioni del partito, il mo 
vimento sindacale. i Cons'gli 
comunali e regional! 3! :n-
contrino per definire ron e-
•attezza i termini «li una ver 
tenza complessiva nei con 
front! dello Stato. 

BAIOCCHI 
H rafforzamento della FGCI 

• il forte afflusso di giovani 
nel partito e alle sue man:-
festazioni ci impongono di ri-
flettere sulla spinta di fondo 
che porta i giovani al partito, 
e di cui la crisi delle avan 

1 fuardie (che pure hanno avu-
to obiettivamente un peso tra 
1 giovani, negli anni scorsl) 
non e che un sintomo. La 
•ltuazione polltica impone in-
fattl un tipo di lotte — sulle 
riforme. lo sviluppo, la rina-
scita del Sud — che richie 
dono un grado di espans:one 
dl massa, di unita. di an-
tonomia la cui necessita vier-e 
sentita come reale dal giovani 

' come coscienza dell'unita a 
sinistra. Inoltre, hanno con-
tato la precisazione e l'art".-
colazlone della linea del 12. e 
del 13. Congresso nella mu 
tata situazione politica, e un 
atteggiamento soggettivo del 
partito, dl apertura nella chia-
rezza del dibattito su questa 
linea. 

Occorre pert, tra l'elabo-
razione teorica sulla crisi del 
giovani e la nostra iniziatlva 
sulla loro condizione materia-
le. un livello di riflessione sul 
feme saldare la nostra con-
eezione di avanzata democra-
tica al socialismo con le lotte 
di oggi per l'unita delle masse 
popolari come battaglia prln-
Otgale e urgcnte che la FGCI 

al giovani ltaliani con-

tro i tentativi dl dlvisione 
delle masse del governo An-
dreotti; unita che e garanzia 
di autonomia del movimentl 
di lotta e della loro capa
city di autogoverno. 

Questo e il punto prlncipale: 
battaglia politica per l'unita 
delle nuove generazionl e per 
la loro autonomia che vede 
nel centro-destra il nemlco 
principale. II centro-destra 6 
anche il primo ostacolo da 
superare per risolvere 1 pro
blem! della condizione mate-
riale delle nuove generazionl, 
e contro di esso la FGCI vuole 
promuovere un forte movi
mento politico e di massa 
per abbatterlo e per aprire 
una prospettiva di svolta ra-
dicale nel governo e nel modo 
di governare, indlcando al gio
vani rimproponiblllta dl equl-
llbrl divers! ma anche ess! 
arretrati e artiflclosi, legatl 
al vecchio centro-slnistra, sto-

ricamente superati dl fronte al 
probleml reall del giovani e 
del paese. 

LAJOLO 
La relazione di Napolitano 

si e giustamente soffermata 
sulla situazione politica e sullo 
stato del partito, compiendo 
un'anallsi esatta suU'orienta-
mento della DC e del governo 
Andreotti • Malagodl, tuttavla 
ml sembra che la realta sia 
piu severa e preoccupante di 
quello che appare. Si e detto, 
giustamente, che la svolta 
compiuta dal governo e mo-
derata e non di carattere 
reazionario, ma la svolta a 
destra, sanguinosa e violenta, 
e cominciata con le bombe 
dl Milano, con quella che e 
stata giustamente deflnita la 
strage dl Stato che faceva 
seguito alia strategia della 
tensione. 

Da questa partenza sono de-
rivate tutte le altre conse-
guenze. La strage di Stato e 
la svolta a destra sono ser-
vite per fermare le vlttorle 
della classe operaia, le con-
quiste dell'« autunno caldo » e 
i passi avanti politic! com-
piutl sul terreno delle riforme 
dal nostro partito e dalle al
tre forze della sinistra, che 
avevano ritrovato moltl puntl 
unitari anche a livello par-
lamentare. 

Allora noi cl siamo com-
portati con fermezza. La clas
se operaia ha risposto con 
forza all'azione di svolta a 
destra, fermando le provoca-
zionl fasciste. Allora nol ci 
siamo preoccupatl dl una cosa 
che dobbiamo sempre tenere 
presente, cioe di non prestarcl 
alle provocazloni, ma forse 
non abbiamo valutato fino In 
fondo la necessita di rispon-
dere in modo piu deciso alle 
provocazloni. 

Dalla svolta a destra, lnl-
ziata con le bombe, sono de-
rivate tutte le altre conse-
guenze: la paura del ceto me
dio, la recesslone economica, 
l'azione dei gruppettl e, soprat-
tutto l'azione delle destre per 
far ricadere sulle sinlstre le 
preoccupazioni per le difficolta 
economiche. Su tutto questo e 
su altri avvenimenti politicl 
(elezioni amminlstrative, ele-
zione del president*- della Re-
pubblica) Andreotti ha cercato 
di mettere il cappello. cioe di 
concludere con il suo govemo 
la svolta a destra, sforzan-
dosi di dargli il tono di svolta 
moderate. 

Ma, detto questo, non si 
pud sottovalutare la forza e-
norme del nostro partito, I 
nove milioni delle ultime ele
zioni, la sua capacita di mo-
bilitazione; la gente semplice 
si aspetta ora da noi un'azio-
ne decisa e ferma contro il 
fascismo per poterlo battere 
e farla finita con le bombe 
e il resto. Mi sembra tutte-
via che in questa direzione 
vadano denunciate difficolta 
e incertezze; anche per quin-
to riguarda rorientamento 
della nostra stampa. 

Si e detto che 11 governo 
Andreotti precede con passo 
felpato, tuttavia non sono pas-
si felpati la concessione della 
Maddalena come base della 
NATO, 11 referendum, il per-
mettere che i fascist! conti-
nuino ad operare indisturbati 
nel Paese e l'azione per rom-
pere l'unita sindacale La no
stra risposta deve essere piu 
decisa, quotidiana sui Dunti 
nodal! (agricoltura, scuola e 
ri forma della RAI-TV. Mez
zogiomo) per trovare un col-
leeamento piu stretto fra lotte 
nel Paese e azione nel Par-
lamento che deve trova re for
me nuove per fare battaglie 
piu incisive Bisoena stiscitan* 
rapidamente nel Paese un 
sussulto democratico contro il 
govemo. prima che si giunga 
al referendum, per i<=olare chi 
e fascista ovunque si collochl 
e cos! rendere imoossibile la 
alleanza con la DC appunto 
nel referendum e per concre-
tizzare l'incontro fra le forze 
comuniste. socialiste e cattn-
liche su una linea molto di-
versa e assai piu avanzata 
di quella attuale. 

URRACINI 
Siamo glunti nella storia del 

nostro Paese ad un momento 
nel quale, secondo uno di quel 
rovesciamenti della prassi che 
sono propri della dialettica 
marxista, i problem! della so-
vrastruttura hanno acquistato 
prevalenza sui problem! delle 
strutture. 11 politico oredomina 
suH'economfco-soctaJe E cid 
proprio perche un corso ormai 
decennale di grand! lotte uni-
tarie delle masse lavoratrici 
ha notevolmente inciso sopra 
il predominio economico della 
grande borghesia capitalistica, 
la quale, per evitare che cid 
proceda ulteriormente. e ve-
nuta nella determinaTlone di 
awalersi in pteno del potere 
politico A cio risponde in de 
finitiva la formazione del go
vemo Andreotti e il program 
ma che esso si h preflsso e 
che ha cominciato a reallz-
zare. Ma passando alia con-
troffensiva la borghesia si e 
trovata particolarmente *fe» 

volata dal fatto che per In
tanto l'lntera organizzazione 
dello Stato non ha sublto al-
cuna modificazlone a confron-
to del tempo pre-repubblicano 
e pre democratico. A parte 
infatti le assemblee elettive 
rappresentatlve, che costitul-
scono 11 momento piu elemen-
tare dl uno Stato democratico, 
del Consiglio superiore della 
Magistratura, comunque stra-
volto dalla sua conformazlone 
e nel suo funzlonamento, e 
delle Region!, cui tuttora si 
cerca per6 dl Hmltare e con-
testare l'area dl potere loro 
riconosciuta dalla Costituzlo-
ne, tuttl 1 gangli piu deli-
cati deU'organlzzazlone stata-
le, a partire dalla Magistra
tura, all'esercito, al corpl ar-
matl di pollzla, all'organlzza-
zione stessa del govemo e aUe 
sue prolezioni dirette alia pe-
riferia dello Stato, sono rl-
masti immutati. Non per nulla 
il regime democrlstlano. por-
tatore nelle sue vane edl-
zioni della volonta politica 
della grande borghesia, ha 

sempre risolutamente rifiutato 
qualslasl modesta proposta dl 
ri forma dell'apparato dello 
Stato. Ma se cid e comprensl-
bile, non si pud non essere 
stuplti dell'lnerzia che dl fron
te a simile questione hanno 
conservato fino ad oggi tutte 
le forze democratize dl sini
stra. Vi fu un tempo nel quale 
contro l'istituto prefettizlo, ad 
esemplo, colonna portante del
lo Stato antidemocratlco, ven-
ne largamente sviluppata la 
piu vivace e sostanzlosa po
lemical ma pol la questione 
fu lasciata cadere ed oggi 1 
prefettl rappresentano nello 
Stato repubblicano uno del ba
stion! piu solidi della conser-
vazione politica. H nostro par
tito, deliberando la creazlone 
di un Centro di stud! ed Ini
ziatlva per la rlforma dello 
Stato ha dato chlaro segno di 
avere awertito l'importanza 
decisiva e premente del pro
blema. Ma per portarlo a so-
luzione occorre che l'lntero 
partito ne sia Investito e ven-
ga convinto della necessita di 
affrontarlo e rlsolverlo. 

La rlforma dello Stato con-
diziona infatti 11 trasferimento 
operante nella vita nazionale 
delle stesse riforme economi
che, social! e civili. 

In questo ambito va con-
siderato il problema del neo-
fascismo in quanto strumento 
sussidiario dello Stato nel 
compito di intimldazione e re-
pressione delle grand! masse 
popolari. E' sempre stato pro
prio della borghesia italiana 
affiancare nei moment! di 
confronto risolutivo con 1 la-
voratori la violenza legale al-
l'illegale, esonerando cosl le 
forze annate dello Stato dal 
compiti piu degradanti. Cos! 
fu nel tempi giollttiani col 
mazzleri; cosl nel primo do-
poguerra con lo squadrlsmo 
manganellatore; cosl oggi con 
le varie formazloni parami-
lltari che fanno costellazione 
attomo al MSL Ed e slgnifi-
cativo che 11 loro impiego sia 
venuto sempre piu spesseg-
giando a partire dalla forma
zione del governo Andreotti, 
e cioe dal momento nel quale 
la grande borghesia ha de
ciso di fare leva sul potere 
politico per respingere sul ter
reno economico e sociale la 
avanzata popolare. Qui si pre-
senta il problema dei modi 
di azione delle masse popo
lari contro l'aggresslone fasci
sta. Sulla base di Iontane e-
sperlenze e da rifiutarsi la 
tattica del caso per caso per 
mirare al contrario ad una 
azione generale nella quale 
tutte le forze di resistenza 
e di contrattacco possano uni
tari amente appuntarsi verso 
l'obiettivo di fondo. E que
sto non pud e non deve essere 
il fascismo in se. bensl il po
tere politico, lo Stato e i suoi 
govemanti, per richiamarli 
con risolutezza all'adempi-
mento del loro dovere prl-
mordiale: la difesa della de-
mocrazia. 

FRANCHI 
II rafforzamento dell'orga-

nizzazlone giovanile comunista 
dimostra che erano infondate 
le valutazionl pessimistiche 
sulle difficolta per la ripresa 
del movimento degli student!, 
ma non autorizza trionfalism! 
che sottovalutino problem! po
litic! aperti. U nodo strategico 
col quale confrontarsi oggi e 
la difficolta a costruire un 
rapporto posltlvo tra 11 tra-
vagllo politico ed ideale di 
questa generazione e il patri-
monio storico e la linea com
plessiva del movimento ope-
TRIO. D fficile e per questa 
generazione il rapporto con la 
politica. con lo spessore poli
tico della lotta di classe; dif
ficile e l'intendimento di al-
cuni punti cardine della no
stra strategia (rapporto tra 
democrazia e socialismo: tra-
sformazione dello Stato; plu-
ralismo e formazione del bloc-
co storico). Questa difficolta 
e derivata dal fatto che la 
crisi deU'estremismo giova
nile e venuta in una fase di 
riflusso del movimento, di 
fronte al contrattacco reazio
nario. e quindi 1'adesione al 
PCI ed alia FGCI e state 
motivate anche da esigenze 
«difens:ve» oltre che dal no
stro Impegno di organizzazio 
ne del movimento delle masse 
giovanili. 

Per evitare fenomenl di ar-
roccamento e per far pesare 
la nuova generazione nella co-
struzione del movimento gene-
rale contro la svolta a destra 
e per 1'altemativa democra-
tica. e necessano sviluppare 
un piu esplicito impegno del 
partito e della FGCI in tre 
direzioni: 1) organizzazione 
temtoriale dei movimentl di 
massa e in particolare di 
quello studentesco perche su-
perino i limit! settoriali e si 
confrontino in prima persona 
con le lotte per lo sv'luppo 
e la democrazia. 2) Operare 
per un salto di qualita del-
1'esperienza politica dl questa 
generazione che si rlconosce 
in fondamentall valori damo-
craticl come dimostra la mas- I 

siccia partecipazione al mo
vimento sui teml della lotta 
contro la «trama nera», per 
la scarcerazione dl Valpreda, 
perche sia resa giustizia alia 
memoria dl Plnelli, portandola 
a confrontarsi sul terreno del
la lotta per la trasformazlone 
dello Stato e dando questo 
oblettivo alia stessa lotta an
tifasclsta. 3) Lavorare a ria-
prlre rapidamente un terreno 
dl confronto unitario su questl 
teml in primo luogo con 1 
movimentl giovanili democra
tic! concorrendo autonoma-
mente a costruire 11 processo 
dl Incontro e dl confronto fra 
le tre component! popolari del 
nostro paese, la cattolica, la 
socialista, la comunista. 

TERZI 
Abbiamo messo in luce le 

ragioni di debolezza dell'ope-
razione dl centro destra e in
dicate al movimento demo
cratico le possibility reall dl 
una lotta vincente contro dl 
essa. La svolta attuata col go
vemo Andreotti trae origin! 
dalla crisi politica e dall'acu-
tizzazlone dello scontro socia
le di quest! anni; non e quin
di un sussulto reazionario, 
ma e una scelta politica volta 
a Interpretare e organizzare 
tendenze reall e a dar vita a 
un nuovo equllibrio. Bisogna 
anche valutare attentamen-
te le ragioni di forza su cui fa 
leva il governo. Dopo 1'espe
rienza fallimentare del cen
tro sinistra, il governo An
dreotti vuole presentarsl al 
Paese come un govemo omo-
geneo, efficiente, capace dl 
governare. 

Su questa base cerca dl 
crearsl delle basi real! nel 
Paese, In quel ceti che sen-
tono 11 bisogno dl ordine e dl 
stabllita, nei quail e diffusa 
attualmente una posizione dl 
attesa che offre respiro al
l'azione di govemo. L'opposi-
zione al governo dl alcune 
forze politlche — e questa 
una seconda ragione di forza 
— si riduce alia proposta del 
rltorno al centro sinistra ed 
e questa una linea debole e 
illusoria. Occorre Invece un 
nuovo corso politico, una pro
spettiva che dia slanclo alia 
lotta unitaria. 11 governo si 
muove su una linea conserva-
trlce e duttile: tende a bloc-
care il processo riformatore, 
dimostrando perd una dispo-
nibilita a concession! parzia-
11, paternallstlche, che vengo-
no incontro a blsognl urgent! 
e reall. Anche la posizione 
verso le forze everslve fasci
ste e la linea di politica in-
ternazionale dlmostrano que
sta ambivalenza e questo spl-
rito di realismo nella condot-
ta del governo. Occorre evita
re di farsi un'immagine di co-
modo, sempllficatoria, della 
politica di Andreotti. 

Per far fronte alia svolta 
conservatrlce in atto e ne-
cessario sviluppare una poli
tica di Iarga unita democra-
tica, ed occorre rapidamente 
superare dlfettl di orlenta-
mento e ritardi su alcune 
question! centrali, quail quel
le della politica delle allean-
ze. deU'atteggiamento della 
classe operaia sui probleml 
dello sviluppo economico, per 
dare al movimento una piu 
matura coscienza politica. 

BIRARDI 
La questione prlncipale nel-

l'attuale situazione politica e 
come riuscire a bloccare e 
invertire la linea del grupuo 
dirigente dc di cui il governo 
Andreotti-Malagodi e espres-
sione, e creare le premesse 
dl una svolta deniocratica. 
Decisivo e a questo propo-
sito lo sviluppo di un movi
mento meridionalista unitario 
perche e qui uno del punti 
su cui la DC gioca le sue 
carte per consoUdare la pro
pria linea moderata e con
servatrlce. Da una parte cer-
cando di tranquillizzare 1 ce
ti piu parassltari del Mez
zogiomo anche con - misure 
che annullano alcune delle 
conqulste piu important! co
me quelle sui fittl agrari 
Dall'aitra cercando di portare 
avanti una politica di divi-
sione sul piano sindacale e 
politico, non esclusa una cer-
ta contrapposizione tra Nord 
e Sud. E ancora l'attarco 
all'unita sindacale, la pres
sione sulla CISL portando 
avanti • una linea che ter.de 
ad aggregare le organizza-
zioni merldlonali e i seMori 
piu arretrati di questo sinda-
cato per contrapporlo alle or-
ganizzazioni del nord con lo 
oblettivo di fare arretrare U 
fronte di lotte. Tutto ctt non 
awiene a caso, ma proprio 
nel momento in cui il mo
vimento sindacale ? le orga-
nizzazioni di categoria, come 
e awenuto a Reggio C^ pon-
gono il problema del Mc/?> 
giorno come questione decisi
va del movimento di Ictta del 
paese. H problema ste ora nel 
tradurre quegli obiettivi di 
lotte indicati a Reggio C. sia 
al Nord che al Sud, av^ndo 
presente che e decisivo il mo
do come si sviluppa il mo
vimento nel Mezzogiomo. 

In Sardegna come nel re
sto del Mezzogiomo gia si e 
dato un contribute irr.ponan-
te al movimento di lotte del
le diverse categorie, meno si 
e riusciti invece a costruire 
moment! di aggregazione del 
le masse piu povere. Ora 11 
problema e come riuscire a 
suscitare un movimento di 
lotta politica di massa che 
affronti i problem! dl un* 
nuova linea di sviluppo. Da 
qui la funzione degli orga
nism! sindacali. cooperatlvi, 
delle slngole • categorie. Ma 
non si potra costmire un mo
vimento deU'amp'ezza neres-
saria se il PCI non dark il 
suo apporto diretto. In .Sar
degna e nel Mezzogiomo est-
stono esperlenze numerose e 
positive roalizzate ntgil anni 
passati su varie questionl del
la condizione dei lavoratori e 
deU'assetto economico. Oggi 
si tratta dl estendtn In tor-

mini territorial! e soclall il 
movimento partendo dal pro
bleml concreti attuall. E que
sto per quanto riguarda la 
Sardegna signiflca partire dal
le questionl della program-
mazlone economlca reglonale 
allargando l'arco delle forze 
a sostegno della proposta dl 
sviluppo che lnteressa 1 vari 
settorl della vita reglonale. 
L'altra questione 'ondamen-
tale a cui riferirsl e quella 
della base dl appogglo per 
sommergibili atomic! a La 
Maddalena, questione che ha 
gia suscitato un largo movi
mento • dl • opposlzlone che 
comprende ammlnlstrazioni 
comunali, le tre organizzazio* 
nl sindacali regionall, forze 
politlche compresl numerosl 
gruppi della DC. Coslcche fa-
sclstl e liberal! lnsleme al 
glomali del petrollerl sono rl-
masti soil a sostenere la de-
clslone del governo Andreotti. 
Ma su tale questione, infine, 
che e uno dei puntl dl attacco 
contro il govemo Andreotti, 
e necessario che si sviluppl 
un movimento ancora piu am-
pio che investa anche le al
tre regionl, le ammlnlstrazio
ni comunali, tutte le forze 
democratiche, le organizzazio-
nl nazionali. 

TEDESCO 
L'attegglamento della DC 

sulla rlforma del diritto dl 
famiglia e emblematico della 
linea che persegue la dire
zione attuale di quel partito. 
Dopo ben due voti della Ca
mera dei deputati a favors dl 
una rlforma positlva e avan
zata, elaborate unlteriamente 
con la diretta e impegnatlva 
partecipazione dei parlamen-
tari dc, non solamente si e 
avuto l'attacco del Comltatl 
civici che hanno apertamente 
inviteto 1 senator! democrl-
stiani a rivedere la legge, ma 
la responsablle nazionale del 
Movimento femminlle DC ha 
mosso critiche radical! a un 
punto quallflcante della rlfor
ma, quello della parite fra 
1 figli nati nel matrimonlo e 
fuori del matrimonlo. La se-
greterla democristiana non 
pud, a questo punto. mante-
nere 11 sllenzio: lo stesso sl-
lenzio del governo che signl-
ficativamente. alia Camera, 
non si e pronunciato. 

II consenso alia rlforma ap-
provata, e che dobbiamo bat-
terci perche venga conferma-
ta dal voto del Senate, non 
e solo nostro. ma del piu 
ampl e vari settorl dell'opl-
nlone pubblica e del movi
mento Iaico e cattolico, come 
prova la recente presa di po
sizione de « L'Awenire ». 

La questione non e separata 
ne separabile dalla generale 
offenslva economlca, sociale e 
politica a danno della con
dizione femminlle, e dallo 
stesso modo con cui si sono 
mossi e si muovono i fau-
tori del referendum (non a 
caso, gia nella passata legi
slature, il comitato per il re
ferendum e stato 11 primo 
ad attaccare la rlforma del 
diritto di famiglia). 

Al drammatico calo dell'oc
cupazlone femminlle. determi
nate da scelte economiche 
che, se non saranno battute, 
sono destinate ad accentuare 
Temarginazione produttlva e 
sociale della donna, si accom
pagna un tentetivo di squa-
lificare 1'emancipazione fem
minlle, riproponendo un mo-
dello dl donna-consumatrlce 
e dl donna educatrlce secon
do una visione conservatrlce 
del ruolo della famiglia. Oc
corre avere e rendere chlaro 
il costo che 1'assieme del mo
vimento operaio e democra
tico pagherebbe. ove queste 
idee si facessero strada, tese 
come sono a rendere indo-
lore la riduzlone delle forze 
di Iavoro e 1'aumento della 
sottoccupazione. e ad ammor-
tizzare 11 peso negativo delle 
mancate riforme sulla vita 
quotidiana delle famlglie. 

Dl qui la necessita dl ri-

I compagni 
dell'ex PSIUP 

eletti nelle 
commissioni 

delCC 
II Comitato centrale a 

conclusfone dei suoi lavori 
ha approvato le seguenti 
proposle per I'inclusion* di 
compagni dirigenti dell'ex 
PSIUP nelle Commissioni 
del Comitato centrale. 

PRIMA COMMISSIONE 
(Problemi della politica 
•stera, dei rapporti con I 
partiti comunisti e ooeral, 
con i movimentl di libera-
zione; emigrazionc): Ma-
risa Passigli, Tullio Vec-
chietti. 
- SECONDA COMMISSIO
NE (Problem! della assem
blee elettive - Parlamen-
to. Region!, Enti locali — 
• della democrazia): Sal-
vatore Corallo, Andrea Oo-
sio, Luigi Passoni, Roberto 
Scalabrin. 

TERZA COMMISSIONE 
(Probleml economic! • so-
ciall): Silvano Andriani, 
Gino Guerra, Mario Livi-
gni. 

QUARTA COMMISSIONE 
(Problem! della propagan
da, della stampa • dall'at-
thrita ideal* a cultural*): 
Andrea Marghari, Carlo 
Sanna, Alberto Sameraro, 
Dario Valori. 

QUINTA COMMISSIONE 
(Probleml dell'organizxazio-
tf • dalla vita dal partito): 
Domanlca Caravolo, Pitro 
sVAtterra, Uno Motta. 

spondere con grande rlgore 
ideale, colnvolgendo le donne 
in quel movimento politico di 
massa che avra la sua forza 
nella qualiflcazione degll 
obiettivi fra cui splccano, per 
11 mondo femminlle, 11 diritto 
al Iavoro e 11 diritto alio 
studio. 

AUNOVI 
A fronte del probleml, dol 

perlcoli, delle difficolta nuove 
conseguentl alia formazione 
del governo di centro-destra 
stanno nel paese grand! po-
tenzialita democratiche. Tra-
sformare queste potenzlallta 
in un movimento politico dl 
massa e l'lmpegno cui ci chia-
ma criticamente questo Co
mitato centrale. 

Nel Sud, se e vero che 1 
perlcoli insortl nel '71 e nel 
'72 non sono scomparsl e deb
bono essere sempre oggetto 
della nostra vigile attenzione, 
il grande successo dell'inizia-
tlva di Reggio Calabria di
mostra che e possibile iso-
lare e sconfiggere la destra 
e schlerare 11 Mezzogiomo 
contro la politica delle forze 
moderate e conservatricl che 
si organizzano attomo a que
sto governo. Ma proprio per 
questo da Reggio cl vengono 
10 stimolo e la sollecltazlone 
ad adeguare rorientamento e 
11 Iavoro dl partito alle po
tenzlallta, alia maturita, alio 
slanclo di una grande massa 
di avanguardla che oggi esi
ste e matura nel Sud; a ve-
rlficare la nostra capacita dl 
generalizzazione di un movi
mento di massa e politico 
per l'occupazlone nel Mezzo
giomo. L'esperienza che il 
movimento sta vivendo a Na-
pol! nello sviluppo della «ver-
tenza» aperta con il potere 
centrale, se da un lato con
ferma la validita della scelta 
da noi fatto, sottolinea la ne
cessita di articolare un com
plesso di obiettivi a breve e 
medio termine per cltta, zone 
e settorl interno ai quail e 
possibile avviare la lotta dl 
massa per conqulste concrete, 
in uno scontro diretto con 11 
grande padronato, le parted-
pazionl statall, 11 governo, sal-
dando, nello stesso tempo, at
tomo 1 movimento di massa, 
tutta la democrazia del Mez
zogiomo, le autonomie locali, 
i partiti della sinistra e de
mocratic!, le organizzazionl 
democratiche e dl massa. Lo 
sviluppo della « vertenza» dl 
Napol! c! pone problem! di 
superamento della sottovalu-
tazione presente anche nelle 
nostre file, della lotta nelle 
campagne, di una imposta-
zione puramente sindacale de
gli obiettivi, proprio perche 
la generalizzazione del mo
vimento per l'occupazlone ri-
chiede non solo la difesa di 
quello che gia esiste, ma pone 
probleml di trasformazlone 
delle campagne e quindi di 
un collegamento organico tra 
sviluppo della zona costlera 
della Campania e quello delle 
zone interne. 
• D'altronde il senso nuovo di 

queste «vertenza» sta nella 
forte polltlcizzazione dello 
scontro, sia perche esso mlra 
a determlnare nuove scelte 
del potere pubblico, del ca-
pitelismo di Stato. sia perche 
questo scontro per crescere 
ha bisogno dl un fronte di al-
leanze piu amplo di quello 
che abbiamo avuto la capa
cita di suscitare nel passato. 

A questo punto Alinovi si 
sofferma sul probleml della 
alleanza con 1 ceti roedl ur
ban! e particolarmente con 
gli strati della «borghesia 
produttlva». respinti al mar-
ginl dal rilancio del mecca-
nismo di espansione monopo-
listica, oggi piu che nel pas
sato recuperabili ad una stra

tegia dl collegamento duraturo 
con la classe operaia. 

Su questo terreno oggi sia
mo chiamati ad impegnarcl 
nel Mezzogiomo, coscienti del
la necessita di una grande 
mobilitazione ideale, di un 
rinnovato piu forte impegno 
antifascista, per colpire a fon
do con una grande campa-
gna antifascista di massa il 
tentetivo del MSL che dopo 
Reggio ha toccato il punto 
masslmo di isolamento, di uti-
lizzare nel Sud 11 tritolo e la 
demagogia sociale assieme al
ia maschera legaliteria. 

Lavorare ad un piano poli
tico di lotte di massa e di 
alleanze con respiro non bre
ve significa intervenire con-
cretamente anche nel proces
so politico immediate, aiuto-
re il PSI e la sinistra dc a 
uscire dall'attesismo del rilan
cio della formula di centro si
nistra che non ha presa sulla 
stessa opinione democratica e 
significa colpire il tentetivo 
del gruppo dominante dc di 
coprirsi a sinistra ancora og
gi con un centro sinistra che, 
come in Campania, si piega 
alia svolta conservatrlce. 

Sui problemi del partito A-
linovi, riferendosi alia straor-
dlnaria crescite delle nostre 
forze sottolinea la necessita 
di adeguare la direzione del 
nostro Iavoro per corrisponde-
re meglio alle esigenze ed al
ia domanda di milizia politi
ca. specie dei giovani quadrl. 

MAFAI 
> Le • preoccupazioni per 11 
« dopo-Andreotti» non devono 
fermare la nostra lotta de
cisa per la immediate liqul-
dazione del centro-destra, che 
colpisce gravemente le con-
diziom della classe operaia e 
dei ceti popolari, e che pud 
deteriorare la situazione poli
tica generale, fino a ren
dere possibile un ulteriore 
spostemento a destra. Un nuo
vo incontro tra la DC e il 
PSI. che presuppone l'allon-
tanamento del PLI, difficll-
mente sara un'automatica ri-
petizione del vecchio centro-
slnistra. D'altra parte sari 
soprattutto II modo e Vam-
piezza con cui si sviluppera il 
movimento politico dl massa 
contro 11 poverno Andreotti 
(Indlspensabllo per la sua 11-

quldazione) che determiners, 
1 caratterl della nuova for
mazione govematlva, che de
ve essere nettamente antifa
scista e costitulre una fase 
transitoria verso un govemo 
di svolta democratica. 

A questo movimento devono 
partecipare (e gia di fatto 
partecipano) moltl dl coloro 
che hanno votato a destra, 
non per motlvi di classe, ma 
per un confuso desiderlo dl 
ordine e di sicurezza o per 
una dipendenza ldeologica e 
politica da mlnoranze consa-
pevolmente reazionario e fa
sciste. La realta dei «nodi» 
che devono essere risoltl alia 
radlce e non con provvedl-
mentl dl ordine pubblico o 
di tranquilla restaurazlone e-
merge con forza (scuola, Mez
zogiomo). 

II partito, superando lacune 
del passato, ha preso con 
forza nelle sue mani la que
stion© meridlonale. Un ana-
logo sforzo deve essere fatto 
per la questione femminlle. 
Cid e indispensabile perchd le 
donne entrino a far parte del 
movimento politico unitario 
per una svolta democratica. 
Dobbiamo far nostre le aspl-
razioni delle donne alia pro
pria emancipazlone, che si
gnifica prima dl tutto: diritto 
al Iavoro, diritto all'asslstenza 
per se e i propri figli, plena 
partecipazione a tutti 1 livelll 
della vita ammlnistratlva e 
politica del paese. Sono pro
bleml ben lontani dall'essere 
rlsolti, specie nel Sud, e per 
la soluzione dei quail il par 
tito deve Impegnare la sua 
forza complessiva sul piano 
nazionale. 

La nostra concezione della7 

emancipazlone della donna, 
del rinnovamento della fami
glia, dl una vita morale li
bera e responsablle che si 
contrapponga al dilagare della 
violenza ed ai crescenti fe-
nomentl dl disgregazione si 
differenzia nettamente sia 
dall'ipocrlsla filistea, sia da 
concezioni libertario-romanti-
che che rifiutiamo, anche se 
gabellato dl sinistrismo. La 
prossima Conferenza naziona
le delle ragazze comuniste pud 
essere una grande occasion© 
per una precisazione di questa 
tematica. 

CUFFARO 
SI sofferma su due que

stion! affrontate nella rela
zione di Napolitano che tro-
vano riscontro particolare nel
la campagna elettorale in cor
so a Trieste: lo svilupparsi 
— pur nel vivo dello scontro 
— del processo di awicina-
mento fra le diverse compo
nent! del movimento popolare, 
l'attenuars! dell'influenza del 
MSI sull'opinlone pubblica no-
nostante il dispendio di mezzi, 
gli atti di provocazione, la 
rimessa in campo di motivi 
come quell! di tipo sclovini-
sta, che pure nel passato ave
vano fatto largamente presa. 
In realta le posizion! del fa
scist! sono sempre piu isolate 
e lo stesso ultimo episodio 
del dirottamento di Ronchi ha 
fatto riflettere e rivedere le 
proprie poslzlonl a molte zone 
del ceto medio. I fascist! han
no inoltre difficolta a concilia-
re la loro tendenza a presen
ters! come ostetriche di que
sto govemo e la loro volonta 
di prenderne le distanze per 
la impopolarita delle sue scel
te. Non possiamo perd tedere 
all'ottimismo: e necessario 
sviluppare con forza la batta
glia antifascista non solo come 
risposta, ma su obiettivi con
creti (democratizzazione dello 
Stato, dell'esercito, delle As-
sociazioni combattentistiche e 
d'arma) anche avendo pre
sent! le convergenze positive 
che essa ha permesso e per-
mette di realizzare. Un pro
cesso di convergenza nuovo si 
ste costruendo anche sui pro
blemi dl politica estera. Lo 
si e visto nella recente con
ferenza di Gorizia sulle ser-
vitu militari dove le forze del
la maggioranza locale sono 
state costrette dal movimento 
di base ad affrontare la que
stione in legame con i pro
blemi del disarmo, la liqui-
dazione dei blocchi, una posi
zione attiva dellltalia su! temi 
della conferenza sulla sicu
rezza europea. Richieste a cui 
peraltro il govemo ha risposto 
subito con una serie di di-
nieghL E qui va notato come 
i morotei, che hanno nella re-
gione una posizione di guida 
della DC, rinuncino in so
stanza ad assumere atteggia-
menti coerenti di chiara e 
concrete critica al governo; 
ma finiscano anzi con il giu-
stificame la politica. Cid av-
viene soprattutto in rapporto 
alia grave crisi economica che 
colpisce Trieste e tutto il 
Friuli-Venezia Giulia (Snia-
Viscosa, Zanussi, ecc) per la 
quale non sanno superare una 
visione distorte delle cause 
che la inducono, e delle ne
cessita che si pongono per 
superarla. Ancora una volte 
le diverse «anime» che coa-
blteno nella DC finlscono per 
coprirsi l'un Faltra. Noi non 
possiamo trascurare quest! a-
spetti della posizione delle 
forze (dentro e fuori della 
DC) che pure dissentono dal-
l'attuale govemo ne aspettere 
che esse escano dal bozzolo 
per sollecitezioni di vertice o 
per rivolte di palazzo. Tutto 
eld va considerate anche 
quando i morotei ad esem-
pio pur facendo loro la pa-
rola d'ordine dei piani di 
programmazione economica 
non entrano perd nel mento 
dei contenutl e dei roetodi. 
amministrano le regionl in 
contrasto con una reale po
litica di piano, accettano nei 
fatti le misure di un govemo 
che dichiarano si debba cam-
biare. Mi pare si possa stron-
care 11 gioco delle parti par
tendo da precise piattaforme 
regional! che mettano govemo 
e Region! davantl alle loro re-
sponsabiiita ed evltando che 
11 movimento di massa si In-
ceppi sulle manovre che ln-
sidiano l'unita. e l'autonomia 
del slndacatl. 

81 tratta per noi dl evi
tare difformlta aelle inlzla-

tlve nelle varie region! e su
perare la tendenza che pure 
persiste a conslderare come 
fatti separatl 1 probleml del
l'occupazlone, delle riforme, 
della programmazione, e dl 
riuscire a seguire con conti
nuity i probleml del slngolt 
settorl (marinaro, del traspor-
tl. degli elettrodomestlci) con-
slderandone gli sbocchl na
zionali ed impedendo che il 
movimento che esiste call per 
una frantumazlone o sottova-
lutazlone delle inlzlatlve. 

BONISTALU 
Se e vero che non eslstono 

1 margin! per una «sfida al 
comunlsmo», e vero anche 
che dobbiamo attrezzarcl me
glio dl fronte ad una pro
spettiva politica che non ne-
cessarlamente ponga In sche-
matlca alternatlva o una svol
ta democratica o una politica 
moderata con possibllt risvoltl 
reazlonarl. 

Un'inverslone dl tendenza 
fondata sulla rlaggregazlone 
dl un blocco dl forze poli
tlche e soclall capaci dl ml-
surarsl sul terreno di grandl 
lotte dl massa non pud pre-
scindere da una forte carica 
antifascista e dalla coragglosa 
Identlficazlone del termini di 
due probleml: quello del Mez
zogiomo e quello deU'organlz
zazlone dei ceti intermedi. 

E in questo contesto devono 
trovare una loro collocazlone 
le question! del ruolo dell'as-
sociazlonlsmo economico e 
della cooperazione, su cui del 
resto si registra un'attenzione 
dl tipo nuovo non solo nel 
nostro partito, ma anche nel 
PSI e nella DC. II movi
mento cooperativo e Infatti 
notevolmente cresciuto lavo-
rando tenacemente per sod-
dlsfare esigenze nuove via via 
emergent! nella societa civile, 
a tutti i livelli. Ormai esso 
conte su due milioni e mezzo 
di soci; ha un giro d'affarl 
di quasi due miliardi; costi-
tulsce uno sbocco lmportante 
d! process! unitari a livello 
agricolo, della casa, dei con-
suml. 

II fatto e perd che siamo 
di fronte ad una difformlta 
anche rilevante di impegno, 
da zona a zona del Paese, 
con punte particolarmente 
gravi e non piu glustiflcabili 
nel Mezzogiomo (cresciamo in 
Sicilia e nelle Puglie, e an
che in Sardegna; ma siamo 
molto In ritardo in Abruzzo, 
in Lucania, in Campania, in 
Calabria) dove piu necessa
rio e invece proprio il Ia
voro per fronteggiare una si
tuazione di degenerazione, e 
per creare quindi le condl-
zionl dl una nuova aggre
gazione sociale. 

Pud esser compito, questo 
stesso della cooperazione e 
deU'assoclazlonismo, delegab
le escluslvamente agll orga
nism! istituzionalmente chia
mati a tale iniziatlva? Non 
pud essere cosl. Anzi, occorre 
che ci sia un Impegno piu 
marcato e diretto del par
tito, delle organizzazionl co
muniste in quanto tali, e que
sto soprattutto nel Mezzogior-
no dove i margin! dl manovra 
per una operazione tesa ad 
una semplice razionalizzazione 
del sistema non eslstono men-
tre si awertono le condizioni 
per far maturare una pro-
fonda svolta. 

SERONI 
Cl troviamo dl fronte oggi 

a due fenomenl grandemente 
preoccupanti. II primo di que
stl e lo stato drammatico del
l'occupazlone femminlle: nel 
decennio tra 11 '60 e il 70 
abbiamo avuto un mi Hone 
netto di occupate in meno, nel 
corso del *71 e "72 la tendenza 
si aggrava: non si tratta so
lo del calo nella agricoltura, 
ma nella Industria, e in par
te nel terziario. lnsleme a cid 
vl e un aumento massiccio 
della sottoccupazione femml-
nile, mentre la piaga del Ia
voro a domicilio si va esten-
dendo con caratteristiche nuo
ve, sia per diversita di set-
tori sia per estensione terri-
toriale, che abbraccia ormai 
ogni regione dltella; e sia in-
fine per il fatto che 11 feno-
roeno non si nutre solo di 
donne provenienti dall'agricol-
tura, ma delle lavoratrici 
cacciate dalla produzione In-
dustriale. Siamo quindi di 
fronte non a un residuo del 
passato, ma ad un aspetto 
del modo in cui awiene at
tualmente la ristrutturazione 
industriale. che 6 contempo-
raneamente dl riduzione della 
occupazione femminile e di 
dequalificazione. 

L'altro fenomeno che cl de
ve preoccupare sono gli orien-
tamenti, le linee, I propositi 
del govemo e di una parte 
della DC. Cid che abbiamo 
dl fronte sono una serie di atti 
e di affermazioni che ci di-
cono come questo govemo sia 
intenzionato a fomire alia 
cacciate delle donne dal Ia
voro un forte sostegno ideale 
e politico. Da moltl anni la 
DC non era scesa in campo 
con tanta nettezza integral!-
sta e retriva; si ritoroa a 
parlare di funzione escluslva 
della donna nella famiglia. 
Anche se non tutte la DC e 
su questa posizione, essa e 
oggi facilmente vincente sulla 
equivoca posizione della li
bera scelta. La domanda che 
dobbiamo pore! e: In che mi-
sura queste poslzioni sono ca
paci di passare fra le donne, 
di produrre un arretramento 
da una maturazione di co
scienza gia acquisite? 

La resistenza delle don
ne alia cacciate dal posto di 
Iavoro e ben forte; e forte 
tra le giovani la spinta a 
una collocazione sociale che 
non sia quella della casalin-
ga. Ma se vogliamo che la 
contraddizione fra donne e go
vemo maturi in senso posltl
vo bisogna migliorare il livel
lo della nostra Iniziatlva e del 
nostro orientamento. Nelle 
riunlonl fatte emergono an
che difficolta dl natura ge
nerale nelle lotte per la oc

cupazione; se vogliamo oon-
durle su un terreno offensi-
vo, salvare occupatl e disoc-
cupatl, bisogna esamlnare cri
ticamente in che misura avan-
zano e le difficolta che in-
contrano le vertenze territo
rial!: sul terreno speciflco 
della lotta per l'occupazlone 
femminile occorre anche af-
frontare un disoorso dl pro
spettiva nel settore tesslle e 
abbigllamento: piu in genera
le occorre che nella politica 
delle centrali sindacali lo sta
to peculiare della occupazione 
femminile trovl uno spaslo 
nuovo. 

Non si pud infatti llmitar-
si a affermare che ponendo in 
generale il problema della oc
cupazione, si pone anche quel
lo della occupazione femminl
le: essa vuole sbocchl parti-
colari (servlzl, sviluppo dl de-
termlnatl settorl Industrial!, 
della trasformazlone dei pro-
do ttl agricoli ecc.) che dab-
bono saldamente lntegrarsi 
nelle piattaforme generall. 

Dare una controffenslva sul 
terreno dell'occupazlone fem
minile signiflca d'altronde non 
solo l'articolazione e la con-
cretezza del movimento: ma 
anche una grande fermezza 
e forza di posizioni politlche e 
Ideal!. 

Anche la estensione del no
stro Iavoro fra le masse della 
povera gente, fra le masse 
delle casalinghe deve slgnlfl-
care crescita dl dlrlttl nuovi, 
di nuovi sviluppl di cosclen-
za: questo e 11 senso della 
nostra battaglia per una pen-
sione sociale riformata, che 
e cosa ben diversa dal va-
gheggiamento della donna co
me «angelo del focolareit: 
al centro del nostro discorso 
debbono essere con sempre 
maggior forza i problemi del 
diritto al Iavoro, del servlzl, 
della scuola, la prospettiva 
di una nuova condizione del
la donna, la denuncia di tuttl 
gli element! conservator! con-
tenuti nella ideologia e nella 
prassi andreottiana. 

Su tutti questi front! e tem
po di intervenire non col me-
todo della delega alle compa-
gne, ma con tutto 11 peso po
litico, organizzativo, ideale 
del nostro partito. 

DE FELICE 
Al momento attuale e ne

cessario vincere ogni tenta-
zione dl rlnuncia, ogni stato 
d'animo dl frustrazione e dl 
scoraggiamento di fronte alle 
difficolta che il processo di 
unite sindacale incontra, riba-
dendo con fermezza il valore 
decisivo della nostra plena a-
deslone per fare marclare in 
avanti questo processo. La 
lotta si e fatte piu aspra e 
piu difficile, ma dobbiamo e-
vitare di accettare passiva-
mente la controffenslva ester-
na e interna ad alcune cen
trali sindacali per bloccare la 
linea di unite, di autonomia e 

di rinnovamento del slndacato. 
Verso 11 Partito socialiste oc
corre mantenere aperto non 
solo il dibattito politico, ma 
anche 11 discorso strategico. 
Piu che mai esiste per 11 PSI 
oggi una crisi di identita, dob
biamo quindi affrontare dl 
petto il problema della stra
tegia dl questo partito nel 
contesto di una strategia co-
mune (che pud anche vederci 
In collocazioni politlche con
tingent! diverse) per affron
tare la questione dell'incontro 
con le forze cattoliche, de
cisivo nella linea del nuovo 
blocco storico. 

Nell'esame della linea mo
derata e conservatrlce della 
DC e del governo Andreotti, 
va approfondita l'analisi sul 
rapporto attuale fra la De
mocrazia cristiana e le altre 
forze politlche, in modo parti
colare il • PSI e i liberal!. 
Oblettivo della DC e quello 
di tenere il PSI in una sorte 
di ibernazione o impotenza in 
cui non possa scegliere tra 
il ritorno al govemo o il de
ciso passaggio alTopposizione. 
Per il PLI, partito dl fron-
tiera, la DC vuole ricostruire 
una credibility per recuperare 
a destra; l'unita stessa della 
DC e meglio garantite da una 
copertura « rispettabile » ver
so destra. 

Circa le question! del no
stro partito va rilevata una 
certa contraddizione tra 1'av-
venuto rafforzamento della 
nostra organizzazione e un 
certo impaccio neH'iniziatlva 
politica di massa. Errato sa-
rebbe conslderare l'attuale 
momento quale fase in cat 
l'opposizione intransigente del 
partito al govemo Andreotti 
coinclda meglio con la no
stra opposizione al sistema: 
vl sono invece ampie possi
bility dl iniziatlva politica a-
vendo ben presente la nostra 
lotte per un slndacato unitario 
dei lavoratori, per allargare 
l'unita con 11 PSI e anche 
nella lotte per evitare il re
ferendum. Diversamente le 
stesse novita che no! abbiamo 
contribuito a determlnare pos
sono sfuggire dal quadro della 
nostra Iniziativa. 

Per quanto riguarda la To-
scana esiste un problema che 
riguarda il modo come lavo-
riamo per garantire effetti-
vamente la partecipazione dl 
tuttl i gruppi dirigenti fede
ral! ad una plena correspon-
sabllita politica reglonale. 
Passi in avanti sono stati fatti 
ma si tratta ora di organiz
zare attomo a scelte di ini
ziatlva e di Iavoro I'impe-
gno comune dei comunisti to-
scanl utilizzando ogni ener-
gia nella lotta per sconfiggere 
la politica del govemo ed 
aprire un processo di sviluppo 
economico. sociale e demo 
cratico del Paese. 

AMFND01A 
H pleno accordo con la re

lazione del compagno Napo 
litano ml permette dl con> 
centrare il mio intervento sul 
probleml posti dalla contlnua-
zione della crisi economlca. 
I minlstri Malagodl e Tavlanl 

(Segue a poghtu 9) 
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