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Con il grave appoggio dei fascisti 

LA MAGGIORANZA 
PEGGIORA LA LEGGE 
SUL FITTO AGRARIO 

Concluso il dibattifo alia Commissione Agricollura della Camera • Ora la battaglia 
delle sinistra si sposta in aula • Important'! documenti dei Consigli regionali della 
Lombardia e della Basilicata in difesa dello spirito innovatore della legge del 1971 

La Commissione agricoltura 
ha concluso ieri, dopo ben 13 
lunghe e combattute sedute, 
l'esame del disegno di legge 
del governo e della proposta 
dl legge comunista sulla nuo-
va disciplina dell'affitto dei 
fondi rusticl a seguito della 
grave e arretrata sentenza 
della Corte Costituzionale. La 
maggioranza di centro-destra, 
spesso sorretta dai fascisti, ha 
fatto quadrato contro tutte le 
proposte migliorative formu
late dai comunisti e dai so
cialists. II testo licenziato 
dalla Commissione e che pas-
sera all'esame dell'aula, no-
nostante alcuni marginali e-
mendamenti apportati nelle 
ultime sedute della Commis
sione, non modifica sostan-
zialmente in nulla le gravi 
scelte del governo di centro-
destra a favore della grande 
proprieta terriera. Comunisti 
e sociallsti hanno percid e-
spresso voto contrario. 

Con questo atto la maggio
ranza di centro-destra — han
no dichiarato i deputati del 
PCI in sede di voto ~ ricon-
ferma con chlara evidenza la 
propria volonta politica di 
snaturare e cancellare di fat
to tutte le conquiste realizza-
te negli anni scorsi con dure 
lotte nel Paese e nel Parla-
mento, che in qualche modo 
andavano nella direzione di 
una politica di rinnovamento 
e di riforme, sia pure con i 
limiti ben noti. 

Per valutare in tutta la loro 
portata restauratrice del pri-
vilegio della rendita fondia-
ria le proposte governative 
e sufficiente il richiamo ad al
cuni punti del disegno di leg
ge approvato dalla maggio
ranza nella Commissione agri
coltura: 

a) elevamento del coeffi
cient* massimo di moltiplica-
zione del reddito dominicale 
ai fini della determinazione 
dei canon! di affitto da 45 a 
75 volte (fino a 85 per gli af-
fittuari non coltivatori diret-
ti), a cui si aggiungeranno le 
rivalutazioni triennali e la 
rottura del principio dell'au-
tomaticita nella determinazio
ne dei canoni; . 

b) introduzione di un mec-
canismo di «scala mobile» a 
favore della rendita fondiaria 

agganciato all'andamento del 
prezzi aU'ingrosso del prodot-
ti agricoli, senza nessun rife-
rimento ai cost! di produ-
zione. 

c) modifica della compo-
sizione delle Commissioni tec-
niche provinciali, cui e affi-
dato. tra gli altri, il complto 
di determinare i canoni da 
pagare nell'ambito del minimo 
e del massimo fissati dalla 
legge. aumentando nel loro 
seno la presenza dei rappre-
sentanti della proprieta ter
riera; 

d) persistente rifiuto di a-
dottare provvedimenti a favo
re del piccoli proprietari di 
terreni concessi in affitto, per 
i quali i comunisti hanno for-
mulato proposte concrete. 

e) rifiuto di accogliere due 
tra le piu sentite e urgenti ri-
vendicazioni degli affittuari 
coltivatori diretti, concernen-
ti la fissazione per legge della 
durata minima dei contratti 
in 18 anni, fermo restando il 
diritto di proroga, e la deter
minazione del prezzo della 
terra ai fini dell'esercizio del 
diritto di prelazione. con ri 
ferimenti ai valori medi di 
mercato in essere nelle varie 
zone. 

(f) infine il rifiuto di ri-
conoscere alle Regioni un 
qualsiasi ruolo in materia di 
nomina delle Commissioni 
tecniche provinciali e di de
terminazione di diversi coef-
ficienti tra il minimo e il 
massimo fissati dalla legge. 

Ora la battaglia si sposta 
in aula. A questo proposito e 
opportuno ribadire che la re-
sponsabilita del ritardo nella 
approvazione della nuova leg
ge sui fitti agrari ricade esclu-
sivamente sul governo. il qua
le ha fatto trascorrere circa 
tre mesi dalla emanazione 
della sentenza della Corte Co
stituzionale prima di presen-
tare un suo disegno di legge 
o di consentire l'esame della 
proposta di legge comunista. 
presentata gia all'inizio dello 
scorso settembre. In tali con-
dizioni appare sotto ogni a-
spetto assurdo e ricattatorio 
il rifiuto del governo di ac-
cettare una proroga limitata 
nel tempo, per evitare il vuo-
to legislativo che si determi-

nera dopo il 10 novembre 
prossimo e consentire ai due 
rami del Parlamento di appro-
vare la nuova legge con un 
tempo ragionevole a loro di-
sposizione 

Sulla spinta della grande 
manifestazione unitaria dei 
contadini di mercoledl a Ro
ma, alia quale hanno parte-
cipato 70.000 persone prove-
nienti da tutte le zone agri-
cole del paese, nuove adesioni 
alia battaglia per la difesa 
della legge sui fitti sono in-
tanto giunte nella giornata di 
ieri. 

I consigli 
regionali 

II Consiglio regionale della 
Lombardia. con i voti favore-
voli di tutti i gruppi (esclusi 
i fascisti e i liberali) ha ap
provato nella seduta di ieri 
un importante o.d g. in cui 
si afferma la necessita che la 
legge sui fitti rustic! contenga 
tutti quei principi innovator! 
che il governo e la destra cer-
cano adesso di annullare. 

L'o.d.g. votato da PCI. PSI, 
PSDI, PRI e DC riafferma il 
valore dei contenuti della 
legge esLstente e fra quest! 
ritiene essenziale, per assicu-
rare una equa remunerazione 
del lavoro di tutti gli affittua
ri, che nella nuova legge il 
coefficiente massimo non su-
peri complessivamente le 60 
volte i redditi catastali. Chie-
de inoltre che sia riconfer-
mata l'automaticita nella de
terminazione del canone e il 
diritto della Regione alia no-
mina delle Commissioni tec-
niche provinciali. 

Anche il Consiglio regiona
le della Basilicata ha appro
vato • un ordine del giorno, 
proposto dai • comunisti, nel 
quale si rileva la necessita che 
il Parlamento approvi una 
nuova legge sui fondi rustici 
«che mantenga inalterate le 
conquiste dei lavoratori della 
terra e non stravolga il sen-
so profondamente innovatore 
della legge precedente, su cui 
anche questo Consiglio ebbe 
ad esprimersi in senso posi-
tivo ». 

II dibattito al Comitato centrale 
e le conclusipni di Napolitano 

Ieri il voto conclusivo alia Camera 

Stato giuridico: varata 
la legge dai centra destra 

Fatta cadere I'occasione per una reale riforma - Chiarante illustra il voto 
contrario dei comunisti • II prowedimento passera all'esame del Senato 

La maggioranza di centro-
destra ha varato ieri alia Ca
mera l'arretrata e contraddit-
toria legge delega sullo stato 
giuridico del personate scola-
stico che ora passa all'esame 
del Senato. Essa contiene, co
me si ricordera, le direttive 
per la sanzione e l'esercizio 
dei diritti e dei doveri del 
personale direttivo, ispettivo, 
docente e non insegnante, e 
per il riordino degli organi di 
governo interno della scuola. 
Essa contempla inoltre i noti 
miglioramenti del trattamen-
to accessorio dei docenti che 
gli interessati hanno respinto 
come irrisori. Nei fatti e sta-
ta scientemente fatta cadere, 
da una maggioranza conser-
vatrice, roccasione per una 
riforma che poteva contribui-
re al risanamento e al pro-
gresso di uno dei settori piii 
delicati e critici della realta 
sociale. 

L'ultimo atto della lunga 
battaglia ha riguardato lo sta
to giuridico del personale non 
insegnante. Anche in questo 
caso. come e piu di quanto 
accaduto per i docenti, la 
maggioranza ha impedito che 
si giungesse ad una precisa 
normativa e a provvedimenti 
di adeguamento delle retribu-
zioni. In pratica, viene data 
carta bianca al governo per 

. regolamentare le carriere, gli 
organici, le assunzioni in ruo
lo e gli altri aspetti della con-
dizione del personale. 

I compagni Picciotto e Te-
deschi hanno illustrate gli 
emendamenti comunisti che, 
per quanto riguarda lo sta
to giuridico, erano sostitutivi 
del testo di maggioranza. II 
PCI aveva proposto che inve-
ce dei parzialissimi ritocchi 
alia situazione presente, si an 
dasse ad una riformulazione 
organica. 

Pra 1'altro, le proposte co-
. muniste affrontavano il deci-

sivo aspetto del trattamento 
. economico (praticamente ac-
. cantonato dai governo) stabi-

lendo t parametri retributivi 
. per le carriere di concetto. 

esecutiva e ausiliaria in modo 
da accorciare la troppo gran
de distanza che separa il trat
tamento dei non insegnanti da 
quello dei docenti. Inoltre il 
PCI aveva proposto norme per 
1'orario di lavoro (36 ore set-

timanali) e per gli organici 
(attualmente quasi • la meta 
degli occupati e fuori ruolo). 

II giudizio generate del PCI 
sul prowedimento e stato e-
spresso dai compagno Chia
rante. il quale ha anzitutto 
ricordato la risposta di lotta 
che bd esso e venuta dai 
personale della scuola nel 
momento In cui riaprendosi 
l'anno scolastico, sono venuti 
ancora una volta in evidenza 
i drammatici e antichi malt 
deirassetto scolastico. Gover
no e maggioranza avevano la 
grande occasione — costituita 
dai nuovo stato giuridico — 
per recepire la grande spinta 
riformatrice che promana dal
la societa e dagli operator! 
dell'istruzione. La risposta e 
stata un ulteriore armcnmen-
to e una chiusura conservatn 
ce. Si e anzitutto ri nutate 
agli insegnanti e al restante 
personale un trattamento eco
nomico e condizioni di reclu-
tamento e di camera che su-
perassero la concezione del-
1'insegnante come nrofossioiie 
di ripiego. Aumenti modesti e 
limitati alia parte acce^ucria. 
rifiuto di una soluzione per le 
decine di migliaia di fuori 
ruolo non potevano che su-
scitare la piu ferma protesta 
della categoria. 

La seconda caratteristica 
del prowedimento e un arre-
tramento nei riguardi delle 
pur timide aperture preceden-
ti verso la democratizzazione. 
Si e inserita una formula-
zione della hberia d'insegna-
mento che si presta a gravi 
applicazioni restrittive. si e 
reintrodotta la valutazione 
deirinsegnante su richiesta 
deU'amministrazione. si sono 
mantenuti, sia pure con nor
me differenti, i tanto depre-
cati centri didattici. Circa gli 
organi di governo si e im
pedito che fosse precisata una 
loro composizione effettiva-
mente rappresentativa e de-
mocratica e si e Iasciato ar-
bitro il governo nello stabihre 
la normativa concrete. Tutto 
cid. ha concluso Chiarante, di-
scende da una concezione del
la scuola, qual e stata af-
fermata dai minlstro Scalfaro, 
che distorce gravemente 11 
dettato costituzionale. A una 

tale legge non poteva percid 
mancare il chiaro diniego. il 
voto contrario dei comunisti, 
per 1 quali la battaglia per 
un reale rinnovamento della 
scuola e per 1'acquisizione di 
una nuova figura deirinse
gnante e dello studente, ri-
mane piu che mai aperta. 

II voto contrario della si
nistra indipendente e stato il-
Iustrato da Masullo. mentre 
quello contrario del PSI e 
stato illustrato da Castiglione. 

In precedenza la Camera 
aveva discusso e la maggio
ranza aveva approvato. la 
conversione in legge del de-
creto del settembre scorso, 
che recava norme speciali 
per l'apertura dell'anno sco
lastico. Come si ' ricordera, 
tale prowedimento • tampone 
era servito al governo per 
raffazzonare la caotica situa
zione del Dersonale insegnan
te che all'apertura dell'anno 
scolastico si risolve in un 
lungo rinvio della normale 
attivila didattica della scuola 
secondaria. II compagno Fi
ne! I i aveva dimostrato la pro-
fonda scorrettezza del ricorso 
al decreto giacche la situa
zione alia quale si voleva ri-
parare era ben nota da anni. 
Nel merito, 1'opposizione co
munista — espressa anche in 
emendamenti illustrati dai 
compagno Tedeschi — si fon-
da sulla constatazione che il 
prowedimento. congelando la 
situazione. reca danno a quel-
la parte del personale che a-
vrebbe dovuto occupare le 
cattedre di diritto e vanifi-
care conquiste gia sancite (ad 
esemp'o quel la che fissa In 
25 il numero massimo di sco-
lari per classe: tale cifra e 
ora spostata a 30). Inoltre 
esso lascia intatte le cause 
general! della frantumazione 
del corpo insegnante Fra le 
proposte comuniste respinte 
c'era quella di garantire pa-
ghe non di qualifica ma di 
funzione (si trattava di rein-
tegrare nelle retribuzioni una 
cifra di set miliardu e quella 
di generalizzare il diritto di 
sperimentazione nelle scuole 
professional! in modo da ell-
minare ogni discriminazione 
nell'accesso all'universita. 

e. ro. 

Pubbllchlamo di seguito gli 
interventi dell'ultima seduta 
del Comitato Centrale e le 
conclusion! del compagno 
Giorgio Napolitano. 

VIGN0LA 
Cib che rende del tutto tra-

sparente nella crisi della CISL 
la pressione esterna della DC, 
di forze del governo, e in pri
ma luogo il carattere di lace-
razione e di rottura della CISL 
stessa che ha assunto il dibat
tito interno e anche il modo 
di porsi del tutto esterno ri-
spetto al processo reale dl 
unificazione della lotta dl tut
ti i lavoratori, vissuto unita-
riamente in questi anni dai 
movimento sindacale nel suo 
complesso. Cid appare eviden-
te dall'isolamento in cui si e 
trovato il gruppo dirigente 
della CISL nel corso dl que
st! giorni rispetto alia con-
ferenza e alia manifestazione 
di Reggio Calabria, che e sta
to il momento di unita Nord-
Sud piu alto di questi mesi e 
un contributo grande alia 
unificazione del movimento. 
Non ci compiacciamo certo di 
questa condizione di isola-
mento in cui si e venuta a 
trovare una parte della CISL 
e comprendiamo il disagio dl 
molti suoi dirigenti. Diciamo 
questo con rammarico, augu-
randoci che cid serva a fare 
avvertire quale direzione si 
vuol fare imboccare alia CISL 
e quanto questa ad essa coste-
rebbe. Ci auguriamo soprat-
tutto, non formalmente, ma in 
name del contributo importan
te che questa organizzazione 
ed i suoi dirigenti hanno dato 
in questi anni all'elaborazione 
e alle lotte per la realizzazio-
ne dell'unita dei lavoratori, 
che essi abbiano la forza di 
uscire dalle attuali difficolta, 
respingere le pressioni ester-
ne e dare il loro contributo in-
sostituibile alio sviluppo del 
processo unitario. all'ulteriore 
sviluppo della lotta per una 
nuova politica economica di 
riforme. la plena occupazione 
e lo sviluppo del Mezzogiorno. 

La CGIL e andata alia con-
ferenza e alia manifestazione 
di Reggio Calabria non per ri-
lanciare una fantomatica 
«unita con chi ci sta» ma 
per la coerenza di questa 
iniziativa con tutta la po
litica unitaria. E quella ini
ziativa pub dare un contri
buto positivo" alle forze piu 
unitarie della CISL perche 
essa ha affermato che l'uni-
ta sindacale e stata fondata 
su un processo di costruzio-
ne dell'unita di tutti i lavo
ratori e che soltanto ripar-
tendo da questo punto deci-
sivo il movimento sindacale 
pud superare le attuali diffi
colta. Per- questo i fascisti 
hanno risposto con le bombe, 
ma anche per questo si com-
prende 1'importanza della de-
cisione unitaria dello scio-
pero generale antifascista. 
Oggi e piu che mai necessa-
ria un'iniziativa di movi
mento articolata nelle diver
se realta territorial! e setto-
riali con obiettivi concretl e 
capace di costringere contro-
parti e interlocutori a risulta-
ti concreti, per l'avvio di una 
nuova politica economica che 
abbia al suo centro l'obiet-
tivo dello sviluppo del Mez
zogiorno. 

Rispetto a questo impegno 
e palesemente errata la con-
trapposizione che certi am-
bienti politici e confindustria-
li tentano di insinuare tra 
l'impostazione delle Confede-
razioni che sarebbe tutta te-
sa a portare avanti la riven-
dicazione di una nuova poli
tica economica e di program-
mazione e quella delle cate-
gorie che sarebbe tutt'ora 
chiusa in una visione corpo-
rativa. A queste manovre no! 
dobbiamo rispondere che non 
abbocchiamo, perche tutto il 
loro discorso e in realta un 
discorso d! ridimensionamen-
to e di assorbimento subal-
terno della linea del movi
mento sindacale che e fon
data sul nesso inscindibile 
di potere nei luoghi di lavoro 
e nella societa per un nuovo 
tipo di sviluppo. 

Per noi cid che conta, e 
lo abbiamo visto nel corso 
di questi anni, e costruire 
runiftcazione del movimento 
nel corso di un processo di 
partecipazione che abbia 
1'obiettivo dell'elevamento nei 
lavoratori della coscienza dei 
loro interessi generali e per
manent!. Nel corso degli in-
contri con il governo, lo ab
biamo incalzato proprio sul
la concretezza delle scelte 
immediate. I risultati sono 
stati deludenti rispetto alle 
richieste del movimento sin
dacale e gia si traggono le 
prime conclusioni di lotta: lo 
sciopero dell'8 e 9 novembre 
proclamato dai sindacati con
federal! della scuola, la ma
nifestazione dei contadini a 
Roma per il fitto agrario. cui 
e andata l'adesione della 
CGIL. che ha il significato ri-
levante di un impegno nuovo 
della confederazione sui pro-
blemi delle masse lavoratrici 
nelle campagne. 

to lnvece di creare quegli 
spazi politici necessari per 
collegare queste lotte alle esi-
genze ed alle necessita di 
quelle forze social! e -politi-
che disposte a batters! su 
problem) specific!, ma dispo 
ste anche a partecipare ad 
una battaglia piu generale di 
trasformazione della societa. 

Per muoverci in questa di 
rezione credo che si trattl dl 
andare alia trasformazio 
ne del giusto orientamento in 
iniziative concrete. Le espe 
rienze che stiamo sviluppan-
do a Bologna sono. da que
sto punto di vista, estrema-
mente significative. Le confe-
renze promozionali. indette 
dai consigli di quartiere, die-
tro l'iniziativa delle sezioni, 
dei consigli di fabbrica, co-
stituiscono un terreno non so
lo dl confronto tra differen
ti forze sociali e schieramen-
ti politici (e quelle forze po-
litiche che rifiutano questo 
confronto si vedono condanna-
te all'isolamento dall'opinio-
ne pubblica) ma Innanzitutto 
di costruzione di obiettivi, dl 
movimento, di contributo al
ia attuazione delle scelte del 
piano programma della am-
ministrazione comunale. 

Queste conferenze, proprio 
perche costituiscono il mo
mento di raccordo tra clas
se operaia, masse popolarl, 
istanze dl sviluppo dei consu-
mi social!, costituiscono, cre
do, un valido strumento per 
porsi alia testa, farsi promo-
tori di un vasto movimento 
unitario di lotta su teml spe
cific! dai quali perd risalire 
per porre piu generali obiet
tivi di trasformazione e con-
solidare attorno alle rivendi-
cazioni contrattuali della clas
se operaia le esigenze anche 
degli altri strati sociali e po
polarl. 

BUSS0TTI 
Di fronte alia gravita del

la svolta a destra, sulla qua
le gia i primi giudizi li ab
biamo espressi ne! corso del 
Comitato centrale all'indomani 
del risultato elettorale, il par-
tito non riesce a cogliere ap-
pieno le potenzialita aperte 
nella situazione del paese dai 
disagio creato dai governo 
Andreotti-Malagodi e ad ade-
guare a queste potenzialita 
le sue iniziative. E' stato gia 
detto nella relazione e ribadito 
da altri compagni che la de-
bolezza di questo governo non 
comporta che sia facile o 
semplice determinarne la ca-
duta. D'altra parte proprio le 
caratteristiche di questo go
verno. il costltuire esso. cioe, 
una conferma di quella svol
ta a destra che per la DC 
non rappresenta uno stato dl 
necessita. una soluzione tran-
sitoria. ma una scelta di fon-
do, che trova rispondenza in 
situazioni - e forze reali del 
paese. sta a significare che gia 
la sua caduta pud determina
re una situazione politica nuo
va. una inversione di tenden-
za. Questo perd a patto che 
il governo cada dietro la 
spinta* di un - movimento di 
massa. vasto. unitario. in gra-
do dl operare un profondo 
mutamento nei rapporti di 
forza nel paese. Da qui la ne
cessita di operare una quali-
ficazione del movimento sul 
quale oggi. per il modo in cui 
esso si svilUDpa (Reggio Ca
labria. grande sciopero anti
fascista. lotte contrattuali dei 
chimici). diamo un giudizio 
fondamentalmente positivo. 
Ma si tratta di andare oltre, 
di dare maggiore concretezza 
alia nostra iniziativa. di sta-
bilire un raccordo piu stretto 
tra movimento di lotta, sboc-
chi politici. prospettiva gene
rale del paese. Per quanto ri
guarda quest'ultima. il pro-
blema centrale non e tanto 
quello delle formule, quanto 
quello di indirizzi, di conte
nuti, di programml. quindi 
di schieramenti. E* questo il 
terreno sul quale chiamare 
a misurars! la sinistra dc (ma 
non solo la sinistra dc dai 
momento che nello stesso 
gruppo dirigente democristia-
no possiamo cogliere atteggia-
menti interessanti), i partiti 
minori, i compagni socialist!. 
II nostro discorso verso 11 
PSI — che credo dobbiamo 
approfondire in questa fase 
proprio in vista della prossi-
ma scadenza congressuale di 
questo partito — deve tende-
re al rafforzamento dell'uni
ta con 1 compagni socialisti 
nella consapevolezza del ruo
lo che pud essere assolto dai 
PSI nella situazione del pae
se, nella costruzione della pro
spettiva dell'incontro delle 
tre componentl storiche del 
nostro paese, nella prospetti
va stessa della svolta demo-
cratica. 

BETTINI 
Daccordo con la relazione 

del compagno Napolitano. in-
tendo porre al centro del 
mio intervento solo una que-
stione, il modo cioe come il 
partito si rapporta alio svi
luppo delle lotte del movi 
mento operaio in questa fa 
se di scontro contrattuaie. Oc-
corre evitare di ripetere gli 
error! del '68 '69 quando il 
movimento si chiuse nelle 
fabbriche, sottovalutando la 
necessita di un collegamento 
della tematica contrattuaie 
con - quella piu generale di 
sviluppo economico. sociale 
e di nuove prospettive poli 
tlche del paese. Oggi ripete
re un errore del genere sa 
rebbe ancora piu grave non 
solo per il nuovo livello del
lo scontro. ma anche per la 
maggiore aggressivita padro-
nale e per i condiziona menti 
che dalle sue scelte deriva 
no alia intera situazione del 
paese. Non si tratta. per il 
partito, di svolgere una ailo-
ne di appoggio solidarlstico 
alle lotte contrattuali, quan-

SECCHIA 
Sottolinea 1'importanza del

lo sciopero generale politico 
proclamato unitariamente dal
le organizzazioni sindacali 
contro gli attentat! fascisti. 
Questa larga partecipazione 
alio sciopero sta a indicare la 
forte volonta di lotta non so
lo della classe operaia ma di 
tutte le masse lavoratrici ita-
liane contro il fascismo. Ha 
dimostrato inoltre che i sin
dacati devono essere autono-
mi dai partiti e dai governo 
ma non sicuramente dalla 
classe lavoratrice. St tratta 
ora di andare avanti. di tallo-
nare il nemico fascista con 1 
suoi complici. nemico che ha 
ricevuto un duro colpo in que
sti giorni ma che sicuramente 
cerchera di reagire in qualche 
modo. Ecco perche si rende 
necessario rallargamento del-
l'azione unitaria che poggi su 
iniziative concrete, su obiet
tivi comunl. 

Concorda con la relazione 
del compagno Napolitano. sul 
giudizio espresso sul gover
no Andreotti Malagodi. sul ca
rattere della svolta a destra 
e sulla situazione economica 
del paese. Alia corretta anali 
si della situazione politica 
italiana deve corrispondere da 
parte di tutto il partito un 
immediate impegno di lotta e 
di iniziative recuperando an
che certi ritardi evidenziati 
nel corso del dibattito dello 

stesso Comitato centrale. Non 
crede perd che si possa accre-
ditare alia democrazia cristia-
na un carattere popolare, de
mocratic© e antifascista, • al-
meno a tutta la DC: non con-
testa 11 carattere popolare del
la DC. Ma non si pud dire che 
tutta la DC sia democratica e 
antifascista. Non lo sono, 
quanto meno, talunl dei suo! 
gruppi dirigenti come l'attua-
le che ha Imposto la svolta 
a destra. Sono necessarie, an-
zl, lndlspensablli certe distin-
zioni se non vogliamo creare 
incertezze e confusionl. Nel
la svolta a destra della DC 
c'6 qualcosa che va al di la 
della formazione del governo 
Andreotti. ci sono dietro l'lm-
perialismo americano. vi sono 
forze reazlonarie interne e 
straniere. i gruppi monopoll-
stici. gli agrari, il capitale fi-
nanziarlo e la grande rendita 
parassltaria e speculatrice. 
Dobbiamo ricordare al paese 
dl chl sono le responsablllta 
della situazione attuale, chl 
non ha voluto, anzi, ha im
pedito l'attuazlone della Costl-
tuzione, chl non ha attuato la 
riforma dello Stato. chl ha 
bloccato in questi ultiml ven-
tlclnque anni ogni processo dl 
rinnovamento sociale e politi
co. Non chiarire queste re-
sponsabilita precise, non fare 
certe distinzioni, non giova 
neppure all'azlone . che nol 
conduciamo per un incontro 
tra cattolici e comunisti. 

Le forze per battere 11 gover
no e rovesclare la svolta a de
stra esistono. si tratta di fare 
sentire con maggiore declsio-
ne la volonta di tutto il popo-
lo lavoratore; e necessario, ur
gent* allargare l'iniziativa uni
taria, non limitata nel tempo, 
collegandola direttamente al
le battaglie che si dovranno 
mgaggiai'xi anc.ie a 1 . C . J p.. 
lamentare per giungere ad 
una effettiva democratizzazio-
ne dello Stato, stroncando alle 
origini la violenza fascista. 

GUARIN0 
Sono daccordo con Napoli

tano che gran parte delle dif
ficolta che regi5triamo nell'or-
gamzzazione della lotta con
tro il governo Andreotti deri
va da uno scarso orientamen
to di tutto il quadro del par
tito. II governo oggi segue 
una linea moderata che pun-
ta alio svuotamento del pro
cesso riformatore (legge sulla 
casa, fitti rustici ecc) . 

La nostra proposta politi
ca deve essere chiarita a tut
to il partito. sulla base del 
convegno dell'Aquila e di que
sta sessione del Comitato cen
trale. Sono d'accordo con quei 
compagni che sottolineavano 

"la non proponibilita di un ri-
torno al centro-sinistra, ma la 
necessita di ricercare un nuo
vo terreno di scontro.. 

In questo quadro assume 
importanza, in questo momen
to soprattutto nel Mezzogior
no. la politica delle alleanze. 

Quindi e necessario andare 
ad un momento di ulteriore 
approfondimento di questi te-
mi con tutto il partito. soprat
tutto sull'alleanza con i ceti 
medi e con i settori dei ser-
vizi. Nel rilancio delle lotte 
assume un significato molto 
importante la conferenza di 
Reggio Calabria, per II supe-
ramento della vecchia gestio-
ne della lotta per le riforme 
che si e caratterizzata per 
una scarsa contlnuita e la 
genericita delle richieste del
le controparti e per una ge-
stione di vertice. A Reggio 
Calabria si e scelto la via 
delle vertenze di territorio in-
dividuando le controparti pre
cise (le finanziarie. la Regio
ne. gli enti locali. ecc). 

A Napoll. dopo 1'esperienza 
positiva della vertenza su 
questi temi, che oggi trova un 
momento di allargamento a 
livello regionale con la con
ferenza di Avellino del mese 
prossimo. il movimento e im-
pegnato a portare avanti una 
grande battaglia per l'occu-
pazione. L'esperienza nuova 
sono le vertenze di zona sui 
trasoorti. la casa e i consu-
mi sociali. Gli strumenti por-
tanti di questa battaglia sono 
i consigli di fabbrica e i con
sigli di zona e intercategoriali. 
che devono trovare un giusto 
rapporto con le strutture ter
ritorial! del sindacato. In que
sto quadro di lotte. il parti
to deve essere impeenato nel
la costruzione di comitati di 
lotta oer l'occupazione. per 
la casa. 

Questo nel auadro di un giu
sto raDporto dialettico con gli 
obiettivi che il movimento 
sindacale si e dato. 
• E* importante rilanciare il 

ruolo delle sezioni. dei comi
tati di zona per ridare al par
tito quella capacita di gestio-
ne dei movimenti di massa 
che la situazione politica ren
de necessaria. 

CHIARANTE 
II dibattito in questa ses

sione del Comitato centrale 
ha posto giustamente 1'ac-
cento, a partire dalla rela
zione di Napolitano. sui pe-
ricoli di consolidamento del
la svolta a destra compiuia 
con la formazione del gover
no Andreotti-Malagodi e sul
la necessita di una piu am 
pia e forte battaglia di oppo-
sizlone per determinare una 
inversione di tendenza. In 
questo quadro mi propongo 
di sottolineare alcuni punti 
sui quali mi sembra neces
sario approfondire la nostra 
riflessione e sviluppare con 
piii forza la nostra iniziati
va. I I . primo punto riguarda 
la particolare asprezza e la 
complessita dello scontro che 
si profila sul terreno della 
scuola. La politic» scoiastica 
di Andreotti e di Scalfaro. 
mentre si caratterizza per la 
prassi anttdemocratica e per 
il rilancio di posizioni ideo-
logiche e cultural! spiccata-
mente di destra, cerca perb 
anche di conqulstarsi una 
piu larga area di consensi, 
sia agitando il tema di una 
supposta efficlenza, sia cer-

cando di volgere a proprio 
favore quel logoramento del
la tematica delie riforme, che 
nel campo della scuola, forse 
ancor piu che in altri, e sta
to determinato dai fallimen-
to delle velleita riformistiche 
del centro-sinistra. . 

Non ci si pub nascondere 
che questo tentativo e riu-
scito ad ottenere alcuni ri
sultati: cib rende tanto piu 
pericoloso l'attacco repressi-
vo che oggi e in atto nella 
scuola e del quale occorre 
denunciare con forza la peri-
colosita non solo per le di-
mensioni allarmanti che ha 
raggiunto, ma per l'ispirazio-
ne ideologica da cui muove 
e per il modo in cui si cerca 
di colpire sistematlcamente 
soprattutto quegli insegnanti 
che si sono caratterizzati per 
il loro impegno politico e per 
il tentativo di sperimentare 
una nuova didattica e un 
modo nuovo di fare scuola. 
Non basta percid la denuncia 
dell'attacco repressivo, ma c'e 
necessita di una battaglia di 
ampio respiro politico, cultu-
rale e ideale contro 11 dise
gno complessivo che l'lspira. 
C'e necessita inoltre di con-
trapporre alia pseudoconcre-
tezza di Andreotti e di Scal
faro un forte rilancio del 
concreto momento di lotta 
per le strutture edilizie e del 
diritto alio studio, per gli 
obiettivi di riforma che noi 
proponiamo, sul tema deci-
sivo dei rapporti fra batta
glia per la scuola e battaglia 
per l'occupazione. 

Un secondo punto sul qua
le mi sembra necessario de-
dicare maggiore attenzione 
e 1'analisi del retroterra ideo-
logico della sterzata a destra 
della DC. C'e stata negli ul-
timi tempi un'involuzione 
moderata nelle posizioni del 
mondo cattolico che, se non 
ha portato ad una restaura-
zione delle posizioni precon-
ciliari, ha perb teso ad emar-
ginare le tensioni rinnova-
trici piii coraggiose e piii 
conseguenti. 

Se non si guarda a questo 
fatto e difficile Lntendere si-
no in fondo il processo In-
volutivo che ha investito le 
ACLI o certi settori del sin-
dacalismo cattolico. Ma pro
prio perche le radici - dei 
process! in atto sono cosl 
profonde, c'e la necessita 
che la nostra iniziativa po
litica, volta a provocare una 
inversione di tenderize nella 
DC e fra le forze cattollche 
e a impedire che. vada di-
sperso cib che di nuovo e 
venuto alia luce nella sinistra 
cattolica in questi anni, si 
accompagni con un rilancio 
della nostra politica verso 
i cattolici anche sui grandi 
temi culturali e ideal! di tra
sformazione della societa, in 
modo da delineare una pro
spettiva di costruzione del 
socialismo in cui sempre piii 
largamente anche forze di 
provemenza cattolica possa-
no riconoscersi. * • 

MAGN0UNI 
Dopo avere nchiamato la 

conferenza dei sindacati di 
Reggio C. e il convegno del 
partito de L'Aquila e l'indica-
zione che ne e scaturita per 
la qualita, l'estensione e lo 
spessore politico del movimen
to necessario a legare i bisogni 
urgenti delle masse meridio-
nali ad una riforma generale 
delle strutture del paese. si e 
soffermato sul rispecch.amen 
to che 1'autocrrtica compiuta 
da partito e sindacati in quel
le occasioni trova nella espe-
rienza di lotta delle glovani 
generaziom meridionali. Sono 
state lotte per il lavoro e la 
democrazia, antifasciste. che 
perd raramente hanno attinto 
il livello politico necessario 
a pesare ed incidere sul qua
dro politico istituzionale ita-
liano e a cambiare le condi-
zion: generali di vita e di par
tecipazione della gioventu. No-
nostante cid e il rilancio della 
corruzione corporativa come 
metodo di governo e l'appesan-
timento del quadro politico e 
delle stesse condizioni mate-
riali, permangono tuttavia le 
condizioni di una forte ripresa 
del movimento della gioventu 
meridionale. Dipende dalla 
qualita della nostra iniziativa 
se alcuni settori decisivi della 
gioventu peseranno in un cam
po o nell'altro nella costruzio
ne dell'egemonia delle forze 
antagonists. Sono in partico
lare gli student!, le giovani 
donne, le grandi masse di gio
vani qualificati e senza occu
pazione. Sono 1 settori che 
hanno grandi capacita cultu
ral!. professional!, tecnico-
scientifiche che vedono le lo
ro intelligenze sprecate e umi-
liato il loro bisogno di un ruo
lo sociale e politico cui venga 
riconosciuta funzione e impor
tanza. Non si tratta di fare 
appelli. ma di indicare con-
creiamente i terreni e le stra-
de sulle quali possa maturare 
una loro organizzazione per-
manente attorno alle grandi 
question! di rinnovamento del
la democrazia e dell'economia 
italiana: la riforma agraria, la 
riforma delle strutture indu
strial!. la riforma delle strut
ture di formazione e di edu-
cazione. In concreto. la que-
stione della organizzazione 
«orizzontale», recuperata al 
tessuto sociale del comune 
agricolo e del quartiere citta-
dino. con i suoi bisogni. degli 
studenti medi e universitari: 
la organizzazione dei giovani 
disoccupati in un grande eser-
cito mobilitato alia idcntifica 
zione delle risorse e degli stru
menti per cambiare — a par-
tire dalla plena occupazione —, 
le strutture produttive del 
Mezzogiorno e dell'intero pae
se Or?anizzare attorno a con
ferenze agrarie. a comitati oer 
lo sviluppo queste forze dan-
do permanenza al loro movi
mento sienifica: aglre sugli 
orientamentl di • important! 
forze intermedie: creare con 
un movimento oolitico di mas
sa di tali contenuti ed esten-
sione il chiaro punto di rferi-
mento sul quale il confronto 
fra le stesse for?e oolitiche ii 
leehi — anche nell'ipotes! di 
soltizioni Intermedie — alle 
grandi questioni aperte nella 
vita nazionale e dunque alia 
prospettiva necessaria d! una 
svolta democratica che raccol-
ga le tre grand! component! 
della societa italiana. 

NAPOLITANO 
" Dall'ampio ' dibattito svol-
tosl nel comitato centrale, ha 
sottollneato il compagno Na
politano, e emerso un giudi
zio comune sul governo An
dreotti, sulla sostanza della 
sua politica, sul modo in cui 
esso si muove. II fatto che 
questo governo sia espressio-
ne di una svolta moderata e 
conservatrice, non reaziona-
ria, non ci impedisce di co-
glierne tutta la gravita e pe-
ricolosita. Caratteristica e la 
sua doppiezza, il manovra-
re su piu fronti, evitando dra-
stiche contrapposizioni, salvo 
ricorrere di tanto In tanto a 
colpi di mano e a forzare la 
situazione e i rapporti con la 
opposizione. 

I pericoll che sul terreno 
delForientamento e della mo-
billtazione del Partito possono 
derivare da questa doppiezza 
sono evident!. Di qui il no
stro forte Impegno a mette-
re in risalto la vera sostan
za di classe e politica del
la svolta moderata e i rischl 
che ne derivano anche in sen
so apertamente reazionario. 
Non si tratta. giudicando la 
azione del governo Andreotti, 
di cadere in semplificazio-
ni grossolane, quanto di in-
quadrare i vari atti concre
ti in un giudizio complessivo 
netto e vigoroso. Non sorvo-
liamo ad esemplo, sul signifi
cato antifascista dell'lnterven-
to dl Andreotti alia cerimo-
nla del conferlmento della me-
daglia d'oro alia cltta dl Se-
sto San Giovanni, - ma non 
possiamo isolare questo gesto 
dai contesto complessivo di 
una politica che non solo non 
e impegnata nella difesa e 
nello sviluppo delle istituzionl 
democratiche e repubblicane, 
ma lascia ampio spazio alle 
manovre e alle provocazioni 
fasciste. Non abbiamo motivo 
d! essere imbarazzati dai 
viaggio del Presidents An
dreotti in URSS, che e fatto 
di per se positivo, ma non 
possiamo isolarlo dai conte
sto di una linea dl politica 
estera negativa, di aggravata 
subordinazione alia NATO ed 
agli USA. 

II compagno Napolitano e 
passato quindi ad esaminare 
le conseguenze da trarre dai 
giudizio su questo governo. 
sulle splnte che esso espri-
me, sui punti di appoggio dl 
cui dispone nel Paese. al dl 
la della ristrettissima mag
gioranza su cui si fonda in 
Parlamento. 

Da due anni a questa par
te vi e stato, come abbia
mo piu volte rilevato, uno spo-

stamento a destra dl certi ce
ti sociali. in particolare di 
cetl intermed! urbani e, nel , 
sud, anche di strati popolarl. 
Va agglunto sublto che questo 
non e stato e non e l'unico 
elemento ' caratterizzante lo 
sviluppo della situazione Ita
liana: accanto ad esso vi e 
infatti quello del rafforzamen
to del Partito e del movimen
to operaio. Comunque ci sia-
mo sforzati di trarre le ne
cessarie sollecitazioni critiche 
da una serie di fatti e dai 
risultati elettorali, nel senso 
di una piu ampia e profonda 
azione politica e di massa del 
Partito nel Mezzogiorno, spe
cie in direzione dei ceti piu 
esposti alia demagogia delle 
destre. E avvenimenti recen-
ti, dalla Festa di Catania del-
l'Unita alia Conferenza dei 
Sindacati a Reggio Calabria, 
hanno dimostrato che e possi-
bile per le forze operaie e po-
polari ristabilire 11 contatto 
con strati sociali e settori di 
opinione influenzat! dai MSI 
e recuperarli ad una linea di 
lotta democratica. 

Per quel che riguarda la 
nostra opposizione — ben sa-
pendo come il centro destra 
faccia leva sulla esigenza di 
un «governo che govern!», 
di una a politica delle cose ». 
e di un ordinate svolgi mento 
della vita civile — siamo de-
cisi a portarla avanti con la 
piu grande concretezza, dimo-
strando come le nostre pro
poste di riforma siano reali-
stiche ed esse sole possano 
garantire II superamento del
la crisi e del marasma in tan-
ti campi della vita nazionale. 

Ma anche 11 movimento sin
dacale sta per suo conto 
traendo i necessari insegna-
menti dall'esperienza, come 
dimostrano 1 legami stabiliti 
tra battaglia per 1 contratti e 
intervento su problem! socia
li di largo interesse, e 11 ca
rattere altamente organizza-
to e responsabile delle lotte 
in corso. 

Nella situazione attuale si 
colgono dunque insieme spin-
te di destra e spinte diver
se ed opposte, una ulteriore 
maturazione e una persisten
te combattivita del movimen
to dei lavoratori, una forte 
tenuta del PSI, oltre che una 
crescita del PCI, e con tutto 
cid deve fare 1 conti il go
verno Andreotti: cosl si spie-
gano anche le sue cautele. 

Piu in generale, la politica 
che la DC conduce attraver-
so questo governo non ha 
prospettive perche essa ag-
grava le contraddizioni di fon
do del Paese. Ai sintomi di 
una limitata ripresa congiun-
turale si accompagna faggra-
vamento della crisi stmttu-
rale; la politica delle «man-
ce» che Andreotti persegue 
ha ben precis! limit! ed an
che una sua impronta di clas
se, come stanno ad indicare 
I «no» ai pensionati e agli 
Insegnanti; 1'accoghmento de] 
le pretese sia delle forze pa-
rassitar'e sia dei gruppi mo 
nopolistici — nel quadro di 
un tentativo di a riunifirazio-
ne del fronte padronale» — 
rende imolubili i probloml 
de'.ragricoltura, della ca 
sa, del Mezzogtorno e dell'oc-
cupazione. Vedremo quali ri-
sposte dara a queste contrad
dizioni d! fondo la DC in vi
sta del cenveamo d! Perugia 
e del Congresso. 

Napolitano e quindi pas&a-

to ad esaminare le prospetti
ve della lotta al governo dl 
centro destra. Cid che non de
ve mancare — egli ha affer
mato • — 6 la denuncia — 
nella polemica politica e nel 
rapporto con le altre forze 
politiche — delle responsabl
llta dei governl di centro si
nistra per la situazione che 
si e determinata nel Paese. 
Di qui la nostra opposizione 
a che si ritorni a situazioni 
di confusione e dl paralis! • 
— dl acuta contraddlzlone tra 
impegno a fare le riforme e 
mancanza di volonta riforma
trice — come quelle che ab
biamo conosciuto negli anni 
scorsi. Detto cid, non si tratta 
d! continuare una polemica 
sulle formule, ma dl mettere 
l'accento sulla necessita e sul-
l'urgenza dl llquidare il cen
tro destra e dl andare a sboc* 
chl nuovl, dl insistere sulla 
sostanza del nuovo lndirizzo 
politico al quale lavoriamo, 
della svolta democratica, del
l'incontro tra le tre grandi 
correntl popolari del nostro 
paese: un incontro che oggi 
si presenta non come una 
proposta illusoria. ma come 
una prospettiva che ha una 
forza oggettlva profonda. Sia
mo coscienti della eventuality 
e forse della necessita di 
una fase intermedia, come ha 
scritto il compagno Berlinguer 
suU'ultimo numero di Rina-
scita, e non siamo contrari ad 
una ripresa dei rapporti tra 
PSI e DC che appare in que
sto momento cosa ardua e non 
indolore, ma anche a questo 
proposito mettiamo in primo 
piano le questioni di indlrizzo. 

L'ultima parte della sua re
plica il compagno Napolita
no 1'ha dedicata alia indlca-
zione del terreni di interven
to e mobilitazione iel nostro 
partito. Egli ha sottoiineato 
la necessita di un forte mo
vimento antifascista, che col-
ga l'attuale momento di for
te isolamento del fascisti, e 
sia accompagnato da una bat
taglia per la democratizza-
zione dei corpl separati. 

Fondamentale e nello stes
so tempo l'impegno a dare il 
massimo sostegno alia con; 
tinuazione della lotta per i 
contratti e alj'azione per srd-
disfare esigenze piu generali 
di miglioramento delle condi
zioni dl vita delle masse la
voratrici e dl affermazio.ne dl 
una nuova linea di sviluppo 
economico. Per 1 contddinl 
Napolitano ha ribadito oome 
l'impegno piu immediate sia 
quello di una battaglia dura 
contro la legge governativa 
sui fitti agrari. Dopo aver ri
badito, inoltre, la necessita. 
di esprimere e dare uno sboc-
co politico alio stato di disa
gio e di esasperazione che 

esiste nelle Universita e nelle 
scuole. Napolitano si e soffer
mato sui problemi della occu
pazione. che resta uno del 
nodi centrali della situazione 
complessiva del paese. C'e la 
necessita dl una anallsl alten-
ta dei process! reali che si 
stanno verificando anche su 
questo terreno e dl una Jorte 
iniziativa verso gli strati so
ciali piu colpiti (masse fem-
minili, giovanili. Intellettuali) 
dalla contrazione <ielle forze 
di lavoro occupate. 

Dopo aver fatto riferimento 
alia prossima scadenza elet
torale del 26 novembre, che 
deve essere per il partito una 
grande occasione per ianciare 
un confronto di massa tra il 
governo Andreotti, la sua po
litica e le reali esigenze del 
paese, e per valorizzare 11 mo
do dl governare dei comuni
sti, il compagno Napolitano 
ha concluso la sua replica 
affrontando 1 problemi del 
partito. Partiamo dai succes-
si dell'organizzazione del par
tito. ma non ci chiudiamo in 
una visione celebrativa della 
nostra forza. Al contrario. cl 
richiamiamo ancora piu forte-
mente al carattere di massa 
e di lotta del partito. all'im-
pegno, in particolare dei qua-
dri delle federazioni, a co
struire e sviluppare un forte 
movimento politico di massa, 
di cui il partito deve essere 
protagonista per avanzare 
sulla strada del rovesclamen-
to del governo di centro de
stra e dell'awio di una svol
ta democratica. 

Commissione 
parlomentare 
del PCI per 
la piccolo e 

media impresa 
Le presidenze dei gruppi 

parlamentari comunisti del 
Senato e della Camera, in 
considerazione dell'aggravarsi 
della situazione della pieeola 
e media industria del Metzo-
giomo. hanno costituito una 
Commissione di deputati e di 
senatori, la quale nelle pros-
sime settimane si recherft nei 
principali centri del Mezzo
giorno per avere, congiunta-
mente ai rappresentanti del 
gruppi comunisti alle assem-
blee regionali, degli incontri 
con 1 piccoli e medi indu
strial!. i lavoratori, le rispet-
tive organizzazioni di catego
ria, al fine di una messa a 
punto dei piu urgenti proble
mi In vista delle iniziative 
che I gruppi comunisti si pro-
pongono di assumere. 

La commissione e composta 
dei deputati Reichlin, Laman-
na. La Torre, D'Alema, Rauc-
ci, Piccone, Brini e dei se
natori Colaianni, Piva, Gio-
vannetti, Ferrucci e Valenza. 

Commercianti: 
nuovi termini 
per gli albi 

La commissione Industria dei-
la Camera, in sede lcgislativa, 
ha approvato una leggina con 
la quale vengono prorogati al 
31 dicemhrc 1972 i tcrmW, per 
i commercianti, di iscriverti ne
gli appositi albi comunali. 


