
1 ' U n i t a I vanerdt 9 febbraio 1973 PAG. 7 / comitato centra le 

II dibattito al 
sul rapporto di 

GWUANO 
PAJETTA 

Un esempio del metodl del 
governo Andreotti per cui la 
apparente concretezza e la 
demagogia qualunqulstico-na-
zionalistica devono coprire la 
Incapacity e la non-volonta 
di risolvere grandi problem! 
nazionali e social! e fornito 

- dall'annunzio che ad ottobre 
si terra quella conferenza na-
zionale dell'emigrazione che 
fummo noi a chiedere per 
primi dieci annl fa. 

Non dobbiamo sottovaluta-
re il rischio che la DC e i 

• suol alleati possano trasfor-
mare la conferenza in una 

fmrata della loro buona vo-
onta verso gli «italiani al-

1'estero» e in una occasione 
per estendere e consolidare 
10 sforzo gia in atto per raf-
forzare posizioni non solo 
clientelari ma anche antico-
muniste e antisindacaliste. 
Possiamo battere questi ten-
tativl se valutiamo giusta-
mente l'importanza della que-
stione. Intanto, per la con-
eolidata ampiezza del feno-
meno migratorio; poi per il 
peso che pud avere un giu-
sto orientamento di classe di 
oltre due milioni di lavora-
tori italiani, per la maggio-
ranza operai, nelle lotte di 
quell'Europa occidentale do
ve, ad eccezione della Fran-
cla, le forze politiche e sin-
dacali di orientamento mar-
xista sono piu deboli che nel 
nostro Paese; e infine per la 
ampiezza dei mezzi e di stru-
menti a disposizione dl av-
versarl e concorronti. 

Qui anzi, ed in particolare 
nel settore della stampa e 
degli altri mezzi di comuni-

1 cazione, si avverte un rap-
porto che ci e manifestamen-
te sfav'orevole: basti pensare 
che solo nell'Europa occiden
tale sono ben cinque le sta-
zioni televisive che trasmet-
tono servizi in italiano, e non 
certo per far propaganda al-

i la tematica e all'iniziativa dei 
comunisti. Ci sono delle ra-
gioni oggettive di questa de-
bolezza; ma scontiamo anche 
le conseguenze di certe no
stra debolezze nelle region! di 
provenienza degli emigratl, e 
l'insufficiente azione concre-
ta in dlfesa delle esigenze de
gli emigratl e per farli par-
tecipare alle lotte social! dei 
paesi dl residenza, elementi 

. questi che hanno lasciato spa-
jsio per l'attivita di tipo pa-
ternalistico o clientelare dl 
altri. 

Ci sono le condlzionl per 
euperare queste difficolta. 

. senza facili e ricorrenti otti-
: mism! (che son poi la te-

stimonlanza di un Impegno 
saltuario e talora soltanto 

' pre^lettorale)? E* possibile; e 
anzi la conferenza dell'emi-
grazlone pu6 essere una gran-
de occasione per collegare lar-
ghe masse di emigrati — non 
solo all'estero ma anche al-
Vinterno — a tutta la nostra 
azione di lotta. 

Importante e quindi la vi
vace presa di posizione pole-
mica dei tre sindacati contro 
11 tentativo del sottosegreta-
rio Elkan di utilizzare la lo
ro presenza (sistematicamen-

T te esclusa dalle discussion! e 
dalle trattative serie su que
sti problemi) in certe com-
missioni che dovrebbero far 
da comoda copertura all'azio-
ne del governo. La prima bat-
taglia deve essere quindi quel
la per una preparazione de-
mocratica della conferenza, 
con la partecipazlone respon-
sabile delle forze politiche. 

- sindacali e cultural! e non 
solo degli «esperti» e dei bu-
tocrati. Ci6 che del resto e 
essenziale per la stessa te
matica della conferenza. e per 
la stessa sua composizione. 

PRESTIPINO 
• Anche all'intemo di altre 
forze politiche. DC compresa. 
si fa strada timidamente la 
tesi di • una • crisi struttura-
Ie dell'economia italiana. Mi 
sembra tuttavia che la no
stra denunzia debba ailar-
garsi ed invest! re. quasi ne-
gli stessi termini, gli aspet-
ti non congiunturali deila 
crisi politica del nostro Pae 
se. Ncn dobbiamo esitare a 
sottolineare anche noi (be-
nlnteso dal nostro punto di 

• vista, marxista) la funziona 
lita per cos! dire fisiologi-
ca del ricambio del nucleo 
politico dirigente, anche in 
un sistema democratico co
me quello che vige attual-
tnente in Italia. -

Qualora venga meno, nel la 
•ostanza. quel ricambio; qua
lora (come accade in Italia 
ormai da 27 anni) un par-
tlto borghese, anzi una fra-
aione di tale partito, riesca 
grazie ad una serie di ope-
razioni trasformistiche al suo 
interno e ad una periodica 
sostituzione di alleanze su-
balteme sul piano p3rlamen-

, tare (i giri di valzer della 
centralita), a rimanere depo-
sit-ario e arbitro del potere 
governativo, e inevitab'.'e che 
riaffiorino, da un passato 
non ancora sepolto. sintomi 
di una situazione di regime. 

Peraltro, se 1'Italia e il solo 
paese capitalistico di demo-
crazia occidentale che da ven-
tisette anni non conosce un 
effettivo ricambio del nucleo 
dirigente. e anche il paese 
che vanta la Costituzione de-
mocratica piu avanzata. E se 
in Italia la presenza del piu 
forte partito comunista del-
1'occidente capitalistico e sta-
ta invocata per legittimare 
quel marcato ricambio 'nel 
clima della guerra fredda 
apertasi col '47). quelia -stes 
sa presenza ha fumionato 
nei fatti come baluardo a ai-
fesa delle nasi costituzionali. 

i II monopolio DC. dopo aver 
t cercato di legittimarsi con io 

argomento che i comunisti 
, era no troppo forti. ha poi cer-
' cato di giustificarsi insinuan-
1 " efe che i comunisti erano 

tvoppo «arrendevoli», e di 

dirottare contro i comunisti 
l'accusa di avere essi scelto 
per se il «monopolio della 
opposizione». Quanto questa 
insinuante versione qualun-
quistica, sfociata nella cresci-
ta neofascista, abbia inizlal-
mente contribulto ad alimen-
tare anche le frange estreml-
stiche di sinistra, e un da-
to della cronaca degli annl 
recenti. 

II tema della crisi politi
ca istituzionale si salda con 
quello della crisi strutturale 
dell'economia italiana: quan-
do la sinistra e I sindacati 
indicano negli squilibri me
ridional! il nodo che compen
dia il dissesto strutturale di 
tutta l'economia italiana, que
sta piattaforma per un di-
verso meccanismo dl svilup-
po e per una diversa aggre-
gazione sociale attorno alia 
classe operaia converge pun-
tualmente con la battaglia 
politica per fare arretrare il 
processo di «meridionallzza-
zione » dell'apparato politico-
statale dell'intero Paese. in-
tesa come proliferazione di 
rapportl clientelari e di pa-
rassitisml abbarbicati ai grup-
pi di potere dc; come ten-
tata diffujione in altre re
gion! della sfiducia e dell'av-
versione antiregionalista gia 
cresciute in Sicilia, per cau
se ben note, o addirittura 
del neofascismo revanscista 
affiorato a Reggio e a Cata
nia; e cosl via. 

CASAUNO 
Uno dei problemi posti dalla 

relazione del compagno Ber-
linguer e dl come trarre il 
maggior utile politico dalla 
svolta costltulta dall'accordo 
dl pace per il Vietnam. Ri-
tengo si tratti per noi, nel 
Mezzogiorno, in particolare di 
interessare i glovanl al pro
blemi politicl ed economicl. 
Solo le energie giovanili pos-
sono dare un contributo de-
cisivo alia svolta democratica 
che ci proponiamo nel Sud. E' 
anche un problema dl lotta 
contro il tempo. Dopo sban-
damenti e incertezze degli an
nl recenti. registriamo una 
spinta popolare dl sinistra nel 
Mezzogiorno ed in Puglla. Sta 
a noi raccogllere e moblll-
tare tall forze. Dopo la vlt-
torla del Vietnam vivlamo una 
nuova fase politica. E' nostro 
compito aiutare le nuove ge-
nerazioni che stanno prepo 
tentemente entrando nel Par
tito. Dobbiamo responsabiliz 
zare queste forze, come pure 
quelle che vengono a noi dal-
l'esperlenza fallimentare de« 
gTUppi. , , , 

Le nostre organizzazionl 
meridionali dovrebbero essera 
seguite e studiate da tutto il 
Partito. Sorgono In quesful-
timo periodo nuove sezlonl, 
con sedi costrulte spesso con 
11 lavoro volontarlo dei com-
pagni e che dlventano cen-
tri di incontro e Iniziativa 
popolare. I compagni delle or
ganizzazionl piu mature do
vrebbero venire a conoscere 
queste esperienze, ad aiutarcl 
con la loro capacita. Abbia-
mo non solo resistito, ma 
creato le condizloni per un 
nuovo slancio. per andare a-
vantl. II clientelismo e l'in-
terclassismo d.c. sono oggi in 
crisi. Una misura di tale crisi 
rhanno data le ammlnistra-
tive dl novembre, allorche 
nella provincia di Lecce la 
DC e scesa dal 48 al 36 per 
cento. 

Certo, per noi si pone II 
problema di caplre perche 11 
voto dell'elettorato cattollco 
non e giunto sino al nostro 
partito, ma si e fermato alle 
llste dissident! cattollche. 
Dobbiamo saper recepire la 
spinta a sinistra dl questo 
elettorato. cogliere il nuovo 
che si manlfesta. 

GARAVINI 
Sulla situazione internaz'.o-

nale e giusta l'lndicazlone di 
una nostra collocazione origi
nate in Europa occidentale e 
fra URSS e USA. Questa col
locazione deve tenere conto: 
1) che la pressione monetaria 
degli Stati Uniti sull'Europa 
determina una accentuazione 
delle contraddizloni entro 
l'area dei paesi capitalistic:. 
cui bisogna fare riferimento; 
2) che rintegrazione dell'Iia-
lia nel MEC apre contraddi
zloni crescent! non solo per 
quanto riguarda 1'agrlcoltura 
ma anche neinndustria. dove 
non a caso i vuoti esistenti in 

. settori come la ricerca. l*in-
dustria di macchinario. la chl-
mica fine corrispondono a io-
ne di sottosalario e di occu-
pazione precarie Di qui la 
conseguente posizione subor-
dinata dell'Italia neirambito 
della divlsione internazlona'e 
del lavoro cYte va ade?uala-
mente combattuta 

Si connettono a questi pro 
blemi quelli di politica ecc-
nomica interna E" <iusto sot
tolineare la nscessita di una 
proposta di politica erononr 
ca complessiva ed attuale del 
movimento operaio. affinrh* 
la ri presa economica. in par 
te in atto. non rprodura !•• 
contraddizionl di questi annl. 
Ma questa proposta si ^con
tra subito con il grande ca-
pitale ed in particolare con '» 
grande industria. che eserclta 
la piu energica pressione o»-
Imporre le condizloni politi
che ed economche del sii«> 
profitto. Tutto ci6 emerge con 
estrema chiarezza nelle v** 
tenze contrattuali in corso do
ve l'attacco padrcnale e tut^ 
concentrato sul puntl piu po-
litici: dalla contrattazinnp in 
azienda al controllo suH'ora-
rlo. airassenteismo. all'inqua-
dramento unico. Ed e In prl-
mo luogo dalla PI AT, non n. 
caso, che proviene questo at-
tacco. Ma si deve sottollnpa-
re che contemporaneamente il 
grande cap!tale preme sul ?**• 
verno con successo per esten
dere il finanziamento diretto 
ed lndlretto alia grand* In

dustria. Questa pressione da 
un lato accentua la debolezza 
dei settori industrial! piu arr"-
tratl, estendendo 1'occupazlone 
precaria e la sottoccupazinne. 
e dall'altro lato Impedlsce che 
la spesa pubbllca sla de«sM-
nata ad Investlmentl alterna-
tlvi dl carattere produttivo » 
sociale. Di qui 11 profondo va-
lore politico delle lotte nel 
senso della riaffermazione del 
potere contrattuale in fabbri-
ca, della contrattazione azlen-
dale, del delegati e dei con
sign, che sono un dato essen
ziale della democrazia nel no
stro paese. Su questo terreno 
il nostro atteggiamento non 
DU6 essere di concillazione o 
dl cedimento. E cl6 vale an
che per 11 tema dell'utlllzza-
zione degl! impianti e deU'ora-
rlo di lavoro. Essenziale 6 
l'apertura delle lotte contrat
tuali di fabbrlca verso una 
iniziativa piu larga su! grandi 
temi dell'occupazlone, del 
Mezzogiorno e delle ri forme, 
come sul problemi social! rea-
1! dell'occupazlone precaria e 
del sottosalario tra cui esem-
plarmente il lavoro a doml-
cilio. Certo in questo quadro, 
due punti emergono in misura 
decisiva per una diversa po
litica economica: il successo 

delle rivendicazionl operale ed 
una destinazione per 1'ooou-
pazione e le riforme della spo-
sa pubblica. 

Su questo scontro si sln-
tonizza l'iniziativa repressiva 
del padronato e del governo. 
La nostra critica dell'estre-
mismo dei gruppi e glusta. 
Dobbiamo perd associarla ad 
una piu forte incldenza della 
denunzia e dell'inlziativa uni-
taria sull'accentuazlone del 
carattere classista e repres
sive dello Stato, che si eser
clta contemporaneamente al-
1'intlmidazione e alia discrl-
minazione in fabbrica e nella 
scuola. Si sono utilizzate trap-
pole provocatorie per scate-
nare un'azione repressiva che 
passa dai gruDpi estremisti 
all'insieme del movimento 
operaio e democratico. Tutto 
cio esige una risposta che 
sia contemporaneamente con
tro i fascist! e contro 1'in-
voluzione classista e repres
siva dello Stato. 

LOMBARDO 
RADICE 

Enrico Berlinguer ha affer-
mato che la « convergenza nei 
fatti» di tuttt i paesi socla-
listi nel «sostegno grande che 
hanno dato alia lotta del no 
polo del Vietnam» ' ha una 
delle sue ragionl fondamen-
tali nella «natura stessa dei 
paesi socialist!». Questa af-
fermazione sembra di grande 
importanza. Un punto fermo 
del nostro studio e della no
stra discussione sugli Stati 
che sono venuti fuori dal'e 
rivoluzioni vittoriose nel no
stro secolo sotto la bardie-
ra del social ismo, dal 1917 al 
1961. dalla Russia a Cuba at-
traverso Cina, Jugoslavia * 
tanti altri paesi, deve essere 
aopunto la natura comune 
di tutti questi paesi: il co
mune fondamento anticapita-
listico e collettivistico. 

Certo, questa affermazione 
e un punto di partenza: dob
biamo proseguire nello stu
dio delle diverse societa emer-
se dalle rivoluzioni proleta-
rie, popolari. antimperialisti-
che, per coglieme le differen-
ze. per oomprendere 1 moti-
vi di dissenso (in partico
lare: percM e come soprav-
vivono posizioni nazionali ac-
canto alia solidarieta inter-
nazionalistica proletaria); per 
chiarire, anche dal punto d< 
vista della teoria marxista. 
il prodursi anche nelle con-
dizioni del socialismo di eon-
trasti e contraddizionl tra ba
se sociale e sovrastrutturc po
litico sta tali. 

Da un punto di vista po
litico Immediate, pert, quella 
affermazione (natura comu
ne) sembra sufficiente per tu 
prendere con maggior slancio 
e fiducia. se pure in termini 
nuovi e con parole d'ordine 
realistiche. quella aperta cam-
pagna internazionale per la 
unita d'azione antimperialisti-
ca che fu al centro delle preoc-
cupazioni del compagno To-
gliatti fino al suo ultimo 
giorno di vita. Riawicinamen-
to e Intese dei massimi stati 
socialists contro il nemiro 
principale. l'imperialismo: 
una parola d'ordine di que
sto o simile contenuto rio-
vrebbe. • secondo 1'oratore. 
uscire dal rapporto di Ber
linguer (nel quale e conte-
nuta) per diventare tema dl 
discussion! e schieramenti del 
movimento mondiale comuni
sta. rivoluzionario. antimpe-
rialistico. 

Una sola considerazione su}. 
la situazione italiana. II « «en-
so di urgenza». di una Inver-
sione di tendenza. che e Mta-
to espresso con particoiare 
vigore da recenti intervent! 
pubblici del compagno Gior
gio Amendola. e da condivi-
dere. Esiste per6 un proble
ma. Se e vero, da un lato. 
che una siffatta urgenza e 
immediatamente motivata da 
esigenze di democrazia e di 
antifascismo. risulta altresi 
abbastanza evidente che giun-
ti a questo punto. Inverslo-
ne di tendenza, rottura del 
rapporto moderati fascist! e 
dei suoi sviluppi, non sono 
possibili restando solo a li-
vello politico e statale; im-
olicano qualche scelta impor. 
tente. finche se non decisi
va. concei-nente la struttura, 
in primo luogo una qualche 
forma di controllo sul cap!-
talc. Concordo quindi sul pe-
rlcolo di • un riformismo con-
fuso, fatto di mezze misures. 
Non si tratta di porre 1'obiet-
tivo generale del socialismo, 
bensl di di most rare alia mag-
gioranza delle forze politiche 
e social! che, oggi. difesa e 
avanzata delle democrazia 
non sono possibili senza 11-
mltazlon! del potere assoluto 
del grandi proprletarl». 

CHIAROMOHTE 
D'accordo con il rapporto 

del compagno Berlinguer, ml 
limito solo ad una questlone: 
quella del governo, in rela
zione alia situazione di grande 
tenslone politica e sociale esi-
stente nel Paese. Da anni e In 
corso in Italia uno sforzo gl-
ganUisco — anche In termini 
finanziari — per spostare ra-
dicalmente a destra 1'asse po
litico. fino ad annullare le 
liberta democratiche e la Co
stituzione. Occorre avere pre
sent! le radici, anche inter-
nazionall, di tale sforzo, che 
trova il suo terreno di col-
tura in una situazione dl crisi 
politica e sociale acuta. Si 
tratta dl una crisi non con-
tingente, con rlflessi nel cam-
pi piu varl, e che si esprime 
anche con fenomenl dl dispe-
razione e di irrazionalismo nel 
campo artistico culturale 3 del 
costume. 

Qui sono le radici oggettive 
e cultural! del fascismo, la 
origine dei pericoli di deca-
denza dell'intera societa na-
zionale di cui parla Berlin
guer. Giocano anche contrad-
dizioni non solo della societa 
italiana, ma dello sviluppo de
mocratico. In proposito, va 
sottolineata l'importanza delle 
correzioni apportate dai' sin
dacati alia loro politica verso 
il Mezzogiorno. 

Lo sforzo gigantesco dl cui 
parlavo poggia su tre ele
ment! fra loro inseparabili: 
la copertura e l'appoggio attl-
vo di una parte del corpi e 
degli apparati dello Stato; la 
intensa campagna propagan-
distica, e anche ideale, per 
spostare a destra 1 ceti medi 
e anche strati di lavoratori; 
le imprese scellerate delle 
centrali della provocazlone e 
1'avventurismo irresponsablle 
dei gruppi estremistici. Tutti 
questi elementi vanno tenuti 
present!, di fronte ad una 
controffensiva che si propone 
di cacciare indietro il mo
vimento operaio dalle conqui-
ste di questi ultiml anni. Fino 
a questo momento non regi
striamo alcuna sconfitta del 
movimento operaio, braccian-
tile e contadino: anzi, il mo
vimento del lavoratori e forte 
e si estende. Ma la situa
zione resta pericolosa ed e 
aggravata dall'attuale gover
no, che si pone come ele
ments di coagulo per tutte 
le forze reazionarle, che fa 
marcire tutti i problemi, con 
eld accrescendo e aggravando 
ringovernabillta del paese. 
Percio noi premlamo per la 
caduta dl questo governo, per 
una inversione di tendenza, 
perche non si chiuda e de-
generi tutta la situazione. 

Qui sta la diversita di ana-
lisi fra noi e altre forze co-
siddette di sinistra. II pro
blema centrale oggi e come 
mantenere aperta la prospet-
tiva di una svolta democra-
tica, essenziale non solo per 
la nostra politica per le sort! 
stesse della democrazia ita
liana. Interrompere, in modo 
serio, lo sforzo gigantesco in 
atto per spostare a destra 
1'asse politico italiano e inte-
resse di tutte le forze de
mocratiche ma in primo luogo 
della classe operaia e delle 
forze rivoluzionarie perche 
un'inversione di tendenza che 
sia basata princlpalmente an
che se non solo, sul ripristino 
pieno della legalita costitu-
zionale e condizione prima 
perche la classe operaia possa 
continuare ad avanzare nella 
sua lotta per la trasforma-
zione profonda della societa. 
Noi ragionlamo in termini di 
classe e nazionali al tempo 
stesso: il nostro contrasto dl 
fondo con l'impostazione pseu-
do rivoluzionaria dei gruppi 
estremisti sta proprio in que
sto, cioe nella collocazione 
della classe operaia, dei la
voratori e delle forze rivo
luzionarie nella societa, nella 
storia e nella cultura nazio-
nale. 

Sono convinto che e'e ur
gent* bisogno di una crescita 
dl rigore e dl slancio nel no
stro lavoro, e di una dire-
zione politica e operativa che 
eserciti meglio i suoi compiti 
in tutti i campi. La polemica 
contro i gruppi estremistici 
dev'essere dura ed esplicita, 
sul piano ideale, culturale e 
politico, anche per intervenire 
nella crisi in atto nelle loro 
file, per recuperare masse 
giovanili all& democrazia e al 
nostro partito. per rendere e-
splicito di fronte all'opinionc 
pubblica che noi condanniamo 
il loro operate I temi della 
campagna in difesa delle li
berta personali, di pensiero. di 
stampa sono 1 nostri temi. 
Penso pert che si sarebbe 
dovuto chiaramente distingue-
re fra la posizione dei co
munisti per la scarcerazione 
di Viale e contro i soprusi 
repressivi, e l'adeslone a un 
appello che contiene giudizi 
esultatori su elaborazioni «teo-
riche • che noi condanniamo 
perche contrastano con le tra-
dizioni e la prassi del mo
vimento operaio, e con il 
marxismo. La situazione e 
oggi assai difficile, e pud 
farsi ancor piu delicata: il 
contrattacco reazionario e for
te, i pericoli sono molteplici 
Le nostre forze debbono es
sere bene impiegate. Non pos-
sono ammettersl sbavature, 
equivoci o esagerazioni in un 
senso o neU'altro. So che e 
arduo portare avanti la no
stra politica col rigore po
litico e culturale di cui pana 
Berlinguer, ma e assoluta-
mente necessario 

SfCCH/4 
La questlone centrale per 

una inversione di tendenza, di 
cui ha parlato nel suo rapporto 
il compagno Berlinguer, 6 la 
presenza nel nostro paese di 
centrali di provocazlone lta-
liane e stranlere e di gruppi 
terrorlsUcl fasclstl, organlxaa-
tlonl ch« aflaoono con la oom-

pliclta e comunque con la co
pertura di settori del corpi 
e degli apparati dello Stato. 
Non possiamo pert arrestarcl 
alia conclusione che occorre 
un governo che stronchi con 
energia tutto questo, dobbia
mo chiedere che tutto questo 
sia stroncato subito e sin da 
oggi. Quando rivolgiamo 1'ap-
pello ai lavoratori, ai citta-
dinl, ai giovani, al sentimento 
democratico, questo appello e 
rlvolto perche siano innanzl-
tutto isolati i fasclstl, per
che slano portate avanti con 
forza e con urgenza quelle 
iniziative unitarie sul piano 
parlamentare e sul terreno 
della lotta di massa. perche 
siano isolati e posti al bando 
della nazione e della comu-
nita nazionale 1 fascist!, i loro 
finanziatori, sostenltori, i loro 
complici. 

L'ANPI ha preso l'iniziativa 
di promuovere In tutto 11 pae
se una petizione popolare per 
l'immediato sclogllmento del 
gruppi e delle organizzazioni 
paramilitari fasciste, perche 
siano colpite tutte le attivita 
fasciste attraverso 1 mezzi le-
gali gia esistenti. Gia si 6 
cominciato a raccogliere le 
firme per questa petizione, 
ma occorre procedere piu ra-
pidamente con maggiore slan
cio, con piu forte impegno 
da parte del sindacati, dei 
partiti e delle associazioni 
democratiche. Si tratta di una 
iniziativa che non pud essere 
lasciata soltanto all'ANPI: il 
partito in primo luogo e tutte 
le organizzazioni democratiche 
e antifascists devono sentirsi 
impegnate. 

Questa iniziativa deve ser-
vire ad allargare ancora di 
piu l'unita nella lotta contro 
il fascismo e contro il pa
dronato poiche non dobbiamo 
dimenticare - che la ripresa 
dello squadrlsmo fascista 6 
direttamente collegata con 
la resistenza di parte del 
padronato e del grande ca
pitate contro le richieste con
trattuali degli operai e dei 
sindacati. La strategia della 
tensione sappiamo da dove 
viene e su chi si appoggia. 
La petizione dell'ANPI devo 
servire a far prendere co-
scienza alia maggioranza de: 
cittadini italiani del grave ps-
ricolo che corre il nostro pae
se. SI tratta dl allargare an
cora di piu l'unita nella lotta. 
Siamo per un'unita che non si 
limitl certo ad una firma, 
deve servire a reallzzare una 
unita nella lotta nei fatti, sul 
problemi che piu asslllano e 

• preoccupano ognl giorno le 
masse lavoratrici e popolari. 
Siamo per un'unita antifasci-
sta che abbia I suoi comitati 
in ognl fabbrica, in ognl quar-
tiere, in ognl villaggio. Che 
si esprima non soltanto ai 
vertici dei partiti, dei sinda
cati e delle associazioni de
mocratiche, ma che unisca i 
giovani e gli anziani nella 
lotta contro il fascismo. Tutto 
quello che unlsce nella lotta 
contro il fascismo deve essere 
sostenuto, tutto quello che di
vide deve essere respinto. ChJ 
non e per questa unita dob
biamo cercare di convincerlo 
e di persuaderlo. 

P0LUD0R0 
11 problema e quello di riu-

scire in una fase cosi acuta 
della crisi politica a presen-
tarci come il partito capace 
di prospettare una proposta 
politica concreta di rinnova-
mento politico ed economico 
e nello stesso tempo di dare 
la consapevolezza alle altre 
forze politiche democratiche. 
laiche e cattollche, della ne
cessity oggettiva dl superare 
tale crisi. In questo senso la 
lotta per la coesistenza pacifi-
ca e un modo concrete per 
costruire una unita reale fra 
forze politiche diverse nel no
stra paese sull'obiettivo di una 
vasta ed articolata avanzata 
democratlca. In questo modo 
si pud dare una risposta anche 
alia pressante domanda poli
tica dei giovani. 

L'attuale situazione ha co-
stretto. in Piemonte, ad una 
autocritica, sia le forze eco-
nomiche che quelle politiche, 
In particolare la DC. in con-
seguenza degli squilibri deter-
minati dal tipo di sviluppo 
economico avvenuto. In parti
colare questo e avvenuto in 
provincia di Alessandria, dove 
si e aperto un ampio dibat
tito aU'interno di queste forze 
in relazione anche al falli-
mento del centro-sinlstra 

Si e registrata anche, ad 
Alessandria ed in tutto il Pie
monte, una riflessione. che ha 
Interessato uno schieramento 
nhe va fino alia DC, sui pro
blemi del Mezzogiorno, dello 
sviluppo programmato. della 
totta.dei metalmeccanici. del-
l'agricol tura. 

Significativa la situazione 
che si registra neirambito 
della piccola e media indu
stria, dove si sono venute de-
Uneando posizioni aautonome> 
rispetto al grande padronato. 
Un approfondimento della 
realta economico • produttiva 
di questo settore dimostra co
me grandi sono le possibility 
di determinare un'artlcolazlo-
ne che risolva in senso de
mocratico la situazione. 

Altro fatto significante e 
stato che al rovesciamento del 
centro-sinlstra, ad Alessan
dria, si sia pervenuti attra
verso un processo travagliato 
che ha posto in crisi la DC 
11 PSDI e il PRI ed al quale 
ha corrisposto un rafforza-

• mente dell'unita delle sinlstre 
con I'awlo di un discorso che 
supera le posizioni del pas-
sato. E* questo un processo 
che Interessa tutto il Piemon
te, un processo che va se
guite e favorite con la nostra 
Iniziativa politica per svllup-
pare in certe forze la consa
pevolezza che occorre un ln-
dlrizzo nuovo per risolvere la 
crisi del 

CERVETTI 
La situazione mllanese e al 

centro dell'attenzlone naziona
le per gli awenlmentl che 
hanno manlfestato la ripresa 
della « strategia della tenslo
ne ». E* vero che a Milano 
esiste ed opera una centrale 
della provocazlone, che ha 
collegamentl lnternazionali. 
che si annida nell'apparato 
statale, che fa leva sui grup
pi reazlonarl organlzzatl, che 
opera a llvello di forze eco-
nomiche e politiche. 

Tuttavia fermarsl a que
sti tratti deU'analisi signi-
fica non comprendere • ap-
pieno la situazione, i modi 
per farvi fronte e con cui 
condurre la nostra battaglia. 
NelFanalisl della situazione 

• mllanese vanno tenuti pre
sent! altri process!, come la 
azione matura delle forze po
polari, che ha mostrato la 
vltallta del tessuto democra
tico, lo sviluppo dl process! 
politic! unitari sul problemi 
del fascismo, del Vietnam, 
dell'universita, della lotta de! 
metalmeccanici. Inoltre si e 
consolidate ed esteso il pro
cesso di unita sindacale, una 
nuova tappa e stata aperta 
nella lotta per le riforme, 
tappa nella quale si sviluppa 
un movimento multiforme ed 
e possibile ragglungere risul-
tati concreti. In tutto cid si 
riflette una modificazione di 
orientamenti tra 1 piu dlversi 
strati della popolazione, cut 
non e estranea 1'azione svolta 
dal nostro partito, che ha vi-
sto accrescere il proprio pre-
stigio. Siamo di fronte ad una 
situazione aperta nella quale 
l'attuale ripresa della strate
gia della tensione gioca un 
ruolo piu immediato nello 
scontro politico: si lavora per 
il consolidamento del governo 
Andreotti e per avventure 
reazionarie di tipo immediato. 
Anche i fatti odierni e le ma-
novre reazionarie e conserva-
trici che vi stanno dietro sono 
gravi e vanno combattuti con 
grande decisiorie. In questa si
tuazione e mutate il ruolo del
le forze estremiste, prima de-
leterio ed oggi obiettivamente 
fattosi strumento della stra
tegia della tensione. Bisogna 
agire con rigore e slancio, 
portando avanti una decisa 
azione antifascista, per la dl-

. fesa e lo sviluppo della de
mocrazia. Un intenso lavoro 
va svolto sul piano sociale 
anche per garantlre con basl 
di massa 1'azione politica, ma 
soprattutto si deve adempiere 
ad un impegno squisltamente 
politico. Particolare Importan
za assume la questlone delle 
alleanze politiche, che deVono 
andare al df la delle forze 
della sinistra. E' necessario 
incalzare rihsleme delle-forze 
moderate, ed innanzitutto par
ti consistent! della DC, su 
question! politiche di fondo: 

. la scelta del - terreno su cui 
svolgere Io scontro dl classe 
— nietodo della tensione o 
metodo democratico — e la 
battaglia per la formazione di 
un nuovo governo e di una li-
nea politica che faccia perno 
sul confronto dialettico con le 
istanze avanzate dai lavora
tori. Soprattutto nella fase 
attuale e importante garan-
tire un rigore di direzione 
in tutto il partito. comincian-
do dal centro. 

CAR0S5IN0 
' Nella nuova situazione che 
si e creata con la vittoria 
del Vietnam, e possibile por
tare a sviluppi nuovi la lotta 
per la coesistenza e per U 
ripristino della legalita de
mocratlca e antifascista. H 
dato signiflcativo di questi 
mesl e lo sviluppo di un am
pio e articolato movimento 
unitario e di massa che ha 
dato una grande prova de! 
notevole potenziale di lotta 
democratica delle masse po 
polari e della loro capacita 
di intervenire e di oesare 
nei momenti decislvL Questo 
movimento ha dato un colpo 
ai tentativi del gruppo diri
gente della DC e del governo 
di centro - destra di operare 
una svolta conservatrice **! 
ha messo a nudo il carat
tere in Kran parte veiielta-
rio. elusivo, delle manovre di 
aggiramento delle difficolta e 
dei reali problemi del paese. 
Tuttavia. la semplice eslsten-
za di questo governo costi-
tuisce un pericolo ed una 
minaccia seri, per cui la que-
stlone decisiva oggi rimane 
quella della iniziativa delle 
masse (non di una iniziativa 
qualsiasi e'e bisogno, ma di 
una iniziativa qualificata per 
i suoi contenuU, le alleanze, 
l'articolazione. la continuitA 
del movimento), che renda 
credibile l'alternaUva per !a 
quale lavoriamo; un'altema-
tiva, cioe, nella quale l'inver-
sione delle attuali tenderize si 
presenta come una tappa di 
una piu lunga ed ampia pro-
spettiva di rinnovamento del 
paese. 

Muoversi in questa direzio
ne significa affrontare alcune 
question! important] di inizia
tiva e di direzione politica del 
partito e del movimento nel 
suo complesso -In primo luo
go, la polemica con i gruppi 
estremisti da condurre sul 
terreno politico e ideale c*rto 
senza cadere in eccessi e sba
vature settarie. opcrando le 
necessarie distinzloni, ma con 
chiarezza e fermezza. senza 
nessuna amblguita, da parte 
di tutto il partito. Nello stesso 
tempo, occorre ribadire che 
oggi piu che mai sono ne-
cessari 1'impegno e rinlsda-
tlva del partito sul terreno 
della lotta dei lavoratori per 
il contratto e le riforme. Di 
fronte all'attacco padronale 
contro i metalmeccanici per 
isolarli t colpire la loro au-
tenomia e la loro capacita dl 
lotta, all'urgenza dl una con
clusione posltlva della lotta 
contrattuale e, nello stesso 
tempo, di fronte anche ai 
tantaUvl dl mettert In di

scussione 11 nesso tra con-
tratti e ' riforme, di creare 
una sorta di contrapposizlone 
tra lo^ta per le riforme e 
lotte per il contratto, tra lotta 
nella fabbrica e lotta nella 
societa, 11 compito del par
tito e quello dl un maggiore 
impegno per contribute ad 
elevare 11 livello di coscienza 
politica dello scontro. Occorre 
dare l'esatta sensazione della 
pericoloslta e della gravita del 
tentativo della DC di servlrsl 
del governo Andreotti per co
struire e consolidare un blocco 
dl forze conservatrlcl capace 
dl opporsi alia spinta che 
viene dal paese per una svolta 
democratlca. In questo intrec-
d o . tra oblettlvi del movi
mento e process! politic! da 
portare avanti per determi
nare un nuovo corso nella 
vita del paese deve svilup-
parsl l'iniziativa del partito. 

Dl PACO 
La relazione del compagno 

Berlinguer, con le sue pro-
poste di rinnovamento e di 
risanamento del paese, il di
battito e piu ancora le con
clusion! di questo Comitate 
centrale porteranno nuovi ele
ment! di arricchimento e di 
riflessione politica ai congres-
sl sezionali attualmente in 
corso nel nostro partito, In 
relazione innanzitutto all'esl-
genza dl chiara anallsi della 
situazione e di chlari obiet-
tlvl dl lavoro e dl lotta. 

Siamo un partito che e ere-
sciuto numericamente e poli-
tlcamente, e questa crescita 
esprime una presa di coscien
za nuova ed avanzata di mol-
ta parte della gioventu, men-
tre la milizia comunista e 
l'accresciuto interesse verso 
di noi muovono da una piu 
profonda aspirazione a cam-
blare la situazione del paese. 
Ma accanto al compiacimento 
per questa crescita, vi e an
che la consapevolezza che 
permane uno squilibrio tra 
quello che il PCI rappresenta 
come forza, prestigio. posi
zioni politiche ed ideali e 
complessita e gravita della si
tuazione in cui si muove il 
paese. Vi e tutto un mondo 
composto anche da ampi stra
ti popolari, di ceto medio, di 
masse contadine che e mosso 
dalla demagogia e dalla sfi
ducia e suggestionato da scel-
te politiche sbagliate. Sono 
queste forze che occorre av-
viclnare e ricondurre sul ter
reno giusto della lotta demo
cratlca. E' questo uno sforzo 
al quale 11 partito si deve; 
impegnare piu a fondo,-nella > 
consapevolezza che 11 rilancio 
della strategia della tensione 
mira a colpire con .la fidu
cia nelle istituzioni democra
tiche le possibilita reali di 
sviluppo dell'unita e delle for
me di organizzazione demo
cratlca alia base, nei luoghl 
di lavoro. come nelle citta e 
nei villaggl. 

H Partito, cioe, deve avere 
di nuovo piena coscienza dei 
pericoli che si ripresentano 
nel paese. della loro origine, 
che e in primo luogo il cen-
tro-destra; del fatto che essi 
sono oggi piu che mai il pro-
dotto della politica del . go
verno Andreotti-Malagodi. 

In questo contesto, e ne
cessario vedere II problema 
del rafforzamento del Par
tito e della sua iniziativa po
litica nelle cosiddette azone 
bianche» del paese: in queste 
zone non basta ne una cam
pagna di congressi, ne un 
maggiore intervento organiz-
zativo, occorre invece un im
pegno molteplice e sistema-
tico che si misuri sul piano 
politico con tutte le questioni 
che hanno qui maggiore rile-
vanza rispetto al cesto del 
paese (rapportl con 1 catto-
licl. con il mondo contadino. 
problemi della montagna, del-
1'arco alpino, questlone delle 
minoranze nazionali, proble
ma del confronto non solo 
con la DC. ma anche con 
le altre forze politiche presen-
ti. PSI in primo luogo). 

PUGNO 
Sottolinea l'enorme valore 

politico delle lotte operale, 
contadine e dei diversi strati 
sociali quale risposta all'attac
co padronale e governativo. 
L'attuale movimento di mas
sa e qualitativamente mig'.io-
re di quello verificatosi nel 
1969. ci sono pert dei limiti 
che vanno superati. Si pone 
il problema del come riu-
sciamo a dare piena con
sapevolezza alle masse, an
che airesterno del movimen
to operaio. di quelli che so
no gli obiettivi di fon
do che il padronato si pre-
figge di realizzare. Vanno ar-
gomentate meglio tutte le 
strumentalizzazioni messe :n 
atto sui temi deirassenteismo, 
delFutilizzo degli impianti. del
la conflittualita permanente 
che sarebbero. secondo le tesi 
padronali. le vere cause della 
attuale crisi economica italia
na. L'attacco del grande ca
pitate mdustriale tende a col
pire il patrimonio politico e 
sindacale che il movimento 
operaio italiano e riuscito a 
conseguire In questi annl: la 
partecipazlone alia formazio
ne delle declsionl, le prime 
forme di potere sui luoghl di 
lavoro. Sono queste le condi
zloni che ci hanno consenti-
to una iniziativa ininterrotta 
in questi ultimi 5 anni, e 
che soprattutto ci permetteno 
oggi di reggere al violento 
scontro In atto. Rigidita - o 
/lessibilita dell'uso della for 
za lavoro hanno precis! signi-
ficati e, cioe, mantenere o 
perdere I'egemonia e il con 
trollo sul la prcduzione. Se la 
rigidita ha concorso a produr-
re la crisi strutturale si de
ve partire da qui per impo-
stare quel programma di rin
novamento e di risanamento 
nazionale dl cui parla Berlin. 
guer nel suo rapporto. Dob
biamo avere coscienza che se 
11 padrom ot tkm la m/le$ti-

bilithft significa un ritomo 
alia dlsponibillta dl disporre 
a suo placlmento deH'uso del
la forza lavoro, quindi la 11-
quidazione della contrattazio
ne e del potere operaio nella 
fabbrica. 

In questo quadro va vista 
anche la gravita della politi
ca repressiva sla del governo 
sia dei padroni. Si deve an
dare al di la della semplice 
denuncia di cid che accade 
nelle fabbriche oggi. soprattut
to In quelle azlende come la 
FIAT 1 cui gruppi dlrigenti 
si erano presentati pochl me
sl or sono quali forze illu
minate del capitalismo italia
no ed europeo. Oggi queste 
forze sono alia testa della re-
pressione quale scelta politi
ca per poter rltornare alle 
decision! unilateral! sulle con
dizloni dl lavoro, nel tentati
vo dl recuperare eld che han
no perso nelle vertenze sin-
dacali. Sono ormai parecchie 
mi?llala le lettere di ammo-
nizi.one spedite dagli industria-
11 torinesi e i llcenzlamenti 
dl rappresaglia animontano a 
centinaia. L'attacco al consi
gn dl fabbrica viene portato 
avanti con estrema durezza. 
Su questo terreno l'iniziati
va politica deve essere piu 
incisiva poiche si tratta di 
uno dei nod! principal! per 
determinare una reale alter-
nativa economica e politica 
nel Paese. 

Infine si pone, data la de-
llcatezza e l'importanza del 
momento politico che vivia-
mo. una piu tempestiva, pre-
cisa e rigorosa puntualizzazio-
ne delle posizioni del partito 
sui singoli fatti che accadono, 
evitando iniziative. interpreta-
zioni e posizioni personam che 
possono creare confusione e 
incertezze. 

AMENDOLA 
La sconfitta subita dall'im-

perialismo americano nel Viet
nam apre un periodo nuovo, 
nel quale i termini della si
tuazione mondiale si vanno ra-

' pidamente mutando. Sono po
sti problemi nuovi. di coesi
stenza pacifica e di sviluppo 

• economico, che non saranno 
dl facile soluzione. La fine 
della guerra del Vietnam pud 
aprire nel mondo grandi pro-

-spettive di sviluppo economi
co. C'e la ricostruzione del 

. Vietnam, la realizzazione del 
grandi accordi commercial! 
URSS - USA e Clna-USA, !a 
partecipazione del Giappone e 
della CEE. i grandi proble-

.mi interni delle zone indu-
-' strlalmente avanzate (Inqulna-
wmento).',e una nuova coope-
v razione tra.I paesi- in-via dl 
sviluppo. Ci sarebbe lavoro 

t per tutti. 
/ Queste prospettive si po-
tranno realizzare solo nel 
quadro di una politica mon
diale di coesistenza pacifica, 

:dl ridtizione degli armamen
ts di rapida riconverslone del
le industrie belliche in indu-
strie di pace. Ma le condi
zloni per una riorganizzazio-
ne del sistema commerciale e 
monetario internazionale so
no ancora lontane. Per il mo
mento il ritiro degli Stati 
Uhiti dal Vietnam non deter
mina ancora una riconversio-
ne delle industrie belliche, 
mentre si accentua l'inaspri-
mento della guerra commer
ciale, un crescente caos mo
netario, l'esportazione in Eu
ropa delle difficolta america-
ne. La tormenta speculative 
ha nuovamente Investito i 
paesi della Comunita, che ri-
spondono in ordine sparso, 
avendo abbandonato ogni fin-
zione di coordinamento co-
munitario. Le tappe previste 
dalla Conferenza di Parigi non 
sono state raggiunte. Si e vo
lute cominciare dal tetto. dal-
l'unificazione monetaria, men
tre si doveva cominciare dal
le fondamenta, dalla politica 
economica. ma cid richiedeva 
una trasformazione democra
tlca della Comunita. 

Come potra resistere l'lta-
lia, con la sua crisi di strut-
tura. alia bufera che ha in
vestito la Comunita? Per fron-
teggiare efficacemente l'ina-
sprlmento della guerra com
merciale tra Stati Uniti e 
CEE. l'ltalia dovrebbe avere 
gia superato la crisi. ed ac-
cresciuta la sua capacita com-
petitiva. Ma cd non e avve
nuto. perche la svolta a de
stra ha impedito un profon
do rinnovamento ed uno svi
luppo economico. fondato sul-
la programmazione e sulle ri
forme. 

Torniamo. dunque. alia cri
si italiana. ed alia necessita 
di una soluzione democratl
ca. Se si dovesse precipitate 
dall'inflazione alia svalutazio-
ne — e si 6 gia su questa 
china — tutti i termini del
la tensione sociale e politica 
italiana verrebbero pericolosa-
mente inaspriti. Quando par-
Iiamo dei pericoli che minac-
ciano la democrazia italiana. 
pensiamo all'incontro tra le 
forze imperialistiche stranie-
re e le forze reazionarie in
terne. incontro che accelera 
il connubio tra moderati e 
reazionari. Come nel 1969. nel
la ripresa della strategia del
la tensione e del terrore e 
evidente la presenza coordi-
natrice di servizi segreti stra-
nieri. che agiscono su piani 
diversi, ma sempre per crea
re una situazione di caos e 
di paura. propizia ai tentati
vi autoritari. 

Gettare 1'allarme non vuol 
dire ignorare la forza, la co
scienza, la disciplina politica 
del movimento operaio e po
polare italiano. ma chiamare 
tempestivamente il popo'o ita
liano alia vigilanza. alia mo-
bilitazione. alia lotta. Sono 
oienamente d' accordo con 
Berlinguer quando denuncia 
ccn forza il riaffacciarsi di 
un pericolo di destra. auto-
ritario, di cui il virulento e 
prcoccupante fenomeno neo -
fascista e solo uno degli 
aspetti. 
• La crisi Italiana eslge, per 
essere awiata a soluzione, un 
profondo " rinnovamento, ri
forme dl struttura, program-
mazlone, d o t una svolta da-

uer 
mocratlca, e la formazione dl 
una nuova maggioranza che 
possa contare sul contributo 
della forza comunista. Si al-
larga In Italia la coscienza 
della necessita della presen
za comunista nell'area gover-
nativa. Ma siccome questa so
luzione non e preparata. ed 
1 tempi stringono, bisogna co
minciare col rovesclare il go
verno Andreotti e determina
re una inversione di tenden
za, non per lornare addietro 
a vecchie formule gia falli-
te, ma per andare avanti ed 
asslcurare, in primo luogo, 
una difesa coerente e rigoro
sa dell'ordine democratico e 
della Costituzione. . 

Non e facile operare una 
simile inversione di tenden-
za, bisogna fare appello a tut
ti gli uomini e gruppi che 
sentono il pericolo crescente 
di una tensione sempre pin 
acuta. Bisogna fare appello a 
tutte le forze presenti nella 
DC, che vogliono arrestare 
quella svolta moderata che 
spinge la DC sempre piu a 
destra. Percio occorre non fa
re questione pregiudiziale di 
uomini e di formule, ma di 
indirizz! programmatici. E' ne-
cessaria, per raggiungere 1'ob-
biettivo, una combinazione 
originale di movimenti dl 
massa, che rispondano ad esi
genze reali ed a bisogni In-
soddisfatti, di preparazione 
programmatica ed ideale, e dl 
creatlva iniziativa politica. Di
menticare uno di questi mo
menti, contrapporre schema-
ticamente il movimento del
le masse all'iniziativa politi
ca, vuol dire girare a vuoto, 
e non dare alia lotta dei la
voratori il necessario sbocco 
politico. 

Bisogna. infine, Ticordarsi 
che il problema dei tempi esi
ste. L'esperienza dimostra che 
un paese non pud accettare 
di restare in crisi a tempo 
indeterminato. O le forze di 
sinistra riescono ad imporre 
una soluzione democratica, od 
almeno ad avviarla, lasciando 
aperte le vie del progresso de
mocratico, o saranno le for
ze di destra ad imporre coat-
tivamente una soluzione rea-
zionaria. II popolo italiano ha 
una magnifica capacita di lot
ta. Ma non dobbiamo ada-
giarci passivamente in questa 
sicurezza. II partito deve agi
re. con coerenza ed unita. con 
slancio e con rigore, per ap-
plicare pienamente la linea 
politica indicata dal compa
gno Berlinguer. 

DEPASQUALE 
•. Le ihdicazidni contenute nel
la relazione di Berlinguer cir
ca la continuazione e insieme 
11 nuovo carattere del nostro 
impegno internazionalista so
no di notevole importanza. In 
particolare, la nuova situa
zione che si va creando in 
Europa e nei" rapportl Est-
Ovest cl consente di alzare 
piu in alto la bandiera dl 
un'Europa occidentale demo
cratica, indipendente e pa
cifica; e nello stesso tempo 
ci impone l'obbligo di rn, 
struire e sviluppare un gran
de movimento per la nace 
e la democrazia nel Mediter-
raneo e nel Medio Orientn. 
Le nostre esperienze in que
sto settore sono state sinora 
episodiche, sottovalutando ter
se che il Mediterraneo sta al-
l'Europa come il Mezzogiorno 
d'ltalia sta al nord e che 
quindi non e concepibile una 
Europa libera dal dominio po
litico straniero senza il con-
corso e la liberazione dei pae
si dell'area mediterranea. Va 
quindi respinta ogni tentazione 
«eurogiolittiana» che consi
der! la piccola Europa come 
un problema a se stante. 

Quanto alia situazione in
terna, sara opportuno che il 
processo di recupero del rap
porto di fiducia con le po-
polazioni meridionali non su-

blsca sottovalutazioni o cadute 
nella tensione. Cid vale per 
i pianl piu diversi. Dobbiamo 
chiederci, per esempio, se sia
mo riusciti a condurre con 
adeguata continuity e con il 
necessario rilievo la campa
gna di denunzia per quella 
strage fascista di Gioia Tauro 
che e di proporzione pari a 
quelle della strage di piazza 
Fontana; o perche si decida 
di proporre un'indagine par
lamentare suH'universita di 
Milano e non anche, per dime 
una. suH'universita di Messina 
teatro da anni di gravisslmi 
delitti fascisti. 

Ora, 1'impegno meridional!-
sta del partito e dei sindacati 
deve cimentarsl — proprio 
mentre si discute del rilan
cio dell'economia e di un nuo
vo sviluppo — con il dram-
matico problema delle conse
guenze del mai tempo in Ca
labria e Sicilia, che il go
verno Andreotti cerca di chiu-
dere con prowedimenti non 
solo gravemente riduttivi. ma 
anche e soprattutto pesante-
mente lesivi dei poteri delle 

Region!. Noi chiediamo in 
particolare che la lotta per 
modificare da cima a fondo n 
decreto governativo (per pas-
sare da 79 a 500 miliardi d! 
stanziamenti, e per il rispetto 
delle autonomie locali) sia 
condotta con la massima ener
gia, senza esclusione di colpi, 
facendo ricorso ad osni pos
sibilita. Questa lotta deve as-
sumere il carattere di una 
grande battaglia meridional!-
sta anche sul piano parla
mentare, come lo sara — amd 
lo e gia — sul terreno del-
1'apertura di una nuova. gran
de ed emblematica vertenza 
territeriale. 

Bisogna rendersi conto della 
maggiore urgenza con c«i II 
Mezzogiorno reclama una 
svolta nei rapportl tra le 
grandi componcnti politiche 
popolari che offra uno sbocco 
al notevole grado di maturita 
politica che si sta raggiui* 
gendo nelle region! meridio
nali. 

Ed e l'esperienza Illuminan-

(segue a pag. $) . 


