
PAG. 8/comitate* centrale 1' U n i t A I venerdl 9 febbraio 1973 

f ' % 

II dibattito al CC e alia CCC sul rapporto di Berlinguer 
(dalla pagina 7) 

te del convegno dl Cagliarl, 
che non si e fermata ma si 
e rlnnovata glornl fa con l'in-
contro di Palermo; l'espe-
rlenza di una crescent* uni-
ta intorno ad una validaplat-
taforma meridionalista, fon-
data sulle Region! e sulla 
quale con 1 comunlstl si rl-
trovano parti important! e 
spesso inter! gruppl dlrlgentl 
della DC meridionale. 

LAMA 
Per valutare la situazlone 

internazlonale dobbiamo par-
tire dalla vittorla vletnamita 
e dall'enorme slgnlflcato che 
essa assume non solo per la 
sconfitta bruclante sublta dal-
rimperiallsmo ma anche per 
la carica di fiducia che da 
essa viene al lavoratorl, al 
glovani, a! militanti: l'inter-
nazlonallsmo proletarlo. la 
nostra unlta. la conglunzlone 
del nostrl sforzl ci porta al 
successo. Credo che anche nel-
le nostre inizlatlve verso i 
paesi socialist! e 1 partiti co
munlstl questa consapevolez-
za debba essere piu che mal 
alia base del nostro impegno. 
Sarebbe una jattura se la 
vlttoria del Vietnam, certa-
mente conqulstata attraverso 
l'unita del movimento comu-
nista e operalo, invece d'esser 
11 punto di partenza per il 
superamento del contrast! fra 
i paesi socialist!, lo fosse per 
una ulteriore divarlcazlone e 
lacerazione. 

Certo e che a nol incom-
be in Europa un complto 
partlcolare e nuovo nella lot-
ta contro l'imperialismo, che 
certo non fintsce con la fine 
della guerra nel Vietnam. La 
situazlone che si va creando 
con la distenstone e la coe-
sistenza apre nuove possibi-
lita anche al sindacati, tan-
to piu di fronte al disegno 
del capltallsmo europeo di at-
tribuire all'Italla un ruolo su-
balterno, di riserva di mano-
dopera, condizionato dalle 
scelte di un capltallsmo che 

non e neppure ltallano. La 
nascita, oggl a Bruxelles, dl 
un'organlzzazlone del sinda
cati della comunita promossa 
dal sindacati Cisl inferlsce un 
nuovo colpo ad una Clsl in
ternazlonale gla agonizzante. 
Bene, potranno questi sinda
cati contlnuare la tradlzlona-
le discriminazlone contro 
Cgil e Cgt. la cui assenza sot-
trae alia nuova organlzzazlo-
ne forze decisive In Italia e 
In Prancla? 

Quanto alia situazlone nel 
nostro paese, il cllma che si 
va creando e sempre piu pe-
sante. torbldo: si tende a go. 
vemare con i decretl-legge e 
la polizla; si favorisce lo spl-
rito dl rivlnclta del padrona-
to; s) da fiato alia vlolenza 
fasclsta: si anlma l'azlone ln-
sensata di plccoli gruppl. Dl 
queste preoccupazlonl ha dl* 
scusso amplamente la settl-
mana scorsa 11 dlrettivo della 
Cgil nella sesslone preparato 
rla dell'8 congresso nazlona-
le. Da quella rlunlone e sca-
turlta una proposta che par
te appunto da una valutazlo-
ne preoccupata della situa
zlone nazlonale e vuole co 
struire un'alternatiw globale 
alia llnea dl svllupDo mes-
sa in atto da parte del pa-
dronato e del governo. 

La rlsDosta del governo e 
stata. ierl, 11 cosldetto «pia
no 1973». che In realta e 
un disegno di flscallzzazione 
dl cui si tace perslno la dl-
mensione perche e forte; e 
che sarebbe utlllzzato nel set-
tore sanitarlo per perpetua-
re l'autonomla degll ospeda-
11 dalle regionl e dagll entl 
local!, per fare vlvere ancora 
le mutue a tempo indetermi
nate e qulnd! per llquldare 
a tempo Indeterminate lo 
oblettlvo del servizlo sanita
rlo nazlonale. Per soprammer-
cato. nlente garanzle serle ne 
per 1'occupazlone ne per 11 
blocco del prezzi. Lo stesso 
vale per 1'agricoltura, la scuo-
la. la casa. 

Resplngendo Invece netta-
mente qualslasl tendenza al
ia politica del redditl e alia 
pace sociale; combattendo e-
splicitamente non solo la ren-
dita ma anche ognl alletta-
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SUCCESSO 

La sfida 
comunista 
nell' Emilia-
Romagna 
Intcrvengono direttamente at
traverso interviste i maggiori 
csponenti politici della Regione 

mento corporativo del cosl
detto capitale lllumlnato, noi 
proponiamo dl mettere le 
grand! forze del sindacato al 
servizio di un grande oblettl
vo di sviluppo sociale e na
zlonale, collocando l lavora
tori in una poslzlone dl gui-
da. Le forze politlche e par-
lamentarl, e il nostro partito 
in primd . luogo, devono sa. 
pere che per la slntesi politi
ca, per una programmazione 
democratica, che abbia al oen-
tro Mezzogiorno e occupazlo-
ne, tutta la Cgil e impegnata 
e schlerata. Ma questa pro
grammazione e agli antipodl 
delle scelte del grande capi
tale, e blsognera lottare per 
conquistarla: altro che coinci
denza di obiettivi o nfiuti pu-
ramente nominallstlci, dl cut 
ciancia l'avversarlo. E' una 11-
nea che per affermarsi ha 
bisogno non della stasi e del
la rassegnazlone ma di una 
grande moblht-azlone di tutte 
le forze. operale e non, che 
sono interessate a fare uscl-
re il Paese dalla crisi in cui 
si trova. 

Una cosa e certa: i tentati-
vl dl interpretare le proposte 
della Cgil come un cedlmen-
to al nemico non otterranno 
11 risultato dl farcl smarrire 
11 carattere costruttlvo della 
llnea Indicate, l'interesse al
io sviluppo della produzlone 
e dell'occupazlone che essa 
esprime e collega alle riforme 
e alle scelte rivendicatlve del 
sindacato. A questo propo-
slto, occorre dare un nuovo 
vlgore all'azlone anticorpora-
tlva e antLettoriale; rafforza-
re e generalizzare l'istituto del 
delegati e dei consigli (pun-
tlamo ad un accordo Inter-
confederale per garantlre la li
bera elezlone del lavoratori e 
la presenza delle component! 
fondamentall). svlluppare i 
consigli di zona per Impe-
gnare le forze operale. cosi 
vigorose In fabbrica, sul fron 
te dei problem! social! e delle 
riforme. Le lotte contrattuall 
in corso sono gia un esem-
plo dello sforzo dl spostare 
l'asse della lotta sul proble-
ml dell'occupazlone, del Mez
zogiorno e delle riforme sen-
za naturalmente rinunzlare al
l'azlone contrattuale In fab
brica. Ma dovremo fare dl 
piu. Proprlo per combattere 

— con la democrazla operaia 
— il settarismo e l'azlone lr-
responsabile di plccoli grup
pl, noi chiediamo l'adozione 
dl una regola interna che val-
ga a sottoporre all'intero con-
si glio dei delegati le piatta-
forme rivendicative azlendall, 
anche se relative ad un re-
parto o ad un gruppo dl la
voratori, riservando 11 giudi-
zlo in caso di contrasto al. 
l'assemblea di fabbrica. 

VACCA 
II mlo accordo con la rela 

zlone del compagno Berlin
guer mi consente dl soffer-
marmi su di una sola que
stioner quella dei gruppl e-
stremlsti, della situazlone dl 
tensione e provocazione che 
alcuni di essi tendono a crea-
re, del processo di degene-
razione cui vanno incontro 
queste formazlonl. La splega-
zione dl tutto cid sta nella 
storia del loro progressive sle-
game dal movimento operaio 
nel momento in cui cresce 
nelle masse studentesche, cioe 
nella base fondamentale cui 
i gruppi attingono. una tema-
tica di lotta che e la stessa 
su cui si colloca il movi
mento operaio: la riqualifi-
cazione e quindi la riforma 
della scuola, la democrazla, 
1'occupazlone e gli sbocchi 
professional! ecc. 

Si impongono tuttavla rl-
flessioni ulterior!. Non e'e oggi 
nella scuola un permanente 
movimento dl massa contro 
la politica di Scalfaro e con
tro il ruolo assegnato alia 
scuola nella strategia di re-
pressione e dl svolta a de-
stra perseguita da questo go
verno. L'acuto isolaraento in 
cui 11 movimento studentesco 
si trova consente inoltre un 
terreno di iniziativa alle forze 
deU'estrema destra fasclsta. 
Tuttavia permane una diffusa 
insubordinazione di massa de-
gli studenti nei confront! del-
l'attuale realta della scuola 
italiana. Un movimento che 
partisse da tale diffusa insu
bordinazione non potrebbe che 
coliocarsi sulle posizioni del 
movimento operaio. Da qui 
le difficolta delle formazlonl 
estremistiche di stabilire un 
corretto rapporto con la mas
sa degli studenti, resistenza di 
un diaframma costituito dal 
settore piu ideologizzato e po-
liticizzato, che impedisce un 
contatto con gli strati piu 
profondi degli studenti. 

Una situazione ricca di con-
traddizioni, dunque, in cut si 
awerte da parte nostra una 
grave mancanza d'egemoma 
e d'inlziativa. Si tratta ditro-
vare il modo di colpire alle 
radici 11 terreno di coltura 
in cui si alimenta 11 feno-
meno dei gruppi. E cid e pos-
sibile solo se il movimento 
operaio nel suo complesso si 
fa carico del problema di far 
rinascere un movimento stu
dentesco di massa. Le pos-
sibilita ci sono, perche i grup
pi sono in crisi e gli stu
denti riconoscono nel movi
mento operaio la sola forza 
capace di affrontare il pro
blema della scuola come 
grande problema nazionale. In 
proposito non mancano espe-
rienze positive, come quella 
della lega democratica degli 
studenti pugliesi, che abbia-
roo contribuito a far sorgere a 
Bari, come organizzazione di 
massa antimperialista e anti
fascist*, pennanentemente 
collegata nell'azione ai sin
dacati e ai roovimenti gio-
vanili dei partiti democratic!. 

VALORI 
Persistendo nel movimento 

operaio alcuni interrogate at 
tomo alle question! interna 
zionali, appare necessano pun 
tualizzare 1 gludlzl sul possi-
bill puntl controversl. Anzi-
tutto e da respingere la po
slzlone dl talunl gruppl estre-
mlatlcl secondo cui si sareb
be in preaenia di un «tradi-
mento del Vietnam*. L'accor
do di Pwlci, invece, non solo 

contempla 1 dlrittl fondamen
tall del popolo vletnamita ma 
sanzlona cl6 che I vietnaml-
ti si erano conqulstatl nella 
lotta contro 11 colonlallsmo 
francese e che gli Statl Unit! 
avevano contestato fino a. mo-
tlvare con esso la guerra dl 
aggressione. In secondo luo
go, l'accordo per 11 Vietnam 
apre una fase nuova nella po
litica internazlonale. offrendo 
possibility prima non eslsten-
tl dl affermare una politica 
dl coeslstenza paclflca. Una 
politica che dovra perdere 
quell'elemento dl ambigulta 
che contrassegn6 gU anni cln-
quanta allorche essa venlya 
Interpretata dagll Stati Unltl 
come qualcosa da accettare 
solo dopo aver vinto la guer
ra fredda. 

In terzo luogo, la coeslsten
za pacifica non pu6 essere 
Intesa e basata sul congeia-
mento dello status quo. Pro
tagonist! della coeslstenza — 
e questo e 11 quarto elemen-
to da rlchiamare — sono da 
un lato gli Stati e dall'altro, 
sul terreno loro proprlo, i 
popoll in lotta contro l'impe
rialismo. ... 

Gil effettl di queste novlta 
sulla politica estera Italian* 
possono essere rilevantl. Per 
quanto cl rlguarda nol abbla-
mo operato una preclsa seel-
ta del campo dl lotta: l'Eu-
ropa. Ma si tratta dl passa-
re dalle opzionl di prlnclplo 
al displegamento della concre-
ta Iniziativa politica. Occorre 
partlre dal fatto che l'Europa 
non e solo il terreno dl con
front e di trattatlva fra 
l'URSS e gli USA ma anche 
un'area dl forti contraddlzlp-
nl per 11 mercato mondlale 
Imperlalista e che da molte 
preoccupazionl agli Statl unl
tl. Da qui dlscende la nostra 
strategia europea che impll-
ca l'obiettivo di un slstema 
dl slcurezza, la rlduzione de
gli armamentl sia nella va-
riante SALT (slsteml di dlfe-
sa strategica) che nel vero e 
proprlo disarmo delle arml 
dl attacco convenzionall e no. 
Alle trattatlve su questi pro-
bleml mllltarl nol vogllamo 
che possa partecipare anche 
l'ltalia vincendo la preclusl-
va posta dalla NATO. Cosl 
come sul terreno degll scam-
bl economic! no! prospettla-
mo soluzioni che. partendo 
dalla dlfesa degll interessl na-
zlonall. giungano a spezzare 
barriere artlficiose verso l'Est 
soclalista e consentano alia 
Comunita dl rispondere non 
ui ordine sparso ma con la 
dovuta energia alia guerra 
commercial e monetarla con-
dotta dagll Stati Unltl. Su 
queste question!, nostrl inter-
locutori non devono essere so
lo 1 partiti comunisti euro-
pel ma anche altre forze ope
rale e democratlche. 

L'opzione europea va, tutta
via, lntegrata nel senso che 
essa deve includere anche una 
vislone mediterranea perche 
In questa area lntercontinen-
tale siamo chiamatl a svolge-
re un'azlone speclflca in sen-
so antifasclsta e anticolonla-
Hsta. 
. Nell'ultlma parte del suo uv 

tervento, 11 cotapagno Valor! 
ha affrontato alcune questio-
nl dl politica interna. Siamo 
ad un punto dl ulteriore !n 
voluzione della svolta a de
stra: 11 governo Andreottl e 
passato dalle velleita della 
«buona ammlnlstrazione» e 
dal rifiuto delle riforme ad 
una condotta che contiene 
aspettl repressivi (polizia. ma-
gistratura, scuola). e ad un 
appoggio alia resistenza pa-
dronale. Andreottl, proprio 
perche awerte la propria de-
bolezza. cerca di acquis! re una 
stabllizzazione accentuando la 
svolta a destra per creare sl-
tuazioni irreversibill (ad esem-
pio, l'impossibillta di sbarca-
re i liberal! dal governo). Oc
corre, dunque, battere queste 
nuove tendenze accettando la 
sfida sul punti stessi in cui 
esse si esprimono: da questo 
dipende l'obiettivo stesso del 
rovesclamento del governo. 

Occorre, tenendo conto dl 
questo. interrogarci su quail 
siano 1 punti carenti della no
stra azione. Se dal punto di 
vista dell'iniziativa politica di 
vertlce ben poco rimane da 
aggiungere. molto dl piu po-
tremmo fare sul terreno del
la elaborazlone programmati-
ca e dell'azione parlamentaie 
e sul terreno dell'azione di 
massa dove pure abbiamo ot-
tenuto success! significativi. 
In partlcolare l'azlone del par
tito deve potersi concentrare 
sugli element! che hanno co
stituito l'appiglio della svolta 
a destra: Mezzogiorno, campa-
gne e ceti medi. 

StGRi 
K stato giusto, muovendo 

dal grande significato inter-
nazionale della vittorla rag-
giunta dal popolo vletnamita 
con l'accordo dl Parigi, trac-
ciare, nella relazione dl Ber
linguer. un bilancio dl questi 
venti anni, e indicare quel 
che significa, per il mondo e 
per il nostro Paese in partl
colare. il fallimento deflnitivo 
degli scopi della guerra fred
da, e l'inizlo di una fase nuo
va. Di qui emerge la discra-
sia profonda che esiste tra 
un mondo che si sposta in 
avanti, in tuttl i campl, e il 
tentativo di mantenere l'ltalia 
ancorata a soluzioni vecchie, 
politiche, economlche e so-
ciali. Gia nel 1947 Togliattl 
affermava che la divisione 
deirEuropa in blocchi «sa
rebbe per l'ltalia, piu che per 
qualsiasi altro paese, fonte di 
conseguenze estremamente 
gravi». Queste conseguenze 
oggi le si possono misur&re 
tutte, con la serieta della crisi 
attuale in Italia. 

E* stato giusto, anche, sot-
tolineare che non esiste evi-
dentemente un rapporto au-
tomatico, meccanlcistico, tra 
11 mutare della situazione in
ternazlonale e 11 mutamento 
che s! rende necessario in 
Italia. Proprio perche questo 
automatismo non esiste, esi
ste il pericolo che questa di 
scrasia tra situazione italiana 
e tendenze mondlall si accen 
tui ancora. Dl qui 1'urgenza 
di operare per una lnversione 
profonda di tendenza, per un 
governo chiuso al partiti dl 
destra e con un indirlzzo po
litico e programmatico, un 
metodo dl operare, che con
sentano us dlalogo costrutUvo 

tra tutte le forze democratl
che. Noi dlciamo che verso 
un simile governo potremmo 
condurre un'opposlzlone dl tl-
po dlverso da quella che con-
duclamo ora. Se riflettiamo a 
quel che ha rappresentato 11 
Vietnam nel confronto e nello 
scon tro politico dl questi anni 
In Italia, al grande movimento 
unitarlo di cui e stato prota-
gonlsta 11 nostro • popolo, al 
dlscorso dl politica estera che 
e andato avanti tra l'lnsleme 
delle forze democratlche, nol 
posslamo probabllmente ag
giungere che gla un governo 
dl questo tipo potrebbe rea-
Uzzare — lmpegnandosl per 
un agglornamento della llnea 
Internazlonale dell'Italla, spe
cie per quel che concerne la 
slcurezza europea, la rlduzio
ne degli armamentl, un con
tribute attlvo a un processo 
dl graduale superamento del 
blocchi, un'lnlzlaltlva nel Me
dio Orlente e nel Medlterra-
neo per una soluzlone poli
tica e dl pace e una rldu
zione del confronto mllltare 
— una politica estera In cui 
si possano rlconoscere le 
grand! forze democratlche e 
popolarl del nostro paese, e 
trarrebbe anche dl qui, da 
questo consenso dlalettlco, un 
motivo dl forza per la pro
pria eslstenza e uno spazlo 
amplo per la propria politica 
interna. 

In effettl qualcosa dl pro-
fondo e successo In Italia in 
questi mesl per quel che con
cerne un Incontro tra queste 
forze sul teml dell'iniziativa 
Internazlonale e della politica 
estera. Ci6 e dovuto al modo 
nuovo di essere di parte im-
portante del mondo cattollco, 
come conseguenza anche delle 
Impostazlonl della Chiesa. e 
alia Influenza dlretta o Indl-
retta che cl6 eserclta- sulla 
stessa DC; e dovuto al modo 
dl essere dei socialist!, rltor-
natl in questi anni ad avere 
una loro visione e un loro 
Impegno lnternazlonallstl; e 
dovuto al modo dl essere dl 
nol comunisti, cioe di una 
forza che non e soltanto na
zionale e internazlonallsta, che 
non soltanto afferma essere 
autonomia e internazlonallsmo 
ragionl entrambe Irrlnuncia-
bili, ma che ha saputo sta
bilire la piu rigorosa coe-
renza tra gli obiettivi per cui 
lotta in Italia, In politica este
ra e in politica Interna, e 11 
suo modo dl essere nel mo
vimento internazlonale dl cui 
e parte, le posizioni dl cui si 
e fatta e si fa portavoce. 

Tra tuttl 1 partiti italianl 11 
PCI e quello che probabll
mente svolge la piu intensa 
attivita internazlonale. I suoi 
contattl, i risultati acqulsitl, 
non 11 ha mal vlstl in modo 
egoistlco, ma 11 ha sempre 
posti a disposizlone del paese 
e del suoi rappresentanti, per 
contrlbuire anche in questo 
modo agli interessl dell'Italia. 
Le molte novlta contenute nel
la relazione di Berlinguer sono 
un nuovo contribute del co
munisti italiani per fare avan-
zare questo processo di avvi-
cinamento nel nostro Paese 
e, insieme, un processo ana-
logo, tra tutte le forze di si
nistra, a livello deirEuropa 
occidental. 

COSSUTTA 
E' stato giusto, nella rela

zione del compagno Berlin
guer, affrontare in modo uni-
tario l'intreccio fra la situa
zione internazlonale ed Inter
na, il rapporto fra 11 rilancio 
della coesistenza pacifica nel
la situazione nuova aperta dal
la vlttoria del popolo vletna
mita ed il piano di lotta per 
una svolta politica in Italia. 
Si tratta di un intreccio in-
dissolubile, che da grande for
za alia nostra analisl. In tale 
quadro, una questione emerge 
con forza: quella della lotta 
per ristabilire la legal lta de. 
mocratica e antifascists, che 
Berlinguer ha definite centra
le nella lotta per un'inversio-
ne dl tendenza nella politica 
italiana. 

La situazione che si e ve-
nuta determinando negli ulti-
mi tempi e inammissibile. As-
sistiamo ad una recrudescenza 
della strategia della tensione e 
della provocazione, nella qua
le sono present! tre compo
nent!: l'implego dissennato 
della polizia come strumento 
dl repressione nelle fabbriche 
e nella scuola; lo scatenarsi 
della vlolenza criminale delle 
squadre fasciste, in una chla-
ra e cinica divisione di com-
plti tra MSI e aAvanguar-
dia Nazlonale»; e la azione 
provocatoria dei gruppi estre-
mistL Perche proprio in que
sto momento assistiamo alia 
recrudescenza della spirale 
della tensione e della provo 
cazione. gia sperimentata con 
un preciso meccanismo di 
tempi, di luoghl, di modi, con 
un puntuale inserimento della 
trama reazionaria nei momen-
ti piu acuti della lotta politi
ca e sociale in Italia? Fonda-
mental mente, le forze che 
ispirano tale strategia s! pro-
pongono due fini: 1'uno, im
mediate, e quello dl ostaco-
lare uno sbocco positivo delle 
grandi lotte operale e nella 
scuola, e contemporaneamen-
te di ritardare o impedire 11 
rovesclamento della politica di 
centre destra e del suo go
verno, che ha subito in queste 
settimane colpl serl nel Par-
lamento e nel Paese. con !o 
aggravarsi della crisi nella 
DC e delle difficolta nella 
maggioranza. Un secondo mo
tivo, piu di fondo, e quello 
di dare uno sbocco reaziona-
rio a tutta la situazione, di 
colpire lo stesso tessuto de
mocratic© della societa Ita
liana, 

Siamo rlusciti in questi an
ni ad impedirlo. Ma una trac-
cta permane. II governo at
tuale e esso stesso espressio-
ne dello spostamento a destra 
provocate daU'attacco reazio-
nario. dalle conseguenze della 
trama provocatoria, ed anche 
da error! e da limit! nostrl: 
nella definizione di obblettlvi 
e forme di lotta, che non nan 
no sempre tenuto conto delle 
priorlta delle scelte per lo svi
luppo democratlco del Paese, 
e per l'estensione delle allean-
ze; ed anche nel ritardo del
la nostra dlssoclazlone dalla 
politica e dall'ailone del grup
pl estremUtlcl. E* necessaria 

piu viforoaa dl 

' denuncla delle forze Interne e 
' internazlonali che sostengono 
la trama reazionaria. L'tnter-
vento delle centrall di provo
cazione stranlere, la intollera-
bile llberta d'azlone ad esse 
concessa, comportano respon-
sablllta gravl della DC e del 

foverno. Tutto cl6 d'altronde 
posslblle per la compliclta 

di settori dello Stato nei con-
frontl del piano everslvo. Bl-
sogna smascherare con piu 
forza tall compllcita, senza fa-
cili semplificazlonl, ma denun-
clando quel settori del SID, 
degli «affarl rlservati» del 
ministero degll Inteml, della 
polizia, dell'eserclto, della ma-
glstratura, che se ne rendono 
responsabili. Tutto cl6 e pos
slblle per le lnerzle, le com
pliclta del governo che sa, 
conosce. e non intervlene. E' 
un problema di indirlzzo poll-
tlco, che occorre urgentemen-
te modiflcare.* 

Se ponlamo oggl con forza 
l'accento sulla dlfesa della le-
gallta democratica e antifascl
sta, lo facclamo perche la si
tuazlone e preoccupante. E lo 
e perche abbiamo un gover
no come questo, perche le co
se possono rapidamente var-
care 11 livello di guardla, co
me dimostra la pesantezza 
dell'atmosfera eslstente In una 
cltta-chiave come Milano. E' 
In gloco una posta dl eccezlo-
nale rlllevo, blsogna battere 11 
tentativo di creare un blocco 
d'ordine che lnglobl forze rea-
zlonarie, conservatrici e mo
derate, che saldi alia grande 
borghesla strati rilevantl dl 
ceto medio. La situazione rl-
chiede percld un lntervento 
energlco e vigoroso della clas-
se operaia e delle masse po
polarl, dl tutte le forze demo
cratlche, contro la politica 
della repressione, la vlolenza 
fasclsta, la strategia della ten
sione e della provocazione. 

Berlinguer ha posto un ac-
cento partlcolare e nuovo nel
la crltica al gruppl estreml-
stl, proprlo per la gravlta del 
momento. Contro questi grup
pl dobbiamo svlluppare una 
battaglia politica e Ideale pro
fonda, ma non soltanto: oc
corre una denuncla costante, 
aperta, dei loro errorl e del 
ruolo dl provocazione che svol-
gono. Anche la nostra dlsso
clazlone deve essere piu ple
na, perche essi non hanno nul
la a che fare con la dottrina, 
gli ideali. 1 metodi di lotta 
del movimento operaio. Nei lo
ro confrontl lnfine si deve 
svlluppare una vera e pro
pria azione di massa. tale da 
creare per essi da parte del
le masse operale, dei giovani, 
del popolo, un clima rovente. 

Due condizionl si Impongo
no a questo rlguardo per 11 
nostro partito: una sempre 
maggiore combattivita. un piu 
grande slanclo politico, tali 
da non lasciare a vuoti» dl 
sorta, e qulnd! con la tempe-
stivita, l'intelligenza, la fanta
sia politica propri di un gran
de partito di lotta; ed inol
tre lo sviluppo del l'unita po
litica, del rigore, della disci-
plina del partito. Abbiamo bi
sogno di un dibattito e di un 
confronto aperto, ma non pos
slamo ammettere equivoci, ci-
vetterie, doppiezze. Una gran
de forza di rinnovamento co
me la nostra non deve per
dere mai quella components 
necessaria e permanente che 
sono il costume e la disci-
plina proprie di un partito 
comunista, 

PARIS/ 
La novlta della proposta di 

un'Eurooa occidentale ne an-
tisovietica ne antlamericana 
va vista in una dimensione di-
namica, di lotta; e in un qua
dro di mutamenti economic! 
e politici all'interno dell'Euro-
pa e degli stessi Statl Uniti. 
Questa proposta passa in so-
stanza attraverso la lotta al 
gruppi conservatorl e monopo-
listici interni all'Europa e con
tro la subordinazione econo-
mica di questa Europa all'A-
merlca. 

In questo quadro e declsivo 
11 mutamento della situazione 
italiana che si caratterizza 
per tre element 1: l'aumentata 
resistenza padronale. appog-
glata politicamente dal gover
no; il persistere in una poli
tica economlca antipopolare e 
nel rifiuto d'ogni mutamento 
della situazione del Sud; 11 ri
lancio delle misure liberticl-
de, delle provocazionl, delle 
violazioni della legalita demo
cratica. Nessuno di questi tre 
elementl pud esser separate 
dagll altri due. 

H rilancio della strategia 
della tensione e un sintomo 
deirindebolimento delle basi 
sociali del governo che perde 
colpl fra i ceti medi, nello 
stesso campo della scuola. tra 
gli strati di piccola e media 

Imprendltoria colpltl duramen-
te dalle misure economlche di 
Andreottl. Questo accade par-
ticolarmente nel mezzogiorno, 
dove — a Palermo, per esem-
plo — si reglstrano fenomenl 
di un certo interesse e rillevo 
come la ricerca di contattl 
co! comunisti da parte dl set
tori della piccola e media in
dustrial un rapido sviluppo del-
l'unita sindacale nel campo 
della scuola; un diffuse dls-
senso dei medicl dalle scelte 
corporative dell'ordine; la cre-
scita deU'organizzazione de
mocratica dl gruppl e cate-
gorie intermedie, in primo luo
go di artigianl e commercial)-
ti; i termini nuovi di una uni-
ta tra un articolato schiera-
mento di forze sociali, sinda-
call e politiche Impegnate in 
una vertenza cittadina. 

Ma, attenzlone: questi e al
tri sintomi di nuovi orienta-
menti che sono maturatl e 
maturano nel fuoco di una si
tuazione assal tesa e precaria, 
possono essere travolti e ca-
povolti se non Intervengono ri
sposte concrete e immediate 
che raccolgano e sappiano fa
re valere i problem! che muo-
vono. che agitano queste cate-
gorie, questi gruppi, questi 
settori della societa meridio
nale. Uno del teml chiave dl 
questo CC e la inslstenza con 
cui tomlamo sulla necessita 
dl una profonda lnversione di 
tendenza. Bene, questa neces
sita viene appunto awertlta 
con partlcolare urgenza nel 
mezzogiorno dove, in assenza 
dl questa svolta, la minaccla 
dl un rif lusso a destra si rtaf-
f aeeerebbe piu dappresstb 

Campagna abbonamenti 1973 
Con F U n i t a piu forte il P.C.I. 

A SIENA 

Tre centri al lavoro 

con buoni risultati 
Dopo la riunione congiunta del C.F. e C.F.C. sul pro

blem! della informazione, della letteratura e della diffusione 
della nostra stampa e della attuale campagna abbonamenti, 
avvenuta alcuni giorni fa a Siena, gia si possono citare le 
prime esperienze e i primi impegni di lavoro: 

S. QUIRICO ORCIA: I compagnl di questa sezione hanno rin-
novato nello spazio di pochissimi giorni tutti i loro abbona
menti a l'Unita facendone anche dei nuovi per un importo 
di oltre 600.000 lire. S. Quinco e un paese della provincia di 
Siena con poco piu di 2200 abitanti e 600 iscritti al P.C.I. E" 
un paese con prevalent caratteristiche agricole come del 
resto tutti gli altri paesi della zona dell'Orcia e dell'Arbia. E' 
una buona esperienza che potrebbe far riflettere tante altre 
sezioni della provincia di Siena con caratteristiche analoghe. 
Anche il problema del recapito degli abbonamenti e risolto da 
tempo con l'incarico ad un compagno portatore owiando a 
certe disfunzioni che per altri paesi purtroppo ancora esi-
stono. 

MONTALCINO: II Consiglto comunale di questo paese ha de
liberate di fare 5 abbonamenti a L'Uruta, L'Avanti e II Po
polo di cui beneficeranno gli alunni delle scuole medie e ma
gistral! di questo comune. Questa decisione (cosl viene moti-
vata la delibera) risuonde alio spirito della Costituzione e 
inoltre alia esigenza di far entrare nelle scuole quei gior-
nali che sono veramente i portavoce dei bisogni reali della 
societa italiana. Ci sembra una decisione ottima da sotto
porre all'attenzione di tutti i comuni democratic! del Senese. 
POGGIBONSI: I compagni di questo paese. die conta circa 
25.000 abitanti, hanno raccolto nel 1972 4.600.000 lire per ab
bonamenti a l'Unita realizzando 360 abbonamenti. Per il 1973 
si propongono di raggiungere i 500 abbonamenti e circa 
6 milioni di lire. E' un grosso impegno che fa onore na
turalmente ad una forte organizzazione quale quella di Pog-
gibonsi. Ma questo lavoro non e venuto da se. E' occorso l'im-
pegno e l'iniziativa dei compagni a tutti i livelli. Anche per 
quest'anno infatti la raccolta degli abbonamenti viene fatta 
impegnando 4-5 compagni raccoglitori di abbonamenti che 
fanno il lavoro casa per casa o sulla base di liste, oltre a 
tutto il lavoro politico che le sezioni del comune owiamente 
fanno. 

A FORLI' 

Si discute delFUnita 

nei congressi di sezione 
Si e svolto a Forll 11 co

mitate federale dedlcato 
al problemi della stampa 
comunista e piu in gene-
rale deU'informazione. II 
dibattito che si e svolto ha 
analizzato non solo i risul
tati, ma anche le carenze 
che si reglstrano. Nei nu-
merosi interventi si e rile-
vata la necessita di un ri
lancio politico ed ideale 
del dlscorso su l'Unita e 
l'altra stampa comunista, 
che la collochi al centro 
dell'iniziativa dl propa
ganda del partito e la col-
leghi ai numerosi stru-
menti di propaganda, mo-
bilitazione ed informazio
ne di cui un partito come 
quello emlliano deve di-
sporre a livello di federa-
zione, di comprensorio e di 
comune. 

Nella relazione introdut-
tiva e state posto In luce 
come la dlfesa de l'Unita, 

degli strumentl piu In ge
nerate d'informazlone del 
partito, si colleghi alia bat
taglia nazionale, di cui i 
comunisti debbono essere 
1 promotori, per la liberta 
di stampa, la riforma del-
l'informazione e la Rai-Tv. 

Le conclusion! del segre-
tarlo della federazione al 
dibattito hanno puntua-
lizzato 1 concretl obiettivi 
di lavoro per la diffusione 
e la raccolta degli abbona
menti che nel corso degli 
attuali congressi di sezio
ne debbono essere postl ai 
dlrettlvl. A questo lavoro 
dl costruzlone organlzzatl-
va deve corrispondere in 
tutte le organizzazioni una 
rete di compagni speclflca-
mente incaricatl, nell'am-
blto del dlrettivo, di cura
re il lavoro per la stampa 
ed in particolare per 
l'Unita. 

I Unit a 
- H X.UI Coagrywg a*zhnal» a e cocduao mi 

IA FORZA Er inrm m 
per iin govenio t!i svoita deinocrsitica 

e perche Tltalin a\«nzl verso it socialisms 
LWCILONOO incsm€NTE DEL PAirTITO 
ENfflCO BER' HQUWR SCGRETARiO GCNEiKAUE 

TAKIFFE D'A»«ONAMCNTO 
•OSTENITOKB 
7 NUMEKI 
6 HUMERI 
5 NUMERI 

ANNUALS 

saooo 
27.500 
23.700 
20.000 

•EMESTRALE 

14.400 
12.400 
10.500 

MAJAKOVSKIJ 
Opere complete 

A cura di Ignazio Ambrogio-
Universale • 8 volumi in co-
fanetto • pp. 3.724 • L. 8.500 • 
Poesie, poemi, teatro. inter* 
venti, articoli, cinescenari, 
prose di viaggio: in ediziona 
economlca, introdotta da dua 
acuti studi critici e correda-
ta di annotazioni bibliografi-
che ed esegetiche, la prima 
raccolta completa delle opt-
re del poeta della rivoluzio-
ne cTOttobre. 

FORTEBRACCIQ 
Lor Signori. 

Corsivi 1971-1972 
Disegni di Gal, prefazione dl 
Franco Antonicelli • Fuori co|. 
lana • pp. 260*8 f.t. • L. 2.000 
• Una satlra politica in cui la 
tagliente ironia del linguag-
gio demistifica il perbenismo 
ipocrita dei padroni dellirv 
dustria italiana e della claa-
se dirigente 

DELLA VOLPE 
Opere 1-2 

A cura di Ignazio Ambrogio-
Opere di Galvano della Vol-
pe • vol. I • pp. 560 • L. 4.500 
• vol. II • pp. 480 • L. 4.500 • 
Redatta secondo un criterio 
cronologico rigoroso e un ac-
curato metodo filologico. che 
permettono di conoscere lo 
sviluppo del pensiero delta-
volpiano, la prima edizione 
delle opere del grande ftlo-
sofo marxista. 
Vol. I: Saggi storico • critici 
sul neohegelismo italiano. sul 
giovane Hegel, e una mono-
gratia sul misticismo specula 
tivo medievale. 
Vol. II: Un ampio studio sul
la filosofia dell esperienza di 
Hume. 

DELLA VOLPE 

Opere 1 

Kditori Riuniti 

99 filastrocche 
A cura di Denise Berton • 
Leila Gandini - illustrazioni a 
tavole a color! di Denise Ber
ton • Fuori collana - pp. 140 -
Lire 3.200 . Antiche fila-
strocche, cantilene, scioglilin-
gua, ninne nanne, in cui brio, 
dolcezza, fantasia si fondono 
in un gioco affascinante: una 
divertentissima strenna per i 
piii piccini. 

RODARI 
Tante storie 
per giocare 

Illustrazioni di Paota • Libri 
per ragazzi pp. 128 «• 4 f.t. 
L 2.800 • Un libro che nella 
scelta dei diversi final! che 
ognl storia propone in un gio
co continuo • utilissimo, fa 
di ogni piccolo lettore un pro-
tagonista. 

ENEL 
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELEnRICA 

COMUNICATO AGLI UTENTI 
Le organinaiioni sindacati dei lavoratori elettrici hanno proclamato 

scioperi articolati in tutto il territorio nazionale da attuare durante I'intero 
periodo dal 9 al 15 febbraio prossimo. 

In conseguenza, pur avendo I'ENEl adottato le misure di emergenza, 
e ben possibile che non sia in grado di assicurare la continuita della ero-
gazione dell'energia anche a servizi essenziali. 

SI Invitano pertanto gli utenti tutti e in particolare quelli industriali a 
prendere le precauzioni necessarie per la sicurezza delle proprie installa
tion! e ad adottare quelle misure di carattere prudenziale che il caso richiede. 


