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La recente legge discussa In un convegno 

Un nuovo strumento 
per la democrazia nel 

rapporto di la voro 
Dall'assemblea all'Universita di Pavia segni di una positiva evoluzione all'interno 
della magistratura - Le parti davanti al pretore non solo sulla carta • II ruolo del 
sindacati • Pericolo che le nuove norme vengano sabotate - L'intervento di Smuraglia 

DALL'INVIATO 
PAVIA, 7 ottobre 

I lavori del convegno che 
si tiene all'Universita di Pa
via sul nuovo processo del la-
voro rivelano una cosciente 
volonta di rinnovamento. Una 
assemblea attenta e tesa se
gue le relazioni e soprattutto 
rivela, negli interventi e nel-
le discussioni che si uitrec-
ciano, il notevole fermento e 
l'evoluzione positiva che, spe
cie negli ultimi anni, si sono 
verificati aH'interno della ma
gistratura. 

Quello che colpisce e soprat
tutto la consapevolezza di fa
re parte di un preciso schiera-
mento, nello scontro sociale 
del nostro Paese: quello teso 
al rinnovamento e alia affer-
mazione della democrazia. Vi 
e indubbiamente ima nuova di-
sponibilita nei confronti del 
discorso riformatore portato 
avanti dal movimento operaio. 
E le innovazioni, che la legge 
apporta nelle cause di lavo-
ro, sono accolte come positi
ve proprio in questa prospet-
tiva. 

Le novita della legge sono 
molte. D'ora in avanti verra 
definita entro 6 mesi la causa 
che il lavoratore promuova 
contro il datore di lavoro per 
fare valere i propri diritti. 
Unico giudice competente sa
ra il pretore, nella veste di 
vero e proprio giudice del la
voro le cui sentenze sono im-
mediatamente esecutive. E per 
la prima volta il datore di la
voro, assieme al lavoratore, 
sara tenuto a presenziare alia 
udienza. Non si avra cosi, da 
parte del giudice, un contat-
to, solamente sulla carta e at-
traverso le carte, con i proble-
mi che sono intimamente le-
gati all'attuale organizzazione 
del lavoro e con il meccani-
smo di sfruttamento brutale 
che fino ad oggi le forze pa-
dronali hanno imposto, attra-
verso una legislazione espri-
mente il loro punto di vista, 
come questione di interesse 
privato e individuale. 

La rilevanza sociale del rap
porto di lavoro e nconosciuta 
dalla legge e la strumentazio-
ne e lo stesso iter processua-
li sono dimensionati e finaliz-
zati a questo. E allora la co-
noscenza dal vivo delle parti 
in contrasto diviene elemento 
essenziale: tanto che costitui-
Ta elemento di prova l'assen-
za all'udienza fissata dal giu
dice; gli stessi poteri del pre
tore circa la ricognizione sul 
posto di lavoro per la rac-
colta delle prove e delle testi-
monianze, alia presenza dei 
sindacati che possono espri-
mere il loro parere da all'in-
tervento della giustizia una di-
mensione nuova. La fabbrica 
non e piii un « territorio » do
ve la volonta del padrone non 
solo e inviolabile, ma di fatto 
non contrastabile, sul piano 
della giustizia, perche nessu-
na sanzione interviene tempe-
stivamente a ristabilire il di-
ritto del lavoratore. E soprat
tutto la fabbrica non e piii un 
Tecinto aH'interno del quale 
non hanno vigore e valore i 
principi sanciti dalla Cost it u-
zione. Questo e risultato chia-
ro dalle relazioni e dagli in
terventi. 

Del resto, come riflesso e 
risultato della spinta sempre 
meno settoriale dei lavoratori 
dal '60 in avanti — ha sotto-
lineato il compagno prof. 
Smuraglia nel suo interven-
to — questa legge si ricollega 
nel fine a quella del luglio del 
'66, tendente a garantire la 
stabilita del posto di lavoro, 
e soprattutto alio Statuto dei 
lavoratori: una finalita che 
trova la sua matrice nella 
SDinta. creatrice di democra
zia, del movimento popolare 
da cui e scaturita la Costitu-
zione e il suo impegno di ri-
muovere tutti gli ostacoli che 
1'attuale struttura della socie
ta oppone alia usruaglianza so-
stanziale fra tutti i cittadini. 

La consaoevolezza della sto-
ricita di tutti gli interventi 
legislativi deve, percio, chia-
ramente indicare la necessita 
che la spinta rinnovatrice del 
movimento operaio, che si e-
sprime fino all'intemo della 
magistratura, viene asoramen-
te contrastata non solo nella 
fase della formazione di una 
legge, ma anche soDrattutto 
nella fase di concreta attua-
zione della legge « Una giusti
zia che non funziona e sem
pre una giustizia gradita ai 
gruppi dominanti e conserva
tor! ». 

La timidezza che si rileva 
anche in questa legge. ha det-
to Smuraglia, soprattutto per 
quanto riguarda l'intervento 
delle organizzazioni sindacali 
nel processo, la mancanza di 
innovazioni circa l'intervento 
della Cassazione. il cui giudi-
zio toma inesorabilmente a 
staccarsi dalla realta, si spie-
gano come i risultati di spin-
te e pressioni sociali. Percio 
la nuova legge si colloca co
me nn ulteriore strumento 
della Iotta del movimento ope
raio c democrat ico: bisognera 
imoedire che, attraverso la li-
mita7ione degli uomini e dei 
mezzi, nella fase transitoria, 
la legge venga sabotata e sia 
impedita la sua applicazione. 
Anche gli awocati — ha con-
cluso Smuraglia — sono sti-
molati a superare una conce-
zione individualistica della 
nrofessione. a fornire un con-
tributo aU'attuazione della 
legge. 

Insomma e indispensabile 
che tutte le forze, in primo 
luogo i sindacati, che si so
no battute per l'apnrovazione 
della legge, accentuino la loro 
spinta perche questa diventi 
operante. 

II ministro della Giustizia 
Mario Za^ari. dopo avere ri-
cordato che la legge rappre-

senta una revisione parziale 
del Codice di Procedura Ci
vile, ha affermato che la nuo
va legge sul processo del la
voro deve essere « usata come 
perno su cui fare forza» per 
una generale revisione e rifor-
ma dei codici. Avvertendo del
la necessita di battere le for
ze conservatrici nella fase del-
l'attuazione, ha assicurato che 
per parte sua si adoprera per
che vengano forniti tutti gli 
strumenti per la completa ap
plicazione della legge e per 
«un efficace funzionamento 
delle strutture e dei servizi 
ausiliari addetti alle sezioni 
per le controversie di lavo
ro ». 

II dibattito che si e aperto 
successivamente ha rivelato 
una forte volonta di procede-
re ad un rinnovamento gene-
rale della giustizia a comincia-
re dalle controversie del lavo
ro. II giudice Giorgio Mannac-
cio. per esempio, della sezio-
ne lavoro del Tribunale di Mi-
lano, ha messo in rilievo con 
chiarezza come la legge rap-
presenti un non equivoco in-
tervento nella materia delle 
controversie di lavoro e se
gni, concretamente, l'abbando-
no di una falsa neutrality del 
magistrato, che fino ad ora ha 
favorito gli imprenditori. Si 
tenta di costruire una menta-
lita nuova e diversa da cui sca-
turisce un impegno tecnico, 
politico ed etico. 

Queste sono state le osser-
vazioni ricorrenti negli inter

venti che si sono susseguiti, 
insieme alia generale denun-
cia delle manovre che sin da 
adesso sono in atto per sa-
botare la legge: come nell'in-
tervento del compagno Gian-
franco Maris, membro del 
Consiglio superiore della Ma
gistratura, che ha ricordato 
alcuni recenti decreti legge li-
mitativi dell'assunzione dei 
cancellieri. 

Ma piu di tutto e stato sot-
tolineato il ruolo nuovo che 
deve assumere il sindacato in 
questa fase ed e chiaro che il 
sindacato deve sapere coglie-
re lo sforzo di avvicinare la 
giustizia, nel suo esercizio, al
ia realta del mondo del lavo
ro. Cos! sara necessario che 
sempre di piu questi legami 
vengano approfonditi ed este-
si dal movimento operaio nei 
confronti della giustizia. 

Con questa legge si apre un 
altro varco concreto per quel
la politica riformatrice che si 
coricretizza e diviene vincente 
ogni qual volta il punto di vi
sta operaio trovi, sulla base 
di una nnova visione della so
cieta, forze nuove disponibili 
e sensibili alia lotta. Curare 
che questi nuovi spazi non 
vengano aggrediti e uccisi sul 
nascere non solo significa la-
vorare per l'affermarsi e l'al-
largarsi della democrazia e 
della giustizia, ma • anche 
stroncare sul nascere i pre-
supposti di un ritorno al pas-
sato. 

Maurizio Michelini 

Migliaia e migliaia di giovani, di lavoratori, di comunisti e democratic! alia conclusion del Festival meridionale deli'« Unita» 

A Messina e sfilato «l altro Sud» 
Un'occasione unica, che ha offerto la possibilita di esprimersi a forze democratiche e antifasciste, rompendo I'isolamento e la poura cui le forze 
eversive le vorrebbero condannare - Nel corteo le bandiere e le parole d'ordine di organizzazioni di partito e di lavoratori che hanno partecipato 
alle grandi lotte nellefabbriche, nella scuola, nelle campagne - Appassionato partecipazione ai dibattiti sulla classe operaia, le donne, Imformazione 

MESSINA — Un momento della grande sfilata al Festival meridionale dell'ic Unita ». 

Vinta la « piccolo battaglia» per I'indipendenza politica contro il colonialismo 

L'ALGERIA NELLA GRANDE BATTAGLIA* 
i 

II dif f ici le compito d i dare un contenuto « sociale e socialista » all'indipendenza economica - Nella sua fase decisiva 
la rivoluzione agraria - La battaglia del petrolio per la creazione di un'industria di base tecnologicamente avanzata - A 
novembre le elezioni dei consigli di gestione delle grandi societa nazionali - Negli anni '80 i l pieno decollo dell'economia 

DAL CORRISPONDENTE 
ALGERI, ottobre 

« Con il raggiungimento del-
l'indipendenza siamo usciti 
dalla picola battaglia per en-
trare nella grande battaglia », 
afferma uno striscione scntto 
in arabo sull'autostrada che 
collega Algeri all'aeroporto in-
ternazionale di Dar £1 Beida. 
E ' uno dei molti striscioni 
che hanno addobbato la capi
tate algerina per la confe-
renza dei Paesi non allineati. 
La piccola battaglia, esso la-
scia intendere, e stata quella 
della lotta di liberazione; la 
grande, quella della piena rea-
lizzazione dell'indipendenza c-
conomica del Paese e della 
sua trasformazione sociale. E' 
la modernizzazione di un con
cetto della tradizione islami-
ca, secondo cui la «piccola 
battaglia» e quella contro i 
propri nemici, la «grande 
battaglia » quella con se stes
si, per la propria piena rea-
lizzazione umana. 

Lo stesso concetto e stato 
recentemente ripreso, m altri 
termini, in un discorso del 
presidente Bumedien: « La ri-
conquista dell'indipendenza e-
conomica e un compito an
che piii difficile della con-
quista della indipendenza po
litical); la battaglia fonda-
mentale che oggi aflronta la 
rivoluzione algerina e quella 
di «dare un contenuto so
ciale e socialista» all'indi
pendenza economica, e trova 
il suo punto centrale di ap
plicazione nella rivoluzione 
agraria, entrata quest'anno 
nella sua fase decisiva, e nel
la nuova organizzazione so
cialista delle imprese. 

Sette anni di una guerra di 
liberazione dura e sanguino-
sa, una indipendenza politica 
raggiunta a prezzo di grandi 
sacrifici e contando in primo 
luogo sulla mobilitazione del
le grandi masse popolari, so
no stati la premessa di una 
nuova e piii complessa lotta: 
quella per uscire dalla spira-
le del sottosviluppo, per su
perare la tragica eredita del 
colonialismo che ha lasciato 
un Paese non soltanto distrut-
to dalla guerra, ma anche 
da 130 anni di colonizzazio-
ne cha ha significato miseria, 
lgnoranza, oppressione. 

Le possibilita 
che si aprono 
Pochi credevano nel 1954, 

quando iniziavano le prime 
aziom della lotta di liberazio
ne algerina, che questa si sa-
rebbe conclusa con la vitto-
ria contro il forte esercito 
francese e con la piena indi
pendenza del Paese. Pochi 
credevano, dopo la vittona 
della rivoluzione, che questa 
sarebbe riuscita, nel corso di 
pochi anni, a giungere al pie-
no controllo delle sue risor-
se nazionali. Ma oggi e dif
ficile dubitare delle enormi 
possibilita di sviluppo che si 
sono cosl aperte e che nel
le previsioni degli economist i 
algenni porteranno il Paese, 
negli anni '80, al pieno decol
lo dell'economia nazionale, al
ia estirpazione delle piaghe 
tradizionali del sottosviluppo 
e al pieno sviluppo di tutte 
le forze produttive, 

Appena uscita da una guer
ra in cui aveva conquistato 
la sua indipendenza con le 

II Presidente algerino Bumeditn, insieme ai President? del Niger, della Mauritania e del Mali alia 
inaugurazione del prime tratto della grande arteria stradale che attraversera il Sahara. Si tratta di 
un imponente investimento collegato alio sviluppo economieo del Sahara, fondamentalmente basato 
sulla estrazione del petrolio • la sua trasformazione, che interessa i Paesi africani che si affacciano 
sul grande deserto. 

armi alia mano, l'Algeria si 
e impegnata in una nuova 
battaglia per la liberazione 
economica, sociale, culturale, 
contro i rischi latenti di una 
ricaduta nell'orbita del neo-
colonialismo e del paterna-
lismo della potenza ex colo-
niale, di cui sono stati vitti-
me molti Paesi africani do
po aver ottenuto l'indipen-
za politica. 

II punto culminante di que
sta lotta e stata la battaglia 
del petrolio. Nel maggio 1963 
il presidente Bumedien an-
nunciava la nazionalizzazione 
delle societa di distribuzione 
dei prodotti petroliferi. Nel 
febbraio e neH'aprile del 1971 
il govemo algerino prendeva 
la decisione stonca di assu-
mere il controllo' totale e 
completo delle ricchezze na
zionali per metterle al ser-
vizio dello sviluppo economi
eo e sociale del Paese. Era 
una vittoria sui cartelli pe
troliferi intemazionali e sul-
le societa straniere che con-
sentiva ali'Algeria di aprire 
nuove prospettive al suo svi
luppo economieo e sociale e 
di diventare un punto fon-
damentale di riferimento per 
le forze progressiste del mon
do arabo nel loro confronto 
economieo con 1'imperiali-
smo. 

Veniva cosl costituita la 
principale base finanziaria e 
materiale per rindustrializza-
zione che sta cambiando in 
modo radicale la fisionomia 
del Paese. II ' primo piano 
quadriennale (1970-1973) e il 
piano quinquennale (1974-1978) 
puntano innanzitutto sulla va-
lorizzazione delle risorse na
zionali, e sulla creazione di 

una industria di base, condi-
zioni per una completa e mo-
derna industrializzazione del 
Paese. 

I pianincatori algerini si so
no trovati di fronte a un dif
ficile problema. L'industria 
moderna, altamente meccaniz-
zata e automatizzata, non ri-
chiede molta mano d'opera 
ed esige investimenti molto 
alti. II dilemma era Quello 
di creare industrie con attrez-
zature superale che consent is-
sero un piii largo impiego di 
mano d'opera, ma che co-
stringevano nello stesso tem
po il Paese a rimanere al ri-
morchio dei Paesi industria-
lizzati, o di lanciarsi nell'in-
dustrializzazione del Paese al 
piii alto livello offerto dalla 
tecnologia moderna. 

Una scelta 
di priorita 

Quest'ultima e stata la scel
ta deU'Algeria, una scelta di 
priorita che dara i suoi frut-
ti a piii lunga scadenza, ma 
che rendera possibile la crea
zione di una moderna base 
di sviluppo dell'intera econo-
mia nazionale, Ci6 crea a sua 
volta una nuova priorita: la 
formazione di quadri, lo svi
luppo dell'istruzione a tutti i 
livelli. Circa due milioni e 
mezzo di bambini algerini so
no entrati quest'anno nelle 
scuole elementari. Da questo 
anno, praticamente tutti i 
bambini in eta scolastica so
no entrati nella prima clas
se elementare. L'analfabeti-
smo sta progressivamente 

scomparendo in un Paese che 
solo dieci anni fa aveva uno 
dei tassi di analfabetismo piii 
alti del mondo. 

Dare un contenuto sociali
sta aU'indipendenza economi
ca, creare le condizioni J i 
una piena partecipazione dei 
lavoratori a tutta la vita so
ciale del Paese: questi sono 
gli obiettivi della «gestione 
socialista delle imprese» e 
della seconda fase della ri-
forma agraria. A novembre 
inizieranno le elezioni dei con
sign di gestione delle grandi 
societa nazionali, attraverso i 
quali i lavoratori potranno 
disporre di vasti poteri su 
tutte le decisioni aziendali. 

Secondo gli statuti appro-
vati lo scorso anno dal con
siglio della rivoluzione e del 
govemo algerino, l'« organiz
zazione socialista delle impre
se » garantira i diritti dei la
voratori in fabbrica renden-
do nello stesso tempo i lavo
ratori responsabili della pro-
duzione, del suo sviluppo 
quantitativo e qualitativo e 
dando ad essi vasti poteri di 
controllo su tutte le attivita 
aziendali e una piena parte
cipazione alia loro gestione. 

' Ma la ' trasformazione so
ciale ed economica piu va-
sta che si annuncia nel Pae
se rimane la rivoluzione agra
ria. destinata a interessarc 
direttamente milioni di con-
tadini algerini e a trasrorma-
re radicalmente le condizio
ni di vita delle campagne. 
Essa riguarda 1'immensa mas-
sa contadina che ha soppor-
tato il peso maggiore della 
guerra di liberazione e che, 
dopo rindipendenza, non ha 
ancora visto mutare in modo 

significativo le proprie condi
zioni di vita. Si tratta di vin-
cere le resistenze che anche 
aH'interno si sono finora op-
poste alia piena realizzazione 
della rivoluzione agraria, mo-
bilitando direttamente le mas
se contadine, creando intorno 
ad esse una nuova unita na
zionale e neutralizzando le 
resistenze dei proprietari di 
terre. 

Nuove unioni 
contadine 

Il problema e in primo luo
go politico, e non certo di 
secondaria importanza per 
l'awenire della rivoluzione. 
Nel febbraio di quest'anno, il 
presidente Bumedien ne ha 
sottolineato l'importanza de
cisiva per le scelte socialiste 
del Paese e per la definitiva 
eliminazione di ogni forma 
di sfruttamento: o Come ab-
biamo combattuto in passato 
tutte le forme di sfruttamen
to straniero, e nostro dove-
re oggi lottare contro le for
me di sfruttamento intemo, 
perche non possiamo permet-
tere a una classe di sfrutta-
re la maggioranza del popolo 
algerino. Perche non possia
mo permettere che nasca nel 
nostro Paese una classe bor-
ghese sfruttatrice. Altrimenti, 
tutti i nostri sacrifici sareb-
bero stati vani, sia quelli dei 
nostri martin sia quelli di 
coloro che hanno lottato per 
liberare la nostra economia 
dalla dipendenza straniera». 
" I primi risultati si sono gia 

ottenuti: 700.000 ettari di ter
re sono state distribuite a 50 
mila assegnatari. Nuove coo
perative sorgono sui terreni 
tolti ai proprietari terrieri. 
Terminata la prima fase di 
censimento delle proprieta 
agricole private e fissati, zona 
per zona, i liimti delle pro
prieta, nella seconda fase, in 
corso di attuazione, il proces
so di esproprio e di coope-
rativizzazione dovra intensifi
es rsi. Cio ha reso possibile 
la creazione di un vasto mo
vimento politico nelle cam
pagne e ha portato alia costi-
tuzione di nuove unioni con
tadine, che raggruppano gia 
mezzo milione di lavoratori 
agricoli, e a una vasta opera 
di mobilitazione da parte dei 
sindacati, dei giovani e degli 
studenti che hanno dato vita 
a un grande movimento di 
lavoro volontario nelle cam
pagne e di solidarieta intorno 
agli obiettivi della rivoluzio
ne agrana. • • 

II 1973 segna quindi un anno 
cardine nello sviluppo della 
nuova Algeria socialista: la 
conclusione del piano qua
driennale e l'inizio del piano 
quinquennale; la nuova fase 
della rivoluzione agraria; le 
prime esperienze d: gestione 
socialista delle imprese e, in-
fine, la riorganizzazione del
le organizzazioni di massa. 
II sindacato. gli ex combat-
tenti, il settore agricolo au-
togestito hanno tenuto que
st'anno i loro congressi. Le 
riunioni contadine si costitui-
scono in tutti i villaggi. Pros-
simi sono i congressi dei gio
vani e delle donne. Si tratta 
di mobilitare in modo orga-
nizzato tutte le forze del Pae
se in appoggio alia nuova fa
se della rivoluzione algerina. 

Giorgio Migliardi 

DALL'INVIATO 
MESSINA, 7 ottobre 

Messina ha vissuto oggi una 
esperienza che non aveva mai 
conosciuto. Nel lun^o corteo 
di migliaia u migliaia di la
voratori, di giovani, di donne, 
che ha sfilato attraverso tut
ta la citta quesio pomeriggio, 
Messina ha vis»o rispecchia-
to il vol«o della Sicilia e del 
Mezzogiorno che sono dalla 
parte della democrazia, del-
l'antifascismo, che alzano le 
vecchie bandiere rosse delle 
grandi lotte contadine di ieri 
a fianco di quelle nuove fiam-
manti dei grandi scioperi e 
delle lotte nelle fabbriche e 
nelle scuole che sono crona-
ca di questi anni, di oggi. 

Per questa citta, che una 
pesante clientela tiene come 
isolata tanto spesso dal gran
de flusso del progresso delle 
lotte popolari nel Mezzogior
no; per questa borghesia an
che minuta, che un giornale 
medioevale oltre che fascista 
come U Gazzetta del Slid tie
ne in una sorta di carcere 
della infonnazione, la vista di 
questa massa di folia, tutte 
le quattro «iornate del Festi
val meridionale hanno rappre-
sentato una scoperta e un fat
to del tutto nuovo. 

Sfilava per le vie di Mes
sina oggi « 1'altro Sud », un 
Sud per molti qui nemmeno 
concretamente immaginato. A 
mano a mano che il corteo 
andava avanti per corso Li
beria, senza badare alia piog-
gia che commciava a cadere 
con brevi scrosci, persiane e 
finestre, prima chiuse, si apri-
vano e gente stupita comin-
ciava ad afTacciarsi. 

In testa un altissimo pan-
nello con la scritta « Senza i 
comunisti non si cambia l'lta-
lia ». e subito dietro una fol
ia di giovani che teneva il 
primo striscione, quello di 
Milazzo, presente con la sua 
banda comunale che suonava 
le note di « Bandiera rossa ». 
Venivano poi gruppi folklori-
stici in costume che danza-
vano e avanzavano agitando 
bandiere rosse. 

Poi un grande applauso: era 
Reggio, un gmppo fitto di ra-
gazze e ragazzi che si sono 
fermati davanti al balcone del
la Federazione dove Gian Car
lo Pajetta salutava alzando i 
pugni — stgno di unita di 
lotta — e ritmando: « A Reg
gio Calabria il fascismo non 
passa ». 

Palermo con un grandissi-
mo striscione scandisce il suo 
saluto: «Palermo saluta Mes
sina democratica»; ed anche 
qui un lungo corteo che si 
salda al gruppo numerosissi-
mo che viene dopo, quello di 
Catania, che conta in coro 
«Bella ciao», una canzone 
che per le straae di Messi
na non si sente spesso. In 
mezzo, una grande bandiera 
del Cile tenuta da diecine di 
giovani a corona e quindi una 
folia di bandiere rosse e tri-
colori. Capo D'Orlando Vit
toria (che grida «Corvalan»), 
Crotone « rossa », San Giovan
ni in Fiore. Caltanissetta, 
Agrigento e, *enuta ben alta, 
la bandiera rossa della sezio-
ne di Lentini, la citta delle 
grandi lotte bracciantili. 

Ci sono rappresentanze di 
tutte le province siciliane. di 
larga parte della Calabria e, 
in mezzo, mischiati nel cor
teo, gruppi di compagni ve-
nuti da Napoli, da altre re-
gioni meridionali. In coda, il 
grosso della nutrita delegazio-
ne di Reggio e la citta di 
Messina. 

II valore e l'importanza di 
questo corteo, che ha riem-
pito ad un certo punto il lun-
ghissimo corso Liberia, sta 
proprio nel fatto che esso, 
rompendo 1'invisibile ma im
penetrable rete di isolamen-
to che dicevamo, ha sfilato 
qui a Messina, di fronte a 
Reggio Calabria, nei cuore di 
quella che Almirante. ubria-
cato da un effimero successo 
elettoralc, avsva osato defini-
re il K triangolo nostro », cioe 
il triangolo nero. 

Cera bisogno di questo a 
Messina; e'era bisogno di una 
prova di fiducia e di una oc,-
casione per liberare le forze 
democratiche di queste zone 
dalla umiliante cappa sotto 
cui li si vorrebbe tenere. 

Chi affollava in questi gior-
ni i sei dibattiti affollatissi-
mi, vivacissimi che sono sta
ti la caratteristica piii nuo
va e sorprendente di questo 
Festival? Erano professori e 
studenti, costretti a vivere 
sotto una sorta di «inquisi-
zione* nella Universita mes-
sinese; erano un muro di ra-
gazzi di periferia e dei tu-
guri del centro, attenti come 
ad una lezione appassionan-
te; erano donne di ogni eta 
i fra le ragazze, alia manife-
stazione delle donne di ieri, 
ce n'era una anziana che lavo-
ra\-a a maglia ascoltando»; 
erano operai di qui, o di 
Siracusa o di Reggio. final-
mente chiamati a dibattere e 
a partecipare ad un discorso 
politico. 

Nel dibattito di questa mat-
tina su «Classe operaia ai 
Sud e al Nord» con Minuc-
ci e Reichlin della D.rezione 
del Partito, gli interventi di 
giovani e giovanissimi operai 
sfruttati come in colonia nel
le industrie meridionali, han
no dato vita ad un dibattito 
cosi ricco da dare l'impres-
sione, ad un certo punto, di 
trovarsi ad un convegno ac-
curatamente preparato. Han
no parlato con intelligenza e 
fomendo testimonianze pre-
ziose, giovani operai della 
« Grande Italsider » di Taran-
to, delle «Omeca» statali di 
Reggio, della «Italcantieri » 
di Castellammare di Stabia, 
della Pirelli di Milano e di 
quella di Villafranca, qui vn-
cino a Messina, della « Sincat 
Montedison » di Siracusa: una 

geografia completa del Mezzo
giorno in lotta. 

Nel dibattito di ieri sulla 
condizione femminile, presen
te Nilde Jotti, la giovanissi-
ma operaia Chiara Ottaviani 
ha fatto un intervento che, 
per lucidita politica e maturi-
tii di analisi, poteva essere il 
nocciolo di una relazione. 
Chi da, nel corso di un anno, 
una tribuna a queste voci/ 
Dove possono incontrarsi, in 
questa landa di abbandono 
culturale, oltreche economieo, 
e di isolamento social 3? Cer
to, le occasioni ofTerte dai 
sindacati e dai partKi demo-
cratici, ed in primo luogo dal 
nostro, non mancano; ma l'oc-
casione del Festival si e di-
mostrata una delle piii ecce-
zionali; ha permesso di sco-
prire quanto sia grande Tan-
sia di partecipare, di conta-
re, di esprimersi, nelle gio
vani geneiazioni, in quelle cioe 
nate dai padri gia emigrati, 
nelle famiglie gia divise dal-
l'esodo di questi venti anni. 

E' questo « nuovo » che e'e 
nel Sud che comincia a chia-
mare anche forze fino a ieri 
sorde o legate con rassegna-
zione al carro delle clientele. 
Per esempio, il dibattito sul
la liberta d'informazione, che 
si e svolto ieri sera per tre 
ore al Festival, ha dimostra-
to proprio l'allargarsi di que
sta coscienza. C'erano i di-
rettori del Giornale di Sicilta 
Ciuni, del Giornale • di Cala
bria Ardent i, Nuccio Fava del
la Televisione, Bregaglia del
la Stampa Sarda, Fidora del-
VOra, a discutere con Torto-
rella, direttore dell't/wi/d. Uno 
schieramento che fino a po-
co tempo fa sarebbe stato im-
pensabile in una sede come 

questa, ma Ciuni ha detto 
per primo che oggi un discor
so nel Sud va portato avan
ti e proprio nel settore del
la stampa che e, nella mag-
gioraiuza dei casi, la piii umi
liante .espressione della degra-
dazione, anche culturale, cui 
si e voluto ridurre il Mez
zogiorno, rompendo vecchi 
schemil e cominciando a crea
re un 'rapporto nuovo con le 
masse, con la gente, per fare 
dei giornali che nascono dal
la basev per informare e non 
che vi2ngono monopolizzati 
dull'altq per assorbire. 

Ardendi ha detto che i gior
nali itajiani sono nati per la 
borghesia e in funzione del 
potere; il campo di una stam
pa democratica che voglia far-
si leggei'e veramente da tutti 
i cittad.lni e potenzialmente 
libera, v.a conquistata proprio 
conquistiindo lettori; e nel 
Sud quei.to discorso oggi e 
piii urge.ate che altrove. 

Nuccio Java ha nngraziato 
per esse.rgli stata data la 
possibilita. di parlare ad un 
gruppo ajperto di democrati-
ci, cosi numeroso: dove mai 
si troverebbe altrove questi 
«non addutti ai lavori» che 
ascoltano e partecipano per 
ore alia disrcussione? E in una 
citta come Messina? II corag-
gio di romiiere vecchi schemi: 
questo coruggio comincia a 
vedersi nascere anche fra for
ze prima rassegnate nel Sud, 
e lo spazio per esprimersi 
ha cominciat'o a darlo, anche 
ad esse, una occasione come 
quella dell'l/nita che tanto 
gloriosamente'^ si e conclusa 
questa sera m un clima di 
festa. 

' Ugo Baduel 

L'IMPEGNO 
DEI COMUNISTI 

DALLA PRIMA 
diata come essenziali nella 
vita di tutto il Paese. 

L'acqua subito, l'irrigazione 
subito, l'agricoltura subito — 
ha detto con forza Pajetta — 
vogliono dire l'awio a solu-
zione dei problemi dell'esodo, 
della salute, della salvaguar-
dia del patrimonio ambienta-
le del Mezzogiorno; vogliono 
dire al tempo stesso il fatto 
di porre le premesse di una 
diversa politica produttiva e 
degli investimenti per tutto il 
Paese; vogliono dire una po
litica sociale tesa a collegare 
la classe operaia del Nord, 
i contadini e i ceti medi di 
tanta parte d'ltalia; vogliono 
dire, politicamente. togliere 
al fascismo una possibile ba
se di massa. rompere le in-
crostazioni clientelari che im-
pediscono la vita e lo svilup
po democratico non soltanto 
nelle regioni meridionali. 

Per questo, ha proseguito 
Pajetta. i comunisti pensano 
che nella questione meridio
nale oggi trovino il loro nodo 
essenziale la politica delle al-
leanze e la lotta di massa co
me partecipazione e come ga-
ranzia democratica. II capi-
talismo italiano. con la com-
plicita dei riformisti, ha con-
siderato per decenni il Mez
zogiorno come una fonte es
senziale di una sorta di ac-
cumulazione primitiva. II fa
scismo ha fatto accettare al 
Sud la continuazione della 
sua miseria secolare e l'ha 
considerato per decenni co
me una riserva ed un merca-
to di tipo coloniale. 

II tentative di realizzare 
la restaurazione capitalfctica 
sulla stessa base e stato com-
piuto durante questi anni ed 
e stato fatto duramente pa-
gare alle popolazioni meri
dionali. Oggi l'ltalia — ha 
detto Pajetta — ha la consa
pevolezza che la sua rinascita 
e collegata a quella del Mez
zogiorno. E* fallito il tentati-

Si apre oggi 
a Conegliano 

il primo incontro 
col cinema veneto 

TREVISO, 7 ottcbre 
II primo incontro con il ci

nema veneto prende il via do-
mani a Conegliano. La mani-
festazione, in collaborazione 
con gli enti locali, e organiz-
zata dal Cineforum Coneglia-
nese e ha il patrocinio del-
l'AGIS. deila Biennale, del 
Cinit Cineforum Italiano, del-
1'ISCA (Istituto per lo studio 
e la diffusione del cinema di 
animazione) e della Cmeteca 
italiana. 

Airultimo incontro parteci-
peranno anche Nicolas Roe^, 
inglese, che nel Veneto ha gi-
rato il suo A Venezia un di-
cembre rosso shoking (Dont 
look now i con la collabora
zione di Giovanni Soccolo per 
le scenografie e di Pino Do-
naggio per le musiche; Ro
berto Gavioli, che si ispird a 
Venezia per un delicato e de-
lizioso cartone animato Cre-
puscolo veneziano; Bruno Boz-
zetto che, cercando una spiag-
gia per ambientarvi il suo 
secondo cortometraggio « dal 
vero», prescelse quella degli 
Alberoni. 

Una tavola rotonda, giovedl 
mattina, concludera la parte 
piii eminentemente culturale 
della manifestazione sul tema: 
« II Veneto provincia (cinema-
tografica) per antonomasia ». 

vo di ripristinare una sorta 
di blocco riformista fra, capi-
tale monopolista ed operai del 
Nord che dovrebbero rappre-
sentare una aristocrazia ope
raia indifferente ai problemi 
delle altre categeffie di lavo
ratori. Sono gli operai della 
FIAT che pongono come prio-
ritaria la questione degli in
vestimenti nel Sud e sono 
quelli dell'Alfa Romeo che 
respingono il raddoppio degli 
stabilimenti di Milano. 

Queste prese di coscienza. 
queste piattaforme operaie 
che gia sono piani di lotta, 
sono anche il risultato di una 
presenza in tutti i grandi 
centri industriali di operai 
che vengono dal Sud e dalle 
Isole e che ne coaoscono i 
problemi, che hanno l'espe-
rienza delle lotte cambattute 
laggiu. 

Nessuno, ha detto ancora 
Pajetta. chiede nel Sud una 
elemosina come nesiuino of-
fre dal Nord qualche* regalo. 
E' una Iotta comune, consa-
pevole e rigorosa. aira. quale 
i comunisti partecipano in 
prima fila. 

II governo di ceijtro-destra 
e stato sconfitto. Una inver-
sione di tendenza significa 
realizzare l'alleanza fm la 
classe operaia del Norct e del 
Sud, fra contadini e ceti me
di del Nord e del Sird per 
una soluzione democratica dei 
problemi nazionali. 

Oggi non si pud stare fer-
mi ad attendere — ha detto 
Pajetta —, non si pud per
mettere al governo di stare 
fermo. di predicare l'attesa. 
Noi chiediamo subito quello 
che non si pud aspettare ol
tre. noi chiediamo che si ri-
solvano i problemi che posso
no dare lavoro. allargare il 
mercato, fornire al Paese i 
prodotti dei quali ha bisogno. 
E* un Iusso inammissibile i e 
uno spreco, sarebbe un bilan-
cio fallimentare rispondere di 
no a chi vuole e pud produr"-
re. mantenere mtere region! 
ai margini della vita nazio
nale come riserve di sfrutta--
mento e come zone di rendi-
ta e di privilegi parassitari. 

Riferendoci ai recenti dram-
matici av\-enimenti in Medio 
Oriente, il compagno Pajetta 
ha detto che ancora una vol
ta nel Mediterraneo si e ac-
ceso un conflitto che pub far-
si piii grave e minacciare la 
pace di altri Paesi, anche del 
nostro. L'on. Fanfani, proprio 
oggi, — ha detto Pajetta — 
ha riconosciuto che e stato 
un errore non cercare e non 
trovare una soluzione defini
tiva nel Medio Oriente. Vo-
gliamo ricordare al nostro go
vemo — e gli chiediamo che 
lo ricordi ai suoi alleati a-
tlantici, prima di tutto agli 
USA — che non si tratta di 
« cercare » una soluzione ma 
di realizzarla. Ci sono delle 
decisioni unanimi dell'ONU 
e finche Israele non le rispet-
ta. Israele non e soltanto una 
potenza occupant e ma sem
pre un aggressore potenziale. 

Oggi che 1'aggressione tor-
na a costare sangue e distru-
zioni, bisogna riconoscere la 
necessita di mtervenire e 
chiedere di applicare sanzio-
ni, perche le decisioni inter-
nazionali siano rispettate e 
perche sia ripristinato il di-
ritto, perche si riconoscano 
nei fatti quei diritti del popo
lo arabo di Palest ina che a 
parole non si osa negare. 
• Noi, per quanto ci riguarda, 
riaffermiamo la nostra posi-
zione di riconoscimento del 
diritto di esistenza per ogni 
Stato del Mediterraneo. Ma, 
proprio per questo. chiedia
mo la condanna di chi si fa 
strumento di oppressione e 
delllmperialismo che si vale 
di questo strumento per di-
fendere le sue posizioni di 
monopolio e di dominio. 


