
PAG. 8 / com itato centrale l ' U n i t d / venerdl 19 otfobre 1973 

II dibattito al C.C. sulla relazione di Chiaromonte 
(Dalla scttima pagina) 

struttlva e Insieme ferma e 
declsa e il nostro giudlzlo sul 
carattere nuovo dl questo go-
verno e i nostri oblettlvl di 
una nuova unlta tra le for
ze polltiche democratlche. 
Questo rapporto non sempre 
6 colto appieno dal partlto 
tanto piu che a fronte di fat-
ti nuovi della politica gover-
nativa vi sono llmlti e addl-
rittura contraddizloni gravi. 
E' necessario quindi rilancia-
re con grande forza una l-
niziativa politica di massa che 
faccia vivere quotldlanamen-
te a grandi masse le scelte, 
gll attl e gli oblettlvl della 
politica nostra e del governo 
se vogliamo in concreto vln-
cere su scelte priori tar ie che 
abbiano il massimo di con-
senso politico e sociale. 

Cid e tanto piu necessario 
per incidere in senso positlvo 
sulla crisi dl prospettiva del
la DC e per impedire l'ambl-
guo disegno fanfaniano di uni-
re il suo partito non si sa 
bene per quale politica. 

E' necessario oggi, ad esem-
pio, far comprendere flno in 
fondo al pensionati e in par-
ticolare alle donne, al Sud 
il significato di scelta consa-
pevole della classe operaia 
che ha il recente accordo sul-
le pensioni cosl come va fat-
ta una ampia mobilitazlone 
per portare a vittorla defini-
tiva la legge sul lavoro a 
domicilio. 

E" possibile oggi schierare 
un largo fronte unitario di 
masse femminill su precise 
questioni aperte nel nostro 
paese. dalla riforma del dint-
to di famiglia, al tema de-
gli asili nido e delle scuo-
le materne. E' possibile una 
piu ampia unlta politica poi-
che lo stesso recente conve-
gno femminile della DC ha a-
vuto come interlocutore fonda-
mentale il nostro partito con 
la forza delle sue elaborazlo-
nl e delle sue iniziative. Al 
di la dei tentatlvl dl tecnl-
cizzazione. il convegno dc ha 
dimostrato che e in atto un 
processo di unificazione dl o-
biettlvi e di propositi per tut-
to quanto attiene alia condi-
zione femminile. Di qui la pre-
gnanza politica attuale. oltre 
che di alleanza, che assume 
oggi l'lniziativa del Partito 
verso le donne se sara unl-
taria e di massa. 

BASSOUNO 
Senza misure reall di ri

forma che intacchino 11 vec-
chio meccanlsmo dl svlluppo e 
inevitabile la instability del 
quadro politico. Profondo e in-
fatti rintreccio tra stablllta 
politica e democratica, e la 
soluzione positlva delle gran
di questioni nazionali. Tra 
queste domina piu che mai il 
problema del Mezzogiorno le 
cui caratteristlche si fanno via 
via sempre piu preoccupanti. 
Non c'e ormal solo 11 rischlo 
di una frattura tra Nord e 
Sud ma c'e anche un peri-
colo di frattura all'lntemo del-
lo stesso Mezzogiorno. La 
nostra scelta delle prio
rity nelle priorita non ha 
niente a che vedere con le 

analisi del tipo « Sud nel Sud»: 
attraverso queste strade pas-
sano infatti linee settoriali e 
particolaristiche In relazione 
alle varie zone dl Influenza 
dei notabili democrlstlanl. Lp 
esempio della Campania e il-
luminante, e partlcolarmente 
significativa la sortlta del mi-
nistro De Mita il quale ha 
contrapposto ad una ""tapoH 
citta di servizi (prlva quin
di della sua classe operaia. 
1'unlco vera vacclno dl que-
stl mesi) una astratta '.ndu-
strializzazione delle zone inter
ne slegata dall'agrlcolcu-
ra. Viene qui fuori una ca-
ratteristica storica delle si
nistra dc merldionali: la sot-
tovalutazione della questione 
agraria come asse per «r. 
nuovo tipo di sviluppo e del
la democrazia. 

Ecco allora il valore tlel-
l'unitarieta e dell'organlcita 
che debbono sempre avere le 
nostre proposte perche e in 
questo modo che si raffor-
za lo stesso discorso sulle ur-
genze. Da qui la necessity 
di sottolineare con forza i'og-
gi, ma un oggi che prepa-
ri il domani muovendosi cioe 
In modo da dare alle prio
rita un significato dinam:co 
e continuo. tale che una si 
colleghi alle altre e cos! v:a. 
Questo e tanto piu importan-
te nel Sud dove l'iniziat'va 
dei fascisti si manifesta in 
maniera certo in parte o 5ver
sa rispetto a Reggio Cala
bria. ma in modo forse an 
che piu pericoloso. con i'am-

' bizione cioe di dare un sarat-
tere unitario alle varie nz'o-
ni corporative, con I'ambizlo-
ne di essere opposizione in 
tutto il sud. 

Questa I:nea dema?oglca si 
fronteggia con la costruzione 
di un movimento di massa 
attorno ad obiettivi che siano 
per le masse punti di cer-
tezza e conquistando successi 
che diano fiducia e sicur<*z7,t 
E* cosl che tra I'altro si af-
ferma in concreto la piena su 
tonomia della nostra opposl 
zione. autonomia cioe come ca 
pacita di dare vita ad un 
nuovo schieramento di forze 
sociali e polltiche che iavo 
ri per spostare a sinistra la 
situazione dando nuovo e a 
vanzato sbocco alia inadcgua-
tezza del centrosinistra. Una 
linea quindi. quella nostra. 
nettamente di versa da qu:lla 
del govemo e di Donat Cat 
tin la cui ispirazione neoc^n-
Iralistica non riesce affatto a 
fugare quel sospetto di mas
sa verso il centrosinistra rhp 
e conseguenza del falli.Tten-
to degli anni Sessanta 

LOMBAWO 
RADKE 

La crisi cilena e uno d) 
quel fatti storicl sui quali la 
discussione deve restare aper-
ta a lungo Ritiene. in auesto 
senso. che dopo la tavola ro 
tonda di Rinascita debba es
sere aperto (forse su L'Umthl 
un dibattito organizzato. E' 
opinione dell'oratore che su dl 
on punto vi sia gia sufficiente 
•Jtfarezza: per rendere stabile 

un regime antimonopollstlco 
occorre un massimo dl con-
senso dl cetl medl. La crlsl 
cilena, lungi dal suggerire re 
strlnglmento dl fronte e forza-
tura dl tempi storicl, come 
vorrebbero le tesl dell'estre-
mismo. invlta a una piu larga 
politica dl alleanze e a una 
piu precisa definizlone dl un 
regime «misto». Su dl un 
punto perd abbiamo detto an-
cora troppo poco. I fattl del 
Clle dlmostrano, ad opinione 
dell'oratore, che anche la rea-
llzzazlone dl obiettivi limitatl 
(antlmonopollstlcl ma non an-
tlcapltalisticl tout court), co
me la esproprlazione dl ml-
nlere. banche, terra, provoca 
la reazlone dei "potentatl" 
colpiti che escono dalla lega
lity e ricorrono alle arml. Vi 
sono statl errori, dl segno op-
sto, dl masslmallsmo e dl le-
galitarlsmo. Ma, al limlte, il 
« golpe » sarebbe stato tentato 
lo stesso. perche I grandi mo-
nopoll (statunltensl e cilenl) 
non potevano accettare colpi 
per loro mortal!. SI pone quin
di. al dl la dello speclflco cl-
leno. 11 problema dello Stato 
nel passaggio democratico a 
un regime antimonopollstlco: 
e si pone In modo nuovo. In-
sufflclente la formula della 
« democratlzzazlone » dl poll-
zia ed esercito, occorre af-
frontare il problema (e non 
solo per le forze annate) dl 
un comando elettlvo, civile, 
revocabile del « corpl separa-
tl». In questa dlrezione, an-
drebbe ripresa la vecchia ri-
vendicazione (che, del resto, 
rlsale a Lulgi Einaudll) della 
abolizlone dei Prefetti. Chia
romonte. nella sua relazione, 
che 1'oratore condivlde nella 
sua essenza, ha detto che vo
gliamo « cambiare le cose nel 
profondo», collocando la no
stra opposizione dl tipo nuo
vo In un amplo orlzzonte dl 
lotta contro monopoll e rendi-
ta fondlarla, nella prospettiva 
quindi dl un « regime mlsto» 
Se l'accenno del compagno 
Enrico Berllnguer a un « com-
promesso storlco» alia fine 
del suoi articoli su Rinascita 
Blgnlfica questa prospettiva 
storica generale, dlciamo d' 
« democrazia antimonopollsti-
ca», 1'oratore e d'accordo. 
Crede perd opportuno qualche 
chiarimento. La gravita della 
crisi Italiana esclude ormal 
razionalizzazioni Indolorl: an
che la sempllce tassazione 
progressiva, o I provvedlmen-
tl per 11 Mezzogiorno. Impli-
cano qualche duro colpo al po-
tere del monopoll; l'attuale 
governo, anche nella sua com-
ponente sociallsta, appare 
davvero inadeguato. legato a 
un tipo di gestione del potere 
che rende impossiblle una au-
tentlca lnverslone dl tendenza. 
Cio non esclude, certo. un ac
cordo per la difesa del quadro 
istituzionale e per lo svlluppo 
di una politica estera italiana 
che liberl il nostro paese dal
la suddltanza statunitense; 
una reale avanzata fuori del
la crisi Implica per6 nuove 
grandi lotte, e un sommovi-
mento politico negli altri 
grand! partltl con una base 
nel popolo. 

GALLUZZI 
Pur senza sottovalutare i 

pericoli e la gravita della si
tuazione — ha affermato 
Galluzzl — e giusto sottoli
neare il mutamento positlvo 
del quadro politico, polche 
da questo punto si deve par-
tire anche per fissare 11 giu
dlzlo sulla situazione stessa, 
sulle sue prospettive, sui com-
pltl che cl stanno dl fronte. 
Si e in presenza, infatti, di 
qualcosa di piu di un sem
pllce mutamento di formula; 
si e in presenza di un eam-
biamento di linea e dl rap-
porti politlcl tall da aprire, 
per molti aspettl. una situa
zione nuova e piu favorevole 
a tutta la nostra Impostazio-
ne politica ed alia strategia 
volta a realizzare una svol-
ta democratica nel paese. Un 
mutamento, certo, ancor timi-
do e contraddittorio, che vie
ne dopo i rlsultati delle ele-
zioni del "72 ed uno sposta-
mento a destra, nella DC e 
nel paese. che ha influito sul
la situazione economica e so
ciale, che ha permesso persi-
no rinserimento della de
stra fascista. determinando 
una situazione che ha minac-
ciato Ie stesse istituzioni de 
mocratiche. E* necessario ave
re coscienza dl tutto questo 
e quindi del nostro ruolo di 
protagonist! nella battaglia 
che. con la caduta del gover
no Andreotti. ha determinate 
nel paese un quadro politi
co nuovo di maggior slcurez-
za delle Istltuzionl democra-
tiche di diverso rapporto con 
i] movimento operaio e con 11 
nostro partito. di maggiore 
autonomia intemazionale, che 
sono Ie condizioni per -pin-
gere avanti non solo una in-
versione di tendenza. ma tut
ta la battaglia democratica. 

Galluz^i ha quindi sottoli-
neato come in questo quadro 
permangano molte difflcolta 
polche le forze che pur sono 
state battute non rinunclano 
al tentativo di rivlnclta. SI 
tratta dl difflcolta che r.on 
stanno solo nell' mcapacita 
del govemo di elaborare ed 
attuare scelte adeguate alia 
situazione di crisi del paese 
ma anche nella lotta. Interna 
alia maggioranza ed al partl
tl che la compongono. della 
quale occorre cogliere piena-
mente il senso per dare al
ia nostra battaglia 11 respiro 
necessario per mutare pro-
fondamente gli Indirizzl poli-
tici generall del paese. Non 
isolare. quindi. II giudlzlo sul 
governo da quello sulle for
ze polltiche che lo sostengo-
no non solo perche la situa
zione e le posizionl delle for
ze politiehe tfella mageionn 
za si riflettono su di esso 
ma perche Ie forze polltiche 
espiimono esigenze e spinte 
d: forze sociali delle quail oc
corre tener conto. Galluzzl ha 
rilevato come 11 contrasto piu 
aruto si abbla nella DC la 
cui situazione interna si pre-
senta. perd. profondamente 
di versa da quella enlstente 
appena qualche tempo prima 
il suo ultimo congresso che 
ha visto la sconfitta della 
«central Ita», e farsl strada, 
xla pure in modo amblguo 
e contraddittorio, la coscien
za della perlcoloslta della si
tuazione e la esigenza, per 

uscirne mantenendo lntatto il 
quadro democratico, dl un 
rapporto con tutto 11 movi
mento operaio e con il PCI. 
Non si tratta solo dl affer-
mazionl o dl un modo per 
crearsl degli alibi, bensl di 
fattl politlcl come testlmonla-
no le posizionl che la DC ha 
assunto sul Clle e sul Me
dio Oriente, la tendenza a 
non chiudere 11 discorso sul 
divorzio, 11 pratico abbando-
no della linea degli «opposti 
estremismi», le posizionl as-
sunte anche su alcunl pro
blem! economic! e sull'eslgen-
za dl affrontare alcunl nodi, 
anche se poi, nella pratlca, 
queste posizionl non si svi-
luppano non solo per respon-
sabilita della DC ma anche 
dl altre forze polltiche. Cer
to — ha affermato Galluzzl 
— questo giudlzlo deve tene-
re conto della realta della 
DC, della sua collocazione 
politica, ma quello che a noi 
interessa e di fame un Inter
locutore democratico, di spo-
starlo verso posizionl piu 
avanzate. Le condizioni esl-
stono e dlpende non solo dal
la DC, ma anche da nol far 
prevalere In quel partito le 
forze piu avanzate. Galluzzl 
ha quindi affrontato 11 discor
so sulle altre forze polltiche 
ed in primo sul PSI, rile-
vando l'esistenza dl un trava-
gllo Interno che, per quanto 
sta in noi, dobblamo aluta-
re a superare, facendo appel-
lo all'unita dl questo partito 
nell'lnteresse del movimento 
operaio. Un travagllo nel qua
le si riflettono anche preoc-
cupazlonl conseguentl al de-
Hnearsl dl un rapporto nuo
vo fra nol e la DC, preoccu-
pazionl che sono un dato co-
mune anche per altri partltl 
(PSDI, PRI), e delle quali 
nol dobblamo tenere conto 
se vogliamo avere uno spo-
stamento democratico della 
DC. Non si tratta solo dl 
dare assicurazionl rlaffer-
mando che la nostra e una 
linea unitaria (anche se que
sto ha il suo valore) lesa a 
far convergere tutte le forze 
democratlche attorno ad una 
linea di rlnnovamento e di 
riforma. II punto e dl defl-
nire una plattaforma politi
ca di scelte e dl riforme e 
dl una lotta dl massa tesa 
ad attuare questa unlta fra 
tutte le forae democratlche, 
per togllere spazio alia de
stra, per spostare le forze so
cial! e per mflulre cosl po-
sltivamente sul quadro politi
co e sul suol orientamentl. 

PAVoum 
Nel momento in cui con-

fermlamo la nostra strategia 
generale delle riforme e delle 
alleanze, dobbiamo avere ple
na consapevolc-aza della in-
scindibilita di questl due ter
mini e quindi porre in primo 
piano il problema del rap
porto tra la clasve operaia 
e i ceti e gli strati sociali che 
devono cooperare al suo fian-
co nelTazlone riformatrice. 
Non si tratta — come qual-
cuno sostiene — dl «disag-
gregare» questl ceti, al con-
trarlo si tratta semmal di 
«aggregarli», nel senso di 
Impedime la frantumazione 
corporativa e dl ricercare gli 
elementl pollticl unlficanti 
che possono metterll in mo
vimento in legame con la 
classe operaia. 

Tale legame e tale alleanza 
possono e debbono essere rea-
lizzati proprio nel vivo delle 
lotte di riforma. E' illusorio 
cioe pensare di a neutralizza-
re» preventivamente questi 
strati social!, sulla base delle 
loro rivendlcazioni di catego-
ria, per poi trovarseli allea-
ti neirazione riformatrice. E' 
invece necessario rendere 
volta a volta i ceti interme-
dl partecipi e protagonlsti 
della lotta, individuando gli 
interessi di fo^do, di prospet
tiva che li poiigono in natu-
rale contrasto con le classi 

sfruttatrici dominanti. Occor
re rendersi conto che se pun-
tiamo a una riduzione dello 
squilibrio tra i redditi ope-
rai e gli altri redditi, cl6 apre 
problem! seri; e che di conse-
guenze, i cetl intermedi de
vono trovare il loro «risarci-
menton sul terreno di una 
funzione e di una collocazio
ne nuova in una societa tra-
sformata. 

Sul piano strettamente po
litico, il tema del rapporto 
con la DC e piu che mai al 
centro delPattenzione dopo 
gli awenimenti cileni. Abbia
mo giustamente respinto le 
tesi di quanti volevano spin-
gere a una spaccatura verti-
cale, nel paese, tra le masse 
di orientamento socialista e 
Ie masse di orientamento cat-
tolico. La nostra prospettiva 
strategica non e ne il bipar-
titismo piu o meno perfetto 
ne il cosid detto «patto con-
ciliare» concluso sulla testa 
altrui. La nostra prospettiva 
e quella di una altemativa 
democratica fondata sulle tre 
component!, comunlsta, so
cialista. cattolica. Tuttavia. 
se cl limitiamo a fare riferi-
mento alle a masse cattoli-
che». la nostra risposta re-
sta ancora elusiva. Rimane in
fatti aperto il problema del
la rappresentanza politica di 
queste masse. Ora, se e vero 
che attraverso la DC si esprl-
mono larghe masse popolari 
e larghl strati di ceto medio, 
e anche vero che la DC e tut-
tora sostegno e interprete di 
interessi conservator! e di 
gruppi economic! dominanti. 
Interessi e gruppi che non si 
appogglano certo solo sul 
PLI e sul MSI. 

La nostra presslone. la no
stra lotta riformatrice non 
pub dunque non tendere an
che a determinare una crisi 
nella DC e nella sua dirigen-
za: crisi di cui sarebbe as-
surdo voler determinare a 
priori Ie forme e gli esiti, ma 
che comunque. se dovra por
tare a uno spostamento in 
senso democratico e unitario. 
non potra essere un proces
so indolore. SI tratta, ad 
esempio. della liquldazione di 
fortl e tutt'altro che margi
nal I component! clientelari 
(ad esempio I Gava a Napoli) 
e d! component! maflose co
me quelle siciliane; si tratta, 
fiiu in generale, di far ma-
urare una decantazlone del

le forze di classe che opera-
no all'lntemo della DC e at
traverso la DC. E* questo 
processo che pud awiare la 
cooperazlone unitaria tra le 

tre component! popolari, coo
perazlone che costltuisce 11 
fondamento della nostra pro
spettiva. , 

SCHEDA 
Alia formazlone dl una nuo

va situazione politica — ha 
detto 11 segretarlo confedera-
le della CGIL Rlnaldo Scheda 
— non ha corrisposto una 
chlara presa di coscienza dei 
termini con 1 quail si veniva 
ponendo il movimento e l'lni
ziativa delle masse, anche se 
11 slndacato opera In una real
ta dlversa e apprezzata. L'im-

portante accordo strappato sui 
bass! redditi e frutto non di 
fantomatlche contropartlte 
bensl di una mobilitazlone 
reale. 

Ora perd appare molto piu 
arduo lo scontro che si prof ila 
su lnvestlmentl, Mezzogiorno, 
agricoltura, prezzi, anche per 
gll evldentl segnl dl cedlmen-
ti del governo rispetto alle 
pressioni del slstema econo-
mlco e nel contesto dl un ag-
gravamento della situazione 
sociale. L'impiego della no
stra mobilitazlone none ade-
guato al superamento' delle 
difflcolta e al ragglungimento 
degli obblettlvl. La ripresa 
deU'attivlta industrlale, ac-
canto a qualche miglloramen-
to nel livelll di occupazlone 
soprattutto al nord ha messo 
in luce un ulterlore indeboll-

mento dei settorl cosiddetti 
arretratl, una relatlva degra-
dazlone del Mezzogiorno, un 
dlstacco crescente tra espan-
slone Industrlale ed espanslo-
ne agricola, una carenza de
gli lnvestlmentl produttlvl, 
una intenslficazlone dello 
sfruttamento. Anche I notevo-
11 progressl nel rendimento 
del lavoro realizzatl in alcu
nl settorl stentano a tradursl 
in coerenti Indirizzl dl Inve-
stimento per un rapldo e dlf-
fuso svlluppo economlco e so
ciale dl tutto 11 Paese. II 

processo Inflazionlstlco In atto, 
seppure contrastato, tende a 
determinare una redistrlbu-
zione de) reddlto a sfavore 
delle masse lavoratrlcl. 

E' sulla base di questa com-
plessa situazione che la Con-
flndustria ma anche alcunl 
settorl del govemo sviluppa-
no una campagna per spin-
gere ad un controllo centra-
lizzato e burocratico delle po
litiehe sindacali. Esso obbiet-
tivamente determinerebbe una 
cristallizzazione delle scelte 
sugli investimentl, quelle con-
cernenti la dlstrlbuzione del 
reddito, quelle che riguardano 
i livelll di occupazlone, le re-
tribuzioni, i consuml sociali, 
I prezzi. E* in sostanza, un 
tentativo di bloccare l'attuale 
strategia del slndacato. Una 
campagna del genere pud di-
sarticolare l'intero arco della 
politica rivendicatlva, pud Iso
lare e comprimere Pinclslvitii 
delle scelte e delle priorita 
sociali che il slndacato si e 
dato e immettere cosl grossi 
cunei nella riaffermata unlta 
tra obiettivi di sviluppo e di 
riforma e obiettivi dl mlgllo-
ramento delle condizioni di vi
ta e di lavoro delle masse la
voratrlcl, tra movimento na-

zionale e quello territorial, 
tra 11 contenimento del rinca-
ro del costo della vita e l'azio-
ne salariale. Occorre non so
lo respingere le velleitarie ri-
chleste di tregua ma intensi-
ficare l'lniziativa onde anda-
re ad una stretta su Mezzo
giorno, agricoltura, sviluppo 
industrlale, senza tralasciare 
la questione dei prezzi. 

E' necessario. in tale conte
sto e affrontando il giusto 
rapporto tra fabbrica e socie
ta, rendere piu espllcito l'o-
rientamento sul fatto che la 
linea rivendicatlva va vista 
nella sua unita. L'accordo tra 
Confederazionl, sindacati di 
Torino e metalmeccanici sul
la piattaforma Flat rappre-
senta percid un punto dl ap-
prodo lmportante. Essa vede 
infatti al primo posto la que
stione degli lnvestlmentl al 
Sud mirando a investire go
verno e region!, per questo 
deve sollecitare anche la lot
ta delle masse meridional!. 
II problema e semmai quello 
di stabilire una connessione 
tra 1 rlsultati salariali, che 
pure ci debbono essere e 1 
rlsultati concreti sugli lnvestl
mentl. Anche per quanto ri-
guarda la questione della uti-
lizzazione degli impianti e ne
cessario stabilire una connes
sione con !1 Mezzogiorno non 
attraverso un confronto tra 

Confederazionl e Confindustria 
ma nelle sedi speclfiche 

aprendo un dibattito pertinen-
te con i lavoratori. 

Nascono da tali consldera-
zioni due esigenze: l'una di 
approfondire e qualiflcare la 
proposta politica altemativa. 

nel senso della definizlone del
le priorita per quanto concer-
ne lo sviluppo del Sud; la se-
conda di rendere piu rigorose 
le connessioni tra Ie rivendl
cazioni e la proposta di svi

luppo andando a rapporti nuo
vi con i contadini e i ceti 
medi. 

Per quanto riguarda infine 
il processo unitario e necessa
rio respingere il ritorno a cer-
te vision! centralizzatrici e 
burocratiche — contrapposte 
a una necessaria dlrezione 
unitaria — puntando a una 
rapida costruzione e diffusio-
ne dei consign di zona come 
incontro tra vecchie e nuove 
strutture. 

CAROSSINO 
Tra le masse popolari e la 

classe operaia, accanto alia 
valutazione positiva della in-
versione di tendenza che si 
e verificata nel paese con la 
caduta del centro-destra. vi e 
anche la coscienza che non 
siamo ancora dl fronte ad un 
processo trreversibile, che re-
sta grave la situazione econo-
mlco-soclale, che si accentua-
no i fenomeni dl sgretolamen-
to e scollamento del tessuto 
democratico. 

Da qui la neoessita di un 
impegno nostro che serva a 
spostare avanti la situazione 
del paese e a creare le condi
zioni che permettano di su
perare 1 llmlti e le contraddi
zloni dl questo govemo e della 

sua politica. Sta qui la porta-
ta della nostra opposizione dl 
tipo diverso, che non slgnlflca 
ne attesa, ne tanto meno tre
gua dl fatto; ma al contrario 
richlede un pleno dlsplegarsl 
dl una vosta lotta di massa 
nel paese, che punti alia solu
zione del problem! del caro-
vlta, della difesa del salarlo e 
ad uno sviluppo economlco 
quallficato. Tutto eld richlede 
anche un piu intenso rapporto 
democratico del partito e del 
slndacato con le masse lavora
trlcl, per assicurare una dlre
zione unitaria e coerente ad 
un movimento che per reallz-
zarsl ha bisogno della piu am
pia articolazione. 

Dopo aver fatto rlferlmento 
alle conquiste sulle pension!, 
al probleml apertl per quanto 
riguarda 11 persistere dl spe-
requazionl retributive, nonche 
al rlschl derivantl da spin
te ad aumenti salariali genera-
lizzati, non collegati ad obietti
vi di riforma Carosslno ha sot-
tolineato che la inlziativa del 
partito deve essere capace di 
collegare gll obiettivi partl-
colarl alle prospettive gene
ral! per le quali lottiamo. Si 
tratta cioe non solo di respin
gere la tregua o la linea di 
tacita accettazione della po
litica del redditi ma dl muo-
versl sul terreno dl una Inl
ziativa dl lotta che parta dal 
datl reall e concreti della 
situazione (aumento del costo 
della vita, ricorso dlffuso al
io straordlnarlo ed al dopplo 
lavoro, aumento della produt-
tivita) per definlre platta-
forme rivendlcative azlendall 
collegate alia battaglia contro 
1'inflazione; fondate su obiet
tivi di gestione contrattuale 
salariale e normativa, di con
trollo della organlzzazlone del 
lavoro; Inquadrate In una li
nea tendente ed affermare 
un potere dl contrattazlone e 
dl controllo democratico de
gli lnvestlmentl. E' questa 3a 
strada per impedire la ripre
sa del processo dl concentra-
zione al Nord; mutare la qua
nta della politica Industrla
le del paese; determinare un 
allargamento della base pro-
duttiva del nostro slstema e-
conomlco. stabilire un rappor
to nuovo tra Nord e Sud, non
che coerenza ed organlclta 
tra le scelte prioritarie a fa-
vore del Mezzogiorno e della 
agricoltura e gli lnvestlmen
tl necessari per il rlnnova
mento tecnologico, la ricerca 
scientifica. la qualificazione 
produttiva delle Industrie del 
Nord insieme alia difesa del 
livelll di occupazione nelle re
gion! che come la Liguria so
no investite da anni da pro
cess! di crisi ricorrenti. Cid 
ripropone il ruolo e la fun
zione che deve svolgere l'in-
dustria di Stato per afferma
re questi nuovi indirizzl 

INGRAO 
La nostra critica alia poli

tica governativa riguarda un 
errore di fondo sul punto che 
consideriamo essenziale: l'at-
teggiamento verso il Mezzo
giorno e quindi la volonta e 
la capacita dl awiare un nuo
vo meccanlsmo dl sviluppo. 
Se andasse avanti, un tale 
orientamento sbagliato, por-
terebbe prima o poi ad un 
nuovo insuccesso deiresperi-
mento del centrosinistra e ad 
un ulteriore aggravamento 
della crisi del Paese. Percid 
il punto declsivo oggi e quel
lo di intervenire con tutta 
la forza di un movimento po
litico di massa. NeH'imposta-
zione di questo movimento ci 
si presentano perd problem! e 
difflcolta, che dobbiamo guar-
dare in faccia. 

Quando poniamo al centro 
della lotta determinati conte-
nuti dl politica meridionalista, 
noi chiediamo una lotta assai 
avanzata, che sia capace di 
determinare un orientamento e 
un controllo degli investimen
tl ed una nuova qualita dei 
consumi. Occorre dunque co-
struire forme di potere demo
cratico, con uno sforzo di 
fantasia creatlva pari a quel
lo che si ebbe con la crea-
zione del consigli di fabbrica. 

Si tratta di dare corpo alia 
esperienza dei consigli di zo
na; di fare sorgere nelle cit
ta — partendo dalla tematica 
attualissima dei prezzi e dei 
consumi sociali — comitati 
dal basso che organizzino le 
masse oggi disperse e sepa
rate di giovani, di donne, di 
strati intermedi, e di realiz
zare un raccordo tra lotte 
sociali e assemblee elettlve. 
avendo presente che su que
sto punto siamo in serio ri-
tardo. 

Nella mlsura in cui questo 
movimento di lotta si svilup-
pera. si apriranno contraddi
zloni anche con forze della 
maggioranza governativa, che 
pure si impegnarono per la 
caduta di Andreotti. Ci tro-
veremo a misurarci non sol-
tanto con posizionl come quel
la di La Malfa che separano 
apertamente la politica con 
giunturale dall'awio delle ri
forme. ma anche con posi
zionl presenti nella DC e an
che In cert! settorl del PSI 
che cercano in qualche modo 
una saldatura fra questi due 
moment!, ma su un terreno 
sbagliato. 

Qual e il limlte di queste 
ultime posizioni? Esse punta-
no ad una tregua sociale. sia 
pure temporanea, da utiiizza-
re come contropartita per ave
re dal padronato determinati 
impegni di investlmenti. e co
me strumento per recuperare 
marginl per la spesa pubbli 
ca. Lo sbaglio grave di tale 
impostazione sta nel fatto che 
se si indebolisce la difesa del 
salario reale e del potere con 
trattuale operaio nella fab
brica, si apre un varco attra
verso cui passeranno l'utillz-
zazione «selvaggia» degli im
pianti al Nord e una nuova 
concentrazione antimerldiona-
lista: si indebolira insomma 
una component* decisiva, an
che se non esclusiva. di tutta 
la battaglia per un nuovo ti
po dl sviluppo. 

L'altro errore di questa im
postazione sta nell'atteggia-
to verso la grave crisi 
delle istituzioni rappresentati-
ve. La tendenza ad affronta
re questa crisi medlante la 
moltiplicazlone dl strumenti 
tecnocratlcl e di organisml 
straordinari elude 11 proble
ma dl una riforma dello Sta
to, lascia intatta la vecchia 

macchina burocratlca, svuota 
e subordina gll organism! elet-
tivi e moltlplica la confusio-
ne. Una linea opposta, dl de-
centramento politico reale, 
vuol dire non solo estendere 
I mezzl e il ruolo del potere 
locale, ma combattere 1 pro-
cessl dl « feudalizzazlone » del
lo Stato; e quindi chiama a 
mettere In discussione il sl
stema di potere della Demo
crazia cristiana. 

E' prima di tutto su que
sto terreno che deve concre-
tarsl la questione del rappor
to con noi e in generale con 
il movimento operaio. E' ve
ro, come ha detto Galluzzl, 
che cl sono state modlfiche 
ed aperture su questo punto. 
Dobbiamo perd condurre una 
lotta aperta contro una vl-
sione sbagliata, che tende si 
ad assumere come interlocu
tor! 1 sindacati e il PCI, ma 
concependoli come gestorl dl 
una contrattazlone di vertlce 
che scavalca le masse: questa 
vislone • — presente oggi In 
tanta parte del gruppo diri-
gente democristiano — chiede 
uno snaturamento del nostro 
ruolo e del nostro rapporto 
con le masse, e percid, in de-
finitlva muove ancora da una 
impostazione integrallsta, e 
spinge verso un tipo di re
gime « delegato » die nol re-
spingiamo. -

Combattendo questa Impo
stazione noi diamo la rispo
sta piu concreta anche a cer-
te preoccupazionl del PSI cir
ca un accordo dl potere tra 
democrlstlanl e comunistl. II 
travagllo in atto nel Partito 
socialista non e frutto solo di 
una lotta dl correnti, ma ri-
vela un'inquietudlne per la 
contraddizlone che sta deter-
minandosi tra la politica go
vernativa e I bisogni del Pae
se. II PSI teme di essere di 
nuovo frantumato in questa 
contraddizlone, e tanto piu 
lo teme in una situazione eu-
ropea che ha visto spostarsi 
a sinistra una serie di for
ze socialists e soclaldemocra-
tiche. 

Non dobbiamo sorprenderci 
che data questa contraddizlo
ne, si determini una spinta 
— presente anche in certe 
forze della sinistra DC — a 
bilanciare la presenza nel go
verno. con una sorta di oppo
sizione «da sinistra» al Par
tito comunlsta. Di fronte a 
questi fenomeni non bastano 
ne la polemica, e nemmeno 
l'appello aH'unita. ma blsogna 
aglre sulle cause profonde di 
questi atteggiamenti e rilan-
ciare con 11 Partito socialista 
II discorso sulle prospettive 
generall che stanno dinanzi 
alia sinistra e suirimpostazio-
ne che insieme dobbiamo da
re al rapporto con la Demo
crazia cristiana. 

QUERCINI 
II quadra politico naziona-

le si presenta con element! 
di complessita e anche di con-
traddittorieta rilevanti. Siamo 
impegnati in una corsa con
tro il tempo per impedire — 
ora e non domani — che il 
meccanismo economlco si ri-
metta in moto secondo la lo-
gica tradizionale, sapendo che 
l'urgenza di interventi inno
vator! e una condizione per 
tenere unito lo stesso fronte 
operaio e democratico, e per 
allargare realmente le allean
ze. 

Tutto cid in una situazione 
In cui il livello di aggre-
gazione di una volonta politi
ca sufficientemente ferma e 
unificata alia dlrezione del 
Paese e ancora tanto proble-
matica, tentennante, aperta 
a riflussi e ritirate, come di-
mostrano le vicende interne 
al PSI e la gestione fanfania-
na della DC impegnata a 
pleno nello sforzo del gover
no ma anche pronta a tutte 
le polltiche, ad ogni muta
mento anche profondo di tut
ta la prospettiva nazionale. 

Questa contraddittorieta 
della situazione si riflette 
con particolare acutezza nel 
Mezzogiorno dove le misure 
urgent! riguardano problemi 
come 1 organizzazione del ter-
ritorio ed il ruolo dell'agri-
coltura, la condizione igienico-
sanitaria e urbanistica delle 
grandi citta, che coinvolgo-
no scelte e contrasti di fon
do. 

In questo quadro comples-
so va analizzata la prospet
tiva della destra e del MSI 
nel Sud. II MSI ha sublto una 
sconfitta pesante con la ca
duta del govemo Andreotti, e 
lavora apertamente oggi al 
« tanto peggio » nella speran-
za di raccogliere i frutti del
lo scasso economlco e demo
cratico del Paese. C'e una ri
presa, anche a Catania, dello 
squadrismo, per ricreare • un 
clima di tensione e di pau-
ra; e c'e un rilancio della 
demagogia piu esasperata, 
nel tentativo di raccogliere a 
destra tutte le proteste, i 
pnrticolarisml, i parassitismi 
tanto presenti nel corpo so
ciale meridionale. II MSI 
non e ancora riuscito a con-
solidare e a dare continuita 
al consenso elettorale otte-
nuto il 13 giugno e il 7 mag 
gio. Ma a Catania ed in Si-
cilia il MSI ha trovato spazio 
nel grave cedimento della DC. 
II slstema clientelare della 
DC si e personalizzato e 
polverizzato flno a un punto 
di crisi profonda. II compito 
nostro e di saper trarre ad 
una prospettiva democratica 
forze deluse dal fallimentare 
slstema di potere della DC, 
ma anche di lavorare ad una 
ricollocazione democratica, e 
non clientelare, della DC ri
spetto al movimento delle 
masse e della societa meri
dionale. 

Di qui la complessita del
ta nostra azlone nel Mezzo
giorno: raccogliere tutta la 
protesta e la rabbia popolare 
impedendo che vi lavori la 
destra, ma per canalizzarle 
a livello istituzionale, come le
va essenziale per la crescita 
del tessuto democratico meri
dionale, in uno sforzo di dl
rezione del movimento delle 
masse e di convergente rivi-
talizzazione delle istituzioni — 
Region], Comunl — in cui l'p-
biettivo della conquista del
la DC ad una strategia de-
mocrativa va posto con chla-
rezza e con coraggio. 

In questo quadro dlventa 
declsivo 11 ruolo del movimen

to slndacale che deve di piu 
rluscire a porsl come l'orga-
nlzzazione non del soli. la
voratori occupati, nella con-
sapevolezza che la linea del 
congresso dl Bari della CGIL 
non riguardl solo l'orlentamen-
to e le scelte delle organiz-
zazioni operale del Nord nel 
confrontl del Mezzogiorno, 
ma presuppone anche nuove 
acqulslzlonl neli'orlentamento, 
negli strumenti di organlz
zazlone, nelle forme dl lot
ta del movimento operaio e 
delle masse del Meridione. 

BARCA 
Agll occhl dl tuttl — ha 

affermato Barca — sono evl
dentl 1 pericoli gravi che a-
vrebbero minacclato 11 nostro 
paese, dl fronte alle tenslonl 
internazionali che si sono de
terminate ed alia portata del 
problemi apertl all'lntemo, 
se non fossimo riusciti a rom-
pere il processo dl avviclna-
mento tra democrazia crlstia-

[ na e destre. Ancora in que
sti giorni la poslzlone assun-
ta dal govemo Itallano sulla 
guerra del Medio oriente sot-
tolinea rimportanza del mu
tamento del quadro politico. 
Proprio per questo, tuttavia, 
debbono preoccuparcl le om
bre e le Incertezze che fan-
no pesare, su tale quadro, 
le sltuazlonl interne della 
DC e del PSL 

E' diventato dl moda oggi 
prendersela con Ton. La Mal
fa, e certo — ha proseguito 
Barca — la linea che egli per-
segue, vuol per gll effetti dl-
retti di certe misure deflazio-
nistiche, vuol per la rinuncia 
ad aggredire 1 fattorl Intemi 
di lnflazione, condanna 1'Ita-
lia a non usclre mai da uno 
stato dl necessita congiuntu-
rale. Ma se la linea del go
vemo e quella dettata dal mi-
nistro del Tesoro, a che cosa 
6 dovuto questo se non alle 
difficolta che DC e PSI in-
contrano ad esprimere una 
linea coerente? Cid non pud 
non preoccuparcl perche la 
gravita della situazione econo
mica e sociale esige Invece 
un maggiore Impegno del 
grandi partltl di massa ed 
esige oggi, in particolare. un 
ruolo piu incisivo della com-
ponente socialista. 

Per contrastare fattorl dl de-
terloramento del quadro po
litico — ha detto ancora Bar
ca — e lmportante il dibatti
to politico e ldeale ed e ne
cessaria la polemica aperta 
contro certe posizionl demo-
cristiane ed anche social iste. 
Ma accanto a cid e necessa
rio che si sviluppi nel paese 
un vasto movimento di mas
sa nel quale verificare e con-
solidare le convergenze attor
no a taluni obblettlvl. 

Si pone qui la questione, 
da tempo dibattuta, di come 
organizzare vasti movimenti 
e lotte reall su obiettivi che 
non siano corporativl e che 
non siano prevalentemente 
quell! del salarlo nominate. 
A proposito del salario — ha 
detto ancora Barca — e giu
sto riconoscere apertamente 
che oggi una lotta salariale 
generalizzata avrebbe aspetti 
negativi per la stessa classe 
operaia, per gli effetti infla-
zionistlci che determinereb
be, sommando inflazlone da 
cost! ad lnflazione da doman-
da e per i riflessi sul ceto 
medio produttivo gia dura-
mente colpito dalla politica 
del govemo. Ma vanno rese 
chiare due cose. Primo: che 
nel modello di sviluppo che 
noi contrapponiamo a quello 
di Umberto Agnelli deve es
sere! un posto diverso per la 
classe operaia anche dal pun
to di vista salariale. Pino a 
che il salario agricolo sara 
100, quello dell'operaio dell'in-

dustria 131, del commerclo 138, 
del primo gradino deU'impie-
go statale 186, del primo 
gradino del parastato 241, sara 
difficile e velleitario parlare 
di spostamento di risorse dai 
settorl improduttivi a quelli 
produttivi. Lo spostamento sa
ra in senso inverso. 

Seconda cosa da rendere 
chiara e che per evitare 11 
perlcolo di un polverose sala
riale occorre dare alia clas
se operaia segni chiari che ci 
si muove con certezza in di-
rezione di riforme tali da di-
fendere il potere di ecquisto 
dei salari e migliorare la qua
nta del consumi. 

L'alternativa al polverone 
salariale non pud essere una 
lotta nel meridione che pun
ti alia revisione dei a progetti 
special!», dei pareri di con-
formita, al rispetto degli im
pegni essunti, e una lotta sala
riale articolata aziendalmente 
nel nord, la dove va cre
scendo in modo marcatls-
simo lo sfruttamento della 
classe operaia con la molti
plicazlone degli straordinari, 
il prolungamento degli ora-
ri ecc 

L'alternativa rigorosa e uni
taria e in primo luogo una 
lotta unitaria al nord ed al 
sud — ferme restando le ri-
chieste specifiche per il sud 
— per rivendicazioni che men-
tre difendono il livello di vi
ta delle grandi masse, comin-
cino a mutare in tutta Ita
lia, a favore del sud e dei 
consumi sociali, la qualita del
la domanda. 

La risoluzione della dire 
zione del Partito ha reso chia
re Ie nostre proposte in que
sta dlrezione e la coerenza 
del nostro discorso ci ha da
to forza e prestigio. Si tratta 
ora di trarre da queste indi-
cazionl precis! ed immediati 
obiettivi dl lotta per taluni 
prezzi politlcl, per l'equo ca-
none, per la scuola, per con-
tratti dl lunga fomitura che 
le partecipazioni statali deb
bono offrire all'impresa con-
tad Ina come primi elementl dl 
una seria programmazione 
delle colture, per la durata 
dei contratti di affitto sul 
fondi rustic!. Un particolare 
Impegno — ha concluso Bar-
cm — attende il partito nella 
battaglia per il piano petro-
llfero nel quale sono in gloco, 
accanto ad importantl aspet
tl economlci, aspettl politlcl 
e problemi di morallzzazlo-
ne della vita pubbllca. 

Lettere 
all9 Unita: 

Sottoscrive sette 
abbonamenti per 
circoli e sezioni 
Carl compagni, 

leggo spesso l'appello dl se
zioni e clrcoll che rlchiedono 
llbri e matertale di studio. 
Avendo In questo momento la 
possibilita dl rlspondere ad 
alcune dl queste rlchleste, mi 
sono trovato di fronte al pro
blema dl «quail» librl }os-
sero utllt per t btsognl dei 
mllttantl che 11 rlchiedono e 
per le sltuazlonl In cut ope-
rano (tra I'altro, non pochl 
testt che hanno contribuito al
ia mla formazlone sono or
mal introvabili). Ritengo che 
la soluzione forse ancora ml-
gllore sia quella rappresen-
tata dal quottdtano, e vi pre-
go dl voler mettere In corso 
sette abbonamenti annuali al 
vostro gtornale a favore dl 
altrettante organizzazlonl che 
ve ne facciano rlchlesta. 

VI porgo I mlgltorl augurt 
dl buon lavoro. 

PIERO BASSO 
(Milano) 

« Siamo figli di 
braccianti e di 
operai del Sud» 
Caro direttore, 

sono un giovane arruolato 
nella Pubbllca Stcurezza. In 
questl gtornl, dopo le prote
ste degli agentl di PS e dl 
altri corpl dl polizia si sta 
creando il terrore nelle caser-
me. Sulle automoblll In ser~ 
vlzio. come ben sapete, han
no messo un sottufflciale. che 
non ha purtroppo il compito 
dl migliorare il servlzio — 
co7ne sarebbe giusto — ma 
piu 8emplicemente di fare 
dello spionaggio, per riferire 
at superiori come si compor-
ta il personate, reo soltanto 
di aver reclamato i propri dl-
ritti e dl vivere nella dovuta 
dignita dl clttadino. 

Che cosa vogltono i nostri 
dirigentl, che cosa vuole la 
DC? Vogliono che noi della 
polizia si muoia dl fame? Ci 
diano t sindacati, perche si 
possa far valere quello che 
ci spetta, sia sul piano eco
nomlco che su quello mora
le. 11 fatto e che hanno pau-
ra di nol, perche sanno che 
siamo figli dl operai e di 
braccianti del Sud, sanno che 
i nostri padrl sono comuni
stl o soclaltstt. 

Augurandod che in un pros-
slmo futuro si possa venirvl 
a trovare in redazlone, per 
conoscercl personalmente e 
professare Hberamente le no
stre idee, saluto distintamen-
te anche a nome di moltt 
mlet colleghi. 

LETTERA PIRMATA 
(Milano) 

Gli emigrati non 
vogliono il 
senatore missino 
Cara Unita, 

non soltanto lo Stato ita
llano spende ftor di quattri-
ni per mantenere in vita de
gli clstituti italiant dl cultu-
ran all'estero che seguono 
una linea politica estremamen-
te reazionaria ed antlpopola-
re nei confrontl del lavorato
ri emigrati ma, come si pud 
vedere dall'accluso program-
ma dell'Istituto di Stoccarda, 
permette che si inviti, quale 
rappresentante della cultura i-
taliana, it senatore missino 
Armando Plebe (dovra tenere 
una conferenza in questa cit
ta il 24 ottobre). 

1 compagni parlamentari, dl 
fronte a un simile caso dl 
sfacciataggine fascista, che 
suona oltragglo al mezzo ml-
Hone di lavoratori italiant che 
vlvono in condizioni di asso-
luto abbandono (tengo a far-
vi presente che non si tratta 
di un caso isolato, ma di una 
precisa scelta politica), do-
vrebbero fare qualche passo 
concreto in Parlamento, chle-
dendo splegazione al nostro 
ministro degli Esteri. 

Con tanti cordlali salutL 
CTRO CASCELLA 
(Stoccarda . RPT) 

Per stroncare 
i tentativi 
reazionari 
Cara Unita, 

sono un insegnante, iscritto 
al PCI da pochl mesi. ma 
comunista da sempre. Dato 
che il Cile, oltre a richiama-
re la solldarieta dei comuni-
sti e di tutte le persone or.e-
ste del mondo intero. esige 
da noi jnarxistl anche una ri-
flessione seria, desidero ag-
giungere la mia opinione alle 
tanie che si espiimono in Ita
lia sugli insegnamenti da trar
re. 

E' necessaria la constatazio-
ne. triste flnchi si vuole. che 
anche I comandt di un eser
cito con lunga tradizione dl 
neutrality che avevano perfl-
no giurato fedelta al legittimo 
Presidente AUende, hanno ce-
duto alle sollecitazioni del-
Vimperialismo USA e del rea
zionari cilenL II bagno dl san-
gue e una realta drammatica, 
ed i bastato un esercito re-
Uxtivamente piccolo (come 
quello cileno) ad effettuarlo. 
Ebbene, purtroppo il colpo 
di Stato cileno, come si e vi
sto dai commenti dei giorna-
11 dl destra, ha ammtratorl 
anche in Italia. Anche in Ita
lia I'tmperialismo si annida e 
ha le sue bast e i suoi waml-
ci» piu o meno scopertL Nel
le Forze armate italiane, in
sieme al settorl sinceramente 
democratici, vl sono gruppi 
ancor meno tneutrall* dl 
quelli cileni (si ricordino i 
casi dl De Lorenzo e Btrin-
delll). Btsogna tenere sempre 
presente la possibilita dl ini
tiative reazionarie anche in 
Italia, prima o dopo la svol-
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ta democratica per cui com-
battiamo. 

I partiti della sinistra ita
liana, le organizzazionl sinda
cali, il popolo itallano, sanno 
bentssimo che blsogna oppor-
sl a tentativi simlli. Ma ba-
steranno la coscienza politi
ca e lo spirito combatttvo? 
Sarebbe sbagliato, secondo 
me, pensare che il Clle cl 
insegnl solo I'importanza del
ta difesa della democrazia, la 
tmportanza della masslma u-
nita, la necessita dl democra-
ttzzare Vesercito e la polizia. 
Sono, queste, cose vere. L'lni
ziativa pc'.ltica, I'unita della 
classe operaia e delle masse 
popolari, I'obiettivo della svol-
ta democratica, la lotta unita
ria, hanno la precedenza su 
tutte le altre considerazloni, 
si; ma non bisogna conside-
rare anche la necessita della 
preparaztone organizzativa del
le forze popolari a stroncare 
i tentativi reazionari che i no
stri nemlci, anche quelli po-
tenti, effettueranno per inter-
rompere la nostra via di lot
ta al socialismo? Se certe for
ze dl destra scatenassero una 
guerra civile nel nostro Pae
se, saremmo prontl organlzza-
tivamente e tecntcamente a 
sconfiggerle? Credo sia una 
domanda utile, e non certo 
estranea alia linea del parti
to, anzi, importante proprio 
perche questa linea si possa 
affermare. 

SERGIO MORRA 
(Genova) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare tut
te le lettere che cl pervengo-
no. Vogliamo tuttavia assicu
rare 1 lettori che ci scrivono, 
e i cui scritti non vengono 
pubbUcati per ragioni di spa
zio, che la loro collaborazio-
ne e di grande utilita per il 
nostro giornale, il quale ter
ra conto sia dei loro sugge-
rimenti sia delle osservazio-
ni critiche. Oggi ringraziamo: 

Flavio PIETROCOLA, Mila
no («E' grave che Vex vice 
presidente USA Spiro Agnew 
nonabbia "mai visto una pri-
gione" in virtit del "no' 'a ac
cordo" coZ ministro della Giu-
stizia che gll avrebbe evitato 
il procedimento per i maggio-
ri reati di cui era imputato. 
Ma in Italia va ancora peg
gio, perche a nessun ministro 
vengono mai imposte le dimis-
sioni: qui da noi, infatti, il 
marclo, casualmente venuto 
alia luce, e all'istante coper-
to da amorevoli e pietose 
bendeu); Gaetano TARASCHI, 
Milano («Nel mese dl marzo 
scorso doveva essere presen-
tata in Parlamento la legge 
per Vapprovazione dell'asse-
gno perequativo al 320 mila 
statali periferici. Finora non 
si e visto nulla, per cui chie-
do al ministri responsabili fl
no a quando dovremo atten-
dere o); Pietro PALMERO, Cu-
neo (ttQuando ho visto che 
il Manifesto definisce nol fer-
rovieri come "categorla pri-
vilegiata", scendendo sullo 
stesso piano del Corriere del
la Sera, mi sono chtesto se 
questi pseudo sinistri hanno 
deciso di passare dalla parte 
dei nemici dei lavoratori a): 
Aristide LUCCHINI, Cervia; 
Sergio SOAVE, Ronco Bielle-
se; Mario VIGNA, Faenza. 

Un gruppo di pensionati 
deUe classi 1905-06, Busto A. 
(aGiusti gli aumenti per le 
pensioni minime; un'ingiusti-
zia e stata compiuta invece 
nei confrontl del pensionati 
ante-maggio '68, che invece di 
vedere le loro pensioni awi-
cinarsi a quelle attuall, le ve-
dono abbassarsl — dato la 
svalutazione della lira — ver
so t "minimi"»); Giovanni 
CIRMI, Ronchi dei L. (aCon-
danno severamente I'operato 
degli uomini di governo che 
non hanno provveduto ad e-
stendere a tuttl gll ex com-
battenti i benefici della legge 
dei "sette anni" B): A. P. Ri
mini; Pietro CASI, Sesto S. 
G. (e L'arroganza israeliana 
deve essere combattuta; e da
to che questa arrooanza e la 
risultanza delle folgorantl vit-
torie passate, solo una scon
fitta definitiva di Israele — 
che ne rispetti, ovviamente, 
la sua integrita territoriale 
at confini anteguerra dei set 
giorni del 1967 — e la sola 
garanzia perche nel Medio 
Oriente tornl la pecev); PUa-
mo PENNECCHI, Chiusi; Pao
lo P., Biella (a Gll Israeliani 
hanno Imparato la lezione da-
gli americani e stanno com-
piendo incursioni terroristi-
che sul centri abitati arabi»). 

Sandra BURTULO, Artegna 
(KHO notato che nei numeri 
di Famiglia Cristiana uscitl 
dopo tl golpe, gli articoli sul 
Cile emanacano una grande 
soddisfazione per la caduta 
di AUende e Vavtento dei mi-
litari. Cid mi ha fatto capire 
che questo giornale difende 
solo gli interessi del piit for
te*); Bruno CADTJ*, Mompia-
no (w Questl gruppi della co-
siddetta "sinistra extraparla-
mentare" che guardano sem
pre alia Cina come alia loro 
gulda, adesso se ne stanno 
zitti di fronte all'ambiguo — 
per non dir di peggio — at-
teggiamento dei dirigentl cm*-
si verso i generali assassinl 
del CUe»); Franco BRUNET-
TI, Belvedere F. ( « / demo
cratici cristianl piangono la-
crime di coccodrillo per gll 
scrittorl dissidentl in Russia. 
Ma poco hanno fatto, prima 
per i vietnamiti massacrati 
dagli americani, cd ora per il 
popolo cileno»); Marica SI-
NISCALCHI, Polla (tSono una 
ragazza di 17 anni e vogllo 
unire la mia voce a quella dl 
tanti miliont dl uomini one-
stl che chiedono dl salvare la 
vita al compagno Corvalan. 
Insistiamo anche tuttl insie
me perche II governo italia-
no non riconosca la Glunta dei 
fascisti cileni»). 

ScrtTetotettera brer^todkaodo 
con chlstvnA none, cognofflG 0 fn* 
dliliiv. Od desktert cfeo to cslec 
M M comptla II proprio mtmt, c* 
to precM. Le lettere am flnntt*, 
• striate, • eon ftnra UfcftlMIe, 
o che recaao to aoto tadtonloae 
«tto enppo * 1 . 
pabMcate. ,» ooa 


