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(I) all a scttima puifinu)* 
gllantl. In agosto abblamo 
combattuto contro questl ef-
fettl ncgativi poiche ci slnmo 
resi conto che essl avrebbero 
potuto portare ad un logora-
mento del rapporto fra chisse 
operala e cetl medl commer-
clali, colpendo la stessa no
stra stmt eg! a dl alleanze. nel 
momento in cui l'opimone 
pubblica incalzava contro I 
commerclantl e questl subi-
vano i contraccolpi del prov-
vedimenti senza vedere col 
pite le fontl della specu'aaio-
ne e del carovita. Un perico-
10 che in Toscana abbiamo 
evltato con l'azione delle as 
semblee elettive. Non si e 
trattato solo di un errore del 
governo poiche dalla analisl 
del meccanismo del provvedl-
menti, abblamo avuta Tim-
presslone che 11 « blocco » ml-
rasse anche a portare avanti 
un processo di razionalizza-
zione a f>pese della parte p'u 
debole del settore commer-
ciale per potenziare la Gran
de distribuzione monopolistl-
ca. Un rischlo — tin prose-
gulto Andrlani — che 6 an-
cora presente nella '< seconda 
fase». per cul occorre avore 
cosclenza che le misure Im
mediate (prezzl politic!, equo 
canone, etc.) sono si ne'-'essn-
rie ma anche Insufficient! e 
destinate ad un rapido logo-
ramento rlspetto ad una si-
tuazlone che chiede un precl-
eo raccordo con una politica 
di riforma. 

Andrianl ha quindi rilevato 
che se c'e stata una inver-
sione di tendenza sul piano 
generale (difesa della demo-
crazia, e posizloni internazio-
nali del Governo), altrcttimto 
non si puo dire per quanto 
riguarda la politica economi-
ca e sociale. A questo piopo-
sito, dopo una rapida analisl 
della situazione interna del 
partitl della maggiorama. in 
partlcolare PSI e DC. lia sot-
tolineato il valore del dnru-
mento della direzione del par-
tito contenente proposte ligo-
rose e precise die pongono al 
centro il Mezzogiorno. Risprt-
to a queste proposte si pone 
11 problema del salario che 
deve tenere presente la sfida 
del padronato. tesa a riaosor-
blre le conqulste dei lavora-
tori (come e il caso della 
Piaggio) e 1'esigenza dl muo-
versi contro questa sfida a "i-
vello aziendale. ma r.el qua-
dro di una hnea compl??sl-
va e collegandosi agli inve-
stimenti. per imporre arche 
a quest! una inversione di 
tendenza nelle scelte perche 
al sud non tocchino i resldui 
della ristrutturazione cho si 
compie al nord. Una strate-
gia di questo tipo — ha oon-
cluso Andrianl — non puo es-
sere portata avanti da una 
minoranza operala ma deve 
avere un ampio respiro po
litico, affrontando il problema 
del bllancio dello stato ed il 
ruolo delle partecipazionl sta-
tali. Le regioni sono per que
sto un punto di riferimcnto 
importante. 

IUARGHERI 
Le gravi tension! e le con-

traddizlonl presenti nella real
ta del Nord costituiscono uno 
dei problem! da affrontare per 
avviare a compimento la no
stra battaglia per un nuovo 
sviluppo economico che ab-
bia come fattore determinante 
lo sviluppo del Mezzogiorno e 
per evitare rischi dl contrap-
posizione tra Nord e Sud. II 
quadra settentrionale presen-
ta infatti forti tendenze di-
sgregatrlci: si accresce il de
ficit sociale nelle aree di con-
gestione; a ritmi vertiginosi 
cresce il costo della conge-
stione metropolitana; la « nuo-
va imrmgrazione ». legata so-
prattutto al settore terziario, 
apre difficlli problem!. Gli e-
quivoci creati dalla campa-
gna del nostri avversari sul
fa presunta «tregua salaria-
Ie» e 1'esistenza in certi set-
tori di reali suggestion! cor
porative. pongono proble-
mi anche nel rapporto con la 
classe operaia. Le zone agri-
cole del Nord vedono esplo-
dere in manjera drammatica 
alcuni settori come la zoo-
tecnia e la produzione del 
latte. I commercianti e gli 
esercenti vivono una situazio
ne di grave disagio per i sa-
crifici sopportati a causa del 
blocco del prezzi. 

Per questo e impor
tante considerare la nostra 
hnea non gia come un m-
sieme di punti programmati-
cl intercambiabili. ma come 
una linea generale di svilup
po che non puo passare sul-
la testa del movimento ope-
raio del Nord. 

Lo stato generale dl males-
sere trova anche nelle forze 
politiche un immediato rife-
rimento La crisi al Comune 
di Milano testimonia il ten-
tativo della DC di spostare 
• destra l'asse della situazio
ne cittadina e rivela i limi-
ti, le contraddlzioni e le am-
biguita del part:to nel suo 
complesso e della segreteria 
Fanfani. Anche il punto di ri-
ferimento intemazionale della 
DC si fa piu confuso (vedi il 
fallimento della DC in Sud 
America) e 1'atteggiamento 
del PSI (che in mancanza 

dl una Hnea chlara si > pre
sent a dl volta in volta con 
una tendenza « contrattuale » 
verso la DC o con la fuga 
in un ;< polverone» masslma-
lista) non contribulsce a chia-
rire la dialettlca Interna al
io scudo croclato e al mo
vimento cattollco nel suo com
plesso. II nostro impegno In 
questa situazione dev'essere 
quello del rilanclo di un con-
fronto politico e Ideale con 
queste forze. Per generare 
una splnta reale e avanzata. 
capace dl Incldere nella pro-
spettlva nuova aperta dal ten-
tatlvo fantaniano. 

Concludendo 11 compa-
gno Margheri ha sottolineato 
come profondamente mutato 
sla anche 11 panorama dei 
gruppi della coslddetta sini
stra extraparlamentare: flnlta 
la splnta della contestazlone 
del '69, quando essl mante-
nevano caratterl di associa-
zionl magmatiche e prospet-
tlve strategiche incerte. ora 
si asslste alia fase dl ristrut
turazione In formazlonl rigi-
de e chiuse su posizloni Ideo-
logizzate, che cercano di af-
fermarsl sul terreno dl lotta 
della scuola 

GARAVINI 
E' glusta — ha detto 11 

compagno Sergio Garavlnl — 
l'importanza data nella re!a-
zlone alio sviluppo del movi
mento, che presenta dlfficol-
ta, non solo per la continui
ty delle lotte dal 1968. ma 
perche piu che per 11 passato 
le lotte sociall Investono diret-
tamente la politica dpi go
verno. La critica e l'attacco 
alia politica economica del 
governo e indlspensablle, alio-
ra, per determlnare lo spazio 
politico necessario alio svi
luppo del movimento. Cio e 
vero per il Mezzogiorno e la 
agncoltura, ma anche per le 
lotte rivendlcative e balariali 
e non solo perche nelle p>atta-
forme di fabbrlca vi e il col-
legamento con 11 Sud e le ri-
forme. Oggi si tenta di utl-
llzzare Timportante iceordo 
sul bassl reddlti come con
cession per imporre una tre-
gua slndacale, da parte del 
governo come della Conf:ndu-
stria. E la linea che viene 
proposta e stata brutalmen-
te esposta da Umberto Agnel
li: contenlmento del saiari. 
aumento del listino prezzi 
della grande Industria, mag-
glore utlllzzazione degli im-
piantl al Nord con straord'na-
ri e nuovi turnl. Questa li
nea che, in parte decisiva, e 
del governo, colplsce la ba
se di forza del movimen
to operaio in fabbrica ed e 
contemporaneamente la piu 
antlmeridlonallsta, esasperan-
do le attuali caratterisciche 
strutturali e in particolare la 
concentrazlone al Nord della 
industria italiana. Di qui la 
importanza politica delle lot
te rivendlcative per il sala
rio ed il potere contrattuale. 
e del superamento Jell'ipote-
si della tregua. Lo sontro 
che cosl si realizza, infatti 
e sul nodi central! della po
litica economica. Necessario 
e che queste lotte ripropon-
gano 1 grand! temi dell'unita 
di classe. Cid vale in primo 
luogo per il collegamento del
le piattaforme alia occuoa^io-
ne nel Mezzogiorno, ma anche 
molto peso hanno i problemi 
del lavoro a domicilio e della 
attuazione delle 36 ore nel 
Mezzogiorno, per i'estensione 
dell'occupazione. 

Naturalmente nella critica e 
nell'attacco alia politica eco
nomica e sociale del governo 
si pone un problema di vjhie-
ramenti social! e politic!. Ver
so la DC blsogna tenere pre
sente che l'ambiguita del Con-
gresso e della segreteria Fan 
fan! e organica, perche ten-
de a superare su una hnea 
neointegralista la crisi della 
struttura tradizionale dc-mo-
cristiana di correnti e clien
tele e quindi non supera le 
cause di fondo della crisi del
le istituzioni, che viene dalla 
gestione d.c. del potere. S; 
veda il tipo di politica eco 
nomica e sociale ed 11 modo 
di affrontare oggi 1 problemi 
del potere, ad esemplo nel 
Sud, che sono attuali della 
DC. Di qui 1'esigenza di una 
critica coerente alia DC. tan-
to piu forte perche sottoli-
neando l'importanza delle for
ze cattoliche, vogliamo inter-
venire sulle contraddlzinni di 
queste forze e co!!e?arcl a 
quelle piu avanzate. snrhe 
esterne alia DC. e ietenrii-
narne uno soastamento positi
v e comb^ttendo i! pericolo di 
nuovi collatPi-alismi. Verpo il 

] PSI. non possiamo rhe cr:ti-
care la fuea in avanti cr>-
stituita dal collegamento ton 
la coslddetta sinistra extra
parlamentare ma blsozna £ot 
tolineare 1'esigenza giu^a che 
corrlsponde a quella ^celta da 
critlcare. F/ 1'esigenza focia 
lista di superare 11 oredomi-
nio che la DC ha piea.\merj-
te mantenuto con 11 centnsi-
nistra. Abbiamo escluso gia 
anni fa che lo sbocco -eia il 
51 per cento in chiave frciti-
sta; ma allora lo sbocco de
ve stare nel suoeram»nto di 
quel dominto della DC su una 
linea di unita a sinistra che 

Piu forte il PCI 
(Dalla prima pagina) 

darr. in niiMiia rorri<ponilen-
le alle prnpric pn«<-iliilila. il 
piu alio ronlributo • po»iltile 
prr paranlire anrlic rn<i lo 
«i\iluppo ilri rarallrri ilrnm-
rraliri di npni oryanizzazionr 
drl parlilo. 

I.c «!(• piornalr • che anrlic 
qiicM'anno (dal I" .ill"11 no-
\cmbre) aprirannn la niinxa 
rampapna di le—cranicnlo c 
proselili«nio <lc\nno \rdcrc la 
piu ampia nioliililazinite ili 
liille le forze ilrl parlilo c 
della FGCI. Per la campagna 
del proselilisnio ' ilobbiamo 
chiedere a lullo il parlilo <li 
dimo^lrare la sua capacila di 
•onqnitla ideale e politica, la 
•M foria di oricnlaniento. 

Per quc-lo opni ronipapno. 
otni mililanlc «lr\c inipejtnar-
«i nella Irllura c nella cliffti-
sinne dcirt/nifa c della no
stra Mampa. otni *ezionc de-
\t- csserc un cenlro di forma-
zinne di mililanti capari. 

Ogni compazuo. njtni com* 
papna rinnnti <ubito la «ua 
lcs-era. aecrr«ra il ^uo ronlri
buto finanriario. "o^lcnra e 
iliffomla rUnila c la Mampa 
roinuni<la. rafforzi il «uo im-
pr?no nella \ i la c nelle lollc 
del parlilo. la\ori per conqui-
itare allri lavoratori e lavora-
trici. allri Kiovani, a! grandi 
ideali cho animano la nostra 
lolla per la democrazia e per 
i l socialismo. 

IL CC DEL PCI 

puntl, nella critica alia DC 
ad un nuovo collegainento 
unltario con forze cattoliche. 

Relatlvamente agll ^cnler.v 
mentl social!, II punto molto 
Importante e che il collt?>ra-
mento della classe operaia 
con 1 ceti Intermedi non puo 
assumere' In blocco gli Inte-
ressi dl questl cetl, nella mi-
sura In cul convivano con 
posizloni corporative e di ren-
dlta. ma deve reallzzars! pun 
tando a schierare quest! grup 
pi sociall su una linea di tra-
sformazlon' sociall e dl ri
forma. 

GEREMICCA 
Pur resplngendo I gludlzl 

apocallttlcl e I tonl dlspera-
tl di certa stampa, va det
to che assal grave e la con-
dlzlone merldlonale e gravls-
sima e la condlzlone dl Napoll. 
Stiamo vivpndo dopo l'insor-
gere dell'lnfezlone colerlca, 
una situazione ancora dl ple
na emergenza — anche sani
taria — e dl profondissima 
crlsl economica. sociale e po
litica. E' in crisi un intero 
equlllbrlo economico. Ma e 
saltata anche la tollerabilita 
di nuove ingenti masse, la 
disponlbllita ad accettare con-
dlzlonl sub-umane dl vita. SI 
e avuto un sussulto profon 
do della tensione sociale e 
della politlclzzazione delle 
masse le quail nel rivendlca-
re anche i piu elementarl di-
rlttl clvill. si trovano a fare 
i contl «immedlatamente» con 
la politica. con I problemi 
dell'organizzazione e della di
rezione politica della cltta e 
del Paese, con le inadempien-
ze dl «chi comandaw. 

In questa realta. Inaccetta-
blll sono I'lnsenslblllta, l'iner-
zla, 11 dlstacco profondo dei 
partiti di maggloranza e del 
governo dl fronte all'urgenza. 
alia concretezza e alia quallta 
delle scelte che la situazione 
napoletana e meridionale re-
clama a llvello di massa. Se 
c'e chi punta sulla «rasse-
gnazione» delle masse meri-
dlonall. e bene che non si 
faccia illusion!: nol comuni-
sti stiamo lavorando e lavo-
reremo senza tregua perche 
la glusta protesta e la gran
de collera delle masse me
ridional I non venga ne esa-
sperata. ne strumentalizzata 
e spinta alio sbaraglio e alia 
sconfitta dalla destra eversl-
va, ne venga spenta, trasfor-
mata In sflducia e ripiega- • 
mento dall'inerzia e dai rltar-
di governatlvl. Intendlamo co-
gliere positivamente e tene
re alta la tensione, la prote
sta e la domanda di quanti 
non accettano piu l'attuale 
condizione del Mezzogiorno, 
per innescare e costruire, nel' 
vivo di questa tensione in 
un declso quadro democratico 
e istltuzionale, un processo 
di svolta e di cambiamento 
degli lndirizzi general! di poli
tica economica. 

Non pensiamo. In sostan-
za. ad una «stabilizzazione » 
qualsiasi dell'attuale assetto 
politico e sociale. ma al rin-
novamento, alia « rigenerazlo-
ne» profonda del rapporto 
tra Stato e Mezzogiorno. nel-
lo sviluppo della lotta poli
tica di massa, nella costru-
zlone di strumenti nuovi di 
controllo e di partecipazione 
permanente e organizzata del
le masse, nella rigenerazlone 
delle assemble elettive e del 
quadro politico. Questo e il 
terreno della nostra opposizio-
ne a Napoll e nel Mezzogior
no che mira ad allargare e non 
a restringere — come qualcu-
no ci vorrebbe suggerire — le 
alleanze sociali e l'unita di 
tutte le forze politiche demo-
cratiche. 

Si tratta di un impegno 
non facile, che ha tuttavia un 
eccezionale punto di forza: la 
presenza aggregante della clas
se operaia anche nel Mezzo
giorno e specialmente a Na-
poli. 11 rapporto fabbrica-cam-
pagna-quartieri, occupati-di-
soccupati e ceti mcdi urban! 
che ci ha consentito la te-
nuta democratica della citta 
anche nei giomi caldi e dram-
mat ici del pane e del primo 
insorgere del colera. Nello svi
luppo di questo rapporto — 
non privo certo di limit!, di 
debolezze e di insidie e pro
blemi gravi — noi costruia-
mo nel Mezzogiorno il ruolo 
nostro di grande forza di op-
posizione e di governo delle 
masse al tempo stesso. 

Cosi come nel quadro del
la battagl.a nazlonale della 
classe operaia per il Mezzo 
giorno, per le riforme. per 
una divensa politica degh in 
vestimenti c dei consumi, 11 
rifiuto nostro — deciso e fer-
missimo — al degrado, all'ag-
gressione speculativa, alia 
a terziarizzazione della mise-
ria» di Napoli si traduce in 
un'aitemativa concreta, posi-
tiva, possibile e mo'oiliUnte 
di una Napoli salvata e rin-
novata nelle sue funz:oni di 
grande centro produttlvo e 
civile di solida « cermera de
mocratica » negll interessi del
la regione. del Mezzogiorno e 
del Paese tutto. 

Amos a c c w 
Uno degli aspetti piu gravi 

della ensi che vive il l"Se-
se e quello della scuola e 
dell'uso della forza-lavoro m-
tellettuale da questa prodotta. 

La riforma della scuola e 
dell'Universita e importante e 
necessaria urgentemente, ma 
non basta: occorre incldere 
non solo sul processi icrma 
tlvi. ma anche sul caratte-
re dello sviluppo. Orcor-
re prendere coscienza che al 
cambiamento della sc.io!a e 
interessata sempre piu c sol-
Lin to la classe operaia e con 
essa le masse popolari. Per 
un « paradosso » del mei <a-
nlsmo d'accumulazione quel In 
scuola che i tecnocrati del 
centro • sinistra ed i teori-
ci del piano del wpitnle so-
stenevano non essere nspon-
dente alle estgenze dello svi
luppo capitalistico e dlvenuta 
la scuola del capitate. Slamo 
In presenza di tenderize alia 
disgregazlone e alia dlstmzlo-
ne di questa struttura socia
le; e necessario iolvarla, fa* 

cendo avanzare nella lotta la 
Idea • forza dl una scuola 
nuova In funzione dl un nuo
vo sviluppo economico e so
ciale. 

Occorre creare tendenze og-
gettlve e soggettive che arre-
stino ed lnvertano le spinte 
dlsgregatrici in atto. A llvel
lo oggettlvo occorre Inlzlare 
a cambiare anche parzlalmen-
te l'attuale organlzzazione de
gli studl, sviluppare 11 carat-
tere della scuola come sede 
di sociallzzazione della vita 
del giovanl, aggregare utillz-
zandola la forza • lavoro in-
tellettuale. A llvello sogt'tttl-
vo e necessario a) un nuovo 
rapporto studentl - lase^nan-
ti; b) una estesa mobllita-
zione studentesca sorretta ed 
IndlrJzzata da un'avanjuardla 
di massa. portatrice di un 
progetto politico e che nb-
bla nella classe operaia or-
ganlzzata 11 suo punto dl rl-
ferlmento principale; c) una 
capaclta nuova della classe 
operaia di essere questo pun
to dl rlferlmento. Permango-
no nella scuola posizloni estie 
mistlche non Irrllevantl: la 
crisi' strategics deir^itroml-
smo non si traduce In crisi 
dl massa In quanto perman-
gono le basl sociall del fe-
nomeno e una nostra debo-
lezza nel confronto politico a-
perto e nel dellneare una pro 
spettlva generale agll studen
tl ed alia forza - lavoro In-
tellettuale. Non e con l'efor-
clsmo che si risolve II pro
blema: e necessario un con
fronto politico e teorlco pro
fondo. E' necessaria una no
stra offensiva strateglca e dl 
Inlzlatlva politica, capace di 
dellneare una prospeU'.va di 
nuovo sviluppo e dl nuova de
mocrazia in cui i giovanl ab 
blano un ruolo che permetta 
loro dl esprlmere il poten-
ziale dl progresso di cul so
no portatori. II problema po
litico non e piu o meno op-
poslzione: e quello dl un'oppo-
slzlone dlversa. su scelte qua-
llficanti. capace dl sviluppare 
estesi movimentl dl massa che 
estendano le basi sociali del
la democrazia • e che metta-
no in discussione il modo di 
essere della DC, 11 suo lejrame 
con questo sviluppo e con gli 
attuali vincoli che pesano sul
la democrazia italiana. o quin
di di partire dalla nuova si
tuazione politica per spostare 
ulteriormente avanti 1 mppor-
ti tra le classl verso quel-
l'unica soluzione della crisi 
del Paese che e quella che 
nol chiamiamo svolta demo
cratica. 

UNA FIBBI 
La compagna Fibbi ha sot* 

tolineato il valore della con-
ferenza del partiti comunlsti 
dell'Europa occidentale — al
ia cul ri\isclta il nostro par-
tito sta dando un notevole 
contrlbuto — in una situazio
ne politica nella quale essa 
e chiamata ad avere grande 
risonanza non solo aU'interno 
ma anche all'esterno dei par
titi comunisti stessi. Per que
sto i temi della conferenza, 
che sono profondamente col-
legatl al problemi del nostro 
paese. non debbono interessa-
re solo gli specialist! del par-
tito ma debbono attirare lat-
tenzione e sollecitare l'impe-
gno dl tutte le sue organiz-
zazioni periferlche. IX)po aver 
ricordato che il nostro par-
tito e stato incaricato dl af
frontare il t°ma dei contenu-
ti e degli sbocchl delle lot
te popolari ed operate In Eu-
ropa. la campagna • Fibbi - ha 
rilevato come la conferenza 
sla stata resa possibile an
che dalle condizloni nuove che 
si sono determinate in Euro-
pa, sottollneando il significa-
to delle novita positive che 
caratterizzano la vita dei par
titi socialisti e soclaldemocra-
tlcl europei, anche ne qual-
che volta gli spostamentl ap-
paiono ancora piu verbali che 
sostanziali e strumentali rl
spetto ad alcune scad?nze po 
litiche. Si tratta comunque di 
novita che hanno dato vita 
ad una vivaclssima lotta poli
tica che interessa la parte piu 
dinamica e che incide s.ugli 
stessi rapporti con i partiti co 
munisti. I quail in molt! pae 
si hanno un peso politico asfai 
maggiore di quello organlzza-
tivo. ed elettorale. Due ele
ment! caratterizzano la fase 
preparatoria della conferenza 
europea: la ricerca e la vi-
sione piu positiva nei confron-
ti del movimento socialista e 
socialdemocratico. che si tra
duce In una pratica unitaria 
nei sindacati e in nosizioni 
sulla situazione intemaziona
le: la faticosa ma positiva ri
cerca per una strategia co
mune di marcia verso il so
cialismo Le questioni delle 
vie nazionali al cociilUmo. 
della plurahta dell'appor-
to del diversi partiti. della 
democrazia, della partecipa
zione. nel partiti comunisti eu
ropei sono giunte ad un pun
to di elaborazione che per 
taluni aspetti si awicina al
ia nostra: a questa elatara-
zlone noi dobbiamo dare an
cora un ultenore contrlbuto: 
ad esemnio oer quanto ri-niar-
da il dibattito sulla questio-
ne cilena possono servire da 
conoscenza gh articoli del 
compagno Berlinguer. Tut-
to cio ci permettera di af
frontare i problemi in una di-
mensione non interna ai par
titi ed ai paesi. ma con un 
respiro capace di unire tutte 
le masse lavoratrici europee. 
La compaana Fibbi ha con-
cluso ricordando come uno dei 
temi di fondo della conferen
za sari quello delle multina-
jnnrv-i- e come con e"=*i s«ra 
possibile dare un grande con-
trlbuto alio sviluppo del'e lot
te unitarie europee moltlpll-
cando le esperienze rositive 
come quelle della lotta nel 
gruppo Mlchelln. 

GIUUANO 
PASHTA 

I tragicl awenlmenti clie
nt ci sollecitano naturalmen
te a contlnuare, pur nella dlf-
flcoltit di informazlone, la 
analisl e l'approfondimento 
dl quella eeperlenza. Ma 1 fat-
ti cilenl ci sollecitano Innan-

zltutto a sviluppare ancor 
piu la nostra inlzlatlva di 
solidarleta, piu dl quanto sla 
stato fatto dopo la crlsl del 
movimento democratico in al-
trl paesi come Brasile, In 
donesia e Grecia, ad allar 
gare 11 fronte unitarlo impe-
gnato a sostenere la lotta dl 
reslstenza del, popolo clleno. 
e costituiscono una occaslo-
ne importante di verlflca del
la capaclta delle nostre glu-
ste prese di posizlone dl in
cldere sulle altre forze poll 
tiche. ' E' - signlflcatlvo, ad 
esemplo, che la Democrazia 
cristiana ' italiana. che pure 
nei mesl scorsi aveva accol-
to calorosamente Frel, oggi, 
di fronte al ynlpe. ha avu
to verso la DC ctlena ' un 
atteggiamento piu artlcolato, 
piii cauto, aprendo nei fatti 
a nol la pofaslbllita dl lnte 
ressare anche vasti strati cat-
tollcl, quadrl democristlanl. 
alia rlflessione ed all'appro-
fonditnento dl quelle questio
ni sulle quail, a seguito del
la "traglca concluslone della 
esperlenza cilena, noi abbia
mo centrato la nostra atten-
zlone e clod le questioni del
le alleanze sociali, della de-
mocratizzazlone del corpl se-
paratl, del rapporto tra clas
se operaia e cetl medl. 
• Traduzione nel fattl del r: 
pensamento in atto tra le for-
ze democratiche dopo la tra 
gedia cilena e la partecipa
zione di forze democristia-
ne e socialdemocratlche a! 
Comitate unltario dl solida
rleta per il popolo cileno, da
ta la grande importanza del 
ruolo che questo comitato e 
chiamato ad assolvere. 

Un ruolo cloe di sostepno 
attivo — anche attraverso la 
raccolta di fondi — alia lot
ta cilena, ai militantl e dlri-
genti che sono stati costret-
ti a passare nella clandestinl-
ta, impegnatl a riannodare le 
file di un movimento um 
tario, di massa, antifascista 
che, come veniva detto nel 
document© del PC cileno 
reso noto nei glorni scorsi, 
costitulsce oggi la strada per 
combattere la glunta mlllta-
re ed aprire al Cile una pro-
spettiva dl ripresa democra
tica. 

MAR/54 
PASSIGU 

Nell'approvare la relazlone 
del compagno Chiaromonte, e 
da sottolineare come alia 
Inversione di tendenza sul pia
no governativo, che ha dato 
le piu ampie possibility di 
movimento e di azlone de
mocratica, di contatti e di 
confront! a tutti i livelli, cor-
rlspondano sul piano socio-
economico taluni pericoli dl 
mantenimento dl una situa
zione antiriformatoria. L'at-
tenzlone permanente del par-
tito, espressa anche nel re-
cente documento della dire
zione, alia condizione della 
gente, deve lnquadrare i pro
blemi che costituiscono oggi 
la condizione femminlle. 

La considerazione del valore 
unltario di tutte le conqui-
ste delle donne nel nostro pae
se, ci deve fare valutare la 
azlone politica per condurre 
ad Unita le masse femmini-
li. In questo senso assume 
un valore importante 11 re-
cente documento con il qua
le lTJDI ha convocato 11 suo 
9. congresso nazionale. Attor-
no a questo documento si e 
fermata l'attenzione delle or-
ganizzazioni femminili dei 
partiti socialisti, laid e catto-
lici e delle organizzazioni 
femminili e femministe. 

D'altra parte la possibility 
di sviluppare l'organizzazio-
ne femminlle si manifesta co
me interessante momento di 
aggregazione per le donne del 
Mezzogiorno e delle zone 
bianche. Le lotte per il rico-
nosci mento del lavoro a do
micilio e per le pensioni rap-
presentano important! fatti 
positivi, cosl come il falto 
gravissimo dello scoppio del 
colera ha creato la necessi
ty di una azione unitaria, co-
struttiva, delle donne per la 
prevenzione e la disinfesta-
zlone. Mentre le questioni del
la scuola e dei consumi so
ciali sono viste come elemen-
tl di fondo sia per la tute-
la della salute della infanzia 
sia • per ralleggerimento dei 
bilanci familiari. Lo stesso 
dramma cileno ha costitulto 
mottvo di unita. ma anche di 
meditazione sul ruolo delle 
donne nella societa e nella 
democrazia. 

La possibilita di dare oblet-
tlvi raggiungibili e fondamen-
tale per dare sviluppo e al-
largamento al movimento 
femminile dl emancipazione: 
1'approvazione al Senato del
la legge per il lavoro a do-
nv.cil'o e di quella per il di-
ritto di famiglia, la realizza-
zione della legge sui rudi. evi-
tando gli sprechi di pubbli-
co denaro assegnato in que
sto penodo all'ONML 

D'altra parte lo sviluppo 
dell'azione per la riforma del
la scuola mentre rapprassnta 
un obiettivo dl grande mte-
resse come indicazione di 
nuovi sbocchl professlonali 
(personale delle riforme) e un 
elemento essenziale inche per 
gli interessi delle donne dei 
ceti mcdi piu sensibili al ma-
rasma della attuale societA. 

Scuola, diritto di famiirlia. 
sanita, assL^tenza. sono que 
stioni che comportano mdica-
zioni importanti per la lira-
scita del Mezzogiorno e per 
una diversa collocazlone del
le donne nella famiglia e nel
la impresa contadina. Ma an
che tutti quel problemi cosl 
sent'ti. della mflt/»rnita come 
valore sociale. del controllo 
delle nascite. della cducazio-
ne sessuale, deH'aborto, che 
t<»nto Jn'e^^ino le o'fl vi
ste masse femminili. compor
tano l'azione unitaria per otte-
nere adeguate strutture so
ciali L'ant'fasclsmo non e so
lo un appello sentimsntale, 
ma la costruzlone di un va-
sto movimento in cul il po
tere femminlle che oggi e la-
tente possa essere, quando 
sari palese, una importante 
componente d! arricchlmento 
del tessuto democratico e di 
trasformazlone dello Stato. 

In vista delle « elezioni» per FAssemblea nazionale 
* /,"• 

La lotta dei democratic! 
alia dittatura portoghese 

II raggruppamento che unisce comunisti, socialisti e caflolici ha presenfafo candidali in tutto il Paese per svi
luppare una grande azione popolare di massa - Meetings, manifestazioni di strada, dibattiti in numerosi centri 

Nostro servizio . 
LISBONA, ottobre 

E' in pieno sviluppo, in Por-
togallo, la battaglia politica 
attorno alle « elezioni :> per la 
Assemblea nazionale fasclsta. 
II' Movimento Democratico, 
nel quale sono unlti comuni
sti, socialist!, cattolici ha pie-
sentato candidatl nelle princi
pal! citta del paese. Non so
no in gioco. ovvlamente ne la 
vlttoria elettorale, ne la con-
quista di qualche seggio al* 
l'Assemblea nazionale: 11 Mo
vimento Democratico non si 
fa illuslonl, a questo proposi
t i Si tratta, invece, di svi
luppare una grande azione di 
massa contro il regime fa
sclsta oggi indebolito, di acu-
tizzare le sue contraddlzioni, 
di fare avanzare la lotta po
polare e democratica di 
strappare nuove posizloni al 
nemico. 

A Llsbona, Oporto, Colm-
bra, Setubal. ' Avelro, Caste-
lo Branco, Santarem, Evora 
e in altre cltta portoghesl, 
specie nel grand! centri Indu
strial!, si sta svolgendo una 
larga azione politica, che 
rlesce a immettere le masse 
popolari' nella lotta. Grandi 
meetings, manifestazioni dl 
strada, riunloni. azioni di pro
paganda, pubblici dibattiti che 
interessano i lavoratori, 1 gio
vanl, le donne. gli intellettua-

11 e 1 contadini si svolgono 
nel paese, attorno alle paro
le d'ordine di loita del Movi
mento Democratico. 

E* una battaglia dl massa, 
che 11 fascismo tenta di soffo-
care. Una battaglia contro la 
repressione che si attua con 
una serle dl costantl prote-
ste contro le misure terror!-
stlche del governo: Candida
tl arrestuti, riunionl vietate, 
dlvleto al giovanl di meno di 
21 anni di partecipare ai mee
tings; brutall interventl nelle 
sedi dei Comitatl Elettorali 
democratic!, arrestl di patrioti 
che distribuiscono per le vie 
manlfestlni, aggressioni, pres-
sioni e minacce nei confron-
ti di proprietari dl bale per 
spettacoli. del dirigentl di cir-
coli e di sedi di associazioni 
popolari; divieto a chiunque 
non sia candidato di prende
re la parola nel corso dl riu
nloni. Ecco un rapido quadro 
dell'atmosfera di «liberta» 
nella quale si svolge una delle 
piu aspre battaglle politiche 
contro il regime lascista, in 
cul le forze democratiche dan-
no prova dl un grande corag-
glo e dl una vasta capacity 
d'azione. 
- «Veniamo accusati dl es
sere al servizio dello stranle-
ro — ha detto il candidato 
Arons de Carvalho, in un co-
mizio a Lisbona — Noi al 
servizio dello straniero? Ma 

allora chi mal e 11 capo del 
governo di un paese nel qua
le, tra 11 1967 e 11 1971 -circa 
il 90 per cento degli lnvestl-
menti e legato a lmprese le
gate al capitale straniero?». 

II governo fasclsta lia proi-
blto al candidatl democratic! 
dl parlare della guerra colo-
niale. Ma ugualmente questo 
grande problema e al centro 
della campagna elettorale. Gli 
orntori non possono tacerlo, 
malgrado 1 brutali Interventl 
delle forze poliziesche duran
te le riunloni pubbllche. 

«Per prima cosa bisogna 
accogliere il principio dell'au-
todeterminazione, deH'indlpen-
denza e In seguito sara neces
sario aprire negozlati con i 
movimentl dl liberazlone e 
quindi finlrla con la guerra, 
dopo una decisione delle due 
parti — ha affermato il pro-
fessore universitario Pereira 
de Moura, cattollco, durante 
una conferenza stampa, al-
l'inizio della campagna eletto
rale. — E' invece assoluta-
mente disastrosa la posizlone 
che conslste nel bloccare ogni 
possiile dialogo ». 

La lotta contrc 1 monopo-
11, contro la dominazione im-
perlalista, contro il caro-vita 
e per la difesa degli interes
si dei lavoratori, dells donne 
e dei giovanl, degli intellet-
tuall e del contadini, del ce-
to medio, per ottenere l'am-

nistia e anche essa al centro 
dl questa battaglia politica. 

«Desideriamo un paese de
mocratico — ha detto a un 
comizio a Santarem il candi
dato contadino Alvaro Brasi-
leiro — Vogliamo una vera 
riforma agrarla, un governo 
che affrontl sul serlo 1 pro
blemi del lavoratori, vogliamo 
rlconosciuto 11 diritto di sclo-
pero ». 

Questa battaglia politica e 
una ondata dl fondo, che sca-
turlsce dal malcontento, dal
la collera delle masse popola
ri e testimonia la forza e 
l'influenza del Movimento De
mocratico. 

II governo Caetano vorreb
be battere 11 Movimento De
mocratico metterlo fuori gio
co. Ma sara proprio 11 gover
no Caetano a scredltarsi an
cora, a Indebollrsl. a regi
strar un nuovo accordo. a 
essere messo con le spalle 
al muro. 

«Nol abblamo gia vlsto t 
vol lo sapete benissimo — ha 
deto a Avelro 11 candidato 
Seica Neves — che non sla
mo in grado di vlncere le 
« elezioni». Ma l'alba della 11-
berazione e in vista, noi la 
intravvediamo gia. Marcia-
mo unit!, le man! nelle ma-
ni, uniti della forza mcrolla-
blle del nostro patriottismo». 

li Falcone Luigi 

* 

Intervista con il sindaco Barzanti sulle elezioni comunali 

Siena: programma del PCI 
base d'incontro delle sinistre 

La collaborazione tra comunisti e socialisti I stata il perno dell'attivita della giunta • Non esiste I'al-
ternativa del centro-sinistra - II significato della presenza di personality indipendenti nella lista PCI 

«Lotta antifascista e giovani generazioni» 

Presentato l'ultimo 
libro di Secchia 

I discorsi dei compagni Boldrini e Nitti 

Un numeroso pubblico ha pre-
senziato giovedi sera alia pre-
sentazione del libro di Pietro 
Secchia, < Lotta antifascista e 
giovani generazioni», ed. La 
Pietra, Premio Omegna per il 
1973. - > 

Erano presenti vecchi mili
tant! antifascist!, uomini di cul-
tura. e numerosi giovani che 
hanno ascoltato i discorsi pro-

, nunciati dal compagno F'austo 
Nitti e dal compagno Arrigo 
Boldrini. vicepresidente della 
Camera dei Deputati. 
- « Lotta antifascista e giovani 

generazioni » e l'ultimo libro di 
Pietro Secchia. cui 1'autore la-
\oro con instancabile impegno 
fino al giorno della sua scom-
parsa. In esso sono raccolti al
cuni dei suoi piu importanti in 
terventi nella lotta politica de
mocratica e antifascista negli 
ultimi tredici anni. Nel redarre 
le pagine del libro il compagno 
Secchia voleva favorire, come 
egli stesso scrive nella prefa-
zione. una sempre maggiore 
cconvergenza delle giovani ge
nerazioni. anche dei gruppi oggi 
dissidenti. sinceramente rivolu-
zionari. con il partito ccmuni-
sta. con la classe operaia. con 
le forze popolari che in gran 
parte esso rappresenta >. 

E' a questo fine che si deve 
raccogliere — come ha osser-
vato Nitti — l'awertimenlo di 
Secchia per una instancabile 
battaglia contro tutto cift che di 
fascista ancora eggi 6 presente 
nella realta italiana e che si 
annida particolarmente nella 
struttura dello Stato. nella Po-
lizia. le Forze annate, la ma-
gistratura. 

Gli elementi principali dell'in-
segnamento politico di Secchia. 
destinati come messaggio ai 
giovani nel suo ultimo lavoro 
— ha detto Boldrini — sono 
determinati dalla chiara impo-
stazione unitaria della battaglia 
antifascista e dalla capacita di 
individuare volta per volta gli 
obbiettivi capaci di mobilitare 
il piu ampio schieramento di 
forze nella lotta per la difesa 
e per lo sviluppo della democra
zia italiano. i ? -* 

« Secchia fa il punto sulla Co-
stituzione — ha detto Boldrini 
— come preziosa cenquista po
polare. Dai limiti che pure in 
essa sono contenu ti bisogna par-
tire per dare nuovo slancio al 
movimento antifascista e demo
cratico, per la riforma dello 
Stato e una sempre maggiore 
partecipazione popolare alia vita 
delle istituzioni». 

Riferendosi alia drammatica 
esperienza del Cile. Boldrini ha 
sottolineato l'attualita deH'av-
vertimento di Secchia a non 
concedere iniziativa all'awer-
sario. a non creare \moti di po
tere democratico nei quali la 
reazione puo passare. 

Uno stretto legame tra l'uni
ta delle masse popolari. la lotta 
antifascista. e la battaglia per 
la difesa e lo sviluppo della Co-
stituzione repubblicana: •que
sto — ha concluso Boldrini — 
e il messaggio che Pietro Sec
chia lascia in ercdita alle nuo
ve generazioni come responsa 
bile impegno a ccntinuare oggi 
quella lotta antifascista che c 
condizione pnncipale per la vit-
toria della democrazia c del so
cialismo nel nostro paese >. 

«Colpi» 
giornalistici 

Qualche giorno /a II Gioma-
le dltalia ha avuto la primi-
zia del discorso anticomunista 
pronunciato da Forlorn a San 
Ginesio. E ieri, forse incorag-
giato dal successo (un succes-
so che pero era stato colto sul 
terreno piu congeniale al quo-
lidiano di destra della € ca
tena* Monti...), ha tentato il 
colpa in una direzione compie-
tamente dtrersa: ha scritto 
che nel CC del PCI si d mani-
festata una certa « fronda > e 
che i c duri » hanno contesta-
to la linea del Partito. c Pajet-
ta, Barca, Amendola — ha 
precisato — prendono le di-
stanze >. 

II caso del Giomale d'ltalia 
merita una segndlazione so-
prattutto perchd tra le tante 
rec'tse affermazloni di questo 
foglio petrolltro una parte di 

verita effettivamente c'e. Non 
vi e alcun dubbio, infatti, che 
il compagno Giorgio Amendo
la, impegnato altrove, non ha 
potuto partecipare ai lavori 
del CC; ma in un certo senso 
si potrebbe dire che ha preso 
le distanze dalla sede della 
Direzione comunista. Alio stes
so modo, si potrebbe anche 
dire che il Giomale d'ltalia 
— il quale aveva a disposizio-
ne. come gli altri quotidiani, 
tutte le notizie sul dibattito in 
corso — ha prejerito invece 
prendere le distanze dalla cor-
rettezza dell'informazione, af-
fidandosi alia pura invemione. 
11 risultato della primizia del 
discorso forlaniano non si e, 
ahimi, rinnovato: troppa e la 
distanza che corre da San Gi
nesio alle Botteghe Oscure. 

Dal nostro inviato 
SIENA. 19 

II 18 novembre prossimo si vo-
tera a Siena per eleggere il nuo
vo Consiglio comunale. Nella li
sta del PCI, alia quale e stato 
assegnato il primo posto, sono 
presenti alcune autorevoli per-
sonalita indipendenti fra cui il 
capolista Roberto Barzanti, sin
daco uscente. 
• A lui ci siamo rivolti per co-
noscere il suo pensiero sulle po-
sizioni politiche e sui program-
mi dei vari schieramenti che 
prendono parte alia campagna 
elettorale. e soprattutto sui mo-
tivi che lo hanno indotto a ca-
peggiare la lista del PCI. Ecco 
l'intervista che ci ha rilasciato 
in proposito. 

Si parla molto, tn termi
ni polemic!, della presenza 
nelle lisfe per le elezioni 
del 18 novembre prossimo 
di indipendenti. Evldente-
mente la polemlca e rivolta 
contro il PCI. Capegojando 
tu questa lista, vuoi dircl i 
motivl di fondo di questa 
tua scelfa sulla quale, cer-
tamente avra pesato I'espe-
rienza compiuta alia testa 
di una giunta di sinistra 
di cut i comunisti sono sta
ti forza determinante? 

"II motho di fondo per cui 
ho scelto di presentarmi nella 
lista del PCI e la forza e la 
chiarezza della sua proposta 
unitaria. rivolta a tutte le com
ponent! della sinistra, senza 
pretese cgemoniche. nella piu 
ampia consapevolezza della ne-
cessita di apporti vari e auto-
nomi. La polemica. a dire il 
vero non molto fondata, sul te
nia degli indipendenti. condot-
ta contro il PCI e per me ab-
bastanza incomprensibile. Chi 
ha scelto il PCI. evidentemen-
te. ha \oluto innestare il suo 
impegno in una battaglia poli
tico pmministrativa che ha ob
biettivi molto chiari e non pud 
e.sscre in alcun modo accusato 
di ambiguita e tanto meno di 
neutrality. 

Essere a sinistra con i co
munisti e un modo per me di 
ribadire senza mezzi termini. 
anche nei confronti dei compa
gni socialisti. che lo stesso 
processo di rinno\ amento della 
sinistra e l'approfondimento di 
organici rapporti tra i suoi 
\ari filoni. non puo non par-
tire da una concezione del
l'unita che abbia un respiro 
strategico. 

Leqgendo il programma 
del PCI ml sembra si pos
sa affermare che esso rap-
presenti lo sviluppo coeren
te delle scelte e della po
litica portata avanti dalla 
Giunta da te presleduta, 
prima come militante del 
PSI UP, poi come indipen-
dente e di cui facevano 
parte anche I compagni so
cialisti. Sel <faccordo? 

Credo dawcro che il pro
gramma comunista prospetti 
un tipo di azione ed una serie 
di scelte che hanno un rap-
pcrto di continuity con il lavo
ro svolto dalla Giunta di si
nistra. La collaborazione tra 
PSI e PCI nella Giunta da me 
presieduta e stata il perno di 
un'attivita amministrativa che 
ha consentito un costante e 
eostruttho confronto di tutte 
le forze democratiche. E' an
che per i frutti positivi di 
questa collaborazione che il 
PCI propone la continuazione 
di un'alleanza che non vuol 
essere uno statico inventario 
di forze. ma uno schieramen
to sociale e politico in espan-
sione e profondamente rispet-
toso del valore autonomo del-
1'apporto delle varie eomponen-
ti. II programma del PCI in-
dica il terreno concreto su cui 

pud avvenire la continuity di 
un confronto e, noi auspichia-
mo, di una intensa collabora
zione: una gestione del terri-
torio a livello comprensoriaie 
che aiuti a superare la degra-
dazione economica delle nostre 
zone, l'intensificazione dei 
principali servizi, una efficace 
politica del turismo sociale e. 
per Siena citta in modo parti
colare. un arricchimento ed 
una equilibrata " distribuzione 
delle funzioni culturali. 

La D.C. ripropone II cen
tro-sinistra come alternati
ve alia maggloranza di si
nistra per la direzione del 
Comune di Siena. A parte I 
dati elettorali delle prece
dent! consultazioni, dai qua
li si puo dedurre che una 
tale alternativa pratkamen-
te non esiste, non ti sembra 
che si fralti di una propo
sta politica superata dalla 
realta e gia fallita in pre
cedents con grave danno 
per la citta di Siena? 

In effetti il centro-sinistra 
vero e proprio, cioe delimitato 
a destra nei confronti dei li
beral!*, a Siena non e possibile. 
nemmeno matematicamente: 
cio e tanto vero che il PSDI 
per proporlo. in realta lo nega 
sostenendo la prospc-ttiva del 
pentapartito. Inoltre, il centro-
sinistra rappresenterebbc in-
dubbiamente un arretramento 
rispetto alle prospettive attuali. 
in chiave moderata e munici-
palistica. Per convincersenc 
basta dare uno sguardo al pro
gramma presentato dalla D.C. 
che. pur interessante perche 
teso alia ricerca di un con
fronto, polemico. ma corret-
to. manifesta clamorose debo
lezze proprio nel senso che so-
pra dicevo. 

Risulta che il PDUP pre-
sentera una propria lista e 
che lo fa in polemica con 
il PCI e con la sua lista. 
Non ti sembra che ci6 pos
sa indebolire la battaglia 
per l'unita delle sinistre, 
portata avanti dai comuni
sti, ed essere un elemento 
dispersivo dell'elettorafo dl 
sinistra e quindi dannoso? 

Indubbiamentc la presenza 
di una lista che vorrebbe in 
qualche mode collocarsi alia si
nistra del PCI puo essere un 
elemento di cenfusione. L'ama-
ra esperienza elettorale del 
PSIUP dovrebbe consigliare glf 
elettori ad una attenta valuta-
zione dei pericoli di dispersio-
ne dei suffragi. 

Con i compagni del PDUP fl 
nostro discorso sara franca-
mente critico. ma unitano: vor-
remmo conoscere ccn esattezza. 
tra l'altro. le loro proposte 
programmatiche relative alia 
gestione del Comune ed al suo 
collegamento con le lotte so
ciali. 

L'assenza di questa tematien 
deriva da un certo antistlhv 
zionalismo di manicra che e. 
secwido me. tcoricamente e 
praticamente sbagliato. 

S. p. 

A Roma il bureau 
europeo della DC 
II presidente del consiglio 

Rumor presiedera lunedi pros
simo a Roma una riunione 
del bureau dell'unione euro-
pea dei partiti democristlani. 
Questa riunione sara dedicata 
alia predisposlzlone dei temi 
che verranno dibattuti al 
congresso deinmione europea 
dei partiti democristlanl che 
avra luogo il prossimo 
di novembre. 
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