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Berlinguer risponde alle deformazioni della politica del PCI 
(Dalla prima paginu) 

proprlo da tale consapevolez-
za deriva l'lnvito e l'appello 
del comunisti agli studenti 
perch* rlflutlno ognl tenden
za che dellberatamente o dl 
fatto cerchi dl metterll con-
tro le organlzzazlonl operate 
e popolarl, contro • il PCI. 
Certe sollecltazlonl vanno re-
spinte, anche quando si ma-
scherano con la pretesa dl 
«depurare» il movimento 
operalo da presuntl inqulna-
mentl rlformlstlcl o revisio-
nlstlcl che, se riferltl al no
stro partito, ealstono solo nel-
la fantasia o nella deluslone 
dell'lntellettuale presuntuoso, 
del rivoluzionarlo fallito, 
quando deve constatare ognl 
giorno che la olasse operala 
non gli fa credlto e contlnua 
Invece a rafforzare le sue or
ganlzzazlonl dt classe, e In 
prlmo luogo 11 nostro partito, 
che essa stesoa ha creato con 
tante lotte e tantl aacrlfici. 

Dall-i scuola alia socleta: 
la lotta per 11 rinnovamento 
della scuola, ha detto Berlin
guer, e parte Integrante e de-
cisiva della lotta per 11 rin
novamento dl tutta la socle
ta e ognl battaglla vlnta sulla 
via della trasformazlone del
la scuola e deH'insegnamento. 
solleclta e stimola altre tra-
sformazloni, non solo nella 
scuola, ma in tutta la strut-
tura economlca e soclale. Sta 
qui la portata generale, po
litica di questo fronte di lot
ta su cui vol student! slete 
impegnatl. Ecco perche i sin-
dacati, il nostro partito pon-
gono fra gli oblettivi prlori-
tari della lotta quello della 
scuola Insieme a quell! del-
l'agricoltura e del Mezzo-
giorno. 

D'altra parte, ha proseguito 
Berlinguer, 1 voatri proble* 
ml, le esigenze che nascono 
dalla vostra vita nella scuo
la e quelle cosl acute e as-
sillanti legate alia prospettl-
va della professlone e dl un 
lavoro slcuro e quallflcato vi 
splngono a prendere 11 vostro 
posto anche su altri fronti 
della battaglla del movimen
to operalo per la trasforma-
z'.one della societa e per ga-
rantire 11 dirltto alio studio 
e il dlritto al lavoro. Da tut-
to questo nol derlviamo la 
necesslta dl una lotta per la 
ri forma della scuola che si 
proponga oblettivi posltivi e 
aia volta quindi a sanare pro-
gressivamente i mall e 1 gua-
att profondi prodotti da 25 

annl e plu dl malgoverno del
la DC. Intorno agli oblettivi 
della rlforma della scuola si 

' reallzza • 11 •- consenso della 
grande t maggioramia -• degll 
student!, degll uomlni dl cul-

1 tura, del popolo, un consenso 
che va esteso e rafforzato at-
traverso inlzlative. molteplici 
che permettano dl ragglunge-
re traguardl sucoesalvl. 

II compagno Berlinguer ha 
sottollneato one I comunlstl 
non rinvlano l'attuazlone di 
una rlforma democratica del
la scuola al momento in cul la 
classe operala e i auol alleati 
saranno forza dlrlgente dello 
Stato, e tanto meno lntendono 
porsl l'oblettlvo della demoll-
zlone dl tutto cib che eslste 
per edificare il nuovo sulla 
sua rovlna: nol — ha aggiun-
to Berlinguer — vogllamo sal-
vare la scuola dalla disgrega* 
zlone, dalla parallsi e dalla 
lnefflclenza, e puntlamo su 
una linea di rlsanamento e 
dl rinnovamento degll istitutl 
scolastici. L'oratore, a questo 
proposlto, ha rlcordato il te-
nace lavoro svolto in questa 
dlrezlone, sia pure nel llmlti 
delle loro posslbilita e del lo-
ro poteri, dalle ammlnlstra-
zioni popolarl, come quelle 
deU'Emllla, e ha rlcordato 
quanto sia invece disastrosa la 
situazlone scolastica nolle clt-
ta governate dalla DC. soprat-
tutto nel Mezzogiorno. Questa 
e la prova che dove la nostra 
linea costruttiva si impone 
viene data una rlsposta effica-
ce al bisognl degli studentl e 
dl tutto U popolo, avviando 
una profonda trasformazldne 
dell'assetto sociale e civile. 

Questa linea costruttiva e 
non distruttiva, che cl fa 
protagonlsti e non solo pro-
pagandlstl, non rlguarda solo 
la scuola, ma esprlme il nostro 
modo dl affrontare ognl altro 
problema nazlonale e la crlsl 
complesslva della socleta Ita-
lana, 

E' una crlsl profonda, ha 
detto Berlinguer. una crlsi 
che non lascla Indenne alcun 
settore della vita nazlonale e 
che mette in luce non le re
sponsabilita dl una ineslsten-
te « classe politica » o del « sl-
stema dei partitl», come so-
stengono quantl vogliono col-
pire il regime costituzlonale 
che cl slamo dati, ma le re
sponsabilita storlche dl una 
classe dlrigente e di un modo 
di governare della DC che 
non hanno saputo ne poteva-
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I lavori dell'Assemblea na
zionale degli studenti comu
nisti si sono conclusi stama-
ne dopo un dlbattlto serra-
to che ha visto affrontati 
in piu di quaranta interven-
ti i temi plu attuali della lot
ta per la riforma della scuola, 

Non dlbattlto rituale, quin
di, come ha affermato il com
pagno Cecchi nelle sue con* 
clusionl, ma conf ronto di espe-
rienze e contributi moltepli
ci alia elaborazione di una 
linea che ha ormai acquisito 
del punti di riferimento con-
creti e puntuali per lo svi
luppo dt una attlvita di lotta. 

Anche l'intervento degli al
tri movlmenti giovanili (nel
la giornata dl ierl al saluto 
della gioventu acllsta e a 
quello del giovani democri-
stiani si sono aggiunti i con
tributi del rappresentante na
zlonale della FGSI e del 
PDUP) ha cbnfermato come 
i problemi della scuola, c in 
particolare quelll della crea-
z'.one d! un movimento stu-
dentesco organlzzato, siano 
sempre piu al centra dell'at-
tenzione delle forze polltiche, 
e come venga riconosciuto am-
piamente il ruolo che i gio
vani comunisti assolvono in 
questo campo. 

Del resto. gli accenti criti-
ci che il dibattito ha avuto 
verso le dim col ta che anco-
ra incontrano gli studenti nel 
* contare » positivamente nel
la soluzione della crisi che 
investe la scuola, sono statl 
aempre accompagnatl da una 
anal is I approfondita delle cau
se di queste debolezze e dal
la ricerca delle vie per supe-
rarle. 

Nella scuola — ha per esem-
pio sostenuto il compagno 
Mussi — si rispecchiano tut-
tora i caratteri distort! del
lo sviluppo capitalistic©, gli 
element! dl modernita subal
tern! ai meccanism! di una 
societa diretta da un regi
me di monopolio, ma con-
temporaneamente permango-
no element! di arretratetza 
precedent!. Oil uno e gli al
tri - non dominano pero in-
contrastati: sarebbe infatti sba-
gliato non accorgersi che nel
la scuola di oggl sono rico-
noscibili anche I segni e le 
tracce positive delle corren-
ti polltiche e cultural} demo-
cratiche. delle position! con-
quistate dal movimento ope
ralo. 

Spesso, e stato rilevato in 
vari interventi e in partico
lare In quello della compa-
gna Rodano. non al rlescono 
a saldare in un movimento 
uniurio e generale le spin
te che pur si manifestano 
fra gli studenti: vi e dispo-
nlbillta alia lotta sia su tern! 
Meali generall (ne e stato un 
esempio valido la mobillta-
zlone p**; i] Cile), che su que
stion! concrete e specifiche 
(gratuita, ediliiia scolastica, 
• e c ) , ma l'aggregKione ap-
pare ancora difficile. 

Non si tratta di un pro
blema essenzialmente organiz-
zatlvo: il dibattito di Bolo
gna dlmostra la compren3lo-
ne che ci si trova di fronte 
ad una carenza di ordine piu 
generale, di carattere politico. 
Dobbiamo dare maggiore ri-
lievo, eomprendere meglio e 
specialrqente far eomprende
re ad un maggior numero di 
studenti. che l'elemento uni
ficante delle lotte studente
sche e la riforma della scuo
la. Contemporaneamente. e ne. 
ccssario fare avanzare con 
molta forza la comprensione 
del carattere rivoluzionarlo dl 
questo obiettlvo, porlo come 
grande questione nazlonale, 
che come tale comporta I'esi-
genza di uno sviluppo econo-
mico alternative di un mu< 
tamento ideate e morale dl 
tutta la socleta. 

Un altro tema sul quale si 
sono soffermati molt! Inter
venti, e che 6 stato ripreso 
a fondo dal compagno Fran-
chi, e stato quello della es!-
genza di superare la vlsione 
di una scuola dove l'azione 
politica si svolga unicamente 
fra l giovani comunisti e i 
giovani del gruppi extra par-
lamentan. mentre attorno vi 
e una massa amor fa, in po-
sizione qualunqulsta. Nella 
scuola e neli'universita vi so
no cenlmaia di raigliaia di 
giovani che non sanno cosa, 
come e perche studiano, cui 
si prospetta un fututo oscuro. 

Moltl di questi giovani esprl-
mono una domanda politica 
non rir»nducibile in modo 
meccanico e immediato alio 
schleramenio politico tradlzio-
nale, ma che pure si richia-
ma alle grand! component! 
polltiche e ideal! dell* socle
ta italiana; ad essi dobbiamo 
percid oifrire le sedi istitu-
xionall per esprimersi. per in-
tervenire attlvamente nelle 
question! che concernono la 
loro vita, il loro presente. il 
loro future. Per questo, i gio
vani comunisti lottano per 
conqulsure nelle scuole una 
democrazia organizxata. una 
democrazia per tutti gli stu
denti. come questione centra-
le per lo sviluppo del movi
mento. 

Nel corso del lavori della 
assemblea. fra i numerasissi-
ml interventi e saluti, sono 
statl segulti con particolare 
interesae quello del glovane 
rappresentante del Partito co 
munlsta greco deirintemo, del 
delegato degli Amici del mo
vimento pan-ellenico di libe-
razione. del rappresentante 
della COIL (Bondioli). E" sta
to inoltre lanclato un appel-
lo per 11 d i e e In partico
lare per la salvexza di Osciel 
Nunet, dlrlgente degli stu
dent! comunisti cileni tortu-
rato nelle carceri di Santia
go ed in periook) dl vita. 

Fra gil ultimi interventi, 
quelli di Berton, D'Alete, Mo-
mo, Giglio, Borgna. Folletti, 
Cremaschi, Aresta, Bambi. 

Maiisa Muto 

no dare una soluzione ai pro-
bleml dl uno sviluppo econo* 
mico, soclale e civile equili
brate Berlinguer ha rlcordato 

Tablsso dl incuria, dl mlserla 
e dl sperperi rlvelato nel Mez
zogiorno dal colera. le dram-
ma tlche conseguenze dell'ab-
bandono dell'agrlcoltura e ha 
detto che questi esempl, co
me tantl altri che si potreb-
oeto fare, provano l'urgenza 
dl un cambiamento radicate 
nelle strutture economlche, 
negll • Indlrizzl politlcl, nel 
modo dl governare. nella clas
se dlrlgente. • • ^ ? 

Di questo sono convintl ml-
Hon! dl italianl che seguono 
il nostro partito e altri mlllo-
nl ancora fra cul vol studen
ti, vol giovani — ha detto Ber
linguer che quindi. si e chie-
sto: ma come si ragglungono 
questi oblettivi? Forse pensan-
do che quanto piii si aggra-
vano le condizlonl generall del 
paese. si decade e si va In bas
so tanto piu si accrescono le 
forze e le prospettlve rlvolu-
zlonarle? Questo non e vero 
In nessun modo, ha rlsposto 

con forac Berlinguer: e la de-
stra, sono 1 fatclstl e 1 reazlo* 
narl di ognl rjsma che voglio
no e cercano dl provocate il 
oollasso economlco, social* e 
civile, la crisi delle istituzio-
n! democratiche e costituziona-
li, che puntano alia spaccatu-
ra In due del paeae, perche da 
c!6 rltengono — a raglone — 
che possa venire la loro vitto-
ria. Ed ecco allora perche le 
forze dl sinistra, le organliia-
zionl del movimento operalo, 
i giovani di tendenze piu avan-
zate hanno seel to e vogliono 
segulre la linea opposta: non 
quella del collasso, ma quella 
dello sviluppo economlco e 
del progresso ' sociale; • non 
quella della crlsl delle istl-
tuzioni democratiche, ma 
quella della loro difesa, del 
loro rlsanamento e rinnova
mento; non quella della spac-
catura In due del paese, ma 
quella dell'unlta popolare e 
della collaborazlone fra la 
grande maggloranza degll ita
lianl e fra le force democrati
che e antlfasclste che la rap-
presentano. 

Come si costruisce 
Tegemonia operaia 

Quando si giunge a eom
prendere questa nostra fon-
damentale Isplrazione co 
struttiva e unitaria, non solo 
si comprendono le poslzlonl 
che assumiamo sulle singole 
questionl (sulla scuola, sui 
problemi economicl, sul tema 
dell'ordlnamento giudiziarlo. 
sulle forze armate, sulla po
litica estera) ma si compren-
de l'essenza dl tutta la nostra 
strategla, la sua grande carl-
ca trasfarmatrice e trasclna-
trlce. la sua efflcacla operatl-
va. la presa che essa eserclta 
sulla cosclenza di grandl mas
se e nella vita politica. Berlin
guer ha quindi ribadito che 
solo con questa linea si sta 
nella storia e se ne diviene 
protagonlsti: non con le de-
clamazioni reboantl. ma con 1 
fatti e con le reallzzazioni che 
questa nostra linea ha coasen-
tito e consente. Questa e non 
altra e la via per la quale si 
costruisce Tegemonia della 
classe operaia nei confrontl 
della maggioranza della nazio-
ne, questa e Tunica via che 
pub portare le classi lavoratri-
ci e le forze popolari alia di-
rezione dello Stato. Anzl. ha 
proseguito Berlinguer, oggi la 
crisi del paese e cosl seria e 
la incapacita e irresponsabili-
ta dei gruppi dominanti sono 
cosi evident! e preoccuoanti, 
che impongono alle classi la-
voratrici e al loro partito ri
voluzionarlo, In un modo an
che piu pressante e accelerato 
dl quanto fosse prevedibile, di 
assumersi responsabilita na-
zionali e di assolvere una 
funzione dirlgente anche 
stando allopposizione. 

, Ognl altro modo dl atteg-
•giarsi di fronte alia crisi del 
paese, sia ignorandone la gra-
vita sia rifugiandosi nella fra-
se rivoluzionaria e saltando 
problemi essenzlali come quel
ll delle alleanze, del rappor-
tl dl forza Internl e lnterna-
zionali, della lnd!viduazione 
del traguardl realmente rag-
giungiblll, ogni tendenza di 
questo genere — ha insistito 
Berlinguer — puo provocare 
gravi danni e in ogni caso si 
rlsolve in una posizione arre-
trata e subalterna, in quanto 
incapace dl lncldere nella real-
ta, incapace di contrastare la 
egemonia dei gruppi dirlgenti 
borgheai, di isolarli, dl strap-
pare il consenso che hanno: in 
sostanza questo e vero rifor-
mismo, mascherato da una 
fraseologia vuota di «sini
stra ». . 

Tutto clo, ha proseguito il 
segretario del partito, hanno 
capito molto bene gli avver-
sarl del movimento operaio, 
che non per caso conslderano 
il PCI come il bersaglio da 
colpire e cercano di deforma-
re la nostra reale politica. 
Berlinguer si e riferito agli 
sforzi compiuti in queste ul-
time settimane da piu parti 
per falsificare le posizioni co-
muniste, sia nei confronti del 
governo. sia sui problemi del
la prospettiva generale per la 
quale noi lavoriamo. Quante 
elucubrazioni e quante astru-
serie, ha esclamato Berlin
guer, per stravolgere il senso 
del carattere della nostra op-
posizione verso il governo at-
tuale: eppure non e'era dav-
vero bisogno di fare molti 

sforzi per caplre la sostanza 
del nostro atteggiamento. 

Berlinguer ha rlcordato che 
il paese ha sublto per un an
no 11 governo Andreottl, del 
quale 1 comunisti affermaro-
no fin dall'lnlzlo che doveva 
essere rovesclato prima pos-
slblle. Avevamo avvertito i 
danni e i pericoli, ha detto 
Berlinguer, che la sopravvl-
venza dl quel governo avreb-
be provocato nel paese: infat* 
ti, abbiamo avuto 1'lnflazlo-
ne galoppante,' l'lnserimento 
del MSI nel gloco politico e 
parlamentare, la siatematica 
mortlficazlone delle Istituzio-
ni - democratiche, la predlca-
zione del qualunqulsmo. lo 
sperpero del denaro pubbli-
co. Gual per il paese se quel 
governo fosse durato ancora: 
e facile lmmagtnare, per esem
pio. quale sarebbe stata la sua 
posizione nel confront! degli 
awenlmenti In Clle e In Me
dio Orlente. Abbattere il go
verno Andreotti non e stato 
facile; ha richiesto un gran
de sforzo e un tenace lmpegno 
del movimento - operaio e di 
tutte le forze democratiche, 
anche perche si trattava non 
solo della lotta contro un go
verno. ma dl bloccare una 
ben piu ambizlosa operazione 
politica tesa a consolldare una 
duratura svolta a destra. 

Ma. tirando le somme, quel-
Toblettivo lo abbiamo raggiun-
to, e la china rovinosa per 
la quale stava precipltando il 
paese & stata arrestata. Que
sto successo ha dato inizio a 
una situazione dlversa, cloe a 
quella iniziale inversione di 
tendenza per la quale ci era-
vamo battuti-e che ha trovato 
qualche- riflesso in alcun! at-
teggiamenti e provvedlmenti 
del nuovo governo. : 

Che cosa dovevamo fare ,di 
fronte a questo mutamento? 
si e chiesto Berlinguer. Par
se dovevamo affermare che 
tutto era rimasto come pri
ma o addinttura che era peg-
gio di prima? Dire questo sa
rebbe stato una dirnostrazio-
ne di infantilismo e anche di 
autolesionismo perche avrem-
mo svilito il risultato per il 
quale ci eravamo battuti con 
accanimento per un anno. No! 
abbiamo invece registrato che 
un cambiamento, sia pure re-
lativo, e'e stato. che si e crea-
ta una situazione piu favore-
vole e abbiamo deciso, conse-
guentemente, di tenerne con-
to e di mutare, in una certa 
misura, il carattere e le lor-
m« della nostra opposizione. 
Ma ecco a questo punto far-
si av.aoti — ha esclamato Ber
linguer — una schiera di im-
becilh o di hoti tonti che con 
il ditino alzato dice e scrive 
che i comunisti sono diventa-
ti acquieicenti. che rinuncla-
no alia opposizione. Quante 
sclocchezze! II fatto che nol 
non pon tamo neH'immediato, 
come facemmo con Andreotti, 
1 'obiettlvo di provocare una 
crisi dl governo, non slgnifi-
ca che «Iasciamo fare». La 
nuova realta ci muove invece 
a incalzare il governo, come 
e necess-ario e possibile, a cri-
ticare e a combattere quei 
suol atti che sono negativi 
per le masse popolarl e per il 
paese, e a premere perche si 
v-ada ad atti positlvi che rea-
lizzino una effettiva genera
le inversione di tendenza. 

Cosa intendiamo 
per « eompromesso storico » 

Su alcuni problem!, deter-
minati risultati sono stati gia 
ottenuti. com'e avveauto par 
certe mlsure di contemmento 
dei prezzi. per gli accordi coi 
sindacaM sui redditi piu bas-

t si e com'e awenuto. In poli-
i tica estera, con le posizioni 
j prese sul Cile e sul Medio 
' Oriente. E perche dunque — 

ha chiesto Berlinguer — nol 
dovremmo non riconoscerlo 
e kasclame il merito ai parti
tl della maggioranza? Per
che non dovremmo dire la 
verita, e cloe che il merito 
principale di quest! fatti nuo-
vi e proprio nostro, sia per
che abbiamo sgombrato il 
campo dal governo Andreotti, 
sia perche il tipo di opposi
zione che abbiamo deciso di 
condurre si va rivelando non 
sterile? E' certament* vero, 
ha aggiunto Berlinguer, che 
su molte decisive question! e 
atizitutto sulle question! del 
Mezzogiorno, non si sono avu-
ti camblameoti positivi o con-
tinuano a prevalere indinzzl 
profondamente sbagliati e 
gia falliti, ma da questo-un 
partito come il nostro pub ri-
cavare solo due conseguenze. 
La prima, e di estendere la 
pressione delle masse e 1'lnl-
zlativa politica per strappare 
provvedlmenti concretl e po
sitivi a vantaggk) dei lavora-
tori e del paese. La seconda 
oonseguenza e che gli error!, 
gli sbagli, le contraddizloni 
che caratterizxano questo go
verno e questa maggioranza, 
confermano 11 nostro giudizio 
sulla inadeguatezza del go
verno e della maggioranza 
attuali rispetto alia gravlU 

della crisi del paese e insie-
rae ci portano a respingere 
la test dell's ultima spiag-
gia». a respingere la tesi se-
condo cui questo governo sa
rebbe il massimo che potreb-
be esprimere la democrazia 
italiana, e a lavorare invece 
per creare le condizioni — 
che oggi come oggi non scno 
ancora mature — per U supe-
ramento della situazione at-
tuale e per dare quindi al 
paese un assetto poHtico e di 
governo'che risponda plena-
mente alia necessita di usci-
re dalla crisi e alle esigen
ze piu profonde del . paese. 

Berlinguer ha affronts to a 
questo punto la questione del
la prospettiva. Si e fatto tan
to chiasso, ha detto, sulle no-
sire recent! prese di posizio
ne, le quali altro non sono se 
non la riproposizione e lo 
sviluppo della indicazione fon-
damentale che usci dal no
stro XIII oongresso del mar-
zo 1972. Dicemmo allora che 
la salvexza del paese, l'av-
venire della Repubblica, il 
rinnovamento della societa 
sono possiblli solo se si rea
llzza un inoontro, una colla
borazlone, una intesa fra le 
tre grandl component! popo
lari italiane: la comunista, la 
socialisU, la cattolica. Abbia
mo parlato recentemente dl 
un «eompromesso storico», 
formulazione che ha col pi to 
e sorpreso, nonostante essa 
esprima in altro modo la so
stanza della strategla che se-
gulamo da tantl acini a que
sta parte. 

" Ma perch* — »l * chlesle 
Berlkiguer — abbiamo volu-

to ^ usarev questa espresslone, 
persino un po* provoeatorla, e 
perche non ci lamentlamo per 
'nulla - (anzl sjamo soddlsrat-
tl) del fatto che es^a abbia 
suscltato tanti commentl? E' 
chiaro, ha rlsposto Berlin
guer: perchd. tutto aommato, 
noi abbiamo la certez&i che 
il dibattito sui temi che ab
biamo proposto pu6 .".iutare 
I nostrl'compagnL I lavorato-
rl, 1 noatrl mllltantl e gli 
esponentl delle altre forze de
mocratiche e di sinistra a In-
tendere meglio quail siano, 1 
real! termini di fondo del 
problema politico ltallano. 
Occorre naturalmente, ha pro-
segulto Berlinguer. Rgombra-
re il campo da equlvoci, ln-
comprensioni. interpretazionl 
fuorvianti. Per esempio, quel
la secondo cul 1 comunisti 
avrebbero proposto un imml-
nente accordo dl governo (o 
dl « potere ». oome al e detto) 
a due, fra DC e PCI. Chi af-
ferma cl6 Igtiora due fatti: il 
prlmo e che I comunisti han
no sempre considerate essen-
zlale la components soclali-
sta, 11 PSI, e conslderando 
anche lnsostltulblle 11 peculia
rs ruolo posltivo suo. e quel
lo che ' possono avere altre 
forze polltiche dl orlentamen-
to democratlco. rlflutlno la 
pros petti va del blpartltlsmo e 
II secondo fatto e che l'oblet
tlvo di un Incontro con le 
masse popolarl cattollche. da 
un lato va oltre la base e 
l'influenza del partito demo-
crlstlano e colnvolge tutte le 
varle espresslonl del mondo 
cattollco. e, dall'altro. impll-
oa un mutamento degll orlen-
tamentl politlcl a della linea 
dl condotta della DC. nel mo
di e nelle dlrealoni che sem
pre abbiamo Indlcato. 

La nostra non e dunque — 
ha quindi afTermato con for
za Berlinguer — un'apertuna 
dl credlto alia DC quale essa 
e oggl, e tanto meno una rl-
nuncla alia crltlca sever a e 
concreta al auol orlentamen-
ti, alle sue ambigulta, alle 
sue pretese esoluslvlstlche. 
che persistcno. nonostante le 
novlta che abbiamo registra
to negll ultlml mesl e che 
hanno portato all'abbandono 
del centrodestra. La nostra e 
Invece. ha proseguito Berlin
guer. la sollecltMiiane contl
nua a far si che nella DC 
vengano Isolate e battute le 
tentarlonl e le tendenze con-
servatrlci e reazlonorie e si 
afferml sempre dl piu il pe
so della sua componente po
polare e delle sue energle e 
tradlzlohl genulnamente de
mocratiche e antlfasclste. 

Che cosa e piu glusto. rivo
luzionarlo, produttlvo, s i ' e 
domandato Berlinguer: pro-
porsl questo compito, indubr 
blamente arduo e che richle-
de lotte, polemlche, Inlzlative 
complesse, che hanno bisogno 
dl tutta la nostra Intelllgenza; 
oppure grldare quello slogan 
(« Unltl si, ma contro la DC ») 
dalla rlma piu o meno fellce, 
ma certamente'espresalone dl 
una rinuncia settaria a com-
piti essenzlali? Berlinguer ha 
detto che la vera sostanza del
la linea da noVs^elta sta' nella 
preoccupaziofiBi'di --̂ eyitare la 
spaccatura .in due parti del 
gaese, la scissione dello stato. 

' proprio sulla spaccature In 
due del paese che-hanno pun-
tato in Cile Timperialismo, 
l'oligarchia, ipairtiti di destra,-
e su questa ^tessa linea ha fi-
nito per porsi anche la mag
gioranza della DC di Frei. Se' 
non si fosse realizzata tale 
spaccatura nel Cile — da una 
parte « Unita popolare» con il 
aup 44 per cento, dall'altra 
tuttl gli altri,' compresi la 
maggioranza del ceto medio e 
anche certi strati di lavora-
tori — il «golpe» non sareb
be potuto rluscire. Anche da 
auella tragica espe'rienza, ha 

etto Berlinguer, Viene dun
que la conferma c lo stimolo 
a proseguire una linea che «vi-
tl la divisions in due del no
stro paese, e Invece sappia rac-
cogllere un - vastlssimo schle
ramenio d! forze social! e po
lltiche a sostegno di una poli
tica di profondo rinnovamen
to democratlco. 
• E da questa consapevoiezza 
viene anche l'affermazione 
che il raggiungimento - even
tuate del 51 per cento dei vo-
ti da parte delle siinstre, non 
potrebbe garantlre di per s6 
l'esistenza e l'opera di un 
potere politico, e quindi di un 
governo, adeguato alia eslgen-
za di trasi.irmazione - delle 
strutture, delle idee, delle 
classi dirigenti. Questo nostro 
giudizio, ha proseguito Berlin
guer, non ha evidentemente 
mente a che vedere con le de
formazioni come quella secon
do cui la prospetttva da-noi 
indicata significherebbe la ri
nuncia a mutare il rapporto 
dt forza tra le sinistre e ia 
DC, (mutamento che e invece 
un obiettivo essenziale) e 
non significa davvero rinun
cia alia crescita continua, an
che elettorale, delle forze di 
sinistra fino e oltre il 50 per 
cento. 

Ma il punto sul quale vo-
gkamo nchiamare I'attenzione 
dei lavoratori e delle altre 
forze di sinistra e la necesslta 
di rioercare, di costruire uno 
schieramento sociale. politico 
e anche di governo che. per 
l'ampiezza delle sue basi non 
riducibile a una semplice 
maggioranza parlamentare, 
ponga il paese a] riparo da 
ogni awentura reazionaria e 
garantisca il rinnovamento 
della societa. 

Ecco che cosa noi intendia
mo per a eompromesso stori
co J» ha detto Berlinguer: nul
la di deteriore o di meschino 
(fu il grande Lenin che, com-
battendo questo tipo di com-
promessi, schernl quei pretest 
rivoluzionari che gridavano no 
a ogni eompromesso). bensl il 
risultato di uno sforzo dl 
comprensione reciproca, di un 
Incontro e di una intesa che 
forze popolari e democratiche 
diverse raggiungono su que-
stloni essenziali per la vita e 
1'awenire del paese. Proprio 
ai giovani. ha detto conclu-
dendo questa parte del discor-
so il compagno Berlinguer, 
spetta piu che a altri fare pro
pria e difendere questa linea 
e questa prospettiva perche es
sa soltanto puo trasformare 
la socleta Italiana e aprire la 
strada che porta al soclalismo. 

Berlinguer ha quindi richla-
mato gli aspetti internazionall 
della nostra lotta, aspetti che 
per noi sono sempre centrall, 
non soltanto perche slamo e 
resteremo aempre un partito 
di vocation* e dl ezptrienia 
inUmaxionallstica, ma anche 

perche gli awenlmenti inter
nazionall hanno avuto e con-
tlnueranno ad avere una In
fluenza declsiva aulla situa
zione interna Italiana. • 

Oggi si possono constatare 
gli efletti posltivi dei colpl che 
sono statl portatl alia guerra 
fredda In Europa e del pro
gress! della dlatensione nel 
mondo; • ma. dall'altra parte, 
gli stessl awenlmenti di que
ste settimane cl dicono quan
to sia ancora incerto e pieno 
di dlfficolta il cammino verso 
la pace e la coeslstenza fra 1 
popoli, ci dicono come 1'impe-
rlallsmo non deaista da una 
politica di minacce, dl ag
gression© e dl sostegno alie 
aggresslonl. In quest! glorni, 
ha detto Berlinguer, il mondo 
guarda con allarme alia situa
zione nel Medio Oriente. Dopo 
le giornate dl guerra, la riso-
luzione dell'ONU ha imposto 
una tregua, che per6 lo stato 
dl Israele, con l'appogglo de-

?li USA, contlnua a violare. 
erl l'altro 11 governo degll 

USA ha voluto compiere un 
gesto spettacolare mettendo in 
stato di allarme le sue basi 
militari In tutto 11 - mondo. 

Ognl ora che passa ol al con-
vince sempre dl plu che si e •' 
trattato essenzialmente di un 
« bluff » tanto artificioso quan
to irresponsablle e temerarlo: 
e Infatti nessun atto dell'Unlo-" 
ne sovletica ha offerto il mi
ni mo pretesto per il clamoro-
so gesto degli USA. , 

Perche dunque •' questo 
« bluff»? si e chiesto Berlin- ., 
guer. in prlmo luogo per na-^ 
scondere le responsabilita dl' 

• Israele e degli stessl USA nel-
, le Violazloni della tregua in -
Medio Oriente, e In secondo 
luogo per distogllere l'attenzio- • 
ne interna e internazlonale ' 
dall'ondata di scandal! senza 
precedent! che ha lnvestlto la ' 
presidenza americana condu-
cendo gia alle dimissioni del 
vice presidente Agnew e alia 
apertura dl un procedlmento 
di destltuzlone dello stesso Ni
xon. Dl fronte a questo atteg
giamento Irresponsablle e av-
venturoso della ammlnistrazjo-
ne U8A e tanto plu da apprez-
zare, ha sottollneato 11 segre
tario del Partito, la freddezza 
e la pacata fermezza che han
no improntato l'attewtlamento 
dell'URSS. 

La funzione dellltalia 
e delFEuropa per la pace 

Ed e da apprezzare anche 11 
fatto, ha notato Berlinguer, 
che, a dlfferenza del passato, 
la maggior parte degli 8tati 
delFEuropa occldentale e l'lta-
11a non si siano accodati alle 
poslzlonl amerlcane, ma ab-
blano assunto un atteggiamen
to dl equlllbrio e di critica 
oggettlva. Berlinguer ha rlcor
dato che gli Stati Unitl han
no reagito con stlzza a questo 
atteggiamento degll Statl euro-
pel occidental!, mentre Oolda 
Meir ha dovuto ammettere che 
Israele ha ormal un solo al-
leato nel mondo; gli USA. 

.Tutto questo prova che non e 
Utopia la prospettiva che noi 
proponiamo dl un'Europa occi
dental autonoma, capace di 
una sua inlziativa pacifica sia 
nel nostra contlnente, sia nel 
Medlterraneo, sia nel mondo, 
e.che quindi (pur non con-' 
trapponendosi alle Intese fra 
URSS e USA indispensabili 
per la pace mondlale) venga 
ad assolvere un suo ruolo po-
sitivo e originale per costrui
re un nuovo assetto dei rap-
porti internazionall. Natural-: 
mente, ha aggiunto il segreta
rio del PCI, sospingere TEuro-, 
pa in questa direzione richie-
de che In essa avanzlno e si 
affermino le forze piu avan-
zate: ji movimonto operaio. i 
socialisti, i comunisti. le for
ze plu lungimiranti del mon
do crlstiano. tutti i partiti 
coerentemente democratic! e 
antlfascisti. 

L'Europa e ritalla possono 
oggl adempiere a una grande 
funzione nei Medio Oriente 
dove, ancora una volta, si e 
dimostrato che dalla * guerra 
non puo venire alcuna. soluzio
ne. Berlinguer ha 'rlcordato 
che Egitto e Siria ai sono det-
ti dlapoati < a riconoscere lo 
stato di Israele alia sola con-
dizione della restituzione di 
terTitori occupatj che sono i 
loro e che ess! hanno tutti i 
dirltti dl rJvendicare. E' ora 
che neMo stato di Israele. ha 
aggiunto Berlinguer. ci si con-
vinca che bisogna finirla con 
la politica di espansione e di 
annesaloni: i rapporti di for
za polltici e militari non so
no piu quelli del 1967 ed e 
dunque interesse di tutti i pae-
si del Medio Oriente. compre-
so Israele, ricercare uno stabi
le assetto di pace e di convi-
venza, che garantisca l'esisten
za e la sicurezza di ogni stato 
e che consenta. nel contempo 
di trovare una soluzione che 
riconosca i dirltti nazionali 
del martoriato popolo palesti-
nese. 

Spetta a voi studenti. a vol 
giovani e ragazze comunisti, 
ha detto il compagno Berlin
guer avvlandosl alia conclu-
sione, il compito dl portare le 
piu larghe masse glovanlll al
ia solidarleta plena con tutti 
i popoli in lotta per l'lndlpen-
denza e per la llberta. 

In un clima dl crescente 
passione. interrotto da ap. 
plausi e mentre nella piazza 
gremita sventolavano le ban-
dlere rosse, Berlinguer ha rl
cordato le battaglle dei po
poli palestlneae e arabl e quel
le del comunisti e delle forze 
progressist* di Israele; le lot
te erolche del Mozamblco, del
la Guinea, dell'Angola e an
cora del Viet Nam e dl tutta 
l'lndocjna; ha rlcordato la re-
sistenza in Grecia, Spagna. 
Portogallo e inflne ha saluta-
to il popolo cileno. i patrlott 
e i compagoi — Corvalan In 
primo luogo — sQttopostl al 
barbaro regime della giunta 
milltare. 

- All'appassionata partecipa 
zione dei giovani alia batta-
glia internazionalista e alle 
battaglie di classe, democrati
che e antifasolste, ha conclu-
so il suo dUcorso il compagno 
Berlinguer, deve sommarsi lo 
sforzo tenace di costruzlone 
di una - politica nformatrico 
nella scuola e per la scuola, 
Intorno alia lotta \ex il dirit-
to alio studio, per il diritto 
al lavoro, per un avvenire si-
curo dei giovani e delle ra-
gazze. Come studenti comuni< 
sti. ha ancora detto Berlin 
guer, noi vi chlediamo di «••»' 
sere anche fra gli studenti 
piu impegnati nello studio per 
che, come diceva Lenin, non 
si puo diventare buoni comu 
nistl senza impadronirsi di 
tutte le cognizionl che il sa-
pere umano ha accumulato nei 
secoli, anche aotto il capitali-
amo. Berlinguer ha chiamato 
gli studenti comunisti a diven
tare sempre piu forti cultu-
ralmente e politicamente. a 
impadronirsi della sostanza co-
si ricca deH'insegnamento di 
Marx e d! Lenin e mettersi 
in ta] modo nella condizione 
di" esercitare sempre meglio 
unopera di egemonia politi
ca e di conquista ideale ver
so quegli studenti che. pur 
animati anche essi da ideaii 
di rinnovamento e da senti
ment! rivoluzionari, non sono 
ancora giunti alia comprensio
ne plena di come si compie. 
Si favorisce e si fa avanzare 
il processo rivoluzionarlo in 
Italia e nel mondo. 

Movimento studentesco 
e lotte operaie 

m 
Alia grande folia di giova-

e di lavoratori • ha anche 
parlato il segretario della 
FGCI. Imbeni il quale, dopo 
aver rivolto un caioroso salu-
to alle decine di migliaia di 
giovani venuti a Bologna per 
Ia conclusione deH'assemblea 
degli studenti comunisti. ha 
ricordato come i giovani sia
no stati protagonist! assieme 
ai lavoratori. del grande mo
vimento politico di massa che 
ha sconfitto il governo An-
dreotti-Malagodi. 

Imbeni si e Pol richiamato 
alia vicenda di questi ultimi 
anni ed in particolare a quan
do. nel 1968. lo scoppio della 
« contestazione » suscito, come 
prima 'reazione paura e difH-
denza. Paura. da parte delle 
classi dominanti che si vede-
vano improwisamente abban-
donate dal giovani, partlcolar-
mente dagli studenti. fin al
lora considerati invece come 
ossequienti seguaci del cos'd-
detto ordine costituito. Diffi-
denza, invece, da parte del 
movimento operaio, che in un 
primo momento non compreae 
il significato dello spostamen-
to delle masse studentesche 
che. prima ostili. adesso chie-
devano I'mcontro con la clas
se operaia. - *-•* 

Il successivo atteggiamento 
delle classi al potere fu ca-
ratterizzato dalla volonta di 
rivincita ne! confronti degli 
studenti, mentre nel movi-
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mento operaio la diffidenza 
lascib posto ad un'attenta e 
faticosa ricerca di un rappor
to posltivo con queste forze 
che si dichiaravano disponi-
bili al rinnovamento della 
scuola e della societa. 
• Furono proprio questa ri
cerca -e i suoi* risultati posi
tivi. seppur contraatati, ad 
impedire il successo della ma-
novra conservstrice che mira-
va a far tomare nei ranghi 
gli studenti. L'atteggiam?nto 
delle class! al potere se^nd 
una stagione difficile e dram-
matica. nella quale vi fu an
che chi resto preso nella trap-
pola deiravventurismo: una 
stagione che, con la strate-
gia della tenslone. Ia ri presa 
squadristica e la repressions. 
diede poi vita al governo 
Andreotti. 

Dopo la sconfitta di An 
dreotti ci troviamo oggl In 
una situazione. nella quaie 
nuovl ed originali. ma nello 
steswso tempo difficili e com-
plessi. sono i compiti degli 
studenti. I giovani comunisti 
ne sono coscienti e rassem-
blea di Bologna ha ben espres
so questa consapevolezza, Non 
solo la denuncia oggi e com
pito del giovani comunisti 
nelle scuole. ma anche Ia vo
lonta di fare pass! <avantl 
nella costruz!one di una M:U> 
la nuova. adeguata alle esi
genze dl un nuovo sviluppo 
economlco e democrat ico. 
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Lettere 
all9 Unita: 

I contadini del Slid 
non vogliono piu 
gaperne di Rononii 
Cam dlrettore.'' *1 J 

in quMti Qlornl la Coltiva ~ 
tori diretti di Donomi ha tap 
pezsato i muri della citta dt 
Meisina' con muiHestl net 
quaU si grida che «lu Rus 
sia oondanna al campl dl con " 
centramento e ai lavori for 
zatl scrlttorl e sctenziatl» e • 
si invitano gli ttaliani a re 
splngere i comunisti perchd il 
«comunismo non e mutato e 
rimane una dlttatura crlmi 
nale ». lo nil chiedo dove il si-
ff«or Bonomi possa trovare 
tanto spudorato ardtre, lui 
che a capodanno eloglo Ni
xon che mandava i mlcidiali 
tjombardteri ad uccidere i 
contadini del Vietnam e ahe 
ha vergagnosamente taciuto 
sui massacri in atto nel Clle 

Chi e quest'uomo che si 
prende I'arroganza di defim-
re « dlttatura criminate » il co-
munlsmo. mentre in questa 
nostra a libera » Italia si sac-
cheggiano le tasche del conta-
dint povert. si mantengono in 
vita le lamxgerate casse mn-
tue, si imbosca it grano pro-
vocando scandalt colossali e 
non si asslstono I contadini? 
L'on. Bonomi non e plii m 
grado dt rendersene conto, 
ma sappia che la gente del 
campl sta camblando; nel 
martoriato Sud. dove I'orgu 
7ii22«eione da tut diretta e 
ancora arroccata su posizla 
nt settarie, nasce ognl giorno 
piii forte 1'esigenza di un cam 
biamento e lo si nota dalle 
lotte che i contadini ognl gior
no comnattono, trovando sem
pre l'on, Bonomi non al lorn 
tlanco, ma dall'altra parte, do 
quella del padroni, 

BIAGIO DI BELLA 
(Messina) 

Porre un freno 
ulPaiuncnto 
degli affilti 
Alia direzione de/i'Unita. 

Ho tutto il vostro articolo 
n Le grandl socleta itnmobllla 
ri scatenano disdetfe antlcipa 
te ». a flrma R. S.. dl martedi 
16 ottobre. Approvo la vostro 
proposta dt non porre dei li 
mlti di reddito per beneticla-
re del blocco in quanto, cosi 
facendo, non si fanno gli in 
teressl del lavoratori a basso 
reddito che si vedono rifiu 
tare (e successo a me perso 
nalmente) I'appartamenta in 
afRttQ 

Credo che t'unico ststemu 
per realxzzare I'equo canone t 
per frenare I'aumento deglt 
affliti sta quello dt abolire 
tutti t blocchi eslstenti e di 
ancorare Vaffltto alia rendita 
catastale di ognl singalo ap 
portamento mpltiplirata per 
un certa coefficients da sta 
billrsl in sede legtslatlva anno 
per anno. In tai modo non 
si avrebbero piu discussion? 
o disdette da parte del padro 
ne dl casa, 

E. ROSSI 
(Milano) 

i 

Anch'cssi aspcttano 
un aumento 
delle pensioni 
Caw dlrettore, 

noi pensionati della Pre* 
videnza Sociale siamo moU 
to con ten ti per la vtttoria 
dei sindacati che sono nu-
sciti a strappare al gover
no alcuni miglioramenti si-
gnificativi per le pensloni 
minime. Ma adesso ci chie-
diamo; cl sara anche per 
noi, che abbiamo un men-
Mite sulle 45-50 mila lire, 
qualche aumento, conside-
rato che il costo della vita 
continua a salire? Dal pros-
stmo primo- gennato sappia' 
mo che d sari il migliora-
mento dovuto alia scala mo
bile del 9,8 per cento, ma e 
davvero poca cosa. Per que
sto confidtamo net parla-
mentari comunisti e It spro-
niamo a battersi anche per 
nol. 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di pensionati 

(Portalbera - Pavia) 

Anche i sottufficiali 
vogliono aria nuova 
nelle Forze Armate 
Egreglo direttore, 

sono un soltufflciale dell'e-
serclto e mi fa piacere che 
l'on. Flamigni abbia preso te 
nostre dtfese e si stta batten-
do per ollenere U sindacato 
sia per le forze di poltzia sui 
per I'esercito. E' difficile ca-
pire, per chi non ci sta den-
tro. cosa avnene qui da nou 
Intanto abbiamo un regola-
mento che risate ai tempt di 
Carlo Alberto e che nessuno 
cerca di adegvare al tempi 
nuovl. Apparentemente I'eser
cito e una forza apolltica al 
servizio della nazlone. In real' 
ta esso e manovralo con fill 
invisibili da una destra rea-
ztonaria e troppo conservatri-
ce per apportare modifiche 
stnitturalL 

Intanto i no3trt diritti ten-
gono calpestati, non sapptamo 
come fare a tutelare i nostrt 
interesti. Bisogna stare atten-
tt a come si porta, altrimen-
ti corriamo U rischio di esse
re trasferUi. tl regoiamento 
purtroppo porta chiaro: chi 
viene sorpreso a fere una di 
mostnaione, anche se pacifica 
e ctvile, anche se in borghese, 
riscMa due anni di carcere. 
Ecco perche consideriamo co
me benvemta una proposta 
di legge sul sindacato, per-
chi si possa essere rispettati, 
come uominl e come lavora
tori dello Stato. 

LETTERA FIRMATA 
da un maresciallo del-

I'esercito (Bologna) 

Ma gli illustri 
clinici pagavano 
almeno le tasse ? 
(,'aro dlrettore. 
- per ora non ml inleressa 

sapere se gli illustrl clinici 
dt Torino siano o meno col-
povotl dl peculato o di mte-
resse privato in atti dl uttwio: 
auesto ce lo dlranno I gtu-
did. Ma mi interesserebbe 
&ln d'ora sapere quanta, a suo 
tempo, hanno dichlarato con 
la denuncia untca (meglio nota 
come Vanonl) e quail sono 
statl gli impontbilt dl W e 
complementare concordati con 
gli ulftcl delle Imposte per gli 
annl oggetto dell'esame del 
tribunate, Non potrebbe qiial-
che compagno deputato rlvol-
gere una interrogazlone al ri-
guarda al mlntstro delle Fi-
nanze ? 

LETTERA FIRMATA 
(Milnno) -

t 

II roniunzo 
patetico 
« per signorine » 
Cara Unlta. i 

nella rubrica «Controca-
nale» del 17 ottobre, il crt-
tico g.a„ a proposito dello 
sceneggiato televisivo 1 tre 
camerati, cosl scriveva: « Ne 
sono bastatl branl ben ran
dom come quello della cor-
sa delle automobill o l'altro 
del ballo elegante per man-
tenere l'atmosfera costruita 
nella prima puntata: senza 
la quale il racconto risohla 
dl scolorlre nel roman?o pa
tetico per signorine » 

Ecco, se sono d'actordo 
con la critica a tale sceneg
giato, non sono perb d'accor* 
do sul tatto che tall tipi di 
romanzo siano fatti ad hoc 
per delle «signorine» Aft 
sembra che qui si eada nel 
pregiudizio — che purtroppo 
serpeggia anche fra comu-
nfsii, come se U problema 
della emanctpazione femvtu 
mle non fosse un problema 
importante da risolvere -
secondo il quale la dqnna 
sarebbe portata pet natura 
ad essere atlralta da un cer
ta tipo di spettacalo e da 
un certa tipo dt letture f/o-
toromanzt, romniw d'amnre 
ecci. 

Secondo me biwgnu ado-
perarsx d\ plu per far capire 
a tutti i compagm. che la 
donna e cosl solo perchti un 
certa tipo di ststema vuole 
che la donna sia vpsl ner 
renderla pih funzianale ad 
nn certo tipo di contesto so
ciale ed economico So be* 
nisstmo che solo tntaccando 
questa realta, questo conte
sto dt cut sopra, si puo cmn-
biare anche la mentaltta 
della donna cambiandone la 
funzione, e che quindi e 
giusto interessarst in • prima 
luogo d< tale cainbia^nento 
Ma penso qfie un certo tm-
pegno vadti profuso anche 
nel tentatwo dt impostare 
rapporti diverst con la don
na in generate in tultt i suot 
ruoli con cui veniamo a con-
tatto (moglte, figlta. compa
gno di lavoro. ecc) anche 
perche questo e estremn-
mente importante per la 
causa del rinnovamento so
ciale di cut si e fatto pro-
motore tl nostro partito 

MAURO GRASS! 
(Firenzei 

Le osservaziom del nostro 
lettore c i r c a l'importanzn 
fondamentale della questio
ne femminile e della neces
slta - di cominciare ad af-
frontarla anche sul piano 
della vita quotidiana di cia-
scun compagno. come sulle 
ragloni storiche e sociali (e 
non «d| natura») che por
tano ancora un cosi vasto 
numero di donne ad incli-
nare verso certa letteratura 
o certi film, sono assoluta-
mente da condividere Tut-
tavia, 1'espressione a roman
zo patetico per signorine» 
si riferlva deliberatamente 
— anche se forse non con 
la necessaria chlarezza: e 
va colto, quindi, anche per 
questo verso II rilievo del 
nostro lettore - a tin «ge
nere» letterario che ebbe 
origlne nel settecento in In-
ghilterra e che. narrando vl-
cende «di cuoren o comun-
que puramente private in 
chiave intimista. mirava ad 
attrarre il pubblico femmi
nile. formando le • sue po-
tenziali -• lettrici. Formando-
Ie. appunto. come «signori
ne»: termine che, owia-
mente, si adopera in senso 
dispregiativo, ma non _ ver
so le donne. bensl verso chi 
tende a riconoscere le donne 
solo in quanto subalterne e 
capaci di occuparsi, al di la 
delle cure domestiche. esclu-
sivamente di amori roman
tic! e sfortunati. (g.c.). 

Si specula 
sul kerosene .; 
per riscaldamento 
Cara Unlta. 

slamo lavoratori dt una fab-
brica dt Ravenna. Giomi fa 
abbiamo avuto I'aumento del 
prezzo della benzina, consta 
tando ancora una volta un ta-
glio al nostro salario. E co
sl sta awenendo ora per quan 
to rupiarda il carburante per 
uso dnmestico. cloe U *en> 
sene, 

Vogllamo fare presente che 
la cosa non e dl poco conto. 
Lo scorso anno abbiamo pa-
goto il kerosene a 700-750 It-
re. Ora che comincia U fred-
do, gia tncommda la specu-
lazione. Perche si verifica che 
a kerosene viene venduto a 
prezzi indtscrtmtnati? Ci do-
vrebbe pur essere qualche de-
creto legge che discipline que
sta materia. II kerosene viene 
pagato da lire 650 ogni tusti-
no a 800-1000 tire per fustlno 
(20 Ittri). Come vedete ci so 
no tre prezzi dtversl Percht? 

P.P. 
' a nome dt altri lavoratori 

(Ravenna) 
o • . • ^ ; 
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