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e la crisi nella DC 
Impossibile per lo scudo crociato seguire la vecchia via dopo Pisolamento del governo Andreot-
ti-Malagodi - II ruolo e i compiti della Regione - La crisi capitolina - L'azione riformatrice e 
di rinnovamento delle masse democratiche - Un dialogo costruttivo fra tutte le forze popolari 
. a Dalla crisi di prospctti-

ve determinata rial fallimen-
lo di divcrsi tenlativi per af-
fermare una littca di divi
sion nel popolo c nel 

. paese, la DC non e ancora 
uscita. Essa avvertc chc 6 
assai difficile e die pit6 

, essere gravida di avventu-
re fatali per tutti e per 
»e stessa, giocare la car-

: ta della contrapposizione e 
. dello scontro, ma non e 
.' giunla ancora ad intrapren-

dere con coerenza la slrada 
opposta e sta proprio in 
cio una delle cause deter-
minanli della crisi che at-

. tanaglia 11 - Paese v-
• Ho voluto richiamare per 
intero questo giudizio del 
compagno Berlinguer con-
lenuto nei suoi articoli su 
Rtnascita perche e in que
sts chiave che puo essere 
inteso quello che abbiamo 
chiarnato, nei nostri com* 
menti alia reccnte inizia-
tiva del vicariato di Honia, 
it Iravaglio piu acuio della 
De romana e laziale" negli 
ullimi 27 anni. E' vero per 
essa cio che affermiamo in 

- generale, che cioe pur 
mantenendo una ispirazio-

, ne conservatrice e mode-
rala della sua linea e slata 
messa nella inipossibilita 
di riporlare lo scontro po
litico alia condizione del
la spaccatura verticale e 
della conlrapposizione fron-
tale. E' questo il dalo che 

. caratterizza - la situazione 
di movimenlo che esiste 
nella Dc romana e laziale e 

' i suoi riflesM - in tutto il 
corpo sociale e civile. 

II recenle approdo con-
greasuale con la formazio-
ne di una nuova maggio
ranza (dorotei, fanfaniani, 
sinistra) e Teraarginazione 

della rorreulc Audrcotli, e 
stato lulfaltro che privo 
di valore c di effelli pra-
liri ma non deve trarre in 
inganno siilla stabilita tie-
gli orientamenli e - dello 
stesso asselto del partilo. 

II problema chc sla di 
fronto alia Dc e che lungi 

: dall'essere risnlto e ttit-
tora aperlo, e proprio quel* 

• lo di liquidare lutti i con-
ti, politici e culturali, con 
la sconfitta del governo 
Andreolti-Malagoili e con 
risolamento di Andreotti, 
cioe con la consapevolez-
za della inipossibilita di 
proseguire -„ sulla vecchia 
slrada. L'aculezza del pro
blema deriva dal fatto che 
esso si intreccia da un la-
to con la gravita c con la 
profondita della crisi del 
vecchio tipo di sviluppo di-
storto e alienante imposto 
alia capitate c alia Re
gione, ed esploso in que-
sti giorni in modo ancor 
piu clatnoroso, e, dall'al-
tro, con un movimento po
litico di massa piu maturo 
di cui il PCI e parte in-
tegrante e insostituibile. 

Questi fattori - agiscono 
contemporaneamente sul 

-Iravaglio della Dc e condi-
zionano non solo la . sua 
prospeltiva, ma l'eserci-
zio quotidiano del potere. 

La crisi del vecchio tipo 
di sviluppo e anche crisi 
del blocco di forze socta-
Ii che la Dc ha espresso. 
Questa crisi si manifests 
particolarmenie acuta " in 
due settori: quello conta-
dino e quello del ceto me
dio produttivo e . profes
sional. 

In quest! settori la crisi . 
e chiaramente di prospelti
va. Essa si e espressa e si 

espriiuc in min radicalizza-
ziono a de.slra c in spiute 
corporative, ma ha aperlo 
e apre al tempo stesso an
che nuovi spazi democra
tic"!. •' 

Non e cerlo castiale che 
la questione comunista, sia 
al congresso nazionalc ne-
gli interventi di Darida o 
Bubbico, - sia al congres
so regionale nella rclazio-
no di Petrucci e in altri 
interventi, sia stala dibat- . 
tuta soprattulto in rappor-
to alia questione dei ceti 
medi. Cio prova che il mo
vimento politico e di mas-
sa sviluppalosi in questi 
anni ha accresciulo non so
lo !a sua combattivila ma 
anche la sua capacita di 
prospettare una fuoriuscita 
dalla crisi sui tcrreni de-
cisivi dello sviluppo eco-
nomico e deH'assetlo c del
la rifcrma dello Stato, di 
agire cioe secondo le linec 
di un discgno di rinnova
mento capace di inleressare 
la maggioranza del paese. 
Un elemento decisivo nel-
Taccelerazione di tutti que
sti processi e stato la Re
gione, sia nella fase che 
ha preceduto la sua nasci-
ta, sia nella fase costi-
tuente. " . 
- Le vicende sono note ma 

forse non si e ancora ap-
pieno valutato il colpo che 

< veniva inferlo alio • ten-
denze piu apertamente rea- ' 
zionarie e fascisle, alle ri-
correnti" tenlazioni gover-
natoriali, ad un sistema di 

, potere basato sulla esalta-
zione di tutti i municipali- ~ 
smi a cominciare da quello 
capitolino. 

E' in : quesla : fase che 
movimento di massa e ini-
ziativa politica e ciillurale 

della sinistra (valga per 
tutti il rifcrimento a I pia
no del CRI'E) hanuo la-
scit to il segno. II tcrrenn 
slesso della costruzione del
la Regione era di per so 
un terreno che chiamava 
in causa un nuovo rappor-
to a sinistra, e su questa 
strada molii passi in avan-
li si sono compiuti. 
r II grande ruolo che pri
ma o dopo la formazione . 
del governo Andreotli. Ro-
ma e il Lazio hanno polulo 
assolvere come centro di 
iniziativa antifascisla e de-
mocratica affonda larga-
mente le sue radici nella 
grande l ram a di lolte so-
ciali c politiche chc han
no preceduto Tavveiito del
la Regione. Come si pre-
sentano oggi le cose dal 
punlo di vi«la dcgli orien
tamenli del gruppo iliri-
gente della Dc? Ad una vi-
siono nella quale si affer-
inano elemenli di penr-iero 
politico anlifascisla. rcgio-
nalista, autonomislico. cor-
rispondc : una pralica cho 
tendc a concepire i pote-
ri regionali come nuovi 
cenlri clienlelari. Alia con-' 
sapevolezza della necessita 
di un nuovo tipo di svilup
po economico quale si e 
manifeslato alia conferenza 
dell'AgricoIlura e alia con
ferenza delle Parlecipazioni 
Stalali. corrisponde un ten-
tativo di andarc a vecchie 
scelle con la illusione di 
una maggiore efficienza o 
qualche correzionc- In al-
tre parole nella nuova cor
nice regionale si tenia di 
far soprawivcre il vecchio 
sislema di polere. -: -

Quesla ambiguila della 
Dc non solo si riflclte 

sulla gestiouc del centro-si-
nistra ma alimenta lo leu- . 
denzo piu apcrlamente rea-
zionarie a tutti i condizio-
namenli della destra nella -
sfera slatale non meno t ie 
in quclla sociale e politi
ca. Escinplare da questo 
punlo di visla e quanto ac- \.. 
cade attualmenle in Cam-
pidoglio. A ben ' guardare . 
lo difficolta gravi " della •'• 
maggioranza portano due : 
segni; quello del peso eser-
cilalo da tendenze conser-
vatrici cd anche reaziona-
rie e quello csercitalo dal 
movimento politico di mas-
sa di cui siamo parte. 

La crisi capitolina e an
che la crisi del tenlativo di 
rilancio del centro-sinistra 
e delle sue componenti nel
la fase atluale. In quanto 
tale essa e . gia un . primo 
insurcesso con il quale la 
nuova maggioranza dc si 
deve misurare. La situa
zione e tale che questa cri- ' 
si si riflette sulla gnverna-
bilita di Roma e della Re
gione e chiama in : causa, 
in modo piu direilo che • 
nel passato, la funzione e 
il ruolo di guida della Dc. 
Cosa fare? II tenia e gros-
so - c ci riporla alia crisi 
generale del paese, ai com
piti della sinistra e al no-
stro ruolo di opposizione ' 
e di governo. Nella misu- -
ra in cui non solo 1'espe-., 
rienza storica di questi 27 ; 
anni ma anche 1'espcrienza 
dal 1970 ad oggi, ci dimo- • 
stra come il Iravaglio del- : 

la Dc 6 in rapporto slrel-
lo con i enntenuti e i lemi 
delPinizialiva politica ' del
la sinistra, c aperlo. da-
vanli a noi, il problema di,_.', 
un - inlerveuto poliliro e 
tli massa nel campo ideate, 

. in quello dei rapporti tra 
le forze sociali c tra le for
ze politiche > che si •. pro-

• ponga di sconfiggcre nella 
direziono politica della Re
gione, e nella stessa Dc, le 
tendenze piu • apcrlamente 
reazionarie o conservatrici 
e di far prevalcre le ten
denze che con realismo sto- , 

:' rico e politico .- riconosco-. 
no la necessila e la matu-

. rita di un dialogo costrut
tivo c di intesa tra tutte 
le forze popolari senza che 
cio significhi confusione c 
rinuncia alle distinzioni c 
alle iliversita ideali e po
litiche. 

In quesla ballaglia noi ci 
presenliamo con la nostra 
fisionomia ideale e pralica, 
svolgiamo la parte di una 
forza cho rappresenta di-
rettaiitentc - la classe ope-
raia, gli strati piu poveri, 
piu disercdati. piu abban-
donali e indifesi, le forze 
progressiste o rivoluziona-
rie deirintellettualila e del
la giovenlu sopra un lerre-
no e in una situazione di 
crisi tale che coinvolge la 
maggioranza degli strati so
ciali interessali ad un nuo
vo tipo di sviluppo e ad 
una espansione . della de-
mocrazia. E* • questo oggi 
uno dei punli principal! sui 
quali comhallere per dare 
forza e invinribilita alia de-
mocrazia, per consolidare e 
sviluppare il ruolo anlifa
scisla e democratico della 
capitate e ' della Regione. 
per offrirc da qui una nuo
va base all'azionc riforma-
Irice e di rinnovamento 

- cho e necessaria per tullo 
il paese. 

Luigi Petroselli 

La battaglia per un'agricoltura moderna 

II ruolo della 

agricolo 
Combattiva partecipazione alia manifestazione 
zootecnia - Necessaria un'azione di presenza e 

Nello scontro politico e sln-
dacale in atto, seppur con ri-
tardo, nelle campagne del La
zio sono scesi in lotta i 18 
mila soci delle 120 coopera
tive agricole aderenti alia Le-
ga. La loro partecipazione alia 
recente manifestazione zootec-
nica e stata particolarmente 
combattiva. Nella Regione so
no in corso assemblee per 
puntualizzare la piattaforma 
rivendicativa a livello dei set
tori produttivi. In accordo con 
le organizzazionl democrati
che operanti nel settore agri
colo, sara portata avanti la 
lotta per cambiare l'insosteni-

• bile situazione determinates! 
nelle aziende a conduzione 
singola e cooperativa. , 

• A tutto il movimento demo
cratico si impone non solo 
un'azione di presenza e di 
chiarimento •• politico fra le 
masse contadine, ma soprat-

> tutto un'azione di vigilanza e 
di mobilitazione per stronca-
re ogni tentativo eversivo e 
qualsiasi strumentalizzazione 
politica ad opera degli agrari 
e della destra fascista in fun
zione della ricostruzione di un 
blocco rurale reazionario. La 
classe operaia, le forze de
mocratiche, devono farei cari-
co di tutto cio per difendere, 
consolidare e sviluppare la de-
mocrazia " nelle campagne. 
Questa battaglia la si vince 
concretamente con un movi
mento di lotta capace di im-
porre al governo il ribalta-
mento del meccanismo di svi
luppo economico. In questo 
ambito le questioni del Mez-

zogiorno e dell'agricoltura 
debbono costituire obiettivi 
prioritari. Per fare avanzare 
tale politica e decisiva l'uni-
ta tra i contadini produttori, 
braccianti, mezzadri, classe 
operaia. Nel Lazio dobbiamo 
irrobustire e sviluppare la or
gan! zzazione economica asso
ciativa e cooperativa. Dobbia
mo costruire con la lotta e 
l'iniziativa una moderna agri-
coltura che si ponga come fat-
tore proputeivo dello svilup
po economico della regione 
nell'ambito dello sviluppo na-
zionale. Dobbiamo, < in altri 
termini, creare un'agricoltura 
associata, autogestita dalle 
masse contadine e braccianti-
li, non solo per organlzzare 
su basi diverse e qualificanti 
la produzione agricola, ma 
per dare soprattutto una ri-
sposta valida e altemativa 
alia politica agraria governa-
tiva e comunitarla. • 

Cos/ concreti 
Una risposta positiva sulla 

diversa utilizzazione della ter
ra, che cohcorra al sdddlsfa-
cimento dei bisogni alimenta-
ri dei consumatori della re
gione. e gia stata data dal 
Comune democratico di Itri 
(Latina). Ben 800 ettari di 
terreno comunale sono stati 
concessi in afntto alia coope
rativa fra allevatori. Con la 
terra del Comune, degli alle
vatori e del Demanio dello 
Stato, si costituira un'azienda 

L'esperienza passatd e Tazione di oggi a Frosinone 

II Partito nelle fabbriche La condizione femminile 
Come si e affrontata la necessita di superare difficolta ed incomprensioni — I primi ri-
sultati pos'rtivi — Le vicende del nuovo sta bilimento della FIAT sorto a Cassino — Far 
leva sulle lotte unitarie — La politica delle alleanze e il ruolo delle assemblee elettive 
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Nelle fabbriche della pro-
vincia di Prosinone esistono 
condizioni nuove scaturite dal-
lo sviluppo di processi con
creti alia cui realizzazione 
noi comunisti abbiamo lavo-
rato in prima fila. Negli anni 
passati e stata compiuta una 
grande opera che corrisponde-
va pert ad una situazione in 
cui partito e sindacato si con-
fondevano tra loro, in un me
mento caratterizzato da una 
durissima offensiva anUcomu-
nista. I militanU del Partito 
e della CGIL pagarono un 
prezao terribile. Ignoraxe que
sto, come fa qualcuno quando 
parla dell'azione comunista in 
fabtoica, significa falsare la 
storia. II Partito non ha tra-
scurato le fabbriche anche se 
in talune circostanze ci sono 
etati ritardi ed errate valuta-
xlonl, difficolta ed incompren
sioni nell affrontare quel pro-
ceasi che noi stessi avevamo 
messo in movimento. Oggi si 
e piu fermamente acqulsita la 
consapevolezza della necessita 
di un Iavoro continue verso 
le tabbriche che provochi il 
sorgere, al loro interno, di 
una forte organizzazione co
munista. Stiamo in questo 
momento avanzando tra la 
classe operaia, come testimo-
niano anche i risultati conse-
guiti a Cassino ed Anagni, per-
che la nostra linea e stata ed 
e complessivamente giusta. _ 

A Cassino il Partito sta ope-
rando, pur se tra moltc dif-
ficolUi, un grande sforzo, per 
poter affrontare e risolvere i 
problemi posti dall'insedia-
mento Fiat. Si pud intanto af-
fermare che si e saputa af
frontare la difficile fase Inizia-
le senza smarrimenti e eenza 
commettere errori che avreb-
bero compromeaao, per un 
lungo periodo di tempo, la 
possibilita di organlzzare e 
rnobilltare i lavoratori. Duran
te la battaglia per II rinnovo 
del contralto del metalmec-
canici i lavoratori dello sta-
bilimento Flat di Cassino non 
hannb dato un contributo ri-
kvante alia lotta per la solu-
sione positiva della vertenza, 
potche hanno prevalso molti 
fattori negativl, tra 1 quali 
k asiuruUonl effettuate con 
crlteri client*!?.ri e discrimi

nator! e, soprattutto, la scar-
sa politicizzazione di una clas
se operaia giovane e inesper-
ta. I notabili andreottiani del
la provincia di Frosinone, che 
avevano promesso ad Agnelli 
a la pace sociale che permette, 
diversamente che in altri po
sti, di lavorare serenamente 
e tranquillamente» hanno 
creduto di poter tener fede 
alia parola data. Ma, supe-
rata la prima difficile fase, 
si sono cominciati a registra-
re dei risultati positivL I co
munisti hanno giustamente 
individuato i problemi (ritmi, 
casa, trasporti) e cio ha con-
eentito loro di assolvere un 

cesso di maturazione politica, I 
ha provato il prestigio di cui 
godono i comunisti tra la clas
se operaia. 
" Ad Anagni si registrano con
tinue successi nel reclutamen-
to e si sono costituite le cel
lule del Partito nelle due 
piu grandi aziende: la Video-
color (1200 dipendenti, pro
duce cinescopi per TV a co
lon) e la CEAT (1300 dipen
denti). Mentre la cellula del
la Ceat e stata costituita sol-
tanto dieci giomi fa, quella 
della Videocolor ha gia alcu-
ni mesi di vita e quindi si 
puo tentare di trarre un pri
mo bilancio della sua attivi-

U FIAT di Cassino 

ruolo decisivo neU'orienta-
mento e neirorganizzazione 
dei lavoratori. Si e cosl avu-
to 11 rafforzamento del sinda
cato unitario, lo sciopero di 
solidarleta con la lotta del 
popolo clleno, la battaglia 
contro I ritmi massacranti im-
posti dalla direzione Fiat, la 
elezione del conslglio di fab-
brica. Quest'ultlma, oltre a 
rappresentare - una ulterlore 
conferma di un continuo pro-

ta. LA reazione dei lavora
tori di fronte alia decisione 
dei comunisti di darsl uno 
6trumcnto organizzativo che 
permetta loro di condurre 
Tazione politica aH'intemo 
della fabbrica, e risultata po
sitiva. E* stato accolto con 
sempre maggiore interesse 11 
glornallno ciclostilato, prepa-
rato e distribulto dai compa-
gni della Videocolor, l'opera 
di reclutamento prosegue con 

successo e ci si e posti Tobiet-
tivo del raddoppio degli iscrit-
ti. I compiti che si devono 
affrontare e risolvere sono co-
munque molti e di diversa 
natura. U processo di sinda-
calizzazione e ancora molto 
debole ed il sindacato unita
rio organizza soltanto 150 la
voratori. L'elezione del consi-
glio di fabbrica non ha dato 
risultati positivi poiche si so
no dovute superare posizioni 
che contrapponevano artificio-
samente tale organismo al sin
dacato. Ma i comunisti con-
tribuiranno al rafforzamento 
del conslglio, - invertendo la 
tendenza che lo porta a fun-
zionare quasi esclusivamente 
a livello di esecutivo, la qual 
cosa indebolisce il rapporto 
esecutivo-delegati e quello de-
legati-lavoratori e trascura 11 
momento fondamentale rap-
presentato daH'assemblea dei 
delegati. 

Occorre far leva sulle lot
te unitarie di fabbrica per
che la classe operaia sia alia 
testa di un vasto movimento 
di alleanze che coinvolga stra
ti sempre piu ampi di popolo, 
rivolgendosi ai giovani e alle 
donne. ai lavoratori della cit-
ta e della campagna. ai ceti 
intermedi, e costringendo al 
confronto tutte le forze poli
tiche democratiche. Da < ci6 
consegue la necessita r;h» la 
lotta per affrontare in modo 
giusto i problemi della fab
brica si sviluppi secondo piat-
taforme rivendicative dettate 
non da angusti interessi cor-
porativi, ma costruite in mo
do che coincidano con l'obiet-
tivo piu generale di un diver-
so sviluppo economico e so
ciale della provincia di Fro
sinone e deU'intera regione. 
E' in questa direzione che si 
sta muovendo 11 movimento 
operate della nostra provin
cia, che ha avuto appunto per 
la prima volta la capacita di 
stringere alleanze, di coinvol-
gere le assemblee elettive di 
tutta la zona che hanno pre-
so posizione a favore delle 
rivendicazioni operaie. volte 
alia soluzione di problemi so
ciali che Interessano 1'intera 
colIeUlvita. 

Edoardo Papetti 

Nella nostra regione poche operaie e supersfruttate 

Qualifiche basse, occupazione precaria, continuo pericolo di licenziamento — II grande 
esercito delle disoccupate — La falsa questione della libera scelta — Gli obiettivi che si 
pone il nostra Partito — II diritto al Iavoro primo passo verso la emancipazione 

Uno dei fattori piu indica-
tivi del livello di sviluppo 
economico di un Paese e cer-
tamente • la partecipazione 
delle donne all'attivita pro-
duttiva; ed anche questo fat-
tore non fa che confermare 
a la particolare acutezza del
la crisi economica e sociale 
di Roma e del Lazio che de
riva dalla sproporzione fortis-
sima esistente tra la ristret-
tezza delle basi produttive e 
l'incremento della popolazio-
ne»: infatti la percentuale 
dell'occupazione femminile nel 
Lazio e intomo al 14^, una 
delle piu basse dltalia. 

Ma questo dato, gia di per 
se indicativo, non esprime 
che una parte della realta del 
Iavoro femminile nella regio-
e. in modo piu specifico, 

nella capitale del Paese e 
nella sua provincia. Una real
ta nella quale la scarsezza 
numerica delle occupate si in
treccia con la qualita della 
occupazione: le poche mi-
gliaia di operaie sono, nella 
maggior parte dei casi, collo
cate nelle qualifiche piu bas
se, assunte in Industrie dal
le prospettive precarie, in 
genere a basso salario e con 
il continuo pericolo di licen
ziamento. Nelle campagne so
no le donne a compensare par-
zialmente l'abbandono dell'at-
ttvita agricola da parte degli 
ucmini, senza acquisire per 
questo ne la dignita ne i di-
ritti di lavoratrice; quando in-
vece sono lavoratrici dipen
denti. cioe braccianti, sono 
per 1"80% circa collocate nelle 
qualifiche di occasionali e ec-
cezionali vale a dire che non 
raggiungono il numero di ore 
necessario per godere dei di-
riUi previdenziali. 

Nella sola provincia di Ro
ma le braccianti in questa 
condizione sono 14.221 su un 
totale di 18.183. Ma il massi-
mo assorbimento di mano 
d'opera femminile si ha nel 
settore terziario (che a Ro
ma raggiunge ben 11 70% de
gli occupati) il quale com-
prende, com'e noto, sia le at-
tivita commerciali, che I ser-
vizl, che 11 pubblico impiego; 
settore vasto, dunque, nel 
quale si va dal supersfrutta-
mento delle giovani«ime ra-

gazze delle eleganti bouUque 
del • centro » al part time im-
imposto ad una parte delle 
commesse dei grandi magazzi-
ni fino all'apparente parita 
giuridica ed economica di cui 
godono le ' pubbliche dipen
denti: - sarebbe assai interes-
sante approfondire quali so
no le reali condizioni di Ia
voro, le reali possibility " di 
esplicazione ' delle capacita 
profeasionali nonche la scar-
rieran che sono assicurate al
le impiegate dei ministeri e 
degli enti pubblici. 

Ma per tentare anche solo 
di indicare a grandi linee la 
situazione del Iavoro fem'mi-

Quindi non sappiamo quan-
te decine di migliaia siano le 
lavoranti a domicilio ne sap
piamo quante siano le a dimo-
stratrici » dei prodotti piu di-
versi, sfruttate dal sottosala-
rio e dal Iavoro a cottimo, 
senza assistenza medica ne 
previdenza sociale. e tanto 
meno sappiamo quale sia il 
loro titolo di studio. Una so
la cosa e certa: che hanno 
bisogno e volonta di lavorare. 

A questa necessita e a que
sta volonta la classe dirigeitte 
e le forze politiche che han
no govemato non hanno sa-
puto dare una risposta posi
tiva. ne a Roma ne nel resto 
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La Luciani durante I'occupazione 

nile non si pud trascurare il 
grande esercito delle disoccu
pate, comunemente chiamate 
casalinghe; sono esse vera-
mente soltanto Impegnate nei 
lavori domestici o anche nel
le altre attivita che costitui-
scono il cosiddetto «Iavoro 
neTO»? Qui le statistiche non 
occorrono piu: 11 fencmeno 
e'e, si sa e si vede anche, ma 
non ci si cura di indagare 
sulla sua reale consistenza. 

del Paese: dal 1960 al 1972 
l'occupazione femminile in 
Italia e diminuita di un mi-
lione e centomila unita. In 
questa situazione e perlome-
no fuori posto porre la que
stione del Iavoro femminile 
in termini di «libera scelta » 
tra Iavoro domestico ed extra-
domestico, come ha sem
pre fatto la D.C. La vera 
«scelta* obbllgata che pro
prio la Democrazia Crlstiana 

in primo luogo, in tutti que-! 
sti anni e stata capace di of-
frire alia grande maggioran
za delle donne italiane e tra 
disoccupazione o Iavoro pre-
cario e sottopagato e. in ogni 
caso, il peso di provvedere 
alia totale assenza di strut-
ture pubbliche per l'infanzia, 
gli ammalati, gli anziani. In 
realta, una nuova coscienza 
del proprio diritto al Iavoro 
si va facendo strada sempre 
piu nelle masse femminili: -
Taccresciuta scolarizzazione,. 
il miglior livello civile e so
ciale raggiunto pur fra tante 
contraddizioni, le battaglie 
dei sindacati e delle forze 
politiche democratiche per la 
occupazione, per i salari. per 
le qualifiche. la battaglia per 
una nuova dignita nella 
famiglia e quella per gli 
asili nido. ' che hanno uni-
to in modo significativo a 
Roma donne occupate e ca
salinghe, sono tappe di un 
processo . che * non poo es-
sere che irreversibile. 

Per la forza di questa do-
manda di dignita e di un 
ruolo diverso nella societa 
che proviene dalle masse fem
minili ed anche per gli ac-
centi di un nuovo interesse 
per queste questioni che si 
manifestano nel PSI e nella 
stessa DC, ci sono • oggi le 
condizioni per l'iniziativa uni-
taria delle forze politiche ver
so obbiettivi di allargamento 
e di quahficazione dell'occu
pazione femminile nel qua-
dro di un programma di svi
luppo regionale per il Lazio 
attraverso le trasformazioni 
agrarie, 1'industrializzazione, 
la realizzazione dei servizi so
ciali. . 

Alia battaglia per raggiun-
gere questi obbiettivi e possi-
bile conquistare vasti strati 
di donne che sempre piu con-
sapevolmente individuano nel 
diritto al Iavoro 11 primo pas
so indispensabile - verso la 
emancipazione da una seco-
lare subordinazione. 

per la salvezza della 
di chiarimento politico 

cooperativa • agro-silvo-pasto-
rale di 1500 ettari autogesti
ta dagli allevatori. II piano, 
che prevede una stalla socia
le per 500 bovini e il pascolo 
brado per altri 2000 capi non
che la raccolta di acqua per 
l'irrigazione del terreni valll-
vi, ha gia ottenuto, dopo pres-
santi iniziative a livello loca
le, un primo finanziamento 
di 300 milioni di lire. 

Ecco la strada da imbocca-
re per le terre abbandonate 
cui si possono aggiungere 

j quelle demaniali, quelle delle 
universita agrarie e delle one-
re pie (oltre 360.000 ettari). 
A Campagnano (Roma) 400 
utentl della Universlta agra
ria si sono costituiti in coo-
'perativa, hanno strappato alia 
Comunita europea un finan
ziamento di 1065 milioni per 
una cantina sociale di 40 mi-
la hi. e per la ricostituzione 
di 450 ettari di vigneto. Ecco 
un modo di fare politica e di 
rendere visivamente credibile 
la via della cooperazione e 
deH'associazionismo. Vale la 
pena citare un altro caso con-
creto nell'azione contro gli in-
termediari e tendente ad af-
fermare la validita della pre
senza sul mercato nazionale 
ed estero dei produttori asso-
ciati. Settanta famlglie • di 
produttori di uva di Colonna 
(Roma) in appena due anni 
— attraverso l'AICA — sono 
riuscite. con la vendita diret-
ta di 28.000 quintali di uva, 
a realizzare ben 140 milioni 
di lire in piu: milioni che nel 
passato sono stati intascati 
dagli intermediari. In questo 
comune, inoltre, la cooperati
va ha fatto tornare molti gio
vani alia coltivazione : della 
terra, le. questione cooperati
va e oggi all'attenzione di tut
te le forze politiche democra
tiche. Nella nostra regione non 
deve in alcun modo essere ri-
tardato il piano di sviluppo 
economico, articolato con pia-
ni di sviluppo di zona. La re
gione Lazio va sollecitata dal 
movimento di lotta contadino 
e bracciantile. Ritardi su que
sto problema accentuano l'eso-
do e il decadimento dell'agri
coltura. Nel Piano di sviluppo 
economico deve affermarsi il 
principio della regionalizzazio-
ne.delle politiche delle strut-
ture produttive e di mercato; 
del pieno utilizzo delle risorse 
fisiche e produttive fondate su 
un diverso assetto agricolo 
che si basi essenzialmente 
sull'azienda coltivatrice asso
ciata. Questa politica sara ter
reno di scontro e di incontro 
con le varie controparti. II 
movimento cooperative e im-
pegnato a realizzare la piu 
larga unita tra le masse con
tadine di ispirazione comuni
sta. socialista e cattolica: 30 
presidenti cattolici. 4 socia'de-
mocratici. 3 repubblicani. so
no gia alia testa delle coope
rative aderenti alia Lege. 

Franca Prisco 

Ruolo del PCI 
Un ruolo peculiare, per il 

successo di questa politica, 
spetta al nostra Partito. 

Sono infatti tuttora valide 
le linee enunciate nel docu-
mento del PCI approvato alia 
conferenza nazionale su «As-
sociazionismo e cooperazione » 
nel 1971. Nella parte conclu-
siva di tale documento e det-
to: a II Partito ad ogni livel
lo deve dispiegare un suo 
autonomo impegno di elabora-
zione e di iniziativa che esaltl 
da una parte il ruolo del PCI 
e delle forze politiche — stan-
te il carattere squisitamente 
politico della questione coo
perativa — e dall'altra l'auto-
nomia del movimento coope
rative J>. Questo impegno del 
PCI si fonda sulla visione che 
i comunisti hanno della coo
perazione come di una forza 
economica e sociale di natura 
popolare. Tale forza e destl-
nata oggi a contribuire in mo
do determinante alia costru
zione di un'economia pro-
grammata in senso antimono-
polistico e fondata sulle rifor-
me. In tal modo essa si porra 
insieme alia parte privata del-
reconomia ed a quella pubbli-
ca. come la terza componente 
del sistema produttivo. Va 
detto con chiarezza che. una 
simile avanzata della coope
razione si inserisce nella bat
taglia per il rinnovamento 
della societa italiana ed e in 

.parte determinante della lot
ta per la svolta democratic* 
nel nostro Paese. 

Nando AgostineH 
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