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sa pubblica. Abbiamo ripetutamente af-
fcrmato che siamo per una seria linea. 
diretta a contenere l'inflazione e a con-
Irollarla tagliando — come abbiamo 
proposto net dibattito sul bilancio — 
spese improduttive e investendo nei set-
tori produttivi, per scongiurare una re-
cessione. Abbiamo detto che bisogna d!-
stinguere tra salari operai. redditi con-
tadini, pension! da un lato e dall'altro 
redditi privilegiati che tanto pesano nel-
la spesa corrente dello Stato e dei vari 
enti che alimentano parassitismi e spin-
te corporative. Ma il governo non si 
muove in questa direzione. 

Neila risoluzione della Direzione del 
Partito dell'ottobre scorso v obbiamo 
scritto che occorre fissure alcuni obiet 
tivi prioritari di politico economica, rea 
listici e da attuare c°n la necessana 
gradualita che siano tali da definite 
con certezza un quadra di rlferimen-
to nuovo dello sviiuppo; e di subordi 

, narc a questi obiettivi tutto 11 resto. 
Noi confermiamo questa linea e co 

ghamo I'occasione di questo Comitate 
Centrale per verificare quali sono oggi 
1 punti di una possibile azione comu 
ne per uscire dalla crisi nelle campa 
gne e avviare uno sviiuppo diverso per 
un progresso globale. 

Aprire un discorso nuovo con la DC 
La DC — ha proseguito Macaluso — 

ha tenuto. nell'ottobre scorso, un conve-
gnc sui problemi deH'agricoltura e nei
la relazione di Medici, nell'intervento 
dell'on. Ferrari Aggradi e di altri espo-
nenti si rilrovano analisi e indicaziu-
ni che ci consentono, a nostro avviso. 
di aprire sulla politica agraria un di
scorso nuovo con la Democrazia Cri-
stiana. 

Questo non significa che non esista-
nn distinzioni e divergenze. anche ri-
levanti. ma ci sono punti comuni die 
noi riteniamo essenziali per avviare una 
nuova politica agricola. 

Anzitutto ci rileriamo all'esigenza di 
dare una diversa collocazione r.H'agri-
coltura nello sviiuppo del paese. Medici 
ha giustamente osservato che 1'agricol-
tura anche se contribuisce per il 10% 
al prodotto lordo nazionale, svolge una 
funzione fondamentale perche pu6 da 
re solide basi all'industrializzazione (e 
questo vale in mndo particolare per '1 
Mezzogiorno) perche produce beni pri-
mari, perche difende il suolo. perche 
influisce in maniera determinante sul
la organizzazione del territorio e sulla 
vita delle citta, perche la base fon
damentale dell'alimentazione (senza 
storture autarchiche) pu6 e deve esse-
rc fornita dalle campagne italiane. 

Da questa considerazione ne scaturi-
see un'altra e cioe l'esigenza di adotta-
re provvedimenti generali che interes-
sano tutta l'agricoltura italiana per un 
suo sviiuppo nell'interesse della colletti-
vita. 

II nostro discorso cioe non e rivolto 
solo ai contndini cnltivatori ma anche 
a quelle aziende capitalistiche che pos
sono svolgere una funzione nello svi
iuppo della produzione agricola • nazio
nale. Noi oggi non poniamo per que-
ste aziende un Iimite superficiario del
la proprieta ma vincoli derivanti dai 
piani colturali contrattati col sinriaca-
to nel quadro di uno sviiuppo deciso 
dai piani di zona e dai programmi di 
sviiuppo regionale. 

Dalle analisi fatte da noi. dalla 1i-
rezionu del PSI. che in questi mesi ha 
riproposto con forza il problema della 
agricoltura. da quelle fatte dalla DC. 
a cui ho fatto riferimento. dai movi-
mento sindacaie. contadino e associati
ve e possibile definire delle proposte 
che si collegano all'esigenza pin gene-
rale di un diverso sviiuppo del paese. 

Queste proposte possono essere cosi 
riassunte* 

1) Un mutamento della politica co-
munitaria per avviare la riorganizza-
zione delle strutture agrarie. sollecita-
re la ripresa produttiva e garantire !a 
integrazione diretta dei redditi ai con-
tadini. Occorre riconsiderare l'uso che 
si e fatto delle terre. nella duplice di
rezione del recupero alia produttivita 
delle terre abbandonate e dell'uso delle 
terre coltivate per produzioni che cor-
nspondono ai bisogni nazionali. Sulla 
base di tale scelta debbono essere at-
tuate delle grandi opere irrigue prima-
rie e secondarie e definita con urgen-
za una politica nazionale per i princi
pal! settori dell'agricoltura: zootecnia. 
bieticoltura. ortofrutticoltura. olivicol-
tura. 

2) L'investimento pubblico in agricol
tura deve essere accresciuto. con una 
modifica immediata del bilancio stata-
le e dei bilanci delle Regioni: deve es
sere erogato in modo tale da provoca-
re un alto investimento privato; deve 
puntare apertamente alio sviiuppo in
tensive in tutte le pianure e in parte 
delle colline, nell'ambito dell'esecuz one 
dei piani di zona e delle Comunita mon
tane. cosi da garantire che lo sviiuppo 
coinvolga tutte le diverse realta 
aziendali, piccole, medie e grandi. 

3) Occorre che la legislazione nazio
nale riconosca pieni poteri in materia 

agraria alle Regioni e che riconduca ad 
esse tutto l'intervento pubblico esisten 
te sicche la politica agraria. elabora 
ta dai Parlamento nazionale di concer
to con le Regioni, possa avere una cer
tezza di indirizzi. di esecuzione e di con
trol lo dalle Regioni stesse. Questa linea 
deve valere anche per 1'attuazione delle 
direttive comunitarie che sono in di-
scussione in Parlamento. 

4) La trasformazione dei contratti a-
grari di mezzadria. di colonia. di com-
partecipazione e similari in affitto co-
stituisce uno dei nodi storici dell'agri
coltura italiana II superamento di que-
sti contratti costituisce la via incenti-
vante di un ampio processo di ricom-
posizione fondiana. di incoraggiamen-
to all'investimento. alia trasformazione. 
alio sviiuppo. Debbono essere adottali 
provvedimenti per i piccoli concedenti. 

5) Favorire la cooperazione e I'asso-
ciazionismo dei contadini per le tra-
sformazioni e per la commerciali/za-
z:one e la trasformazione dei prodotti 
e destinando prevalentemente ad esse 
i fond, del FEOGA. 

6) Avviare una diversa politica del
la ricerca e della sperimentaziune a-
graria adeguandola alle esigenze dello 
sviiuppo agricolo attraverso una nuova 
strutturazione e un coordinamento del 
settore da affidare alle Regioni. 

7) Bisogna assolutamente intervenire 
sullo stretto rapporto che intercorre tra 
sviiuppo agricolo e sviiuppo civile delle 
campagne disponendo interventi nei ser-
vizi sociali quali le abitazioni. le scuo-
le. gli ospedali. la rete stradale. i mez-
zi di trasporto. I'elettrificazione. da at
tuare con prionta nel Mezzogiorno. 

8) Le Partecipazioni Statali devono 
essere impegnate da precisi indirizzi del 
Parlamento nazionale. a racenrdare i 
loro programmi con I'obiettivo del ri-
lancio produttivo e civile nelle campa
gne. raccogliendo le giuste istanze che 
vengono al riguardo dai movimento s:n-
dacale tutto e dalle grandi vertenze a-
ziendali e industriali aperte in questo 
periodo. Questi indirizzi debbono con-
sentire un intervento programmato nel
la industria alimentare collegato ai con-
sorzi e alle associazioni dei produttori. 

9) La politica per un. controllo dei 
prezzi deve garantire una giusta re-
munerazione del lavoro contadino. 1'ap-
provvigionamento a prezzi controllati 
dei prodotti necessari all'impresa agri
cola. l'intervento dell'AIMA e della coo
perazione nel mercato per stroncare ac-
caparramenti e speculazioni. Occorre 
quindi una riforma dell'Aima anche per 
poter praticare prezzi politici per i ge-
neri di prima necessita. Queste propo
ste affidano ai poteri pubblici un ruo 
lo qualitativamente diverso rispetto al 
passato. L'intervento pubblico viene co
si a configurarsi come il centra pro-
grammatore di uno sviiuppo nel qua
le l'intervento privato riceve lo stimo-
Io. la guida. il controllo. Punto di rife
rimento debbono essere i piani regiona-
li di sviiuppo e quindi le Regioni devo
no essere dotate di mezzi e poteri ido-
nei. Rilevata I'inadeguatezza e 1'ineffi-
cienza dell'apparato dello Stato. Maca
luso ha sottolineato l'esigenza di un 
rapporto nuovo fra istiluzioni e citta-
dini. raccordando strettamente la lotla 
per un nuovo sviiuppo con i'amplia-
niento della democrazia Sappiamo — 
ha continuato — che nei momenti di 
crisi si fanno avanti sollecitaz uni au-
toritane per imporre determinate scel-
te L'esigenza di un governo piu forte 
e a I tempo stesso fondatn su un'ampia 
base democratica e un'esigenza rea1*1 

ma va soddisfatta indicandn alle mas 
sc soluzont adeguate ai problemi. cue 
renti dai punto di vista economico. po
litico e morale e chiamando i cittadi-
ni a partecipare. 

II ruolo della classe operaia 
La linea indicata — ha affermato Ma

caluso — non riguarda solo i lavora-
tori della 'campagna ma interessa in 
maniera diretta e essenziale la class* 
operaia che oggi pone con forza il pro 
blema del lavoro. del salario. del caro 
vita, delle riforme. di una nuova po
litica economica. Questo mi pare il sen 
so degli scioperi general i che in que
sti giorni hanno impegnato grandi e 

piccole citta. intere regioni. I lavora
tori chiedonn a I governo una risposia 
complessiva che investa tutti i temi del
le sviiuppo e misure significative chp 
segninn una reale inversione di u*nden 
za Chiedono cine non solo dichiarazio-
ni sulla esigenza di cambiare il tipo 
di sviiuppo mr. atti che avvuno un nuo-
vo sviiuppo. Questa rivendicazione co
stituisce oggi la base di una alleanza 

della classe operaia con i contadini e 
con le popolazioni meridional!, con tut
ti i ot'ti produttivi. colpiti dalla crisi 
e che sono alia ricerca di un nuovo 
quadro di riferimento per lo sviiuppo. 

In questi mesi grandi categone ope
ra le hanno posto con forza il proble
ma di nuovi investimenti e piu in ge- •, 
nerale dello sviiuppo del Mezzogiorno.' 
Qualcuno ha scritto che oggi — sottot 
la minaccia del posto di lavoro — lo' 

"operaio del Nord non 6 piu interessa-
to a sollevare i problemi del Sud. Non 
c vero. In questi ultimi anni anche gra-
zie all'azione dei sindacati operai '• e ' 
cresciuta nei lavoratori la consapevolez-
zd che in ogni caso e in qualunque * 
situazione bisogna sciogliere questo no-
do nazionale per arrivare ad un mu
tamento di fondo di tutti i vecchi mdi 
r.zzi. in Tabbrica e fuori della fabbri 
ca. nelle campagne e nelle citta. nel 
Nord e nel Sud. nella societa e nello 
Stato. Nessuno di noi si e mai illuso 
che questo nodo puo essere sciolto al 
t.-.volo di una trattativa sindacaie. Que
sta trattativa costituisce un momenlo 
importante ma solo un momento di una 
lntta che investe tutta la politica eco-

/ 

nomica del Paese e gli indirizzi gene-
' rali dello Stato. Ebbene oggi questa po-
' litica e questi indirizzi sono in crisi e 

a dirlo, sono anche i responsabili di 
questa politica. Ecco perche la classe 
operaia. come in altri momenti della 
storia nazionale, pone oggi con forza 
i suoi problemi e quelli della nazio-
ne con un nesso inscindibile e dato che 

i. la crisi fa riesplodere in termini nuovi 
e piu acuti non solo la questione del 
Mezzogiorno ma tutte le grandi que-
stioni nazionali insolute. essa lotta per 
dare a queste una soluzione democra
tica. , ; , • • •. • ' . . ' : . - • ' 

Altro che ripiegamento per salvare il 
salvabile delle conquiste come propone 
qualcuno. Ed e questo del resto — ha 
rilevato Macaluso — il senso delle in-
dicazioni del segretario del nostro Par
tito quando ha prospettato la esigenza 
di una rinnovata collaborazione tra le 
forze democratic-he. di un nuovo com-
promesso storico fra le forze che fe-
cero uscire l'ltalia dai fascismo. dalla 
sconfitta. dalla distruzione, con la Re-
sistenza. la Costituzione e la ricostru-
zione nazionale. 

Unitd e autonomici del movimento contadino 
I progressi compiuti nel difficile e 

contrastato processo di unita sindaca
ie costituiscuno un punto di riferimen
to per tutte le masse lavoratrici. Tale 
processo e da noi comunisti — ha 
affermato il relatore — soste-
nuto con convinzione e fermezza. Que
sti progressi non si registrano 
invece nel movimento contadino an
che se vanno segnalati come fat-
ti poMiivi c-onvergenze su obiettivi im-
poitumt fra le vane oiganizzaziuni pro
fessional) e associative dei contadini. Ri
le vale le tillt'icolta che si incontrsno 
pei un'azione comune fra sindacati e 
oigamzzaziom contudme Macaluso ha 
osservato che cio non fa pesare come 
pottebbe la forza unita dei braccianti. 
dei mezzadri, dei coloni, dei contadini, 
del movimento cooperativo e associati
ve. Giustamenie il compagno Avolio nel
la sua relazione svolta alia Commis-
sione agraria nazionale del PSI ha det
to che il problema dell'uniid e della 
autonomia del movimento contadino e 
« conditio sine qua non » per delermi-
nare una svolta, effettwa e reale nel
la pohlica agraria del nostro paese. 

Percio consideriamo preoccupante la 
contiaddizioiie in cui caduno quei din-
gt-nti della CISL che da una parte ne-
gano l'esigenza di un'alleanza tra ope
rai. braccianti e coiuadini coltivatori e 
dall'altra decidonu di organizzare nel 
sindacato operaio i contadini. 

Noi ci auguriamo che tutto il movi
mento sindacaie. nel suo complesso e 
con unita proponga una linea comune 
e positiva nei confronti del movimen
to contadino. 

Sbagherebbe chi pensasse che oggi la 
unita possa reahzzarsi attraverso solu-
zioni organizzative o con assorbimenti 
di tronconi di un'organizzazione nella 
altra. Questa unita deve essere costrui-
ta facendo avanzare piattaforme comu
ni. sollecitando l'unita d'azione. pro 
muovendu un processo di aggregazione 
fra tutte le forze che hanno un pro-
gramma comune e affidando a questo 
processo gli sbocchi organizzativi uni-

Compiti del Partito 
Vorrel ricordare — ha concluso Ma

caluso — che in questi ultimi mesi la 
acutizzazione della crisi nelle campa
gne ha sollecitato le nostre organizza-
zioni di Partito ad una riflessione cri-
tica del nostro lavoro. E* stato rileva
to in alcune riuniont. come molte or-
gamzzazioni da anni non discutono nel
le sezioni, nei Comitati federali e re-
gionali. i problemi agrari rivelando un 
preoccupante disonentamento. II nostro 
partito e cresci«;U) anche superando i 
vecchi errori del nformismo e del mas-
simalismo sulla questione contadina. In 
questi anni quest*; posizioni sono rie-
merse nel riformismo del centro-sini-
stra e nell'estremismo dei gruppetti e 
non sempre abbiamo dato una efficace 
battaglia politica e ideale per respin-
gerle. Ma soprattutto non i'abbiamo 
sempre respinta con liniziativa. la lot
ta. I'impegno organizzativo. 

Con questo rilievo non vogliamo sot-
tovalutare il fatto che da qualche an
no e'e una ripresa del nostro lavoro 
nelle campagne Le tre conferenze na
zionali agrarie hanno arricchito 1'ela-
borazione del Partito e stimolato la 
nostra azione in questo campo. • 

Numerose Federazioni hanno ripristi-
nato le sezioni agrarie e in tutti i co
mitati regionali oggi e'e un gruppo di 
lavoro per i problemi agrari con un 
responsabile. 

Anche nei Consigh regionali e nel 
Parlamento la nostra injziativa e il 
nostro impegno sono stati notevoli e so
no stati consecuiti successi anche rile-
vanti II nesso tra lotta per una nuo
va politica agraria e lotta al caro vita 
ha riproposto i problemi agrari anche 

tari che certamente costituiranno un su
peramento delle attuali strutture orga
nizzative. Essenziale e seguire una po
litica di unita e autonomia con chia-
rezza. con coerenza. con fermezza. 

Occorre chiarire che il processo di 
unita e autonomia del movimento con
tadino non potra seguire le strade per-
corse dai sindacati operai. Non si pos
sono applicare schemi che non corn 
spondono alia storia. alle tradizioni. al
le condizioni oggettive nelle quali si e 
sviluppato il movimento contadino: ba-
sti pensare al peso diverso che ha la 
componente cattolica. al fatto che in Ita
lia non e'e mai stata una unita del 
movimento contadino. al rilievo che han 
no le organizzazioni economiche dei pro 
duttori. 

In questo quadro vanno considerati 
positivamente i processi unitari che si 
registrano nella cooperazione e nell'as-
sociazionismo. Teniamo presente il ri
lievo nuovo che queste organizzazioni 
hanno nella difesa del reddito conta
dino, nella lotta per una nuova agri
coltura. nella costruzione di un tessuto 
democratico. soprattutto nel Mezzogior
no. In questo campo dobbiamo tenere 
ben ferme due direttrici che attengono 
alia nostra linea generate. II primo e 
che la cooperazione e per noi uno stru-
mento per garantire 1'autonomia del 
contadino e non per annullarla e quin
di siamo contro ogni forma che in un 
modo o nell'altro possa significare una 
coerczione alia libera scelta del con
tadino. Secondo: la cooperazione e l'as-
sociazionismo devono essere unitari nel 
senso piu ampio. Per raggiungere que
sto obiettivo non basta marcare 1 in-
dipendenza dai partiti che pure va ri-
badita. Occorre sottolineare l'esigenza 
di un rapporto, ma anche di una au
tonomia del movimento cooperativo e 
associativo agricolo dalle organizzazioni 
sindacati e professional! dei lavoratori 
della terra, le quali dovranno sempre 
avere una funzione di stimolo e di pro-
mozione della cooperazione e dell'asso-
ciazionismo. 

nelle citta e molte organizzazioni di 
partito hanno sviluppato delle iniziati-
ve anche nei centri cittadini. Tuttavia 
dobbiamo operare una correzione per 
migliorare 1'orientamento del partito su 
questi problemi e per sollecitare le or
ganizzazioni dove ancora si registra 
un ritardo; questa esigenza e piu viva 
a livello - delle sezioni dove il partito 
deve dispiegare una piu ricca e conti-
nua iniziativa di massa per collegarsi 
ai lavoratori della campagna e per por-
tare nel partito altre migliaia di brac
cianti e soprattutto di contadini. 

Questo nostro impegno deve riguar-
dare in modo particolare le donne e 
i giovani. Ho gia detto che sono circa 
due milioni le lavoratrici della campa
gna e si pongono problemi di parita 
salariale, di strutture sociali. di diritti 
che attengono alio stato giuridico della 
famiglia. di partecipazione nelle orga
nizzazioni cooperative e associative: 
molte volte negata anche nel nostro 
movimento si assiste al fatto che le 
donne contadine che non sono capo-a-
zienda ma che lavorano. siano esclu-
se dalle cooperative e soprattutto da-
gli organi dirigenti. Lo sviiuppo di un 
forte movimento femminile nelle cam
pagne non pud essere affidato solo al
le sezioni femminili ma deve costitui-
re un impegno delle nostre sezioni e 
delle nostre federazioni. II Partito co-
munista deve sempre piu essere il par
tito a cui guardano con fiducia tutte 
le masse contadine. tutti colore che nel
la lotta per una nuova agricoltura ve-
dono una leva per assicurare al no
stro paese un nuovo sviiuppo economi
co e un progresso democratico. 

Con «l'Unita » piu forte il PCI 

Obiettivo un miliardo 
(con 70.000 abbonati) 

nel 50° dell'Unita 
i . ' 't ' - • • • j 

La campagna abbonamentl e in pieno svolglmento: 
nell'anno del clnquantenario del nostro glornale — e nel 
30.mo dl Rinascila — dobbiamo raccogllere un miliardo 
di lire e 70 mila abbonamentl. Migliaia e migliaia di com 
pagni sono al lavoro in una grande campagna di lettura del-
YUnita per estendere l'inizlativa politica del Partito. E' 
una mobllltazione che si rinnova e che testlmonla i! for
te Impegno del compagnl per il nostro glornale e per il 
Partito. 

Con le prime notizie di iniziative che le varle organiz
zazioni del Partito stanno portando avanti arrtvano al 
glornale anche i prlmi rlsultatJ concreti. Abbiamo gia da
to notizla, nel giorni scorsi, deH'ottimo lavoro impostato 
dai compagnl della Federazlone di Modena. Ora dlamo 
qui di seguito altre informazlonl. 

Duecento abbonamenti 
dai tranvieri romani 

Consapevoli di quale im-
portanza abbla una corret-
ta e democratica lnforma-
zione per assicurare suc-
cesso alle lotte dei lavora
tori e alle battaglle poll-
tlche che si conducono 
nel paese per le riforme 
democratiche. I comunisti 
delle cellule aziendali di 
Roma sono anche quest'an-
no all'avanguardia nel la
voro per la campagna de
gli abbonamenti aWUnita, 
per la quale la Federazio 
ne romana del PCI ha rin-
novato rimpegno di rag
giungere quaranta milioni. 

Gil operai del deposlto 
Atac del Prenestino hanno 
gia rinnovato i loro 85 ab
bonamenti annual! per sei 
numeri settlmanali e sono 
adesso impegnati a conse-
guire nuovi risultati. con 
I'obiettivo di portare a 100 
gli abbonamenti della loro 
cellula. 

II successodei compagnl 
dell'Atac Prenestino non e 
tuttavia II solo Importante 
risultato dei comunisti 
tranvieri romani. La diffu-
sione dell'I/nttd viene ef-
fettuata nei depositi di 
Portonacclo. Lega Lombar-
da. Trastevere. Porta Mag-

giore, Tuscolano, per quan-
to riguarda TAtac. Quindi 
buonf successi per la cam
pagna dl abbonamenti e la 
dlffusione del glornale so
no stati conseguiti anche 
nei depositi Stefer di via 
Appia, Capannelle, Cento-
celle e Offtcina Grotte-
celonl. 

La sezione comunista 
Stefer nei giorni passati 
ha preso In esame la si
tuazione della dlffusione 
delVUnita nei depositi e 
negll ufftci deirazlenda 
Donendosi. in relazione al 
buoni risultati gia conse
guiti. obiettivi dl avanza-
mento, impegnando le pro-
prie cellule a raggiungere 
almeno 100 abbonamenti 
all'Unita e 40 a Rinascita. 

La cellula di Grottecelo-
ni, che gia vanta 24 abbo
namenti all'Unita e 12 a 
Rinascita. fissando il pro-
prio obiettivo a 30 abbo
namenti per l'Unita e 15 
per Rinascita, ha proposto 
alle altre cellule una gara 
di emulazione per la quale 
la sezione ha dlsposto di 
premlare un compagno con 
un viaggio in URSS in ca
so di superamento dello 
obiettivo. 

Pistoia: un milione in piu 
rispetto alio scorso anno 

Anche a Pistoia, dai 1. 
novembre, ha avuto inizio . 
la campagna abbonamenti 
all'Unita e alle altre pub-
blicazioni del Partito. Vi-
sti i risultati raggiunti lo 
scorso anno (109,06°/o per 
l'Unita, 158% per Rinascita, 
119,ll°/o per Giorni) i com
pagnl hanno collocate il 
problema della nostra 
stampa fra le attivita im
mediate della vita del 
Partito. 

Important! sono gli obiet
tivi che la Federazlone pi-,' 
stolese si e posta: l'Unita , 
da 7 a 8 milioni, Rina
scita da 1 a 2 milioni, 
Giorni da 1 milione e 600 
mila a oltre 2 milioni. Di-
ciamo obiettivi important! 
perche" la dlffusione della 
stampa comunista ed in 
particolare dell'Unita, ha 
sublto alcuni intralci con 
i recenti provvedimenti 
governativi. In ogni caso 
abbiamo esempi d! pre-

senza attiva del Partito. 
attraverso le sezioni, nella 
dlffusione domenicale del 
glornale. I compagni di 
Campotizzoro hanno diffu-
so l'Unita a pied! e con 
la neve. I compagni delle 
sezioni di Porta al Borgo 
e di Via Pagliucola hanno 
deciso di sottoscrivere ab
bonamenti nei local! pub
blici e anche presso bar-
bieri =e parrucchieri, in 
modo che il giomale ven-
ga letto e conosciuto da 
gran parte di cittadini. Al
tre iniziative per la di-
stribuzione del glornale 
non mancheranno certa
mente. 

Un primo risultato e gia 
stato raggiunto. Per gli 
abbonamenti alia stampa 
comunista sono gia state 
versate lire 800 mila di cui 
lire 500 mila per 20 nuovi 
abbonamenti all'Unita e a 
Rinascita. 

Da 50 a 60 abbonati 
nell'aeroporto Tessera 

Un plauso per il lavoro 
svolto nella diffusione e il 
sostegno al nostro gioma
le, va ai compagni della 
cellula comunista aerona-
vale deiraeroporto « Marco 
Polo » di Tessera (Mestre). 
Su 400 operai ed impiegati 
dell'azienda. questi compa
gni sono riusciti a portare 
a 60 ! 50 abbonamenti an 
nuali aW'Unita, realizzando 
10 nuovi abbonamenti. 

Questi compagni hanno 
inoltre in programma uno 
sforzo ulteriore per allar-
gare sempre piu la diffu 
sione della stampa comu
nista fra i lavoratori, per 

, rafforzare il PCI. come nu-
mero di iscritti e come at-
tivlsti. 

• • • 
Nell'ambito dell'attivita 

per il lancio della campa
gna abbonamenti vanno 
segnalate numerose inizia

tive. Fra queste una serie 
di attivi e convegni che si 
stanno svolgendo in questi 
giorni. 

Un attivo di propaganda 
si e svolto sabato pome-
riggio a La Spezia, dove 
sono stati affrontati i pro
blem! della stampa nella 
prospettiva delle celebra-
zioni per il 50° dell'Unita, 
e con riferimento anche 
alia situazione politica ge
nerate. 

Una riunione dei segre-
tari di zona del partito, 
convocata dalla segreteria 
della federazlone di Roma 
si e svolta ieri sera per 
predisporre un piano di 
lavoro per la campagna 
abbonamenti. 

Ancora ieri sera si e 
svolto su questo tema un 
convegno di attivisti a Sa-
vona. 

La IV Conferenza regionale ha indicato le condizioni politiche ed economiche di una svolta 

Lazio: sviiuppo e democrazia nella piattaforma del PCI 
Dalla IV Conferenza regio

nale dei comunisti del La
zio — tenutasi dai 13 al 15 
scorso — e partita una pro-
posta politica alle forze de
mocratiche, al movimento dei 
lavoratori e dei ceti medi e 
alle forze culturali che po-
tremmo sintetizzare nella for
mula: un programma di rin-
novamento economico e so-
ciale e di aiternativa demo
cratica che s'impegni sulla va-
lorizzazione delle potenzialita 
dell'istituto regionale. sulla 
convergenza fra le forze di 
ispirazione comunista, sociali-
sta e cattoiica e d'altra ispira
zione e su un raccordo dia-
lettico fra Regione, forze so
ciali organizzate, poteri loca-
1! e tessuto democratico di 
base. Si tratta. lo diciamo su
blto. di una formula che qui 
prospettiamo a fin! descritti-
vi e che. come tutte le sin-
tesi. abblsogna di una espli-
cazione alia luce deila rela
zione del compagno Ciofi, se
gretario regional2 del parti
to, deU'amplo dibattito e del
le conclusion! del compagno 
Napolitano. 

La proposta politica dei co
munisti laziali e. naturalmen-
te, omogenea e funzionale alia 
linea generate del partito ma 
non ne costituisce una sem-
pllce tnucrizione roeccanlca 

I su dimensione regionale. In j 
' realta. essa costituisce un ap- ; 

porto creativo — nutrito dal
la analisi di cio che assi 
mila ma anche di cib che di
stingue la situazione laziate 
da quella comp!essiva del Pae
se — alia necessana articola-
zione e concretizzazione della 
linea generate. 

La scelta dell'istituto regio
nale come cardine di una lot
ta e di un confronto politi
co finalizzato ad un nuovo 
tipo di sviiuppo, a nuovi rap
port! politici e a un nuovo 
metodo di governo. costituisce 
un'esigenza oggettiva: anzitut
to perche e in quella dimen
sione che si pub affermare 
un progetto di svolta negli 
indirizzi economic! e sociali 
ch einquadri la lotta a°li ef-

' fett! rawicinati della crisi in 
una diversa linea comotessl-
va di sviiuppo; in secondo 
luogo perch^ e a quei livello 
che si pud dare il missimo 
di concretezza e di efficacia 
alia lotta oer il rinnovamen-
to dello Stato resa o!ii ur-
pente e drammstica dai ra-
dlcale fallimento del mod '̂.'o 
di sviiuppo e dall'esieenza im
pellent* di un intervento e 
di un controllo pubblico sul-
1'economia; in terzo luogo per
che, chlusa positivamente la 
«fase costltuente », 11 confron

to c la convergenza delle for
ze poiUiche possono g:ungere, 
nei:u sede reg.onale. a con 
cretezza programmatlca e ope-
rativa 

Come ha notato II com pa 
g:vj Napoistanu si trat'a dl 
possibility, non dl certezze 
c'lc anz.. aovrastano tutto ra 
pc-rlco!. sen d: snaturamen-
10 oc' v poten/.;al<ta ntorma-
tnci della Reg:one. Questo 
e su»*. uno dei punti piu 
diballuti. La presenza alU se-
d.i a inaugurate dena Lonte-
renra. de?li exponent) di tut
te le fr»rze aemocratiche e 
doi presidente della giunta re-
g.onalf -- t; dc Saniini — 
ha testimoniato un clima po-
l:i.--> d:ver.=<> e piu aperto 
che hi avuto la sua matu-
ra/,.«.irt 4ii£itiuu> ne. Consi 
£i\j reg nnale ove un con 
iron.a reale e non pregiu 
dlztste si e determinato su 
4ii mtiirizz. pio/i.ui.iiiLici e 
suite scelte concrete Pattt co-
•ne riF.o'amento del MSI. la 
loiU contro le preiese cen-
tiAj-^t.rhe. 1'istaurarsi di un 
rapportc costruttlvo fra R&-
g out- sindacati. ca'.eg me so 
c:a'i. il varo di leggi che ai 
tscr.vono in una loglca n-
formetrice costltuiacono ele-
mentl posltlvl dl una tendon 
za nuova. Ma a cl6 corrl-
sporkk tuttora non solo una 

reslstcnza del potere centrale 
a rc-ai:zzare davvero il decen-
tra men to ma una ambiguitA 
ed ;ncapacita delta DC di rom
per* flno in fondo con un 
metodo clientelare che oonta-
miru anche altre forze dt 
crntrosinistra. Si tratta. In 
seno alia DC. di un trava-
gl-o grave non risolto. An-
dreott. e stato posto in ml-
noranzA in quello che una 
vo'.la era un suo feudo. il pre-
sid«nt< della Regione procU-
ma lintransigente chiusura 
ver.so l MSI e I'uttlita dt un 
confrontc col PCI: ma da cio 
non vengn:H> tralte tunc '» 
conaeguenze. 

Vi e qui il segno non so 
lo della visch:os:ta di un si 
sterna di pole re ma ancne 
dl una reale crisi di prospn 
iivx e d: ideah che. a sua 
volt a, esprime (altio punto «t 
ientan.eni« analizzato d*iU 
Conterenza) le Jncrlnature e 
M cris. c«»e rar*u»»r /v îno •• 
blocco sociale di cui la DC 
* ataia ed c expression*: «u» 
blocu> sociale prodotto dai 
«congestionamento a dt Ro 
ma, aa.la specuiazione e dai 
parassttlsmo. dai form.trsl dl 
unD strato aleatorlo ma vasto 
•1! borghesia beneflclatia del
la sowenzlone e dell'lncentl-
vo pubblico, dalla proUfara-

zione burocratica. L'esaurirsl 
dei vecchi meccanismi dl 
espansione. l'inflazione. il 
trauma nnergetico, la crisi del-
l'agricoltura e. non lo si di-
meni:ch. 1'ef Hrâ -ia della no
stra iniziativa. hanno aperto 
in questo blocco processi di 
frarlumazlone sociale e di cri
si ideale dogli sbocchi anco
ra inoerti. Perche questo pro-
ce^so assuma un segno demo
cratico e converga nella co
struzione di un blocco so
ciale organico. procagonista di 
una svolta progressiva, occor
re sconfiggere le componenti 
Cttnstrvatrci e moderat* <:ella 
DC e indurre quesxc partito 
a dislocare 1 cetv meat da 
esso controllati a: fianco delle 
clajvsi lavoratrici. 

Mi occorre anche altro: che 
la ciasst operaia si Iiberi di 
ogni scoria di corporaUvismo 
e di aziendaltsmo rendendo 
rea:e » vltale il rapporto fab-
bnca societa Stato; che 11 par
tito sappU lnfluenzare, orga-
nizzAre e guida re la povera 
gente; che esso sappia distri 
care il coacervo di interessl 
e di atteggiamentl dei oet) 
medi (contadini, artigiani. 
commerelantl, pubblici dlpen-
dent!, tntellettuall) per indur-
vl un indlrizzo democratico. 
in modo che, aulia base dei 

risultati positivj gia conse
guiti. si sviluppi e si rarTorzi 
un movimento politico di mas
sa che investa con ampiezza 
e continuity l'intera regione. 

Tutte queste condizioni si 
addensano in un nodo po-
htit'o: laffermazione di una 
proposta generate credible, 
oggetttvamente motivata e ta
le da suscitare non solo con-
servso ma lotu. E" c:6 che la 
Conferenza ha chiamato un 
nuovo sviiuppo d» Roma e 
del Lazlo che abbia al suo 
centre il problema dell'occu-
pazlone e i cui fondamentali 
enter! siano: 1) uno sposta-
mento massiccio di risorse dai 
settori Impr duttivl. burocra-
ticl e parassitari in direzio
ne dee1; investimenti produt
tivi e dei consumi collettivi, 
congiurrto con una battaglia 
contio gli sprechi e le ren-
dite: 21 la riforma dello Sta
to, U plena esalUzione del 
potcn regionali e delle auto-
nomie local!. 

Quefto indlrizzo deve tra-
mutarsi nel Piano regionale 
di sviiuppo, cioe in un In-
ter\rnto coordinato della Re
gione, del comuni e delle pro
vince — ognuno nella sua au
tonomic e nella sua sfera; nel* 
'A costruzione di strumentl 
openUlvi (8ocitt4 flnanaiaria, 

Istituto per la programma 
zione); e in un complesso 
di scelte immediate. II pm 
gramma regionale, secondo 
una togfca che connette stret 
tamer.te sviiuppo e riforme, 
dovra arttcoUrsi in tre mo 
mentl lntegratl: sviiuppo agn 
colo e industrializzazione. ur-
banistlca e assetto territoria-
le ed idrogeologico. rinnova 
mento culturate. Pra le scelte 
immediate emergono alcune 
priorita: controproposte alle 
misure di cosidetta austen 
ta, Interventi in agricoltura, 
movimento per le tre nuo-
ve universita, nuove scelte le
gislative e di Intervento nel 
campo deirurbanistlca, della 
casR, del servtzi. 

Pra le questionl che hanno 
maggiormente impegnato la 
Conterenza e che hanno avu
to una precisa puniualizza-
zione nelle conclusion! e nel 
documento politico, sono sta
te la lotta contro le deforma-
ziom che gli awersari fanno 

della nostra opposizione diver
sa e della strategia complessiva 
del partito, i caratterl e la 
coerenza del movimento di 
lotta del lavoratori, il rappor
to fra le misure immediate 
e una nuova linea dl sviiup
po, l: raccordo fra movimen-' 
to ed istituzioni democrati
che, lo stato del partito. 

<• i 

Lettere 
all' Unita: 

Fratcllo e cognato 
fucilati alle 
Fosse Ardeatine 
Caro direttore.' 

apero cfie' troverai un po' 
di spazlo nella rubrica « Let' 
tere aH'Unlta» per rendere 
noto a tutti I lettori che nel 
film Rappresaglia. protagoni-
sta R. Burton e flnanzlatore 
Carlo Ponti, si flntsce con 
I'esaltare tl crlmlnale Hap
pier. No, nessuna clemenza 
verso tl nazista, e questo lo 
poaso dire lo, che ho vtssutn 
quel periodo tanto trtste e 
dramtnatico: contemporanea-
mente, infattl, sono stati fu
cilati alle Fosse Ardeatine mio 
fratello e mio cognato. dopo 
essere stati torturati per ben 
68 giorni In via Tasso dove 
e'era tl comando delle SS. 
Posso quindi dire che, con-
trariamente a quanta si vuo-
le sostenere nel film, 11 co
mando tedesco era composto 
da crimlnall, verso I quali 
non si pud usare benevolenza. 

Ho anche appreso che la 
nipote di papa Pacelli si e 
fatta prendere dall'ira e ha 
mlnacciato querele perche si 
e parlato male di suo zio, 
si e detto che Plo XI1 e il 
Vaticano non hanno fatto 
quello che era possibile per 
evitare la strnqe delle Fosse 
Ardeatine. Invece e propria 
cosi, e le cose bisogna dirle 
come vernmente stanno, an
che se la verita brucla per 
certa gente. 

Spero. caro direttore, che 
vorra scusarmi delle mte e-
spressioni dure e violente. Ma, 
lo ripeto. coloro che hanno 
vissuto quei drammatici me
si tra il 1943 e il 1944. qui a 
Roma, paaando duramente di 
persona o vedendosi colpiti 
negll affettl piu profondi, non 
possono permettere che la ve
rita venga travisata, non am-
mettono che alle nuove ge-
nerazionl vengano raccontate 
frottole su quello che furono 
i fasclsti. i nazistt e i loro 
complid. 

FERNANDA SENESI 
(Roma) 

Smascherare 
i fascist! 
anche alia TV 
Caro direttore. 

ai comunisti, iscritti e non 
Iscritti al vartito, capita a vol
te di aver a che fare con ele-
menti del MSl-Destra naziona
le nelle labbriche, nelle scuo-
le. nel caffe, per la strada, 
ecc. Gli argomenti portatt da 
questi nostri awersari, in ge-
nere, sono sempre gli stessU 
Vattuale regime democratico 
nato dalla Resistenza si dimo-
stra Impotente a rtsolvere i 

S ravi problem' che affliggono 
' Paese; l'ltalia di oggi non 

ha, nel consesso Internazlona-
te, Va autorita » dell'ItaUa 1a-
scista: t comunisti, pur noh 
essendo al governo, sono la 
causa dl tutte le disgrazle na
zionali. e via dicendo. Come 
puoi notare, per quanto con-
cerne i comunisti, la smusl-
caa e sempre la stessa. da 
cinquant'anni a questa parte. 

Porse non varrebbe la pena 
di spendere nemmeno una pa-
rota per ; caporioni mlssini. 
ma il fatto e che costoro <n-
gannano tantt giovani e tanta 
gente sproweduta facendo ba-
lenare davanti al loro occhl la 
«potenza » d! cartapesta del 
regime tasdsta, Vordme e. per-
slno U benessere dl cui tl po-
polo avrebbe goduto durante 
il pessimo governo dl Mus
solini: governo di fame, di de-
gradazione morale, dl guerre 
dt aggresslone. di tradimento 
nazionale. 

So benlsstmo che t comunt-
sti e la loro stampa tutte le 
infamte tasciste le hanno sem
pre denunciate ma al punto 
in cui siamo arrivati ml pa
re che questo non bastt. Ri-
tengo. cioe. che U PCI non 
possa viit rinunclare a dlscu-
tere in TV con rappresentan-
ti del MSl-Destra nazionale in 
occasione dellv a tribune poli
tiche ». Quale migliore occa
sione dl questi dibattttl, per 
smascherarli senza pleta dl 
fronte al pubblico della tele-
visione? 

Dott. ALFREDO LENGUA 
(Cas50lnovo - Pavia) 

Le difficili 
battaglie 
sill piano civile 
Caro direttore, 

ritengo che Vaborto non 
debba essere piu concepito 
come reato o come tpecca-
tom ma come mlsura estre-
ma, da adottcre con tutte le 
cautele dovute. puntando a 
giungere ad una consapevolez-
sa di massa e generate sut 
problemt della procreazlone. 
Cosi del resto awiene net 
Paesi socialistt, dove e stato 
tolto quel carattere di dram-
maticita e di vergogna a que
sta operazione, rendendola al 
contempo clhiicamente sicu-
ra. Non credo che In questi 
Paesi Vaborto sra prattcato 
piu che in Italia, dove perb 
e causa di traumt ed anche 
di terribili complicazioni, da
te le barbare condizioni in 
cui generalmente awiene. 

Difflcolta? Certo, ma ogni 
battaglia sul piano civile — 
come e forse piu dl quelle 
economiche e sociali — pro-
voca scontri e reazionl, per
che rompe incrostazioni e 
modi dl comportamento usua-
It. socrastrutture ideologiche 
su cui si basa parte notevole 
del potere della borghesia. 
(II voto alle donne, Vabolizio-
ne delle case chiuse. il dlvor-
zio, Vabolizione del delltto 
d'onore, la depenalizzazione 
dell'adulterio femminile, la 
libera propaganda antlconce-
zionale. hanno cozzato contro 
resislenze, anche d'opinione 
popolare, altrettanto dure, ma 
ora sono conquiste civili. da 
cui non si pub prescindere o 
retrocedere). 

In sostama, lo ritengo che 
Vausplcata svolta democrati 
ca, medlante Vincontro delle 
tre componcntt popolart ita 
llane (comunista. sodalista e 
cattolica) debba. per essere 
veramente tale, tncldere an 

che sul piano del rapportl dt 
costume ed interpersonall. Po
tra scaturirne un processo dl* 
namtco :he coinvolga ed alu-
ti quelle componenti — e pen-
so soprattutto a quella catto
lica — a liberarsi da settari-
smi, tradizionalismi e posi
zioni conservatrlct. 

STEFANO GROSSI 
(Bologna) 

Alia Marina costret-
ti a lavorare • 
8 ore consecutive 
S'nnor direttore, 

siamo un gruppo dl dlpen-
denti militarl e civili del co
mitati, ispettoratl, reparti, uf-
llcl dello Stato maggiore del
la Marina, colpiti da un atto 
di Ingiustizia. Mentre il go
verno per risparmlare energia 
elettrica stabilisce la chlusu-
ra degli ufficl pubblici all* 
ore 14 con eventuate turno di 
lavoro straordinario dalle ore 
15,30 alle 17,30, noi che pri
ma flnivamo il nostro lavoro 
alle ore 14 ed il sabato alle 
ore 12, dai giorno 3 dicembre 
siamo costretti a lavorare dal
le ore 8 alle ore 16 con un leg-
gero intervallo che non deve 
superare i 10 minuti per man-
glare un panino che si pub 
consnmnre sulla propria scrl-
vania o nel locall dt una 
« mensa » che vende appunto 
solo panini e che non potra 
mai essere usata da quanti, 
per motivl di salute o di iqie-
ne, non possono andarvi. 

Questa declsione e stata pre-
sa senza consultare nessuno, 
ledendo le direttive del gover
no e colpendo quanti, costret
ti a lavorare 8 ore consecuti
ve. non possono far valere le 
loro ragioni. 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di dipendenti 
dello Stato maggiore della 

Marina (Roma) 

Ce la circolare 
ma non vengono 
mandati a casa 
Cara Unita. 

sto facendo il servizio mill-
tare nel 2° BARTC. dl Saler
no. sono del terzo contingen-
te del 13 e a casa ho lasda-
to una moglie e un figlio. In 
data 11-10-13 tl ministero del
la difesa ha emesso una cir
colare — siglata 4000112891SD 
— la quale dice che l giovani 
chlamati alle armt ammoaliati 
con prole devono essere in-
vlatl in licenza illimitata o in 
licenza straordinaria dl un 
mese. Per ottenere tale tipo 
dl esonero e necessarla una 
documentazione basata suite 
informazlonl del carabtnleri. 
i quail devono appunto ac-

' certare che sussistano partt-
colari condizioni dl dlsaglo e-
conomico famlltare. 

' ' lo ho fatto tutto cib che 
era prescritto e so anche che 

'• le mformazionl del carablnle-
' ri sono favorevolt e che sono 

arrivate al mio comando fin 
dai primi giorni dl novembre. 
Anche altri mlel commilltoni 
si trovano nelle mle stesse 
condizioni, ma i nostri supe
rior! d trattengono senza un 
giustificato motivo e tanto-
meno ct fanno conoscere qua
il siano le loro intenzioni net 
riguardi di questa circolare 
ministeriale. 

LETTERA FIRMATA 
(Salerno) 

Queste ferrovie 
sempre suM'orlo 
di un collasso 
Cara Unita, 

so quanto sia difficile, nel-
rItalia di oggi. il rilancio del
le ferrovie. Troppi governt, • 
non solo tra quelli remott, 
hanno condlvlso e sostenuto 
le scelte di Agnelli. Pirelli « 
soci perche ora. ad un tratto, 
possa cambiare tutto. E' pti 
che giusta la battaglia che ha 
sempre portato avanti l'Unita 
a sostegno della prtorita del 
mezzo pubblico rispetto a 
quello privato; oggi conslatta-
mo tutti che per la strada non 
si pub circolare piu. Giustis-
sime anche le richieste di po-
tenziamento delle linee del 
sempre dimenticato mertdio-
ne; approvtamo senza riser-
ve queste scelte, ma non pa*-
siamo tacere le condizioni tm 
cui versano moltlssime Una* 
secondarie del * tortunato» 
ssttentrione. 

Tanto per esser chiart. que
ste linee rappresentano un pe-
ricolo per chi lavora e per gli 
utenti della strada. Struttu
re fatlscenti. apparecchlatur* 
vecchie e malsicure. fabbrica-
ti cadenti e sporchl, maiertale 
rotabile decrepito. locomotive 
a vapore di 60 e piu anni f 
— reri colabrodi ambulanti —, 
fili e telefoni paurosamente i-
nefficentL 

Pensate un momento soi-
tanto ad un povero cristo dl 
guardla a un passaggto a li
vello su una strada nazionale 
col telefono guasto. Tiene 
chtuso, dice il regolamento. 
ma per quanto? Died, 15, 20 
minuti e poi? Pol apre? E te 
non apre chi contera mai gli 
tnsulti piii volgari se non ad-
dirittura le minacce all'lncol-
pevole malcapitato? Perche si 
deve essere costretti a rischia-
re la galera per guadagnarsi 
da vivere? 

In questa situazione, paria-
re dl funzione aiternativa del
la ferrovie nd giorni festtvt e 
semplicemente da ridere Fa 
meraviglta che si possa aver 
pensato at trent. perche sia
mo talmente victni al collas
so da stupirci not stessl che 
questo nor si sia ancora ve 
nficato. 

PASQUAL1NO DE PAULI 
(Capo stazione sulla linea 

No vara-Domodossola) 


