
wmmm wsmmmm. 

favo" 
\ & 

Pag, 6 — Sabato 1° gennaio 1955 « L'UNITA' * 

Verso la IV Conferenza nazionale del P.C.I. 
'Sr 

Muove prospettive politiche 
Il significato e il carattere dell'attacco anticomunista del go
verno - L'azione delle forze democratiche e popolari italiane 

La v i t tor ia d e l l e f o r z e ile-
s o c r a t i c h e , d e l 7 «h ig i io 19.">3, 
c o n t r o q u e l n \ iovo a t t a c c o sver
g o g n a t o de i i ictnici de l la t lemn-
c r a i i a e de l la K c p u h M i m «he 
ai c h i a m ò la l e g g e i r u f f a , im
p o n e v a la c o s t i t u z i o n e di un •!»• 
T e r n o c o r r i s p o n d e n t e al v o l o «• 
a l l e t i i i t l c i u e e spress i dal cor
p o e l e t t o r a l e . Com'è n o l o non 
»o lo n o n u t e n n e c o n i o del la 
v o l o n t à deg l i e l e t t o r i , ma si 
a n d ò «vi l i ip | iani lo ne l P a e s e una 
a z i o n e raf forzata c o n t r o la de
m o c r a z ì a . da parli; de i gruppi 
r e a z i o n a r i , s t i m o l a l i e gu idat i 
d a g l i o c c u p a n t i a m e r i c a n i , die
t r o la maschera de l la « lo l l a 
c o n t r o il c o m u n i s m o », 

T a l e a z i o n e m u l t i f o r m e ha 
t r o v a t o , ai primi di d iccmhrv 
d e l 1951 , una • p r e m i l a legit
t i m a z i o n e ne l lo arbi trar ie mis ir 
m fasc i s t e dec i se dal g i r i m i 
c o n t r o l 'eserc iz io de i diritti i n-
Mituz io i ia l j di una parti: cospi 
c u a d e i c i t tad in i i tal iani , mi
s u r e c l ic h a n n o so l l eva to lo sde
g n o e il d i sprezzo a t t ivo »• o p e 
r a n t e dei lavorator i d'ogni cor
r e n t e po l i t i ca e dei democnat ic i 
d 'ogn i t e n d e n z a . 

Cot i la crisi del nos tro S ta to 
d e m o c r a t i c o e del la nostra i te-
pubhlii-a entra in una nuova 
f a s e , forse lunga , c h e vedrà ag
gravar t i la s i t u a / i o n e interna e 
l e re laz ion i de l l ' I ta l ia con i pac
ai pac i f i c i , $vnzu the sia i indi ti 
n e s s u n o dei prohlvini economici 
e tacitili clic OH giuliano le mns* 
Be della popolazione, bvn.il tutti 
etaperandoli. 

In t ermin i di e s t r e m a sem
p l i f i c a z i o n e , la r e c r u d e s c e n z a 
d e l l ' a n t i c o m u n i s m o r o m e m e t o 
d o dì d i rez ione de l l o S l a t o , e 
di tin a n t i c o m u n i s m o grosso lano , 
a c e f a l o , i rraz ionale , t eocra t i co , 
è Un riflrs»o del la nostra forza. 
c h e d i v i e n e e diverrà ogni gior
n o p i ù gravi le . 1 gruppi mono
p o l i s t i c i de l la f inanza , del l ' in
dus tr ia , de l la terra, appogg ia t i 
dagl i o c c u p a n t i amer ican i , non 
h a n n o da fare mott i ragiona 
m e n t i su l le c a u s e de i fatt i so 
cia l i e po l ì t i c i , sul p e r c h è noi 
s i a m o forti ed a c c r e s c i a m o I: 
nos tra forza. Ks«i n o n si pori 
g o n o n e p p u r e p r o b l e m i de l gè 
n e r e . P e r tpiesti gruppi le cose 
• i p r e s e n t a n o m o l t o s empl i ce 
m e n t e : se i c o m u n i s t i , i loro 
a l l e a t i e le forze p o l i t i c h e e 
s indaca l i de i lavorator i a l imen
t a n o la forza loro , ess i d icono . 
m e t t e n d o così in p e r i c o l o j pri
v i l e g i dei gruppi super ior i della 
m r i r i à , non c'è che da passare 
a l l ' a t tacco r stilli lo, e sens.i at
t e n d e r e o l t re . 

Q u e s t o a t t a c c o dichiaratamen
te a n t i c o m u n i s t a , i l l eg i t t imo . 
n o n cos t i tuz iona l e , non ha*atn 
c u i fa t t i de l la at t iv i tà po l i t i ca 
d e i c o m u n i s t i i ta l iani , dà alle 
p r o s p e t t i v e po l i t i che a lcuni ca
rat ter i n u o v i d i e de terminera i ! 
n o , da un la to , le i m m i n e n t i 
e p r o s s i m e e for.se a-|>rc lo t te 
p o l i t i c h e e, dall 'altro la to , de
t e r m i n e r a n n o l 'azione «Ielle lar
g h e masse d e m o c r a t i c h e p o p ò 
lar i i t a l i a n e . 

Il cara t t ere n u o v o rondamel i 
t a l e c h e dà un n u o t o s e g u o 
a l l e p r o s p e t t i v e p o l i t i c h e è il 
n u o v o a t t a c c o in f o r / r alte li 
b e r t a d e m o c r a t i c h e , al la d e m o 
craz ia n e l s u o ins i eme , ne i suoi 
i s t i t u t i , n e l l e sue l egg i . L'argo-' 
m e n t o p i ù v o l t e da no i adope
r a t o , in p o l e m i r a con i no-tr i 
avversar i , s e c o n d o il q u a l e l'an
t i c o m u n i s m o , c o m e n h i e t t i t o di 
p o l i t i c a prat ica e c o m e m e t o d o 
d i d i r e z i o n e d e l l o S t a l o , coni 
p o r t a la c o n c e n t r a z i o n e p i ù !ar 
ga pos s ib i l e d e l l e forze reaz io 
n a r i e , f er ia l i e p o l i t i c h e , e lo 
a m a n t c i l a t n e n t o del la d e m n e r a 
aia , v i e n e o g g i , p u r t r o p p o , con 
f e r m a t o ancora una v o l t a «lai 
f a t t i de l la po l i t i ca ant ir - .nm 
n i s t a de l g o v e r n o Scr lha-Sara 
ga t . Co la i che s o s t i e n e e s sere 
l ' a n t i c o m u n i s m o c o n d i z i o n e de l 
l a democraz ìa , o è u n f u r b o 
o è un imbec i l l e . LV«peTÌenz» 
e u r o p e a de l l 'u l t imo quarto di 
s e c o ' o d imostra la falsità gros
so lana di nna ta le opinioni - , r 
la p i ò r e c e n t e e sper i enza ame
r icana e d'altri luoghi r » n f r r m » 
a b b o n d a n l c n e n t e la e sper i enza 
e u r o p e a . L ' a n t i c o m u n i s m o , come 
o b i e t t i v o di az ione po l i t i ca e 
m e t o d o dì d i r e z i o n e s ta ta l e , se 
n o n è os taro l . t to e d i s fa t to in 
t e m p o , c o n d u c e al fasc i smo , n o n 
p u ò efee c o n d u r r e a) fascismi» 
a l la l i q u i d a z i o n e di t u t t e l e li
ber tà d e m o c r a t i c h e . 

A l t r o c a r a t t e r e n m » o fonda
m e n t a l e de l l e p r o s p e t t i » r pol i 
t i c h e , d e r i v a n t e dal p r i m o , i 
l ' a c c e n t u a t a t e n d e r l a «lei s i -
Terno e de l la *»ia ma;gioran/-> 
a d a p p o g g i a r e s ino in f o n d o l'ol
t r a n z i s m o a t lan t i co , ne i quali» • 
grupp i d ir ìgent i ve«lono c o n pia
c e r e la poss ib i l i tà di i m p e d i r e 
• g i t i »for*o t e n d e n t e ad atte
n u a r e i contras t i in ternaz iona l i 
•• n e l q n a l e c r e d o n o di scorrere 
u n m e z z o e c c e l l e n t e p e r fare 
o s t a c o l o alla marc ia ine*nrahil» 
«lei lavorator i e de l l e forze de
m o c r a t i c h e avanzate verso \» di
r e z i o n e del la rn«« pnbb' ira in 
Italia. 

U n terzo carat tere fondamen
tale' d e l l e p r o s p e t t i l e p o l i t i c h e 
i t a l i a n e è Taccenlnata a r i o n ' 
d i i n t e r v e n t o p o l i t i c o deg l i oc
c u p a n t i amer ican i ne l l e co«« d** 
nnirT» F a e i e . F* un fatto rri-
ffmte, o r m a i , c h e se n o n ri 
f o s s e s ta to in Ital ia l ' intcrvenU' 

imper ia l i s ta , il potere po l i t i co , 
da noi , si ( r o t e r e b b e da un 
pezzo ne l l e mani dei Imorator i , 
i qual i sarebbero andat i inol io 
avanti nel la esec i i / io i i e ilei pro
grammi di r icos truz ione e ili 
r inasc i la , at traverso le riforme 
social i e i pian! di lai oro ela
borati dai laboratori . 

(.'io nonos tante il Part i lo (°o-
iiiiini>ta, il Par l i l o Socia l i s ta 
suo al leal i) , i s indacati unitari . 
li' organizzazioni de i i incra l i ihc 
di ina^a , sono andat i tlivcn-
lainlo in quest i anni «emprr 
più forti, l imino c o n q u i s t a t o b* 
simpatie di nuov i s tral i ili la
boratori manual i , di popo lo , ili 
in le l l e l tua l i . 

( ì l i an t i comuni s t i del la sec 
chia scuola a v e v a n o rappresen
ta lo i co in il il i > t i c o m e dei dis
senna l i , «lei v io l ent i , dei cospi
rator i ; ma quando h a n n o visto. 
coi propri occhi , chi» i comu
nist i avanzano con i mezzi e gli 
s trument i della dcinncrvi'ia, han
no ast i lo paura, hanno comin
ciato u stri l lare che J il g iuoco 
non s a l e v e che occorre ini
ziare un altro g iuoco , que l lo 
del la reazione, del la d i -cr imiua-
/ i o n e tra i c i t tad in i : occorre . 
c ioè , soppr imere la democraz ia . 
.Sopprimere la democraz ia ha 
pur*- il vail>aggio di copr ire la 
corruz ione , la s imonia , le mal
versazioni ilei puhhli-'O denaro. 
il p e c u l a t o , la vend i la de l le 
patent i , de i permess i r. di-Ile ca
riche , il r i f iuto drl contro l lo 
de l l e ges t ioni secondar ie , il ri-
las -nuirnto dei costumi prival i 
nel personale d ir igente del 
Paese , e cc . 

Quest i e altri e l ement i nuovi 
de l la .situazione o dalla situa
z ione n i n n a resi p iù ev ident i . 

d e t e r m i n e r a n n o l 'azione de l le 
forze democrat i che e popolar i 
i ta l iane . 

'l'ale az ione sarà imperniata . 
innanzi lu t to , sul problema es
senz ia le «Iella pace , sulla esi
genza mondia le e naz ionale di-I
la ( l iatei i- ione •• tlella coesi
s tenza pucif ica, nel la l ibertà, e 
qu ind i sui fatt i inesorabil i della 
vita mater ia le e pol i t ica del le 
grandi masse tlella popo laz ione 
lavoratr ice . 

La pol i t ica del le r i forme so
ciali necessar ie non .</ può fare 
contro i eomi in i t l i , in nessun 
paese ilei m o n d o ; <' noi ubbia-
uni b isogno ili real izzare prvsto 
t u l i o il programma socia le an
nunc ia to dalla Cos t i tuz ione , a 
cominc iare dalla riforma agra
ria cui ancora non è s i a l o po
sto mano , e dalla riforma in
dustr ia le . dal contro l lo demo
crat ico dei m o n o p o l i , f ino ad 
assicurare il f u n z i o n a m e n t o ib i 
s is tema del la p a r t e c i p a z i o n e ilei 
lavorator i alla d irez ione tlella 
p r o d u z i o n e . 

N e deriva che occorre difen
dere e rafforzare gli ist i tut i 
democrat i c i , ton i f i cando gli or
gani at traverso i quali si eser
c i tano i diritt i ilei lavoratori . 
le l ibertà popolar i e le forme 
tl«-l|a democraz ia diretta, chia
m a n d o tul l i i c i t tadini al con
trol lo de l le spese pubb l i che e 
ilei c o s t u m e pubbl i co e pr ivato 
ili quant i par tec ipano alla di
rez ione ecniioi i i ica, sociale e po
lit ica del P a e s e ; res taurando. 
in tutta la vita pol i t ica e cul
turale del paese , i grandi ideal i 
tlella democrazia repubbl icana 
e de l l 'ant i fasc i smo, dalla cui 
lotta è nata la nostra Itcpub-1 

Mica; a p r e n d o le vie , tutte le 
vie, a l l 'ascesa dei lavoratori — 
pres id io della nuova democra
zia — alla d irez ione del lo Stato . 
uttrarrrio le lori» organizzazio
ni tindneuh, culturali, politic/ii 
autonomi', 

Lo «p iegamento di tale azio
ne pol i t ica è capace , oggi , i l i ' 
es tendere e rafforzare il fronte j 
della pace , della ind ipendenza 
naz iona le , del la l iberta , del la
voro, del la democraz ia . I de
m o c r a t i c i . s inceri , di ogni leu 
•lenza pol i t i ca , r i trovano il loro 
posto d inanzi al per ico lo che 
corrono la pace e la libertà. 
Ititi'ovaiio il loro pos to i d i f fu
sori att ivi della pace , i fautori 
del l 'accori lo e «Iella s icurezza 
mutua fra tul l i i pae- i d'Kuro-
pa, per condurre avant i la 
lo l la di tutta la naz ione ita
l iana contro l ' imperia l i smo. 

Coloro che hanno i m p u g n a t o 
il lurido straccio del l 'ant ico
muni smo e preso l ' iniziat iva 
«Ielle mi-nre i l l eg i t t ime contro 
la l ibertà ili una parte dei cit
tadini . mossi dalla p iecolet ta 
idea di far paura ai comunis t i 
e ilimn*lr\iii<lo cos'i, ancora una 
volta , di non c o n o - e e r e ehi 
sono i comunis t i , «i accorgeran
no anche che ì l o m l i n i - l i non 
sono soli a d i f endere !•* l ibertà. 
ina trovano vecchi e nuovi ami
ci sicuri nel le slessfi masse che 
h a n n o dato s ino ad oggi i suf
fragi ai parti t i de l la miserabi le 
coa l iz ione governat iva . 

Per questa via sarà crealo 
un più largo s c h i e r a m e n t o de
mocrat ico nel Paese e sarà crea
ta una nuova maggioranza par 
lamentare , capace di ilare a 
Paese , con la 
dei lavoratori , il governo atto 
a perseguire sino in fonilo tutti 
gli o b i e t t i t i indical i dalla Co
st i tuz ione . 

f comunis t i hanno il dovere 
asso luto , di fronte al popolo , 
e l 'orgogl io naz ionale e demo
crat ico . di met tere il loro corag
gio e la loro o s t ina / ione con
sapevole' a d i spos iz ione ili que
sta nuova b.it ln';l i i popolarr 
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0 Dei non fare i "pepponi„ 
Nei più celebri film contro-

erulist', in viti il sacerdote e 
presentato come l'eroe del 
nostro tempo, la t ic/orinazio
ne della realtà che più colpi
sce lo spettatore è il modo 
come viene presentato il co
munista nei riguardi del pre
miato protagonista. Senza 
Don Camillo, il povero e cor
to di cervello Peppone sa
rebbe perduto: chi decide di 
tu t to , chi salva la s i tuazione 
è, iti ultima istanza. Don Ca
millo. C'osi sullo schermo, Mn 
nella vita è propr io ques to 
il rapporto storico tra noi e 
i cattolici? Si lui l'impressio
ne che impostando il p rob l e 
ma di tali rapporti, certo fra 
i più important1 nello sv i l up 
po della lotta per la d e m o -
erazia e per il socialismo, si 
tenda da parte nostra « so
pravvalutare (a reale / inizio 
ne e le reali possibilità del 
cattolicesimo oggi. 

Per questo la discussione 
elle lia suscitato l'articolo del 
compagno Pellegrini, mi som 
ora assai interessante. In par
ticolare, l'intervento del com 
pagno Montagnana die giu
stamente ci ha messo in 
guardia, discutendo dei no
stri rapporti con le ACLl. da 
nostri possibili errori. Eoli 
mi sembra insistesse sulla 
sitpravvalutazioiie tirile posi. 

j l ' ioni (IP sinistra delle ACLl, 
e sulla 'funzione essenziale 

che es
se hanno, « cioè di arginare 
il movimento e il ma lcon ten 
to inevitabile delle masse la
voratrici entro i margini del
l'attuale ordinamento sociale, 
scura che esso straripi ». E 
il compagno Montagnana sot
tolineava l ' impossibilità pe r 
le AGLI di andare oltre le re
gole catlolìcìie del gioco in
terclassista, prendendo deci
se posizioni contro le strutta 

deva che mentre dobbiamo\diiavellisrno è nn esercizio 
svolgere un'azione imi ta rmigesui t ico che è estraneo ulla 
con le ACLl per le r ivendica-] nostra dottrinu e al la nostra 
stoni immedia te , dobbiamo! moralità: il machiavellismo 
< contemporaneamente diUe- non può e non deve paratiz-
renziarci chiaramente dulie 2are la nostra azione. E' evi-
ACLl, prospettando ai lavo-\dente che di fronte al la con-
rejtori gli obiettivi più eie- dotta dei cattolici, disposta 
vati, di più ampia vrospetti-
vu, del movimento operaio e 
democratico ». 

Secondo me, questa co 

alla conciliazione, agli adat 
lamenti esteriori per salvare 
nna sostanziale immobilità, 
la nostra condotta è difficile, 

' , a r , e ' " , : u " " " ! m e n t e strumentale. 

dirigente, deve essere ulla 
base di ogni nostro dialogo 
coi cattolici. Oggi la Chiesa 
tenta di esercitare sul movi 
mento operaio quella junzio 
ne di svuo tamento moderato
re che riuscì ad esercitare 
sulla borghesia italiana e che 
t an to contr ibuì alla « rh*otu-
2i'o«e passiva » <per usare un 
concetto gramsciano) nel Ri
sorgimento. Ma e possili il' 
questo, oggi? O sotto i tenta 
tivi che si compiono in que
sta d i rezione si uuscondi 
piuttosto il dramma stesso 
della Chiesa e quindi v.n pro
blema ben diverso e più m o 
desto clic è quello di coesi
stere col socialismo, di so 
prnuu ive re il più a lungo pos 
sibile, mentre avanza e ingi
gantisce il più grande movi
mento di masse che mai a b 
bia conosciuto la storia, illu 
minato da un'ideologia radi
calmente innovatrice e uni 
tariti, ben più di quanto fos 
sero le ideologie borgliesi? Io 
credo che solo la consapevo 
tezza di questa d iversa situa 
zione storica vi possa aiuta
re ad evitare innanzi tutto 
gli errori di settarismo: a pat
to, ben s'intende di uou ca 
dere in errori opposti. 

Appena si inizia il dialogo, 
invece, la preoccupazione di 
abbracciare l'alleato proba
bile sembra che irrigidisca 
ne, per l'occasione, quella di 

re, i monopoli ecc. E conc lu - ' s imula re e diss imulare . Il ma 
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Alcuni interrogativi di Sondo 
sull'attività del nostro partito 

Cosa significa il riarmo tedesco? - Che cosa si intende per controllo de
mocratico dei monopoli? - Aumento dei salari e aumento dei prezzi 

La discussione in corso per 
In pi epurazione della Confe-
rcn/.u nazionale mi spinge :t 
sollevale a l c u n e questioni 
che. o mio parete , hunno as 
soluto bisogno di essere chia
rite per poter dare a tutt i i 
compagni una chiarezza di 
prospettive e, di conseguenza, 
una scelta di obbiettivi e di 
mezzi di lotta adeguali alla 
situazione. 

La prima questione da sol
levare, e che finora non mi 
pare sia stata sufficientemen
te dibat tuta , è quella relativa 
alla situazione internazionale 
in generale e al problema del 
r iarmo tedes-co in particolare. 

Gli articoli di l ' i e n e Cottr-
tade, ed in parte anche l 'ar
ticolo di Manzocchi e Peggio 
pubblicato su < Rinascita . di 
ottobre '54, conducono a pen
sare che il r iarmo tedesco 
venga effettuato per scarica
re la pressione economica te
desca dal mercato mondiale e 
per permettere all 'economia 
americana di alleggerire la 
minaccia di crisi. Questo si 
inquadrerebbe nella politica 
che Courtade chiama di « coe
sistenza a rma ta » e che oggi 
tenderebbe a prevalere negli 
U.S.A. 

Ma è cosi oppure il r iarmo 
è fatto perchè si punta deci
samente alla provocazione e 
alla guerra? La domanda non 
è oziosa, perchè a seconda 
della risposta, la lotta contro 
il r ia rmo tedesco e per la pa 
ce dovrebbe essere condotta 
in maniera diversa; ed anche 
tu t te le a l t re lotte, per la l i 
ber tà . per il lavoro, per il be 
nessere, dovrebbero essere in
quadra te e legate alla lotta 
per la pace in modo diverso, slancio alla lotta nel Paese? 

E* vero che una corsa al 
riarmo potrà differire ma non 
far scomparire la crisi e che 
anzi, questa, si ripresenterà 
aggravato da nuove contrad
dizioni, ed è anche vero, per
ciò, che in ogni modo la via 
giusta è la via della lotta; ma 
la lotta sarà tanto più effi
cace e giusta quanto più ci 
sarà chiarezza di idee. 

Inoltre, a proposito «Iella 
crisi, che cosa significa il fat
to che le quotazioni della 
Borsa di New York hanno 
superato per la prima volta 
il l imite raggiunto alla vigì
lia della grande crisi? Tutti 
ne hanno parlato, perfino i 
giornali a rotocalco, ad ognu
no ne ha dato una propria in
terpretazione. Solo l'Unità 
non ha scritto un rigo sullo 

•argomento. 
Riepilogando questa parte, 

quindi, mi sembra che nella 
discussione, finora, sia sia 
inosttatu scarso interesse alla 
situazione internazionale e a l 
l'analisi delle forze economi
che che si muovono al l ' in ter
no del mondo capitalistico. E 
questo cit i lo sia un serio l i 
mite per la chiarezza degli 
sviluppi della situazione e di 
conseguenza per la de te rmi
nazione de^U obbiettivi da 
raogiungeic. 

Sul r iarmo tedesco c'«\ inol
tre. da constatare che il modo 
come è ^tata condotta in lotta 
par lamentare ha disorientato 
un po' i compagni. Perché su 
una questione di cosi vitale 
imnortanra si sono accettale 
le limitazioni allo discussione? 
Una battaglia condotta come 
ouclla contro il Pa t to Atlan
tico o 'a lecge truffa non 
avrebbe servito anche a dare 

Che cosa significa 
andare in sezione? 

Vi siete mai domandati che 
cofa significa andare in Se
zione? Io si. Significa pr ima 
di tut to avere la coscienza a 
posto, e ogni mili tante del 
Part i to deve rifletter» a que-
!>To significa'»^. Io ho sempre 
.n mente questo significato. 
ed reco perchè vado tutte le 

Tra un anno e qualche me
se ci sonti le elezioni ammini
strat ive a R i m.1. N'oi abbiamo 
tutta la possibilità d i conqui
stare il comune di Roma. 
compagni: dipende da noi. Io 
ricordo le elezi«»ni a.nmìni-
>trative del 1952. insieme agh 
•itri compagni abbiamo fatto 

.-ere in sezione a dare la m i a j j , Jnvoro capillare organizzali 
at t ività al Part i to , e quandoj ( j „ decine di r i u n i r t i di ca-Tg-
torno «i cas;i. mi sento orgo- 2 : ; . { ( , . proiet tando le filmine. 
gltoso e s o d i s f a t t o , perchè ho 
fatto qualche cosa per il Par
tito, per me, i mici figli, la 

discutendo c«>n i cittadini, e 
ho potuto con.-tatare che sono 
m.i'ito più com incenti dei ma 

mia compagna. Un'al tra co~a ! f - d ,, , t f d 
voglio sottolineare; che da 
sette ar.ni con la pioggia e .'. 
freddo diffondo l 'Unita, e ere 
detemi non sono un eroe. 

Analizzando la mia espc-
ienza di Sezione ho potuto 

constatare che molti compagni 
-ottovalutano la vittoria del 7 
G-.igno, 

Questo successo, invece, ci 
deve incoraggiare di più a 
lavorare con maggiore slan
cio perchè solo così noi pos
siamo affrettare il cambia
mento di q je s t a s«»cietà. 

propaganda. Però a fare que-
.-!«-? l a \ o ro n.">n eravamo in 
molti, a l t r imenti il rappresen
tante delle 200 famiglie ari-
s.Ucrat.che Romane non >e-
ileva in Campidoglio. 

Se nel'.e prossime elezioni 
an .minìs t ra t i \c saremo di più 
.-i lavorare, s icuramente in 
Campidoglio ci manderemo 
un Sindaco che rispecchia ve
ramente tutta la cittadinr.nza 
Romana. 

ROMOLO RITI 

La maniero come il dibatt i to 
è stato condotto non ila forse 
l 'impressione che il r iarmo 
tedesco è dato per scontato e 
inevitabile? Perchè in questa 
rase della lotta contro l'UfcX) 
è uscito in tut to un solo ma
nifesto e per giunta del Co
mitato della Pace? 

Le altre questioni r iguar
dano la lotta sul fi onte eco-
mico. Prima di tut to la lotta 
contro i monopoli. 

Che cosa si intende per 
controllo democratico? Quel 
lo che dice il compagno Pa-
volini (paiola d 'ordine gene 
rale politica), oppure un ob 
biettivo meno avanzato della 
nazionalizzazione, da porsi 
nei confronti di alcuni g r an 
di complessi? 

E' perfet tamente giusto d i -
ì e che oggi in Italia ogni pas 
so in avanti sulla s t rada dello 
sviluppo economico, del be
nessere e della democrazia. 
può essere fatto soltanto l i 
mitando il potere dei gruppi 
monopolistici. Ed e anche 
chiaro che a questa lotta fon
damentale debbono essere 
collegate tu t te le al t re lotte. 

Però a mio parere limitarsi 
;i dire questo vuol d i re r e 
stare nel generico. C'è la n e 
cessità che dalla Conferenza 
nazionale esca chiaro qunli 
settori o gì uopi occorrerà col-
oire per primi, quali sono cioè 
gli obbiettivi più importanti . 

In questo campo, fino ad 
oggi s iamo rimasti sul t e r r e 
no delle enunciazioni; nem
meno alcuni dati , que ' l i più 
elementari per iniziar? una 
azione di agitazione, sono s t a 
ti forniti. Pe r esempio, è ve 
ramente impossibile conosce
re il prezzo di costo del l 'ener
gia elettrica? Qui a Imma per 
quanto r icerche abbia fatto. 
non sono riuscito a conoscete 
questo dato. Vogliamo inizia
re la lotta per la nazionaliz
zazione dei monopoli elettrici. 
ma la cosa più d e m e n t a t e . 
da fare subito, sarebbe d imo
st rare quale sia lo sfru t ta
mento che viene effettuato su 
tutti gli utenti . 

Un'uMir.ia questione è quel -
'a della lotta contro l 'aumen
to del costo della vita. 

In questo settore l 'avversa
rio tende a rifarsi di quello 
•'he è costretto a cedere sul 
terreno depli aument i sa la-
r i a l i ; anzi a vo'.te cerca di 
diportarsi in vantaggio. 

E' chiaro perciò che la lotta 
oer l 'aumento del tenore di 
vita, se \-uo1e raggiungere do: 
risultati , deve essere condot
ta su due fronti: aumento del 
salario, e mantenimento dei 
orezzi: a l t r imenti aumenterà 
il salario nominale, ma quol-
lo reale r imar rà fermo o a d 
diri t tura diminuirà. 

Si può dire che tra il .-ort-
globamenfo. la perequazione 
e eli ultimi aument i de» mi 
nimi. si è av uto un aumento 
medio dell'S^r rispetto o due 
i n n i fa. Ma se la Camera o p -
orova l 'aumento dei fitti, e 
tenendo conto decli al t r i a u -
-nenti già avvenut i , di q u a n 
to sarà aumen ta to il costo 
tlella vita in due armi? 

A mio narere le organizra-
»ioni sindacali dovrebbero og
gi condurre la lotta contro 

l 'aumento dei prezzi con la 
stessa energia con cui si con
duce la lotta salariale. Sono 
dvie facce della stessa m e d a 
glia. 

La lotta però, non dov reb 
be essere generica ed indi
scr iminata , perchè non serv i 
rebbe a niente (era l ' imposta
zione della CISL) e rischio-
rebbe di far r iversare la col
pa degli aument i sui com
merciant i e non sulla politica 
economica del Governo. 

La lotta dovrebbe essere 
condotta contro l 'aumento dei 
prezzi cardine che in gran 
par te sono prez.zi fissati dagli 
enti pubblici ; ossia le tariffe 
dei .servizi pubblici, dei tra
sporti . dell 'energia elettrica. 

F ino ad oggi in questo 
campo, le organizzazioni s in 
dacali si sono l imitate ai c o 
municat i . E* ora di scendere 
in agitazione ed in lotta, se 
necessario, anche per queste 
questioni. La lotta contro il 
rialzo del costo della vita d i 
venterà efficace. «soUj-nto s e 
ci sa rà l ' intervento massiccio 
dei lavoratori , a t t raverso le 
loro organizzazioni. 

Credo anche pe iò che q u e 
sta lotta non debba essete 
soltanto una lotta negativa. 
cioè tesa solo ad impedii e gli 

scienza di classe, e di classe o presenta per ogni questio
ne spici fica difficoltà di di
versa na tu ra e grado. Ma non 
è questa una ottona ragione 
per adottare metodi a noi 
estranei. E innanzi tu t to l 'en
ti tà reale di un movimento di 
sinistra nel mondo cattolico 
non va gonfiata urtifteiosa-
mente, come capita spesso di 
vedere su una parte della 
nostra stampa. Questo non 
serve a nessuno, né a noi, uè 
a quei cattolici sinceramente 
disposti a lottare con noi. 

lo penso al con t ra r io che 
se noi dobb iamo registrare 
tutto ciò d i e segna ini t'nt'»io 
di movimento del mondo c a t 
tolico per cominciarsi ad ade
guare a ciò che oggi in Italia 
e nel mondo r appresen ta ti 
movimento della classe ope
raia e delta democrazìa, non 
dobbiamo mai t r a scu ra re di 
valutare le incertezze e cri
ticare le debolezze e gli a spe t 
ti con t radd i t to r i di ogni mo-
viniento cattolico di sinistra 
Può darsi che a guidare tale 
movimento ci s iano dei m a 
chiavell ici . che consapevol -
mente vogliono favorire l'en
nesimo tentativo di trasfor 
mismo che la Chiesa compie: 
presto o tardi si smascliere-
ranno da sé, r i pe t endo il nor
male corso di quei dirigenti 
che fino a t r en t ' aun i s in i -
streggiano, poi si spos tano 
lentamente al centro, e a 
quurant'anni sono maturi per 
f anfaneggiar e. 

Ma evidentemente quelli 
che a noi interessano sono gli 
onesti calfolici ignar i o sde
gnosi di manovre tattiche: ad 
essi bisogna parlare con ri
spetto, e cioè con franchezza, 
anche perchè ognuno di loro 
se oggi lotta accanto a noi, 
tu prospettiva p u ò d iven ta re 
un militante coerente e deci
so del movimento democrati
co. Non dobb iamo dunque 
esser noi a favorire un im
mobilismo di posizioni, dob
biamo essere certamente noi 
a chiarire che mai può esi
stere la prospettiva di una 
via intermedia tra i l socia
lismo e fi capitalismo, anche 
se questa via si possa pre
sentare con u n vantaggio che 
noi non riusciamo a vedere, 
il vantaggio della benedizio
ne celeste. 

Io credo che dalla Confe
renza del nostro Partito deb
ba uscire una purola chiara 
su questo dialogo coi catto
lici. 

Ilo letto perciò con sodd i -
sfaztone l'articolo di un gio
vane, il compagno Pecchioli, 
perchè p ropr io nel c a m p o dei 
giovani mi sembra si sia più 
pericolosamente fraintesa la 
natura del dialogo in questio
ne. Un dialogo in cui il co
munista scompaia in quanto 
comunista, non solo con le 
sue prospettive poli t iche ma 
con le premesse ideologiche 
indissolubili da questa pro
spettiva, non è più un dialo
go. può diventare se mai un 
canto gregoriano. I comuni
sti. i socialisti, i giovani di 
idee nuove non possono ven
dere per il piatto di lentic
chie di una dialogo sciapo e 
sbrodato il toro diritto di pri
mogenitura e di guida nel 
movimento democratico ita
liano. E perciò il dialogo coi 
cattolici non può essere di
sgiunto da c r i t iche serie, fon
dato su una seria conoscenza 
e sui continui richiami a ciò 

che è stato e può sempre es
sere il cattolicesimo nel ri
tardare, os tacolare , combu t t e -
it? il progresso del genere 
umano. Solo parlando un • - . -
guaggìo storicamente concre
to e schietto riusciremo a far 
partecipare a ques to dialogo 
lutti gli altri interlocutori, 
che molto hanno da dire e da 
imparare, dai giovani liberali 
ai giovani fnscisli. Se il dia
logo non u.scirà dall'abbruc-
cio immobi l izzatore , il nostro 
movimento giovanile non si 
potrà mai dimostrar!» adegua
to ai suoi compiti attuali, che 
non possono non tenere con
to di tutto il s inis t r ismo t a t 
tico die oggi orienta i movi
menti giovanili di tutti i par
titi. 

Pir que. ti molivi non mi 
pare si possa esser d'accordo 
con il tipo di dialogo die re
sta »'ell equivoco <? nel gè 

è stato quello di lottare aper
tamente ed energicumente 
contro ì" reazionar i del mon
do cattolico: hanno preferito 
lottare contro la cultura mo
derna nel suo complesso, in 
cui pone radici il murJ.ismo-
leninismo. *lolti di questi gio
vani, è vero, studiano e cita
no volent ier i Gramsci, ma 
innanzi tutto per distorccrlo 
e servirsene contro di noi. Si 
può dialogare con intellet
tuali cattolici di sinistra, li
mitandoci a dire di sì, siamo 
d'accordo, perchè abb iamo 
tutti due soldi di i-pera ma'.' 

No, non mi si obbietti: — 
Tu d u n q u e vuoi prec ludere 
la via ad ogni dialogo. Il dia
logo non nasce perchè noi lo 
mend ich iamo: è un e s igen t i 
vitale per i cattolici, dettata 
dalla situazione storica della 
Chiesn che non pnò riditi-.-:! 
e abbassars i al partito della 

nerico allorché si discute ton j^ t -mocraz ia cr is t iana, checche 
qua lche spart i rò e assai t r e - jminacc ino e tuonino , contro 
pido r app re sen t an t e della c o - | ' ' dialogo, lo Sceiba e il Fan-
siddetta vulturi cattolica di'Jani-
sinistra. Uomini di assai po-\ Ilo voluto toccare solo un 
cu fede s e m b r a n o costoro se pun to del p rob lema dei rap-

nument i dei prezzi. La lotta 
contro l ' aumento di una t a 
riffa o di un prezzo dovrebbe 
essere sempre legata a p r o 
poste per la risoluzione di 
quel problema. Pe r esempio 
la lotta cont ro l 'aumento de l 
le tariffe dell 'energia e le t t r i 
ca dovrebbe essere il t r am
polino pe r la lotta per la na
zionalizzazione. 

Voglio concludere dicendo 
la mia impressione sulla s i 
tuazione a t tua le . C'è molta 
c o l l e r a nella popolazione, 
molto malcontento. C'è anche 
volontà di bat ters i . Però e*è 
la necessità di avere chiari 
gli obbiett ivi da raggiungere; 
questi non dovrebbero essere 
sminuzzat i ma concentrat i in 
pochi obiettivi ve ramente im
portant i , per i quali le masse 
sen tano che valga la pena di 
bat ters i , perchè se anche non 
risolveranno comple tamente i 
problemi che gravano sullo 
vita i tal iana li potrebbero p e 
rò cominciare ad avv ia re a 
soluzione. K' una esigenza che 
si manifesta in mille modi e 
l'esperienza delle lotte passa
te ci dice che è una esigenza 
giusta. E' compito del la Con
ferenza Nazionale del Par t i to 
cercare di soddisfarla. 

F E D E R I C O M O S E T T I 

lianno bisogno del nostro ap
poggio, del nostro incoraggia
mento e del nostro con t r i bu 
to a un'agitazione ideale die 
essi non riescono a realizza
re dove pur dovrebbero rea
lizzarla, cioè in seno al mo
vimento cattolico. 

In Francia un movimento 
cattolico di s in is t ra è riuscito 
ad affermarsi ed è già storia: 
se in Italia è troppo delicato 
e rachitico, non vedo perchè 
dobbiamo aiutarlo u crescere 
artificiosamente. Abbiamo vi
sto il coraggio e l'intrapren
denza di alcuni intellettuali 
cattolici dì sinistra die dopo 
esser rimasti nel nostro par
tito con regolare licenza dei 
superiori, l'unico coraggio 
che abb iano dimostra to non 

porti con i cattolici perché 
mi rendo conto come esso 
non si possa p o r r e al lo stesso 
modo in tutti i campi e in 
ogni campo esiga un'analisi 
e una discussione, a cui io ho 
voluto dare solo un contribu
to. Mi è parso urgente porre 
l'esigenza che dalla Confe
renza nazionale del nostro 
Partito si elabori in proposito 
una linea polit ica meno vana , 
più rispondente alla situazio
ne attuale. Oggi che si sta 
de l incando non solo il peri
colo ma l'inizio del elerico-
fascismo, siamo forse nella 
stessa situazione italiana o 
iut<'rna;iouale di quando a b 
biamo votato l'articolo 7 del
la Cost i tu i tone . ' 

C A R L O . M U S C h t T A 
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I N T E R V E N T I IN B R E V E 

Gli aristotelici 
e i galileiani 
Mi riferisco alla * risposta 

a IWasetti » di Campa l i . P iù 
che a l t ro mi ci riferisco p e r 
ché è indice di u n abi to m e n 
tale, a par te la ovvia impo-
st.iziono del l ' a rgomento. 

Musetti afferma u n dato di 
fatto (comune per esempio 
anche a La Spezia) Campar! 
'ìli oppone uno schema t i re-
costituito. 

Musetti è galileiano. Cam-
pari aristotel ico. 

Nella pratica c'è troopo ar i 
stotelismo. nel par t i to . 

Campaci dico: * Bisogna 
convincere i compagni che 
una volta ogni quindici gior
ni si mio a r r i v a r e a cv.sn due 
ore dop«>... » oerchè •' i t re 
ni e gli au tobus esistono sem
pre > ecc. 

Ma crede, il compagno 
Campar i . clic la quest ione si 
risolva cosi? 

La l'accenda è un 'a l t ra : 1) 
che btimolo «-'è n frequenta
re le riunioni? 2> che r a p 
porto c'è fra la frequenza nel-
le cellule di s t rada e quelle 
di officina? 3) si è maj ac 
corto, il comoagno Camoar i . 
ctie le riunioni , cosi come -i 
fanno t radiz ionalmente , di 
per se. non at t raggono? -4i 
come mai il successo elet to
rale nostro cre.-ace e la fre
quenza alla vita di par t i lo 
no? " Insomma c'è rappor 
to (e in che misura c'è) fra J 
il pa r tec ipare al la vita d"> I 

par t i to e la adesione alla no-
litica del par t i to ; la convin
zione. cioè, che le sue for
mulazioni general i sono giu
nte? 

Sono tu t te questioni aoor-
te. che non si r i so lveranno 
mai finché funzionari di pa r 
tilo r i t e r ranno che i compa
gni di bas».- sono «iggetto de l 
la vita d,' nar t i to ment re de 
vono es.-erne il soggetto. 

La via non è <: convince
re > della possibilità di rea 
lizzare «-'>se che è ovvio co
nio real izzare, non è segui
ta re a < didascalizzare > su 
cose chiare a tu t t : , ina stu
diare le cose nella loro ge
nesi e concretezza. 

Pe r mia esperienza so che 
esiste, propr io nella larga 
base un d ivar io notevole fra 
i motivi, gli impulsi , le con
vinzioni che indirizzano un 
uomo ad iscrivi'rsi al par t i to 
e quan to , median te la vita 
d i p a i t i t o , a oiio-sti . m o t i v i 
i m p u l s i e c o n v i n z i o n i v i e n e 
d a t a s o d d i s f a z i o n e . 

N o n p e r n i e n t e è s t a t a i n 
d e t t a la c o n f e r e n z a N a z i o n a 
l e . m a o q u e s t a s i r e a l i z z e r à 
c e n e r i t e m e n t e c o m e d i b a t t i t o 
( d i c o d i b a t t i t o v e r o o s s i a i n 
c o n t r o e s c o n t r o d i o p i n i o n i i 
<> n o n - a r a q u e l l a c h e è m -
t r i m - e c . - m c n t e n e c e s s a r i o « h e 
!-ia. 

C . P E T R A C X I H 

Il compagno Mar io Visi-
galli non è comple tamente 
d'accordo, egli dice, con le 
conclusioni a cui io sono 
a r r i v a t o noi mio art icolo 
sui limiti ai qual i può g iun 
gere la nostra un i tà d 'azio
ne con le ACLl . 

lo, invece, sono... com
p le tamente riaccordo con le 
considerazioni di Visigalli e 
sono lieto, anzi, che egli 
abbia svi luppato alcuni 
concetti , giusti, che nel mio 
art icolo erano appena ac 
cennat i . 

Come M spiega ques to 
fatto? Si sp;ega in un modo 
semplicissimo: il compagno 
Visigalh non ha tenu to con
to che. nei r i levare i limiti 
ai qual i può giungere la 
nost ra unità con le / \CLI io 
non ho parlato di una o 
più u- animazioni per i fer i 
che. di u n i o più divigenti 
delle ACLl. ma ho precisato 
e sottolineato che mi r i fe-
rivo_«aH"ins-icmr del le ACLl 
e dei loro rìiriccnti ». a « chi 
dirige, nc'ìe alle sfere, il 
movimento ach>!a ». 

E' certo, è indubbio, che 
in una par te dei lavoratori 
e perfino 1:1 numerosi d i r i 
genti di base de!:e ACLl 
vi è pres-s.» poco la stessa 
aspirazione alia l ibertà, lo 
stesso desiderio di l imi tare 
il p redominio dei padroni 
delle grandi aziende mono
polistiche. ].i stessa volontà 
di addiveni re a profonde 
r i forme di s t ru t t u r a che vi 
sono negli a l t r i lavorator i . 
Ma non è meno cer to , non 
è meno indubbio che « chi 
diriee, nelle a l te sfere, il 
movimento aclista » non 
condivide affatto ques ta vo 
lontà. ques to desiderio e 
questa aspirazione. Ed è 
pure cer to che se qualche 
organizzazione o qualche 
dir igente ac l^ ta prendc:-se 

UNA REPLICA DEI. COMPAGNO MONTAGNANA 

I rapporti con le A.C.L.I. 
I lìmiti «lolla nostra unità trazione con le ACLl non riguardano la 
l»asc ma coloro che dirigono < nelle alte sfere - il movimento 

domani , non so'.o a parole . 
ma nei fatti, una posizione 
conscguente contro i g r a n 
di capital is t i — e u n a tale 
ipotesi p u ò beniss imo ve r i 
ficarsi — i massimi dir igent i 
del le A C L l p renderebbero 
cont ro di lo.-o le s tesse m i 
su re coerci t ive che hanno 
preso -— tan to per c i ta re un 
esempio — contro i d i r igen
ti de l la organizzazione gio
vani le cattolica che erano 
andat i , secondo il Vaticano. 
un po ' t roppo a s inis t ra . Se 
è giusto e se è necessario 
insistere su q u a n t o ci un i -
M'e e su q u a n t o ci può unire 
ai lavorator i aclisti e ai loro 
migliori d i r igent i , r i tengo 
sia pu re giusto e necessario 
insistere su q u a n t o ci divide 
da l l ' , insieme del le ACLl e 
dei loro d i r igent i ». da « chi 
dir ige, nelle atte sfere, il 
mov imen to aclista ». E ciò 
non solo per u n a m o r e de l 
la chiarezza e pe r sfuggire 
ad ogni equivoco, ma anche 
e sop ra t tu t to porche questo 
è l 'unico mezzo per creare 
quel la ro t tu ra t ra i lavora
tori aclisti e i loro massimi 
di r igent i che è indispensa
bile — in un domani più o 
meno lontano •— per poter 
por t a re i lavorator i aclisti 
sul t e r r eno del la lotta con
seguente cont ro il p r edo 
minio del capi ta le monopo
listico e cont ro tut t i coloro 
i qual i d i fendono — nei sin

dacat i scissionisti, ne l P a r 
lamento e nel governo — 
tale p redomin io . 

N e l P a r l a m e n t o , per 
esempio. ì depu ta t i che sono 
nei t e m p o stesso di r igent i 
dei le A C L l . vo tano r ego la r 
m e n t e a favore de l le leggi 
e de i p rovved imen t i t e n 
dent i a raf forzare il m o n o 
polio indus t r i a l e e t e r r i e ro : 
v j t a n o r ego l a rmen te cont ro 
le leggi e i p rovved imen t i 
proposti dàlia opposizione 
pe r colpi re , ne l l ' in teresse 
dei lavora tor i e del la N a 
zione, il g r a n d e capi ta le . E* 
chiaro , perciò, che — fino 
a q u a n d o costoro r i m a n g o 
no legati ad una disciplina 
che r app re sen ta u n ' a r m e 
dei nemici dei lavora tor i — 
non si può ave re in essi 
a lcuna fiducia, cosi com'è 
ch iaro che ques ta rea l tà 
deve essere spiegata , nel 
modo e nel la forma più 
convincente e f ra terna , ai 
lavora tor i de l le A C L l . pe r 
far compiere loro u n con
creto passo in avant i nel la 
lotta pe r la l iber tà e pe r la 
r inasci ta del Paese . 

Nessuno sforzo deve s e m 
brarc i t roppo g rande p e r 
ragg iungere l 'uni tà con il 
maggior n u m e r o possibile 
di lavorator i , aclisti c o m 
presi . Ma. d 'a l t ra pa r t e , n e s 
suno sforzo deve sembra rc i 
t roppo g rande pe r m o s t r a r e 
ai lavorator i chi sono gli 

avve r sa r i con t ro i qual i essi 
debbono comba t t e r e . T ra 
ques t i avversar» vi sono a n 
che. ind iscut ìb i lmente , colo
ro che u s a n o m a g a r i u n l in
guaggio demagogico contro 
i g rand i capi ta l is t i , m a che 
poi. a l l ' a t to pra t ico , per 
convinzione o pe r discipl i 
na . d i fendono sempre , nei 
P a r l a m e n t o e o v u n q u e , gli 
stessi capi ta l i s t i ; t ra ques t i 
avve r sa r i vi è anche indi 
scu t ib i lmente . come dicevo 
nel mio ar t icolo. « eh: d i r i 
ge. nel le a l te sfere, il m o 
v imen to aclista ». 

Se tacessimo o se sot to
va lu tass imo ques to fat to 
non fa remmo l ' interesse dei 
' a v o r a t o n : n e p p u r e di que ; 
lavorator i che costi tuiscono. 
e s c i . :'. m o v i m e n t o delle 
ACLl . 

E c redo di a v e r risnosto. 
cosi, anche a Luigi (Clerici 
il qua le , sul se t t imana le de l 
le A C L l di Milano, pole
mizza l u n g a m e n t e ed a sp ra 
m e n t e con il m io articolo. 
Aggiungerò so l tan to che se 
i p a r l a m e n t a r i i quai i sono. 
nel t e m n o stesso, di r igent i 
del le ACLl , votassero , nei 
prossimi e : orni e nel le p r o s 
s ime se t t imane , con t ro ti 
r i a r m o del la G e r m a n i a . 
con t ro l ' aumento degli af
fitti e cont ro le misure l i 
bert ic ide del governo, io 
sarci ben lieto di far mie . 
per Luigi Clerici , io parole 

del Leopard i : « Erra i , can
dido Gino: assai gran tempo 
— e di g ran lunga er ra i ». 
Ma t emo fo r temente che 
una tale autocri t ica non 
dovrà , da pa r t e mia. essere 
compiu ta . 

M A R I O M O N T A G N A N A 
P. S. — Ilo lato sufi» Os

servatore Romano » del 
20-21 co r ren te — q u a n d o 
questo m;o scritto era già 
.-tato trasmesso all'* Unita • 
per fa sua pubblicc-ion»* — 
un lungo articolo in cui si 
ribadiscono e si sviluppano. 
con ampie citazioni t r a t t e da 
un altro articolo sullo stes
so tema dell'organo ufficia
li' delle ACLl. « .-Irione 
Sociale ». i toncei r j già 
espressi dall'organo delle 
ACLl di Mi lano. In esso. 
cioè, si afferma in sostanza: 
1) che non è vero che tra 
le alle sfere d i r igent i delle 
.4CL/ non vi sia » una vo
lontà profonda di trasfor
mazione delle a t tua l i strn:-
tnre »: 2) che nessun lavo
ratore cattolico tende-ù la 
mano die r.ni pctrg.urno al 
'ine (1: condurre assieme 
un'-ittonc in favore delle 
inatte Inroratr.-ci. 

Mi limiterò e rilevare che, 
sul primo punto, hanno ri
sposto finora e. purtroppo. 
coniinucra*u,o certamente a 
risDonderc i fatti , vale a 
dire Vczione concreta de; 
diripenti massimi delle 
ACLl contro ogni trasfor
mazione delle atiuali strut
ture che. sul « r o n d o pun to . 
r,.\-pondono p u r e i fatti, i 
quali dimostrano che un 
numero sempre più grande , 
non so l tanto di lavoratori. 
ma anche di dir igent i di 
base e i n t e n n e d : del movi
mento cattolico si unisce 
fraternamente ci lavoratori 
comunist i e socialisti nella 
lotta comune per i comuni 
interessi. 
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