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If dibattito al Comitato centrafe 
forma classica e destinato 
d fallire. Vi e perb un a l -
tro pericolo: quel lo di una 
nediz ione del centrismo 
sotto una mascheratura di 
centro-sinistra. e cioe con 
un governo DC-PSDI-PKl 
che, sta pure con qualche 
concessjone programmati-
ca, necessariamente, pero, 
in questo caso, limitata ed 
equivoca, torni a delinirsi 
come il piu anticomunista 
possibile nell'attuale s i
tuazione. Noi dobbiamo 
avere sin d'ora una posi-

zione chiara su questa pro-
spettiva, dire a quali con-
diztoni noi riconoscerem-
mo a un governo DC-
PSDI-PHl una funzione di 
sblocco della situazione. e 
quindi positiva. e a quali 
invece lo considereremino 
come una soluzione da 
combaUei'e fermamente. 
L'na nostra chiarezza e in-
dispeusabile su questo 
pun to. anche per favorire 
un giusto onentamento dei 
compagni socialist! dinan-
/ i all'ipotesi di un governo 
D C - P S D l - P R l . 

II secondo elemento 6 il 
reale uericolo di una in-
vi)luzione di destra, che 
dobbiamo denunciare con 
forza. Si vetla la questio-
ne del le Regioni. U movi-
mento che noi promuovia-
mo vede oggi con crescen-
te chiarezza gli obiettivi 
anlimonopolistici della sua 
azione; ma prima ancora, 
questo carattere e stato 
ben compreso dai gruppi 
monopolistici . Di qua la 
asprezza del loro attacco 
alia rivendicazione regio-
nalistica. che assume or -
mai un carattere piu che 
anticostituzionale. addirit-
tura sovversivo, reaziona-
rio nel senso piu gretto del 
terminer si veda l'artico-
lo con cui Einaudi si c a l -
l ineato alle forze piu rea-
zionarie del Paese. Che 
senso ha su questo tema 
la «gradua l i ta» di cui 
parla i] comunicato d . c? 
La Costituzione delinea 
uno Stato italiano in cui 
la Regione e e lemento e s -
senziale dell 'ordinamento 
del potere. Senza le Regio-
ni, lo Stato cessa di esse-
re quel lo che la Costitu
zione ha voluto. L'attacco 
evers ivo di destra 6 per-
cio un pericolo reale, che 
dobbiamo denunciare con 
forza e chiarezza. per m o -
bilitare le masse. 

Alicata dedica l'ultima 
parte del suo intervento al 
movimento nel Paese. D e -
cisivo — egli dice — e tro-
vare sempre il co l lega-
mento tra i vasti e ricchi 
moviment i unitari in corso 
e il tema politico genera-
le della crisi. E* necessa-
rio per questo riniziativa 
costante, direi la fantasia 
polit ica: si veda 1'esempio, 
l imitato ma significativo. 
de l le delegazioni unitarie 
espresso dai convegni e m i -
liani per discutere coi par-
1 ItI le comuni rivendica-
zioni. E la stessa azione 
di tesseramento e recluta-
mento, se deve avere un 
senso. non puo non essere 
in questo momento legata 
alia crisi. La situazione o -
biett iva e favorevole. II 
Partito — si e detto — £ 
soddisfatto dei risultati del 
IX Congresso. riesce a pre-
sentare megl io che nel pas-
sato il suo volto vero a lar-
ghi strati di opinione p u b -
blica e ad impegnnre su 
questo. e non su una imma-
g'me deformata. il dibatt i 
to; ma possiamo dire che 
noi sappiamo utilizzare 
questi fatti nuovi in una 
vastn e profonda campagna 
ideale di proselitismo? C'e 
ancora. nella nostra az io
ne di tesseramento e re-
clntamento. troppo buro-
cratismo da un lato e trop-
pa spontaneita dall'altro. E 
invece una grande campa
gna quale la situazione ri-
rhiede es ige un contatto d i -
retto verso tutti: dobbia
mo muoverei . spiegare. d i 
scutere in grandi e piccole 
assemblee . e anche da soli 
a soli con centlnaia di per-
sone che sono ormai vic ine 
a noi ma che si tratta di 
convincere e conquistare 
definitivamente. Ouesto b 
necessan'o. per dare al 
Partito un nuovo senso di 
c io che d e v e essere il pro
se l i t i smo comunista. 

GALLUZZI 
Primo a intervenire n e l 

la seduta di ieri mattina. 
il compagno Galluzzi. s e -
gretario del la Federazione 
di Firenze, esamina le dif-
ficolta che il Partito incon-
tra nel rafforzare La pro
pria organizzazione in a l -
cuni grandi centri urba-
ni. Eglj rileva che. in cer -
te situazioni, si registrano 
ntardi nella campagna di 
tesseramento nonostante lo 
aumento della popolazio-
ne attiva e degli stessi suf-
fragi elettorali del Parti
to. Soprattutto dopo ii-
IX Congresso. si avverte 
ovunque. e m particolare a 
Firenze. una crescente a d e -
s ione dell' opinione p u b -
blica, ed in particolare del 
lavoratori. alia politica del 
Partito. al le nostre impo-
stazioni di lotta contra i 
monopoli . per le autonomie 
regional!, per creare nel 
paese una nuova maggio -
ranza democratica. 

In molti casi. per*. II 
Partito si limita a prende-
re atto di questi nuovi e l e -
menti positivj che oggi 
presenta la situazione. s e n 
za fare uno sforzo per 
approfondire I'analisi della 
situazione stessa. per af-
ferrare i punti concretl da 
cui e possibi l t fare sca -

turire l'azione immediata. 
Non c'e sufficiente chia
rezza, cioe. sul fatto che la 
spinta positiva oggi in at
to nel paese non ha valo-
re se rimane ad un l ivel-
lo di genericita. se non v ie -
ne tradotta in rivendica-
zioni precise, capaci di rae-
cogliere il moto spontaneo 
delle masse, e di trasfor-
marlo in azione organiz-
zata. 

Un certo difetto di gene
ricita si puo eogliere an
che nell'elaborazione poli
tica di alcune nostre or-
ganizzazioni, le cui impo-
stazioni sono talvolta trop
po staccate dalle quest io-
ni concrete, dai problem! 
piu urgenti dei lavorato
ri. Questo difetto e avver-
tibile anche nella campa
gna per I'autnnomia regio-
nale che si svolge attual-
mente in Toscana. in cui 
si e riusciti a determinare 
un forte schieramento uni-
tario di partiti e di movi 
menti politici. ma che ri
mane ancora troppo di ver-
tice. ancora scarsamente 
collegato alle piu imme
diate rivenclicazioni delle 
masse popolari. Gallu/zi 
conclude alTermando che il 
Partito si propone a Fi
renze di superare questi 
limiti, reclutando c iuque-
mila nuovi iscritti e ralTor-
zando in modo decisive il 
lavoio delle Seziom. 

MACALUSO 
Analizzando le tendenze 

attualmente espresse dai 
grandi gruppi monopoli 
stici. il compagno Emanue-
le Alacaluso, membro de l 
la Direzione. rileva come 
sia in atto il tentativo di 
superare le contraddizioni 
interne al movimento cat-
tolico trasformando la DC 
in un partito di notabili. 
completamente staccato dai 
moti rivendicativi del le 
masse lavoratrici. E' ne -
cessario, da parte nostra. 
intervenire nella odierna 
crisi governativa. sottoli-
neando con maggiore v igo-
re l'esigenza della chia
rezza sui punti program-
matici e la necessita di 
porre fine alia discrimina-
zione sui luoghi di lavoro. 
problemi su cui oggi e v i 
va anche l'attenzione dei 
lavoratori cattolici. 

Venendo a parlare della 
situaziope siciliana. Maca-
Iuso rileva che l'attacco 
reazionario al governo au-
tonomista di Milazzo e s ta 
to sferrato nel momento 
in cui si cominciavano ad 
attuare alcune del le e n u n -
ciazioni programmatiche 
del governo stesso. La re-
voca al monopolio e lettr i -
co privato della concess io-
ne per costruire una gran
de cent rale, e la conces -
sione della stessa all 'azien-
da pubblica siciliana; la 
preminenza degli organi
sm} pubblici nel lo sv i lup-
po del programma di in -
dustrializzazione dell'Isola; 
la crescente partecipazione 
dei sindacati e del potere 
democratico al controilo 
sugli investimenti e sugli 
istituti di credito; i colpi 
durissimi infertl al mono-
polio politico della DC e al 
sistema della discrimina-
zione: sono iniziative pre
cise che il governo auto-
nomista aveva gia intra-
preso e che. soprattutto in 
vista del le prossime e lez io-
ni amministrative, hanno 
spinto le forze reazionarie 
ed i gruppi clericali ad un 
estremo tentativo per ro-
vesciare la maggioranza 
democratica. La rottura e 
avvenuta su questj punti. 
in modo chiaro, ed inequi-
vocabile. Da parte n o 
stra. eravamo perfettamen-
te consapevoli dei limiti 
della maggioranza raccol-
ta attorno al governo Mi
lazzo: ma sapevamo anche 
che 1'unico modo per a n -
dare avanti . per superare 
tali limiti ed allargare la 
maggioranza autonomista. 
era quel lo di non def let -
tere sul programma. di t e -
ner fermj quej punti. di 
chiamare alia lotta. attor
no ad essi. le masse popo
lari siciliane. 

Ecco perche cl appare 
fuori luogo una certa po -
lemica condotta suII'Mran-
ti! tendente a far credere 
che abbiamo fatto male a 
dar credito al «mi lazz i -
s m o » . e che i] problema 
principale non e dj favo
rire la rottura aH'interno 
del movimento cattolico, 
ma di ricercare 1'alleanza 
con tutta la DC cosl come 
essa e oggi. Ma veramen-
te vi sono dei socialisti, I 
quali ritengono possibile 
portare avanti un pro
gramma di riforme ins ie-
m e a quelle forze reazio
narie che si annidano al io 
interno della DC? Come 
e possibile prendere sul 
serio uomini che. pochi 
giorni dopo aver fatto ba-
lenare la pos^ibilita di un 
accordo col PSI. i sono al -
leati con i fascist! per g o -
vernare la Regione? Non 
6 questo un esempio i l lu-
minante di come tutti gli 
atteggiamenti « democrat i -
c i » dei dirigenti clericali 
non fossero che manovre 

Fer creare una rottura a l -
interno del lo schiera

mento autonomista? 
Noi riteniamo. del resto, 

che la nostra battaglia per 
una maggioranza democra
tica e autonomista abbia 
dato risultati positivi. 
creando nuove possibilita 
di movimento nell 'Isola. 
Gli oltre 250 mila voti rac-
colti dai cristiano-sociali 
di M i l a u o costituiscono dl 

per se stessi un patrimonio 
posittvo- che non bisogna 
lasciar disperdere. Le pros
s ime elezioni amnunistra-
tive cl offrono la possibi
lita di allargare le conver-
genze attorno al nostro 
programma di svi luppo 
eeonomico e democratico 
dell'Isola. E" necessario 
creare un maggior legame 
tra le lotte rivendicative 
dei lavoratori, per elevare 
il loro tenore di vita, e la 
battaglia generale p e r 
strappare la Sicilia alle 
mire dei monopoli. Noi 
pensiamo che oggi il Parti
to, temprato da questa 
dura esperienza. abbia la 
possibilita di migliorare 
la propria azione, di raf-
forzare le organizzazioiu 
di base, di allargare la pro
pria oolitica di alleanze at
torno al programma di 
rinnovamento democratico 
della Sicilia. 

VIDALI 
L'attuale crisi di gover

no. la piii profonda crisi 
politica in atto nello schie
ramento capitalistico ita
liano, confermano in modo 
lampante 1'attualita dei 
compiti fissati al Partito 
dai IX Congresso. Cio pro
pone alle nostre organiz-
zazioni una piii minuziosa 
e tenace ricerca di tutti i 
motivi che possono fomire 
un piu stretto legame con 
le masse popolari. supe-
rando i limiti che tuttora 
si inenntrano nella nostra 
attivita. Occorre, in altre 
parole. afTerrare tutti gli 
aspetti in cui oggi si espri-
me il malcontento delle 
classi lavoratrici. e tra-
durli in azioni precise, in 
rivendicazioni immediate: 
cosi, ad esempio. non c 
sufliciente condurre la lot
ta con tro i monopoli zuc-
cherieri attraverso la mo-
bilitazione dei lavoratori 
nelle zone bieticole, ma e 
necessario chiamare alia 
azione anche le masse dei 
consumatori. organizzando 
un movimento tendente a 
conseguire la riduzione di 
cento lire al chilo del prez-
zo dello zucchero. cosi co 
me oggi e possibile otte-
nere. 

Vidali si sofferma quin-
di sulla necessita di rivol-
gere una maggiore at ten-
zione ai problemi delle 
donne. organizzando con 
maggiore costanza il moto 
rivendicativo per la parita 
salariale. Anche verso i 
giovani il Partito deve d e -
dicare uno sforzo piii com-
pleto immettendo le nuove 
leve nei quadrl dirigenti 
delle nostre organizzazio-
ni. dando una maggiore 
importanza al le funzionl 
dei circoli giovanili come 
centri di vita politica e di 
conquista ideale. 

G. C. PAJETTA 
II compagno Giancarlo 

Pajetta, della Segreteria, 
aiTerma che non si pud da
re un giudizio obiettivo 
sullo stato attuale del Par
tito, e suite prospettive 
della nostra azione, senza 
partire dai fatto che oggi 
e in atto nel Paese un m o 
vimento di grande portata 
politica, determinato dngli 
orientamenti e dalle lotte 
del le masse. La sua a m -
piezza e profondita sono 
senza precedenti, cosl c o 
me senza precedenti e il 
peso che tale movimento 
ha esercitato nell'attuale 
crisi pol it ico-governativa. 
Se non si parte da questa 
constatazione. non si rie
sce a individuare 1 termini 
reali della situazione, e si 
rischia di cadere nel lo 
scetticismo. 

Che cosa vogl iamo s i 
gn ifica re. quando diciamo 
che e in atto nel Paese 
una grande spinta a s ini
stra? Intendiamo prende
re atto di una serte di 
elementi nuovi che oggi 
caratterizzano la s i tuazio
ne politica. Uno di questi 
elementi e costituito dai 
fatto che la D.C. non ha 
potuto tenere in piedi II 
governo Scgni con i voti 
dei fascisti e dei monar-
chici: non si e trattato di 
una jmpossibilita mera-
mente numerica. perche 
anche dopo il n t iro dei l i 
b e r a l , Ton. Segni avrebbe 
potuto contare sui voti del 
MSI e del PDI per m a n -
tenere una maggioranza. 
In realta. se questa opera-
zione non e stata possibile. 
si d e v e al grande r i sve-
gl io del la coscienza d e m o 
cratica e a n t i f a s c i s t che 
oggi si verifica in tutto il 
Paese. cosi come dimostra 
1'imponente e unitaria o n -
data di proteste con tro le 
provocazioni razziste. In 
questa occasione. si e p o 
tuto constatare non sol tan-
to che i gruppi dominanti 
non sono riusciti a far d i -
menticare al le masse po
polari lo s p i n t o antifasci-
sta. ma che in questi anni 
si e determinato un fatto 
nuovo di grande significa-
to: le giovani generazioni, 
che in un passato ancor 
recente erano state spesso 
confuse dalla demagogia 
nazionalista. oggi si sono 
schierate. nella stragrande 
maggioranza, su posizioni 
democratiche. come d imo
stra la partecipazione ple-
bisciiaria dei movimenti 
giovanil i . degli studenti. 
dei giovani lavoratori alia 
protesta contro i rigurgiti 
razzisti. 

Un altro fatto nuovo, 
che conferma la reale 
spinta a sinistra in atto 
nel Paese , v iene Indicate 

da Pajetta nell'estensione 
e nel carattere unitario del 
movimento per le autono
mie regionali. Non a raso 
Malngodi si 6 riferito al 
problema delle Regioni 
come ad uno dei motivi 
determinanti del suo riti-
ro dalla maggioranza go
vernativa: perche si e reso 
conto che oggi gli stessi 
gruppi dirigenti della D.C. 
non sono piii in grado di 
arrestare il grande movi
mento di massa che riven-
dica l'Ente Regione come 
strumento fondamentale di 
sviluppo eeonomico e de 
mocratico. In molte regio
ni. dai Friuli alia Venezia 
Giulia. alia Romagna, al 
Pietnonte. all'Umbria. alle 
Marche. e c c . la nostra ri
vendicazione delle autono
mie regionali si e rivelnta 
ormai cosl contagiosa da 
chiamare alia lotta. al no
stro flanco. numerosi mil i -
tanti, amministratori e d i 
rigenti democristiani. non-
ch6 esponenti di tutti i 
partiti democratic!. E' in-
dubbiamente significativo 
il fatto che i gruppi e i 
partiti terzaforzisti. dai re-
pubblicani ai radicali. ai 
socialdemocratici. i qnnli 
sino a ieri si erano pro-
clamati teorici dell isola-
mento dei comunisti, pren-
dano parte oggi — insie-
nie con ! comunisti — alle 
grandi iniziative per le Ke-
gioni. Cio significa che il 
movimeno delle masse, la 
spinta unitaria che parte 
anche dnU'elettorato demo-
cristiano e terzaforzista. e 
oggi cosi forte ed inequi-
vocabile da costringere i 
dirigenti di quei partiti a 
superare i vecchi pregiu-
di/i anticomunisti ed a 
prendere una posizione 
chinra. 

Pajetta cita altri esempi 
di lotte unitarie attual
mente in corso. da quella 
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contro i monopoli zucche-
rieri. a quella per la na-
zionalizzazione delle fonti 
di energia, al movimento 
per la difesa della scuola 
democratica. Sono tutti 
fatti che dimostrano come 
le nostre impostazioni po-
litiche. la richiesta di una 
politica unitaria rivolta a 
trasformare in senso de 
mocratico le strutture del 
Paese. diventino sempre 
piii e lementi essenziali del 
movimento delle masse, 
creino nuovi orientamen
ti generali, si traducano 
sempre piu direttamente in 
azione. Ci6 non puo non 
condizionare anche gli a t -
teggiamenti del PSI circa i 
rapport! col nostro Parti
to, in quanto conferma la 
giustezza della nostra ana-
lisi e la validita della po
litica unitaria che noi pro-
poniamo. 

Se da questo esame de l 
la situazione attuale e g iu 
sto trarre un giudizio net -
tamente positivo. sarebbe 
tuttavia errato sottovalu-
tare i pcricolj di una con-
trolTensiva del le destre e-
conomiche e politiche. Gli 
avvenimenti siciliani, il 
persislere della discrimi-
nazione antioperata nelle 
fnbbriche e in particolare 
alia Fiat, dimostrano come 
1'avversario di classe non 
solo resista su posizioni di 
gretto conservatorismo. ma 
sappia muoversi anche con 
certi margini e capacita di 
manovra. E a questo pro-
posito occorre afTermare 
con molta chiarezza che. 
se e vero che l'azione dei 
gruppi monopolistici susci-
ta nuove contraddizioni, 
che i margini del paterna-
lismo e del riformismo s o 
no Iimitati. tuttavia si trat
ta sempre di contraddizioni 
e limiti relativi che cioe 
dipendono, in ultima ana-
lisi. dalla lotta della c las 
se operaia. dai mov imen
to del le masse, dalla ca
pacita nostra di rendere 
csplicita con l'azione l'in-
capacita dei gruppi domi
nant! di n solve re in senso 
democratico i problemi vi-
tali della societa nazio-
nale. 

II richiamo alia lotta. al 
movimento del le masse, 
non e rituale. Abbiamo v i -
sto con estrema chiarezza 
come per battere la discri-
minazione anticomunista, 
per portare avanti la n o 
stra politica di unita. non 
siano suff ic ient le dichia-
razioni dj principio. le ge -
neriche enunciazioni pro-
pagandistiche: 1'anticomu-
nismo viene battuto quan
do, attorno a rivendicazio
ni concrete, sentite dalle 
masse, si riesce a creare 
del movimento. a racco-
gl iere adesioni di forze d i 
verse. S e sapremo prose-
guire su questa strada, ed 
estendere e consolldare la 
spinta a sinistra oggi in 
atto nel Paese. possiamo 
esser certi che qualsiasi 
soluzione di governo potra 
uscire dalla crisi attuale 
— a prescindere dalle e t i -
chette che le si vorranno 
appiccicare —, sara pur 
sempre una soluzione pre-
caria, destinata ad essere 
tra vol ta dai movimento 
del le masse, se non affron-
tera seriamente un pro
gramma di trasformazionl 

democratiche, mettendo al 
hando la discrimiuazioue 
anticonuinista. 

CHIAROMONTE 
Il richiamo di Derlin-

guer ad un'analisi delle 
cause dei ntardi esistenti 
nella campagna di tesse
ramento e reclutanu'tito e 
neH'azione di rafforza-
mento organiz/ .uivo del 
Partito 0 stato upieso da 
Chiaromonte, clu> si e 
riferito in paiticolare 
alia situazione a Na-
poli. Ai motivi nnlir.iti nel
la relazione (scar>a »>, me
glio, non unifoinu' miziati-
va politica; assen/a di una 
vasta opera ill piosoliti-
smo; insufficicnte miziati-
va verso strati stu*iah nuo
vi) vanno agguinti e niar-
cati anche alti i elementi: 
la necessita di mi impe-
gno del partito nello studio 
delle questioni urgaiuz/a-
tive, di uno stimolo alia 
vita politica delle sezio-
ni e delle cellule e. 
non ultitni. alcuni pmble-
mi di struttura del partito 
in relazione alle condizio-
ni e persino .<i costunil 
nuovi che si introducono 
nel Paese. Cio vale, in par
ticolare. per le maudi c i t -
ta. A Napoli. iluve il tes
seramento e .til K0 per 
cento, :1 ritanlo dipemle 
dallo scarso SI.HUMO con 
cui fu condotta Li cam
pagna verso j nunvi elet-
tori affluiti al IVI e gli 
strati di popolmo ox mo-
narchici. campagna rlie pu
re era stata impusiala sin 
dai 195B; da difficulta og-
gettive (anche la prolun-
gata carenza di un Con-
siglio comunale elettivo 
freua e avvili.sce la apiti-
ta del le masse) ; e tla de -
b o l e / / e di articola/ione nel 
lavoio del P.utito. della 
sua struttura di base. 

Qui Chiarotiuuite pone 
il problema di una miglio-
re strutturazione. con la 
creazione — ol t ie e accan-
to ai comitnti cittiidiui — 
di comitnti di quartiere ca
paci di una vita politica 
autonoma. Per quanto n -
guarda la compnsta di 
nuovi strati sonal i . rile
va poi l'arretrate//a ili cer-
te strutture, pei cosi dire. 
fisiche del le nostre se / io -
ni. il loro pleheismo. che 
spesso ci rende difficile 
l 'avvicinamento non solo 
a strati di intellettuali e di 
professionisti, ma anche 
alle donne e at giovani 
operai. piii colti ed evolu-
ti degli anziani. Sono pro
blemi seri e complessi, che 
richiedono studio e iinpe-
gno particolari. Ma cii> che 
occorre. soprattutto. c che 
dai CC esca un appello 
ad una azione struonlhiarin 
di proselitismo. collegata 
con la lotta per una so -
lu/ ione democratica della 
crisi e hi mobilitazioue 
delle masse. In questo sen
so. 1'iiltinia sett in).ma ha 
segnato anche a Napoli una 
ripresa vivace deli'azione. 
che ha permesso anche 
di ritesserare rapidamen-
te altri 2000 compagni. In 
questa a/tone, l'iniziativa 
per uno sbocco positivo 
della crisi e stata col lega
ta alia prospettiva di una 
nuova maggioranza demo
cratica al Comune: il mi -
glior modo <li preparare la 
campagna elettorale t in -
fatti quello di intervenire 
con forza nella crisi at
tuale. il che significa an
che a Napoli sventare i 
tentativi di alleanza tra 
Lauro e la DC e porre la 
candidatura del le forze 
popolari al governo della 
citta. 

REICHLIN 
Per un migliure orien-

tamento del Partito — di 
ce il compagno Alfredo 
Reichlin — e indispensa-
bile la chiarezza sulla na-
tura v i caratteri della cri
si politica in corso. Sareb
be un errore pensare clu-
l'attacco della destr a d e -
riva da mutamento del 
rapporto di forze a nostro 
sfavore. e quindi da no
stro indebolimento. il che 
non corrispondc alia real
ta. IV quanto fa. per e s e m 
pio. il PSI quando insiste 
su una presunta crisi della 
sinistra nel suo complesso 
c del movimento operaio, 
e cerca conferma a questa 
analisi nelle incertezze e 
debole /ze della sinistra dc. 
e ofcilla to>i tra tl pc*si-
mismo nel giudizio sulla 
situazione e l'ottimismo di 
chi crede che 1'apertura a 
sinistra sia ormai solo una 
quest tone di accordo tra 
alcuni uomini. La c i s i , 
malurata com'e su a lcu
ni nodi decisivi della 
situazione economica e s<>-
ciale su cu\ gia sono ma
ture ampie convergenze 
unitarie. e invece crisi del 
blocco di potere della bor-
phesia. e prima d: tutto 
crisi di tutta la Democra-
zi.i cnst iana. Dietro a tut
ti i maneggi . i complot'i . 
le voci sol levate dalla cri
si di governo. si intravve-
de la presenza di que 
sto problema fondamenta
le: in che modo la d . c , in 
quanto partito politico che 
ha una sua struttura e 
autonomia e cioe un suo 
rapporto con le masse 
popolari (che anche se 
s tntmentale . paternalisti-
co e corruttore. non puo 
non esser costrelto a te-
ner conto della nostra cre
scente presenza e inf luen-

. za stille masse cattoliche 
organizzate) , assolve, oggi . 
ne l le condizioni attuali 
del lo svi luppo politico e 
sociale, alia sua funzione 

di strumento di potere dei 
grandi monopoli? 

In che niisura, appunto, 
6 oggi la DC capace di 
aderire alia attuale strut
tura e dituiiuica dei grandi 
monopoli. in tutta la gam
ma dei loro interessi e dei 
loro problemi? Questo e 11 
ptmto da ehianre. La cri

si. per esempio. appare nata 
a Milano. dove la grande 
borghesia spinge la situa
zione in un certo senso. 
inentre la FIAT continua a 
servirsi della DC e del 
sindacati cattolici nel qua-
dro della sua politica pa-
ternalista; o a Mi hum 
che si cerca dt aggirare 
sulla destra il movimento 
cattolico (il Superconutato 
civico). Ma la crisi investe 
in miesic modo tutta la 
DC e tutto il mondo cat
tolico: persino in Vatican" 
•si ha 1'impressmne di una 
lotta tra vari gruppi sen
za un onentamento preci-
so. Di v|iii lo sniiin imento, 
la confusione. la capitola-
zione nelle file della sini-
.stra dc che ripiega sul
la difesa deU'iinita del Par
tito. sugli equivoci tli M O 
ID, assuinendo cioe le piii 
gravi posizioni oppoituni-
stiche proprio nel nioiuen-
to in cui la destra si tnuo-
ve con la niaggiote sp ie -
gtudicatez/a. col ncatto o 
le spinte piii eversive. 

In questa situa/ione. il 
massimo nl ievo assume la 
nostra posizione. come la 
piii giusta. la piii realisti-
ca, quella che incule di piii 
sulla situazione. perche 
incite I'accento sm movi
menti delle masse e su una 
impost azione programma-
tica concieta, su cui gia si 
iletermiuano schieramenti 
cluari. Dobbiamo insistete 
su questi elementi, mostra-
re come ouni ccdimento si-
mufichi amto obiettu o alia 
ricoslitu/ione di una unita 
ongi forteinente incrinata 
nella DC (si pensi nlla Si
ci l ia) , mentte oggi si trat
ta di passnre attraverso la 
crisi dell'avversario e di 
cidpire hi HC su | terreno 
programinatico. (juello che 
costringe a scelte decisive. 
11 peggio. per noi. sarebhe 
un permanere del lVquivo-
co; ogni soluzione che im-
ponga delle scelte potreb-
l>e e:.;eie invece positjva. 

BUFALINI 
Il compagno Paolo Htt-

faluu, membro della Dire
zione. dedica la prima par
te del suo intervento, nl-
I'azione c alio stato del 
partito a Roma. 11 tenia 
deli'azione del partito e del 
suo raffor/aniento organi / -
/at ivo, e stato giustamentc 
liosto al centro di questa 
discussioue del ('.C. anche 
j>er i compitj immediati e 
piii vicitu che ci si pnngoun 
per la crisi i|t.J governo e 
per la forma/ioue di una 
nuova niaggioran/.a. A Ro
ma. per effetto dei con-
gressi di se/ ione, della fe
derazione e na/ionale. sf c 
avuto uu notevole migl io-
raniento nell'attivita del 
Partito. nel suo o n e n t a 
mento c nella sun unita po
litic.-! e ideologica: un rin
novamento del quadro di-
rigente, anche nelle sezioni: 
una ripresa di attivita sulla 
base delle cellule. 11 tesse
ramento 6 al 91 per cento 
( leggermente piii indietro 
nella provincial . L'anda-
mento e ineguale da sezio-
nc a sezione. Circa 3 500 
sono 1 rcclutati nella citta. 
malgrado che non siamo 
riusciti a realizzare anco
ra una vera e propria cam
pagna di proselitismo. SI 
riscontra maggiore vivaclta 
democratica nelle battaglie 
particolari piu impor
t a n t (lavoro, scuole. cul-
tura. problemi degli stata-
li. problemi cittndini e di 
quartiere. ccc.) che non 
nella battaglia politica ge 
nerale per una soluzione 
democratica della crisi di 
governo. In cio 6 un e le 
mento di debolezza della 
lotta democratica. Di qui 
la necessita di collegarc 
meglio i problem! che piii 
direttamente interessano i 
lavoratori. la gioventii la -
voratnee, i vari gruppi e 
strati popolari con le bat

taglie politiche piii gene
rali e con la prospettiva 
dt avau/ata verso il socia
lism". Cio vale anche per 
lo sviluppo del proselitismo 
al Partito. 

Inoltre deve essere orga-
ni/zata una specifica cam
pagna di proselitismo, con-
tinuativa: essa iichiede un 
effettivo dccentrainento 
dolTattivita del Partito. a t 
traverso lo sviluppo della 
ini/iativa non solo della 
se/ ione (molto dipende ilal 
comitato direttivo di se
zione) ma anche delle cel
lule. L'azione del Partito e 
il proselitismo si svi luppe-
ianno tanto piu, quanto 
piii rileveremo la funzione 
necessaria e autonoma che 
spetta alia classe operaia e 
a I Partito nel processo di 
fonnazione di una vasta 
unita democratica o di una 
nuova maggioranza. 

11 problema della fonna
zione di una nuova mag
gioranza per il governo del 
paese si collega anche a 
una giusta valutazioue del
la cn.>i siciliana. Uufalmi 
concorda con Macaluso 
neU'analisi generale. Giu
sta e stata la nostra poli
tica in Sicilia. e noi dob
biamo respiiigere decisa-
inente non solo la campa
gna dillamatoria scatenata 
il.ille fi>ive conservatrici c 
leazionatie contro la Sici
lia. contro le autonomie 
regionali e il regime dei 
partiti. ma anche tutti 1 
cediinenti ehe sotto la 
piessione di questa otTen-
siva si veiificnno nelle file 
democrntiche. E' falso che 
la vita democratica italia-
na sia tutta una puhu/e. 
In Sicilia, allciin/e e con
vergenze sono state frutto 
dj lunghe ed eroiche lotte 
di massa e ili una serin 
azione e lotta democratica 
sviluppate sulla base della 
autonomia regionale. 

Nascouo piuttosto alcuni 
interrogativi, o meglio. si 
pone l'esigenza di una nr-
gomenta/ ione piii coinple-
ta. per quanto riguarda la 
crisi della maggioranza 
autonomista raccolta in-
tonio al governo Milaz/o. 
Non basta dire che vi & 
stato l'attacco dcU'avvcr-
saiio e che una parte del
lo schieininento ha ceduto 
per motivi di classe quan
do si e 11attnto di passare 
alia roalizzazione del pro
gramma autonomista di 
sviluppo eeonomico e di 
progresso sociale. Perche 
questo e avvenuto? Vi e 
chi pensa che a dicembre, 
quando si prolilo la possi
bility di up governo DC-
l 'SI-USCS con una lar-
vata. ma prccisn, disci imi-
na/ione verso i comunisti, 
esso avrebbe potuto sbloc-
care la situazione e impe-
dire la successivn sronlltta; 
e. prima ancora. nualoga 
posi/ ione vi era in chi 
contrapponcva alia politica 
di convergenze con alcune 
for/c di destra lo schema 
chissicn dell'apertura a 
sinistra, e cioe dello spo-
stamento di tutta la DC, 
attraverso una opeia / ione 
puramente pa i lament a re, 
piuttosto che attraverso 
una lotta che pottasse ad 
una rottura del monopolio 
politico della DC. 

La questionc t impor-
tante. Non e un problema 
clt forinule. Noi, per esem
pio. non ci opponemmo al 
governo DC - PSI - USCS, 
ma facemmo prima dl tut
to una questionc di pro-
gramml. La rottura delle 
trattative per questo go 
verno avvenne. da parte 
dei compagni socialisti in 
Sicilia c del crist iano-so
ciali, i quali compresero 
che 1'accettare 11 r i tomo 
alia discriminazinnc anti
comunista signiflcava un 
grave passo indietro. cioe 
la rinuncia a tutto il pa
trimonio accumulato nel-
l'ultimo perlodo dai movi 
mento autonomista; e ci6 
pcrch6 proprio sul ripu-
dio della discriminazione 
era avvenuta la rottura 
nella DC e 250 mila c let-
tori avevano votato per 
Milazzo. 

Viene avanzato pol un 
altro argomento: un g o 
verno di quel tipo. anche 
se fosse stato per la Sici-
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lia un ritorno indietro, 
avrebbe potuto rappresen-
tare i>er il Paese 1'apertu-
ra di prospettive nuove da 
cui la Sicilia stessa sa
rebbe stata avvantaggiata. 
Giusta e stata la nsposta 
dell'on. Milazzo a questo 
argomento: la Sicilia sa di 
non poter andare avanti 
da sola, ma sa anche d ie 
un suo contributo all'avnn-
zata del Paese lo da non 
gia tornando indietro, ma 
resistendo ed avanzando. 
E' un discorso che puo 
avere tin valore di o n e n 
tamento piii generale. 

Vale cioo la linea del 
nostro IX Congresso. Pri
ma base di onentamento e 
di giudizio e il program
ma. concreto e determi
nato: e, insieme. tutti que-
gli elementi. che nel con-
testo di una situazione 
politica. concorrono a da
re un contenuto politico — 
che deve essere di pro-
grosso democratico — nlla 
fonnazione di una mag
gioranza nuova. Cosi. un 
governo nazionale DC -
PSDl-PRl . che si formas-
se sulla base dt detenui -
nnti e chiari punti pro-
grnuimatici. puo costituire 
un concreto passo in avan
ti verso una niaccioraii/n 
democratica. In Sicilia. al 
contrario, u n a maggio
ranza ili (\c, cristiano-so
ciali e socialisti. sulla ba
se di una discriminazione 
verso i comunisti, avrebbe 
costituito un grave passo 
indietro. perche avrebbe in 
pratica respinto le forze 
autonomiste nelle hr.iceia 
della DC. permetleiulo alia 
DC di svuotarle o di rico-
.stituiic il proprio mono
polio politico. 

Ma per la Sicilia, vi ft 
inoltre un elemento auto-
critico da mettere in rilie-

vo. Noi abbiamo forse iden-
t ifica to troppo le posizioni 
del Partito e della classe 
operaia con quelle del g o 
verno e con lo schieramen
to di alleanze e convergen
ze su cui il governo si fon-
dava, e cio con due conse-
guenze negative: da un la
to, il sorgcre di un atte-
sismo nelle masse e quin
di dj una reale debolezza 
neH'azione; dall'altro. il 
rischio di un massunnli-
sino sul piano parlamcnta-
re. cousistcnte nella ri
chiesta di soluzloni avan-
zate tin parte del governo 
al di fuori. talora. del mo
vimento reale delle masse 
e delle forze sociali e poli
tiche nel Paese. E* infatti 
solo lo sviluppo deli'azio
ne delle masse che poteva 
portare o a un consolida-
niento della maggioranza. 
o ad uu ricarnbio delle 
convergenze pa i lament a n 
che per nvventuru avesse-
ro vacillato. Vi 6 stata In 
ci6 una responsabilita Pte-
cisa dol Partito socialist.-!: 
ma anche un nostro difet
to, nel subirne in parte la 
iniziativa. Noi dobbiamo 
sempre sforzarci di realiz
zare, prima di tutto, la 
unita col PSI e con tutte 
le forze della sinistra; mn 
cio non deve impedire. an-
zi richiede una affcrma-
zione picnamente autono
ma della linca e dello ini
ziativa del nostro Partito. 
Vi 6 oggi, senza dubbin. 
una spinta larga nel paese 
per uno sviluppo democra
tico e per la creazione di 
nuove forme dj unita de 
mocratica: ma questo pro
cesso puo realizzarsi solo 
se i partit) della classe 
operaia sanno adempierc 
alia loro funzione. Di qui 
la particolare responsabi
lita del nostro Partito e la 
necessita che esso Intensifi
e d la sua azione e si raf-
forzi . 

La seduta pomerldiana 
di Ieri 6 iniziata verso le 
17, sotto la presidenza del 
compagno Ingrao. Prlmo 
a prendere In parola 6 11 
compagno Renzo Laconl. 
segretario regionale per la 
Sardcgna. 

LACONI 
Gli avvenimenti delle 

ultime settiinane — dice il 
segretario regionale della 
Sardegna, Renzo Laconi — 
ci hanno posto problemi 
seri di verifica della n o 
stra linca. L'elemento piii 
evidente di questa crisi e 
la contraddizione tra le 
apparenze e la realta. In 
apparenza Segni cade per 
colpa della destra, e dopo 
aver preso, se non altro 
sulla carm, 1 maggiori im-
pegni per la Sardegna di 
qualsiasi governo del pas
sato: ci6 ingenera I* rm-
pressione che si tratti di 
un governo volonteroso 
che cade perche gli han
no impedito di realizzare 
i suoi propositi. La real
ta e invece che non vi era, 
e non vi poteva essere in 
tin governo condizionato 
dalle destre, una intenzio-
ne sincera di nso lvere i 
problemi. Ma questo. no: 
dobbiamo dimostrarlo a 
tutte le forze che di que-
ste apparenze politiche so
no rimaste prigioniere. 
Non possiamo percio l i -
mitarci a considerare S e 
gni solo come un fan toe-
cio che cedeva alia pres-
sione del le masse; la ve -
rita e che, anche cedendo. 
egli ha perseguito deter-
minati fini e consegiiito 
certi success!. II suo com-
pito fondamentale — di 
fronte al reale pericolo di 
una rottura della DC che 
In Sicilia si era gia rea-
lizzata e che Intomo al 
congresso di Firenze si v e -
niva concretando anch* in 
sede nazionale — era aen-

za dubbio quello di arg. 
pare la frattura, di manle-
nere l'unita anche con 1« 
sinistrc d. c. E il suo 
successo e appunto quello 
di essere nuscito a f3t 
scopp'.aie la crisi a destra 
e non a sinistra, e rifa-
cendosi cosi una sorta di 
vergimta politica. Egli e 
niiscito a questo con una 
s c n e dl manovre distinte, 
per settori, divtdendo le 
situaz:om e riprendendo 
cosi il contatto con i di
v e r t gruppi di forze, m-
dubhiamenic con una certa 
ahilita. 

In Sardegna, tutto ci6 
ha portato, nonostante la 
forza del movimento uni
tario, a una capitolazione 
delle suustre dc, che a Fi-
icnze hanno votato i do-
roteo » dtetro la promessa 
ilel Piano di rinascita e 
che ancor oggi, pur so -
steneiulo posizioni forte
inente rivendicative verso 
il governo cent rale, sosten-
gono Segni. Anche in Si 
cilia si pub dire che il fatto 
p:u grave non sia tanto la 
c a d u u del governo Milaz
zo, quanto I' imbottiglia-
nieiito delle sinistre dc, che 
si trovano cosi eschue dal
la lotta nazionale. II peri
colo del movimento reg:o-
nalistu e infatti — secondo 
Laconi — quello di un di-
stacco dalla lotta politica 
generale nazionale; forse, 
nn governo come quello 
d ie si prospettb a dicem-
bie. tra DC- PSI-USCS. pur 
rapproentando un arre-
traniento, avrebbe potuto 
daie una soluzione. Giac-
che e vero che la lotta per 
una nuova maggioranza va 
imposta sul piano regio-
n.ile. ma 6 anche vero che 
la lotta per la difesa delle 
autonomie va inquadrata 
in quella per una nuova 
maggioranza nazionale. La 
pi una esigenza, percio. e 
quella di uu collegamento 
programmatico, politico e 
di massa di tutto il movi-
mento. per realizzare una 
certa prospettiva naziona
le. II pericolo non 6 oggi 
un governo dl centro-sini
stra; 11 pericolo e un go
verno che ricostituisca e 
consolidt. su una piattafor-
ma ili destra. l'unita del
la DC. 

Decisivo e quindi un mo
vimento di massa generale 
c orgnnizzato, con pro
spettive piii avanzate. dove 
le aspirnziont alio sv i lup
po e alia rinascitn si col-
leghino con i problemi del
la svolta politica. In que
sto quadro va vista anche 
la nostra azione di prose
litismo. ehe deve diventare 
un fatto di mnssa e impe
gnare non piii un quadro 
ristrctto ma l'intero Par
tito. vlncendo cos.l nella 
pratica ogni residuo dl 
settarismo. 

TERRACINI 
Il compagno Terracinl, 

della Direzione, si soffer
ma su Un solo punto: lo 
atteggiamento di alcuni 
compagni di fronte ai rap
port! tra il nostro Partito 
c il Partito socialista. Egli 
aJTerma che b necessario 
apprezznre pienamente 11 
peso c l'importnnza che 11 
PSI ha nell'attuale s itua
zione c le coincidenze fra 
la sua azione politica e 
quella del nostro Partito. 
Non vi b dubbio — dice 
Terracini — che il PSI e 
oggi una delle maggiori e 
delle piii important! com
ponent! dctl'attunle con-
giiintura. 

Non sarebbe giusto tut
tavia che si venisse for-
mando un'idea errata: che 
cio6 sia necessario evitare 
in ogni modo che possa c"-
munque verificarsi una dl-
versita fra le posizioni dei 
due partiti. 

Il Partito — afferma 
Terracini — mira a creare 
le piii larghe confluenze e 
coincidenze sui temi attra
verso i quali s | sviluppa la 
aztone politica in Italia. 
Le convergenze e 1* uni
ta ncqutstano significato 
e valore attraverso 1* 
nostra presenza attiva, 
dalla particolare coscien
za nostra del loro ca
rattere di momenti realiz-
zatori di un'avanzata verso 
posizioni proprie delle no
stre prospettive. Con il 
PSI non si pone il proble
ma delle convergenze. e 
cioe degli fncontrl che si 
realizzanc nello svi luppo di 
linee che partono da posi
zioni senz'altro diverse • 
distanti, ma della coinci-
denza: cotneidenza gia ini-
zialmente origmata da po
sizioni di classe uguali e da 
obiettivi generali comuni 
11 partito tuttavia non 
nnunzia ad affermare la 
propria posizione quando 
cio c necessario. L'atteg-
giamento di alcuni compa
gni sulla necessita di giun-
gere comunque a posizioni 
unitarie con i socialisti de -
riva da una errata Inter-
pretazione della linea poli
tica che il nostro Partito 
si e dato. E* necessario 
quindi che il Comitato 
Centrale invitj i compagni 
a comprendere che la poli
tica di convergenze e al
leanze esige una affertna-
zione chiara e precisa della 
personalita del nostro Par
tito & delle sue posizioni. 

Al termine della seduta, 
dopo l'intervento di To* 
ghatti. i compagni Roasio, 
Co&sutta e Alinovi hanno 
svolto le loro relazioni t u l -
la situazione nel le fahbri-
che, sul le quaH si aprira 
stamane il dibattito* d i e 
dovrebbe concluctenl In 
seraU. 
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