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ra a p e r t e , che mol l i p u n t i 
r i c h i e d o n o u l t e r io r i p r e c i 
saz ioni , che su a lcun i 
p r o b l e m i es i s tono t u t t o r a 
d u b b i , equ ivoc i , r o n t r a -
s t i . D o b b i a m o q u i n d i par 
t i r e d a l l a conv inz ione 
c h e g r a v i d i fe t t i e la
c u n e suss i s tono ne l nos t ro 
l a v o r o . Solo da l la consa
pevo lezza de l le diff icoltà e 
d e l l e def ic ienze , il Pa r t i t o 
p u ò esse re mob i l i t a t o per 
s u p e r a r l e . Il d i b a t t i t o deve 
e s s e r e condo t to in m o d o 
da r ea l i zza re u n a più .stret
t a u n i t à ideologica e poli
t i ca d e l P a r t i t o , a r r i v a n d o 
a t u t t e le o rgan izzaz ion i , a 
t u t t i i c o m p a g n i , e p e r m e t 
t e n d o c i di s u p e r a r e ogni 
d i s t acco fra i g r u p p i di 
c o m p a g n i p o l i t i c a m e n t e at
t ivi e gli a l t r i che ass i s tono 
p a s s i v a m e n t e , o p p u r e si li
m i t a n o ad a p p l i c a r e e ad 
e s e g u i r e . A m m e t t e r e que
s t a d iv i s ione , s igni f ichereb
b e p e r d e r e uno dei t r a t t i es
senz ia l i di un p a r t i t o co
m u n i s t a : ciucilo de l l a s t r e t 
t a u n i t à fra ideologia e p r a 
t ica , fra e l a b o r a z i o n e e a t 
t u a z i o n e , e c o m p i e r e un 
p r i m o passo ve r so la t ra 
s f o r m a z i o n e del nos t ro par
t i to , da p a r t i t o di massa , 
di az ione pol i t ica e di com
b a t t i m e n t o , in un p a r t i t o 
di o p i n i o n e e di q u a d r i , d e 
s t i n a t o r a p i d a m e n t e a .sca
d e r e e n e l l ' o p i n i o n e p u b 
b l ica o ne l peso che ha 
n e l l a v i ta pol i t ica e socia
l e i t a l i ana . 

La d i s cus s ione congres 
s u a l e d e v ' e s s e r e pe rc iò di 
p e r sé , p e r la sua ampiezza 
e p r o f o n d i t à , il s u p e r a m e n 
to di o g n i d i s t acco fra d i r i 
gen t i e m a s s a de l P a r t i t o , 
fra e l a b o r a z i o n e e a t t u a / i o 
n e . r e a l i z z a n d o la m a s s i m a 
u n i t à ideologica , pol i t ica e 
di l a v o r o . E ' q u i n d i neces 
sa r io c h e l ' e l abo raz ione e 
l ' az ione , al c e n t r o e ne l l e 
o rgan i zzaz ion i di base , pro
c e d a n o di pa r i passo , con 
u n o s c a m b i o c o n t i n u o di 
c o n t r i b u t i cr i t ic i e c o s t r u t 
t iv i . S a r e b b e e s t r e m a m e n 
te n e g a t i v o il fa t to che cen
t r o e pe r i f e r i a a n d a s s e r o 
a v a n t i ne l l a p r e p a r a z i o n e 
del C o n g r e s s o c i a scuno per 
p r o p r i o c o n t o : il c e n t r o for
n e n d o i d o c u m e n t i p e r il 
d i b a t t i t o , la pe r i f e r i a di
s c u t e n d o l i p e r con to suo, 
in a t t e s a di fa re il confron
to r i so lu t i vo so lo in s ede 
di Congres so . D i b a t t i t o e 
co l loqu io d e v o n o e s se re co
s t a n t i , fra c e n t r o e pe r i fe 
r i a ; il c e n t r a l i s m o d e m o 
c ra t i co d e v o t r o v a r e app l i 
caz ione sia ne l l a p r e p a r a 
z ione , s ia ne l lo s v o l g i m e n 
to d e l d i b a t t i t o congres 
s u a l e . C e n t r o e base devo
n o c o l l a b o r a r e s t r e t t a m e n 
t e u n i t i , con e g u a l e senso 
di r e sponsab i l i t à . 

La d i scuss ione d e v ' e r s e 
r o a m p i a , p ro fonda , l ibe ra , 
m a o r d i n a t a e ben d i r e t t a , 
e d e v e a r r i v a r e s e m p r e a 
conc lus ion i c o s t r u t t i v e , con
s o l i d a n d o l ' un i t à e la d i 
s c i p l i n a sos t anz i a l e e for
m a l e de l P a r t i t o . E ' evi 
d e n t e c h e non vi p u ò e s 
s e r e u n i t à e d i sc ip l ina for 
m a l e , s e non vi e acco rdo 
s o s t a n z i a l e sul fondo de l le 
q u e s t i o n i . Pe rc iò il d iba t 
t i t o d e v e r i c e r c a r e e prec i 
s a r e q u e s t ' a c c o r d o . Ma, u n a 
v o l t a l ' accordo r a g g i u n t o , 
In dec i s ione d e v ' e s s e r e as
s o l u t a m e n t e i m p e g n a t i v a 
p e r t u t t i , a n c h e p e r coloro 
ne i q u a l i fossero a n c o r a ri
m a s t i d u b b i e r i s e rve . Il 
P a r t i t o c o m u n i s t a è un pa r 
t i t o d ' az ione , e ne l l ' a z ione 
è n e c e s s a r i a la m o b i l i t a z i o 
n e di t u t t e le forze p e r il 
r a g g i u n g i m e n t o degl i o b i e t 
t iv i f issat i . Q u e s t o d iscorso 
è q u i n d i d i r e t t o a d e n u n 
c i a r e s i tuaz ion i ver i f ica
tes i neg l i u l t imi t e m p i : 
n o n s e m p r e , in fa t t i , a n c h e 
d o p o v ivac i , a m p i e e pro
f o n d e d i scuss ion i e p rec i se 
conc lu s ion i , s p e s s o a p p r o 
v a t e a l l ' u n a n i m i t à , è s t a t a 
r i s p e t t a t a d a t u t t i i com
p a g n i la n e c e s s a r i a disci 
p l i n a pol i t ica e di l avo ro . 

G r a n d i r i su l t a t i dobb i a 
m o o t t e n e r e d a l l a d iscus
s i o n e c h e s t i a m o in i z i an 
d o : p o r t a r e a v a n t i il p r o 
ces so di r a f f o r z a m e n t o e 
rinnovamento del P a r t i t o , 
e s i g e n z a p e r m a n e n t e che 
v a i n t e s a n o n so lo in senso 
o r g a n i z z a t i v o , m a a n c h e e 
s o p r a t t u t t o in s e n s o poli
t i co , c o m e c o n t i n u o ade
g u a m e n t o d e l l ' a z i o n e poli
t i c a a l l e s i t uaz ion i , a l l e 
c o n d i z i o n i e poss ib i l i t à n u o 
v e , c o m e c o n t i n u o a d e g u a 
m e n t o de i q u a d r i d i r i gen t i 
e de i m e t o d i d i l a v o r o a l le 
e s i g e n z e e ai compi t i che 
v i a v i a s i p o n g o n o , c o m e 
c o n t i n u a f o r m a z i o n e di 
n u o v i q u a d r i e lo ro a v a n 
z a m e n t o . Cosi no i facc iamo 
a v a n z a r e t u t t o il m o v i m e n 
t o o p e r a i o e d e m o c r a t i c o 
i t a l i a n o . Q u e s t o è l 'obict
t i v o a m b i z i o s o c h e po l im
m o a i d i b a t t i t i e a l l e c o n 
c lu s ion i cu i a r r i v e r à il no
s t r o X C o n g r e s s o 

2) Mutamenti 
nelle 
strutture 

M u t a m e n t i i m p o r t a n t i so
n o a v v e n u t i n e l l e s t r u t t u r e 
e c o n o m i c h e e social i del 
p a e s e . Un peso o r m a i riso
l u t i v o s o n o verni t i as-Mi-
m e n d o i f a t to r i di u n o svi 
l u p p o cap i t a l i s t i co c h e ha 
M g n a t o r i tm i acce l e r a t i . 
L ' I t a l i * è p a s s a t a d a paese 

ag r i co lo - indus t r i a lo a paese 
indus t r i a le -agr ico lo , men
t re , sui p iano della s t ru t 
t u r a sociale , ta le s v i l u p p o 
ha t r o v a t o una sua cara t 
ter is t ica e sp ress ione nel 
no tevo le a u m e n t o , asso lu to 
e p e r c e n t u a l e , de l la popo
laz ione l avo ra t r i ce d ipen
d e n t e sul complesso del la 
popolaz ione . In q u e s t o (pia
cilo di acce le ra to sv i l uppo . 
capi ta l i s t ico , si e ver i f icato 
un no tevo le tasso di svi
l u p p o p rodu t t i vo , con un 
r i t m o di a ccumulaz ione dei 
capi ta l i senza p receden t i 
ne l la s tor ia del nos t ro 
paese . 

In q u e s t o , che gli ideu-
loghi e i politici de l le clas
si d o m i n a n t i qua l i f icano 
come * mi raco lo economi
co i t a l i ano », h a n n o senza 
d u b b i o a v u t o una pa r to 
i m p o r t a n t e : 

"J\ I nuov i sv i lupp i del la 
sc ienza e del ia tecnica , 

che h a n n o d e t e r m i n a t o una 
m a g g i o r e efficacia p ropul 
s iva in un paese, come il 
nos t ro , nel (piale un r inno
v a m e n t o (piasi t o t a l e dei 
nuov i impian t i e s t a t o reso 
obb l iga to r io da l le d i s t ru 
zioni be l l i che e d a l l ' a r r e 
t r a t e / z a a u t a r c h i c a ; 

9 \ li c r e scen t e d is tacco tra 
i n c r e m e n t o dei sa la r i e 

i n c r e m e n t o del la p r o d u t t i 
v i tà de l l avoro , che ha con
t r i b u i t o a d e t e r m i n a r e p r o 
fitti r a p i d a m e n t e c rescen t i 
e nuovo possibi l i tà di ac
c u m u l a z i o n e di cap i t a l i : 

3 ) La lot ta della H.«sci
opera la , che ha impe

d i to ai g r u p p i domili .ul t i 
di p e r s e g u i r e la via dei 
« r i d i m e n s i o n a m e n t i > e del 
« m a l t u s i a n e s i m o economi
co », cos t r ingendol i ad adot
t a r e una n u o v a l inea di 
a m m o d e r n a m e n t o e di 
e s p a n s i o n e p r o d u t t i v a , di 
« l i b e r a l i z z a z i o n e * e di 
« compe t i t i v i t à » sui più 
a m p i merca t i i n t e rnaz io 
nal i . Né è da t r a s c u r a r e Ja 
p a r t e che nel p re teso e mi 
racolo economico *, cond i 
z iona to , o l t r e che da un 
p r e v a l e n t e ricorrili al mer 
ca to in te rnaz iona le , a n c h e 
da una cer ta d i l a t a / i o n e 
del m e r c a t o in t e rno , h a n n o 
a v u t o le lo t te del la c lasse 
ope ra i a e de l le masse po 
polar i in difesa del loro 
t e n o r e di vi ta , e in pa r t i 
co l a r e le lo t te di r inasc i ta , 
q u e l l e mer id iona l i s t i che e 
p e r l ' au tonomia reg iona le , 
e que l l e pe r la r i forma 
a g r a r i a , che hanno seria
m e n t e in tacca lo a l cune 
s t r u t t u r e fondiar ie fra le 
più a r r e t r a t e del nos t ro 
paese , c o n t r i b u e n d o a de
t e r m i n a r e n u o v e possibi
l i tà di m e r c a t o e di inve
s t i m e n t i ne l l ' ag r i co l tu ra . 

I più e spe r t i e sponen t i 
ideologici e polit ici dei 
g r u p p i d o m i n a n t i non ne 
g a n o la r ea l t à di ques t i 
fat tor i del « mi raco lo eco
nomico >, n é l 'efficacia —, 
ai fini di q u e s t o acce le ra to 
r i t m o di sv i luppo p r o d u t 
t ivo — d e l l ' i n t e r v e n t o p u b 
blico. Ma que l che li acco
m u n a , e la ca ra t t e r i zza 
z ione del < mi raco lo eco
nomico > come di un m i r a 
colo del lo s v i l u p p o cap i ta 
l is t ico o, s e si vuole , « neo
cap i ta l i s t i co ». Ta le c a r a t 
t e r i zzaz ione non res ta sen
za inf luenza a n c h e ne l le 
file del m o v i m e n t o ope ra io 
e democra t i co . Essa si m a 
nifes ta sia in forme aper
t a m e n t e rev is ionis t iche , .sia 

- in q u e l l e di un economici 
s m o opera i s t i co di t ipo 
annrco-s indaca l i s ta . 

In r ea l t à , chi si l imi tas 
se a c a r a t t e r i z z a r e il p ro 
cesso di e spans ione econo
mica in corso come u n pu 
ro e s empl i ce processo di 
e spans ione capi ta l i s t ica , .si 
l a s c e r e b b e s fuggi re p ro 
p r io que l c h e di s tor ica
m e n t e e po l i t i c amen te s p e 
cifico vi è nel la rea l tà , que l 
che in essa condiz iona i 
suoi limisi ed i suoi inter
ni c o n t r a s t i : si l a sce rebbe 
.••fuggire le forme pecul ia
ri a s s u n t e dal con t r a s to t ra 
cap i t a l e e lavoro , fonda
m e n t a l e in ogni società ca
p i ta l i s t i ca : e. con ciò s tes 
so, le n u o v e possibi l i tà 
a p e r t e a l la c lasse o p e r a i a . 
ai fini di una t r a s fo rma
zione democra t i ca e socia
lista de l la nos t ra società. 
Q u e s t e forme a s s u n t e da l 
c o n t r a s t o i t a capitali* e la
vo ro non M»IIO oggi l inei le 
di una socie tà capitalisti»*.-» 
qua l s ias i , ma «nielli* del lo 
s v i l u p p o capi ta l i s t ico ;a un 
paese clic ha una sua d e 
t e r m i n a t a s tor ia , divei.-a 
da que l l a di a l t r i paes i ca
p i t a l i s t i c a m e n t e a v a n z a t i . 
e che . in q u e s t e pa r t i co la r i 
condiz ioni s lo r iche e poli
t i che . e e n t r a t o ne l l ' u l t ima 
fase del cap i t a l i smo: que l la 
del c ap i t a l i smo monopol i 
st ico. 

Per ques to , g i u s t a m e n t e , 
:! nos t ro pa r t i t o qual i f ica 
l ' a t tua le per iodo di espan
s ione p r o d u t t i v a non pura 
m e n t e e s e m p l i c e m e n t e co
m e i | i icllo di una espans io 
n e capi ta l i s t ica , bensì cerne 
que l l o di una tu rb inosa 
e spans ione monopol i s t ica . 

Nel le condizioni par t ico
lar i del nos t ro paese , nel la 
q u a l e la r ivoluz ione d e m o 
c ra t i co -bo rghese ha lascia
to suss i s te re i m p o r t a n t i re
s idu i feudal i ne l le s t ru t 
t u r e economiche , sociali e 
po l i t i che e nel cos tume , 
t a l e processo di e spans .one 
monopol i s t i ca non por ta 
p u r a m e n t e e s empl i cemen
t e a l la l iqu idaz ione di tali 

residui , ma si innes ta lar
g a m e n t e su di essi, e saspe
rando e r i e m p i e n d o di un 
con tenu to n u o v o i con t ra 
sti che ne d e r i v a n o ( q u e 
s t ione femmini le , ques t ione 
mer id iona le , ques t i one agra 
ria, ecc . ) . 

Un;» seconda pecu l i a r i t à 
è da ta dal fat to che la com
pene t r az ione tra cap i t a l e 
mone ta r i i ' e capi ta lo indu
s t r ia le , ca ra t t e r i s t i ca del 
capi ta l i smi , nel la sua lase 
monopol is t ica , non si espl i 
ca più oggi e s senz i a lmen te 
nel le forme t rad iz iona l i 
dell ' i c o m p e n e t r a z i o n e tra 
capi ta le banca r io e capi ta lo 
indus t r i a l e , ma p iu t tos to in 
(inolia de l l ' au to f inanz ia 
men to massiccio dei g rupp i 
monopol is t ic i dominan t i . 

La terza pecu l i a r i t à è da
ti! dal c rescen te r i l ievo as
sun to dal cap i t a l i smo mo
nopol is t ico di S ta to . 

Sul p iano economico, 
ques t e pecu l i a r i t à si e s p r i 
mono non solo nella .subor
d inaz ione di s e m p r e più 
vast i se t to r i del la nos t ra 
economia a l la d i l ez ione dei 
g rupp i monopolis t ic i domi
nan t i , ma anche nel fatto 
che le es igenze di ques t i 
g rupp i t endono in misura 
c rescen te a s u r r o g a r e lo 
es igenze e le leggi genera l i 
s tesse del prof i t to capi ta
listico, nel la loro funzione 
di regola tor i de l l ' economia 
naz iona le . 

Ques to possibi l i tà di con
d iz ionamen to di tu t t a la 
vi ta economica sp inge . <'iii!i. 
s e m p r e più sovente , i ni.i"-
gori g rupp i monopol i liei 
non più .a r e sp inge re i 
•t piani ». i * p r o g r a m m i ». 
le t pol i t iche di cond i / in -
nan ion to », ma. al con t r a 
rio. a p romuover l i essi stes
si, pi i f a ine s t r u m e n t i de l 
l ' es tensione dei loro piani 
e del loro potere . 

Nelle forme del capi ta
l ismo monopol is t ico di Sta
lo un c rescen te r i l ievo è 
venu to cosi a s s u m e n d o lo 
o r i e n t a m e n t o degli inves t i 
ment i pubbl ic i , il cui beile-

. ficio viene di fat to r iser
vato ;ii maggior i g rupp i 
monopol is t ic i , e a quei 
g r u p p i del cap i t a l e indu
s t r i a le ed agn i rio, e del hi 
g r a n d e p rop r i e t à t e r r i e r a . 
che si i n t e g r a n o nel loro 
s i s tema. 

Sul p iano sociale, al p ro 
cesso di e spans ione m o n o 
polist ica si a c c o m p a g n a non 

so l t an to l ' a g g r a v a m e n t o del 
con t ra s to f o n d a m e n t a l e t ra 
l avoro e cap i ta le , bensì an
che il silo a g g r a v a m e n t o 
nel le fonile ind i re t to , at
t r ave r so il p r e l e v a m e n t o . 
da pa r t e dei monopol i , di 
una massa c re scen te ili la
voro non paga to di lavo
ra tor i e piccoli p r o d u t t o r i 
•t i nd ipenden t i » nei s e t to r i 
de l l ' a r t i g i ana to , e pa r t i co 
l a r m e n t e in que l lo con ta 
d ino . Ques ta massa c re 
s c e n t e di l avoro non p a g a 
to v iene p r e l e v a t a d i r e t t a 
m e n t e dai monopol i istilla 
massa dei l avora to r i e dei 
consuma to r i , non più solo 
a t t r a v e r s o il con t ro l lo di 
cui essi d i spongono su l pro
cesso di c i rcolaz ione e di 
d i s t r ibuz ione del le merc i , 
bensì a t t r a v e r s o il c rescen
te d is tacco che — in con
seguenza de l l e possibi l i tà 
di a u t o f i n a n z i a m e n t o e de l 
la poli t ica degl i inves t i 
ment i pubbl ic i — oggi si 
ve l i f i c i fra p r o d u t t i v i t à 
del l avoro e costi di pro-
du / io i i e nel la g r a n d e az i en 
da capi tal is t ic i! da un lato, 
e nel la piccola e inedia im
presa agr ico la e indus t r i a 
le da l l ' a l t ro . 

Ques to c re scen te d is tac
co condiz iona l ' aggravars i 
di tu t t i gli squ i l ib r i e i 
con t ras t i fra se t to r i capi 
t a l i s t i c amen te più avanza t i 
e se t tor i a r r e t r a t i . Ne l l ' agr i 
co l tu ra , ove ta le a r r e t r a 
tezza segu i t a ad esse re con
diz ionata dal v igen te r e 
g i m e del la p r o p r i e t à ter
r iera . ques t i squi l ibr i si 
conc re t ano in una eros .'en
te s u b o r d i n a / i o n e di t u t t o 
ques to s e t t o r e economico 
a l le es igenze dei g r u p p i 
monopol is t ic i d o m i n a n t i . 
in un a g g r a v a t o r i t a r d o 
nel lo s v i l u p p o economico 
di t u t to il s e t t o r e , accom
p a g n a t o da u n a u l t e r i o r e 
accen tuaz ione ilei c o n t r a 
s to . a l l ' i n t e rno del s e t t o r e 
stesso, fra zone di sviltip'Ki 
cap i ta l i s t ico e zone d ; de 
g radaz ione con lati ina. 

Sul p iano socia le , da t e 
le c a r a t t e r i s t i c h e del set
to re agr icolo , ques t i p r o 
cessi si t r a d u c o n o : 

"il In un massiccio esodo 
ru ra l e , che dal s e t t o r e 

b r acc i an t i l e si e in q u e s t i 
ann i a l l a r g a t o ed accen
tua to in que l lo mezzad r i 
le ed ha cominc ia to a in
ves t i r e a n c h e que l lo dei 
col t iva tor i d i r e t t i : 

0 ) In un peso n u m e r i c o 
r e l a t i v a m e n t e c rescen

te . sul complesso del la p o 
polazione l avo ra t r i c e a g r i 
cola. dei co l t iva tor i d u e t t i 
s tessi , cui fa invéce r iscou-
t i o il peso dec re scen t e del
l 'azionila con tad ina , nel 
complesso de l la p roduz io
ne agr icola . 

A p p a r e q u i n d i c h i a r o che 
la s t r u t t u r a de l l ' economia 
i ta l iana è s t a t a e s senz ia l 
m e n t e condiz iona ta dagl i 
in teress i del cap i t a l e mo
nopolis t ico. Si sono c rea t i 
cent r i indus t r i a l i p r eva 
l e n t e m e n t e p e r lo s f ru t t a 
m e n t o de l le r isorse m i n e 
ra r ie locali. Gli i nves t i 
ment i per le i n d u s t r i e ma-
n u f a t t u r i c r e , s a lvo r a r e ec 

cezioni , si sono d is t r ibu i t i 
in una mi r i ade di piccolo 
impre se . S o p r a t t u t t o pei 
ef fe t to de l le lotte opera io 
e del l ' i i / ione dei par t i t i di 
s in is t ra , le imprese del
l ' I . IU. e de l l 'ENI h a n n o 
acc resc iu to no t evo lmen te i 
loro inves t imen t i nel Sud . 
Ma, nel Mezzogiorno, gli 
effetti di (piesti inves t i 
men t i sono ancora l imi ta t i , 
p e r che manca una politica 
s i s t emat ica di sv i luppo in
dus t r i a lo , coord ina la con 
una poli t ica di sv i luppo 
ag ra r io . Ancora una volta. 
le iniz ia t ive indus t r ia l i rea
l izzate nel Mezzogiorno 
h a n n o i n c r e m e n t a t o la pro
duz ione s o p r a t t u t t o dei cen
tri indus t r ia l i del N'unì <• 
.sono ques t i cen t i ] che h a n 
no deciso gli o r i en t amen t i 
e i punt i del loro i n t e i -
ven to nel Mezzogiorno. 

E' ann ien t a to , cosi, il di
s tacco t r a Nord e Sud, ol
t re che in t e rmin i assolut i , 
anche in t e rmin i propor
zionali , di a lcuni indici s i 
gnif icat ivi . per q u a n t o ri
gua rda i consumi p rodu t 
tivi più i m p o r t a n t i : energ ia 
elet t i Ica, prodot t i mecca
nici, ecc. M e n t i e nel Nord 
vi e s t a to anche accresci
men to del le indus t r i e p i c 
cole e i nc i l e , in pa r t e nu
che al di fuori de l l ' o rb i ta 
dei monopol i , nel Sud e 
m a n c a t o ques to accresci 
men to , per l 'assenza di un 
o rgan ico processo di indu
s t r ia l izzazione in cui si pos
sano inser i re lo iniziat ive 
locali Por rovesciare ta le 
t endenza , bisogna spezza re 
il po te re dei monopoli e 
i n t e r v e n n e con \u\ t ipo di 
indus t r ia l izzaz ione • e un 
t ipo di r i forma agra r i a , 
• he p e r m e t t a n o di inc idere 
sul processo di a c c u m u l a 
zione e sui rappor t i di pro
duz ione in senso p rogres 
sivo. 

3) Capitalismo 

di Stato 
Riconoscere ques t i fatti 

non può ancora po r t a r e ad 
a m m e t t e r e , che, or inai , in 
I ta l ia , t u t t o a v v i e n e per
ché vo lu to e d e t e r m i n a t o 
dai monopol i , quas i che 
non vi fosse n e m m e n o più 
la t raccia di in teress i , di 
vo lontà , di sp in te d iverso , 
con cui i monopol i devono 
faro i cont i . Le s tesse con
t radd iz ion i , nuove e an t i 
che , che il po te re e la pol i
tica dei monopol i c reano e 
accrescono, pongono os ta
coli <> limiti seri albi loro 
; i / ione. In p r imo luogo, la 
con t r add iz ione fondamen
ta le t ra cap i t a le e lavoro . 
In secondo luogo, gli squ i 
l ibr i c rescent i t r a indus t r i a 
e ag r i co l tu ra , t r a Nord e 
Sud , t ra zone s v i l u p p a t e e 
zone a r r o t i a t e . In te rzo 
luogo, la coscienza s e m p r e 
magg io ro che le g r a n d i 
masse acqu i s t ano di ques t e 
con t radd iz ion i e di ques t i 
squ i l ib r i e de l le loro r i pe r 
cussioni nefas te su tu t to lo 
s v i l u p p o economico e po
litico. 

Notevoli sono gli s t r u 
men t i di cui d i spone lo 
S t a t o pe r i n t e r v e n i r e nel
la vi ta economie;! del pae 
se. Esso ile. ha fat to lar
go impiego, pe rò non nel
la d i rez ione di uno sv i lup
po o rgan ico e p rogress ivo 
del le capaci tà p r o d u t t i v e 
del Paesi*, ma nel la d i r e 
zione. oppos ta , del ra (for
z a m e n t o dei g rupp i pa r a s 
s i tar i e dei g rand i mono
poli. P e r l 'ampiezza assun
ta. l ' i n t e rven to pubbl ico è 
d i v e n t a t o , in I tal ia, un e le
m e n t o f o n d a m e n t a l e del 
r a p p o r t o t ra S t a t o ed eco
nomia . Esso e oggi il so
s t egno essenzia le del capi
t a l i smo p r iva to . 

Al t r a por t a t a , ed a l t r a 
conseguenza , a v r e b b e In
vece un i n t e rven to colle
gato a d e t e r m i n a t i indi
rizzi di sv i luppo p rodu t 
t ivo. a prec ise r i forme di 
s t r u t t u r a . Per e sempio : 
i n t e rven t i pe r genera l iz 
za re oil e q u i l i b r a r e lo svi
l uppo indus t r i a l e , e in pa r 
t i co la re pe r indus t r i a l i z 
za r e il Mezzogiorno; p e r 
s o t t r a r r e al po te re dei mo
nopol i p roduz ion i ed im
p rese di i n t e i e s se g e n e r i 
le ; pe r una riforma agra
r ia . che . d a n d o la t e r r a ;.i 
con tad in i , super i i p:u 
vessa tor i e invecchia t i con
t r a t t i a g r a r i : per la co
s t i tuz ione di t o rme asso
c ia t ive e coope ra t ive de i l e 
piccole impre se agr ico le . 
P e r r e n d e r e possibil i t a 
li i n t e r v e n t i , sono necessar i 
u n a sce l ta pol i t ica, un di
ve r so o r i e n t a m e n t o sociale . 
pe r d e t e r m i n a r e i qua l i 
occo r rono u n a lot ta ope
raia e u n a p ress ione popo
l a l e capaci di m u t a r e .'-li 
a t tua l i r a p p o r t i di forza a 
favore di una pa r tec ipa 
zione s e m p r e più larga e 
p.ù decis iva de l le masse 
l avora t r i c i a l la d i rez ione 
poli t ica del Paese . 

A ques ta pa r toc ipa /o i i e 
si oppongono , n a t u r a l m e n 
te . i g r u p p i d i r igen t i mo
nopol is t ic i , che ce rcano di 
cond iz iona re , nel p rop r io 
in te resse , l 'azione del ca
p i t a l i smo di S t a t o . Essi n e 
a c c e t t a n o l ' e lemento pro
pu l s ivo del lo sv i luppo eco
nomico, a pa t to , pe rò , che 
agisca di conce r to con il 
c ap i t a l e monopol is t ico . 

Ma la forza e la press io
ne del m o v i m e n t o opera i i 
e d e m o c r a t i c o possono es

sere p o r t a t e già oggi a un 
tale livello, da potei in
fluenzare, e d e t e r m i n a r e , 
ta luni o r i en t amen t i del
l ' i n t e rven to pubbl ico nel la 
sfera economico-sociale e 
p rovoca le nuove cont rad
dizioni. 

Tra la * loaicti » del si
s tema regolato dal profit
to e le esigenze di r inno
vamen to , vi sono con t radd i 
zioni di cui debbono t ene r 
conto i d i r igent i del la cosa 
pubbl ica , fìià la cost i tu
zione del min i s t e ro dello 
Par tec ipaz ioni S ta ta l i ; lo 
obbl igo di p rcs ' -a ta rc una 
relazione p r o g r a m m a t i c a , 
so t toposta a l l ' approvaz io
ne e ;d controlli" del Par
l a m e n t o ; il dis tacco del le 
az iende di S ta to dal la ("mi-
( indus t r ia : gli mvos tùuen-
ti nel Sud del le az iende di 
S ta to ; cert i i n t e rven t i 
pubbl ic i neH'. i i ' r iooltura, 
anche se dis tor t i nel la de
cis imi" (inali! e ne l l ' a t tua 
zione. sono a l t r e t t a n t e con
quis te democra t i che , che 
d i m o s t r a n o la possibi l i tà . 
e l 'u t i l i tà , di un in t e rven to 
popo l ine e democra t i co 
nel la d e t e r m i n a z i o n e de
gli indirizzi s ta ta l i . 

Anche la p rog rammaz io 
ne economica , come aspet
to del cap i ta l i smo di Sta
to, va posta in t e rmin i di 
indirizzi e di con tenu t i . 

Si t r a t t a di t a r p reva
lere, in una p r o g r a m m a 
zione che, ovv i amen te , non 
è social is ta , quegl i o r i e n 
ta monti an t imonopol ìs t ic i 
e di in te resse genera lo elio 
co r r i spondono ai bisogni 
dei l avora tor i e .lolla N'a
ziono. Il cap i t a l i -mo di Stil
lo — come diceva Lenin — 
con t r ibu i sce po ton temen te 
a c r e a r e le p r -mosse og 
ge t t ive pe r il passaggio a l 
la social izzazione dei m e z 
zi di produzioni1 . L 'azione 
consapevo le de ! mov imen
to ope ra io rendi- più e v i 
d e n t e il con t ras to t ra gli 
in teress i genera l i del la Na 
zione e quel l i dei g rupp i 
monopol is t ic i e. qu ind i , 
con t r ibu i sce ad a p r i l e la 
stradii allo più radical i 
1 ras forni azioni soci a list-'. 
E* con la lotta di classe 
che si dec ide l ' indirizzo e 
il c o n t e n u t o sociale della 
politici! ocouom.ca del lo 
S ta to . Ques ta politica ò. 
oggi, d e t e r m i n a t a dal po
t e re dei monopol i , ma non 
e do t to che ques to po te re 
sia i r r iduc ib i le . 

Al c o n t r a r i o ! Esso può 
ossero a t t acca to e ridot
to. m u o v e n d o dal p iano 
poli t ico, in taccando gli at
tual i rappor t i di forza, d i 
sp i egando un it ;i r i a m e n t e 
tu t t a la capac i tà di aziona 
e di press ione del le forze 
r inunva t r i c i e p rogress ive 
del Piiese. 

4) L'azione 
antimono
polistica 
della classe 

operaia 
Sul la possibi l i tà , e la 

u t i l i tà , di ques t a azio
ne da a lcuni v iene sol
leva ta un 'ob iez ione di t o n 
d o : e possibile, con unii 
az ione poli t ica. inc idere 
sul lo sv i luppo economico 
a n c h e ne l l ' amb i to di un 
o r d i n a m e n t o nel qua l e 
p r e v a l g o n o ancora lo ten
denze del s i s ' ema cap i t a 
listico' . ' In a l t r e p a r o l e : le 
leggi di sv i luppo capi ta l i 
st ico sono t a l m e n t e r igide 
e fe r ree che. pe r c o n t e 
ner lo e pe r cambia r l e , an
che sido pa rz i a lmen te , ali i 
c lasse opera ia non t e s t e 
r e b b e a l t r a possibi l i tà se 
non que l la di rovesc ia re il 
s is tema capi ta l i s t ico nel 
suo ins ieme e di sos t i tu i r lo 
con il s i s tema social is ta? E" 
fuor di dubb io , in edo t t i . 
che una compiu ta t ras for 
maz ione socialista l i d i a so 
cie tà non può ossei e ic . i -
ìizz.itii senza che la classe 
ope ra ia ed i suo; a l leat i 
d e t e n g a n o il po te re statali» 
c ioè senza nuc l lo che ì c las . 
sici h a n n o definito r o m e 
d i t t a t u r a del p ro le ta r i a to . 

Per la sua .-tessa n a t u r a . 
il differenza d. quel che 
accadde per ;] cap i t a l i smo. 
una società >H':ii'..-t.i non 
p u ò « fri';* •< i >•,-•• ••;)".•! '"•>.• . : -

• '•I 'IJ.V » ili* i . i ' e rno della 
vecchia formazione i-.ee: ile 
e poli t ica capi ta l is t ica Ma 
non e meno vero , per con
t ro . che la l iqu idaz ione dei 
monopol i e del loro potè; e 
e possibi le a n c h e s o m a !a 
conquis ta de! po tere , p i : -
che esista un r a p p o r t o di 
forze -ocial : e poh : eh • 
a d e g u a l o , ed o e ^ : esi
s te . ' •o tonzia ìmonte . un 
r appo r to d: t e ; / e sitf ' icien-
te a l i qu ida to il P'.cp.-'e-
l e monopol i s t ico g ; . i c ' : o 
p ropr io ti proc i ss- di 
e spans ione monej-ol.>: .c i 
a l l a rga la possibi l i tà di al
leanze. 

il peso l i te i c en i r : d: 
po te re monopolista'-.« h a n 
no assun to , e l ' a m p i e / / > 
deH'oppos 'z ione che siisc:-
t ano . fanno sì c h e anche il 
p r o b l e m a del la ro t tu ra 
d e l l ' a p p a r a t o s t a t a l e si 
ponga , oggi, in m a n i e r a 
d iversa ù.\ que l l a che Le
nin g i u s t a m e n t e fo rmula 
va. Noi d ic iamo che . nella 
a t t u a l e s i tuaz ione , il po*e:o 
dei monopol i pilo ••s-iii ' 
r e a l m e n t e l imi ta to e modi 
ficato a t t r a v e r s o l'a/.e.-.ie 

del po te re poli t ico. P r o 
pr io pe rché il po te re eco
nomico dei monopol i con
diziona fo r t emente il pote
re politico, tu t ta la nos t ra 
azione ;in ti monopol is t ica , 
t ende , in p r imo luogo, a 
s o t t r a r r e il po te re poli t ico 
a ques to cond iz ionamento 
e, in un secondo tempo, 
t ende ;i rovesc ia re ques to 
r appo r to e a far l imi ta re e 
condiz ionare lo stésso po 
te re economico dei m o n o 
poli ad opera del po te re 
poli t ico. 

Ques ta azione a v r à un 
eflet t ivo r i su l ta to , solo se 
r iusci rà a modif icale i r a p 
por t i di forze esis tent i ti i 
i vari g rupp i sociali e po 
litici e ad inc idere r ea l 
m e n t e sulla d i rez ione po
litica del Paese. Non n e 
g h i a m o il significato e la 
impor t anza che possono 
ave re le is t i tuzioni e i r i 
formator i i l lumina t i , l ' ag i 
tazione di p r o g r a m m i di 
r i forme. Ma r i fo rmator i 
e p r o g r a m m i inc ide ranno 
l e a l m e n t e nel la s i tuaz ione 
se, al loro segui to , s a r a n n o 
l 'uni tà e la mobi l i t az ione 
del le forze, de l le c o n v i n 
zioni e del lo vo lon tà che 
r e a l m e n t e si ba t t ono pe r 
t r a s f o r m a r e le s t r u t t u r e . 

La nuova formula del 
contro-s in is t ra non ha va 
lore in sé e per so, né pel
le in tenzioni di chi n e è 
p romoto re , ma por le for
ze che può mob i l i t a r e nel 
suo sv i luppo e pe r i m u t a -
mont i nei r appor t i di forze 
che già e s p r i m e e che può 
.incora app ro fond i r e nella 
sua a t tuaz ione . 

Qui sorgo il nos t ro con
t ras to con corti fautori del 
con t ro - s in i s t r a che p e n s a 
no. e forse anche s incera
men te . di po te re inc idere 
sul po te re economico dei 
monopoli senza la p res s io 
ne popol ine , senza i c o m u 
nist i . che de l le forze o p e 
raie e d e m o c r a t i c h e sono 
t an ta pa r to . Si l imi ta il 
po te re dei monopol i e de l le 
forze reaz ionar io solo in 
q u a n t o non si capitoli» di 
fronte ili loro ricatti, non 
si accet ta di d iv ide r e le 
forze popolar i e di r i n u n 
c ia re alla loro press ione , 
ma. al con t ra r io , si s t imola 
e si organizza la mobi l i t a 
zione di t u t t e lo forze p r o 
gressivo. si p r o m u o v o n o 
nuove forme di intesi! e di 
co l laboraz ione con tu t t i , 
anche sui singoli p rob l emi . 
pe r rea l izzare una po l i t i 
ca v e r a m e n t e di r i n n o v a 
men to . an t in ionopol is t ica e 
di p rofonde t ras formazioni 
economiche e sociali . 

Noi cons ide r i amo come 
nuovo e i m p o r t a n t e il fat to 
che il gove rno di cen t ro 
s in is t ra ponga a l l ' o r d i n e 
del g iorno a lcuni p rob lemi 
di s t r u t t u r a e di indir izzo 
economico che a b b i a m o 
ag i ta to e p r o p a g a n d a t o in 
tut t i ques t i ann i . S a p p i a m o 
anche che una pa r t e de l le 
s tesse forze che c o m p o n 
gono il cent io s in i s t ra 
pongono ques t i p rob lemi 
.il solo scopo di e l u d e r n e 
ancora u n a rea le so luz io 
ne o di r isolverl i in senso 
del tu t to con t r a r io agli in
teressi ,. a l l ' a t t e s a ' de l le 
masse popolar i . Ma sta a 
noi. s ta a l le masse p o p o 
lar i . che noi d o b b i a m o m o 
b i l i t a re e gu ida re , i m p e d i 
re che ciò a v v e n g a . S ta a 
noi saperci m u o v e r e nel le 
n u o v e condizioni . nella 
ba t tag l ia p.ù ravvicinat i ! . 
p e r inser i rc i ed i m p o r r e le 
soluzioni necessar ie N'olia 
lott;i pe r ques t e soluzioni . 
d o b b i a m o r iusc i re a c r e a r e 
nuovi r appor t i di for/.-i e 
d e t e r m i n a r e u l te r ior i avan
zine del m o v i m e n t o ope
raio e democra t i co nel la 
d e t e r m i n a z i o n e del la po l i 
tica naz ionale . Ogni n u o 
va posizione conqu i s t a t a 
non deve mai essere c o n 
s idera ta coni-.* p u n t o di so 
sta. ma come p u n t o da cui 
pa r t i r e pe r nuove a v a n 
zate . sulla v:a del la n o 
s t ra p rospe t t iva gene ra l e . 
del lo s m a n t e l l a m e n t o d e l 
le più arretrai-* e pesant i 
s t r u t t u r e del la società i t a 
l iana e d -M'avvio a una 
loro t r as fo rmaz ione in sen
so democra t i co •• social is ta . 

E" s ta ta so l levata , a o n e 
sto propos i to . u n ' a l t r a 
obiezione fondamen ta l e a l 
la nos t ra impos taz ione : 
« \ i e il per icolo iii un 
a s so rb imen to nella m a n o 
vra !*oo-cap:lai;st!ea degl i 
obie t t iv i il: : i n n o v a m e n t o 
s t r u t t u r a l e e d: p rogr . im-
ìiiazione democ :a l :oa » 

Si agg iunge , a comprova 
d: ques to pericolo, che e la 
quasi to ta l i tà de , temi 
proiii .uiini.it .ci pro-post: a! 
c en t ro smis t i a sono c o m 
pat ib i l i . a ce r t e ccndiz ion; . 
con un d i segno .1: razio
nal izzazione e niiHlcrniZ-
zazion.» del s i s tema ». 

li per icolo e f fe t t ivamen
te . esisto. I temi che noi 
p ropon i amo al cent ro-s in i 
s t ra sono a t tuab i l i nel si
s t ema Ma non e ques to il 
p rob lema La ques t ione e 
- e . con la n e s t i a lot ta , no: 
facciamo a v a n z a r e -1 movi
men to ope i a io ,• la causa 
socialista Noi r i spond iamo 
di si facciamo a v a n z a r e 
l 'uno e l 'alti a per le posi
zioni nuove ,• hi magg io re 
inf luenza che poss iamo fa
re a c q u i s t i n e al m o v i m e n t o 
opera io . 

l i facciamo a v a n z a r e 
parche , b a t t o l i l o in b r e c 
cia le reccafor t i del pr iv i 
legio e de l lo s f r u t t a m e n t o . 
noi a v v i a m o le t r a s f o r m a 
zioni d e m o c r a t i c h e e s o 
cial iste. 

P r e n d i a m o l ' esempio d e l 

la nazional izzazione del la 
energ ia e le t t r ica . Essa e 
compat ib i l e con il s i s tema 
capi ta l is t ico. Pe ro , vi si e 
a r r i va t i dopo a s p r e lotte-
popolar i . La s tessa naz io 
nal izzazione susci ta a l t r e 
lo t te per d e t e r m i n a r e il 
modo della naz iona l izza
zione e, sop ra t t u t t o , il m o 
do del la ges t ione dell;! 
n u o v a az ienda. 

Cer to , noi non a s s u m i a 
mo la nazional izzazione co
me un obie t t ivo ideologico. 
che abbia un va lore in sé. 
La nazional izzazione ha un 
g r a n d e significato e un 
g r a n d e va lore pe rché r e n 
de possibile un più efficace 
in t e rven to popol ine e d e 
mocra t ico pe r hi d e t e r m i 
nazione della polit ica di 
sv i luppo della p roduz ione 
nazional izzata . 

Por ques to , noi facciamo 
della nazional izzazione «Iel
la energ ia e le t t r i ca , c o 
me del la nazional izzazione 
del le maggior i p roduz ioni 
di in teresse nazionale , uno 
dei punt i essenzial i de l l e 
r i fo rme di s t rut t i l i ; ! . Noi 
non pon iamo ques to r i v e n 
dicazioni sul p iano di un 
gener ico democra t i c i smo : 
lo pon iamo sul la l inea di 
sv i luppo di una coeren
te lotbi di classe, pe r il 
r i n n o v a m e n t o democra t i co 
del le s t r u t t u r e economi 
che e pol i t iche del paese , 
secondo una p rospe t t iva 
social is ta . 

Ci si fa o s se rva re che 
non vi è r i forma o t r a 
s formazione capi ta l i s t ica 
che non abbia un c a r a t 
t e re b iva len te , che non sia 
a p e r t a a d u e conseguenze . 
a d u e l inee a l t e rna t i ve . 

Ma propr io pe r ques to 
noi vogl iamo che il no
s t ro pa r t i to e le masse 
ope ra i e e d e m o c r a t i c h e 
s iano s e m p r e forze p resen
ti e d e t e r m i n a n t i di ogni 
t r a s fo rmaz ione e ili ogni 
s v i l u p p o u l t e r io re . Inve 
ce. e p ropr io su ques ta pos
s ibi le b ivalenza che alcu
ni innes tano la p rospe t t i 
va di un dua l i smo di pote
re — come essi dicono —, 
cioè del lo sv i luppo di un 
po te re opera io come al
t e rna t i va al po te re bor
ghese . Ora . noi non in ten
d i a m o che la c lasse ope ra ia 
e le a l t r e forze ad essa al
l ea te deleghino, a l ivel lo 
s t a t a l e , l ' e laboraz ione e la 
real izzazione ilei p r o 
g r a m m a di t rans iz ione , m a 
ci b a t t i a m o p e r una loro 
pa r t ec ipaz ione a t t iva a l 
l ' e laboraz ione e a l l ' a t t ua 
zione di ogni m i s u r a di 
t r as fo rmaz ione , anche a 
l ivel lo s t a t a l e s e possibi le , 
a l ivello di uno s ta to già 
t r a s fo rma to a n c h e pe r ef
fetto di ques ta pa r t ec ipa 
zione. 

E' esa t ta la cos ta taz ione 
che, in ques to d o p o g u e r r a . 
si è sv i luppa to un n u o v o 
to ta l i t a r i smo, che non p r o 
cede da l l ' e s t e rno del lo 
S ta to , ma d i scende dai 
cen t r i di p roduzione , da l 
la più s t r e t t a s imbiosi 
monopo l i - appa ra to s t a t a l e , 
da un ' avanza t a pianifica
zione monopol is t ica . 

Ques ta t endenza , si d i 
ce. non con t ra s t a con una 
polit ica i sp i ra ta ad un cer
to r i formismo p a d r o n a l e . 
né con l'< a p e r t u r a > ve r so 
i socialist i , a t t r a v e r s o cui 
si pe r segue l ' in tegraz ione 
del la classe opera ia nel si
s t ema . 

Poss iamo anche essere 
d 'accordo con ques t e con
s ta t az ion i : ma , p ropr io da 
osse, occorre t r a r r e la 
conclus ione che d o b b i a m o . 
a l l ' i n t e rno s tesso di que 
sta m a n o v r a , con t r a s t a r l a 
e far la fal l i re , non inte
g randoc i . ben inteso, nel 
s i s tema, ma agendo p e r 
d i s locarne incessan temen
te l ' equi l ibr io s ino al com
ple to rovesc iamento dei 
r appor t i di classe. 

Le forze ope ra ie e de
mocra t i che non devono li
mi ta r s i a d e n u n c i a r e que
sta t endenza to ta l i t a r ia del 
cap i ta l i smo c o n t r a p p o n e n 
dole a s t r a t t a m e n t e un ' a l 
t ra progress iva e r e s t ando 
fuori dal gioco reale del 
le forze e dei con t ras t i . E* 
p rop r io pe rche . ;n I ta l ia . 
la c lasse opera ia non e 
* inteprnla ». e non lo e 
s o p r a t t u t t o per l 'azione 
svol ta da'l Pa r t i t o Comu
nis ta . i he la t endenza au
to r i t a r i a e to ta l i ta r ia ;i.*n 
ha mai po tu to p r e v a l e r e . 
e.l oc:ii volta che ha ten
ta to di ins inuars i , sub;*'* è 
- t a ta comba t tu t a e v:f .o-
r io -amen te resp .n ta 

5) Una nuova 
situazione 

l i t : ov i amo , oggi it: 
! Lol i te ad una s i t ua / i one 

I n o t e v o l m e n t e m u t a t a , in 
r appor to a quel la ne 'Ia qua
le a b b i a m o t enu to ;1 no
s t ro IN C o n g i i s - o . Pervio. 
le anal:.-: e le conclusioni 
di quel Congresso devono 
e-soro a t t e n t a m e n t e . .gemi
na te . I n a pi inni e grossa 
ques t ione dove esse re ch ia 
r i ta : che cosa significa hi 
adozione . i\.\ p a r t e della 
l)C. di una poli t ica di con
t ro-s in i s t ra? Da qual i ra
gioni e s ta ta d e t t a t a ? Qua
li scopi pe r segue? Se e 
e m e r s a nel la OC u n a ce r t a 
volontà di modif icare q u a l 
cosa dei vecchi indir izzi . 
ques t a volontà si è formata 
so t to la sp in ta cos tan te del

le masse popolar i e del la 
opin ione pubbl ica , s t imo
lata e gu ida ta , s o p r a t t u t t o , 
da l nos t ro Pa r t i to . 

E' so t to la sp in t a popola
re che é venu to m a t u r a n d o 
nella magg io ranza del la 
DC l ' o r i en tamen to favore
vole al cos iddet to c e n t r o 
s in is t ra . Ques to o r i en ta 
m e n t o compor t a concessio
ni e manov re che susc i t ano 
aspr i cont ras t i con la de
s t r a e s t e rna alla DC e con 
corti g ruppi democr i s t i an i . 
1 g rupp i d i r igen t i del la 
DC favorevoli al cen t ro 
s in i s t r a non vogliono s p i n 
gere (piesti con t ras t i o l t re 
un ce r to l imite , per non 
m e t t e r e in pericolo il pa i -
t i to unico dei cat tol ici . Per
ciò vogl iono c o n d u r r e hi 
nuova politica senza rom
pe re con i g ruppi monopo
listici più forti e con le ge 
ra rch ie ecclesiast iche. Ne 
consegue che l ' a t tuaz ione 
ilei cen t ro-s in i s t ra p resen ta 
aspet t i s i n g o l a r m e n t e e te 
rogenei oil amb iva l en t i ed 
e fo r t emen te condiz ionata 
da que l la par to della DC e 
del le forze capi ta l i s t iche 
che non vogliono c a m b i a l e 
nul la . 

Questa e t e rogene i t à e 
amb iva l enza del centro-s i 
n is t ra rende più incer ta 
una sua ca ra t t e r i zzaz ione 
polit ica e sociale . E', a p 
pun to , su l la ca ra t t e r i zza 
zione del c e n t r o s i n i s t r a , 
su l l e s u e p rospe t t i ve vici
ne e lon tane e su l le conse
guenze da t r a r n e pe r la n o 
s t ra azione che si scon t ra 
no le opinioni non solo t ra 
le va r i e cor ren t i del mo
v imen to ope ra io e demo
cra t ico . ma anche tra i 
compagn i . Per (pianto ci ri
g u a r d a . hi d iscuss ione con
gressua le dovrà p e r m e t t e r 
ci di a r r i v a r e a conclusioni 
un i ta r io più precise . 

Mi pa re però che, in par
tenza. non si possa non ap
prezzare pos i t i vamen te il 
fat to che . con l ' accet taz ione 
della polit ica di cen t ro - s i 
n is t ra . la magg io ranza del
la DC abbia d i ch i a ra to di 
rompere , e abb ia rot to ef
f e t t ivamen te . con gli ag
g r u p p a m e n t i di d e s t r a : dal 
PL1. l 'a l leato di s e m p r e 
del la DC. al MSI . l 'a l leato 
segre to , e spesso n e m m e n o 
segre to , dei g r u p p i di de
s t ra del la DC. 

Ques ta cons ta taz ione non 
deve por ta rc i a cons ide ra re 
come def in i t ivamente v in t e 
e s u p e r a t e le s p i n t e e le 
vocazioni conse rva t r i c i e 
au to r i t a r i e , che, negli ul
t imi qua t to rd ic i ann i , han
no s e m p r e p reva l so nel la 
d i rez ione del la DC. Al con
t r a r io ! Questo t endenze e 
ques t e vocazioni es is tono 
tu t to ra , h a n n o reagi to e 
reagiscono con forza ed ef
ficacia al la sconf i t ta su
bi ta . da l l ' i n t e rno e da l 
l ' es te rno del la DC. 

Ma é un fat to che i fau
tori del cen t ro-s in i s t ra e 
il governo Fanfaiii h a n n o 
fa t to p ropr i temi e e s igen
ze che . fino a ieri , respin
gevano dec i samen te , senza 
n e m m e n o a c c e t t a r n e la di
scussione. 

Poss iamo i n t e r p r e t a r e 
ques to la t to come sempl ice 
demagogia , come una m a 
novra a cui si s a r e b b e ri
corsi al solo scopo di s u p e 
r a r e le difficoltà più gravi 
ed i m m e d i a t e e di m a n t e 
ne re al la DC il monopol io 
polit ico del po te re e il suo 
c a r a t t e r e di p a r l i l o unico 
dei cat tol ic i? O p p u r e si 
possono ident i f icare , come 
fanno a lcuni , i nuovi indi
rizzi del la DC come sem
plice a t tuaz ione — nella s i 
tuaz ione e nel le conili/doni 
nuove , e nel le forme rose 
possibili e necessar ie dai 
m u t a m e n t i avvenu t i — del
la t r ad iz iona le poli t ica del
la DC. che noi a b b i a m o d e 
finito al nos t ro IN Con
gresso « s t r u m e n t o polit ico 
pr inc ipa le de l l ' avanza ta e 
del dominio c rescen te dei 
g randi monopol i »? 

Io creilo che ques ta defi
nizione fosse giusta e co i -
r i sponden te al la real tà del
la s i tuazione e degli o r ien
t ament i politici della DC 
di que l per iodo. Non c'è 
dubb io che essa ha c o r r i 
sposto .incora agli o r ien ta 
men t i mani festa ' isi '-. ,;;a. -
m e n t e nel le Vicende che 
hanno por ta to alla crisi de! 
governi» Segea e a l l ' a v v e n 
to del governo ' l ' ambita l i ; 
come non c"e dubb io c'nv 
un 'anal is i e.! ur.o -dudio .,t-
tent i de l la s i t u a / i o n e e de
gli o r i en t amen t i a t tua l i i i 
po r t e r anno a r iconoscete 
"la pe is i s tcnza d; Holevo!; 
e l emen t i di rnanov ta e ih 
maschera t i l i a della t r ad i 
zionale politica democri 
s t i ana . Pero , p u r r icono
scendo tu t to ciò. s a r e b b e 
e r r o r e , a mio avv i lo , r i -
d i t : : e la scoita democr i 
s t iana liei cca t ;o- - - : i i - t ra 
ad una sciupiti e m a n o v r a 
e masche ra to : . ! E" chi c o 
d i e .-e la nos t ia d :scu-- ;o-
r.e coag.ess i i .de dovesse 
p*i ' .arci a q u e s t e c o n d u -
s or.:. -e conseguenze che 
d o v i e m m o t i . inu- - a i e b b e -
ro e s t r e m a m e n t e -empi ic i 
No:-, a v reat ino che da. in
tens i f ica te la ìlosl : a .iZ'oite 
di s m a s c h e r a m e n t o e di 
denunci . i •:<-! nuovi a-rc ' . l : 
assunt i dal la politica de
mocr is t iana e de pian: «'e 
grandi monopoli più • - ' v 

ma: come ni 
Che la • i l l l . . / ; ; 

molto più complessa , d i 
vari e lement i confluiscano 
a d e t e r m i n a r l a , e che lo 
sue possibil i tà di sv i luppo 

s iano d ive r se e con t r a s t an t i . 
In tan to , erodo che t i a le 

var ie componen t i che han
no po r t a to alla a t t u a l e si
tuazione e alla n u o v a scel
ta democr i s t i ana un peso 
notevole , anzi decis ivo, ab
bia avu to la sp in ta che vie
ne dal le masse popolar i . 
da l l ' i n t e rno stesso della 
DC, o l t re che dagl i a l t r i 
par t i t i di s in is t ra . E' que
sta sp ìn ta che. sia p u r e con 
difficoltà e limiti notevol i . 
o r iusci ta ad impors i , al
meno per il m o m e n t o , sui 
g rupp i d i r igent i democr i 
s t iani . li ha obbl iga t i a 
ch iude re a des t ra e a cer
ca re nuov i r appor t i con 
una p a r t e a lmeno del mo
v imento opera io e demo
crat ico. 

Se ques to giudizio e fon
dato , so esso viene confer
ma to e conso l ida i ) dal l 'e 
voluzione dei fatti , e evi
den te , a l lora , d i e anche la 
nos t ra azione verso la DC 
*• verso i vari r agg ruppa 
ment i del la DC non può 
non t e n e r n e conto. 

Noi a b b i a m o de t to , al 
nostro IX Congresso, che 
la crisi a l lora in corso nella 
DC era ci is i del suo cen t r i 
smo e del suo interc lass i 
smo. C'ii a v v e n i m e n t i han
no d imos t r a to q u a n t o que
s ta crisi abbia c a m m i n a t o 
nella DC. Ila c a m m i n a t o 
fino a d e t e r m i n a r n e uno 
spos t amen to in te rno di di
rezione. Il g iudizio su l la 
profondi tà , sulla s tab i l i tà 
di ques to spos t amen to può 
anche essere — anz i : deve 
essere — senz 'a l t ro mol to 
r i se rva to . Ma il fat to che 
abbia po tu to mani fes ta r s i . 
come già si é man i fes ta to . 
ed e sp r imers i in modo re
sponsabi le con una nuova 
scelta di a l leanze e di col
laborazioni pol i t iche, dopo 
qua t to rd ic i anni di cen t r i 
smo indica il senso in cui 
evolve la s i tuaz ione gene
rale . indica real tà e possi
bi l i tà nuove di con ta t t i e di 
intese, di azione e di lot te 
un i t a r i e con le masse cat
toliche i ta l iane. 

6) Analisi del 
centro
sinistra 

Chi vede , nel c e n t r o si
n is t ra . solo m a n o v r a e ma-
s c h e r a t u r a , spesso a r r i v a a 
cons ide ra re già scon ta to il 
successo e de l l ' una e del 
l 'a l t ra . Chi vede nel cen
t ro-s inis t ra anche , e so
p r a t t u t t o , una sp in ta rea le 
della s i tuaz ione e de l la vo
lontà popolare , a r r i v a al la 
conclus ione che é possibi le 
s cong iu ra r e u n ' u l t e r i o r e in
voluzione del la pol i t ica ita
l iana e che é. anzi , possibi
le o r i e n t a r n e gli sv i lupp i 
verso un effet t ivo sposta
m e n t o a s inis t ra . 

Credo che ques to sia il 
modo g ius to di c o n s i d e r a r e 
la s i tuaz ione e di a f f ronta
re i compi t i che ne s ca tu r i 
scono pe r il nos t ro pa r t i t o . 

Noi a b b i a m o r iconosciu
to. e r iconosciamo ed ac
ce t t i amo q u a n t o di posit i
vo vi é. o vi può essere . 
nel cen t ro-s in is t ra . Ma ab
b iamo d ich ia ra to , e d ichia
r iamo. che il g o v e r n o di 
cen t ro-s in is t ra non è la no
s t ra soluzione. Non e un 
min imo che noi vog l i amo 
accrescere e mig l io ra re . 

Noi vog l iamo p a s s a r e dnl 
cen t ro-s in i s t ra ad u n a svol
ti! a s in i s t ra , che e cosa 
ben d iversa . 

La c o m p o n e n t e reaziona
ria e conse rva t r i ce è sem
pre p r e s e n t e nel la poli t ica 
del la DC: è s e m p r e possi
bi le . perciò, una mia in
voluzione an t idomocra t i cn . 
t enden te alla l iqu idaz ione 
degli is t i tut i democra t i c i . 
allo s v u o t a m e n t o del P a r 
lamenti» e alla ins tauraz io 
ne di un reg ime c le r ica le e 
co rpo :a t :vo . Non d i m e n t i 
ch iamo che in ques t a d i re 
zione p r e m o n o cos tan te 
m e n t e il p a d r o n a t o reazio
nar io e p a r t e del le a l t e ge
rarchie eccles ias t iche . 

No; non r i t en iamo, come 
il c o m p a g n o Nonni, che In 
DC. per il solo fat to di ave
re t e n t a t o l ' e spe r imen to di 
cen t ro -s :n ; s t : a . sia d iven
tata un pa r t i t o d e m o c r a t i 
co La cri.-; dcH' inlercIas-
s-.snio scoppia ta nel suo 
seno ha messo in discuss io
ne le t rad iz iona l i posizioni 
di po te re dei g rupp i pili 
conservato:-; e reaz ionar i 
su l l ' ins ieme della DC. 

Ma ques t i g ruppi cont i 
n u a n o ad es i s te re e ad ave
re un i>eso decisivo nel le 
deci<:om del la DC. Per 
ques to , non solo d o b b i a m o 
s t imola re e p r e m e r e ?tl 
ques to governo , ma dob
b iamo lo t t a r e por a n d a r e 
ol t re , per c r e a t e le e,indi
zioni di un m u t a m e n t o ra
dicale ii. nol ' t ica . per 
e : ca re le condizioni d; una 
effett iva svolta a s in is t ra . 
elle e s ta ta , ed e. l 'obiet
tivo 1- tu t t a la nos t ra azio
ne poi t e a di quest i anni 

In mia paiola , noi lot
t iamo pei favo. ;i e la for
mazione d; un nuovo rag-
j r u n p a n i e n t o ih forze, ca
pace di d a r e e f fe t t ivamen-
v '.ni nuovo indir izzo a 
t UT : .i 1., politica naz iona le 

Per q u e s ' o . c e r c h i a m o e 
s'irpoh.im." tu t t e le conver
genze e t u t t e le co l labora
zioni possibili non solo per 
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