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Ingrao ha iniziato il rap-
porto al CC esaminando il 
risultato clettorale nei $uoi 
t ie aspetti fondamentali: . laj 
sconfitta della DC, l'avanzata 
del nostro partito, il generate 
spostamento a sinistra che ne 
deriva. Con rapidi cenni il re-
latore ha sottolineato la por-
tata della sconfltta'democri-
stiana, riconosciuta apertamen-
te dallo stesso on. Moro al re-
cente Consiglio nazionale del 
suo partito: per la prima vol-
ta dal 1940, la DC scende al di 
sotto del 40 per cento dei voti; 
per la prima volta la DC su-
bisce una perdita massiccia di 
voti a favore nostro e di altri 
partiti nello strato sociale dei 
coltivatori diretti, considera-
to finora un pilastro del suo 
elettorato (si conferma cosl 
la crisi della < bonomiana >), 
e subisce un'emorragia di voti 
nell'elettorato femminile. 

Accanto ai dati numerici e 
da sottolineare, pero, soprat- • 
tutto, lo scacco subito dall'im-
postazione data alia battaglia 
elettorale dal gruppo dirigen-
te demoeristiano. Esso si era 
mosso con la volonta e la 
preoccupazione di rassicurare 
l'elettorato di destra, sicuro 
di non perdere voti a sinistra. 
La perdita e avvenuta invece 
soprattutto a sinistra, pur es-
sendo la DC «coperta», da 
questo lato, dal governo di 
centro-sinistra, dai partiti di 
questa coalizione, e dall'esal-
tazione del centro-sinistra fat-
ta dal Partito socialista. Appa-
re pertanto davvero ingene-
roso e stupido 1' attacco che 
dalle file d.c. viene oggi svi-
luppato contro l'onorevole 
Fanfani: poiche e da pensare ' 
che le perdite a sinistra della 
DC sarebbero state ancor piu 
pesanti senza la copertura rea-
lizzata dalla sinistra fan fan ia-
na e dalle organizzazioni cisli-
ne ed acliste. 

Ingrao ha quindi riassunto i 
dati dell'avanzata del PCI, ri
conosciuta da tutti come il fat-
to dominante e centrale delle 
elezioni e che ha un significato 
e un rilievo non soltanto ita
liani, ma internazionali. Rile-
vato il carattere generale del-
ravanzata comunista, anche se 
con notevoli differenziazioni 
tra zona e zona, e sottolineate 
particolarmente le «punte ^ 
raggiunte in Umbria, Emilia, 
Toscana, Ingrao ha messo in 
rilievo il significato politico, 
che ha avuto 1' avanzata nel 
Mezzogiorno: dove la emi-
grazione di m a s s a aveva 
determinato condizoni par
ticolarmente difficili per - noi, 
dove erano stati creati nuo-
vi strurrienti di potere del
la DC e dove partivamo sfavo-
riti anche da alcuni ritardi e 

sponde al tentativtKd.cfT&i get-
tare nel Sud le basi di una 
politica di riformismo pater-
nalistico, scoraggiando le mas
se contadine, integrando nel 
sistema i gruppi di ceto medio 
e isolando i nuclei operai. 

L'avanzata nel Mezzogiorno 
e pertanto di grande significa
to per lo sviluppo di tutta la 
nostra strategia, che ancora 
oggi ha un suo punto fonda-
mentale nella saldatura tra la 
classe operaia e le grandi mas
se contadine e. piu in gene-
rale, nel moto di opposizione 
delle popolazioni meridionali. 
E qui gia veniamo — ha det-
to Ingrao — all'analisi delle 
basi sociali che ha avuto il 
voto per noi. 

// vafore del 

voto operaio 
II voto operaio e il primo 

elemento fondamentale, per 
quantita e qualita, del succes-
so comunista, sottolineato da 
Ingrao. Per due ragioni il vo
to operaio assumeva per noi un 
valore che andava oltre lo 
stesso significato decisivo che 
esso rappresenta per un parti
to operaio: primo, perche dal 
'58 ad oggi vi e stato l'ingres-
so nelle fabbriche di masse im-
ponenti di nuove leve operaie, 
in larga misura provenienti 
dalle campagne e dalle masse 
femminili, mentre in pari tem
po si affermavano nuove tecni-
che produttive e nuovi modi di 
organizzazione del Iavoro; se-
condo, perche nel corso degli 
ultimi anni la classe operaia di 
nuova ed antica formazione 
aveva compiuto l'esperienza di 
grandiose lotte sindacali e ri-
vendicative, arrivando a scon-
tri acuti con il padronato. Qua
le sarebbe stato l'orientamento 
politico che usciva da questo 
duplice ordine di awenimenti? 
II giudizio, dopo le elezioni, 
e favorevole nell'insieme: la 
risposta della classe operaia e 
stata nel com pi esso positiva, 
favorevole a noi. 

II giudizio e inoltre favore
vole per lo spicco e il valore 
di alcuni particolari risultati. 
Diventiamo il primo partito a 
Torino, dove piu abile e insi-
diosa si era dispiegata la ma-
novra neo capitalistica da par
te del piii grande monopolio 
italiano; lo stesso avviene a 
Genova, dove gli orientamenti 
riformistici avevano tradizioni 
tenaci nella classe operaia; 
raggiungiamo quasi la DC a 
Milano, la capitale del « mira-
colo »; avanziamo .. potente-
inente a Mestre, quarto centro 
operaio del Nord, e nelle citta 
operaie dell'Italia centrale di 
antica e nuova formazione e 
in alcuni nuovi nuclei • indu-
striali meridionali (Brindisi). 
Di particnlaie impoi tan/a »l 

stato il contributn dato dagli 
immigrati nei nuovi centri di 
sviluppo: ma non si puo c:«»n-
fliderare tnle contributo sol
tanto' come un trasferimento 

meccanico al Nord della carl-
ca di protesta delle masse 
bracciantili e contadine del 
Mezzogiorno; e questa, infatti, 
una componente che non puo 
essere separata dall'esperienza 
nuova compiuta dagli immi
grati nella fabbrica, scontran-
dosi con il padrone e con l'or-
dinamento capitalistico al suo 
punto piu avanzato e moder-
no. L'influenza del partito ope
raio ha superato quella del 
padronato; non si e trattato 
dunque di un fatto « automu-
tico », ma del primo frutto di 
una battaglia politica e ideule 
che abbiamo condotto e che 
deve intensiticarsi. 

Dobbiamo, tuttavia — ha 
proseguito Ingrao — vedere 
anche i limiti e le ombre. Lo, 
sviluppo delle lotte rivendica-
tive determina, si, condizioni 
favorevoli per uno spostamen
to politico a sinistra; ma e 1'in-
tervento autonomo nella bat
taglia politica e ideale del par
tito a determinarlo nel concre
t e A Vicenza, „ per esempio, 
dove pure si sono condotte 
lotte sindacali efficaci, siamo 
andati indietro. E se esaminia-
nio i risultati insoddisfacenti o 
limitati ottenuti in alcuni cen
tri della Lombaidia o in al
cuni nuovi nuclei industriali 
meridionali, troveremo, alia 
loro base, una debolezza del-
l'azione autonoma propria del 

'partito. Su questi punti di de
bolezza occorre richiamare la 
attenzione del partito se vo-
gliamo dare espressione politi
ca piii piena al potenziale di 
lotta rinnovatrice ed antica-
pitalistica che il voto operaio 
del 28 aprile segnala. 

Splendida e l'ulteriore avan
zata nelle zone mezzadrili, do
ve gia avevamo raggiunto po-
sizioni di grande forza. Nel-
TEmilia, in Toscana, Umbria e 
Marche (piu limitatamente nel 
Veneto) registriamo un ulte-
riore spostamento di mezzadri 
verso di noi: esso proviene non 
soltanto dall'elettorato sociali
sta, ma da quello demoeristia
no; ed esprime non soltanto • 
una profonda insoddisfazione 
per l'attuale assetto fondiario 
o per il progetto Rumor, ma 
piii ancora una volonta di lotta 
contro tutta la condizione uina-
na fatta ai lavoratori della ter
ra e un'aspirazione a una so-
cieta radicalmente nuova. Si 
estende cosi e si consolida uno 
dei processi di classe che han-
no contrassegnato la situazione 
italiana in questo dopoguerra. 

Nuovo e invece — e tra i 
fatti piu importanti di queste 
elezioni — lo spostamento di 
masse notevoli di coltivatori 
diretti verso di noi. Qui il tra-
vaso diretto di voti dalla DC 
a noi e stato piu marcato, sca-
valcando tutti i partiti inter-
medi. Nel.1960 noi fummo in-

'soddisfatti -del irisultato otte-
nuto fra i coltivatori diretti. 
Oggi osserviamo invece che il« 
« blocco rurale > di Bonomi ha 
subito un colpo: la crisi pro
fonda della politica e dell'or-
ganizzazione bonomiana si pa-
lesa anche sul terreno eletto
rale, si crea un terreno di in-
contro politico tra masse brac
ciantili e mezzadrili e masse 
di coltivatori diretti, e cio av
viene propno attorno at pro-
gramma del nostro partito. 

La soddisfazione per il ri
sultato ottenuto non deve na-
scondere ai nostri occhi — ha 
osservato Ingrao — il cammi-
no ancora da compiere. Anzi! 
Qui, nel nostro legame con le , 
masse contadine. infatti, toc-
chiamo un punto decisivo e vi-
tale per tutta la nostra pro-
spettiva: la costruzione di un 
sistema di alleanze della clas
se operaia, la formazione di 
un nuovn «blocco di potere » 
che porti alia vittoria la lotta 
per la democrazia e il socia-
lismo. 

Passando ad esaminare lo 
spostaniento a favore del par
tito comunista di forti gruppi 
dell'elettorato femminile, il 
relatore ha notato che esso 
viene attribuito dalla maggior 
parte degli organi di stampa 
alia caduta di vecchie pregiu-
diziali ideologiche e religiose. 
Cio e in parte vero ed e segno 
di una realta in cammino che 
si impone. Ma il processo ha 
radici piii profonde e si colle-
ga al posto nuovo che milioni 
di donne occupano oggi nella 
produzione, all'avanzata tra le 
donne di una coscienza libera 
e moderna, al ruolo che noi 
abbiamo svolto nella lotta per 
l'emancipazione femminile e 
per la trasformazione di tutta 
la societa. 

Per quanto r I guard a i cetl 
medi urbani, Ingrao ha messo 
in rilievo le punte altissime 
toccate in regioni ricche di ar-
ticolazioni sociali intermedin 
come l'Emilia, la Toscana e 
1'Umbria, e i 344 mila voti ot
tenuti a Roma. Cio significa 
che la nostra influenza nei ceti 
medi cittadini e solida, vasta 
e penetrante. Devono esseru 
rilevate, per6, anche le diffi-
colta incontrate in alcuni gran
di centri meridional:, come 
Napoli, Bari, Catania, ecce-
tera; e la forza limitata che 
abbiamo in troppe citta del 
Veneto e in molti centri della 
Lombardia. Non possiamo na-
sconderci, inoltre, i successi 
conseguiti sia dai liberali sia 
dai socialdemocratici tra i ceti 
medi urbani: in essi si espri
me largamente anche 1'insod-
disfa?ione e il rifiuto per la 
prepotenza dc; ma dobbiamo 
ri leva re che questo malcon-
tento, nel caso dei liberali. e 
stato convogliato verso una 
prospettiva apertamente con-
servatrice, e nel caso dei so
cialdemocratici verso posizioni 
di timido e ambiguo rifor
mismo. 

II 28 aprile ha dimostrato 
luttavia che nncho n n cyti 
medi cittadini non vi e stasi 
o stnbilirzozione, ma inqmctu-
dine, malcontento, travaglio; il 

gioco e aperto e la nostra po
litica per le citta dovra calar-
si sempre piu dai programmi 
all'azione. Dobbiamo allargare 
il nostro discorso verso i ceti 
medi urbani, perche la costru
zione di un nuovo « blocco di 
potere > abbia l'ampiezza e lu 
forza unitaria necessarie. 
* Conclusa questa parte di 
analisi dettagliata del voto del 
28 aprile, Ingrao ha affron-
tato il tema piii generale del 
suo significato politico e delle 
sue prospettive. 

Aliermaziom 

superficial'! 
Banale e superficial 6 l'af-

fermazione secondo cui il voto 
per il partito comunista e sta
to un voto di protesta. Un 
possente elemento di protesta 
certo vi e stato, come sempre 
quando si tratta del voto dato 
a un partito profondamente 
rinnovatore e rivoluzionario. 
Ma e una protesta che nasce 
da una coscienza moderna e 
avanzata, dalla consapevolez-
za dei nessi che collegano 
le diverse parti della socie
ta. Per questo lo spostamen
to del corpo elettorale a sini
stra e avvenuto soprattutto a 
nostro favore. II coltivatore 
diretto che per la prima volta 
vota per il PCI, abbandonan-
do la DC, comincia a intende-
re che il suo avvenire dipen-
de da modificazioni profonde 
nella politica e nell'ordina-
mento dello Stato. E' stata 
dunque una protesta che e il 
contrario dell'opposizione qua-
lunquistica a cui ha alluso con-
fusamente ed ambiguamente il 
compagno Nenni; e il contra
rio dello « stato emozionale > 
di cui si e parlato al Consi
glio nazionale dc. 

E' illusorio, sterile, strumen-
tale — ha proseguito Ingrao — 
dimenticare che il voto al PCI 
e un voto qualificato, conqui-
stato a un programma politico 
e a una prospettiva ideale, da
to a conclusione di una batta
glia in cui noi abbiamo pro-
posto un programma avanzato, 
concreto, chiaro. Noi abbiamo 
chiesto, innanzitutto, un voto 
per la pace, per la neutrality 
dell'Italia, per la liquidazione 
delle basi missilistiche stranie-
re, per una svolta nella poli
tica estera, respingendo ogni 
ambiguita. Abbiamo proposto 
un programma di riforme 
strutturali, che incidessero nei 
rapporti di • produzione e nel 
processo di accumulazione, che 
si inquadrassero in una poli
tica di conseguente program-
mazione democratica, che por-
tassero a una radicale trasfor
mazione democratica dell'ordi-
namento dello Stato. 

E non abbiamo nascosto che, 
in questo modo, noi vogliamo 
aprire al popolo italiano una 
via di avanzata democratica 
al socialismo: anzi, ne abbia
mo fatto un elemento caratte-
rizzante del voto per,noi. Ab
biamo posto al - centro delle 
nostre posizioni la battaglia 
per l'unita delle masse lavora-
trici, chiamando gli elettori a 
condannare le manovre di rot-
tura promosse dalla DC, ed a 
spingere per la costruzione di 
uno schieramento unitario, che 
vada da noi alle forze demo-
cratiche del movimento catto-
lico. 

Tutto cio dev'essere esatta-
mente valutato dalle forze de-
mocratiche. se vogliamo co-
gliere, tutti insieme, l'indica-
zione, l a maturazione e la for-
z» attuale c potenziale che il 
voto ha espresso. E deve es
sere ben compreso dai diri-
genti del PSI se vogliono usci-
re dal terreno delle recrimina-
zioni sterili. 

Giustamente alcuni compa-
gni della sinistra del PSI han-
no visto nella contraddizione 
tra il PSI che si spostava a 
destra e il Paese che si sposta
va a sinistra la ragione fonda
mentale del colpo d'arresto su
bito dal Partito socialista Ma 
a questa si puo aggiungere 
un'altra considerazione: ed e 
sul modo come i diversi par
titi hanno risposto alia grande 
esperienza compiuta negli ul-

' timi anni dai lavoratori ita-
liani con le grandi lotte riven-
dicative combattute e con la 
unita di azione. Da questa 
esperienza, per la maturazio
ne di coscienza che ne deriva-
va, per le conquiste che si 
strappavano, per i problerni 
di ordine strutturale e statale 
in cui ci si veniva a scontra-
re, e scaturita sempre piu for
te l'aspirazione a una unita a 
livello politico, che consentis-
se battaglie e conquiste non 
solo di benessere, ma anche di 
liberta, di pace, di potere. 
. T^ posizione dei dirigenti 
autonomisti del PSI non solo 
non rispondeva a questa esi-
genza, ma addirittura rappre
senta va un passo indietro. e 
metteva in forse persino le po
sizioni di potere conquistate 
dalle sinistre, proprio mentre 
nel Paese s'affermava l'esigen-
za di allargare l'unita demo
cratica e mentre al vertice del
la Chiesa risuonavano accents 
nuovi circa il dialoco con i] 
mondo comunista. I! PSI si 
mostrava cosi incapace di da
re espressione propno alia 
spinta piii forte delle masse e 
•sul punto essenziale per mar-
ciare verso conquiste p:ii nvan-
7a te. 
sa lanciata dal Congresso Jl 
Napoli? E quale rilancio «mo-
rale > puo essere compiuto in 
nrme di una politica che t 
di rifiuto alia conippt'i7iono e 

!1 nostro partito ha saputo 
invece rispondero a questa esi-
genza e se tanti cattolici han
no spostato verso di noi II loro 

'voto cio 6 stato anche per la 
prospettiva unitaria, avanzata, 
coerente che siamo riusciti ad 
indicare. Salutiamo questi la
voratori cattolici che hanno 
dimostrato fiducia in noi e nei 

'"nostri programmi e riaffer-
miamo che, lottando con noi e 
al nostro fianco, essi trove-, 

' ranno pieno rispetto della loro 
liberta di coscienza. Da que-. 
sto incontro ricaviamo nuovo 
impulso per lavorare a un'uni-
ta che porti comunisti, socia
list! e cattolici a costruire in
sieme una societa nuova. '* -

Affrontando quindi - piu da 
vicino le prospettive immedia
te Ingrao ha affermato che la 
avanzata comunista e il fattore 
principale che - determina 10 
spostamento a * sinistra della 
situazione politica - italiana. 

I partiti che si collocano 
-alia sinistra - della DC salgo-
>no dal 42,8% del 1958 al 
46,6% del 1963, raggiungendo 
una presenza in Parlamento 
che non e mai esistita in Ita
lia, nemmeno nel 1946. Nell'ar-
co dei partiti di sinistra, comu
nisti e socialisti superano il ' 
39% dei voti, raggiungendo 
praticamente la forza che ave
vano nel 1946. quando eranu 
partiti di governo, non esiste-
va la scissione sindacale e pro
fondamente diversa era tutta 
la situazione , dell'Occiden'te 
europeo. . i v . »»< t 

Non vogliamo fare somme 
meccaniche di voti, ne nascon-
derci le diversita di posizioni 
che esistono oggi tra PCI e 
PSI. Resta pero il fatto che il 
40% circa degli italiani vota 
oggi per partiti di orientamen-
to classista, che propongono 
un programma immediato di 
profonde riforme strutturali f 
e si pongono come obiettivo 
la costruzione di una societa 
socialista. E questo voto viene 
dopo 15 anni di massiccia re-
staurazione capitalistica e dopo 
•5 anni di congiuntura econo-
mica favorevole; e viene a con
clusione di una battaglia elet
torale nella quale tutti eli stru-
menti del governo e del sotto-
governo sono stati adoperati 
per influenzare il voto. 

Chiedendosi come i gruppi 
dirigenti delle classi al pote
re hanno reagito e reagiscono 
alia • spinta a sinistra espres-
sa dal voto, il - relatore ha 
denunciato il carattere di in-
trigo indecente che la discus-
sione sulle formule governa-
tive sta assumendo, prescin-
dendo totalmente dalla con-
creta politica che si vuole fare 
e dalle soluzioni positive che 
si intende dare ai problerni del 
Paese. L'unica cosa concreta 
che emerge e una nostalgia 
frenetica della crociata anti-
comunista, Fappello disperato 
a ritorni sanfedisti e al terro-
rismo • ideologico, il tentativo 
di scavare nuove trincee. la 
bronzea riaffermazione dello 
atlantismo piii chiuso. 

Si dimentica cosi che le cro-
ciate anticomuniste sono sta
te gia lungamente sperimen-
tate e che non ci hanno fer-
niato. E - quando si ' chiama ' 
a capro espiatorio Tultima 
Enciclica o Tincontro con 
Agiubei, si dimentica che que
sti atti nascono dall'insucces-« 
so palmare di tutta la politi
ca passata verso il mondo co
munista e dalla consapevolez-
za degli abissi che puo aprire 
all'umanita la continuazione 
della crociata e della corsa 
al riarmo. 

Non solo. Quando, sulla ba
se dei risultati elettorali, si in-
voca dalla Chiesa il rilancio 
del sanfedismo e il ritorno alia 
crociata, si confessa la stru-
mentalizzazione che si vuol 
fare dell'azione della Chiesa 
cattolica. Non spetta a noi di 
valutare quanto questi appelli 
si concilino con una ispirazio-
ne e con una vocazione reli-
giosa. A noi basta sottolineare 
la meschinita, ^ l'angustia di 
una classe dirigente che non 
sa guardare al di la del suo 
naso e anche nella Chiesa cat
tolica vede solo uno strumento 
per salvare le posizioni di po
tere di un partito, di una ca
sta, di una fazione. 

E' anche questo un segno 
della stretta a cui si trova la 
vecchia classe dirigente e di 
quale sia la sua incapacity di 
dare ampiezza e respiro idea
le alia sua azione. 

La poverta ideale e politi-, 
ca e l a crisi di tutta una stra
tegia sono ' emerse • del resto ' 
palesemente nella relazione 
dell'on. Moro al Consiglio na-" 
zionale dc. Egli ha riconosciu-
to la sconfitta ma non e stato 
in grado di indicare una sola' 
soluzione positiva — fosse sul 
terreno economico o sociale, 
dell'ordinamento statale o 
nella politica estera — ai pro
blem] sollevati dal voto po-
polare. Ha detto due cose so
le: governo di centro-sinistra 
e anticomunismo. anzi gover
no di centro-sinistra per l'an-
ticomunismo, per isolare i co
munisti. Ma questo anticomu
nismo, eretto a bandiera e a 
ragione del centro-sinistra, 
non soltanto va contro l'indi-
cazione elettorale, ma e un 
programma puramente nega-
tivo, di lotta contro otto mi
lioni di italiani, la parte piii 
attiva e avanzata delle masse 
lavoratrici. - = 

Agli operai ?che chiedonu 
benessere, liberta e potere. ai 
contadinj che sono scossi dnl-
la crisi nelle campagne, al 
ceto medio che sente il peso 
di una societa raotica. sn/uili-
brata e disumana, alle for/e 
della culturn che levano IA to
re critica agli ordlnamenti at-
tuali, Moro sa propone sol
tanto una rtepertura della 
frattnra del corpo na?ici:ale. 
Dove e finita la slida orgi>Kli> 
che riescc a deiinirsi solo 
sulla base di un <r.o»? 

L'on. Sa«"»j»at e stato pni 
arcorto ed hn to.itato di d:ue 
a lame indica/.bnj program-

matiche. Ma si tratta pur-
troppo di puri nonii: la casa, 
la scuola, la sanitii, le pensio-. 
ni, uv-programmazione, dietro 
ai quali possono stare politi-
che assal;diverse. Dalle paro
le di Safagat • si intravvede 
gia rabbahdono o la messa in 
mora? della-rivendicazione dj 
rifoime di struttura, la volon
ta di contenere 1 aumento dei 
salaii, lo svuotarriento persi
no della politica di progiam-
mazione delineata, sia pure 
in modo contraddittorio, da 
La Malfa. Saragatp propone 
una politica di classica con-
servazione borghese con quel 
tanto di « socialita » paterna-
listica indispensabile dove 

- esjste • un - forte movimento 
operaio e popplare. Ed egli 

1 inj$gra tale - ripiegamento a 
destra con un vistoso rilan- < 
cio deH'anticomunismo in po
litica estera. e interna. E' un , 

? anticomunismo — che > puzza 
, molto di strumentalismo e non * 
ci - meraviglieremmo se tra 
qiialche mese egli tornera ad, 
invocare appoggi e • consensi 
nostri, come gia fece ai tern-' 
pi dell'elezione del Presiden-
te della Repubblica. L'anii-
comunismo di Saragat ha, rii-
fatti, un obiettivo che va ol
tre di noi, essendo diretto a 
colpire al cuoie il PSI. Que
sto e il senso della linea che 
egli propone ^ oggi, d'intesa 
con la destra' dc: scavalcare , 
e liquidare la sinistra denio-
cristiana, e piii ancora ridii'-
re il PSI a immagine e somi-
glianza del suo partito, e cioe 
spezzarlo, sfasciarlo, con il ri-

^chiamo • della partecipazione 
governativa pagata al prezzo 
deU'anticomunismo. 

II vero e solo punto sul qua
le saragattiani e dorotei (e 
forse anche Moro) sembrano 
essersi sinora messi d'accor'Jo 
e quello di far pagare al PSI 
le spese della sconfitta e della' 
crisi attuale della DC, chia-
mandolo alia parte di dona-
tore di sangue e pretenden-
done la resa a discrezione sul 
terreno programmatico e idea
le e sulla vitale questione del- , 
l'unita di classe. La manovra 
e grossolana e una parte del
la stessa maggioranza del PSI 
sembra avvertirlo. Ma l'insi-
dia non e da sottovalutare, 
anche perche nessuna , rispo
sta a questo sfacciato tenta
tivo di « saragattizzazione * 
del PSI e venuta dal compa
gno Nenni e nemmeno dal 
documento del CC del PSI. 

Si possono battere 

le manovre d.c. 
Noi riteniamo che esistano 

oggi le condizioni per battere 
le manovre dirette a salvare 
il gruppo dirigente d.c. dalle 
difficolta attuali e ad eludere 
i cambiamenti di fondo richie-
sti dal voto popolare: a patto, 
pero, che la sinistra operaia 
e tutto il movimento popolare 
non stiano fermi, ma agiscano 
con decisione e slancio. II 
compagno . Nenni ha ricono-
sciuto il sommovimento elet
torale, ma poi si contraddice 
sostenendo che la situazione -
e quella di > prima. • La < situa-, 
zione politica e invece nuo- [ 
va, non solo in Parlamento, 
ma nel Paese. Ed e questo i l ' 
punto ' debole ' dell'alleanza i 
saragattiano-dorotea; qui e la 

r contraddizione di fondo della ' 
' posizione di Moro, che non e 
in grado di dare una rispo- -
sta a questo stato nuovo del ' 
Paese e alle stesse masse de-
mpcristiane e alle organizza
zioni cattoliche, in cui deter
minate rivendicazioni e spm-
te unitarie si sono affermate 
e sono in cammino. Questo e 
il punto su cui dobbiamo far 
leva per raggiungere l'obiet- -
tivo generale di una svolta a 
sinistra nei programmi e nel
la maggioranza di governo. ~ 
' I l ' primo tema su cui met-. 
tiamo l'accento e - appunto , 
quello del rinnovamento dei 
programmi di governo. Lo 
stesso programma di governo 

' presentato nel marzo 1962 e 
/ oggi inadeguato e superato; e 
su cio anche i compagni socia
listi sembrano oggi convenire 
quando dicono che occorrono 
soluzioni piii avanzate ed or-
ganiche. 
• • Al centro del rinnovamento 
programmatico , collochiamo 
una revisione della politica 
estera. per la quale si aprono 
possibility e prospettive nuo
ve. L'ltalia non pud rimanere 
assente dalle grandi question! 
del momento, quali l'azione 
per il disarmo atomico, il r i - ' 
lancio del negoziato tra Est 
ed Ovest, il patto di non ag-
gressione tra Nato e Paesi del 
Patto di Varsavia. Ne posso
no restarvi indifferent} le for
ze cattoliche che si richiama-
no ai recenti documenti pon-
tifici. 
<• Chiediamo che l'ltalia pren-

da un'iniziativa pubblica per 
la crea zione di una fascia li-
satomizzata nel cuore dell'Eu-
ropa (cui si dichiarano favo
revoli il ministro degli esteri 
belga. Spaak, i laburisti in-
giesi. esponenti di governi 
norvegese e danese). Quest.i 
iniziativa dovrebbe essere il 
punto di partenza e il centro 
di una linea, che si esprima 
nel ntiro dell'adesione data 
all'armamento atomico muUi-
laterale della NATO, in una 
loita fc-rma contro la prolife- _ 
razione delle armj nucleari, m ' 
un negoziato che porti alia li
quidazione di tutte le • basi 
missilistiche straniere in - Ita
lia, e in un atteggiamento nuo-

"vo della delegazione italiana 
ali' ONU circa . !e trattative 
per i| disarmo generale. Rite
niamo essenziale inoltre una 
revibior.e sostaii7iale degli im- < 
pegnj e dei trsttat! europcisti-' 

ci, ' che rappresentano uno 
sbarramento a u n a coilaboru-
zione econoraica europea e 
mondiale " e • compromettono 
l'ltalia nella politica reazio-
naria del blocco franco-tede-
sco. Chiediamo un'azione di-
retta a isolare il regime fran-
chista e a combattere tutti i ' 
focolai di fascismo, di revan- * 
scismo tedesco e di coloniali-
smo. Chiediamo che si ricono-
scano le realta irreversibili 
rappresentate dalla Repubbli
ca popolare . cinese e dal
la RDT. a * *• -A 

Altro ' elemento caratteriz-
zante di un rinnovamento pro
grammatico — ha • detto In
grao — e per noi l'avvio d i , 

. una programmazione - demo-' 
cratica," articolata regional-
mente. Abbiamo preclsato al < 
X Congresso e successivamen-
te quali sono per noi i metodi' 
e gli obiettivi generali di una 
programmazione economica 
oggi: obiettivi non solo di svi
luppo economico generale e di 

, piena occupazione, ma anche 
•di elevamento delle condizioni 
di vita delle masse, di eman-
cipazione delle forze del Ia
voro. 

Qui vogliamo aggiungere 
due considerazioni. La prima: 
non si da l'avvio a una pro
grammazione, che rappresenti 
una svolta al processo di e-
spansione monopolistica, se 
non * si compiono alcune co-' 
raggiose scelte politiche; ad 
esempio, se non si agisce per 
arrestare l'emorragia della 
emigrazione dalle campagne, 
operando un massiccio trasfe
rimento di < investimenti che 
esalti l'azienda contadina, po-
tenzi la cooperazione agricola, 
le fornisca di strutture 'di 
mercato, e che non solo modi-
fichi l'aspetto fondiario, ma 
crei nuove condizioni di vita 
al lavoratore della terra. 

*• Cio e ' essenziale non solo 
per le masse contadine ma 
per la salvezza del Mezzo
giorno, per la lotta contro il 
carovita e quindi per i con-
sumatori della citta. Percio 
poniamo a base della program
mazione la richiesta di una 
riforma agiaria generale. 

Alio stesso modo, non si de
termina una nuova gerarchia 
dei consumi — che metta al 
primo posto i grandi servizi 
collettivi quali la casa, la 
scuola, la sanita, i trasporti — 
se non si colpiscono le forme 
di accumulazione e di rendita 
che orientano verso altri sboc-
chi la ricchezza nazionale. 

E qui viene la seconda con
siderazione che riguarda i mo
di e gli strumenti per mettere 
effettivamente nelle mani del
la collettivita le leve fonda
mentali del processo econo
mico. Non si puo giungere a 
un servizio sanitario naziona
le gratuito se non si naziona-
lizza l'industria farmaceutica 
di base. Non si stronra il mo
nopolio delle are e edificabili, 
se non si giunge a costituire 
una proprieta pubblica del 

• suolo urbano, che e cosa assai 
diversa dal togliere la casa al 

, privato cittadino, e che e anzi 
oggi il solo modo di assicura-
re una casa a basso prezzo a 
milioni di italiani che non la 
hanno. 

Agricoltura, pensioni, case, 
sanita, scuola, non sono per-

> cio per noi puri nomi come 
per Saragat. Sono questioni 
che devono trovare sbocco in 
riforme strutturali, le quali si 
chiamano: liquidazione della 
mezzadria e dei patti abnor-
mi, Enti di sviluppo dipen-
denti dalle Regioni, riforma 
della - Federconsorzi, nuova 
legge urbanistica, nazionaliz-
zazione dell'industria farma-

\ ceutica di base, riforma del si-
t sterna di istruzione professio
n a l . - ' - ' . 

Sono obiettivi non massima-
listici, ma necessari, e tanto 

' piii urgenti se non si vuole che 
il mutamento della congiuntu
ra economica sia rovesciato 
sulle spalle dei lavoratori, co
me gia oggi si chiede, se non 
si vuole resta re imprigionati 
nel vecchio dilemma reaziona-
rio di una scelta fra diminu-
zione degli investimenti e di-
minuzione dei consumi popo-
lari. 

Occorre battere la tesi rea-
zionaria che pretende di com
battere il carovita bloccando i 
salari, e cioe condannando i 
lavoratori a restare fermi alio 
stato attuale. Si combatte il 
carovita intervenendo sulle 
fonti di accumulazione, sulle 
scelte dei consumi e promuo-
vendo tutti gli interventi che 
elevan'o il salario reale. Anche 
per questo diviene oggi ancor 
piii necessaria una politica di 
programmazione.'- • 

- A questi nuovi compiti che si 
pongono alio Stato, colleghia-
mo le riforme necessarie degli 
ordinamenti politici. Innanzi
tutto le Regioni, che non pos
sono essere <graduate» ne su
bordinate a incostituzionali ri-
catti politici. - Combatteremo 
non solo perche. si facciano 
ma anche perche esse abbia-
no tutti i poteri indicati dalla 
Costituzione. Chiediamo una 
espansione dei poteri di inter-
vento e di controllo del Par
lamento. La riforma - demo
cratica delle leggi d; Pubbli
ca sicurezza e deU'arcaico si
stema giudiziario deve essere 
un aspetto del mutato rappor-
to tra Stato .e cittadini. Ri-
proponiamo la questione del-
l'abolizione della censu-a am-
ministrativa per garantire la 
libera espressione dell'.irte e 
della cultura. Consider\amo 
essenziale la tutela e la ga-
ranzia della liberta nei luo-
ghi di Iavoro. ' 

Anche . a questo proposito. 
pero, non bastano affermazio-
ni di indirizzo politico gene
rale. Occorrono precise misu-
re legislative, quali il pnssag-
gio della gestione del "ollo-
camento sotto il controllo dei 
sindacati, una riduzione pro-

1 gressiva dell'orario di Iavoro, 

il-' 1 t ' . . , . i l . I " ' ' M i l . ' ^ ' > 

la giusta causa nei licenzia-
jnenti, la revisione delle lyg-, 

?! sull'apprendistato e sull'in-
ortunistica. ' Chiediamo cioe' 

un'azione di governo che in-
tervenga in modo attivo nella 
promozione e nella conquista 
di una nuova condizione ope
raia e di un nuovo potere ope
raio nei luoghi di Iavoro. 

E* questo un programma. 
col quale riteniamo di dare 
espressione politica a esiger.-
ze e rivendicazioni maturate ; 
unitariamente nel vivo delle 
lotte di questi anni da tutto 
il movimento dei lavoratori e 
dal movimento ' democratico j 
italiano. Su questi temi SVJ-
lupperemo la discussiore e il 
confronto con le altre forze 
politiche in un dibattito che 
non puo essere limitato illei-
aule parlamentari, ne esaurir-
si al momento della .forma
zione del nuovo governo. 

>-Indicare queste linee per 
un'azione di governo significa 
necessariamente aff rontare la ' 
questione delle forze che deb-
bono dare sviluppo ed attua-
zione a un tale programma. 
Qui si colloca l'affermazione 
di Togliatti sulla esigenza di 
un ingresso delle forze che se-
guono il nostro partito nel 
campo . governativo: esigenza 
che riteniamo matura ed attua
le, la cui soddisfazione e ele
mento indispensabile di una 
svolta a sinistra e di un nuovo 
corso politico. 

Una nuova 

politica 
Non vi e in cio alcuna con

traddizione con le critiche da 
noi rivolte ai socialisti, come 
ha sostenuto Nenni: poirbe 
noi non abbiamo critbato il 
principio in se della parteci
pazione del PSI a una maggio
ranza od a un governo. La 
questione non e di andare o 
non andare al governo, ma di 
come ci si v a . e ' c o n ^uale 
politica e con quali forze ed 
a quale prezzo. E quando pro-
spettiamo l'esigenza di una 
nostra presenza.nel campo go
vernativo lo facciamo, appun
to, in rapporto alia rivendica-
zione e all'affermazione di una 
determinata politica,. che al-
lontani dal Paese la minaccia 
atomica, avvii < una program
mazione democratica, costrui-
sca una democrazia nuova e 
dia un posto nuovo alle clas
si lavoratrici nella direzione 
dello Stato. 

E* questa politica che ' ri-
chiede il contributo no6tro e 
la ricerca di una intesa con 
noi: contributo di idee e ini-
ziative, e contributo di forza 
organizzata, per la lotta acu
ta ed anche drammatica che 
si richiede • per realizzarla. 
Nella misura in cui questa po
litica avanzera nel Paese — 
come sta avanzando — la no
stra partecipazione all'elabo-
razione e all'attuazione di un 
programma di governo si im-
porra, anche se forti sono le 
resistenze conservatrici da su-
perare e se il processo poli
tico che deve portare a que
sto sbocco assumera forme 
complesse. • >'\ • • < 
• • II nostro discorso deve rivol-
gersi direttamente al mondo 
cattolico e al movimento poli
tico dei cattolici. Esso non in-
veste soltanto le contingenze 
parlamentari immediate, ma 
abbraccia tutta una prospetti
va. Noi abbiamo proposto un 
incontro con il movimento cat
tolico che part a dalla - reci-
proca autonomia e che realiz-
zi una trasformazione delle 
strutture del Paese, trasfor
mazione che mantenga quella 
autonomia e non riduca, ma 
anzi potenzi l'articolazione de
mocratica della societa, con-
sentendo a tutti i moviment! 
(anche al movimento religio-
6o) di recare il propno con
tributo alio sviluppo della 
persona umana e all'afferma
zione di quei valori r di cui 
l'attuale ordinamento capita
listico sta facendo scempio. II 
seme che abbiamo gettato sta 
cominciando • a dare i suoi 
frutti. con grande rabbia dei 
conservatori. L'anticomunismo 
rinnovato dell'on. Moro non 
frena il nostro discorso; anzi 
le sue proclamazioni antico
muniste sono tanto piu ango-
sciate e drammatiche in quan
to Ton. Moro avverte che il 
nostro discorso ha una presa 
e un'incidenza crescenti. 

Su questo tema la sinistra 
dc. e chiamata a riflettere se-
riamente, specialmente oggi 
che > essa si vede scavalcata 
A destra da Saragat. L'on. Do-
nat ' Cattin, ha toccato un 
punto decisivo, quando ha det
to che la DC e il movimento 
cattolico non possono rinun-
ciare a una politica di rifor
me di struttura. Ma tale poli
tica non pud conciliarei o an
che soltanto coesistere con 
l'anticomunismo, come ha be
ne affermato il compagno San-
ti. La scelta, per faticosa che 
sia, si impone: se Ia sinistra 
dc. non vuole essere ridotta a 
funzione di debole e passiva 
copertura a una politica di pa-
ternalismo borghese, se non 
vuole rinunciare a una ispira-
zione rinnovatrice, essa deve , 
arrivare a trovare il contatto 
con il nostro movimento. 

Ma questo discorso diretto, 
al movimento cattolico — ha 
proseguito Ingrao — non atte- _ 
nua in alcun modo per noi il 
valore della nostra azione uni
taria verso il PSI, che resta 
un cardine della nostra poli
tica. Si tratta anzi di due 
aspetti strettamentc connessi. 
Siamo non soltanto disposti, 
ma profondan.ente interessn-
ti alia dlscussiuue circa le 

prospettive dell'unita operaia, 
di-cui hanno parlato Nenni e 
De Martino. Da tempo atten-
diahio che i compagni sociali
sti ' autonomisti entrino nel , 
merito della prospettiva d i ' 
avanzata democratica al socia
lismo, che noi siamo venuti 
tracciando e abbiamo ancora 
precisato al X Congresso. Sino
ra questo non e avvenuto. La 

fi>ola critica concreta che fi
nora ci e stata mossa non ri-
guarda questa via di avanza-
tr., ma la nostra posizione ver
so i Paesi socialisti. • <>^t i > i 

E noi siamo pronti anche a 
un esame comune delle espe-
rienze compiute e dei proble
rni che oggi si presentano la 
dove la rivoluzione proletaria 
ha vinto. Abbiamo dimostrato 
che i stiamo • nel : movimento 
comunista internazionale in 
piena indipendenza con uno 
sforzo di presenza viva, ori-

1 ginale, combattiva. Ma altra 
cosa sarebbe se, con quella 
critica, si volessero mettere 
sotto accusa i legami di soli-
darieta con i Paesi socialisti, 
legami che sono una cosa sola 
con la nostra dottnna, con 
una visione internazionale del-
ln lotta di classe e degli al-
lc-ati mondiali della classe 
operaia italiana, con la stes
sa tradizione internazionalista 
del •movimento socialista ita
liano. Chiedeie la rottura di 
tale • tradizione equivale a 
chiedere un suicidio politico, 
e proprio nel momento in cui 
persino al vertice della Chie
sa cattolica risuonano accenti 
nuovi circa i rapporti con i 

'Paesi socialisti.;£-
Ingrao ha quindi affrontato 

gli ultimi due punti della sua 
relazione: l'iniziativa nostra e 
lo stato del Partito. II dibat
tito sui programmi e sulle pro
spettive — egli ha detto — 
deve intrecciarsi all'iniziativa 
unitaria sui temi piii urgenti 
e sui nodi essenziali. Le nostre 
organizzazioni devono proiet-
tarsi subito aU'esterno. Oltre 
al contributo dei nostri mili-
tanti alle lotte rivendicative, 
dobbiamo 'rilanciare l'azione 
per la pace, ricordando che 
nei prossimi giorni si tsrra la 
fonferenza atlantica -di Otta
wa, e riprendere l'azione re-

• gionalistica. * ^ 
1 > La battaglia per la program
mazione deve trovare la sua 
sostanza nelle iniziative con
crete e nei movimenti unitari, 
che si sviluppano sui diversi 
temi, e innanzitutto su quelli 
della riforma agraria e della 
sanita e previdenza, che stan-

> no acquistando carattere 
esplosivo. Un rilievo partico-
lare deve assumere la nostra 
iniziativa nelle tre Regioni 
c rosse >, partendo dalle posi
zioni conquistate per rilancia
re e rendere sempre piii con
creta la nostra proposta di 
nuove maggioranze unitarie. 

Ed e nel corso di questi mo-
menti e movimenti che dob
biamo contribute al rafforza-
mento e all'estensione della 
rete delle organizzazioni uni
tarie e di classe. Sappiamo 
difatti che la forza elettorale 
e * parlamentare e solo una 
parte della forza politica, ed 
e operante in quanto e soste-
nuta da un tessuto democra
tico continuamente presente. 
• Cio che soprattutto deve es

sere pienamente compreso e 
che non si vince la lotta sul 
terreno del capitalismo di sta
to e delle riforme strutturali, 
se non si accrescono le capa
city di intervento creativo ed 
operativo delle masse popo-
lari a tutti i livelli, Non si fa 
la nuova politica agraria che 
proponiamo se non si raffor-
zano non soltanto gli strumen
ti di lotta ' rivendicativa, ma 
anche l'organizzazione econo
mica dei contadini. Non si 
tratta percio di creare soltan
to strumenti di pressione po
litica e propagandistica, ma di 
accrescere in modo vigoroso la 
partecipazione attiva. creati* 
va, organizzata delle masse po-
polari in tutta la vita sociale 
e politica. Ed e questo un 
aspetto essenziale della nuova 
democrazia per cui combat-
tiamo. • 

Inline, la questione del Par
tito, per il quale poniamo con 
molta forza l'obiettivo del suo 
rafforzamento e rinnovamen
to. I compiti nostri e la stessa 
espansione della nostra in
fluenza richiedono uno svilup
po politico, numenco e orga-
nizzativo del partito. L'espan-
sione elettorale ha mutato in 
tutte le regioni il rapporto nu-
merico tra iscritti ed elettori: 
in molte regioni siamo a un 
rapporto di 1 a 10 ed e evidente 
che non potremo trasformare 
questo consenso elettorale in 
partecipazione *" attiva - delle 
masse alia nostra battaglia se 
non facciamo compiere un vero 
e proprio balzo al numero d i ' 
iscritti al partito. La campa-
gna per il tesseramento e il 
reclutamento acquista quindi t 
un grande rilievo politico. Non ' 
si tratta di utilizzare piu o 
meno bene le condizioni fa
vorevoli create dalla vittoria; 
si tratta di una necessita per 
portare avanti la nostra po
litica. 
• Ingrao si e poi soffermato 
sulle questioni che si pongono 
al partito per cio che concerne 
le donne e i giovani, sottoli-
neando la necessita di intensi-
ficare la battaglia per l'eman
cipazione femminile da una 
parte, e l'azione politica della 
FGCI, daH'altra, tra la gioven-
tii italiana. 

La conclusione e stata dedi-
cata ai problerni del rafforza
mento e del rinnovamento del 

'partito. La soluzione di que
sti problerni. collegata all'ini
ziativa politica • generale nel 
Paese, dovra consentirci di 
portare avanti con sempre 
maggiore larghezza ed efneacia 
la nostra battaglia. , 
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