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II dibattito al CC 
II Comitato centralc del 

PCI e tomato a riunirsi 
ieii niattina alle 9, per da
re inizio alia discussione 
della relazione svolta dal 
compagno Ingrao sui risul-
tati delle - elezioni del 28 
aprile e sulle prospettive 
della lotta per la svolta a 
sinistra. II compagno Cos-
sutta, che presiede la se-
duta, da la parola at primo 
oratore:" il compagno Pa-
scolat, della segreteria del
la FGCI. ' 

Pascolat 
I risultati elettorali han-

no dimostrato che non vi 
e un rapporto automatico 
tia lo spostamento a sini
stra del corpo elettorale in 
generate, che e stato note-
vole, e lo spostamento dei 
giovani elettori, che non e 
stato di pari entita. I ri
sultati sono pero molto dif-
ferenti da regione a regio-
ne, il che conferma che un 
risultato positivo o negati-
vo dipende, in larga misu-
ra, dalla capacita delle no-
stre organizzazioni di eser-
citare una influenza piu o 
meno grande sulle giovani 
generazioni. 

La giusta considerazione 
che il voto dato dai giovani 
al PCI e un voto di con-
danna al regime democri-
stiano e all'attuale assetto 
sociale, non deve indurci 
ora, con una schematica 
contrapposizione, a giurii-
care il voto dei giovani 
dato alia DC e alio stesso 
PLI come espressione di 
una adesione a questo re
gime ed a questo assetto. 
Non si tratta, difatti, di un 
voto conservatore e irrecu-
perabile a un'azione di pro
fondo rinnovamento. 

Da un rapido esame del 
voto delle giovani leve ope-
raie e del contributo di 
voti giovanili ai partiti del 
centro-sinistra, Pascolat ri-
cava piuttosto la conclusio-
ne che esistono tuttora 
margini per una politica di 
riformismo paternalistico, 
alia quale il partito e la 
FGCI devono saper con-
trapporre un'ampia visio-
ne della lotta per il rinno
vamento della societa ita-
liana, in cui i temi della 
democrazia e della liberta 
siano strettamente intrec-
ciati a quelli delle rifor-
me economiche e sociali. 
Le giovani generazioni of-
frono quindi un campo a-
perto aH'iniziativa e alle 
lotte nostre. Dipende dal 
partito e dalla FGCI svi
luppare la necessaria gran
de opera ideale e pratica di 
conquista. 

Zandigiacomi 
In provincia di Vicenza 

i risultati elettorali non 
sono stati buoni: vi e stata 
una leggera flessione nella 
percentuale dei voti al PCI 
rispetto a quella del 1958, 
mentre la spinta a sini
stra e andata soprattutto a 
vantaggio del PSI e del 
PSDI; la DC ha avuto per-
dite lievemente inferiori 
(anche verso destra) alia 
media delle perdite in tut-
to il Veneto. Eppure in 
questa provincia si era re-
gistrato, come in campo na-
zionale, un ampio svilup-
po delle lotte rivendicati-
ve delle masse lavoratrici, 
cui il nostro partito ha con-
tribuito dedicando un im-
pegno massiccio ai motivi 
della ripresa operaia e al-
1'organizzazione sindacale. 
II partito non ha pero sa-
outo raccogliere alcun frut-
to da tale impegno: tale 
constatazione non ci induce 
naturalmente a dire che 
sbagliammo nel concentra-
re le nostre forze in quella 
direzione (anzi, dovremo 
continuare a fa do), ma de
ve stimolarci a un'analisi 
piu attenta della realta po
litica cui siamo di fronte 
e in particolare del movi-
mento cattolico, che si pre
sent a assai vario, duttile, 
articolato. Grande e la fun-
zione politica che, per 
esempio, esercita la CISL: 
l'influenza di questa orga-
nizzazione tra le masse la
voratrici e tale, infatti, che 
non soltanto ha impedito 
una piii larga perdita di 
voti della DC a sinistra, 
ma ha condizionato lo stes
so spostamento a sinistra 
deU'elettorato, orientando-
lo verso gli altri partiti di 
centro-sinistra piuttosto 
che verso il PCI. 

Dobbiamo dunque ri-

{irendere e porta re avanti 
'analisi che gia svolgemmo 

nel periodo congressuale, 
quando denunciammo la 
tendenza del partito a mi-
metizzarsi nel movimento 
rivendicativo. Oggi sco-
priamo, infatti, nuovi ele
ment! di debolezza: la ec-
cessiva ristrettezza dell'at-
tivita autonoma esterna del 
partito, i per superare la 
quale occorre uno sforzo 
grande di propaganda e di 
proiezione all'esterno; la 
mancata qualificazione dei 
nostri gruppi dirigenti lo
cal!. che non riescono an-
cora a presentarsi come 
portatori di una altemati-
va alia DC. 

Bonocini 
Uno dei temi central! 

della lotta elettorale a Mi-
lano + stato quello tiel con* 

- - - • :- ' - • i 
trollo * della politica sala-, 

.riale. II suo rilievo denva, 
non soltanto dallo sviluppo 
grande delle lotte operaie 
negli ultimi anni, ma dal-
l'agitazione che su questo 
tema hanno sviluppato 11 
PLI di Malagodi e lo stes
so PSDI di Tremelloni, su-
scitando uno stato d'emo-
zione negli strati modera-
ti della popolazione. 

I risultati elettorali tut-
tavia sono stati tali da 
spingere a sviluppare la 
lotta salariale e gia oggi 
assistiamo a una forte ri
presa del movimento. Ad 
esso si contrappone • pero 
una manovra padronale 
piii complessa di prima, 
che fa leva sull'opinione 
« moderata » per realizzare 
fratture nello stesso schie-
ramento dei lavoratori. Ti-
pico e il rilancio dell'an-
ticomunismo da parte del
la CISL, mentre piii forte 
si fa la pressione della 
destra verso certi nuclei 
dello stesso partito socia-
lista perche non s'opponga-
no ad un certo tipo di pro-
grammazione, destinato a . 
divenire uno strumento di 
controllo della politica sa
lariale. 

L'avvertimento di questi 
pericoli non deve certo fre-
nare la spinta alle lotte 
rivendicative; deve pero in-
dicarci la necessita di dare 
alia lotta per la program-
mazione contenuti che ten-
gano conto degli elementi 
nuovi emersi dalla consul-
tazione elettorale in Lom-
bardia ed a Milano. Si trat
ta di determinare in termi
ni sempre piu concreti la 
nostra linea e la nostra 
azione sui problemi delle 
citta, sulla Regione, sui ce-
ti medi. 

Caleffi 
Un rapido esame del vo

to nelle campagne indica 
che le maggiori afferma-
zioni nostre si registrano 
nelle regioni e nelle zone 
agrarie dove, innestata al
le lotte rivendicative, e 
stata portata piii avanti la 
lotta per la riforma delle 
strutture e dell'attuale as
setto fondiario ed agrario 
(Bassa Valle Padana, re
gioni mezzadrili, certe zo
ne del Mezzogiorno). Piii 
limitati sono stati i suc-
ressi nella Valle Padana 
irrigua, dove rimane l'iso-
1 am en to dei salariati fissi, 
la cui lotta non ha aperto 
prospettive di rinnovamen
to strutturale nelle campa
gne padane. 

Dopo aver sottolineato 
1' approfondimento • della 
crisi della « Bonomiana > 
rivelato dalle elezioni, Ca
leffi'ha notato che il ten-
tativo della CISL di sosti-
tuirsi a questa organizza-
zione in crisi nella direzio
ne di larghi strati contadi-
ni e in gran parte fallito. 

I risultati elettorali han
no accresciuto la spinta al
ia lotta e la possibility di 
alleanze, nonostante il ri
lancio delFanticomunismo. 
Un vasto movimento gia si 
sviluppa in Puglia, nelle 
regioni mezzadrili, nella 
bassa Valle Padana e si 
estendera ad altre zone. 
Cio esige una forte azione 
politica autonoma del no
stro partito per la riforma 
agraria, per la liquidazione 
della mezzadria e dei con-
tratti abnormi, per la crea-
zione degli enti di svilup
po regionali con capacita 
di esproprio, per una pro-
fond a riforma della Feder-
consorzi. Su questi temi 
dev'essere sviluppata una 
forte azione in Parlamento 
e nel Paese. 

E' mdispensabile, per6, 
approfondire e precisare 
la nostra linea generate a 
livello regionale e per zo
ne agrarie omogenee, an
che per impedire una ca-
duta delle iniziative unita-
rie a livello nazionale. Del 
resto, il contenuto stesso 
delle lotte, per esempio, 
in - provincia d i . Ferrara 
(dove si pone il problema 
della liquidazione della 
grande azienda di bonifi-
ca) o nella Puglia (per il 
superamento dei contratti 
di colonia), investe ormai 
tutte le strutture agrarie 
e le strutture di mercato e 
quindi lo stesso rapporto 
tra citta e campagna: e 
evidente pertanto che tali 
lotte esigono un livello piu 
alto, regionale, di azione 
anche perche non e piu 
sufficiente l'unita delle sin-
gole categorie, che esiste, 
ma occorre l'unita di un 
piu vasto fronte di alleanze. 

Golluzzi 
La magnifica avanzata in 

Toscana, come nelle altre 
Regioni crosses (Emilia, 
Umbria e Marche), confer
ma che il nostro partito 
progredisce maggiormente 
dove non ci presentiamo 
soltanto come una forza 
di opposizione alia DC, ma 
come una grande forza po
sit! va capace di offrire una 
piattaforma per la soluzio-
ne dei problemi del Paese. 
Le stesse < zone d'ombra » 
che registriamo in Tosca
na (Valdichiana aretina, 
alcuni comuni agriroli del
ta Versilia, Larderello, zo
na di Piombino) ribadisco-
no ulteriormente quella co-
statazione, polche si tratta 

delle zone dove non sia
mo rittsciti a esplicare quel
la capacita positiva. 

In Toscana abbiamo og
gi una situazione politica' 
nuova. PCI e PSI raggiun-
gono insieme^il 53% dei 
voti. In sei province su no-
ve e in sette grandi comuni 
su dieci e preclusa la pos-
sibilita di form a re maggio-
ranze senza il nostro par
tito. Ed e signiflcativo die 
proprio in questa regione 
siamo in presenza dei grup
pi piii attivi della sinistra 
democristiana. 

Dni risultati bisogna 
trarre, intanto, una indica-
zione politica di fondo: che 
dobbiamo continuare a so-
guire la nostra linea, ap-
profondendo e precisando 
gli orientamenti per 1'ulte-
riore-svilUppo della lotta 
democratica per un pro-
fondo rinnovamento della 
societa italiana. E cio con-
tinuando, si, a denunciare 
l'angustia degli indirizzi ri-
formistici, ma senza per 
questo farci irretire dai" 
paventati pericoli delle ma-
novre avversarie, guardan-
do invece ai problemi real!. 
I risultati elettorali han

no cominciato del resto a 
determinare una • situazio
ne nuova allMnterno stes
so delle altre forze politi-
che. All'interno del PSI si 
e aperta una polemica tia 
gli autonomisti. Nella DC e 
in atto un aspro scontro tra 
sinistra di « Base » e lapi-
riani da una parte e i do-
rotei dall'altra. E* possibile 
pertanto bloccare il tenta-
tivo doroteo di ricuperaie 
sui piano politico, con uno , 
spostamento a destra del ' 
PSI, cio che la DC ha per-
duto; e possibile anzi la ri
presa ampia di un movi-" 
mento che si ponga su basi 
piii avanzate del centro-si
nistra del '62. 

Essenziale e per noi ria-
prire il discorso con le al
tre forze politiche e in 
particolare con i socialisti 
e la sinistra democristiana, 
mostrando ai compagni so
cialisti come, proprio par-
tendo da un rafforzamento 
dell'unita col nostro par
tito, sia possibile avviare 
un effettivo dialogo con il 
movimento cattolico, che 
non comporti un suicidio 
politico per il PSI. ' .. 
Insieme al dibattito, dob

biamo sviluppare l'iniziati-
va e la lotta non soltanto 
sulle questioni rivendicati
ve, ma anche sui grandi 
temi di fondo della pace, 
della riforma agraria, del-
1'Ente Regione, della pro-
grammazione. Dalle quat-
tro regioni dove piu forte 
e la nostra influenza, deve 
anzi part ire un'iniziativa 
unitaria attorno a questi 
problemi, per porre davan-
ti a tutto il Paese l'esi-
genza di giungere a una 
nuova maggioranza. 
- Galluzzi conclude con un 

breve riferimento ai pro
blemi interni del partito, 
nel quale e necessario, ol-
tre a un rafforzamento nu-
merico, porre la questione 
di una vita interna piii 
ricca, di una piii' intensa 
democrazia, di un piii arti
colato decentramento. 
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Cardia 
Le caratteristiche del vo

to del 28 aprile in Sarde-
gna sono uguali a quelle 
del voto in sede nazionale: 
il PCI e aumentato del 2,6 
per cento, la DC e andata 
indietro (piu che in sede 
nazionale) dal 47,1 al 42,6, 
i monarchic*! sono crollati 
del 3,2 per cento mentre il 
PSI ha subito lievi fles-
sioni e PSDI e PLI sono 
andati avanti. 
f' Per capire il valore po
litico del risultato eletto
rale in Sardegna bisogna 
pero guardare a due ele
menti caratteristici della 
situazione regionale. In 
primo luogo bisogna ricor-
dare la lunga battaglia 
contro il < Piano di rina-
scita > varato dalla giun-
ta dominata dai democri-
stiani, piano che ha trova-
to uniti nella lotta — per 
una sua radicale revisione, 
per un suo profondo muta-
mento di indirizzo — non 
solo noi comunisti e i so
cialisti, ma anche i social-
democratic!. In secondo 
luogo va richiamato il ri
sultato delle elezioni re
gional! del 1961. In quelle 
elezioni PCI e PSI subiva-
no una flessione; DC e Par
tito Sardo d'Azione anda-
rono avanti. Si form6 la 
giunta DC-sardisti che va-
rd il «piano» contro 51 
quale noi abbiamo combat-
tuto chiedendo esplicita-
mente ai sardi di votare, il 
28 aprile. anche su di esso, 
direi quasi essenzialmente 
su di esso. La DC accetto 
la sfida e anch'essa chiese 
un voto sui Piano di rina-
scita. Ebbene: il risultato 
e stato che la DC ha avuto 
un crollo impressionante, 
che noi siamo andati avan
ti — rispetto al *6l — del 

• 3,6 per cento, che i sardi-
sti sono stati dimezzati. A 
questo punto noi abbiamo 
chiesto alia DC la revisio
ne del « piano » tanto chia-
ramente condannato dal-
l'elettorato: non hanno vo-
luto. Abbiamo altora pre-
sentato una mozione di 
sflducia all'Assemblea re
gionale e abbiamo avuto i 
voti socialisti e socialde-
mocratici. Da questa espe-

rienza sarda emergono se
condo me due indicazioni: 
1) la DC e incapace di n-
spondere al voto del 28 
aprile e da questa sua sor-
dita politica nascono sia lo 
anacronistico ritorno al-
l'anticomunismo di crocia-
ta, sia le manovre per re-
spingere tutta la situazione > 
in uno schema centrista; 
2) e necessario che il no
stro Partito chiarisca subi
to, piii di quanto abbia fat-
to finora, il problema di 
una partecipazione attiva 
dei comunisti alia direzio
ne politica del paese. La 
battaglia per il Piano di ri-
nascita — primo atto con-
cieto in Italia di program-
mazione — e la lotta per 
una riforma agraria deci-
siva devono servire a con-
solidare e allargare la no
stra vittoria che ha colpito 
la DC soprattutto nelle 
campagne. . 

Miami 
In Emilia il voto ha, avu

to un signiflcato che deve 
essere bene approfondito. 
La DC e arretrata su po-
sizioni vicinissime a quel
le che aveva nel 1946: nel
le otto citta della regione 
e arrivata al livello del 21 
per cento, nella regione nel 
suo complesso al 26 per 
cento. Noi siamo andati 
avanti perfino rispetto al
le elezioni del '60: con i 
socialisti raggiungiamo il 
54 per cento, con tutte le 
forze di sinistra sj arriva 
al 64 per cento. 

Questo voto significa in
tanto che il nostro vecchio 
elettorato di mezzadri, 
braccianti, operai ci ha 
confermato la sua fiducia 
e cio non e trascurabile se 
si tiene conto delle mutate 
condizioni,- piii avanzate, 
in cui quelle categorie so
no venute a trovarsi. In 
piii noi abbiamo avuto 
voti dei coltivatori diretti 
sia in collina che nella pia-
nura, dove sono le impre-
se agricole piii floride; in-
fine ci ha dato nuovi con-
sensi il ceto medio citta-
dino. Cio significa che il 
voto e una piena confer
ma della giustezza della 
nostra linea politica. 

Per il PSI invece il voto 
deve essere attentamente 
meditato: la dove, come a 
Ferrara dove si presenta 
Cattani, la polemica con
tro di noi e stata aspra e 
violenta, il PSI arretra 
sensibilmente; la dove in
vece pur in piena campa
gna elettorale, la collabo-
razione PSI-PCI e prose-
guita (per varare i bilanci 
comunali, • per completare 
iniziative comuni, ecc.) il 
PSI,ha resistito bene. Lo 
stesso vale per il PRI che 
in base al famoso accordo 
con la DC in Romagna ha 
ceduto a noi notevolissima 
parte dei suoi voti. La si
tuazione e tanto mutata, 
che ormai da noi anche i 
dirigenti socialdemocratici 
la guardano in termini 
nuovi. Ed e proprio con
tro questo nuovo movi
mento unitario che si va 
delineando, che Saragat e 
la DC preparano manovre 
e rilanciano Tanticomu-
nismo. • • • 

. Come dobbiamo interve-
nire politicamente per 
sventare quegli intrighi di 
vertice che non corrispon-
dono piii affatto alia real
ta del paese? Bisogna es
sere in grado di affron-
tare i nuovi problemi, bi
sogna che da ogni centra 
nascano autonomi, demo
cratic! movimenti unitari 
che prefigurino quel nuovo 
blocco di potere (operai, 
contadini, ceti medi, intel-
lettuali; forze comuniste, 
socialiste, cattoliche e lai-
che di sinistra) che esce 
rafforzato dalle elezioni. 
Sono quindi d'accordo con 
la proposta di Galluzzi per 
nuove proposte unitarie 
nelle regioni « rosse > che 
pongano le basi per intese 
politiche sui grandi pro
blemi della programmazio-
ne, dell'agncoltura, della 
regione. - - -

Sandri 
Anche se la pur signifi-

cativa avanzata del P.C.I. 
nel Mantovano non ha co-
perto la flessione sociali-
sta, lievemente piu alta del 
nostro incremento, si deve 
parlare di uno spostamento 
a sinistra avvenuto con le 
elezioni del 1963 (e un a-
nalogo giudizio vale per 
Cremona e Rovigo). Vi e 
anzitutto uno spostamento 
qualitativo: a Mantova nel 
1953 il P.C.I, era il terzo 
Partito con una percentua
le del 24 per cento; oggi 
sfioriamo il 30 per cento e 
contendiamo il posto di pri
mo partito alia D.C. 

In Lombardia, sia pure 
su scala piii limitata, co-
stante e nel decennio la 
nostra avanzata che ci ha 
consentito regionalmente 
di consolidare la posizione 
di primo partito operaio 
raggiunta nel 1958. Ma ol-
tre a cid va tenuto conto 
che a Mantova nel 19S3 la 
sinistra operaia raggiun-
geva {1 52 per cento su di 
un corpo elettorale nel 
quale la categoria relati-
vamente piii numerosa era 
quella del proletariato •-

1 ^ '**. S< . / . ' ' , 
gricolo. Da allora fortissi-
ma e stata la emigrazione 
tanto che oggi la categoria 
piii numerosa e quella dei 
coltivatori diretti. Essa con 
le sue quasi centomila uni-
ta costituisce un terzo del-
1'intera popolazione. Vi e 
stata quindi una durissimu 

/falcidia del nostro eletto
rato. Cio nonostante la si
nistra mantiene il 52 per 
cento e i comunisti sono ar-
rivati al 30 per cento. Que
sto dimostra che la intera 
sinistra operaia ha inciso 
nell'elettorato democristia-
no. Sinmo andati avanti 
in primo luogo tra i con
tadini. Molteplici, vicine e 
lontane, le ragioni dell'a-
vanzata. Ne indico due: in 
primo luogo il maggiore 
impegno (anche se tuttora 
insufficiente) della nostra 
organi/zazione nei confron-
ti della categoria. Inoltte 
va tenuto conto che mai 
come in questa competizio-
ne. una parte ingente di 
elettori e arrivata incerta 
alle soglie del voto. » 
- 'La giusta impostazione 
data dal centro del partito 
alia battaglia, il suo svol-
gimento, hanno avuto un 
peso enorme nel far in-
tendeie anche ai contadini 
che si era chiamati a vo
tare non su questioni mar-
ginali ma su scelte deci
sive. Vi e stato invece a 
Mantova un sin pur lie-
vissimo arretramento no
stro nella zona ad azien
da capitalistica derivnnte 
dalla emigrazione, ma at-
testante che non siamo 
riusciti a realizzare una 
piii ampia espansione nel 
proletariato agricolo. 

Ingrao ha posto tra gli 
altri problemi quello della 
condizione civile del lavo-
ratore della terra: qui oc-' 
corre approfondire la no
stra elaborazione, coordi-
nando il movimento brac-
ciantile con quello conta-
dino. In Lombardia vi e 
un mezzo milione di colti
vatori diretti; vi e una 
organizzazione bonomiana-
federconsortile che conta 
migliaia di funzionari cui 
si contrappone l'Alleanza 
Contadina che ne conta po-
co piu di una ventina. Oc
corre con decisione e tem-
pestivita rafforzare la pre
senza democratica tra i 
contadini; dobbiamo avere 
nozione che la svolta a si
nistra passa da una diversa 
dislocazione nella vita so
ciale e politica delle mas
se dei coltivatori diretti. 

Per quanto riguarda il 
voto liberale — che ha 
certamente una compo-
nente anti-operaia — non 
va trascurato che il PLI 
si § rivolto ai ceti medi, 
approfittando demagogica-
mente della nostra stessa 
battaglia contro il sotto-
governo. A Mantova i 
compagni socialisti hanno 
subito un colpo anzitutto 
come conseguenza del ro-
vesciamento di alleanze 
cui essi si prestarono nel 
Municipio del capoluogo, 
l'anno scorso. Oggi DC e 
PSDI premono per la rot-
tura della maggioranza di 
sinistra anche nella am-
ministrazione provinciate. 
Cio significherebbe non il 
nostro isolamento bensi il 
suicidio del PSI mantova
no: il nostro appello uni
tario deve essere nutrito di 
un programma di inizia
tive regionalistiche, per 
l'autonomia locale etc. che 
dia concretezza alia con-
troffensiva unitaria. 

Francisconi 
La vittoria comunista del 

28 aprile non e certo il 
frutto, come si e detto, di 
un voto protestatario pu-
ramente nega'tivo; al con-
trario quel voto e la piii 
consapevole e responsabile 
risposta deU'elettorato al
ia nostra linea politica. In 
particolare mj occupero 
del voto contadino che ci 
ha dato successi fra i piu 
significativi. La scelta elet
torale nelle campagne vie-
ne all'indomani del famo
so progetto di legge gover-
nativo per l'agricoltura al
ia cui elaborazione aveva-
no contribuito anche i so
cialisti e che tutti i sinda-
cati uniti avevano respin-
to. Quindi quel voto ha 
innanzitutto premiato noi, 
la nostra coerente azione 
di denuncta, il nostro con-
tatto democratico con le 
masse per ' una riforma 
agraria generate. 

Noi abbiamo saputo pro-
porre costantemente non 
rivendicazioni settoriali 
slegate ma un disegno ge
nerate di politica agraria 
al quale appunto i conta
dini hanno dato la loio 
consapevole, positiva ap-
provazione. E su questo 
giovera insistere (piii an-
cora di quanto si sia fatto 
nel rapporto del compagno 
Ingrao). Cioe, pur portan-
do avanti con decisione le 
necessarie, robuste riven-
dicazionj particolari, non 
bisogna sfumare l'obietti-
vo generate finale, il qua-
dro generate di riforma 
agraria net quale quel
le rivendicazioni vengono 
avanzate. Solo cosl evite-
remo alcune contraddizio-
ni del passa to che gia net-
la campagna elettorale ab
biamo saputo superare: le 
contraddizionl fra una po-

svolta a sinistra 
litica per i mezzadri e una 
per i coltivatori diretti, ad 
esempio; fra una battaglij 
per superare glj istituti 
feudali nelle campagne,E 

contro le anacronistiche 
resistenze, e quelle piii 
avanzate contro i mono-
poli. II raccordo fra que-
ste due lihee di lottn sta 
appunto nella riforma 
agraria che noi proponia-
mo, nella rivendicazione di 
enti di sviluppo articolati 
per zone agrarie, con lar-
.ghi poteri anche di espro
prio, nello sviluppo del 
movimento • associativo c 
cosi via. 

Deve essere chiaro, cioe 
che la prospettiva che noi 
offriamo al lavoratore sen
za terra non e quella del
l'attuale condizione conta
dina, anch'essa in crisi e 
in disfacimento. Noi pro-
pugniamo la creazione di, 
una nuova condizione con-
tadina fondata sulla pro-
prieta della terra a chi la 
lavora e eontemporanea-
mente sullo sviluppo asso
ciativo, che dev'essere li
bera ma che e indispensa-
bile se sj vuole offrire una 
valida alternativa alh 
espansione capitalistica. 

Bisogna evitare ogni so-
sta e riproporre subito 
quel nostro disegno gene-
rale di politica agraria che 
ha per fine unificatore il 
radicale mutamento della 
condizione contadina. 

Sanlorenzo 
II voto del 28 aprile si 

distingue rispetto a quelli 
precedenti non perche 
avanziamo di piu ma per 
la sua nuova qualita poli
tica. Tutte le forze politi
che erano in campo non 
piii coperte del tutto — co
me un tempo — dagli ana-
temi e dalle crociate; la si
tuazione sociale ed econo-
mica era in rapido movi
mento e gli avversari dice-
vano che cio ci avrebbe 
tagliato 1'erba sotto i pie-
di. Per questo, quando si 
sono visti i risultati, i gior-
nali della borghesia hanno 
cominciato la caccia affan-
nosa e ridicola ai < motivi 
particolari > della nostra 
vittoria: non si rendevano 
conto come era stato possi
bile che il PCI non avesse 
perso in una situazione di 
pieno movimento. Mav le 
spiegazioni non possono es
sere particolari, deve" tro
varsi una spiegazione ge
nerate come generate e sta
ta l'avanzata che ha rove-
sciato il disegno capitali-
stico. Il voto non ha ne 
una spiegazione massima-
listica, di alternativa co
munista globale, ne il si-
gnificato che vuole dargli 
Nenni, di un voto immatu-
ro dovuto ai fatto che il 
centrosinistra non ha fat
to in tempo a conquistare 
tutto il movimento ope
raio al PSI. Anche per le 
spiegazioni «per catego
ria » (gli emigrati. i con
tadini, lo sviluppo indu-
striale, ecc.) bisogna esse
re cauti. In realta il voto 
ha premiato, con assoluta 
razionalita, la nostra poli
tica la dove era una giusta 
politica. Abbiamo vinto 
fra i contadini — in pro
vincia di Novara abbiamo 
fatto l'esame per comuni-
campione — la dove la no
stra azione verso i brac
cianti era perfettamente 
saldata a quella verso i 
coltivatori diretti. Dove 
questa saldatura mancava 
non si e andati avanti. A 
Novara ad esempio erava-
mo andati lentamente ma 
costantemente indietro dal 
*46 al *58 e anche nel '61 
perdemmo, alle atnmini-
strative, a vantaggio del 
PSI. Ora invece abbiamo 
di colpo guadagnato tredi-
cimila voti e il PSI ne ha 
persi tremila. Cid che ha 
giocato e che la nostra po
litica si e presentata come 
unitaria, non dando l'im-
pressione che si volesse ar-
raffare voti con tutti i 
mezzi possibili per fame 
poi un uso - di verso * da 
quello dichiarato. E que
sta vittoria ha certo un 
grande valore anche sui 
terreno europeo (nel mo-
mento in cui si preannun-
cia la vittoria laburista in 
Inghilterra e vj e una ge
nerate ripresa di sinistra 
contro i governi reaziona-
ri) e nell'ambito del movi
mento comunista interna-
zionale perche conferma 
la piena validita della li
nea scelta dal PCI. 

Bisogna insistere ora sui 
tema che Togliatti cito al-
l'inizio della campagna 
elettorale: non pretendia-
mo I'egemonia, 1'esclusivi-
ta di una politica ma sia
mo profondamente convin-
ti che senza di noi non si 
pud fare una politica di 
rinnovamento. 

Milani 
II risultato delle cosidet-

te « zone bianche» della 
Lombardia e del Veneto 
deve sollecitarci ad un esa
me piii approfondito del
la struttura e delle capa
cita di influenza dello or
ganizzazioni cattoliche, 
delle loro contraddizionl, 
• ad un rilancio della ini-

ziativa unitaria con il mon-
do cattolico. La questione 
e urgente. poiche si tratta 
di non concedere tempo 
alPavversario, di obblignr-
lo a scelte definitive e 
irrinunciabili. di rompere 
le manifeste manovre che 
tendono a rovesciare o di-
storcere il risultato elet
torale. Alio acutizzarsi dei 
contrasti, facilmente pre-
vedibile, occorre risponde- ( 
re con uno sforzo ed una' 
pressione unitaria attorno 
a punti programmatL'i che 
siano qualificati, e tali da 
consentire la esplosione 
della contraddizione fon-
damentale che mina oggi 
le organizzazioni cattoli
che delle cosidette c /one 
bianche*: tra il carattere 
popolare di questi organi-
smi e la loro direzione 
conservatrice, particolar-
mente evidente tra poli
tica del partito d.c. e quel
la delle altre organi//a-
zioni di massa, contraddi
zione che diviene piii acu
ta per la diificolta a rom-
porla, come avveniva nel 
passato, nel ricatto antico-
munista e con la pressio
ne clericale. 

In questa direzione la 
nostra iniziativa e inMiffi-
ciente, quando non si deb-
bano anche lamentdre li-
miti di chiusure e settari-
smi. II problema e di tale 
importanza e peso poli
tico su scala nazionale, che 
su di esso deve impeenar-
si tutto il partito in uno 
sfoivo massiccio del tipo 
di quello che venne rivol
to a suo tempo in direzio
ne delle regioni meri
dionals 

Fanti 
E' urgente definire i 

compiti • che derivano al 
Partito dalle possibility 
che si sono aperte in Ita
lia di un nuovo corso po
litico. Si impone quindi 
una unita di indirizzo po
litico che mai come ora po
ne il problema dell'unita 
di classe e di nuove for
me di unita politica del 
movimento operaio e de
mocratico. Le ragioni fon-
damentali del successo co
munista, che vanno indi
viduate nel valore delle 
linee generali della elabo
razione e della azione per 
la via democratica al so-
cialismo, 'si ritrovano in 
pieno anche nella analisi 
del significato del voto 
espresso a Bologna e in 
Emilia, a riconferma ulte-
riore delle errate previsio-
ni ed interpretazioni di 
marca, sociologica tipc 
quelle espresse dalla rivi-
sta c II Mulino >. 

Dopo aver sottolineato 
l'importanza dei punti 
fondamentali sui quali si e 
articolata l'iniziativa dei 
comunisti bolognesi, Fanti 
ha ' considerato il valore 
nazionale dei risultati emi-
liani come opposizione al
ia errata prospettiva poli
tica del centro sinistra e 
consenso con la prospettiva 
di nuove maggioranze de-
mocratiche come forma po
litica di avanzata verso 
un profondo rinnovamen
to dell'Italia, con il nuovo 
blocco di potere economi-
co e politico basato sulle 

forze della classe operaia, 
contadini e ceti medi. La 
azione attuale del partito 
deve saper tener conto di 
questo risultato per asse-
gnare un com pi to piii a-
vanzato al movimento de
mocratico emiliano e del
le altre " regioni « rosse ». 
Se la nostra concezione 
democratica del nuovo sta
to vuol dire avvio ad tin 
processo di trasferimento 
delle funzioni pubbliche e 
politiche ai lavoratori, ai 
tecnici, agli intellettuali in 
una ' progressiva linea di 
sviluppo che ' trovera la 
sua compiutezza n e l l a 
partecipazione permanen-
te delle forze sociali po
litiche e culturali alia di
rezione della societa. • in 
quelle forme di democra
zia diretta che debbono in-
tegrare gli istituti demo-
cratici esistenti, cio vuol 
dire in Emilia fin da ora 
saper raggiungeie in fornn 
continuativa la proiezione 
del movimento' di lotta 
dalle classi lavoratrici ai 
livello degli organi decen-
trati dello Stato (Comuni, 
Piovince e domani Regio
ni) e delle organizzazioni 
cui vogliamo attribuiie 
funzione permanente di 
centri di potere democrati
co (sindacati, organizzazio
ni cooperative, di ceti me 
di, culturali e sociali). Solo 
cosi il movimento delle 
masse puo trovare uno 
sbocco positivo nel consoli-
damento e sviluppo di una 
nuova unita politica del 
movimento operaio e de
mocratico che e il grande 
problema italiano ed eu
ropeo, superando preclu-
sioni schematiche. 

Pecchioli 
Sottolinea la necessita 

di partire dal risultato, 
elettorale per un immedia-
to rilancio di una azione 
politica generate, nella 
fase nuova che si e aper
ta nel paese a seguito di 
un voto dal quale esce 
confermata la nostra linea 
politica e la nostra stra-
tegia. Bisogna evitare cioe 
ogni ritardo e ristagno del 
movimento popolare sui 
quale, non a caso, pun-
tano le forze avversarie. 

Dopo avere analizzato 
la portata ed il carattere 
del voto operaio, sottoli-
neandone il valore unita
rio, la esaltazione che ne 
viene alia autonomia ed 
alia coscienza di classe, la 
conferma di una nostra 
giusta impostazione criti-
ca sui piano qualitativo 
del cosidetto «mirncolo 
economico», il compagno 
Pecchioli e passato ad in
dica re i temi di un rilan
cio e di uno sviluppo del
ta azione unitaria nel 
paese. 

La prima componente di 
questo rilancio deve es
sere data dallo allarga-
mento del movimento ri
vendicativo della classe 
operaia. II rifiuto delle so-
luzioni. puramente tecni-
che e raziorializzatrici del
le contraddizioni e degli 
squilibri emersi nel corso 
dello sviluppo del proces
so produttivo, la indicazio-
ne della necessita di rifor
me strutturali e dell'au-
mento del potere democra

tico dei lr.voiatoii nella 
fabbiica e a tutti i livelli 
della vita civile, hanno con
sentito una maggioie or-
ganicita della politica di 
alleanze della classe (pe-
raia con gli altri ceti pro-
duttivi. Questa linea va 
poi lata - avanti ed arric-
chita, a ' tut t i i livelli, di 
contenuti avanzati. 

Una seconda linea diret
ti ice per lo sviluppo di 
lotte unitarie e data dalla 
politica da condurre attor
no agli enti locali. 11 ri
sultato del 28 aprile ren-
de attuale, oggi piii di ie
ii, l'obiettivo della costi-
tuzione di nuove maggio
ranze a livello locale. Bi
sogna partire, per questo, 
dalla elaborazione di pro-
grammi ed iniziative uni
tarie, programmi che pie-
vedano una maggioie au
tonomia e liberta di pote-
li agli enti locali (pbnifi-
ca/ione uibanistica. "ste'i-
sione legge 167, allaiga-
mento sfera di inllnci/a 
delle aziende municipali/-
/ate. nuova politica lella 
spesa e fiscale). Un'azione 
di questo tipo puo lendeie 
vano quel tentntivo di « o 
mogeneizzazione » degli en
ti locali al governo centia-
le, concezione che tende a 
lidurre i comuni ad agen-
/ie periferiche deH'auto!ita 
cent rale. 

L'ultima paite dell'm-
tervento di Pecchioli e Ma-
ta dedicata ai problemi del 
partito (divario tia strut
tura del partito e sua in
fluenza politica, necessita 
di allargare il proselitHmo 
e approfondire il rinno
vamento) e a quelli della 
unita con i compagni so
cialisti. segnalando a tale 
proposito le iniziative gia 
in atto a Torino. 

Salati 
Mette in guardia contro 

il pericolo di una sotto-
valutazione del peso poli
tico del voto comunista, 
e, in questo quadra di un 
pericolo di una non esat-
ta valutazione della por
tata della intervista del 
compagno Togliatti con la 
quale si rivendica l'ingres-
so delle forze che ci se-
guono, nel campo governa-
tivo. Bisogna battersi con
tro una mentalita da «eter-
ni oppositori» che perma-
ne ancora nel partito e 
che anche gli autonomisti 
piu benevoli vorrebbero 
attribuirci e che giudica 
quindi lo stesso voto del 
28 aprile come un voto 
meramente protestatario. 
che non coglie quanto di 
positivo e programmatic© 
esso contiene. La intervi
sta di Togliatti non deve 
quindi essere vista in ter
mini c propagandists > : 
essa contiene una indica-
zione che e rivolta non so
lo e non tanto ai gruppi 
politici dirigenti, quanto 
al paese nel suo comples
so. alle grandi masse che 
ci seguono e che ci vo-
gliono non solo alia oppo
sizione, ma al governo del
la cosa pubblica. E' nostro 
compito. oggi, portare a-
v'anti questa aspirazione 
dandole forza in lotte di 
massa articolate nella sem
pre piii alta funzionalita 
democratica' degli organi-
smi tradizionali. e nella 
creazione di organismi unl-

(Segue a pag. 11) 


