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II Comitato Centrale del 
PCI ha ripreso i suoi lavo-
ri icri mattina. Nella tarda 
serata di martedi erano in-
tcrvenuti i compagni Peg-
gio e Somma. 

Peggio 
E' indispensabile ed ur-

gente impegnare il partito 
in un'azione per le rifor-
nie di struttura ev rinno-
vamento democratico del 
paese, azione richiesta dai 
risultati elettorali che di-
mostrano una reale volon-
ta delle masse di battersi 
per " questi obiettivi. La ' 
evoluzione stessa della si-
tuazione economica del re
sto, caratterizzata dalla 
tendenza al rallentamento 
del ritmo di sviluppo e da 
1111 eccezionale ' aumento 
dei prezzi e del cos to del-
la vita, rende non rinvia-
bile tale azione. Dal 1947 
non si erano piii registrati 
aumenti del costo della vi
ta paragonabili a quelli 
degli ultimi tempi. Nel 
marzo scorso il costo del
la vita 6 risultato supe-
riore del 15 per cento a 
due anni prima, del 101» 
rispetto al marzo '62. e del 
7'= circa rispetto a sei me-
si prima. Cio ha gravi con-
seguenze per le grandi 
masse popolari (la scala 
mobile funziona soltanto 
per una parte dei lavoia-
tori e con notevole ritar-
do), influisce negativa-
mente su tutta l'economia 
nazionale, soprattutto sul-
l'esportazione e incoraggia 
gli investimenti specula
tive. Le cause dell'aumento 
del costo della vita stan-
no — lo si e detto' piu 
volte — nella struttura 
monopolistica del nostro 
sistema economico, nella 
diffusione della speculazio-
ne che si sviluppa in con-
seguenza dell'arretratezza 
dell'agricoltura e del si
stema distributivo e della 
proprieta privata del suo-
lo urbano. A cio si e ag-
giunta negli ultimi tempi 
la crescente insufficienza 
della produzione agricola. 

La lotta contro il caro-
vita deve oggi far fare un 
grande balzo in avanti al
ia lotta per le riforme di 
struttura e per la pro-
grammazione democratica 
dello sviluppo economico. 
Si pone innanzitutto l'esi-
genza di una vasta riforma 
agraria che, liberando le 
campagne da superati rap-
porti sociali e stabilendo 
nuovi rapporti tra citta e 
campagna, promuova lo 
sviluppo dell'agricoltura. 
Per questo e necessario 
dare saldatura al movi-
mento nelle campagne e 
nelle citta. rendendo piu 
operante 1* alleanza tra 
classe operaia e contadini. 
esaltando la funzione de
gli enti locali e stabilendo 
un piu stretto coordina-
mento nell'azione di tutti 
gli organismi democratici 
di massa. 

Le conferenze per l'agri-
coltura devono appunto 
rendere - possibile tutto 
questo. Altro punto fon-
damentale della lotta con
tro l'aumento dei • prezzi 
e per la programmazione 
democratica e 1'azione per 
una nuova legge urbanisti-
ca che stabilisca la pro
prieta pubblica del suolo 
urbano; cio e essenziale al 
fine di ridurre il costo del
le abitazioni. -

Occorre denunciare che 
anche limitate misure di 
politica della spesa pub
blica, quali quelle propo-
ste ora da Saragat e Tre-
melloni. nella situazione 
determinatasi negli ultimi 
tempi, possono aggravare 
i fenomeni di aumento dei 
prezzi e determinare una 
vera e propria inflazione 
anche monetaria se non 
sono accompagnate da mi
sure volte a modificare so-
stanzialmente i processi di 
accumulazione. 

Somma 
n voto nella provincia di 

Brindisi e particolarmente 
indicativo perche nella zo
na si e avuto un rapido e 
massiccio insediamento in-
dustriale che ha -> concen-
trato ottomfla operai nel 
corso di appena tre anni. 
II nostro successo e stato 
netto: 4 per cento in piu' 
in provincia e 5.3 per cen
to in citta. II Partito era 
scmpre andato avanti tran-
ne nelle elezioni ' del "60, 
proprio all'inizio del pro-
cesso di industrial izzazio-
ne: e quel risultato ci spa-
ventd alquanto. -

La DC e anche il PSI — 
che nel brindisino e net-
tamente di destra — ci 
avevano dato il primo ap-

- puntamento dopo il «mi-
racolo > industriale a que-

' ste elezioni. e noi siamo 
stati presenti, e bene, a 

: quell'appuntamento. II fat-
to e che il partito ha sa-

; puto inserirsi efficacemen-
• tc nelle lotte sindacali mal-

grddo le proteste della DC 
. e dello stesso PSI che ci 

*- aceusavano di interferon* 
'. xe nel sindacato. 
'*• Vcnnero i fatti di Cuba 
- • n a commissione di ope

rai e di.tecnici comunisti 
con l'appoggio del PCI, de-
cise di indire uno sciopero 
che, malgrado l'opposizio-
ne violenta della DC e il 
dissenso del PSI, riuscl be-
nissimo: • scioperarono an
che gli operai cattolici. Pu 
allora che capimmo che la 
situazione andava matu-
rando a nostro favore. La 
nostra azione e stata pre-
sente, politicamente atti-
va, contro la prepotenza 
della • Montecatini che in-
contrava il silenzio dei so
cialist!; contro la specula-
zione edilizia; nelle lotte 
per la pace. 

Ora il problema e di uti-
lizzare il nuovo prestigio 
del partito, per andare 
avanti sia nel centro cit-
tadino sia nella « zona del 
trullo >, zona di coltivatori 
diretti di collina, dove ab-
biamo registrato buoni suc
cess! ma dove ancora chi 
domina resta la DC. 

D'Alema 
La situazione di questi 

giorni in Liguria sta ad in-
dicare che e in atto un ten-
tativo di ricacciare su po-
sizioni difensive il movi-
mento operaio, tentativo 
che trova una forte capaci-
ta di contrattacco, una vo-
lonta unitaria che si espri-
me nella lotta di importan-
ti nuclei e spttori operai. 
come quello dei portuali. e 
nella stessa avanzata della 
CGIL nelle elezioni delle 
C.I. Nelle condizioni poli-
tiche uscite dal 2 8 a p r i l e 
assume una grandezza e 
drammaticita nuove il pro
blema della impossibilita 
per la grande borghesia di 
creare un governo stabile 
che voglia ignorare le at-
tese e gli orientamenti del
le grandi masse. Dopo 1 
tentativi del '53 e del '60 
di risolvere in modo auto-
ritario tale problema oggi 
r>sso appare come quello 
della quadrattira del cer-
chio. Ebbene, in tale situa
zione, oggi, e non domani 
si pone l'esigenza di porta-
re al livello politico la piu 
ampia unita popolare e, 
rompendo il tentativo di ri-
lancio di crociate antico-
muniste che viene espresso 
anche da parte delle sini-
stre cattoliche, di determi
nare una piu profonda cri-
si dell'interclassismo dc 
che si risolva a vantaggio 
di un imponente movimen-
to che imponga una stabi
le soluzione della questio-
ne della direzione politica 
del paese. Di qui Timpor-
tanza che possono e deb-
bono assumere le lotte di 
questi giorni in Liguria. 
Non bisogna svilire la pro-
spettiva aperta a questa 
nuova tappa del nostro 
cammino democratico e so-
cialista dall'intervista di 
Togliatti, e si deve respin-
gere l'opinione che l'in-
gresso delle masse che se-
guono il PCI nell'area go-
vernativa si possa rinviare 
di cinque-dieci anni. alle 
prossime elezioni. Non si 
puo rifiutare come fa Nen-
ni con lo slogan del < ineno 
peggio * Finevitabile batta-
glia che una gran parte de
gli italiani gia combatte 
per un governo che esprl-
ma un programma rispon-
dente alle necessita di pro-
fonde trasformazioni. 

II voto in Liguria espri-
me questa situazione di 
svolta, situazione che fu 
aperta dalle giornate del-
restate del '60. Quello di 
Genova e tra i piu signifi-
cativi risultati elettorali in 
questo senso ed esprime 
una chiara scelta politica e 
ideologica innanzitutto da 
parte della classe operaia, 
il cui voto ha avuto un evi-
dente significato unitarlo. 
11 risultato catastrofico a 
Genova per il PSI — cosl 
lo definisce Foa — dipen-
de essenzialmente da una 
involuzione riformista so-
cialdemocratica del gruppo 
dirigente di quella organiz-
zazione del PSI, che oggi 
tuttavia sembra awert i re 
l'esigenza di conquistare 
una maggiore autonomia 
rispetto alia DC, stretta-
mente controllata da doro-
tei e scelbiani, i quali han-
no consolidato le loro po-
sizioni alia direzione del 
partito e nel Parlamento 
come pure pero il loro di-
stacco dalla vita e dai pro-
blemi della regione. Per 
questo la DC ha sofferto in 
Liguria la maggiore delle 
sue perdite. • *,. . r • -

Deve preoccupare comu
nisti e socialisti il proble
ma di una certa avanzata 
socialdemocratica, ma so
prattutto essi devono in 
modo autonomo, affrontare 
decisamente il problema 
dello sviluppo in Liguria 
di un movimento cattolicr> 
di sinistra, che rompa con 
una direzione tra le piu 
irrigidite su posizioni rea-
zionarie. . - -

- • Dopo aver analizzato in 
modo particolareggiato il 
voto delle Marche, con-
traddistinto da una nostra 
netta avanzata e da una 
perdita della DC superiore 
alia media nazionale, II 

compagno Bastianelli sot-
tolinea la necessita e la 
urgenza di una iniziativa 
nostra unitaria. che rispon-
da subito alia attesa ed 
alle aspirazioni delle mas
se. Perche questa inizia
tiva abbia successo e ne-
cessaria la massima chia-
rezza sul programma — i 
cui punti essenziali sono 
stati qui enunciati dal com
pagno Ingrao — e sulla-
linea da seguire che non 
puo che riassumersi nella 
indicazione offerta da To
gliatti con la richiesta di 
un ingresso delle forze che 
ci seguono nel campo go-
vernativo. 

.:- II. voto comunista di 
masse operaie e mezzadri-
li, di larghe zone di ceto 
medio urbano e di gruppi 
di coltivatori diretti, apre 
una situazione nuova nella 
quale la prospettiva di 
nuove maggioranze demo-
cratiche diviene piii vid
ua e reale. 

Ma questo voto pone an
che una serie di problem! 
alia organiz7azione nostra: 
la esigenza in primo luogo 
di adeguare alia sua in
fluenza la organizzazione 
del partito. di elevare la 
sua capacita di direzione 
ed elaborazione a tutti i li-
velli. facendo uscire le in-
dicazioni l programmatiche 
dalle imposta/ioni pura-
mente propagandistiche e 
rendendole materia di piii 
avanzata lotta unitaria 
delle masse. 

Rossanda 
La nostra vittoria e la 

crisi della Democrazia cri-
stiana • aprono una fase 
qualitativamente nuova 
dello schieramento politi
co italiano. Di questa va-
riazione di qualita il voto 
degli intellettuali e un s in-
tomo di particolare inte-
resse. Le elezioni e il di-
battito che le ha precedu-
te hanno veduto uno schie
ramento di forze intellet
tuali, accanto ai comuni
sti, quale non si era regi
strato dai primi anni del 
dopoguerra; schieramento 
complesso, con larghi d e 
menti di autonomia, che 
rappresenta non gia un 
momento di «protesta > 
ma una nuova presa di co-
scienza, piii matura e dif-
ferenziata che nel 1946, 
del rapporto fra cultura e 
movimento operaio e co
munista. Sembra chiuder-
si, con questo, la fase di 
crisi ' del rapporto fra il 
mondo della cultura e il 
nostro Partito che si veri
fied fra il 1948 e il 1956, 
che aveva avuto le sue ori-
gini neli'appannamento di 
una prospettiva durante 
gli anni della restaurazio-
ne capitalistica e che, sul 
piano ideale, si era tradot-
to in sfiducia nella capa
cita del marxismo di of-
frire una risposta adegua-
ta ai nuovi caratteri dello 
sviluppo capitalistico e al-

. le ideologie che vi erano 
connesse. •• > ~ 

Questa fase — di deflus-
so dall'impegno e dalla 
lotta in comune con 1'avan-
guardia politica da parte 
di strati intellettuali. che 
erano stati con noi nella 
Resistenza e nel dopoguer
ra — in cui si puo ravvi-
sare 1'effettiva ondata re-
visionista, ebbe, dopo il 
luglio del '60, uno sbocco 
nella accettazione di una 
prospettiva di evoluzione 
sociale rappresentata dal-
l'incontro cattolici-sociali-
sti, in termini di rammo-
demamento e di accanto-
namento d'una prospetti
va socialista, rammoder-
namento nel quale, per la 
prima volta, la societa ita
liana pareva offrire uno 
spazio e un ruolo alia in
tellettuali ta. 

II voto del 28 aprile s e -
gna il rifiuto di questa pro
spettiva, e la riacquistata 
coscienza di un legame 
diretto fra la piattaforma 
autonoma del proletariato 
e del suo blocco storico e 
larga parte degli intellet
tuali. Hanno matura to que
sta scelta la sprovincializ-
zazione della cultura italia
na, acquisita alia • grande 
problematica aperta dalla 
coesistenza e dall'avanzata 
del socialismo e delle ri-
voluzioni coloniali, te-
matica cui da parte catto-
lica e socialista e manca-
ta una qualsiasi risposta o 
originate ' interpretazione; 
il profondo turbamento in-
dotto dalla crisi delle de-
mocrazie europee e dal 
permanere dei fascismi, 
che hanno ri pro post o in 
termini nuovi il problema 
dell'unita della sinistra e 
resa piii mordente l'elabo-
razione del Partito comu
nista italiano relativa al 
nesso fra democrazia e so
cialismo, ed alle strade per 
il ' socialismo nell'Europa 
occidentale; e quindi il ri
fiuto di una visione angu-
sta, ritardataria, de l , no
stro stesso sviluppo sociale 
e del ruolo subalterno che. 
in una visione tecnico-for-
mnle dei rapporti sociali, 
Tideologia del centro-sini-
stra proponeva agli intel
lettuali. .. 

• Questa esperienza della 
1 cultura italian& pone ai co

munisti problem! di breve 
e lungo periodo. A lungo 
periodo, accanto alio a-
deguamento dei nostri 
strumenti culturali, la que-
stione dell'egemonia idea
le del nostro" Partito; a 
breve periodo la necessita 
di guidaie e dare uno sboc
co alia tensione espressa 
da voto in una' iniziati
va politica — dalla scuo-
]a ai problemi della cen-
sura e della liberta — 
che agisca come elemento 
propulsivo e discriminante 
contro ogni formula di 
compromesso. acceleri le 
scadenze del dibattito fra 
i cattolici e sviluppi positi-
vamente l'lnquietudine so
cialista. in modo che que
sto nuovo fermento ideale 
diventi uno dei cardini del 
processo di rinnovamento 
che puo aprirsi nel paese. 

Marangoni 
II risultato elettoiale del 

Veneto, pur non potendo-
si riteneie completamente 
soddisfacente, vede per la 
prima volta indietreggiare 
la DC ed avanzate il no
stro partito, sia pure in 
misura piii ridotta di quan-
to non avvenga su scala 
nazionale. Positivo - pero 
nettamente e il risultato 
delle zone itidustriali e di 
alcune zone mezzadrili e 
bracciantili. Una analisi 
dei dati elettorali piii det-
tagliata, provincia per pro
vincia e comune per co
mune mette in luce che un 
successo del partito non e 
mancato la dove siamo r!u-
sciti a dare una chiara 
prospettiva politica alle 
grandi masse di lavorato-
ri, dove siamo riusciti a 
metterle in movimento con 
una azione autonoma del 
partito sui temi fondamen-
tali e le scelte politiche 
determinanti. Cio non ' e 
accaduto ad esempio a Vi-
cenza, dove nonostante la 
portata ampia delle lotte 
operaie noi restiamo fermi 
mentre avanzano socialisti 
e socialdemocratici. II pro
blema centrale e qui quel
lo delF orientamento del 
partito, di incomprensioni 
e ritardi nella elaborazione 
di iniziative capaci di uni-
ficare i grandi temi della 
citta, della fabbrica e del
la campagna, di un preva-
lere dell'attivita sindacale 
su quella politica anche 
negli organismi di base del 
partito, che ha ritardato 
una nostra piena ed auto
noma assunzione di .temi 
piii nettamente politici. 

II problema fondamen-
tale che oggi il partito de
ve affrontare con coraggio 
nel Veneto e il problema 
del rapporto tra comuni
sti e cattolici, portando 
avanti un colloquio ed rna 
azione ' comune sui punti 
programmatici fondamen-
tali: pace, riforme, e li
berta. 

Jotti 
Lo spostamento a sini

stra di vasti strati di elet-
• torato femminile costitui-
sce, assieroe - a l ' risultato 
del voto contadino, un fat-
to di importanza senza 
precedenti, indice di un 
profondo processo di tra-
sformazione negli orienta
menti di un elettorato che 
per molti anni ha costitui-
to la base popolare della 
DC. Capire < i motivi di 
fondo di questo spostamen
to e essenziale ai fini della 
determinazione del la . no
stra azione futura. Ne pos-
siamo accontentarci delle 
spiegazioni piu «faci l i» . 
Le nuove posizioni assuntc 
recentemente dalla Chiesa 
cattolica, attenuando la 
asprezza polemica antico-
munista e trattenendo il 
clero da un intervento pc-
sante e diretto nella cam
pagna elettorale, hanno 
avuto certamente ma solo 
in modo indiretto e non 
determinante un loro peso 
nel piu libera orientamen
to dell'elettorato femmini
le. Lo stesso ingresso del
le donne nella produzione 
non pud avere come con-
seguenza automatica un lo
ro spostamento politico. 
Determinante e stato pero 
il modo come questo in
gresso delle donne nella 
produzione si e verificato, 
a costo di quali sacrifici e 
in quali intollerabili con
dizioni che hanno reso il-
Iuminante, grazie alle lotte 
ed alia linea politica da 
noi portata avanti, la con-
traddizione esistente tra 
modi di sviluppo dominati 
dal menopolio e le esigen-
ze di una vita civile. Da 
tutto questo complesso di 
motivi il nostro successo 
elettorale che corona una 
azione politica attorno al
ia quale si erano manife? 
state e si manifestano an
cora nel partito incom
prensioni, pregiudizi ed 
altc270sita. * s 

- I I risultato elettorale s e -
gna l'inizio del formarsi 
di una coscienza nuova 
delle donne che si pone in 
modo autonomo di frontc 
•1 problem! della societa 

italiana;4 fatto questo che 
nasce dairintervento nella 
vita« politica non piii di 
impegnati grupip di elites 
ma di grandi masse popo
lari e per questo ricco di ' 
una profonda carica rinno-
vatrice. E' destinato, que
sto, a divenire un dato ca-
latteristico della nostia so
cieta nazionale. , . • 

II successo elettorale, che 
premia il partito che, solo, 
nel corso della sua azione 
politica e della campagna 
elettorale ha posto il pro
blema della emancipazione 
femminile come compo-
nente essenziale della bat-
taglia per la democrazia, 
ci pone pero nuovi proble
mi e nuove responsabilita. 
Dovremo esaminare ^con 
attenzione i compiti l che 
ci' spettano nell'ambito 
della esigenza di raffor-
zare i l-movimento unita-
rio femminile, sviluppando 
nuove forme di unita di ( 
base che vadano al di la 
della influenza finoia rag-
giunta. e per dare alia lot- . 
ta per la ' emancipazione 
contenuti piii avanzati ed 
adeguati alia ' situazione 
odierna delle masse fem-
minili. Una iniziativa sara 
anche opportuno studiare 
per proporre, sul piano le-
gislativo. alcune iniziative 
attorno alle quali mobili-
tare Topinione pubblica e 
le grandi masse femminill. 
Infine bisognera superare 
debolezze e ritardi della 
azione del partito. attin-
gendo alle forze nuove e 
giovani che si sono poste 
in movimento nel . corso 
di questa campagna eletto
rale. per rafforzare il no
stro quadro e dare piii vi-
gore a tutto il movimento 
femminile. a tutti i livelli 
— provinciale. regionale, 
di zona — in cui si esplica 
oggi l'attivita del partito.' 

Giannini 
II v.oto del 28 aprile ha 

un chiaro contenuto rivo-
luzionario e convalida — 
anche nell'ambito del mo
vimento operaio interna-
zionale — la via democra
tica. pacifica e nazionale al 
socialismo contro i cedi-
menti riformistici. Esso 
conferma inoltre che le ri
forme di struttura sono un 
momento essenziale nella 
lotta per Tavanzata del so
cialismo. 

II voto del 28 aprile, nel 
Sud, e stato un voto con
tro i monopoli — come 
dimostrano le nostre avan
zate nei poli di sviluppo e 
fra i coltivatori diretti — 
e per una radicale riforma 
agraria che resta, dopo le 
elezioni, il vero banco di 
prova, la caratteristica di
scriminante di qualunque 
programma governativo. 

II Partito — che oggi in 
Puglia ha mezzo milione 
di voti — intende fare del
la riforma agraria il cen
tro della sua azione e del
la sua lotta, sulla base di 
interessi oggettivamente 
comuni a piii forze e co
me nucleo, quindi, di nuo
ve alleanze. • -

II rapporto Ingrao parla 
con giusta preoccupazione 
deU'avanzata - socialdemo
cratica e liberale nei cen-
tri cittadini del Sud. E' ve
ro. In Puglia soltanto la 
DC avanza del due per 
cento e nei cinque capo-
luoghi la sinistra operaia 
nel suo complesso perde 
il due per cento • mentre 
vanno avanti DC, PSDI e 
PL1. Anche se noi abbia-
mo recuperato quanto per-
demmo nel '60, restiamo 
una forza ancora troppo 
debole nelle citta. Dobbia-
mo quindi guardare con at
tenzione ai ceti medi urba-
ni, creare nuovi organismi 
in grado di capire, organiz-
zare. conquistare quelle zo
ne di elettorato e in que
sta azione tutto il Partito 
deve sentirsi impegnato. 

Macaluso 
Sono pienamente d'ac-

cordo con il rapporto del 
compagno Ingrao la dove 
sottolinea il grado di uni
ta del Partito raggiunto 
nel corso di questa cam
pagna elettorale. La linea 
uscita dal X Congresso e 
stata pienamente confer-
mata, anche in questo suo 
significato unitarib, dal 
voto del 28 aprile. Bisogna 
pero ri leva re — e noi lo 
abbiamo fatto nel corso di 
un convegno di dirigenti 
provinciali tenuto giorni 
fa alle Frattocchie — che 
all'inizio della campagna 
elettorale ci sono state al
cune incertezze e alruni ri
tardi. 

C'era innanzitutto una 
certa incertezza circa le 
possibilita del nostro Par
tito di avanzare sensibil-
mente nelle elezioni, da 
parte di alcuni dirigenti 
locali: c'era una certa dif-
fidenza nei confront] della 
nostra impostazione alia 
TV e incertezza circa 
1' opportunity di muovere 
in quella sede un attac-
co deciso e frontale alia 
DC; c'era infine 11 dubbio 
che 1'impostazione della 

L -& 
nostra campagna nej con-
fronti del PSI fosse effet-

- tivamente efficace. , - , 
A r questi elementi di 

dubbiosita si sono poi ag-
gitinti alcuni ritardi e al
cuni errori: ritardi per 
esempio nella diffusione 
straoidinaria de 1' Unita 
(che e stato un grande stru-
mento di propaganda e di 
organizzazione) che all'ini
zio risulto non essere sta
ta organizzata tempesti-
vamente da 39 Federazio-
ni; errori di alcuni diri
genti che hanno insistito 
piii su temi particolari1 e 
locali che sui temi genera-
li, di linea, che sono quelli 
invece che ci hanno fatto 
vincere. 

Se ho detto tutto questo 
'non e certo per buttare 
acqua sul fuoco del nostro 
giusto orgoglio per 1'azione 
del nostro Partito che ha [ 
saputo lavorare bene e in 
perfetta unita. La mnbili-
tazione. la tensione politi-
tica del periodo • eletto-

' rale non deve ora diluirsi 
ma deve essere mantenuta 
al massimo grado, impe-
dendo qualunque sbanda-
mento anche in vista della 
nuova fase politica caratte
rizzata dalle trattative per 
il nuovo governo. ' ' 

L'avanzata del PCI il 
28 aprile aiuta le sinistre 
cattoliche, • e nello stesso 
tempo anche le perdite del
la DC a destra a favore dei 
liberali facilitano la nostra 
iniziativa nei confronti 
cleH'ala piii avanzata della 
DC. Per quanto riguarda 
il PSI alia vigilia del suo 
congresso, la fermezza del
la nostra • linea delineata 
dalla relazione di Ingrao 
ci permette di tenere" in 
piedi un fruttuoso collo
quio anche sulle prospetti-
ve Diii generali con i com
pagni socialisti. II Partito 
deve quindi • mantenersi 
unito e in piena efficienza 
in questa fase. , 
• Concordo pienamente 

con quanto ieri ha detto 11 
compagno Miana circa la 
conferma della giustezza 
della linea organizzativa. 
II risultato premia la linea 
di rinnovamento promossa 
dall'VIII -Congresso e le 
decisioni del X congresso 
sui problemi di organizza
zione. * Devo rilevare - che 
mentre • hanno ' funzionato 
benissimo i comitati comu-
nali e. in linea di massima, 
i comitati cittadini, qual-
che carenza si 6 registrata 
per quanto riguarda alcuni 
comitati di zona (soprattut
to perche molte zone non 
hanno una omogeneita so-
cio-economica indispensa
bile per il buon funziona-
mento dei comitati). Per i 
comitati cittadini va ri-
levato chp nej Sud essi 
hanno funzionato meglio 
nei piccoli centri e meno 
bene nei grandi centri, do
ve piii ricca e l'articolazio-
ne sociale e insufficiente la 
nostra elaborazione e ini
ziativa politica per presen-
tare una valida alternati-
va ai gruppi ' di potere 
d.c. Bene hanno fun
zionato, nel complesso, i 
comitati regionali e si e 
confermata l'indispensabi-
lita sia del momento orga-
nizzativo federale e cen
trale sia del ruolo essen
ziale delle sezioni. • • 

Importante e una nostra 
maggiore caratterizzazione 
nelle fabbriche dove an
cora forte e la resistenza 
cattolica e dove la presen-
za attiva della CISL in 
tutti i recenti scioperi e 
servita ottimamente a co-
prire sulla sinistra la DC. 
- Due parole ora sul ' tes-
seramento e il proseliti-
smo. Va rilevata la lentez-
za di molte organizzazioni 
nel portare avanti una ge
nerate campagna di prose-
litismo , al partito ed alia 
FGCI. mentre ' esistono 
grandi possibilita e si av-
verte l'esigenza di un par
tito di massa in grado di 
realizzare ovunque la po
litica del X Congresso. 

Si pone quindi il proble
ma del rapporto fra iscrit-
ti e elettori che in molti 
centri (Pecchioli ha ricor-
dato Torino ma ce ne so
no altri) oscilla intorno al 
dieci per cento. La prepa-
razione della . conferenza 
nazionale d'organizzazione 
deve darci l'occasione di 
un ampio dibattito, che ac-
cresca il livello politico del 
partito e porti le sue strut-
ture organizzative al livel
lo dei problemi che dob-
biamo affrontare per avan
zare sulla via italiana al 
socialismo nelle nuove con
dizioni create dallo stesso 
risultato elettorale. 

Chiaromonte 
II voto del 28 aprile nel 

Sud e certamente un effet-
to della giustezza della no
stra linea generate e an
che la prova deU'efflcacia 
dei nuovi strumenti di pro
paganda (la TV) . Ma mi 
sembra che in particolare' 
esso 6 in relazione alia ri-
presa del dibattito meri-
dionalistico in relazione sia 
alle novita della situazio-

M 
n e 1 politica sia a l 'nostro 
travaglio critico approda-
to al documento votato dal 
X Congresso. Si e cosl su-
perata la confusione che 
ci aveva portato all'insuc-
cesso del '60, confusione 
che investiva non solo 
problemi di tattica ma 
questioni piii di fondo co
me ad esempio il ruolo e 
il posto della battaglia 
meridionalistica nel qua
dro della lotta generate per 
la democrazia e il sociali
smo. Oggi abbiamo' rag
giunto una maggiore chia-
rezza (basti pensare • al 
problema della emigrazio-
ne, individuate bene e 
messo al centro di una ar-
ticolata azione politica e 
di propaganda nel, Me/zo-
giorno non meno che nel 
Nord). Ma i problemi del 
Sud restano piii che mai 
in piedi. 
.. Dobbiamo riuscire a ri

solvere bene questi pro
blemi in relazione ad al
cuni punti fermi come la 
riforma agraria, le regio-
ni, ecc. La proposta di To
gliatti per una conferenza 
suH'emigrazione va ripre-
sa. rilanciata a vari livelli 
(Parlamento, enti • locali. j 
al Nord.. ecc. e messa, al 
centro di nuove alleanze 
e di un discorso partico
lare con i compagni socia
listi che li spinga a porre 
con maggiore chi a rezza e 
convinzione i ' temi della ' 
battaglia meridionalistica 
e in primo luogo quelli 
della lotta per la riforma 
agraria. Cosi va vista la 
necessita di una ripresa 
del colloquio e del dibat
tito con le altre forze de-
mocratiche. II problema e 
di elaborazione politica e 
non di una traduzione mec-
canica e semplicistica del
la intervista di Togliatti. 
Circa la costruzione e il 
rinnovamento del movi
mento organizzato di mas
sa nel Mezzogiorno, i pro
blemi indicati criticamen-
te nel documento meridio-
nale restano piii che mai 
aperti. Anche in vista del
la conferenza meridionale 
della CGIL e dei congres-
si regionali deH'Alleanza 
contadina il problema del-
l'azione di massa nel Sud 
deve essere posto all'ordi-
ne del giorno di tutto il 
Partito. 

. > > -

Coppola 
•• La prima questione cui 
oggi va data una risposta e 
quella sollevata da Nenni 
con la denuncia di un peri-
colo di destra. Si tratta del
la versione aggiornata del
la vecchia linea Nenni che 
approda alia tesi del meno 
peggio che il PSI deve sal-
vare. - -

-• In realta il voto del 28 
aprile ha dimostrato Top-
posto di quanto dice Nen
ni. Le destre politicamente 
sono liquidate e lo stesso > 
successo liberale e una vit
toria di Pirro perche non 
ha raggiunto l'obiettivo di 
un'ala della borghesia di 
crearsi un partito suo che 
la liberasse dalle pur sem-
pre necessarie mediazioni 
che impone un partito di 
nrigine popolare come la 
Democrazia cristiana. 

II vero pericolo, come 
sempre, non e nella forza 
soggettiva delle destre ma 
nella possibilita di una rot-
tura del movimento ope
raio, di un cedimento di 

{una sua parte, che salve-
rebbe la DC dalla sua crisi 

ie proietterebbe nel PSI — 
: con una spaccatura doloro
sa — le contraddizioni che 
sono invece democristiane 
e li devono risolversi. 

r La recente relazione di 
Moro al Consiglio naziona
le dc, con il suo drammati-
cissimo tono, ha conferma-
to sia l'incapacita della DC 
a trova re una nuova slra-
tegia che le permetta, re-
stando unita, di dominare 
la nuova situazione rivela-
ta dal voto, sia I'arretra-

' tezza del gruppo doroteo e 
. di Moro rispetto alle nuo
ve posizioni della Chiesa. 
' ¥7 questo che sottolinea 

la gravita della crisi dc e 
la necessita in cui si trova 

1 il gruppo dirigente doroteo 
di uscire dalla stretta con 
un attacco alia unita del 
movimento operaio. In 
questa situazione sarebbe 
errato affldare il rovescia-
mento della strategia doro-
tea e saragattiana soltanto 
all'aumento della ~ forza 
contrattuale " del l PSI. I 
compagni autonomist! che 
hanno mostrato di accor-
gersi del pericolo che oggi 
corre l'unita stessa del PSI 
devono pero awert ire che 
il nuovo disegno DC-Sara-
gat si rovescia solo essendo 
consapevoli che il movi
mento operaio deve piu 
che mai restare unito. per
che oggi esistono le condi
zioni per far esplodere le 
contraddizioni dc e per 
considerare come un obiet-
tivo rawicinato una frat-
tura del partito cattolico. ' 
' Qui deve essere il centro 
del nostro colloquio con il 
PSI e con lo -stesso movi
mento democratico catto-

" lico e qui deve essere 
il nostro • nuovo oblet-
tlvo. l'obiettivo di qua-

lita " che ci ' pongono le 
elezioni e che spinge a 
fare della massima qualih-
cazione del nostro pru-
giamma la molla della no
stra azione per colpire i ' 
punti deboli dello schiera
mento avversario con ri
forme decisive e per creare 
una nuova unita nell'ambi
to del movimento operaio: 

L'ultima seduta della 
sessione del Comitato cen
trale e stata aperta nel po-' 
meriggio dal ' compagno 
Napolitano, che ha assunto 
la presidenza, e che ha da
to la parola al compagno' 
Marmugi. 

Marmugi 
L'aclesione di masse cosi 

grandi di elettori al nostro 
partito — ha detto Maimu-
gi — e un'adesione matu-
rata nel coiso di anni che 
hanno visto nel nostro Pae
se ampie trasformazioni 
economiche e sociali; ed e 
maturata nel corso di un 
dibattito ideale e politico 
che ha investito profonda-
mente tutto il movimento 
operaio e popolare. E* stata 
l'adesione. dunque, di mas
se lavoratrici che non han
no certo una visione mitica 
del socialismo. ma hanno 
preso coscienza chiaramen-
te delle condizioni e delle 
esigenze della lotta per la 
coesistenza pacifica e per 
un'avanzata nella pace e 
nella democrazia verso il 
socialismo. Nello stesso 
tempo, il voto popolare > 
rappresenta una conferma 
della validita del giudizio 
dato da noi sul centro-si-
nistra, mentre mette in ri-
lievo gli errori di giudizio 
di altri partiti e in partico
lare dei dirigenti autono-
misti del PSI. 

Dopo aver riassunto i 
dati del successo elettora
le comunista nella provin
cia e nella citta di Firen-
ze, l'oratore ha notato che 
tali risultati hanno tolto di 
mano alia DC l'arma per 
chiedere al PSI la rottura 
con i comunisti nell'ammi-
nistrazione provinciale, e 
hanno fatto perdere nella 
citta la maggioranza alio 
schieramento di centro-si-
nistra. 

La perdlta della DC a 
Firenze si e risolta in gran 
parte a beneficio dei libe
rali: e cio pone a noi piii 
acutamente il problema 
della nostra politica e del
la nostra azione pratica 
nei confronti del ceto me
dio (che pure ha riversato 
un forte numero di voti 
sulla nostra lista). Ma 
questa perdita a destra del
la DC offre anche l'occa
sione di un discorso piii 
rawicinato con la sinistra 
cattolica. mentre all'inter-
no di quel partito si ina-
sprisce la polemica tra le 
diverse correnti. Un serio 
ripensamento e del resto 
in corso anche all'interno 
della corrente autonomista 
del PSI, dove si torna a 
parlare dei problemi della 
unita operaia e democra
tica. 

Si aprono, in conclusio-
he, piii ampie possibilita 
unitarie intorno a un pro
gramma avanzato di rinno
vamento. Ma per utilizzar-
le a pieno, occorre dare 
oggi piena coscienza a tut
to il partito del grande si
gnificato della spinta a si
nistra espressa dal voto, ri-
badire la nostra linea uni
taria. E' necessario inoltre 
un forte impegno politico 
nello sviluppo delle lotte 
rivendicative, mentre dob
biamo porre chiaramente 
l'obiettivo di superare di 
gran lunga nel tesseramen-
to al partito il 100 per cen
to degli iscritti dello scor
so anno. 

Di Stefano 
Dopo il voto anche in 

Calabria si e determinata 
una situazione politica nuo
va. per il forte regresso 
delle destre. per la note-
vole riduzione dell'eletto
rato dc, per l'avanzata del
le sinistre che si e espres
sa nella grande afferma-
zione del PCI (+3,3%) e 
nei progressi del PSDI e 
del PRI. mentre il PSI re-
gistra una lieve flessione 
(—0,2%). Ampie sono le 
ripercussioni del voto; si e 
aperto un dibattito all'in
terno di tutti i partiti e in 
particolare nel PSI; sono 
entrate in crisi alcune am-
ministrazioni locali di cen
tra sinistra. - , 

II voto calabrese e stato 
un voto di condanna della 
politica meridionalista del
la DC, mentre piu larghe 
adesioni ha avuto la nostra 
impostazione di lotta politi
ca unitaria per determina
re nuovi indirizzi nel Mez
zogiorno. E' stato un voto 
per l'unita e contro il tra,-
sformismo; ed e stata scon-
fitta la tesi di un Mezzo
giorno « governativo >, tesi 
sostenuta anche da alcuni 
esponenti autonomisti del 
PSI. . , . 

II voto pone la questione 
di nuove maggioranze. E 
al nostro partito pone 11 

compito di sviluppare una 
azione che sappia racco-
gliere su un piano piii ole-
vato tutte le forze che vo-
gliono un profondo rinno
vamento. tOccorre pertan^o, 
sviluppare la ho3.trp Jelab.o*j 
la/ione politica" per iina 
politica regionale articola-
ta, capace di interessare 
vasti strati sociali in una 
a/.ione diretta contro la li
nea monopolistica. Insieme 
a cio, e necessario puntaie 
fortemente a uno sviluppo 
delle forze del paitito, ad 
arricchire la sua vita inter
na democratica. liberando-
lo da influenze paternall-
stiche e clientelaii. a un 
impulso del suo decentra-
mento, -mentre bisogna 
prowedere alia crea/ione 
di una vasta rete di orga
nizzazioni di massa e mi-
gliorarc la capacita di gui-
dare gli Enti locali come 
strumenti di poteie poli
tico. 

Ragionieri 
-' 11 compagno Ragionieri, 
cho pronuncia 1'ultimo in
tervento del dibattito, 
svolge alcune consideiazio-
ni a proposito della natura -
nuova del voto in rapporto 
alle valutazioni del centro-
sinistra; del voto'giovani-
le considerato alia - luce 
della natura nuova del 
voto del quale e stato pro-
tagonista l'elettorato; del
la prospettiva di un in
gresso delle forze che se
guono il nostro partito nel 
campo governativo. 

Sul primo argomento, 
egli rileva che oltre all'af-
fermazione che l'esito del
le. elezioni ha conferma-
to il nostro giudizio sul 
centro-sinistra, dev'essere 
sottolineato un altro • ele
mento: e cioe che le ele
zioni hanno mostrato se 
non altro l'inizio di una 
crisi del partito interclaa-
sista cattolico. Questo par
tito era nato in Italia sulla 
base di un interclassismo 
di carattere rurale, e nel 
considerare le ragioni del
le perdite subite nelle ele
zioni dalla DC bisogna far 
posto anche alia valuta-
zione di quelle sue origini, 
che in una certa misura 
entrano in contrasto con 
gli sviluppi economici e so
ciali del nostro Paese, che 
da agricolo-industriale e 
diventato industriale-agri-
colo. La drammatica con-
Jess ion e dell'on. Moro cir
ca la incapacity della DC 
di adeguarsi alle trasfor
mazioni sociali in > corso 
deve essere vista anche 
alia luce di questo dato og-
gettivo. u, 

A proposito del voto dei 
giovani, Ragionieri si do-
manda le ragioni della re
lativa inversione di ten
denza registratasi in que-
ste elezioni, rispetto ad 
elezioni precedenti, parti
colarmente di • quelle del 
1958, quando le nuove leve 
di elettori spostarono sen-
sibilmente a vantaggio del
la sinistra ed a svantaggio 
della DC i loro suffragi. 
Ricercandone i motivi, Ra
gionieri ne ha indicati al 
cuni: la maggiore parteci-
pazione delle giovani ge-
nerazioni. rispetto al pas-
sato, alia vita sociale per 
cui diminuisce lo stacco 
tra 1'atteggiamento • dei 
giovani stessi e il resto del 
corpo sociale; il distacco 
che questo fenomeno stes
so pud aver provocato tra 
la massa dei giovani e una 
avanguardia vivacemente 
attiva, ma che probabil-
mente non ha saputo av-
vertire in tempo i primi 
sintomi di tale frattura ed 
ha mantenuto un linguag-
gio non facilmente com-
prensibile dalle masse gio-
vanili. Del resto, la stessa 
ultima Enciclica, che ha a-
vuto un significato di verso 
per l'elettorato in generate. 
pud avere dato ai giovani 
cattolici uno stimolo, per 
1'impressione di far parte 
di un movimento che si 
muove di conserva con il 
mondo che cambia. 

Infine, a proposito della 
esigenza indicata - da To
gliatti dell'ingresso delle 
forze che seguono il nostro 
partito nel campo governa
tivo. Ragionieri ha osser-
vato che essa non pud es 
sere interpretata come un 
nuovo invito all'abbando-
no dell'anticomunismo o 
come una generica richie
sta di entrare a far parte 
del governo centrale o de l 
le amministrazioni locali. 
Piuttosto' essa va intesa 
come uno stimolo al parti
to, affinche sappia enu-
cleare quegli elementi pro
grammatici generali capa
ci di essere posti al centro 
di una politica di rinnova
mento del Paese, di allar-
gare la unita dei Iavorato-
ri e di estendere la frattu
ra manifestatasi in seno al 
partito cattolico. A questo 
proposito e necessario che, 
intanto, il partito sia capa
ce di dare continuita ad al
cune rivendicazioni demo-
cratiche ed avanzate di 
fondo. che talvolta sono 
state in passato Iasciate in 
un canto. Soltanto cos l , 
l'ingresso delle forze comu-
niste nel campo governa
tivo pud divenire real*. 
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