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r(Datta~l/jmgina)\*??** 
terizzazione antifascista, 
democratica, anticoloma-
lista: e assente qualsiasi 
menzione circa i rapporti s. 
con i, a paesl socialist^ se- > 
gno questo almeno di im- ' 
potenza ed ambiguita sul ; 
tema da tutti considerate' 
oggi cruciale. L'unico at-
to concreto di poiitica este- ' 
ra citato dall'accordo ri-
guard a la forza ; atomica 
multilaterale. Nonostante 
le ipocrite sfumature di 
cui e circoiidata la formu
la-( resta • la riconferma t 
deil'adesione data dai go-; 
verni' passati e l'accetta- r 
zione di una trattativa che 
per la prima volta preve--
de la partecipazione diret- ' 
ta all armamento atomico 
da parte dell'Italia e peg-
gio ancora della' Germahia 
di. Bonn. La cosa appare 
particolarmente grave in 
un momento come- l'attua- ! 
le," in cui tornano in di-; 
scussione il problema dei; 
rapporti tra Europa e Sta- ' 
ti ,Uniti, del dialogo Est- ; 
Ovest, • del seguito che' s i [ 

vuole o non si .yuole dare 
all'accdrdo di' "Mosca. Sii. 
oghuno di questi nodi so-; 
nrfaperti scontri, lotte, dif-
ferenziazioni - all ' interno' 
stesso „del blocco atlanti-
co." Meno che mai, quindi, 
sono accettabili le inter.-
pretazioni < automatich'e > 
della distensione nel mo
mento in cui e'e una svol-
ta da compiere in ragione 
non solo" della 'pace, ma 
in ragione deH'autonomia, 
dellMniziativa, delle re-
sp'onsabilita che compe-
tonoiad un/grande e ma
ture pause come rifalia. ". 

Indicazioni 
^negative 
perleRegioni 

- Per quello che si rife-
risce , alia poiitica inter
na, Ingrap ha sottolineato. 
che il documento da due 
indicazioni contrastanti: 
da una parte esso mette 
infatti l'accento sull'am-" 
pliamento e rafforzamente ; 
dei poteri dell'Esecutivo; 
dall'altra si torna a pro- ' 
mettere — come gia av- : 
venne in altri momenti e 
in altri progfammi — la 
attuazione delle Regioni. 
Sulla < prima : questione,. il 
relatore ^ ha denunciato il \ 
pericolo * di una estensio- ' 
ne, prevista • nell'accordo, 
del metodo della delega 
legislativa al ^ governo e 
di una revisione dei po
teri dell'esecutiyo e delle; 
commission! parlamentari, 
in ' direzione di • un allar- . 
gamento • dei poteri del- ; 
1-esecutivo a scapito de- \ 
gli istituti rappresentativi. 
Sulla questione delle re
gioni. il compagno Ingrao 
ha messo in rilievo il fatto 
che, mentre il •- governo 
Fanfani si impegnava ad 
approvare le leggi di at-
ttiazicne regionale entro 
la prima, meta, del 1963, 
oggi marica qualsiasi in-
dicazione circa i tempi di 
approvazione delle stesse 
leggi,,, mentre viene mes- ' 
so in discussione ' persino 
11 modo di * elezione del 
consiglL regionali, siluran-
do * il progetto di legge • 
Reale che nel programma 
Fanfani veniva considera-
to acquisito. Viene colpi-
ta cosi Tunica via che pud 
portare a rompere gli in-
dugi e viene indicata inve-. 
ce una procedura estrema-
mente macchinosa,- a pert a 
a tutti i rinvii ed ostru-
zionismi. Nel contempo ci 
si preoccupa pero di riaf- • 

' fermare, sia pure con una 
formula ipocrita, la neces- \ 
sita della omogeneita del
le Giunte regional! rispet-' 
to al programma del cen
tre sinistra. Anche in te
ma di regioni insomma, la 

. preoccupazione e qirella di 
escogitare lo strumento 
che permetta di svuotarle 
cWKe eletrieriti di- aiitdno-
mia>i poiitica ed anzi-ri i . 
adbperarle addirittura- co--
me mitfModi raffoczamen-*. 
to aSBySKCutivo. ;. •• ' 

> Ma ir punto ! in -<cui s 
1* orifntaHiento consenra-
tore^croerge in modo sec-
co e la parte :economica 
del programma, o torn 
esatt tnente quella parte 
economics dove si indica 
una poiitica da fare oggi: 
la cosidetta parte congiun-
turale. Qnesta parte e ca-
ratterizzata da due diret-
trici>,d'azione. La prima 
rigiiMjfc >ia poiitica della 
spesa e de'gli investiinenti: 
10 Stato «nnuncia un blop-, 
co M i a - s u a spesa cor-
Teri^f^^d ' una < riqualifi-
caziba* » degli invest-men-
ti. Aaitefa decisibne vie
ne ctit tST agli' Enti Ibca-
li. Si .prevede inoltre, con ' 
un oiMMiraento di.assai* 
dubbia C^tituzionalita, )a 
creazione ih Parlamento 
di giunte di bilancio-cate-' 
naccio d ie valgano ad im-
pedi r t ' persino la" discus
sion* di progetti di legge 
che nop corrispondano, a 
questi - ctiteri di blocco 
della spesa pubblica. Po
litics di austerita, dunqne? 
11 fatto * che non si parte 
da un generate riesame, 
dtlUi poiitica della spesa 
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fmbblica fc e - privata,'*"' alia ' 
uce di determinate scel-

te e bisogni sociali, per 
derivarne poi certi indi-
rizzi per tutto l'organismo 
economico e quindi anche 
per il bilancio statale. No,' 
e lo Stato che unilateral- , 
mente blocca la sua spesa 
e riesamina i suoi investi-
menti (non si dice in qua- . 
le direzione) alio scopo d i , 
lasciare spazio al finanzia- • 
mento. agij investimenti ' 
o meglio alle scelte di in-

.vestimento dei privati. E 
quali siano i privati a cui 
si pensa -e detto'franca-
mente, la dove si afferma-
che occorre «riconoscere 
carattere • di • priorita alle 
esigenze finanziarie e pro- '•• 
dutttve deglj impianti ef- : 
flcienti in attivita, indi-
pendentexnente ' dalle loro , 
dimensioni ». E qui ognu-
no pud mettere i nomi! 
Si aggiunge ancora che oc
corre • « s'timol'are gli in- ' 
vestimenti a redditivita 
immediata », il . che vuol 

t dire , adottare un criterio ', 
di fselezione degli Inve
stimenti. che e meramente 
quantitative e .che pro-
scinde dalla qualita, dal 
.tipo, di syiluppo che ai 
vuole promuovere. Da tut-
tb- cio risulta un indiriz-
zb che non- solo blocca, 
ma colloca in posizione 
subalterna l'iniziativa sta
tale, che rinun'cia ad. ado-
perarJa come leva per in-. 
cidere neU'accumulazionc, 
per modificare gli orien-
tamenti produtthri • e »'-la 
struttura^eH'industria, per 
pesare sugii orientamenti 
dei consumi, e mette inve-

• ce al primo' posto • il ;• ri-
lancio del •}, meccanismo 
economico cosi com'e, da 
la priorita al finanzi3men-
to ed ammodernamento 
degli * impianti piu effl- : 
cienti, indipendentemenie 
dalle loro dimensioni > e 
quindi alle scelte ed alle 
decisionj dei piu forti. del
le * grandi • concentrazioni 
monopolistiche. . -'-• 
". Conhesso a questo indi-
rizzo e l'orientamento che 
viene preso circa la dina-
mica salariale — ha pro-
seguito Ingrao —• Vi so
no a questo proposito nel 
documento tre affermazio-
ni: una, ' non ' chiara, che 
afferma la necessita - di 

i contenere « i redditi da la-
voro superiori a ceirti li-
miti >; un'altra affermazio-
ne sembra alludere a. for
me di risparmio coritrattiia-
le, * che niente altro sono 
che mezzi piu raffinati di ' 
contenimento salariale; la'. 
terza affermazione, la piu 
importante, assume la ne
cessita di una poiitica < che 
garahtisca ' un costante 
equilibrio fra aumento del
la pro'duttivita e aumento 

-della retribuzione del- la-
. voro >. Intanto, e da chie-
dersi a quale produttivita 
ci si" riferisce — a quella 
aziendale '.> o a quella me
dia nazionale? — a quale 
arco di tempo debba rap-" 
portarsi tale equilibrio e 
infine quali siano gli stru-
menti con cui l'equilibrio 
stesso andrebbe garantito. 
Certo si puo pensare ad 
un'azione dello Stato che 
agisca • sulle posizioni di 
monopolio - che oggi inci-
dono sulla produttivita, ma 
il documento e tutto teso 
a ridare fiato al meccani
smo di sviluppo quale ha 
agito in questi anni. E al-
lora, per forza -di cose, 
quell'affermazione deye es-' 
?ere intesa come un grave 
proposito di condizionare 
e di contenere la lotta sa
lariale. E' un fatto che tut-
ta la polemica della Con-
finduslria contro le riven-
dicazioni operaie di questi 
ultimi anni ^ stata con-
dotta con 1'appello al rap-
porto produttivita - salari 
che oggi troviamo ripreso 
nel documento quadripa'r-
tito. E' un fatto, del-resto, 
che in questo stesso docu
mento non si dice una pa-
rola su l . divario pauroso 
che e esistito in tutto il 

. decennio del <miracolo'>, 
fra aumento della produt
tivita e aumento dei salari, 
non si dice nulla sul la ina-
deguatezza • delle retribu-
zioni che collocano ancora 
oggi il nostro paese ai li-
velli piui bassi airinterno 
del MEC, non si dice una 
parola sui ritmi e orari di 
lavoro, sulla curva degli 
infortuni, sulla tragedia 
deU'emigrazione. .. t 
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£ La politico ; 
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, Ed e grave che il pro

gramma di un governo in 
.cui entrano i socialist!, cir
ca tutto il problema della 

I condizione operaia, > ~ con-
tenga solo, set righe : per 
promettere che verra ela-

;borato uno Statuto dei di-
. ritti dei lavoratori non me
glio precisato. E' un fatto, 
inoltre, che gia i giornali 
padronali '>> o governativi 
hanno cominciato a bran-
dire l'accordo per chiedere 
il blocco della lotta sala
riale. o. almeno, ij.cpndizio-
hamento della .autohomia 

sihdacale/' Con " ci6 —' ha 
precisato Ingrao — non vo-

. gliamo fare nessuna iden-
tificazione meccanica ° tra 
accordo governativo e vo-
lonti >' d,el' padronato. Ma j 
rallarme circa1 la poiitica 
salariale discende. dal mo-, 
do stesso* con e t i l e impo-
stata la poiitica congiun-
turale, al centre della qua
le viene posta rton l'azione 
pubblica ' per superare le 
strozzature monopolistiche, 

,ma il rilaricio dell'accumu-
< lazione 'privata e • percio 
, prima di tutto i bisogni e 
le scelte 'dei grandi grup-
pi capitalistici. Poiche.qui, 
e il punto decisive: l'atteg- : 

giamento che viene . preso 
circa U peso determinante 
che le grandi concentrazio
ni . monopolistiche hanno 
nelle grandi scelte nazio-
naii. • • i i 

Questo indirizzo sbaglia-
to pesa poi in tutti gli, 
aspetti particolari della po-j 
litica economica, pesa ad 
esempio anche s,u una delle \ 
poche cose buone contenu-
te nel programma: la legge 
urbanistica.' Essa 'esprime 

. un orientamento che puo 
permettere almeno di da
re un colpo ad una del
le forme piu scandalose 
di ' : rendita " parassitaria. 
Occorre domandarsi, pero 
quali saranno i costi di 
applicazione, di -questa' 
legge, le dimensioni enor-
mi • dei .--problem* " che 
dovra risolvere, quale la 

^effettiva sua capacity or-
. dinatrice e rinnovatrice se 
oggi intanto si da nuovo 
impulso al meccanismo. di 
espahsione • monopolistica 
che ha portato alia trage
dia dell'esodo e non si af-
frontano alia radice i pro-
blemi • de l ; Mezzogiorno . e 
delle campagne? • -•..• '•.•-.- •. ;>••>• 
. Per il '• Mezzogiorno, noi 
ci troviamo • di. fronte • ad 
una • piatta, acritica npe-
tizione ; d i . indirizzi che, 
per cbnfessione dei loro 
stessi . autori, hanno ' gia 
fallito il bersaglio. Quanto 
alle linee di poiitica agra-
ria, VAvantU. ha gia rico-

: nosciuto che per la Feder-
consorzi si e concluso mol-
to al di sotto delle neces-, 
sita. e che daH'accordo de-
rivera, assieme ad un so-
stegno dell'impresa conta-
dina, «un rafforzamento 
del capitalismo , agrario ». 
Ma la mancanza = di una 
scelta poiitica tra azienda • 
contadina e azienda capi-

• talistica, la «indifferen-
\ za > significa in realta ri-
nunciare a schierarsj dalla 

'parte del piu debole e 
quindi scegliere per la' vit-
toria del forte. ' . * . 

Orientamento 
economico 

- ' - • ^ , ' " -

canservatore '-
? " ' " ' , " ' : ' ' ' ^ ' r ' •-"'•' ' ' 

*> E' yero, ha" proseguito 
Ingrao, j l'accordo contiene 
l'impegno della ~ program-
mazione. E noi siamo run-
gi : dal sottovalutare tale 
impegno,» convinti "' come 
siamo die e questo il ter-
reho su cui dovra svilup-
parsi lo -scontro circa il 
tipo di sviluppo. della so-
cieta italiana. " Ma, alle 
masse : lavoratrici . italiane 
interessa una programma-
zione intesa a raggiungere 
determinati fini, a rispon-
dere a determinati bisogni 
sociali,- a" far avanzare - un 

'determinato tipo di sviltn> 
,po : sociale. Circa - questi 
l fini, circa - gli • strumenti 
stessi della programmazio-
ne nell'accordo governati
vo e'e ben poco; le scelte 
fondamentali insomma si 
rimandano al futuro, : ma 
ci sono le scelte di oggi 
che contano e che pesano 
non solo perche rivelano 
un orientamento ma per
che tendono a confermare 
e consolidare il meccani
smo di • sviluppo cos!" co
me esso ha funzionato • in 

. questi -. anni. Messa -r alia 
: prova sull'oggi, ; dalle 'dif-
ficolta della congiuntura, 
cade la volonta rinnovatri
ce di cui tanto si era par-

. lato. e si agisce invece nel-
la - direzione tradiziohale. 
preoccupandosi solo di am-
modemare strumenti e 
tecniche. * 

' • Dopo avere invitato il 
Comitato centrale a discu-
tere ed approfondire l'esa-
me dei problemi dello svi
luppo della societa' italia
na. il compagno Ingrao si 
e chiesto come quifel grup-
po dirigente democTistiano, 
che aveva Ianciato al PCI 
un'ambiziosa sfida'sul ter-
reno del rinnovamento so
ciale. e della edificazione di 
una societa non solo « opu-
lenta >, . ma piA libera e 
umana, abbia poi ripieya-
to, oggi, su una poiitica 
che.comporta il rilancio di 
un tipo di espansione mo
nopolistica. 
- La domanda deve essere 
posta, perche riguarda' il 
partito principale della 
miova > costellazione poiiti
ca, quello che ha dato la 
sua impronta all'accordo e 
riguarda un punto fonda-
mentale della nostra stra-

tegia: il'dialogo col movi- ' 
mento cattolico. 
• Ora,, la lotta delle mas
se e del movimento demo-
cratico - ha rotto in questi 
anni ' i l vecchio equilibrio 
conservatore fondato sul 
blocco dei salari, sulla esi-
stenza di un esercito di di-
soccupati, su una massa di 
contadini sfruttati o sottoc-
cupati, sulle divisioni e le 
discriminazioni del '•- mac-
cartismo ' e • della guerra 
fredda. La rottura di que-, 
sto equilibrio e avvenuta' 
mentre —si • accrescevano 
enormemente i costi di de
terminati bisogni sociali, e 
mentre il capitalismo ita-
liano veniva spinto, dallo 
scontro economico interna-
zionale, ad ampliare affan-
nosamente le dimensioni 
dei ' suoi »̂ investimenti e ; 

mercati, premendo sempre 
piu sulla ricchezza e sulla 
spesa pubblica. * In questa 
situazione, premuti da que-
ste • lotte e mutamenti, la 
DC '-* e ! il movimento.i cat
tolico sono andati alia • ri-
cerca di una nuova formu
la parlamentare e di una 

v poiitica che operasse dei 
correttivi alia «spontanei-
ta > del meccanismo eco
nomico sociale. . .*.«;•<-•'•••••••; 
'--'Di qui sono scaturiti la 
partecipazione della - CISL 
e delle ACLI ad una serie 
di scontri di classe, il Con-
gresso di Napoli, la « cauta 
sperimentazione > del cen
tre sinistra1, i dibattiti e le 
ricerche sulla programma-
zione. A questi esperimen-
ti e tentativi che il movi
mento ' cattolico • affronta-
va nel periodo di un pon-
tificato che e t r a - i piu 
avanzati della storia della 
Chiesa, il gruppo dirigente 
d.c. giungeva premuto da 
spirite e lotte sociali ma 
anche fiducioso nella forza 
del sistema che aveva da
to il « miracolo >, e - fidu
cioso che la • ricercata ; al-
leanza con il PSI sarebbe 
valsa ad arginare la spinta 
popolare e ad isolare i co-
munisti. I fatti pero hanno 

' dimostrato '; che : l'orienta
mento delle \ masse e piu 
avanzato di quanto i -diri-
genti dc pensassero (vedi 
il voto del 28 aprile), che 
il " condizionamento ' della 
lotta popolare e operazio-
ne piu complessa di quan
to essi sperassero, e, infi
ne, che y e difficile proce-
dere a misure anche par-
ziali di rinnovamento sen-

; za fronteggiare' e respin-
• gere, in tutta una serie di 
campi, la -;; controffensiva 
della destra. Sono questi i 
nodi, i problemi che emer-
sero nell'autunno del 1962 
e che portarono all'attacco 
doroteo ed al^ ripiegamen-
to di Moro. .". . . A. •. % • - ., 

II programma della Ca-
milluccia rendeva' eviden-

• te questo spostamento , a 
destra, processo che l'an-
damento sfavorevole della 

: congiuntura ha accelerato. 
f Di fronte •• agli - scricchiolii 
che si awertivano nel si
stema, di fronte alia ne
cessita di scelte nette con 
minori margini per la ma-
novra paternalistica. i di-
rigenti dc si sono attestati 
sulle posizioni di conserva-
zione ; ammodernata. ' che 
venivano indicate • dal go-
vernatore Carli. Nel mo-

- mento in cui diveniva dif-
ificile assicurare, contempo-
raneamente. la espansione 
dei grandi gruppi e rispon-

\ dere ai nuovi •• bisogni so-. 
'ciali delle masse, nel mo
mento i in •;' cui appariva 
chiaro che non si trattava 
solo di - applicare' qualche 
correttivo al . meccanismo 
del miracolo, ma di aprire 
una lotta sociale, di affer-
mare 1'autonomia del par
tito dc dai grandi gruppi, 
di affermare una democra-
zia che non fosse solo li-

; berta di voto ' ogni tanti 
' anni ma . reale potere di 
i decisione delle masse, al-
: lora Ton. - Moro e i suoi 
collaborator! hanno messo 
da parte le ambizioni della 
< sfida > ed hanno puntato 
prima di tutto ed essen-
zialmente al rilancio del 
meccanismo tradizionale. 

"^ IlimM 
de! piano 

*&>. 
'" ':•- Dopo aVer messo in \\\-
ce lv debolezze e le lacu-
ne che' hanno impedito di 
battere questo orientamen
to conservatore (e di av-
viare su *nuove basi — 
dawero piu ' avanzate e 
garantite — > il dialogo 
della sinistra con il movi
mento cattolico e la stessa 
trattativa ' di governo - tra 
DC e PSI, il compagno In
grao ha affrontato il pro
blema delle prospettive e 
dei Iimiti della operazione 
di centre sinistra. < 

II modo e le basi, egli 
ha detto, su cui viene fatta 
la operazione' xl: cattura 
del PSI, dimostrano anche 
i suoi Iimiti, la sua pover-
ta poiitica, la sua inade-
guatezza rispetto alle que
stion! di fondo e di pro-

spettiva che il gruppo di
rigente dc ha davanti a se. 

' Questo gruppo dirigente si 
i trova, infatti, ad affronta-
re spostamenti e modifica-
zioni di orientamento este-
si che si sono venuti ma-
nifestando in questi' anni 
nella base popolare della 
DC e piu largamente nel 
movimento cattolico. 
• - Queste modificazioni so
no -state individuate dal 
compagno Ingrao essenzial-

• mente in un allargamento 
della " partecipazione w di 
-masse operaie e. lavoratri
ci cattoliche alle battaglie 
sociali unitarie, con una 
crescita della coscienza di 
classe ' e ; della • volonta di 
elevazione materiale ' e di 
autonomia; in un iniziale 
distacco. di masse di colti-
vatori diretti, anche se ap
pare f ancora ' difficile il 
passaggio dal terreno del-. 

i la protesta a quello di una; 
azione •;. antimonopolistica 

:organizzata; in un arretra-
mento, infine, ^dell'antico-
munismo sanfedista nelle 
masse cattoliche ed anche 
nei quadri; in' una aspira-
zione al dialogo che espri-
me anche una . inquietu-
dine ideale. '-"'•' 

E' assai arduo — e nien
te affatto scontato —, ha 
proseguito Ingrao, che una 
poiitica come quella trac-
ciata nell'accordo di gover
no basti a colmare. queste 
crepe aperte nella base, po
polare della DC e del mo
vimento'cattolico, e a - i n -
t'egrare ' stabilmente forze 
lavoratrici raccolte attorno 
al 'PSI. Una poiitica di" ri
lancio :•-• capitalistico che 
punti suH'ammodernamen-1 
to, sulle intese fra i grandi 
gruppi, siiH'efficienza del
l'Esecutivo e il ' prevalere 
di oligarchic politiche e di 
apparati - tecnocratici, .*: po-
tra ricreare • margini per 
concessioni paternalistiche 
ma urta con la spinta alia 
autonomia di classe e con 
una coscienza democratica 
radicata; aggrava la frat-
tura con determinate esi
genze di cui (anche l'ideo-, 
logia cattolica e portatrice,' 
apre degli interrogativi an
che per cio che riguarda 
gli orientamenti • e la : di-
slocazione del ceto medio. 

I Iimiti di una tale poii
tica sono • evidently anche 
sul terreno delle forze po
litiche attuali: nella DC la 
operazione ' si e realizzata 
si, come voleva Moro, con 
la unita della sua destra 

: ma e : costata invece una 
. evidente frizione con la si
nistra, mentre,quello che 
doveva essere l'c incontro 
storicb* tra -cattolici e so-' 
cialisti rischia di risolver-
si in un tentativo di sara-, 
gattizzazione del PSI e in 
una sua profonda lacera-
zione. : : . • ' • " ' r . % • • ' : . , . ! - > - . - ' , 

Responsabilita * 
degli ^ ?u 

autonomist! 
i f Iv < * > . • • > ! * i*-~'4y* 

'' • Anche ': la • sinistra dc • e 
l'ala democratica del movi-. 
mento cattolico hanno tut- ' 

. tavia - delle responsabilita 
; in quanto e accaduto: esse 
j hanno cohdotto la - batta-
glia per il centro sinistra 
sul terreno di una opera
zione di vertice, rifuggen-
do con terrore da ogni in-
tervento • delle • masse; si 
sono mosse convinte che la 
collaborazione col PSI sa
rebbe bastata di per se a 
rompere il potere della de
stra, sulla poiitica dc e sul • 
partito dc, senza chiedersi; 
pero quale PSI sarebbe 
entrato al governo, su 

. quale base e con quale DC. 
i Oggi esse pagano la loro 
isordita al problema " del
la unita delle masse, tro-

. vandosi '- scavalcate • dalla 
destra socialist a che rag-
giunge direttamente Moro 
e •'" i dorotei, > trovandosi 
ai margini - del governo, 
e preoccupate esse stesse 
— come ha recentemente 
dichiarato Ton. Donat Cat-
tin del .. pericolo di 
una scissione - nel PSI, 
scissione che sposterebbe 

, a destra - tutto lo schie-
ramento. del centro si
nistra e taglierebbe le gam-
be alia stessa sinistra de-
mocristiana. •• ••'-'»-.•--
. Ma non basta certo la-

mentare il pericolo — ha 
proseguito Ingrao —. Oc
corre vedere invece come 
la rottura pud essere evi-
tata, il che-vuol dire co
me puo essere mantenuto 
il carattere di - classe del 

! PSI. Noi • abbiamo detto 
con chiarezza che conside-
riamo una scissione del PSI 
un grande danno, per le ri-
percussionr che una lacera-
zione del Partito socialists 
avrebbe su tutta ' la lotta 
unitaria dai lavoratori. Ma 
ci sembra altrettanto chia
ro che la possibilita di evi-
tare la Scissione del Parti
to sta oggi prima di tutto 
nelle mani della corrente 
maggioritaria del PSI. I di-

• rigenti autonomisti del PSI 
possono salvarc I'unita del 
partito, anche senza man-
dare in franturm il pessi-

' * • : • : • • • ' • • > • 

mo accordo di governo sti-
pulato e pero garantendo 
ed assicurando 1'autonomia 
del Partito. Le responsabi
lita che pesano sui dirigen-
ti autonomisti, di fronte a 
tutto il movimento operaio 
e democratico, sono quindi • 
grandi e gravi. Noi ci au-
guriamo che la maggioran-
za autonomista del PSI sap-
pia creare le condizioni che 
affermino la distinzione e 
1'autonomia del Partito so-
cialista rispetto all'azione 

; della coalizione governati-
va, evitando in questo mo
do la lacerazione con il 40 
per cento del partito. Noi 
ci auguriamo che tale-- la
cerazione sia evitata, per
che crediamo che gli svi-
luppi della storia del no
stro paese abbiano deter
minate posto e spazio per 
un ruolo autonomo ed ori
ginate del Partito sociali-
sta, e perche siamo lungi 
dal considerare come ac
quisito il nuovo equilibrio 
conservatore a cui ' mira 
Ton. Moro. '•'•*•- • iK• -:'••' - "* * 
- II compagno Ingrao ha; 

sottolineato a questo pun-^ 
• to le - contraddizioni che \ 
esistono tra la poiitica del \ 
nuovo governo e i bisogni • 
delle masse, le attese anche 
di milioni • di italiani' che 
avevano visto la poiitica 
di centro-sinistra non come 
un'operazione trasformisti-
ca e soprattutto con riven-
dicazioni che sono gia di-

; venute programmi di grup
pi politici e di organizza-; 
zioni di . massa e in parte • 
gia materia di lotta. E In
grao ha = fatto numerosi : 

. esempi che dimostrano che 
J l contfasto fra questa .so-
luzione e lo stato d'animo 
del Paese si manifesta gia 
al livello di forze sinda-
cali (ad esempio certe po
sizioni della CISL) e di 
forze politiche/ che pure 
hanno dato il loro appoggio 
all* esperimento governa
tivo. ;. .-'•-..., -.-;-:•.-.,...• 

"./* m 
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Spostamento 
a destra 

'• "Problemi sono aperti an
che all'interno ' della De-
mocrazia cristiana. Si puo 
dire che l'accordo.di gover-. 
no invece di acutizzare il 
contrasto fra la destra dc 
e Moro, ha aperto un con- \ 
trasto fra Moro e la sini
stra democristiana, la qua
le pur partecipando al go
verno si colloca in posizio
ne di riserva e.di diffiden-
za rispetto ad esso. Che fa-
ra la sinistra democristia
na? Come organizzera •- la 
sua lotta? Al momento in 

,cui cade il mito della par
tecipazione del PSI al go
verno come toccasana e si 
torna alia realta'delle scel
te politiche concrete, : si 
apre un problema nuovo 
per la sinistra democristia
na. La questione del rap-
porto con noi diviene "piu 
acuta se la sinistra demo
cristiana vuol trovare un 
suo spazio e una sua carat-
terizzazione sui temi della' 
pace, della democrazia, che 
piu che mai si presentano 
in Italia come problemi di 
lotta antimonopolistica, e 
di contatto' con la forza 
decisiva per la lotta anti
monopolistica, quali sia
mo noi. 

Nuova & la situazione an
che per cid che riguarda 
il PSI. Avremo al governo, 
insieme con Colombo e An-. 
dreotti, i ministri di un 
partito che si dice neutra-
lista e classista e collabora 
con noi i n : una serie di 

: istanze unitarie. E* una si-
tuazione che presenta di-

• versita anche rispetto alle 
: fallimentari esperienze so-
cialdemocratiche compiute 
ih altri - paesi deH'Europa 
occidentale. •.'.:• *u*>-v*-. 
- Non . diciamo questo — 

ha proseguito il compagno 
Ingrao — per indulgere a 
facili ottimismi. Credo, an-
zi, che sia fortemente pre-
sente, non solo a noi, ma 

: ad una parte vastissima del 
PSI il pericolo serio d i u n 

• assorbimento o di un'inte-
grazione di quel partito nel 
sistema attuale. L'adesione 
che la maggioranza auto
nomista infatti ha dato al 
programma di governo spo-
sta profondamente a destra 
la collocazione ideologica e 
poiitica del PSI. L'adesione 
alia. trattativa sulla forza 
atomica multilaterale che 
si collega ad un mutamen-

; to di posizione circa il 
i blocco atlantico di cui non 
si vedono piu le basi di 
classe; Taccettazione di una 
poiitica economica che ro-
vescia una tradizionale po
sizione socialista, di criti-
ca e di lotta alio strapote-
re dei grandi monopoli: la 
impostazione delle alleanze 
politiche fuori da una ana-
lis! e valutazione di classe 
sono tre atti che sottoli-
neano questo spostamento 
a destra. » •<--• - •• \- -
* Questo ' sbandamento • di 
tutta un'ala del Partito so
cialista e cominciata quan-
do e andata svanendo la 
visione mitologica di un 
crollo catastrofico del ca
pitalismo e rivela una sfi-

ducia proprio nella possi
bilita o per lo meno nella 
attualita di una trasforma-
zlone a. rivoluzionaria, che 
avvenga per via democra
tica e relativamente pacifi-
ca. Sono atti che in parte 
riflettono uno, spostamen
to su posizioni socialdemo-
cratiche, in parte rappre-

.sentano un cedimento op-
portunista ; a . imposizioni 
democristiane. . 
• ' 'A seguito di cio — si 
chiede Ingrao — noi dob-
biamo dare per compiuto 
il processo di socialdemo-
cratizzazione del Partito so
cialista? ' Noi rispondiamo 
di no; e riteniamo inoltre 
die anche una parte larga 
della maggioranza autono
mista non sia omogenea al
ia poiitica di ammoderna-

: mento capitalistico traccia-
ta nel documento quadri-
partito. . 

la lotta 
; per una nuova 

maggioranza 
'^••••••' *•-• ••}.. -.• -••.-• •. ••'..'.' &"]''<). • 

\y. All'interno del PSI ope
ra una corrente di sinistra 
che combatte una lotta d i ' 
grande importanza e^che 
ha raccolto all'ultimo con-« 
gresso il 40 per cento dei 
voti. Forze tuttora legated 
ad una visione di classe 65 

all'ideale '-• socialista sono 
largamente " presenti, ••• con 
tutte le lore incertezze e 
contraddizioni, anche nella 
corrente autonomista. Noi 

-riteniamo che non sia da 
; considerare chiusa la possi
bilita che si crei fra questi' 
gruppi un punto giusto di 
collegamento e di incontro, 
che arresti il processo ne-
gativo;- e riapra •-• un'altra { 
prospettiva. Vi e una lotta 
in corso, che non e chiusa ; 
dalla; formazione del >go-

• verno di > centrpsinistra e 
che anzi, negli scontri che;" 

- attorno a questo governo si i 
apriranno e nelle prevedi- : 

bili crisi- politiche cui dara 
origine, pud • giungere -. a 
momenti e sviluppi nuQvi. 
Certo noi sentiamo che il 
problema del PSI — con 
le polivalenze che ne han
no fatto un eleniento par-
ticolare . della situazione 
italiana ma anche il punto -
piu esposto alia' pressione 

; dell'avversario — sta giun-
•gendo ad una grave stret-
ta. In questa stretta noi 
vogliamo muoverci in mo
do che .si mantengano il 
massimo di possibilita uni-
tarie'nella lotta democrati
ca e socialista, per il pre-
sente e per l'avvenire. .-•;•; 

Cio che ! bisogna tener 
presente e che gli sviluppi; 
della situazione e la scon-
fitta del piano morodoroteo 

. di svirilizzazione e subor-
, dinazione del Partito socia
lista sono legati in modo 
stretto al vigore, all'am-
piezza della battaglia po
iitica generale che sui temi 

. di fondo si aprira nel pae
se. E molto dipende dal . 
modo con cui l'avanguar-
dia operaia sapra muover-

, si, dalla capacita di vedere 
'quali sono i terreni decisi-
v i -d i lotta e le risposte 
giuste. :,-. ••---• 

Sono aperte o stanno per 
aprirsi una serie di lotte 
e di vertenze " autonoma-

: mente . decise dai sinda-
cati, e die quindi nessuno 
pud sos pet tare di strumen-
talismo. Su tutte queste 
question! — dalla vertenza 
dei tessili a quella dei chi-
mici. alia trattativa che si 
aprira con ' i l primo gen-

, naio sui premi di produzio-
ne nelle aziende metalmec-
caniche — si determinera 
un primo scontro con il pa
dronato che gia mostra di 
prendere un atteggiamen-
to brutalmente negativo e 
sembra vole re la prova di 
forza. Lo sviluppo e le sor-
ti di queste lotte rivendi-
cative, autonomamente de
cise dai sindacati, avran-
no un-valore ed una por-
tata di incidenza genera? 
le perche e nel .loro corso, 
prima di tutto, che si do
vra respingere il tentativo 
di un contenimento dei sa
lari e difendere la autono
mia dei sindacati. Come af
fronters -i il i governo -̂  la 
vertenza sul conglobamen-
to? Come si muovera nel-
Io scontro tra lavoratori e 
padronato? ' Quale •' inter-
pretazione verra data del
la poiitica '• congiunturale 
prevista nel documento? 
Noi non dobbiamo dare 
nulla per scontato, dobbia
mo utilizzare tutte le con
traddizioni che si manife-
steranno, dobbiamo - agire 
per superare nel concreto 
della lotta le barriere e gli 

-indirizzi sbagliati contenu-
ti nell'accordo quadri par
tito. Il blocco e il posto su-
balterno fatto all'iniziativa 
statale aprono .< problemi 
acuti per cid che riguarda 
i grandi bisogni collettivi, 
tanto piu in quanto resta-
no non risolti i grandi squi-
libri brganici della nostra 
societa nazionale. Si pre
senta in tutta la' sua acu-
tezza la questione contadi
na — chiave di tutta la 
battaglia meridionalista —> 
e l'esigcnzn di una sua sal-

datura con la grande que
stione del carovita e dei 
consumi collettivi. E d'al-

[ tra parte bloccare la spin-
3 ta rivendicativa, - compri-. 
s mere i nuovi bisogni socia-1 
;li, rinviare la soluzione de
gli squilibri di fondo ri-. 
chiede pero un attacco ed 
una insidia alia autonomia 
del sindacati e delle orga-
nizzazioni^di i massa • che 
questi interessi esprimono. 

• Contro questa insidia noi 
dobbiamo combattere ener-
gicamente. Noi respingia-
mo qualsiasi strumentaliz-
zazione della lotta sinda-
cale e della azione'delle 

, organizzazioni di H massa, 
\ che non possono in alctin 
modo essere. adoperate co-

; me strumenti ' ne . pro., ne 
contro il governo. No id i -
fendiamo 1'autonomia' dei 
sindacati e delle organiz
zazioni di massa, 1'autono
mia dei loro giudizi e del-

ile loro scelte, che vuol dire 
;il loro carattere democra
tico ed unitario, la garan-
zia di forza e di sviluppo 
che essi rappresentano per 
tutto il \ popolo italiano. 
Elementi decisivi per ' di
fendere ' 1'autonomia s e -la ? 
forza delle organizzazioni 
di massa sono lo sviluppo 
della democrazia nel sin- l 

dacato. -. la "partecipazione 
delle masse alle discussio-
ni ed alle decisioni, l'allar-

,. gamento delle forme di 
r consultazione, la vita de-
; mocratica degli organism! 
,direttivi, perche lo sforzo 
•altrui sara proprio quello 
;di;chiudere ogni dibattito 
aj» vertici cancellando il 

; punto di inserimento che e 
dato dalla partecipazione 
delle masse 'alia discussio
ne e alia decisione.. Que- • 
sta spinta alle solqzioni di -
vertice — ha detto Ingrao 
— la. dovremo fronteggia- • 
re% anche su un altro ter- \, 
-reno: r

: quello ' della sorte, 
della funzione delle As-
semblee politiche che non 

'•• possono '• essere ridotte a 

• strumenti di registrazione 
: delle • decisioni prese da 
' oligarchic di partito o da 
] apparati * dell'Esecutivo, e 
;sara una battaglia difficile 
: anche a seguito delle spin-
te autoritarie che vengono 
espresse oggi da importan-
ti gruppi dello schieramen-
to politico e da altissime 
autorita dello Stato. ? - •-•;; 

"--..'i- Noi dobbiamo cbndurre 
questa battaglia — ha det
to Ingrao — in modo che 

v essa non - si - presenti mai 
soltanto - come ' una " pura 

' battaglia costituzionalista. 
ma sia legata e intrecciata 
a contenuti e temi di largo 
interesse popolare, dando 
vigore alle proposte e al
l'azione per lo sviluppo e 
il rinnovamento degli isti-

; tuti democratici. Perche le 
jnostre carte sono qui: nel 
. promuovere in tutti i mo-
i menti della societa italiana 
una coscienza e una ten-
sione democratica, una au-

1 tonomia di ricerca. e di 
Qotta che, sviluppandosi, ", 
mettano in discussione l a ; 

posizione dominante dei 
grandi gruppi capitalistici 
e determinino le coridizio-

: ni e la necessita di uno 
'spostamento politico gene-
| rale. Noi - combattiamo, 
• dunque, questa grande bat
taglia — ha affermato il 
compagno • Ingrao avvian-
dosi "• alia ' conclusione — 
prima di tutto per l'orien
tamento conservatore e di \ 
rottura delj'unita operaia; 
che caratterizza il governo, 
lottiamo per un mutamen-

\ to 1 sostanziale degli -__ indi-
j rizzi politici. Ma, piu an-
-. cora di ieri noi riteniamo 
che :• questa lotta per una 

; nuova linea " poiitica deb
ba concretarsi in una se
rie di obiettivi - intermedi 
promuovendo schieramen-
ti' unitari su posizioni via 
via piu avanzate. />->> . v ', 
" Ci preme dunque trovare 

i terreni e i punti effettivi' 
di - una convergenza • con 
tutte le forze che sono mor-

' tificate dall'accordo Moro-
Nenni. A tutte queste forze, 
cattoliche e socialiste, ab
biamo un discorso positivo. 
da fare, che parte dalle ela-
borazioni nuove e avanzate 
che, al X Congresso e nel . 
dibattito - del <• movimento 
comunista internazionale -
abbiamo sviluppato sulle • 
questioni •* della ' strategia 
generale - del movimento, 

:del rapporto fra democra-
. zia e socialismo, sulla con-
; cezione stessa della dia-
: lettica interna " del > mo-
' vimento o p e r a i o e del 
• movimento ' comunista i in
ternazionale; discorso che 
da una risposta a questioni ; 
e • interrogativi che" nel . 

: passato hanno reso piu dif-. 
cile un incontro con socia
list! e cattolici e che oggi 
da la base per una azione; 
unitaria a largo respire.' 
In certo modo viene oggi 
ad accentuarsi quella che 
e la difficolta ma anche la 
originalita della nostra po
iitica: far maturare una 
nuova maggioranza stando 
all'opposizione e contem-
poraneamente stabilendo 
un collegamento anche con 
forze che stanno nella mag
gioranza di governo, con 
forze che noi critichiamo e 
che al tempo stesso colla-
borano e hanno contatti 

• ' • / A * 

con noi su tutta una se
rie di terreni, nella societa 
civile e anche a livello del- , 
lo'Stato e della sovrastrut-
t u r a s poiitica. Certo, una 
azioTie di questo genere ri-
chiede una grande chiarez- . 
za e rigore circa la linea di 
uno sviluppo democratico 
e socialista, una capacita 
di concentrare la battaglia 
sui nodi essenziali. un ar-
ricchimento Hi tutti • gli 
strumenti / e momenti di 

. lotta, una ricerca autocriti-
,ca che porti a superare le 
debolezze che esistono an
che nella nostra azione e 
che potenzi tutta l'iniziati-

•: va poiitica del partito. La 
manovra democristiana — 
ha concluso il/compagno 
Ingrao — e in ] corso; noi 
dobbiamo avere un partito 

; unito,;* combattivo, ardito 
nella iniziativa per impedi-
re che dalla manovra deri-
vi un assestamento conser
vatore, per trasformarla in 
elemento di crisi della po
iitica dc, per gettare le 
basi di un nuovo discorso 
unitario. r, -

Appena ' terminato ' il 
rapporto di Ingrao ha avu-
to inizio la discussione. 
Primo a intervenire e stato 
Germano di Aosta. ' 

GERMANO 
: - II compagno Germano fa 
un'ampia illustrazione del
la battaglia elettorale e po
iitica che, in Valle d'Aosta, 
si 6 conclusa con la riaf-
fermazione, al governo del
la giunta regionale,; dello 
schieramento popolare ° e 
autonomista fondato • sul-
l'alleanza tra comunisti, 
socialisti fe- Union Valdo-
taine. Possiamo ben dire 

• — ha affermato Germano 
:— che in Valle d'Aosta si 
sono avute due vittorie: la 
prima e quella elettorale 

- ottenuta dal nostro partito 
: che, presentatosi per la 
prima volta col ' proprio 
simbolo, ha ottenuto piu d i ; 
15 mila voti, pari al 24,27 
per cento dei votanti, una 
'percentuale che eguaglia 
'quasi quella nazionale del 
28 aprile e che e stata otte
nuta in una valle dell'arco 
alpino in cui generalmente 
il nostro • partito ottiene 
c'onsensi assaj inferior!. La . 
seconda vittOria e^rappre-
sentata dal modo in cui si 
sono svolte e si sono con-
cluse le trattative per la 
formazione del nuovo go

verno regionale. In propo
sito 1'oratore, dopo avere 
dettagliatamente esposto 
le vicende di queste trat
tative, ha sottolineato il 
tentativo demagogico con-

• dotto dalla Democrazia 
' cristiana ' ; per - rompere 
; I'unita delle forze autono-
] miste. La DC ha ventila-
!. to, come merce di scambio, 
una serie di promesse (at
tuazione della zona franca, 
revisione del riparto fisca-
le, trasferimento dei beni 
demaniali ' alia'' regione, 

; ecc.) Senonche noi abbia
mo potuto validamente so-
stenere che -la DC da 16 

: anni non tiene fede a que-
' ste promesse e che bisogna 
che esse divengano realta 
prima di esaminare la 

: possibilita di nuove mag-
gioranze. L'Union ; Valdo-
taine e i compagnj socia
listi della Valle (resisten-
do a forti pressioni' del 

. centro). - hanno accettato 
: questa impostazione e con-
\ fermato 1'attuale alleanza 
; tra ! tre partiti. II com-
: pagno Germano ha conclu-
' so il suo J intervento lnsi-
' stendo sulla validita della 
: nostra poiitica di alleanze 
e sul fatto che essa e ri-
sultata vittoriosa proprio 
perche la base dell'Union 
Valdotaine vi si e rivelata, 
nella sua stragrahde mag
gioranza, favorevole. 

fRANCISCONI 
Conferma la r giustezza 

del • giudizio ' g e n e r a l e 
espresso dalla'reiazione del 
compagno Ingrao -' sulla 
piattaforma programmati-
ca e sul contenuto politico 
del nuovo governo. Fran-
clsconi, - partendo da un 
giudizio di merito negativo 

: sul contenuto delle misure 
. congiunturali prospettate 
•dal nuovo governo di cen
tro-sinistra, ha messo in ri
lievo un altro elemento: ia 

:spaccatura profonda che 
asiste tra le misure con-
giunturali e le riforme 
strutturali ventilate per un 
secondo tempo. Vi e il ri-
schio, infatti, che l'inter-
vento congiunturale non 
abbia mai un termine per
che con simili misure non 
si riuscira a - eliminare le 
cause che hanno condotto 
agli attuali squilibri econo-

! mici e airattuale difficolta 
nei vari settori produttivi. 

Il discorso vale In par-
ticolar modo per cid che 
concerne i problemi della 

jmezzadria e del suo « supe-
"ramento*. A questo pro
posito. non si tratta di da
re un giudizio che ignori 
olcuni aspetti positivi che 
pure vi sono nel program-

(Scgnc * pug. 11) • 
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