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e 
(Dalla prima) 

in primo luogo una scelta 
sociale. Si t rat ta infatti di 
vedere se questi investi-
menti debbono andare a 
questa agricoltura (domi-
nata dall'azienda capitali-
stica) o a un'altra agricol
tu ra in cui la presenza di 
una forza sociale diversa 
imponga obiettivamente un 
nuovo rapporto tra accu-
mulazione pubblica e accu-
mulazione privata, un nuo
vo rapporto t ra citt& e cam-
pagna. Ecco perche la con-
giuntura anticipa lo scon-
t ro sulle riforme. Non nel 
senso di una fuga in avan-
ti verso proposte massime, 
ma nel senso di precisare 
una strategia di lotta, una 
scelta concreta di classe. 
• Se milioni di contadini, 
liberandosi dalla contrat-
tazione, premeranno sul 
capitalismo di Stato e su-
gli investimenti, si potrd 
creare nel Mezzogiorno una 
zona di decollo per un nuo
vo tessuto industriale, an-
che privato. Qui sta la ri-
sposta al problema politi
co posto dal rapporto di 
Amendola. Ma in che misu-
ra, dobbiamo chiederci, noi 
siamo stati capaci di sccn-
dere sul terreno di lotta 
nuovo, piu avanzato e fa-
vorevole aperto dal centro 
sinistra? Rispondendo a 
questo quesito Reichlin 
compie un esame dello sta
to del movimento delle 
masse in Puglia e nel Mez
zogiorno indicando poi i 
termini in cui si pone il 
problema della program-
mazione. 

SANLORENZO 
Utile e urgente, afferma 

il compagno Sanlorenzo, la 
analisi critica della nostra 
iniziativa unitaria con la 
quale rispondiamo all'azio-
ne governativa tesa a de-
te rminare rot ture e lacera-
zioni nel movimento ope-
raio e popolare, e con la 
quale puntiamo a r iempire 
di nostri contenuti i < vuo-
ti governativi » entro i qua
li si inseriscono le scelte e 
la programmazione, di fat-
to, dei gruppi monopoli
stic!. 
• Positivo e il giudizio sul 
movimento rivendicativo 
uni tar io che e andato svi-
luppandosi, anche se il pro
blema dell'applicazione del 
contrat to dei metallurgici 
deve a t t i rare l 'attenzione 
del part i to. Di fronte alia 
accanita resistenza padro-
nale e alle insistenti cam-
pagne a sostegno della fal
sa tesi secondo cui l'infla-
zlone nascerebbe principal-
mente dall 'aumento dei sa-
lari , pud sorgere in qualche 
settore delle classi lavora-
trici la sflducia sulla con-
cretezza della lotta per la 
applicazione del contratto. 

Si avverte dunque la ne
cessity di una nostra am-
pla campagna di orienta-
mento — che si sviluppi 
anche in termini di chiara 
e preclsa propaganda — 
sulle vere cause della in-
flazione. Poiche su questo 
punto la nostra azione e 
stata fino a questo momen-
to insufficiente. Accanto a 
cid, occorre sviluppare l'ela-
borazione autonoma dei te-
mi e dell'azione che nel 
passato abbiamo indicato 
nella nostra Conferenza na-
zionale sulle fabbriche 
(problema dei diritti e del
le l iberta dei lavoratori in 
relazione agli impegni go
vernativi sullo statuto dei 
diri t t i operai) . 
> Ma anche per quanto rt-
guarda i bilanci degli enti 
locali e la riduzione della 
spesa pubblica decisa dal 
governo, si impone un esa
me critico della nostra ca
pacity di movimento. Come 
si sa, noi abbiamo r i tenuto 
impor tante e decisivo pre-
sentare i bilanci degli enti 
locali d i re t tamente alle po-
polazioni. A Novara, un 
fatto nuovo in questo sen
so, sono state le 32 assem-
blee uni tar ie da noi richie-
ste e fatte dalla Giunta 
PSI-PSDI appoggiata dal 

nostro part i to. Ma siamo an-
dati avanti ovunque su 
questo terreno? Lo stesso 
si dica per le conferenze 
deiragricol tura. Quante ne 
sono state fatte? Un'analisi 
di questo t ipo. cioe della no
s t ra capacita concreta di 
svi luppare il movimento 
uni tar io , e decisiva. Giac-
che l 'elemento che piu deve 
preoccuparci e il r i tardo 
con cui affrontiamo i com-
pit i p iu chiari e semplici 
capaci rapidamente d'esser 
t radot t i in movimento uni 
t a r io efficace e valido. Ap-
prova ; il " comportamento 
della Direzione del Par t i to 
in tu t ta la fase della scis-
sione socialista. 

ALINOVI 
Alinovi richiama l 'atten

zione deirassemblea sulla 
catastrofica situazione del
la finanza degli enti locali. 
FT inutile, egli dice, che il 
governo formuli previsioni 
ott imistiche se tali previ
sioni si fondano sull'occul-
t amen to di uno dei dati piu 
gravi della finanza pub
blica. 

Non sono solo i comuni 
e le province del Mezzo
giorno a non essere piu in 
grado di far fronte alle 
spese. Dal 1958 al '62 le 
entrate degli enti locali 
hanno subito un incremen-

to del 35% e, per contro, 
le uscite hanno registrato 
un incremento del 75%! Di 
chi la responsabilita di 
questa situazione? Del go
verno e delle classi diri-
genti. E' il « miracolo > ad 

• aver determinato questa si
tuazione. Gli enormi costi 
sociali dello sviluppo mo-
nopolistico sono stati sca-
ricati sugli enti locali, men-
tre tenendo ferme le tra-
dizionali s t rut ture finan-

. ziarie degli enti locali si e 
impedita una diversa poli-
tica delle entrate. 
' La realta e tale che se il 

1964 non segnera per la fi
nanza locale una positiva 
svolta, lo sviluppo futuro 
sara compromesso II Par
tito nel suo insieme va ri-
chiamato alia coscienza di 
questa realta. Ma come ri-
sponde il governo attuale 
al dissesto della finanza 
locale? Esso risponde col-
pendo le spese produtt ive 
delle province e dei comu
ni, cioe quelle dedicate al
ia costruzione di case, ai 
trasporti , alle scuole, agli 
enti di consumo necessari 
per fronteggiare e combat-
tere il carovita. Questa po-
litica del governo apre con-
traddizioni gravi ed esplo-
sive. I contrasti si verifi-
cano aH'interno della stes-
sa maggioranza di centro 
sinistra. 

A livello locale, infatti, 
vi e una maggiore adesio-
ne e sensibilita alle spinte 
delle masse popolari per 
una programmazione de-
mocratica. Di qui la ten-
denza generale — che non 
e solo delle amministrazio-
ni di sinistra — a fare scel
te che vanno nella direzio
ne di una tale programma
zione. Questa tendenza de
ve esprimersi nei prossimi 
giorni su tre punt i : la leg-
ge 167 che sara oggetto tra 
poco della conferenza na-
zionale indetta dal ministro 
dei lavori pubblici; il pro
blema della pubblicizzazio-
ne dei trasporti ; il proble
ma del credito agli enti di 
consumo per lot tare con
t ro l 'aumento dei prezzi. 

Facendo il punto del mo
vimento che si sviluppa in-
torno alia formazione dei 
bilanci, Alinovi rileva la 
necessita di svi luppare il 
potere di contrattazione di 
tutt i gli istituti di autono-
mia; contrattazione natu-
ralmente articolata, ma non 
per questo frammentaria e 
quindi sterile. Alia carenza 
di qualcuna delle organiz-
zazioni che avrebbero il 
compito statutario e con-
gressuale (per es. l 'ANCI) 
d; dare peso e valore na-
zionale at traverso un'azio-
ne coordinatriee alle scelte 
locali, occorre r ispondere 
con l'iniziativa dal basso su 
scala nazionale che porti gli 
enti locali in un modo so-
lidale a scartare gli osta-
coli delle G.P.A. e dei pre-
fetti per svolgere diret ta
mente con l 'amministrazio-
ne centrale e con il gover
no un dialogo autonomo ed 
una contrattazione profi-
cua. Per questa s t rada sara 
possibile non solo dare 
sbocco positivo alle urgen-
ti esigenze delle popolazio-
ni, ma anche riuscire a for
za re il blocco della spesa 
pubblica determinando un 
diverso tipo di accumula-
zione e di sviluppo econo-
mico e sociale. 

BONACCINI 
Bonaccini conferma i ri-

lievi contenuti nella rela
zione di Amendola sulla 
gravita della situazione de-
terminata dall'inflazione la 
cui causa sta nella na tura 
monopolistica della espan-
sione che oggi tende ad un 
rallentamento. Anche a Mi-
lano, egli afferma, accade 
di registrare una diminu-
zione in termini assoluti di 
alcuni consumi. A questo 
proposito, occorre dire con 
estrema chiarezza che una 
politica economica che vo-
glia essere considerata ac-
cettabile dalle masse lavo-
ratrici , lungi dal fondarsi 
su una contrazione dei con
sumi privati e civili, deve 
fondarsi su una loro ra-
gionevole e programmata 
espansione. 

Percio forte e chiara de
ve essere la nostra pole-
mica sui prezzi, (conside-
rando che la loro ascesa 
non pud affatto considerar-
si conclusa), percio sono da 
respingere le posizioni di 
contenimento s a l a r i a l e 
espresse da alcuni settori 
della CISL, e t u t t e quelle 
tendenze — rivelate anche 
da alcuni enti locali di Mi-
lano — ad aflfrontare pro-
blemi come i t rasport i . la 
istruzione professionale. la 
sanita. ecc., solo in termini 
di «s tudio > affidando nei 
fatti agli enti locali un ruo-
lo secondario e subordinalo 
alle scelte dei monopoli. 

Bonaccini si chiede a 
questo punto se sempre le 
nostre organizzazioni di 

' par t i to siano state sensibili 
e a t tente alle necessita di 
schieramenti e battaglie 
unitari le cui possibilita so
no oggi maggiori del pas
sato. Secondo l 'oratore, 
nella provincia di Milano 
non sono stati afferrati al
cuni temi che rappresenta-
no occasione di interessan-
ti scelte politiche. Si t ra t ta 

' di un tipo di lotta unitaria, 
ha det to Bonaccini, su cui 
occorre riflettere di piu. 

L'oratore ha poi sottoli-

neato ' l ' importanza delle 
lotte rivendicative — ope-
raie e contadine — lotte 
nelle quali la componente 
salariale svolge - un ruolo 
di grande rilievo ma per le 
quali non possono essere 
considerati sufficient! solo 
obiettivi relativi alia modi-
fica della scala mobile. A 
proposito di queste lotte 
Bonaccini rileva che esse 
si svi luppano su un terre
no assai piu avanzato che 
nel passato, con contenuti 
che portano a uno scontro 
nuovo t ra le forze dei la
voratori e le forze della 
borghesia. Conferma di ci6 
e lo sciopero del 9 gennaio 
a Milano. Cid deve essere 
sottolineato perche sono 
da attendersi sviluppi uni
tari interessanti e matura-
zioni nuove. come confer
ma anche il fatto che nella 
recente conferenza stampa 
della CISL di Milano si 
sono manifestati elementi 
piu avanzati rispetto a 
quelli espressi dalla confe
renza stampa dell'on. Stor-
ti a Roma. E* signiflcativo 
che la CISL di Milano ab-
bia avverti to la necessita 
di r iprendere temi di ini
ziativa unitaria quali i tra
sporti, il carocasa, ecc. 

FERRI 
La politica rivolta al rias-

sestamento capitalistico su 
nuove basi, tende nei grup
pi dominanti piu qualifica-
ti ad esprimere chiara la 
visione di una nuova espan
sione del sistema su ritmi 
piu ridotti , sacrificando 
aziende marginali , compri-
mendo i redditi dei lavora
tori e dando alPimpresa e 
spesa pubbliche una fun-
zione propulsiva dell ' ini-
ziativa privatistica: il tut-
to, con l 'accentuazione dei 
fenomeni di centralizzazio-
ne del capitale in at to nel
la presente situazione in-
flazionistica. 

In tale situazione e erra
ta la posizione della dele-
gazione socialista che chie
de di lasciar fare, presu-
mendo di poter poi bat tere 
le forze conservatrici con la 
sola formulazione a tavoli-
no del « piano » a luglio. E* 
questo, afferma il compa
gno Ferr i , un disegno di 
vertice che non puo riusci
re senza la partecipazione 
e il controllo delle masse 
popolari, e che in pratica e 
contraddet to dall 'adozione 
da par te del governo di in-
tervent i congiunturali a so
stegno del sistema econo-
mico at tuale . 

In quali termini occorre 
art icolare oggi la nostra 
azione per la programma
zione in ordine ai problemi 
di congiuntura e di s t rut-
tura? Ogni ipotesi di pro
grammazione regionale de
ve essere rapportata alle 
scelte s trut tural i da noi so-
s tenute nazionalmente ed 
alle misure di politica eco
nomica da noi poste come 
necessarie su scala nazio
nale in ordine alia congiun
tura. Sui contenuti di una 
programmazione regionale 
le indicazioni specifiche se
condo Ferri debbono essere 
le seguenti: 1) c localizza-
zione > delle grandi scelte 
nazionali di politica econo
mica ( interventi nelle strut
ture , distribuzione-forma-
zione del reddito, problemi 
sociali, misure congiuntu
ra l i ) ; 2) elaborazione in 
tu t to il terr i torio regionale 
di programmi di sviluppo 
economico, ordinati dagli 
enti di governo locale, r i-
chiamando la collaborazio-
ne di tu t te le rappresentan-
ze democratiche della so-
cieta civile; 3) prosegui-
mento del lavoro avviato 
per la pianificazione urba-
nistica e sviluppo dei cri-
teri di pianificazione terr i 
torial! indicati dagli enti 
locali della regione, in pri
ma fase. 

Inoltre, 4) ripresa della 
azione di massa e di go
verno locale contro il caro
vita: in particolare, appron-
tamento anche di proposte 
in ordine ai prezzi (affitti, 
servizi di pubblica utilita, 
generi di consumo prima-
ri e c c ) : 5) azione degli o r -
gani di governo locale per 
un'erogazione del credito 
bancario disponibile a so
stegno dei programmi di 
investimenti delle imprese 
cooperative e contadine: 6) 
programma d'intesa ant i -
monopolistica t ra le orga
nizzazioni democratiche 
della societa economica re
gionale; 7) indicazione dei 
criteri di erogazione (scala 
di pr iori ta . non conteni-
menti generici) della spesa 
pubblica locale, da contrat-
ta re per la possibilita di 
concreta applicazione a li-
velli ministerial!. 

Per una tale politica eco
nomica occorre dare corpo 
permanente a forme di par
tecipazione popolare e de-
mocratica alle ricerche per 
le scelte economiche e per 
i controlli sulla loro at-
tuazione. rendendo perma
nente Tistituto delle confe
renze economiche. 

La discussione e ripresa 
ieri matt ina. Pr imo oratore 
e s ta to il compagno Di Ste-
fano. 

DISTEFANO 
La politica congiuntura-

le ha effetti particolarmen-
te gravi per il Mezzogior
no. Se ieri il Sud ha pagato 

con l'esodo e con la disgre-
gazione economica il « mi
racolo > • produttivo, oggi 
le regioni meridional! fan-
no le spese — per loro par-
ticolarmente pesanti — 
della politica congiuntura-
le del governo la quale ten
de a r imettere in • movi
mento lo stesso meecani-
smo che ha accentuato, 
esasperato, gli squilibri tra 
Nord e Sud a danno di 
quest 'ultimo. Nella stessa 
DC si avverte questa si
tuazione e una prova e 
l 'interrogazione di Sullo 
sulla paralisi di alcuni or-
ganismi che nel Sud deb
bono operare, quali la Cas-
sa del Mezzogiorno. l'lsvei-
mer ed altri ancora Parla-
re di austerita nel Mezzo
giorno e in particolare in 
Calabria, significa porre 
problemi inaccettabili: in 
questa parte del paese, piu 
che in altre, e inaccettabile 
parlare di contenimento 
dei consumi che dovrebbe-
ro invece espandersi o di 
limitazione dei salari che 
debbono qui essere-elevati 

0 di blocco delle spese pub
bliche qui particolarmente 
necessarie. 

La linea di politica eco
nomica governativa solleva 
nel Sud e in Calabria se-
rie preoccupazioni perche 
e destinata ad aumentare 
l'esodo da queste regioni, a 
diminuire il livello di oc-
cupazione, a mettere in 
crisi una parte notevole 
del ceto medio produttivo 
(si parla in Calabria di 
3000 piccole aziende che 
minacciano di chiudere la 
loro attivita per mancanza 
di credito). Ugualmente la 
paralisi dei lavori pubbli
ci aggrava la situazione 
della Calabria. D'altra par
te l 'atteggiamento del go
verno e anche dei ministri 
del PS1, verso questi pro
blemi, e di r inviare ad un 
non meglio precisato do-
mani la soluzione di essi. 
Si dice — lo ha fatto anche 
il ministro Pieraccini nel 
suo recente viaggio in Ca
labria — che ogni proble
ma e squilibrio sara affron-
tato e sanato dalla pro
grammazione: mentre sap-
piamo come la program
mazione — almeno quella 
espressa nel rapporto Sa-
raceno -— esclude la rifor-
ma agraria, non affronta in 
termini risoluti i problemi 
del Mezzogiorno. Sull'eso-
do, rispondendo alle do-
mande che gli sono state 
rivolte, il ministro Pierac
cini e stato quanto mai elu-
sivo. 

Tutto cio ci deve portare 
a prendere iniziative piu 
efficaci. Dobbiamo ripren
dere la proposta di una 
conferenza per bloccare 
l'esodo dal Sud: iniziativa 
che dovremmo realizzare 
noi sulla base di un ampio 
movimento di massa. Si 
t ra t ta anche, da par te no
stra, di superare le incer-
tezze che si verificano su 
determinate questioni co
me la lotta per i patti agra-
ri che pure ha particolar
mente impegnato in questi 
mesi il movimento popo
lare del Sud. Infine sotto-
linea che la ripresa del 
movimento meridionalista 
debba par t i re . nella situa
zione attuale, dalla grave 
situazione di indebitamen-
to degli Enti locali e dal
la paralisi che ne deriva. 
1 nuovi bilanci dovrebbe-
ro dar lo spunto per un 
vasto movimento che si 
concluda con un conve-
gno dei Comuni del Mez
zogiorno nel quale ai pro
blemi dei bilanci vengano 
uniti quelli piu generali di 
una programmazione de-
mocratica. 

PINTOR 
Non si pud isolare la 

scissione socialista dal 
processo che l'ha de termi-
nata e nel quale si e ve-
rificata. Occorre, ossia. co-
gliere l 'aspetto dialettico 
della questione: dal mo
menta in cui il t ravaglio 
del PSI giunge ad un cer-
to sbocco negativo, inizia 
una situazione nuova che 
ha elementi positivi. Lo 
ftforzo di approfondire in 
questi termini tale proble
ma tende anche a supera
re il dilemma disorientan-
te che scaturisce dal ve
dere i due fatti l 'uno d i -
stinto dal l 'a l t ro: da una 
par te la scissione come 
danno e dall 'altra la nasci-
ta del nuovo part i to. la 
costituzione del PSIUP al 
quale diamo un giudizio 
solidale. 

Questa impost azione non 
contraddice a quanto la 
Direzione ha affermato nel 
corso della crisi del PSI. 
Vcnne ' allora enunr ia ta , 
una posizione che si p u ° . 
sintetizzare in quat t ro 
punt i : la scissione veniva 
definita un danno; veniva 
affermata la responsabilita 
della destra socialista: si 
<fava un giudizio positivo 
*ul nuovo parti to; si pre-
figurava una nuova unita 
*le!le sinistre. Questa im-
postazione e eiusta rna e 
tutlavia ancora uno sche
ma -he deve essere ul!e-
riormente arricchito te-
nenilo conto di come poi 
*i sono sviluppati gli av-
venimenti . 

Circn i a situazione poli
tica piu generale, il p ro
blema che ci e di fronte e 
di dare piena attuazione 

ioni al 
alia nostra linea elimi-
nando qualsiasi ' distacco 
tra alcune nostre elabora-
zioni e l'azione reale che 
conduciamo. Riconosciamo . 
oggi che il centro sinistra * 
e giunto ad un punto di 
approdo: ha perso le qua
n ta originarie > che defi-
nimmo criticamente di am-
bivalenza ed ha assunto 
un carat tere sostanzial-
mente univoco. Si e giun-
ti a una formazione gover
nativa e politica che si 
propone di rimettere in 
movimento il meccanismo 
dell 'accumulazione > mono
polistica, che ha portato 
alia rottura del PSI, che 
minaccia di r lprodurre 
queste rot ture anche nel 
Paese. Cio ha avuto degli 
pffetti che non possiamo 
non tenere in conto: le po
sizioni. ad esempio, che 
tendono a condizionare 
raii tonomia e la dinamica 
sindacale; un veloce as-
sorbimento del PSI nella 
azione negativa di gover
no, malgrado contraddi-
zioni e contrasti che sussi-
stono in questo part i to; 
una nuova collocazione 
delle sinistre della DC. ta
le che comporta numerosi 
<Mementi negativi, almeno 
sul piano immediato. 

Dobbiamo prendere atto 
che delerminati elementi 
(la spinta a sinistra, la 
forza del movimento ri
vendicativo) non hanno 
avuto di per se un'eftica-
cia bastevole a contrastare 
il disegno che poi si e rea-
lizzato con la formazione 
del nuovo governo. Pren
dere atto di questi proces-
si e sbocchi, e dei limiti 
di un'azione ancora t rop -
po spontanea che non e 
valsa a impedirli, non si
gnifica arroccarsi su posi
zioni settarie o di astrat to 
velleitarismo. Si tratta, in
vece di concentrare reali-
sticamente, e con piena fi-
ducia nel potenziale di lot
ta delle masse, la nostra ri-
cerca e il nostro impegno 
in due direzioni: sui con
tenuti dell 'alternativa del 
diverso tipo di sviluppo 
economico e sociale che 
dobbiamo organicamente 
proporre; sulla articolazio-
ne di quella nuova unita 
sociale e di forze politiche, 
della quale da tempo par -
liamo. In questo modo ci 
collochiamo come forza au
tonoma e unitaria rispetto 
alle al t re forze politiche. 
ponendo queste ultime di 
fronte a scelte sostanziali, 
non soltanto marginali e 
correttrici degli squilibri 
economici e sociali ne l -
l 'ambito del sistema e 
quindi a possibili incon-
tri sostanziali; in questo 
modo altresi puo essere 
suscitato e orientato il mo
vimento delle masse se
condo il suo reale poten
ziale. 

MINUCCI 
II compagno Minucci, 

esaminando le condizioni 
nelle quali si e realizzata, 
nel dopoguerra, la espan
sione monopolistica e che 
le hanno reso impossibile 
il padroneggiamento e su-
peramento "delle proprie 
interne contraddizioni, ha 
sottolineato il peso e la im-
portanza della presenza no
stra nel paese, e della no
stra capacita di contestazio-
ne, alia base, dei ritmi e 
dei modi dello sviluppo 
economico monopolistico. 

Tut to l ' intervento del 
compagno Minucci ? stato 
quindi dedicato a precisare 
i modi in cui questa nostra 
presenza deve agire, oggi, 
nelle nuove condizioni che 
si sono create, al fine di 
dare prospettive avanzate 
e sbocchi unitari ai movi-
menti in at to e che si svi
luppano sulla base di un 
aggravato malcontento e 
disagio delle masse. 

I! sistema monopolistico 
insomma — ha detto il 
compagno Minucci — si 
trova di fronte a nuove 
difficili scelte, una volta 
esauriti i margini delle r i-
sor.se inutilizzate esistenti 
negli anni passati ed en-
t ra to in crisi il sistema di 
integrazione inlemaziona-
le basato sulla guerra fred-
da. Ma anche noi, da par te 
nostra ci t roviamo di fron
te alia necessita di scelte 
nuove, di una maggiore 
precisazione dei temi di ri-
forma s t rut tura le , di un a r -
ricchimento dei contenuti 
delle rivendicazioni, in un 
legame sempre piu s tret to 
t ra obiettivi immediati e 
lotte parziali e la piu vasta 
prospettiva di una pro
grammazione democratica. 

Passando quindi alia 
esemplificazione, Minucci 
ha indicato la necessita di 
porre tra i temi di centro 
della nostra azione il pro
blema del possibile ruolo 
autonomo della economia 
italiana verso i paesi del 
Mediterraneo: tema che si 
collega stret tamente a quel-
lo della politica di disten-
sione, da una parte ed a 
quello del posto del Mezzo
giorno, di una sollecitazio-
ne del suo processo di indu-
strializzazione. Su questo 
argomento il compagno 
Minucci si e ancora trat te-
nuto. proponendo alcune 
iniziative unitarie su pro
blemi che sono comuni al 
Nord e al Sud, e che per 
Nord e Sud costituiscono 
elemento di crisi da supe
rare (es. fenomeni nega-

> tivi della congestione ur-

bana nei grandi centri set-
tentrionali, e fenomeno del 
depauperamento umano nel 
meridione con l'emigrazio-
ne) . Su questi temi, natu-
ralmente, e necessario apri-
re un dibattito cui possono 
dare un utile contributo 
tut te le forze della sini
stra italiana, fino a quella 
cattolica. 

Per finire, Minucci ha 
insistito sulla necessita che, 
in un arco di scelte assai 
ampie ed articolate (dai te
mi del Mezzogiorno, a quel
li della scuola o della ri-
forma sanitaria o dell'as-
setto urbanistico), ci si im
pegni ad elaborare, far no
stre e sostenere, proposte 
che rispondano, per i loro 
contenuti coraggiosamente 
avanzati, alia ampiezza dei 
mutamenti sociali in at to 
ed alle esigenze espresse 
dalla classe operaia e dai 
ceti impegnati in una azio
ne di rinnovamento, met-
tendo in guardia contro il 
pericolo di ri tardi, o di in-
sufficienze che ci impedi-
rebbero di assolvere il ruo
lo di avanguardia che ci e 
proprio nella lotta per il 
r innovamento delle strut
ture della societa. 

LA TORRE 
La linea del rapporto del 

compagno Amendola, ha 
esordito La Torre, e chia-
ramente alternativa alia li
nea del governo di centro 
sinistra: noi chiediamo una 
svolta immediata, ci oppo-
niamo ad ogni cosiddetta 
pausa che consenta di ri-
pristinare facilitandolo il 
processo di accumulazione 
capitalistico, rivendiehiamo 
misure che investano le 
cause strutturali degli squi
libri attuali. Di qui una 
azione nostra che non e sti-
molo dal basso all ' interno 
del centro sinistra, ma 
azione rispondente ad un 
autonomo disegno politico, 
pur nello sforzo di una ar-
ticolazione ampia che ci 
consenta iniziative unita
r ie anche con le forze in
terne al centro sinistra. 

Passando quindi ad esa-
minare lo stato e le pro
spettive della nostra azio
ne nel Mezzogiorno, il com
pagno La Torre ha innan-
zitutto fornito alcuni ele
menti per un giudizio del
la situazione economica Si
cilians, dove, dopo le mi
sure di restrizione del cre
dito, la situazione delle pic
cole e medie industrie si e 
venuta rapidamente aggra-
vando fino a manifestarsi 
un quadro di vera e pro
pria crisi. II potenziale di 
lotta che matura nei piu di-
versi ambienti sociali deve 
perd essere condotto, ha in
sistito La Torre, verso giu-
sti sbocchi a livello politi
co: regione e suoi poteri , 
riforma agraria, program
mazione democratica. 

La nostra iniziativa, si e 
chiesto a questo punto il 
compagno La Torre, e ef-
tet t ivamente adeguata ad 
incanalare in questa dire
zione i movimenti che ma-
turano e che matureranno 
nel paese? E' su cid che bi-
sogna condurre un esame 
critico soggettivo, renden-
dosi conto che non si sfug-
ge alle difficolta reali < al-
zando il tiro >, con la « fu
ga in avanti >. Bisogna esa-
minare per esempio come 
concretamente si sviluppa 
il movimento per la Rifor
ma agraria, le forme di lot
ta e gli strumenti nuovi da 
creare nelle campagne me-
ridionali (come la coopera-
zione); esaminare il rap
porto fra le componenti ri
vendicative del movimento 
e gli obiettivi di riforma 
e come si realizzano i mo
ment! unitari di genera-
lizzazione del movimento. 
Tale esame va condotto in 
tutt i i settori. nelle campa
gne romp nelle citta, per 
creare gli schieramenti di 
forze necessari per la bat-
taglia per la programma
zione democratica. 

Una ultima par te dell'in-
tervento del compagno La 
Torre e stata quindi dedi-
cata a questo esame criti
co della situazione in Si-
cilia, nella consap°volezza 
del ruolo che compete al-
1'isola, nella at tuale situa
zione politica e affrontan-
do il problema del supera-
mento della crisi che t rava-
glia 1'autonomia siciliana. 
II legame t ra programma
zione nazionale e program
mazione regionale, il pro
blema dei poteri reali delle 
regioni, sono oggi cioe pro
blemi e temi di dibatt i to su 
scala nazionale. Sarebbe 
un grave errore ritenerli 
soltanto problemi Sicilian!. 
o in genere regional!. La 
stessa cosa pud dirsi della 
questione della lotta con
tro la mafia, su cui si ma-
nifesta un crescente impe
gno delle organizzazioni lo
cali ma un ancora insuffi
ciente impegno del centro 
e della nostra stampa. 

CARDIA 
Sono pienamente d'ac-

cordo, dice Cardia, con il 
rapporto del compagno 
Amendola soprattutto la 
dove egli afferma 1'esigen-
za che si sviluppi nel paese 
una grande spinta unitaria 
per superare le contraddi
zioni delle forze politiche 
e l 'attuale politica gover

nativa. Sono anche d'ac-
cordo sulla necessita ' di 
prospettare con chiarezza 
una linea alternativa a 
quella del centro-sinistra 
attuale. Io credo che esi-
ste oggi la possibilita, del
la quale ha parlato anche 
Amendola, di elaborare un 
nostro programma demo-
cratico, una nostra linea 
che muovendo dalla spin
ta delle masse nel paese 
sbocchi in un compiuto di
segno di nostre scelte a li
vello ' nazionale, scelte al
ternative a quelle legate 
alia linea Carli e gia in atto 
con le prime misure anti-
congiunturali prese dal go
verno. 

v Per quanto r i gua rda ' l u 
politica meridionalistica 
noi riteniamo necessana 
una sua piu attenta elabo
razione a livello naziona
le. In particolare dovrebbe 
nascere. anche a livello or-
ganizzativo, una collabora-
zione stretta tra Federa-
zioni del nord e del sud 
sui problemi dell 'emigra-
zione interna. Noi non sia
mo d'accordo con la tesi 
di una pura e semplice in
tegrazione degli emigrati 
mendionali nel movimen
to democratico del nord; 
pensiamo che gli emigrati 
devono mantenere viva la 
loro coscienza meridionali
sta, facendola avanzare an
che fra le masse settentrio-
nali; e pensiamo anche che 
si debba mantenere viva 
la prospettiva di un rltor-
no degli t emigrati nelle lo
ro terre d'origine. II pro
blema e part icolarmente 
attuale per i sardi emi
grati . 

Per quanto r iguarda la 
linea generale del part i to 
in relazione ai problemi 
nuovi posti dalla nascita 
del PSIUP e in genere dal-
l'esistenza del centro-sini
stra, io sono pienamente 
d'accordo con le scelte 
compiute fin dall'epoca 
delle trat tat ive fra i quat
t ro partiti . Per quanto ri
guarda il giudizio sul 

% PSIUP — la cui consisten-
za e part icolarmente rile-
vante da noi in Sardegna 
— penso che non ci siano 
dissensi possibili; quello 
che bisogna puntualizzare 
e il nostro giudizio sul 
PSI e sulle sinistre dc. Bi
sogna decidere se noi pen
siamo che la nostra lotta 
per creare un nuovo bloc
co di forze nel paese, deve 
passare fuori del centro-si
nistra at traverso una oppo-
sizione frontale a esso, op-
pure at traverso una libe-
razione delle forze prigio-
niere oggi della formula 
di centro-sinistra. In realta 
mi sembra evidente che 
non e pensabile oggi un 
nuovo blocco politico e so
ciale che prescinda da for
ze che sono presenti oggi 
ne lParco del centro-s ini
stra. Nostro obiettivo deve 
essere quello di incalzare 
senza tregua il governo, 
riuscendo sempre a distin-
guere, fra i gruppi e le for 
ze che sono al suo interno 
e traducendo in azione po
litica la rinnovata e impo-
nente spinta unitaria che 
viene dalle masse. 

ALICATA 
Nel confermare il mio 

pieno accordo con il rap
porto del compagno Amen
dola penso sia necessario 
soffermarsi su alcuni temi 
politici per aiutare a supe
rare un generico stato d'a-
nimo di insoddisfazione che 
esiste in alcuni compagni 
e che si traduce in un at-
teggiamento di inquietudi-
ne e di incertezza anche 
per quanto riguarda le no
stre prospettive. E' indub-
bio. e nessuno lo nega, che 
il centro-sinistra si e svi-
luppato negativamente dal
le sue premesse fino alio 
sbocco del governo Moro. 
Cid perd non deve in al-
cun modo significare che, 
ad esempio, il grande suc-
cesso nostro alle elezioni 
del 28 aprile sia stato va-
nificato per il solo fatto 
che oggi ci troviamo in pre
senza di questo governo. 
Ricordiamoci delle elezioni 
del 1953 e del fallimento 
della legge truffa: fu un 
grande successo che apri 
la strada a una serie di 
sviluppi positivi della si
tuazione politica. eppure 
nemmeno un anno dopo 
quel successo ci fu in Ita
lia il peggiore governo cen-
trista, quello Scelba-Sara-
gat. Non bisogna quindi 
abbandonarsi , in questa 
materia, a conclusioni sem-
plicistiche e affrettate. 

Per comprendere l 'attua
le sbocco della politica di 
centro-sinistra. bisogna ri-
conoscere I'esistenza di 
elementi oggettivi e sog-
gettivi. Fra gli elementi og
gettivi che hanno infiuito 
in senso negativo si possono 
ricordarc i fattori interna-
zionali, la situazione eco
nomica interna e interna-
zionale. le vicende all ' inter
no della Chiesa cattolica, 
gli errori — nel senso op-
posto a quello indicato da 
Saragat — del pr imo go
verno di centro-sinistra 
che non portd a conclusio-
ne la sua azione politica 
e dette cosi spazio alia con-
troffensiva delle forze con
servatrici , gli errori di ana
lisi e di prospettiva del 
gruppo dirigente autonomi
st* del PSI. Per quanto ri

guarda gli elementi sogget-
tivi, riferentisi cioe all'a-
zione nostra, penso che noi 
dobbiamo valutare meglio 
i limiti avuti fino ad oggi 
dalla nostra iniziativa uni
taria, proprio per vedere 
dove concentrare la nostra 
attenzione nello sforzo ne
cessario per dar vita ad 
un nuovo movimento uni
tario e per assicurargli uno 
sbocco al massimo livello 
politico. 

Fra questi limiti — oltre 
la permanenza in forme 
diverse dal passato di zo
ne d'anticomunismo — Ali-
cata indica il fatto che an
che forze avanzate del cen
tro-sinistra e le masse da 
loro influenzate hanno 

ancora una troppo debole 
coscienza della minaccia 
che lo sviluppo monopoli
stico rappresenta per un 
avvenire democratico del
la nostra societa. Alicata 
sottolinea inoltre (richia-
mando in senso critico il 
partito suH'azione da esso 
svolta su questo ter reno) 
come uno sbocco unitario 
a livello politico delle spin
te democratiche esistenti 
nel paese, non sara possi
bile finche una componen
te del movimento unitario 
non diventera la lotta per 
una nuova politica estera. 

Un secondo ordine di 
problemi nasce dalla in-
quietudine sulle nostre 
prospettive. Si avanza 
spesso l'esigenza di pre-
sentare un c programma 
organico » nostro. Ebbene, 
il rapporto del compagno 
Amendola rappresenta un 
programma organico per 
una serie di questioni. Sui 
contenuti di quel rappor
to pud e deve sviluppar-
si una discussione, anche 
correttiva o integrative, 
ma le cui conclusioni deb
bono essere nette, senza 
lasciare ulteriore spazio 
per il persistere di una in-
quietudine generica circa 
la validita di questo nostro 
programma. 

Dal rapporto di Amendo
la esce anche una indica
zione per una precisa azio
ne a livello politico, un'a
zione che mira a bat tere 
due posizioni: la artificiosa 
e inaccettabile divisione in 
< due tempi > della politi
ca economica governativa 
(una fase puramente con-
giunturale e una fase di ri
forme nel quadro della pro
grammazione); la tesi cir
ca l'impossibilita di realiz
zare una soluzione politi
ca piu avanzata per • la 
mancanza di forze che la 
rendano possibile. Noi sia
mo alPopposizione di que
sto governo e ci bat t iamo 
per sostituirlo con un al tro 
piu avanzato, anche facen
do leva su forze interne 
all 'attuale maggioranza. 

Questo governo non e in
fatti __ un governo solido, 
non e il governo che rap
presenta la svolta storica 
nella vita politica italia
na, non e il governo della 
stabilizzazione capitalistica. 
Questo governo e in realta 
un governo debole, sia per 
il quadro politico e il modo 
in cui e nato, sia per le 
palesi difficolta e contrad
dizioni che affiorano gia 
nella sua azione e che ri-
guardano in primo luogo 
il PSI. Pur condannando 
net tamente la politica di 
Nenni e pur apprezzando 
profondamente le ragioni 
politiche e ideali che hanno 
portato alia nascita del 
PSIUP come nuova consi-
stente e autorevole forma
zione socialista operante 
nel pase, noi non conside-
riamo infatti il PSI come 
un part i to ormai perduto 
per il socialismo ne pen
siamo che Funita operaia si 
debba realizzare ormai so
lo sulla base di due par
titi, il PCI e il PSIUP. 

Le contraddizioni esi
stenti nel PSI vanno esplo-
dendo soprat tut to sul ter
reno della politica cstcra 
e nel PSI restano forze di 
sinistra e forze seriamente 
in grado di cogliere queste 
contraddizioni e farle ma-
turare . Cid da una base 
positiva alia nostra azione 
unitaria verso tut te le for
ze socialiste organ izzate 
oggi nel nostro paese. 

Un'ultima parola per 
quanto riguarda la DC e lo 
scontro al suo interno. La 
tortuosita e gli equivoci cui 
quel part i to ci fa assiste-
re non debbono farci per-
dere di vista alcuni punti 
di riferimento precisi: an
che quello rappresentato 
da Fanfani e dalle forze 
che a lui fanno capo, for
ze che ci sembra semplici-
stico — come vorrebbero 
Saragat e La Mai fa — clas-
sificare puramente e sem-
plicemente, oggi, dopo le 
esperienze da esse vissute. 
come « integraliste > e mos-
se unicamente da fini di 
potere. 

Nel pomeriggio ha preso 
per pr imo la parola il 
compagno Peggio. 

PEG6IO 
Per il governo. afferma 

il compagno Eugenio Peg
gio, il problema fondamen-
tale della politica economi
ca non e quello di lottare 
contro l'inflazione nel sen
so che comunemente si da 
a questo termine < aumen-
to dei prezzi >. ma quello 
— invece — di ristabilire 
il pieno funzionamento del 
meccanismo di sviluppo c 

di accumulazione degli an
ni passati. In questa luce, 
tra la programmazione sug-
gerita da Saraceno e la po
litica anticongiunturale in 
at to e'e un ' int ima coerenza; 
entrambe si affidano al pie
no funzionamento del mec
canismo di accumulazione 
che ha portato all 'espansio-
ne monopolistica, al « mira
colo » economico che noi 
abbiamo condannato. 

La politica del governo 
— che si fonda su misure 
deflazionistiehe e che, al 
tempo stesso, lascia mano 
libera ai grandi gruppi eco-
nomici sui prezzi — ha co 
me centro di decisione la 
tmrocrazia: i' Ministero del 
Tesoro da un lato; la Bancn 
d'ltalia dall 'altro. Una tale 
politica fa prevedere che 
la situazioiu- continuera a 
caratterizznrsi per due ele
menti: a) il ral lentamento 
dell 'attivita produttiva; b) 
il proseguimento del pro-
otsso di aumento dei prezzi. 
Quanto sta avvenendo con-
feima e illumina questo du-
plice intreccio. 

In questa prospettiva ac-
quista forza e valore la li
nea enunciata qui dal com
pagno Amendola per un 
rapido avvio di una politica 
di piogrammazione antimo-
nopohstica che esige radi-
tal i riforme s t rut tural i e 
coerenti interventi demo
cratic! nella lotta contro la 
inflazione in modo da in -
taccare il potere decisiona-
le dei gruppi monopolisti-
ci. Una tale linea afferma 
Peggio, si impone anche 
perche si registrano alcu
ni elementi di novita nei 
rapporti t ra l ' ltalia e il re-
sto del mondo. Peggio sot
tolinea al r iguardo il feno
meno de.i»li investimenti 
ftranieri in Italia che se 
non porta, come taluno di
ce, alia coleniz/azione del
la nostra economia, devo 
comunque preoccupare se
riamente per le proporzio-
ni che esso ha assunto. In 
concreto, vi e — per esem
pio — il i-ericolo che il 
cartello internazionale del 
petrolio. che e andato con-
quistando nuove posizioni 
con l'accordo Montecatini-
Shell. estenda la sua in
fluenza e il suo dominio 
anche sul settore petrolchi-
mico fino a ieri controllato 
dall 'azienda di Stato l'ENI, 
e da altri gruppi italiani. 
Altri fatti vi sono che de
vono preoccupare, e Peg
gio cita la cessione della 
KIV a un gruppo svedese, 
le voc: circa accordi Fiat-
General Motors e quelli 
che coinvolgono anche 
gruppi statali , come la Fin-
muccanica, con gruppi pri
vati stranieri . 

Vi sono. osserva Peggio, 
fattori poliMci specifici, ol
t re che economici, che spin-
gono a de te iminare questo 
Drocesso di integrazione 
mcnopolistica sul piano in 
ternazionale. L'afflusso di 
rapitali s tranieri in Italia 
e accompagnato da una cor-
rispondente — e piu cospi-
cua — esportazione di ca-
pitali i taliani all 'estero. 
Cid che emerge da tu t to 
questo e la ricerca da par
te dei monopoli italiani del
la solidarieta e dell ' impe-
gno diretto dei monopoli 
stranieri nella lotta che es
si conducono contro una 
prcgrammazione democra
tica in Italia. Cid pone la 
esigenza di una nostra ini-
zintiva e di una iniziativa 
delle forze democratiche 
per far prevalere una linea 
al ternativa a quella dell'in-
tegrazione che si va rea-
lizzando nel MEC. 

E* urgente una scelta: o 
l 'ltalia si impegnera sem
pre pin nell ' integrazione 
monopolistica del MEC. 
oppure si dara l 'avvio ad 
una politica che affronti la 
questione meridionale e il 
problema di piu stret t i rap
porti coi paesi a r re t ra t i che 
non siano improntat i in 
senso neocolonialistico. In 
vista della Conferenza mon-
d;nle per il commercio, con
clude Peggio. 6 necessario 
soliecitare un grande dibat
tito su tut ta la politica eco
nomica internazionale del-
l'ltalia. I Gruppi parlamen-
t.T-j hanno un preciso com
pito da assolvere al riguar
do per impegnare il gover
no a sostenere alia Confe
renza stessa una linea con-
forme agli interessi nazio
nali dei r i ta l ia e a quelli 
della coesistenza pacifica. 

INGRAO 
II compagno Piet ro In-

grao sottolinea la giustez-
za dell 'atteggiamento degli 
organi dirigenti del Par
tito di fronte alia scissione 
del PSI. Consapevoli del 
danno e dei pericoli della 
scissione. noi ci siamo mos-
si con chiarezza per evi-
tarla. Ma, quando la scis
sione stessa si e palesata 
inevi tab le , ne abbiamo in
dicato la responsabilita nel
le posizioni e nelle scelte 
della destra autonomista e, 
al tempo stesso, abbiamo, 
coerentemente, espresso la 
nostra solidarieta ideale e 
politica al nuovo part i to, 
il PSIUP E cid abbiamo 
fatto riaffermando e rilan-
ciando la nostra politica di 
unita operaia e democrati
ca. Con questa posizione 
responsabile noi abbiamo 
dato un concreto aiuto tan-
to al nuovo par t i to socla-

ti -l-
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