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IL RAPP0RT0 DEL C0MPAGN0 LONGO ALCC DEL PCI 

um 
j * 

masse base per 
avanzare verso nuove maggioranze 

(Dullu prima piigina). 

sordine. Queste sono le 
vere cause delle difficolta 
congiunturali . L'argomen-
to degli aumenti salariali 
viene preso a pretesto, so
prat tut to , per giustificare 
un massiccio attacco alle 
condizioni dei lavoratori, 
al loro potere contrat tuale 
e all 'autonomia sindacale. 

Le ultime dichiarazioni 
dell'on. Moro, dunque, han-
nr> portato alia luce la so-
stanza conservatrice del 
governo di centro-sinistra 
che, dissimulata e confusa, 
ne ha sempre costituito la 
essenza. Con esse si chiede 
ai sindacati di accettare 
stabilmente una subordina-
zione della loro lotta at li-
velli di produttivita; di ac
cettare, cioe, di agire come 
amministratori della forza-
lavoro, in nome dell'ordi-
nato sviluppo del sistema, 
assumendosi. i l compito di 
contenere le lotte entro i 
margin! che il sistema mo
nopolistico stesso e le sue 
scelte economic-he consen-
tono. In questo modo. si 
tende a trasformare il tipo 
di democrazia che, bene o 
male, ha regolato finora la 
nostra vita nazionale, per 
apr i re la strada a un nuo-
vo tipo di potere, autorita-
rio nella sua s trut tura e 
corporativo per il suo at-
teggiarsi nei confronti de-
gli interessi economici e 
sociali. Del resto, nel cen
tro-sinistra vi sono sempre 
s tate forze che volevano 
fame uno schieramento dc-
stinato a sancire la preva-
lenza delle correnti con-
servatrici. II centro-sinistra 
e stato costituito solo a 
condizione che la direzione 
reale fosse assicurata ai 
gruppi moderati e eonser-
vatori della DC e che la 
sua azione non sconvolges-
se la forza e gli interessi 
su cui questi gruppi fon-
dano il loro potere. La sto-
ria delle sue inadempienze 
e della sua involuzione e 
pcrcio la storia dei contra-
sti interni e degli interven-
ti dei suoi gruppi domi-
nanti rivolti ad impedirgli 
di travalicare i limiti che 
gli furono fissati e a ri-
chiamarlr. alia funzione per 
cui venne costituito. Per 
questo, 1'claborazione della 
politica del centro-sinistra 
e sempre stata, in ogni fa-
se. la risultante della con-
fluenza in esso di volonta 
ed interessi contraddittori 
e contrastanti . 

Noi — ha proseguito 
Longo — non abbiamo mai 
considerato la partecipa-
zione dei socialisti al go-
verno Moro — per il modo 
come a w e n i v a e ppr le 
condizioni e gli impegn: 
che ne erano alia base — 
tale da poter far pendere 
a favore di una politica di 
sinistra il rapporto interno 
delle forze che componeva-
no il nuovo governo. Al 
contrario. Abbiamo consi
derato questa partecipazio-
ne, avvenuta alle condizio
ni che sappiamo, come un 
colpo portato alio sviluppo 
deimerat ico della situazio-
ne. Per questo, abbiamo 
votato decisamente contro 
il governo Moro-Nenni e 
ne abbiamo soguito 1'atti-
vita con grande scetticismo 
per quanto vi avrebbero 
voluto e saputo fare i mi-
nistri socialisti. Siamo stati 
attenti , soprattutto. alle 
question! per le quali era-
no stati presi precisi accor-
di governativi, e in parti-
colare a quelle relative alia 
costituzione delle Regioni, 
alle leggi agrarie, alia scuo-
Ia, all 'urbanistica, ecc. I 
fatti purtroppo hanno lar-
gamente guistificato la no
stra opposiz'one e il nostro 
scettic.smo. Sotto la spinta 
delle difficolta congiuntu-
rali e la pressione costante 
delle destre interne ed 
esterne al governo. 1'invo-
luzione della politica dc e 
del centro-sinistra e andata 
via via aggravandosi, lar-
gamente favonta dai con-
tmui cedimenii della de'e-
gazione socialista al go
verno e dello stesso PSI. 

Sorprende tuttavia che 
le ultime dichiarazioni d: 
Moro abbiano trovato tan-
to facilmente il consenso 
del PSI o. almeno, della 
sua maggioranza aulonomi-
sta. Esse espnni.ino in mo-

• do evidente il fatto che il 
r app j r to di forze interno 
al centro-sm-ura s: e venu-
to modificardo e si e ulte-
n o r m e n t e rifforzata l'ipo-
teca conservVi.^cp sulla 
nuova maggioranza. men-
t re la dc.'ega/ione sociali-
sta a' governo e apparsa 
sempre pin solitaria e vel-

' leitaria. Per questo Moro 

ha dovuto rendere piu espli-
cite e piu pesanti le com-
ponenti conservatnei della 
sua politica — che, ormai, 
la carattonzzano completa-
mente — marcando il fat
to che la sistemazione data 
oggi all'attivita governati-
va non e piu quel la che cri
tic-ammo sette mesi fa. 

Sarebbe errato pero ve
dere nelle dichiarazioni del 
prpudente del Consiglio 
semplicemente un ulterio-
re .locentuarsi deU'otiensi-
va d>rrtta a disgregare e 
paral iz '^re lo schieramen
to -ii.id.icale e la politica 
delia sinistra italiana e una 
sottolineatura ulteriore del 
peso attribuito alle difficol
ta congiunturali. oppure 
un tentative) di ritorno pu-
ro e semplice aH'immobili-
smo c-entrista. Al contrario, 
cio che emerge e la ricerca 
di una via di uscita dal-
rimmobilismo e dalla pa-
ralisi, per assicurare mag-
giore efficienza al sistema, 
attraverso la progressiva 
trasformazione dello Stato 
democratico in uno Stato 
che trasferisce la sede del
le decisioni dalle assem-
blee parlamentari agli offi-
ci della programmazione, 
misconoscendo la funzione 
delle forze politiche e su-
bordinando la stessa • dia-
lettica tra le classi a un 
meceanismo di regolamen-
tazione preventiva conee-
pito in funzione dellp ne
cessita del sistema I nuovi 
orientamenti delineati dai 
recenti discorsi di Moro si 
basano suiral ternativa - ri-
catto posta alle organi/za-
zioni sindacali: o accettare 
un meceanismo di regola-
mentazione preventiva o 
centralizzata della dinami-
ca salariale. o permettere il 
ricrearsi di fenomeni di di-
soccupazione massiccia. at
traverso il gioco alterno 
dell'infla7ione e della de-
flazione. 

Pcrcio la strategia con-
giunturale proposta si ri-
solve. in sostanza. in una 
compressione dei consumi 
primari e in una decisa 
riduzione della spesa del
lo Stato e degli enti pub-
blici. per ridare margine 
e respiro al profitto e alia 
accumiilazione monopoli-
stica. Ci si propone di ga-
rantire. cioe. a t t raverso un 
meceanismo sostanzial-
mente autoritario, che In 
dinamica sociale sin con-
tenuta entro margini enm-
pntibili con le esigenze 
del sistema. e di evitare 
che Pacuirsi delle lotte dei 
lavoratori pervenga a por-
re in discussione. come 
era cominciato ad avveni-
re in questi ultimi tempi. 
la stessa s t rut tura di base 
del sistema e le sue spon-
tanee linee di sviluppo. 

Una simile strategia non 
comporta necessariamente 
un indiscriminato accanto-
namento delle riforme: 
comporta pero un niuta-
mento del contenutn rli 
cpiclle che si mantenaono 
aH'ordine del eiorno. al 
fine di trasformarle in 
strumenti di intervento 
che servano ad asseconda-
re la ripre?a dello svi lup
po caoitalistico. Valea il 
caso delle Regioni. conce-
pite ora unicamente co
me strumenti di decen-
tramento ed ammoderna-
mento della macchina del
lo Stato Oppure q>iel-
lo delia lesiize urban'^ti-
c^. ridimen^ionata in mo
do da colpire gli elemen-
ti piu gravosi e paras-
sitnri della rendita ^ulle 
aree. ma in modo da la-
5c:are intattc le occa^'oni 
di profitto e di sov ra profit-
to per Tiniziativa capita
list iea nel set tore OpDiire. 
ancorn. il caso della legre 
agraria. r idotta. con 'a 
conce^sione del 58 per cen
to. non al supernmento 
della me7zadria. ma al i i 
corrpzione deali a-=petti 
piu imqtii del r iparto. e in-
dirizzata. con le sue dispo-
^i7ionj generali. non i r i-
solvere slj annosj proble-
mi dell 'arretrate77a della 
agricoltura. ma .id asgra-
varne lo stato di subordi-
ni7ione ai mononoli. 

L.i linea espressa da Mo
ro mcontrera inevitabili 
"•c^istenze. sia alia sua si-
..:<tra. in settori del PSI e 
dolla stessa DC. sia alia 
sua destra. in diversi 
gruppi di interessi che 
fanno sentire la loro in
fluenza nll ' interno della 
DC. La presenza di spinte 
divergenti nella Ctializione 
g(»vernativa rendera molto 
d.flicile realiz/are in modo 
rigoroso e coerente la po
litica prospettala dai pre-
sidentc del Consiglio: que-
sie diflicolta potranno de-
terminare un penodo pro-
lungnto di inefficicnza go-

vernativa e di paralisi 
parlamentare, che rende-
rebbero piii acuta la ensi 
delle istituzioni costituzio-
nali e accelererebbero il 
t rasfenmento di poteri de
cisional! dalle istanze de
mocrat iche ad organl bu-
rocratici, esecutivi. A que
sti perieoli puo far da con-
trappeso solo resistenza di 
un robusto ed umtario 
movimento di massa, ca-
pace di alTermare la pro
pria presenza at traverso 
la pressionp delle lotte del 
lavoro, le cospicue post-
zioni di potere locale esi-
stenti e la battaulia onli-
tica geneiale. 

Inizialmente — ha det-
to Longo proscguendo nel
la sua analisi — il ceniro-
smistra, per le speianze 
che apriva, favori in certa 
misura la sjjinta rivendi-
cativa popolare. Wuando 
noi votammo contro I'ulti-
ino governo Fanfani, lo 
facemmo per le insuth-
cienze. le lacune. gli equi-
vuci che lo cara t tenzzava-
no . ma avvei t immo subito 
che la nostra sarebbe sta
ta un'opposizione di tipo 
particolare. d i e avrebbe 
tentito conto degli ele-
menti positivi che poteva-
no esse re espressi dalla 
nuova formula. Infatti, 
pur crit icandone 11 modo 
di attuazione. che non riu-
sctmmo a far muta te , not 
approvammo la legge di 
nazionalizzazione d e l l a 
energia elettrica e spin-
eemmo all 'attuazione de
gli altri impegni governa
tivi dj rinnovaniento e dl 
progresso. Ma furono pru-
prio la costituzione dello 
ENEL e ln spinta popola
re ad ot tenere niigliori 
condizioni di vita e il r in
novaniento delle s t ru t ture 
che misero in al larme le 
destre interne ed esterne 
alia DC. Alia vigilia delle 
elezioni politiche. questa si 
irrigidi su posizionl piu 
ar re t ra te e rimando l'at-
tuazione degli impegni, 
che poi progressivamente 
svuoto. Non vi e dubbio 
che. per questo a r re t ra -
mento della DC. grandi so-
nc !e respnnsabilita del 
PSI e di Xenni in parti
colare. I continui cedimen-
ti imbaldanzirono le de
stre. indebolirono la pres
sione popolare. favorirono 
1'involuzione del centro-
sinistra. Ma non sarebbe 
giusto imputare solo al 
socialisti e alle diflicolta 
congiunturali gli sviluppi 
della situazione. Vi e. al-
Torigine. la rottura del-
Tequilibrio capitaiistico 
italiano e del suo mecea
nismo di sviluppo Alia 
involuzione hanno c o n t n -
bui'.o. da un lato. uno svi
luppo abbandonato alia 
•.narchia de | profitto. con 
l.i totalc assenza di una 
serin ed organica politica 
cconnmica <tutto cio ha 
•mpr-dito la creazlone di 
un «;:^;pma stabilmente ati-
topriipulsivo ed ha creato 
nstacolj sempre maggiori 
all 'ulteriore sviluppo. fre-
nando la moderni77a7ione 
degJi slessj settori Drodut-
tivj piu avanzati) DalTal-
tro lato. la coinciden7a di 
questa >tro77atura con il 
fars» :unsimento di una si
tuazione dj quasi p-ena 
o^cunazione. ha creato 
una improvvisa o rapida 
rottura dej vpechi livelli 
salariali ed ha reso piu 
difTicili i prooessj de ' l 'ac-
c;»mula7ione e dell'aiitofl-
rr,n7;nn<en!o E" par tend^ 
•^i uuesti dali chp la DC 
(• venuta elaborando la 
, : nea espressa dalle ul ' t-
me dichiarazioni dell'ono-
revole Moro Vi e g ;unta 
."on graduali e surressiv ' 
a r re t rament i . 

Con il pretesto delia 
c m e i u n t u r a . P stata avati-
7,it:? In teona dei * due 
'.ompi ». con l.i tpiale si 
prt tende di iffermare la 
i.Tipossihilita !eirattiia7io -
ne delle riforme « n ; i 
prima ristabiliro requilt-
hr:o economico I-e misur^ 
^nticoneiuntural: sono stn-
tp orospettate nel q ini l ro 
dr tlla « politica dei reddi 
tt ». cioe del contenimen-
to dei salari nominrdi e 
deirasststen7a sociale. del
la proroea dei contratti ^ 
del blocco della scala m«> 
hile. proprio quando. no 
nrs tantc tut te le misurr 
int icongiuntural i , i pre7-
7i ccntinuano a salire. E* 
stata messa in atto. cosl. 
la cosiddetta linea Carll . 
che vuole proporzionare 
— si dice — i sa lan alia 
produtt ivi ta: una linea che 
lo scorso anno e stata pre-

* ientnta in modo ancora 

eqiiivoco e coperto e che 
ora r iappaie. ma in mo
do dichiarato e in tutta 
evidenza. nei discorsi di 
Moto: ci si orienta a pre-
niere esclusivamente sul-
le condizioni di vita, di la-
voio e di liberta delle 
i!:issi lavoratrici E' chia-
ro, qttindi. che !e tanto tti-
vucitp diflicolta congiun-
tinali vengono t i t ih / ' a te 
pei coprire il nuovo orten-
tp.mento assunto La ore-
!"S;i masgioi paitecion/io-
i-e de> lavoratori alle de
cision; che regolano la vi
ta nazionale annunciata 
nl momento della nascita 
del centro-sinistra e la for-
mula7ione socialista qo* 
condo la quale, con 1'in-
eresso nel governo dei mi-
nistri del PSI. il lavotato-
re si sarebbe sentito pid 
libero. sj sono risolte — 
nelie dichiarazioni di Mo
ro — neU'intenzione di 
compriniere o anntillare W 
!M>erta dei lavoratori. per-
sin.- nei settori in cui 'pie-
j.te sono piu gelose: in 
quello della contrattazio-
ne sindacale. in quello del 
dii'itto di intervento nel-
I.i fabbrica in difesa dei 
p-opri diritti e in quello. 
int'ne. della libera dispo-
nibilita della propria re-
t i ibu/ ione Col « risparmio 
contrat tuale >. infatti. il 
Invoratore sarebbe nbbli-
gato a risparmiare sui mi-
glioranienti ottenuti . ipiasi 
fossero un lusso. un sovrap-
pip superfluo, e non una 
parte necessaria. e ancora 
insulficiente. per avvicina-
re la letribuzione al livel-
k> dei propri bisogni e dei 
salari dei paesi del MEC 
Persino del denaro dei la
voratori accumulato - per 
piecisi fini assistenziali 
fassegni famtliari e pen-
sioni). lo Stato vuole po
ter disporre a vantaggio 
deiraccumulazione e del 
pn litto monopolistico. a 
tut to danno delle piccole 
e medie imprese industria-
li. artigianali e contadine 

Anche le misure anti-
congiunturali che si dicono 
rivolte a salvaguardare il 
valore della moneta, appa-
rentemente indiscriminate. 
in realta tendono a risol-
versi nel consolidamento 
del potere dei gruppi mo-
nopolistici. Infatti, riducen-
do drast icamente le possi-
bilita di intervento dello 
Stato e degli enti locali, 
l imitando i programmi di 
investimento dell'IRI s del-
1'ENL si lascia campo libe
ro airautofinanziamento e 
airaccumulazione monopo-
listica. e si scaricano tut te 
le difficolta finanziarie e 
creditizie sulle imprese 
meno solide e sulle Indu
strie minori. suH'artigiana-
to e l'economia contadina. 

Queste misure (pundi 
non sono espressione di 
particolari e casuali orien
tamenti della classe domi-
nante , ma riflettono un 
processo di all ineamento 
delle forze politiche e una 
esigenza profonda del si
stema monopolistico, che 
non si e voluto e non si 
vuole conlestare e s o w e r -
tire. E* proprio questo si
stema che ha portato alia 
at tuale stretta congiuntu-
rale, economica. politica e 
sociale. Da questa stretta 
non si puo uscire che sce-
gliendo tra la strada di un 
ulteriore rafforzamento del 
potere monopolistico e 
quella di un'organica con-
lestazione e rottura di »nle 
potere Gia la sceltn dell-3 

misure anticongiunturali 
postiila la direzione d i e si 
intende seguire. 

Riforme e superam°nto 
' della congiuntura — ha 

proseguito Longo — non 
sono termini contradditto
ri. ma complementary le 
riforme possono e debbono 
servire a supera r 3 le diffi
colta congiunturali . perc'ie 
queste difficolta. che &ono 
il risultato del sistema tvo-
nomico che ha regolato fi
nora la vita nazionale. non 
si superano ricostituendo il 
meceanismo che le ha pro-
dotte. anche perche e pro
prio nei momenti li trisi 
e di difficolta che i mono-
poll accentuano e accolera-
no il processo. che e loro 
proprio. di concpntra7-one 
e di centrah/7a/ ionp. sotto 
il loro dominio. dplle ri^or-
se nazionali Le difficolta 
congiunturali si sur»t>rano 
invecp se se ne colpiscoiio 
le cause trasformando il si
stema. opernndo sccondo 
miovi orientamenti e red
dendo le radici dei mali 
che il momento sfarorevole 
ha esasperato. Si s.iperano. 
cioe. colpendo il sistema 
monopolistico di accumiila
zione (il quale, inveco, s: 
tende, con le misure propo-
ste, a ricostituire e a fa-
vorire) , eliminando " tut te 
le forme parassitarie di 
rendita e di profitto (che, 

invece. si vogliono salva
guardare) , innovando e 
ammodernando n e i \ a r i 
settori dell 'attivita produt-
tiva, assistenziale, cultura-
le. In sintesi, le attipdi dif
ficolta si possono superare, 
dando l'avvio al rinnova-
mento di tutto il sistema 
economico e politico, con 
l 'attuazionc di una pro
grammazione non subordi-
nata agli interessi dei mo-
nopoli (quale invece risul-
ta dalle dichiarazioni di 
Moro). la quale, colpendo 
e sradicando il potere dei 
monopoli, favorisca la ere-
scita di tut te le forze politi
che e sociali progressive 
Strumenti decisivi di que
sta programmazione demo-
cratica devono essere i po
teri e gli indirizzi di inter
vento e di controllo dello 
Stato e degli enti pubblici 
(sottratti pero al dominio 
dei monopoli) , di tu t te le 
istanze democratic-he (ar-
ricchite e non svuotate dei 
loro poteri) , delle organiz-
zazioni sindacali e di mas
sa, che debbono poter agi-
re in piena liberta e auto-
nomia. 

11 centro-sinistra, al suo 
inizio — ha detto l'orato-
re —, si 6 presentato come 
espressione di una volonta 
di r innovamento e di pro-
gresso democratico. ma 
adesso, prendendo a prete
sto la congiuntura, cerca 
di r inviare e di svuotare 
l 'at tua/ione di ogni misura 
riformatrice. Eppure vi so
no provvedimenti . come la 
ado/.ione di uno statuto dei 
lavoratori . la difesa del po
tere contrat tuale in fabbri
ca, il rispetto della giusta 
causa nei licenziamenti, 
che non costerebbero nul
la, ma che il centro-sinistra 
non manda avanti ugual-
mente. Anzi. misure del ge-
nere esulano dalla linea 
proposta da Moro. Vi sono 
provvedimenti invece che 
costano, e servono solo 
a salvaguardare privilegi 
inammissibili. e che vengo
no adottati lo stesso, anche 
a costo di provocare gravi 
turbament i n e l l a stessa 
compagine del centro-sini
stra, come e avvenuto re-
centemente per i sussidi al
ia scuola confessionale. Ri-
sulta chiaro peicio che le 
pretese esigenze di salva-
re la lira, di r iequilibrare 
la bilancia commerciale, di 
proporzionare i redditi al
ia produttivita e di creare 
nuove fonti di finanzia-
mento per il rilancio pro-
duttivo, sono utilizzale a 
fondo, nell 'ambito dei nuo-
vi orientamenti del centro-
sinistra. per lanciare un al-
t ro attacco alle conquiste 
della classe operaia e dei 
lavoratori . per ristabilire il 
potere dei monopoli intac-
cato e minacciato dalle lot
te operaie e democratiche 
degli ultimi tempi, per con
tenere e spezzare la spinta 
rivendicativa e rinnovatri-
ce che mira . appunto, a 
creare nuove s t ru t ture eco-
nomicbe e nuovi rapporti 
sociali nelle fabbriche e nel 
Paese, rapporti nei quali le 
forze lavoratrici abbiano 
una par te sempre maggiore 
e una funzione autonoma e 
decisiva. 

Perche — si chiede a 
questo punto il compagno 
Longo — malgrado l'invo-
luzione della sua politica. 
il governo di centro-sini
stra e fortemente attaccato 
dalla destra? Quali interes
si muovono tali attacchi? 
Quali sono i fini che essi 
perseguono? Una prima ri-
sposta si presenta evidente. 
Si tende, a t t raverso la 
pressione e il ricatto, a con
tenere il centro-sinistra e 
a farlo a r re t ra re ancora. 
Ma e chiaro che la par te 
piu rea/ionaria della de
stra non si accontenta di 
questi r isultati ; vuole di 
piu. 

Nelle stesse for/e domi
nant! del centro-sinistra vi 
sono profonde contraddi-
zioni. che spesso rendono 
incerte le scelte. L'alhnea-
mento dei socialisti con 
una posizione o con 1'altra 
puo essere determinante . e 
puo. quindi . compromette-
re certe posiziom di p»tere 
Non si dimentichi che in 
que>to contrasto di interes
si economici e pohtici, a 
rendere piu intricata e 
complessa !a situazione si 
inserisce la lotta interna 
tra le correnti dc In que
sti contrasti , che si espn-
mono nelle vicende del 
centro-sinistra. nelle len-
tez7e e negli equivoci con 
cui esso affronta i proble-
mi . i socialisti cedono re-
golarmente alle pressioni 
della destra e questi cedi-
menti non contribuiscono 

certo a respingere il peri-
colo di destra, ma anzi lo 
favoriscono. perche inco-
raggiano gli attacchi con-
servatori e reazionari men-
tre scoraggiano e disarma-
iii) la resistenza delle sini-
stre. dentro e fuori il cen-
trosinistra Infatti. con la 
involuzione in atto le de
stre si sono fatte piu bal-
dauzose e aggressive. Le 
stesse dichiarazioni di Mo
ro ne sono una prova. men-
tre un'altra prova e costi-
tuita dai consenso sociali
sta. Nella DC l'lnfluenza 
delle correnti si sposta a 
favore delle destre e nel 
PSI gli elementi piu a de
stra degli autonomisti spin-
gono aH'accettazione di 
ogni ric-hiesta della DC, al-
racutizzazione della lotta 
contro il Partito comunista 
e alia rottura nei sindacati 
e nelle organizza/.ioni di 
massa Saragat. dai canto 
suo, con la sua proposta di 
riunificazione. da una pro-
spettiva alia destra. nel ca
so che non si riuscisse piu 
a dominare il PSI. e la 
spinge a minacciare la rot
tura con i comunisti nei 
sindacati e nelle organizza-
zioni di massa e a rischiare 
nuove rotture all ' interno 
dello stesso Partito socia
lista. 

Secondo gli oltranzisti 
autonomisti. o il PSI si li
bera di ogni residuo di 
« sinistrismo >. cioe dagli 
impegni congressuali. e ri-
nuncia a creare difficolta 
alia politica del centro-sini
stra (cioe alle pretese dc) . 
oppure essi accetteranno le 
proposte saragattiane, con-
tr ibuendo cosi a creare una 
socialdemoerazia piu gran
de e piu solida, capace, da 
sola (affermano) di dare 
stabilita alia politica di 
centro-sinistra. 

E' in questa involuzione 
che risiede il pericolo di 
destra. e non dove pensa 
Nenni. quando lo evoca per 
giustificare i suoi cedimen-
ti. Esso risiede nelle posi-
zioni della destra economi
ca e democristiana. nella 
tendenza a una repubblica 
presidenziale. negli orien
tamenti rappresentati da 
uomini che si trovano fino 
ai vertici dello Stato e nel
le interferenze del MEC e 
degli organismi inlernazio-
nali nella nostra politica 
interna e internazionale. 
Ne abbiamo avuto una pro
va eloquente in questi gior-
ni. in occasione delle trat-
tative per la concessione di 
un prestito all 'Italia: il 
MEC e disposto a conce-
dere i finanziamenti. a pat-
to, pero. che il nostro go
verno osservi le direttiye 
che gli verranno impartfte 
per la sua utilizzazione. Di 
fatto. queste direttive non 
vertono solo siiU'utilizza-
zione del prestito, ma si 
estendono a tutta la politica 
economica. 

Longo ha analizzato a 
questo punto il carat tere 
degli interventi del MEC 
nei confronti del governo 
italiano. Si chiede il blocco 
delle retribuzioni, il rinvio 
a tempo indeterminato 
delle misure di riforma che 
impegnerebbero la spesa 
pubblica. il taglio o la so-
spensione degli investi-
menti a produttivita indi-
retta o lungamente diffe-
rita, il contenimento della 
dinamica salariale entro i 
limiti di incremento della 
produttivita media. La li
nea Carli-Colombo. cosi, 
rivela i suoi veri autori. Le 
autorita comunitarie han
no anche manifestato il 
proprio malcontento per la 
presunta Ientezza e t imi-
dezza nell 'attuazione delle 
prime misure anticongmn-
turali di febbraio. Vogliono 
che la congiuntura si sta-
bilizzi in Italia perche te-
mono che i suoi effetti ne-
gativi si propaghino a tut ta 
l'economia dei paesi del 
MEC. A questo fine, inter-
vengono anche nelle misu
re fiscali da premiere, im-
ponendone alcune ed esclu-
dendone altre. che potreb-
bero servire a infrangere 
le regole comunitarie di 
concorren7a. Cod la scusa 
dell'alto livello gia raggiun-
to in Italia dall imposizione 
diretta e dello scarso red-
dito che darebbero gli au
menti in questo campo. il 
governo italiano si orienta 
a calcare la mano soprattut
to sui consumi di massa. 
perche — si dice — la tas-
sa7ione dpi consumi di lus
so o voluttuari darebbe 
gettiti irrisori. Se ci sara 
qualche aumento di imposte 
dirette, confessano candi-
damente i giornali governa
tivi. sara solo a scopo di-
mostrativo ed esemplare, 
per far passare senza gran
di opposi7ioni le ben piu 
sostanziali imposte indi-
rette. -

Tutte queste interferen

ze e servitu per la nostra 
economia — ha proseguito 
Longo — vengono acevtta-
te alio scopo di ottenere. 
dopo quello americano. che 
venne presentato come il 
toccasana. un altro prestito, 
sostenuto soprattutto dalla 
Erancia e dalla Germania 
federale. 11 nuovo prestito 
dovrebbe servire in buona 
parte a finanziare acquisti 
di mac-chine utensili stra-
nieie e aggraverebbe ill-
teriormeiite. peicio. le dif
ficolta in que.'-to settore, gia 
in crisi. 

E' evidente che il nuovo 
prestito. oltre che a servi
re interessi economici frati-
cesi e tedeschi. e concepito 
anche in appoggio della po
litica franco-tedesca in Eu-
ropa. che tende. in primo 
luogo. a rendere omoge-
nee secondo il proprio mo-
dello le s trut ture economi-
che e sociali dei paesi del 
MEC. Quando si chiede al
l'Italia una rigorosa « po
litica dei redditi ». si vuo
le non solo l'adozione di 
una serie di misure di po
litica economica, ma una 
generale offensiva contro 
le classi lavoratrici e con
tro la sinistra italiana. In 
tal modo si vogliono pre
c l u d e s al nostro Paese le 
strade del r innovamento 
democratico e del progres-
so economico. II processo di 
degenerazione autoritaria 
e di logoramento della vi
ta demoeratica si riscontra 
largamente anche negli al
tri paesi del MEC e in 
Francia. dove e cominciato 
prima, ha raggiunto la 
espressione piu avanzata 
col regime di De Gaulle. 
Non si puo dire cerlamen-
te che la politica del cen
tro-sinistra, e soprattutto 
gli orientamenti contenuti 
negli ultimi discorsi di Mo
ro. abbiano contribuito e 
contribuiscano a impedire 
in Italia questo processo 
di logoramento e di dege
nerazione: al contrario. lo 
hanno favorito. Anche per 
questo. il governo di cen
tro-sinistra e divenuto e 
diviene sempre di piu un 
ostacolo al progresso eco
nomico e politico del Pae
se e alia sua emancipazione 
dai vincoli e dalle ingercn-
ze straniere. 

Nella difficile e comples-
sa'situazione in cui operia-
mo — ha proseguito Lon
go afTrontando un altro ar-
gomento del suo rapporto 
— non dobbiamo chiudere 
gli occhi dinanzi ai perieo
li di demoralizzazione e di 
qualunquismo. I progress! 
sono lenti e comportano sa-
crifici spesso sproporziona-
ti ai risultati immediati che 
si ottengono. Frequente-
mente. il padronato e co-
stret to a cedere e i dirigen-
ti dc debbono venire a pat-
ti e modificare i propri pro
positi. Ma le conquiste di 
oggi vengono rapidamente 
vanificate dall 'aumento del 
costo della vita, dallo svuo-
tamento che ne vien fatto 
in sede di attuazione e dai 
sabotaggio padronale. No-
nostante tut to. e evidente 
pero il valore positivo del
le lotte sindacali e della 
nostra iniziativa politica. 
Esse hanno contribuito e 
contribuiscono grandemen-
te a respingere l'attacco pa
dronale. a strappare con
cession! e conquiste. e a 
fare avanzare. sia pure 
lentamente. I*organi77a7io-
ne e la combattivita delle 
masse e la loro coseien7a 
politica. Per questo consi-
deriamo che il giudizio sul-
lo stato del movimento ope-
raio possa essere largamen
te positivo. sia per il valo
re materiale delle conqui
ste realizzate. sia per il 
fatto che pesanti manovre 
politiche e la sempre piu 
a p e r t a contrapposizione 
delle v a n e posizioni dei 
partiti che hanno una di
retta influenza nelle clas
si lavoratrici. finora. non 
hanno sostanzialmente in-
taccato i rapporti unitari 
nelle lotte sindacali e la 
unita della CGIL. L'auto-
nomia dell'azione sindaca
le e 1'autonomia dei sin
dacati dai partiti sono pro-
fondamente radicate nella 
coscienza dei lavoratori. Le 
lotte contrattuali dei chi-
mici e dei tessili, la lotta 
dei metalkirgici per l'ap-
plicazione del contralto, la 
grande lotta dei portuali in 
difesa dei loro diritti e del 
carat tere pubbheo dei por-
ti sono ehiare tcstimonian-
ze di questi vincoli unita
ri. E ne e testimonianza la 
stessa grande lotta dei fcr-
rovieri che, se pur guidata 
dalla sola CGIL. in tanto 
ha potuto conseguire cre-

scenti risultati di adesioni 
e di combattivita. in quan
to la decisione della lotta 
e stata ed e espressione di 
una larga unita di orienta-
mento dei ferrovieri ita-

i hani. 
L'orientamento del go

verno in rapporto al con
tenimento dei salari ha im-
mediatan 'ente tncoraggiato 
il padronato ad irrigidirsi 
progressivaniente di fronto 
alle richieste dei lavoratori 
e. soprattutto. di fronte al-
Particoln/ione a/iendale e 
settoriale delle rivendica-
zioni 

Longo ha ricordato a que
sto proposito i casi della 
•t forfettizzazione » delle ri-
vendica/ioni dei chimici, 
della resisten/a al riassptto 
dei ferrovieri e della rottu
ra delle ver ten/e a/iendal': 
nelle partecipa/iom statali 
per 1'applicazioue del con
tral to dei metallurgici Di 
fronte a questa situazione 
— ha detto — il malcon
tento dei lavoratori e pro-
fondo. anche se non sem
pre al malcontento, alia 
protesta. alio stesso spirito 
combat tivo. corrisponde 
una adeguata capacita di 
lotta organizzata A volte, 
il disagio si traduce in una 
critica alia politica di unita 
tra i sindacati di diverso 
orientamento. E* evidente 
che la politica di unita 
comporta anche accordi e 
concessioni reciprochp. ma 
tut to diventa piu difficile 
nel momento in cui le cen-
trali sindacali assumono 
posizioni diverse di fronte 
a problemi di fondo come 
la € politica dei redditi >, il 
« risparmio contrat tuale », 
ecc. Pero dobbiamo riaffer-
fermare, come sempre, che 
1'unita e la forza decisiva 
dei lavoratori e che e pre-
cisamente contro 1'unita dei 
lavoratori che oggi e diret-
to il colpo principale delle 
forze della conservaziono 
sociale e della reazione. La 
unita non e un dato acqui-
sito una volta per tut te , ma 
una continua conquista, e 
1'unita sindacale si raffor-
zera e dara frutti piu ric-
chi quanto piu i lavoratori 
costruiranno essi, ogni 
giorno, nella fabbrica e 
fuori. su piattaforme sem
pre piu avanzate, la loro 
unita. 

Di fronte ai risultati non 
soddisfacenti di una trat ta-
tiva sindacale. e errato 
aprire il processo ai «co-
sti dell 'unita ». II processo 
critico deve tendere invece 
a precisare fino a che pun
to 1'unita di vertice era so-
stenuta e condizionata da 
una reale unita di base, 
da un rapporto diretto, con-
tinuo. democratico. tra il 
vertice e la base operaia. 
Se questo rapporto si logo-
ra. allora e evidente che 
prendono rilievo e diven-
tano evidenti altri rappor
ti, rapporti di vertice. tra 
corrente e corrente, e tra 
vari orientamenti politici. 
In definitiva, e nel legame 
democratico con la base. 
con la fabbrica. che risiede 
il fondamento di una lotta 
effettiva alle concezioni e 
alle varie tecniche di con
tenimento salariale. 

Di fronte alia durezza e 
alia complessita delle lotte 
— afferma Longo — dob
biamo affermare che il mo
vimento operaio ha la forza 
e la capacita di superare 
tut te le difficolta e di an-
dare avanti . Non vi e moti-
vo per lo scetticismo e la 
sfiducia. Contro tutti gli at
tacchi e le insidie politiche 
sta la forza e la capacita 
del nostro Par t i to; per tut
ti coloro che vogliono an-
dare avanti , esso costitui-
sce una speranza. un punto 
di richiamo, un centro di 
raccolta. Esso e al centro 
del dibatt i to politico e del
le preoccupazioni di chi piu 
si accalora a dire che sia
mo fuori gioco. Costoro 
sanno che siamo ben pre-
senti. nel Paese e nelle as-
semblee legislative, e che 
incidiamo profondamente 
nella stessa attivita gover-
nativa e negli orientamenti 
ideologici, culturali e mo-
rali. Sono una prova del 
fallimpnto deH'azione anti-
comunista sia il continuo 

• accrcscersi dpi suffragio po
polare a nostro favore. sia 
le larghe adesioni che fan-
no riscontro ad ogni nostra 
iniziativa Anche nelle con
dizioni create dall 'involu-
zione del centro-sinistra 
possiamo determinare quin
di nuovi spostamenti a si
nistra e nuove spinte uni-
t a n e Le spinte di base opp-

. rano appunto in questo sen-
[ so Dobbiamo rilevare pe

ro che il loro carat tere im-
mediato e unitario non ne -
sce ancora a superare il li-
mite economico. ad elcvarsi 
a lotta per nuovi orienta
menti politici, per la rea-

liz/aziono di nuovi schiera-
meiiti 

Oggi — ha proseguito 
I'oratore — sui piano par-
lainentaie le delimitazioni 
e diffeien/iazioni sono 
nette e rigide. Sono molto 
piu a t tenuate invece sui 
piano sindacale. nei luoghi 
di lavoro e nel Paese. Da 
pai te dei diiigenti nazio
nali del centro-sinistra si 
fa di tutto per impedire 
I'incontro e la collabora-
zione tra le forze di sini
stra e i coniunisti. ma i 
diiigenti e militanti ilel 
VCl si incontiano ugual-
inente e discntono con gli 
esponenti e i militanti de
gli altri partiti i maggiori 
problemi della politica na
zionale e inlei nazionale. 
Nei fatti. tutto cio si con-
trappoue ai vari tentativi 
di soffocaniento e logora-
nieiito della democrazia. 
Occorre riconlare che Mo
ro non attacca d i re t tamen-
te le forme della democra
zia. ma le svuota. Dobbia
mo peicio da ie un conte-
nuto concreto alia demo-
i-iazia. faila vivere in tut te 
le istanze. Dobbiamo di-
mostrare che non e vero 
che non vi sono al terna
tive al centro-sinistra e 
alia sua politica. Nella 
realta. vi sono concrete e 
reali al ternative per ogni 
questione all 'ordine del 
giorno: e sulla base del 
dibatti to politico e do'la 
lotta che si debbono far 
maturare . Dobbiamo con-
t iapporre al piano esposto 
da Moro un piano che pos
sa essere fatto proprio an
che da forze popolari che, 
pur avendo acc-ettato e so
stenuto il centro-sinistra. 
oggi HC soup profonda-
niente,.dcluse e cercano il 
modo di uscirne fuori. 

Che cosa fare — ha pro
seguito I'oratore — di fron
te agli orientamenti con
tenuti nelle dichiarazioni 
di Moro? Occorre denun-
ciarli in tutta la loro pe-
ricolosita e. a t t raverso la 
lotta delle masse, far sal-
tare la linea proposta. Fa-
cendo leva sulle rivendi-
cazioni e le lotte salariali . 
occorre dimostra ie che il 
preteso blocco dei salari e 
la regolamentazione del 
miglioramenti non debbo
no attiiarsi. Dietro le pro
poste che dovrebbero ri-
solvere singoli problemi, 
dobbiamo far vedere non 
solo l'attacco settoriale. ma 
il disegno della piu vasta 
operazione politica che si 
intende portare avant i . 
Par tendo dagli interessi 
immediati delle masse, il 
nostro disco rso deve ri-
guardare non solo il pia
no economico. ma il piano 
politico generale delle ri
forme e delle t rasforma-
zioni economiche e polit i
che. Dobbiamo quindi eli-
minare ogni settorialismo 
per esporre una politica 
piu generale e organica. 
Questo natura lmente non 
vuol dire che dobbiamo 
dist inguere tra question! 
concrete immediate e que
stion! politiche generali. II 
prohlema e di vedere il 
posto che ogni questione, 
piccola o grande che sia, 
deve assumere nel quadro 
di tutta l 'attivita: par t i re , 
quindi. anche dalle que
stion! piu semplici per 
giungeie a fare un discor-
so generale e coerente. 
Part ire, per esempio, dalle 
misure anticongiunturali , 
per denunciare tutto il pia
no di attacco alle condi
zioni di vita dei lavora
tori. all 'autonomia dpllp 
loro organizzazioni e alle 
stesse s t ru t turp democra
tiche dello Stato. 

Ricordata la posizione 
del Partito- sui patti agra-
n . I^ongo ha sottolineato 
la necessita di porre con 
forza la questione degli 
assegni familiari e delle 
pensioni. degli arbitr i com-
piuti in proposito dai go
verno e della necessita di 
pacare al piu presto gli 
aun-«-nti delle pensioni. II 
disiorso. tuttavia, deve es-
seip allargato alia neces
sita di rivedcre e di n n -
•jovarp tut te lp s t ru t tu re 
prev idenziali. Anche per 
i pio>simi inasprimenti fi-
sc.Tii. occorrera fare delle 
piecise distinzioni e. In 
pa ' l icolare . si t ra t te ra di 
chiedere come saranno 
spesc le maggiori entrate . 

Non possiamo pensare — 
ha affermato I'oratore — 
che la nuova maggioranza 
per cui ci batt iamo venga 
fuori da se. dalla somma 
aritmotica e dalle conver-
genzc delle spinte diverse 

(Segue a png. il) 
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