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IL DIBATTITO AL CC SUL RAPPORTO LONGO 

per una nuova maggioranza 
II CC del PCI ha ripre-

80 i suoi lavori ieri matti-
nn con la discussione sul 
rapporto del compagno 
Luigi Longo. 

D'Alema 
Ritiene che nel giudica-

re i governi di centro-si
nistra siamo caduti in qual-
che contraddizione. Per 
esempio, il giudi'/.io che 
i governi di centro-sini-
stra hanno sempre avuto 
un contenuto conservatore 
contrasta con il modo co
me giudicammo il primo 
di tali governi, e con il ti-
po di opposizione che pre-
annunciammo e conducem-
mo. Ponemmo l'aceento sul 
fatto che al centro-sinistra 
si giungeva sulla base di 
un grande movimento po-
polare, che la nuova for
ma/ione suscitava vive at-
tese nelle masse socialists 
in quelle cnttoliche e fra i 
lavoratori in generale, e 
che lo sviluppo delta situa-
zione sarebt)e stato condi-
zionato dall'esistenza di un 
fitto tessuto di organiz/.a-
zioni e da una forte tradi-
zione unitaria. -

Giusta e stata poi la no
stra posizione nel sottoli-
neare le progressive invo-
luzioni e nel giudicare il 
governo Moro come un go-
verno in cui predominava 
il conservatorismo, anche 
se riconoseevamo 1'esisten-
za di nuove attese fra i la
voratori , dato Tingresso del 
PSI nol governo. Comun-
que, affermamnio che si 
tyattava di una importan-
te esperienza chiarificatri-
ce per le masse. Questa 
esperienza ora • e'e stata. 
Dobbiamo verifieare se il 
Part i to sia stato capace di 
portarla avanti e farla ma-
turare fino in fondo La ri-
sposta e che ci sono state 
difficolta nella politica uni
taria al vertice che si sono 
ripercosse alia base, ma 
anche esperienze unitarie 
alia base che si sono rifles-
se positivamente al verti
ce. Nonostanle settarismi 
e opportunism!, il movi
mento unitario nella CGIL 
e andato avanti , come di-
mostrano alcuni grandi mo-
vimenti sindacali e inizia-
tive unitarie che vanno al 
di la delle lotte rivendica-
tive ed investnno prohlemi 
politici e di s t rut tura . co
me per esempio e avvenu-
to a Genova e in Liguria. 
attrave"rso le lotte ncll'in-
dustria a partecipazione 
statale. nel porto. contro i 
monopoli. e at traverso le 
conferenze di prnduzione 
organizzate dalle Commis
sion! Interne. 

I grandi . problemi del 
momento sono quelli che 
r iguardano la lotta anti-
monopolistica, il controllo 
sui monopoli. il controllo 
sugli investimenti. E* sti 
questi problemi che deve 
ricercarsi runi ta . 

Alcune prcse di posizione 
di ministri , come quella di 
Giolitti sul « polo alessan-
drino > dimostrano che al-
l ' interno della stessa com-
pagine governativa le con-
traddizioni possono essere 
molteplici e importanti . 

Sviluppando il discorso 
su questi problemi struttu-
rali e quali tativi , D'Alema 
ricorda che al X Congres-
so il part i to riconobbe che 
il t e r reno dell ' intervento 
pubblico nell'economia e 
quello su cui si combatto-
no le lotte decisive contro 
i monopoli e afTerma che 
questa giusta impostazione 
e rimasta in par te senza un 
seguito di iniziative con
crete. Dal canto loro i mo
nopoli non sono rimasti 
fermi ed hanno sviluppa-
to una azione per subordi-
nare ed anzi integrare 
s t re t tamente l ' industria di 
stato nel processo di svi
luppo e di concentrazione 
monopolistica facendo del
le societa a partecipazione 
statale degli s t rumenti ai 
fini di una sempre p i " ra-
pida accumulazione capita-
listica. nel quadro di un 
processo di integrazione in-
temazionale dei monopoli. 
II governo incoraggia que
sta tendenza. 

Di qui, il pericolo di ln-
voluzioni autori tarie, l'in-
fittirsi degli squilibri, so-
pra t tu t to quello relativo al 
divario t ra i salari e i pro-
fitti, l'impossibilita — se 
questa tendenza non sara 
spezzata — di risolvere la 
questione meridionale. il 
problema agrario e gli al-
tri problemi della societa 
italiana. II sindacato deve 
porsi questi problemi. a 
questo livello. ed affron-
tarli. 

Di Giulio 
Condivide il giudizio con

tenuto nel rapporto circa 
1 involu/ione del governo 
*? la tendenza del PSI a ce-
dcre continuamente di 
fronte a tale involuzionc. 
Afferma pero che questo 
processo politico pone la 

D.C. e il PSI in difficolta 
sempre piu gravi. Lo sfor-
zo del gruppo dirigente di 
destra socialista per aft'er-
mare la sua politica e an
dato avanti, ma ha suscita-
to un disagio che pesa e 
che va at tentamente analiz-
zato. Nel PSI si sviluppa 
una certa lotta contro que
sto o quel cedimento. Man-
ca ancora una linea di ri-
fiuto, suffieientemente chia-
ra, che rimetta in discus
sione tutta la linea genera
le della direzione socialista. 
Tuttavia le contraddi/.ioni 
ci sono, come dimostrano i 
recenti passaggi di altri 

' tlirigenti socialisti al 
PSIUP. Sono sintomi che 
potrebbero anche indieare 
che si vada verso una nuo
va scissione. Anche i cedi-
menti elettorali del PSI so
no una indicazione che va 
tenuta presente. 

Per quanto riguarda la 
DC, si deve dire che la si-
tuazione e prnlondamcnte 
mutata dal congresso di 
Napoli. Due anni fa la DC 
lanciava al comuuismo una 
sfida baldan/osa e intro-
duceva nulla sua politica 
temi nuovi (programma
zione, riforme ); allermava 
la volonta di andare verso 
un'allean/.a con il PSI, che 
aveva o sembrava avere un 
certo signifieato, e realiz-
zava una larga unita intor-
no a Moro. Questi, per al
cuni commcntalori politici, 
apparve addiri t tura come il 
De Gasperi degli anni 'GO. 
Ora, invece. il dibattito pre-
congressuale democristia-
no si svolge in una atmo-
sfera profondamente diver-
sa. Le quat t ro mo/ioni sono 
cadute nel disinteresse ge
nerale, non vi e stato un 
chiaro confronto fra le di
verse posizioni pohtiche e 
tutto si svolge all'insegna 
equivoca della lettera se-
greta di Colombo, della 
«reversibilita> di Fanfani e 
della crisi di governo in Si-
cilia, dove per la prima vol-
ta una corrente demncri-
stiana ha agito come parti
to indipendente e la dire
zione nazionale non e riu-
scita a ricondurla alia di-
sciplina. Anche la DC, quin-
di, e. in difficolta serie. Lo 
stesso esame dei risultati 
elettorali dimostra che non 
le e stato facile mantcnere 
le posizioni tradizionali. 

Tutto cio significa che si 
puo andare verso crisi pro-
fonde, profundi sconvolgi-
menti nei tradizionali sehie-
•ramenti politici. Sono pos-
sibili anche solu/.ioni ne
gative. reazionarie; ma, at
traverso lo sviluppo delle 
lotte di massa, noi possia-
mo far maturare in modo 
positive alternative nuove 
nel PSI e nella D.C. Qui e 
necessario introdurre un 
elemento di autocritica. E' 
evidente. infatli. che il gra-
do di " combattivita delle 
masse e . molto elevato e 
che esiste un grande poten-
ziale di lotta, che di per se 
gia sconsiglia eventual! ten-
tativi reazionari. Pen") non 
si puo dare un giudizio al-
t ret tanto positivo sulla 
estensione e sul contenuto 
delle lotte. Ci sono diffi
colta obiettive, ma ci sono 
anche difetti uostri. Non 
possiamo dare alle lotte la 
estensione e la for/a ne-
cessarie se non diamo alle 
masse chiarezza sin conte-
nuti e sugli scopi generali 
delle azioni. at traverso un 
collegamento tra le lotte n -
vendicative e la prospet-
tiva delle riforme di strut
tura. 

Scheda 
Si dichiara parlicolar-

mente d'accordo con I'ap-
prezzamento fatto dal com-
pagno I*ongo, nel suo rap
porto. sul discorso di Moio 
alia Camera, discorso di 
grave portata politica Mo
ro infatti ha messo le car
te in tavola e cosi le for-
mulazioni sulla < politica 
dei redditi >, con tutte le 
loro imphcazioni, sono pas-
sate dal piano del dibattito 
fra economisti e tecnocrali, 
a quello dell 'enunciazione 
di una politica governati
va. Ne valgono — ad al-
tenuare la portata della li
nea proposta dal presiden-
te del Consiglio — le voci 
messe in giro da compagni 
socialisti che hanno respon-
sabilita governative, sulla 
mancanza di un dibattito 
in Consiglio dei ministri 
precedente alia presa di 
posizione di Moro: si iratta 
infatti di sterih lentativi 
di r idimensionare un alto 
politico es t remamente gra
ve e pericoloso. Detto que
sto va pero respinta la tesi 
di coloro che sostengono 
che 1'accettazione da parte 
del governo della « polilua 
dei redditi » e, piu in ge
nerale, l 'involuzione della 
politica governativa, rap-
presenterebbero uno sb(>cco 
inevitabile del centro-suu-
stra. Un simile giudizio, 
per il suo carat tere som-
mario, non pcrmette infat
ti di cogliere le contraddi-

zioni insite nello stesso 
processo inVolutivo e nel
lo stesso schieramento 
del .centro-sinistra climi-
nuirebbe lefficacia del no-
stro rinnovato iinpegno 
unitario e del nostro ri-
chiamo alle masse lavora-
trici, • richiamo che deve 
essere forte, chiaro, com-
prensibile non solo sugli a-
spetti immediati dell 'attac-
co all 'autonomia del sinda
cato, ma sui pericolosi 
sbocchi — illnstrati recen-
temente da Togliatti su /fi-
?ui.s'cit« — e sul rinnovato 
pericolo di attacco al si-
stema democratico, che la 
politica dei redditi compor-
ta in prospettiva. 

Affrontando poi il pro
blema della risposta del 
movimento operaio e de
mocratico alia linea della 
* politica dei redditi >, 
Scheda ha affermato che, 
se non va sottoxalutalo 
rimpoiicnte ipiadro delle 
lotte in corso, vanno pero 
re^istrate difficolta. alcu
ne delle (piah con caratte-
ristiche nuove per il mo
vimento operaio, che ciea-
110 imbaraz/.i e che potreb
bero domani imporre so-
ste pericolose. Queste diffi
colta nascono non solo dal 
massiccio attacco padrona-
le ai livelli di occupazione, 
dal secco irrigidimento di 
fronte alle richieste dei la
voratori. da incerte/./e che 
pesano sull'e.sito delle ver-
ten/.e ancora aperte, specie 
per i tessili, i ferrovieri. i 
portuali ed i braccianti, ma 
anche da alcune mciinatii-
re interne che il movimen
to sindacale, nel suo com-
plesso, ha legist ra to in 
questi ultimi tempi (e non 
poteva non registrare per 
la diflicile situa/.ione poli
tica). 

Da qui esce confermata 
l'esigenza di un grande ri-
lancio della politica unita
ria: esigenza che assegna 
alia CGIL un ruolo molto 
importante. A questo pro-
posito va detto che, nono
stanle involu/.ioni e cedi-
menti della CISL e della 
UIL, nonostante i lentativi 
di strumentali/.zare il sin
dacato, il movimento sin
dacale italiano unitario, e 
la CGIL, sono in grado di 
assolvere al grande com-
pito del momento. La di-
mostrazione sta nelle con-
clusioni dell'Ksecutivo del
la CGIL di ieri che, unita-
riamente. ha nettarnenle 
respinto la linea di Moro 
sulla politica dei redditi, 
sul rapporto fr.i salari e 
produttivita e sul rispar-
mio contrattuale. Le posi
tive ed importanti conclu
sion! deU'esecutivo della 
CGIL sono il frutto della 
autonomia conquistata dal 
sindacato unitario. della 
sua capacita di elaborare 
una risposta unitaria nel-
l'interesse di tutti i lavora
tori. 

Dopo aver ricordato che 
il grande problema del mo
mento e di -realizzare ed 
estendere una effettiva 
partecipazione delle masse 
lavoratrici alia forma/ione 
delle decision! che debbo-
110 orientare lo sviluppo del 
movimento di lotta. Sche
da ha agmuiuo «:'ie snroD-
be astrat io conjepir*; mi 
rapporto sKi'.lncato-l.'i\ orr-
tori che s-.peii. che tra-
volga. la necessaria dialet-
tica tra le correnti all'in-
terno della CGIL e nei rap-
porti con gli altri sinda-
cati. 

Scheda ha naffermato 
poi la necessita della par
tecipazione autonomy del 
sindacato — nel rispetto 
assoluto del sistema demo
cratico e delle prerogative 
del Parlamento — al di
battito. a tutt i 1 livelli e 
alle lotte per la piogram-
mazione democratic;*, e ha 
concluso sostenendo che vi 
sono le condition! per con-
trastare c(»n s u c c o t o la 
cosiddetta «politica dei red
diti > con una lotta urn-
data su uno svi luppt della 
azione unitaria delle mas
se. Ma gravi difficolta po
trebbero manifeslar.M alia 
stessa CGIL se non si svi-
luppera nel Paese un qua-
lificato rilancio unitario 
sul piano politico, che deve 
vedere il Part i to come for-
za propulsiva decisive. 

Scoccimarro 
Per la prima volta in 

Italia si porra pross:ma-
mente in discussione un 
< piano quinquennale di 
sviluppo economico >; pro
blema di grande lmpor-
tanza, perche riguarda la 
prospettiva e l'indirizzo 
dello sviluppo economico 
nazionale. Sarebbe percio 
necessana su tale questio
ne una piu chiara presa 
di coscienza della opinio-
ne pubblica. nella quale 
permane invece molta in-
certezza e confusione. 

Una delle illusion! piu 
diffuse e che la politica 
di piano abbia di per se 
stessa carat tere e signifi
cato •democratico, mentre 
questo dipende dall'indi-

rizzo di politica economi-
ca a ' cui la programma-
zione si ispira, e che in-
tende perseguire ed at-
tuare. Se quelfindirizzo e 
dettato dalla politica dei 
monopoli, allora il piano 
economico potra dare a 
quella politica maggiore 
organicita e ra/ionalita. 
potra avere una funzione 
correlativa e integrativa, 
ma in definitiva non ne 
mutcra la sostanza e l'in-
din/.zo fondamentale Anzi 
la programma/ione puo di-
venire persino strumento 
di maggiore espansione e 
penetrazione della influen
za dei monopoli nella vita 
econotnica nazionale. 

Qui Scoccimarro accen-
na all 'esperien/a compiuta 
in altri paesi capitalisti 
(Francia. Gran Bretagna, 
I3elgio. Paesi Bas-u, Ca
nada e diversi altri) dove 
gia da diversi anni si at-
tua la programmazione 
econotnica. con particolare 
riferimento alia piu signi-
ficativa esperienza fran-
cese. Lo stesso indinz/o 
si n t rova nel dialogo svol-
tosi nella ultima As<cm-
blea generale della Con-
findiHtritj fra il piesiden-
te Cicogna ed il ministro 
Colombo. Oggi si puo rite-
nere che il padrouato in-
dustriale nel suo comples-
so non e avverso alia pro
grammazione, pero alle 
condizioni ed entro i li-
miti da esso indicati e che 
il governo ha aecettato. 
Ora quelle condizioni e 
quei ' limiti sono molto 
chiari: non si deve toccare 
il potere ed il predommio 
sovrano del grande capi-
tale monopolistico nella 
economia nazionale. Certo 
non mancano avversioni 
ostili dei gruppi arretrat i 
e retrivi della proprieta 
fondiaria ed anche del ca-
pitalismo industriale e fi-
nanziario, legati alia oppo
sizione politica di destra, 
che denunciano la pro
grammazione senz'altro co
me sovversione del siste
ma • capitalista, colletti-
vismo ecc. Ma costoro so
no fuori della realta..'. 

:', L'alternativa che oggi si. 
pone non e - fra program
mazione socialista e pro-
du/ione spontanea capita
listic;!. ma fra program
mazione monopolistica e 
programmazione democra
tic^ II criterio discrimi-
nante si puo riassumere 
nei seguenti termini: o 
sono i grandi monopoli ca-
pitalistici che controllano 
e subordinano a se l'eco-
nomia e gli interessi na-
zionali; oppure sono gli 
interessi e le esigen/e 
della collettivita nazionale 
che a mezzo dei pubblici 
poteri controllano e su
bordinano a se i monojioli 
capitalisti. Qui si impone 
una scelta politica. Da cio 
risulta che principio es-
senziale della programma
zione democratica e il 
« controllo sui monopoli >. 

Dal principio del con
trollo antimonopolistico de-
riva l'indirizzo di politica 
economtca a cui deve ispi-
rarsi la programmazione 
democratica: sua carj t te-
ristica e di porre problemi 
non solo quantitativi ma 
anche qualitativi, cioe di 
rapporti di classe, politici 
e sociali. Ad esempio: per 
superare gli squilibri esi-
stenti non basta porre il 
problema quantitativo di 
maggiori investimenti in 
determinate zone e settori, 
ma e necessario porre an
che il problema qualita
tive dell'indirizzo e dei cri-
teri del loro impiego. altri-
menti si el immano tempo-
raneamente gli effetti. ma 
non le cau>e: queste conti-
nuano ad operare e a 
r iprodurre di continue 
nuovi squilibri. Da cio de-
riva la esigenza per una 
programmazione democra
tica di controllare e rego-
lare costi e prezzi; colpire 
i sovraprofitti di mono-
polio; di ristabilire 1'equi-
librio nella accumulazione; 
di eliminare i fenomeni 
politici dell'autofinanzia-
mento; di inslaurare il 
controllo quali tat ive dei 
credito; di dare un nuovo 
orienlamento agli investi
menti ecc Per ali stru
menti della programma
zione Scoccimarro richia-
nia l 'attenzione su un pro-
getto di legge sul con
trollo dei monopoli gia ela
borate dal partito, che ora 
dovrebbe complelare con 
una proposta di riforma 
democratica degli organi 
di controllo esistenti: il 
Comitato prezzi (CIP) , il 
Comitato della ; Ricoslru-
zione (CIR) , il Comitato 

j del credito. ' v-

Sui problemi concreti 
j della programmazione e 

del controllo dei monopoli 
si possono sviluppare nel 
paese vaste azioni unita
rie, creare nuove e di
verse maggioranze, susci-
tare nuove spinte verso la 
unita. Questo non signi
fica inserirsi nella attuale 

maggioranza e nella at
tuale politica; significa in
vece rivendicare una nuo
va maggioranza per at-
tuare una nuova politica. 
La lotta per la program
mazione democratica e la 
via che oggi offre le mag
giori possibility per rea-
lizzare tale obiettivo. Es-
sa apre una prospettiva 
nuova e puo caratterizzare 
una fase di sviluppo de
mocratico della societa nei 
paesi di capitalismo avan-
zato. La lotta per la de-
mocrazia si realiz/a oggi 
nella lotta contro il capi
talismo monopolistico: i 
monopoli si combattono e 
si superauo non con il 
richiamo alia libera con-
correnza, ma con le rifor
me sociali e di s t rut tura 
per affermare ed imporre 
nella direzione delle gran
di cencentraziom econe-
miche l'interesse pubblico 
della collettivita. Le ri
forme democratiche anti-
monopolistiche portano in 
se elementi di sviluppo 
verse il social ismo. E' 
cosi che la lotta per la 
democrazia si intreccia e si 
identifica con la lotta per 
il socialismo. Questa e in 
concrete la via democra
tica al socialismo. 

In questa prospettiva si 
pone l'esigenza fondamen
tale della unita operaia e 
democratica. Questo e il 
problema centrale della 
nostra epoca. Non vi e 
possibilita di sviluppo de
mocratico verso il socia
lismo senza tale unita. 
Questa e pure la sola giu
sta via per combat te ie e 
sbarrare la strada alle ten-
denze autoritarie dei mo
nopoli. e quindi al j)eri-
cele di destra. I socialisti 
pretendono di evitare tale 
pericolo con una politica 
che invece di rafforzare la 
unita, provoca nuove rot-
ture tra le for/.e operaie 
e democratiche. Questo si
gnifica favorire l 'avanzata 
della destra, ed impedire 
lo sviluppo democratico 
verso il socialismo. Questo 
errore di fondo e il mo
tive della nostra critica. e 
del • nostro rinnovato ap-
pello all'iinita. • 

Giachini 
' Punto fermo dell 'attua-
le situa/.ione politica e che 
le forze moderate non so
no riuscite a raggiungere 
il lore obiettivo princi-
pale nei confront! del 
movimento popolare. Tut
tavia, per noi, il proble
ma rimane quelle di rac-
cogliere la spinta delle 
masse e di orientarla giu-
stamente: se si aggravas-
sero ulteriormente alcuni 
elementi negativi gia pre-
senti • nell 'attuale stato 
delle cose, e evidente che 
si moltiplieherebbero le 
difficolta di una politica 
unitaria. Per questo, oc-
corre sottolineare 1'impor-
tanza dei compiti del Par
tito e della sua capacita di 
portare avanti la lotta per 
far saltare il • disegno po
litico che si esprime nel-
l'involuzione del centro-
sinistra. Ogni carenza su 
questo terreno porterebbe 
inevitabilmente non solo ai 
periceli di sfiducia e di 
qualunquismo gia indicati. 
ma anche a nuovi rigurgiti 
di sinistrismo. 

Certo, tra i lavoratori 
piu vicini a noi e ben pre
sente il problema della 
successione a questo go
verno e della maturazio-
ne di questa at traverso la 
lotta delle masse. E' chia
ro altresi che la cadula 
di Moro deve avvenire 
* a sinistra >. cioe sotto la 
spinta di un grande mo
vimento popolare sorto dal 
problemi reali della situa-
zione politica italiana II 
centro-sinistra e passato in 
breve tempo dalla fase in 
cui si usava parlare di 
< svolta storica >. alia poli
tica del meno peggio; tut
to cio, oltre che a testi-
moniare il respiro corto 
delle classi dominant i . sot-
tolinea la rapida succes
sione dei cedimenti della 
destra socialista. Mentre 
Saragat e i dorotei punta-
no su al tre lacerazioni al-
l ' interno del PSI. pero. la 
ipotesi di una unificazione 
con la socialdemocrazia 
sulle basi indicate mette 
in al larme anche forze 
dello schieramento catto-
Hco. 

Da parte nostra, nei con-
fronti del PSI dobbiamo 
portare avanti , insieme 
con la richiesta dellI'aper-
tura della crisi di gover
no, il discorso sul rappor
to tra democrazia - e so
cialismo. non in - termini 
astrat t i . m a - i n modo or-
ganicamente legato alle 
esigenze della lotta attua
le e agli sbocchi che dob
biamo e possiamo aprirle. 

Nella par te finale del 
suo intcrvento, il com-
pagno Giachini, facendo ri

ferimento alle lotte in 
corso nei porti e nelle 
aziende IRI, ha sottoli-
neato la necessita di una 
elaborazione piii approfon-
dita della politica di pro
grammazione in rela/.ione 
alia funzione delle azien
de a partecipazione statale. 

Pistillo 
Sen/a cedere ad atteg-

giamenti allarmistici, dob
biamo essere pienamente 
consapevoh della gravita 
della situa/.ione econotnica 
e politica attuale. Nascon-
dere la gravita dei periceli 
insiti in questa situazione, 
non varrebbe a nulla. Que
sta sensazione di gravita e 
presente, ben precisa, fra 
le masse e, per riferirmi 
alle esperien/e della zona 
pugliese v foggiana in par
ticolare. fra i braccianti e 
i conladini poveri. II cen
tro-sinistra non crea piu il-
lusioni v anzi. anche nei 
settori socialisti. la delusio-
ne e evidente e animn lo 
spirito di lotta delle varie 
categorie. Di cpiesto spi
rito combattivo sono tesli-
monianza le lotte agrarie 
e anche quelle dei ferro
vieri. l'linita di base che si 
realizza su certe iniziative 
nest re che — pur essende 
spesse osteggiate dai diri-
genli del PSI — finiscono 
per convogliare tut te le 
forze di sinistra. Le preoc-
cupazioni artificiose e stru-
mentali di Nenni circa il 
pericolo < di destra > con
tro il quale il centro-sini
stra attuale starebbe come 
un baluardo da difendere 
a ogni costo. non hanno 
presa fra i lavoratori. 

Certo. non possiamo es
sere indifferenti al fatto 
che sia presente questa e 
quella formula di governo, 
ma dobbiamo sempre te-
nere l'occhio essenzialmen-
te alia situazione reale del 
paese. E' quest 'ultima che 
deve orientare la nostra 
azione. Si pensi al 1P60 e 
al governo Tambroni. cui 
corrispondeva " nel paese 
una spinta irresistibile di 
sinistra'. ' unitaria. 'Questi 
elementi sono giustamente 
individuali " nel rapporto 
del compagno Longo. ma 
dobbiamo <;forzarci di ren-
dere piu chiari possibile al
cuni punti che si riferi-
scono aH'orientamento del
la nostra azione. Non pos
siamo sostenere da un la-
to la necessita di rove^cia-
re auesto governo nrovo-
cando 1'itscita del PSI dal
la mneuinranzn. e nel con-
temno norre in nrimo pia
no l'rsiaenza della comnle-
ta attuazione del procram-
ma di governo II risehio e 
che tutta In lotta. a questo 
punto. si riduca a una bat-
taelia =ueli nmendamenti 
a questa o n quella legge 
o a una generica spinta 
ner una niu collecita attua
zione delle riforme. 

Dobbiamo attaccare con 
vigore proprio il program-
ma di dicembre sul quale 
si fonda questo governo. 
dando un contenuto piii 
esplicitamente. piii chiara-
mente anticapitalistico al
le nostre richieste di rinno-
vamento strutturale. Quel 
piu esplicito contenuto an
ticapitalistico e oggi sen-
tito e richiesto. come un 
presupposto fondamentale 
delle lotte. dalle masse po-
polari. dagli stessi lavora
tori socialisti. In tal senso 
non dobbiamo temere di 
esperci con chiarezza. di 
assumere precise iniziative 
autonome di partito (del ti-
po di quella assunta recen-
temente a Bologna per il 
ventennale della Resisten-
za. per fare un esempio) 
senza la paura che i diri-
genti del PSI possano re-
spingere apertamente i no-
stri inviti all'iinita per 
quelle iniziative: l'linita si 
riforma puntualmente alia 
base. 

Phtil lo, riferendosi al re-
cente accordo della CGIL 
sugli assegni familiari. che 
ha creato molte perplessi-
ta fra le masse braccianti-
li del sud per le quali gli 
assegni sono larga parte del 
salario reale. ha auspicate 
che nel ca«o di necessari e 
anche inevitabili compro-
messi. si muova sempre da 
una larga consultazione di 
base per spiegare le ragie-
ni sindacali e politiche che 
impongono quel tipo di ac
cordo. Cio che conta — ha 
concluso Pistillo — e che 
il partito si muova sem
pre con chiarezza estrema. 
muovendosi ormai sen/a 
incertezze Milla via di pro-
prie. autonome iniziative. 

Perna 
- • In queste settimane ab-
biamo assistito a un serio 
aggravamento della situa
zione. I fattori negativi 
principali sono essenzial-
mente due: 1) il successo 
della ofTensiva portata a-
vanti dal gruppo doroteo 

della DC e da Saragat in 
stretto collegamento con i 
grandi gruppi monopelisti-
ci e con i gruppi dominan
ti del MFC; 2> il raggrup-
parsi interne a Nenni di 
una destra socialista che 
apertamente punta alia rot-
tura del regime unitario 
create.si nel movimento o-
peraie in questo dopo-
guerra. 

Le indicazioni centenute 
nel rapporto Longo sono 
giuste perche muovono da 
queste premesse e respin-
gone drasticamente la po
litica dei redditi oggi pro
posta. Questo rifuito non 
6 sole l'inevitabile scelta 
di classe di un partito ri-
voluzienarie, ma e anche 
ralTermazione decisa della 
nostra tesi secondo cui 
senza una autonoma dina-
mica salariale nessuna pro
grammazione democratica 
e possibile. E' proprio da 
queste punto che nei dob
biamo muovere per creare 
nuove condizioni politiche 
che rendano possibile la 
forma/ione di una nuova 
maggioranza. 

Cio che noi dobbiamo 
rendere piu chiaro e il col
legamento fra le lotte ri-
vendicative immediate e la 
prospettiva politica. 

Si t rat ta di dirigere la 
lotta delle masse, di fare 
uscire fla ognuna delle lot
te ri vindicat ive che si 
svolgono il senso genera
le della lotta per rovescia-
re l 'attuale linea politica. 
Se cio e vere. come io ri-
tengo. si pongeno alcune 
questioni. 

In primo luoge il no
stre atteggiamente verse la 
diflicile congiuntura. Noi 
abbiamo preso posizione 
con chiarezza fin dal feb-
braio scorse lanciando la 
parola d 'erdine della ne
cessita di un controllo de
mocratico, dell'esigenza di 
una serie di misure che 
fossero s t re t tamente colle-
gate alia lotta antimono-
polistica e alle riforme di 
s t rut tura contenute nello 
stesso programma governa-
tivo. Oggi, con l 'aggravarsi 
della situazione economi-
ca, quella nostra parola 
d'ordine deve essere riaf-
fermata con maggiore vi
gore e chiarezza; va chia-
rito che essa e la piattafor-
ma di una politica che e 
fin d'ora alternativa a quel
la del governo e che ne 
ipotizza la liquidazione. 
Dobbiamo evitare che la 
lotta contro la piattaforma 
del centro-sinistra sia po
litica e alternativa solo ai 
vertici. nei convegni. in 
Parlamento. e resti invece 
puramente economica. sin
dacale. alia base. 

In secondo luogo dobbia
mo chiarire che i nestri rin-
novati inviti all'iinita non 
hanno e non vogliono ave
re il senso di un r i torne al 
passato. Gli slittamenti a 
destra del gruppo dirigen
te del PSI e la persistente 
debele/za della sinistra dc 
che resta incapace di tra-
dur re in termini di lotta 
democratica i suoi miglio-
ri fermenti. hanno modifi-
cato la situazione. Lo spi
rito unitario, nelle sue na
si profonde, non ha subi-
to pero lo stesso logora-
mento dei gruppi dirigen-
ti. E' alia unitaria volonta 
democratica del popolo ita
liano che noi dobbiamo ri-
volgerci per creare la piat
taforma per una nuova 
maggioranza alternativa a 
quella attuale. 

La Torre 
Dopo essersi dichiarato 

d'accordo con 1'analisi del
la situazione contenuta nel 
rapporto di Longo ed in al
cuni interventi , sottolinea i 
sintomi di disagio e di lotta 
interna nel PSI, ponendo in 
luce la necessita di aiuta-
re le forze piu avanzate 
del PSI a contrasta re e a 
bloccare la linea della di
rezione, che appare decisa a 
marciare fino a coincidere 
con le posizioni saragattia-
ne. Quindi La Torre espo-
ne una analisi della crisi 
politica siciliana. Ci tro-
viamo di fronte a un cla-
moroso fallimento del cen
tro-sinistra in Sicilia. come 
dato caratteristico di un 
fallimento piu generale. Lo 
sbocco della crisi siciliana 
anticipera lo sbocco della 
crisi latente nel resto di 
Italia. 

La caduta del governo si-
cihano e avvenuta a con-
clusione di un serrato scon-
tro politico, nel corso del 
quale sono venuti alia lu
ce quat t ro elementi: 1) le 
masse siciliane si sono po-
tute convincere della inca-
pacita del centro-sinistra a 
risolvere i problemi della 
regione, dato anche il ca
rat tere prolungato dello 
esperimento; 2) le scelte 
economiche del governo di 
Roma colpiscono in modo 
gravissimo tutto il Mezzo-
giorno. ma soprattut to in 
Sicilif. hanno trovato, data 
l'esistenza di un Parla

mento regionale, la possi
bilita di una chiara e con-
creta reazione politica; 3) 
dato il margine ristrettissi-
mo di maggioranza del 
centro-sinistra, e stato im-
possibile — per la DC e il 
PSI — padroneggiare le 
contraddi/.ioni interne; -1) 
la nostra opposizione si e 
presentata con forza, con-
testando la omogeneita, la 
sufficien/.a e la capacita di 
governare della maggio
ranza. 

Tutta la nostra azione si 
e dispiegata in questo sen
so, deter ininande un forte 
scontro di classe e parla-
mentare. Abbiamo et tenu-
to successi paiv.iali anche 
importanti , mettendo di 
volta in volta in crisi la 
maggioranza. Tutti i prov-
vedimenti positivi dell'as-
semblea sono passati con 
una maggieran/a che an-
dava da nei line ad una par
te della DC, cio che ha 
scosse prefondamente la 
maggioranza di centro-si
nistra. 

La congiuntura sfavere-
vole e le scelte di Moro 
hanno de te rmina te in Sici
lia una situazione gravis-
sima. L'Isola e colpita in 
tut to il tessuto della picco-
la e media industria, nella 
ini/.iativa degli Enti regio-
nali e di Stato. A causa 
della fortissima emigra/.io-
ne. e diminuito il numero 
degli abitanti . delle for/.e-
lavoro e degli occupati. 11 
governo si e at testato su 
posizioni r inunciatarie e 
subordinate rispetto a Ro
ma. Ha cedute in modo 
sempre piu grave alia Men-
tecatini e alia Edison, con
tro le quali invece si svi-
luppava un grande movi
mento unitario nelle citta e 
nelle campagne. 

Per quanto riguarda la 
lotta centre la mafia, il go
verno l'ha sabotata, riliu-
tandosi di prendere i prov-
vedimenti necessari e di 
sciogliere i Consigli comu-
nali (come quello di Paler
mo) piu compromessi. 11 
PSI, a t t raverso la quasi to-
talita del suo gruppo par-
lamentare. ha approvato 
questa politica, sicche i suoi 
contrast i interni si sono 
acuiti ed aggravati . II ten
tative della direzione de-
mocristiana di utilizzare le 
inchieste nei Consigli co-
munali per compiere ricat-
ti sottobanco, e per colpire 
i faufaniani. lia d'altra par
te provocate aspre lotte al-
l ' interno della DC, spingen-
do i faufaniani a r iprendere 
alcuni dei motivi fenda-
mentali della nostra critica, 
per collegarsi, sia pure s l ru-
mentalmente, con l 'epinio-
ne pubblica. 

La crisi in Sicilia sara 
lunga, travagliata e di dif
ficile solu/.iene. Essa si svol
ge comunque in presenza 
di un nostro movimento 
importante e di nostre ini
ziative rilevanti. Trova for
te eco nell'Isola la nostra 
parola d 'ordine: unire la 
opposizione di sinistra al
le forze democratiche di-
sponibili al l ' interno dei par-
titi del centro-sinistra su 
una piattaforma program-
matica antimonopolistica. di 
riforme s t rut tural i e di rin-
novamento politico. 

Alinovi 
Si dichiara d'accordo so

prat tut to con quella par te 
del rapporto di Longo in 
cui si afferma che la piat
taforma proposta da Moro 
ha introdotto elementi di 
grossa novita nella situa
zione politica. " II governo 
tenta di investire tu t to il 
sistema politico e di t ra-
'sformarlo. de t tando un 
nuovo assetto autori tar io, 
corporative. 

Cercando di imprigiona-
re il sindacato in un rap
porto a t r e con il governo 
e il padronato, Moro vor-
rebbe colpire la molla de
mocratica rappresentata 
dalle lotte sindacali ed 
escludere dal gioco politi
co le assemblee clettive ed 
i partiti . Siamo di fronte 
a un tentativo di s trappa-
re ai lavoratori alcune del
le armi fondamentali della 
loro battaglia. Dal Comi
tato centrale deve quindi 
scaturire un appello a svi
luppare, intorno alle lotte 
rivendicative, una a/ ione 
democratica articolata, nel
la convinzione che oggi so
no in gioco la democrazia, 
1'assetto costituzionale che 
l 'ltalia si e dato. 

La prossima lotta eletto-
rale dovra dunque essere 
una lotta per la hber ta , per 
la democrazia. contro il 
pericolo del sorgere di un 
regime autori tar io nel no
stro paese. E' stato propo-
sto d i e il lema centrale del
la prossima battaglia elet-
torale di novembre sia: co
me sara la citta nei prossi-
mi anni. Ma a me sembra 
— dice Alinovi — che ci 
sia un problema prcgiudi-
ziale da porre con la mas-
sima forza e la massima 
chiarezza ai lavoratori : di 
quali liberla disporra il 

popolo per pot or dctermi-
nare il volto futuro delle 
citta e delle regieni? 

Alinovi propone che que
sti problemi siano posti fin 
da ora aH'attenzione del 
paese e che su di essi si 
apra un dibatti to con tut
te le for/.e politiche ed in 
particolare con i compagni 
socialisti, in uno spirito 
unitar ie . per scenfiggere le 
scissienisme di Nenni, di 
Cattani e degli altri dir i-
genti di destra del PSI; per 
cestringere tutti i parti t i a 
prendere posizione sul no
stro programma. Dobbiamo 
concentrare i nestri sfer / i 
deve gia siamo piu ferti, 
ma non per chiuderci in 
(pieste zone, bensi per in
vestire con una vasta azio
ne politica tutto il paese, 
cemprese il Me/./.egiorno, 
dove — fra 1'altro — biso-
gna el iminare la forbice 
t radi / ienale tra risultati 
elettorali amministrativi e 
politici. 

Per quanto riguarda le 
candidature. Alinovi si di
chiara pienamente d'accor
do con l'esigen/a di un lar
go r innevamento posta dal 
rapporto di Longo. Critica 
la tendenza ancora esisten-
te ad accumulare piu inca-
richi (parlamentari , comii-
nali. provinciali) su una so
la persona, e sottolinea la 
necessita di premuovere 
una larga leva di giovani 
amministrater i ed ammini-
stratrici. 

Canullo 
Riallacciandosi al rap

porto di Longo. Canullo ha 
ricordato che il discorso di 
More alia Camera non in-
dica sol tante la volonta tlel 
governo di colpire 1'auto-
nomia del sindacato, e 
neanche rapprcsenta sol
tante un ri torne aH'immo-
bilismo centrista, ma — 
piu in generale — rapprc
senta l 'avvio di una poli
tica per migliorare l'effi-
cienza del sistema. per r ie-
qui l ibrare e ristabilire il 
meccanisnio di accumula
zione monopolistico. Da 
qui la necessita tli una cen-
testazione organica e di 
vigoresa lotta di massa per 
imporre una diversa solu-
zione ai problemi eceno-
mici e sociali del Paese. 
L'esigenza di combattere la 
linea dei monopoli e sen-
tita fra le masse pepolari: 
si notano pero difficolta a 
dare una risposta concreta, 
di massa, alia linea di Mo
ro. Per dare una piii 
efficace risposta all 'at tac-
co del padronato e ai ten-
tativi di bloccare la spin
ta sindacale e di colpirne 
l 'autenomia. dobbiamo al
lora contrapporre ogni 
giorno scelte positive, uni
tarie. collegate ad una li
nea di contestaziene orga
nica della linea strategica 
del centro sinistra. 

L'esigenza di una rispo
sta unitaria a questo livel
lo diventa ancora piii chia
ra se si t iene conto del fat
to che — a proposito del 
rapporto fra problemi di 
congiuntura e lotte per le 
riforme — ci troviamo gia 
di fronte a tentativi di at-
tuare con varie * tecniche* 
la politica dei redditi . La 
risposta operaia a questi 
tentativi e stata, sine ad 
ora, positiva. Ma deve ora 
qualificarsi polit icamente. 
prendere coscienza di tut t i 
gli aspetti , di tut te le im-
plicazioni politiche, che la 
politica dei redditi com-
porta. Da qui la necessita 
di par t i re dalla spinta ri-
vendicativa per r i lanciare 
un programma d'azione 
che affronti i problemi del
la politica di piano, del 
controllo democratico, su-
perando le pericolose ten-
denze alio scetticismo che 
qua e la affiorano e che 
si manifestano con la ten
denza ad affermare che 
oggi e possibile condur re 
soltanto lotte difensive 
contro i licenziamenti e la 
offensiva padronale. La 
contrapposizione di una 
chiara linea di attacco sui 
problemi della program
mazione democratica e del
le misure di riforma s t rut
turale all 'azione del padro
nato. e un modo concreto 
per reagire a questa si tua
zione, per superare nella 
lotta la falsa a l ternat iva 
fra blecco dei salari e di-
soccupazione. Da qui l"im-
portanza delle conferenze 
d'officina. delle manife-
stazioni indctte nei prossi-
mi giorni a Roma e a To
rino, di una piii vivace 
battaglia per lo s ta tu to dei 
diri t t i dei lavoratori . 

La seduta del CC c stata 
quindi sospesa per consen-
t ire ai compagni deputa t i 
di par tecipare alle votazio-
ni alia Camera. 11 dibat t i 
to r iprendera s tamane alle 
e re 8,30. 


