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Alle ore 8 di ieri il Co-
mitato Centrale del PCI 
ha ripreso i suoi lavori ini-
ziando la discussione sulla 
relazione presentata dal 
compagno Pietro Ingrao. 
Primo oratore e stato il 
compagno Pecchioli. 

Pecc/iio/i 
Concorda con 1'analisi del 

nuovo governo fatta nel 
rapporto del compagno In-

" grao. II nuovo governo non 
appare tanto come una con-
clusione quanto come un 
segno della crisi che trava-
glia il paese: si presenta, 
quindi, pieno di contraddi-
zioni ed avente un caratte-
re di instabilita. Non pre
clude, di conseguenza, pos
sibility di sviluppo della 
azione del movimento ope-
raio e democratico per uno 
sbocco diverse II punto cui 
si e giunti — con la forma-
zione del nuovo governo — 
prelude a nuovi e piu duri 
scontri di classe nei quali 
si pongono condizioni nuo
ve e piu avanzate per l'uni-
ta del movimento operaio, 
per nuove intese democra
tiche. Questo e il senso del
la crisi che si e aperta nel 
PSI. 

Le possibility di sbocchi 
positivi dell'azione dei la-
voratori e del movimento 
democratico sono determi
nate anche da due condi
zioni obbiettive. La prima 
e costituita dalla riduzione 
del margine di sicurezza 
e di manovra del centro 
sinistra, per il riaprirsi di 
contrasti nel PSI, per il ve-
nir meno del disegno di 
Moro di avere con se ~ 
nella operazione concepita 
al congresso di Napoli del
la DC — tutto il PSI. qua
le condizione per isolare il 
nostro partito. La crisi del 
PSI non e del resto di poco 
conto dal momento in cui il 
compagno Lombardi e con 
lui una parte notevole del / 
PSI ripropongono il pro-
blema deU'autonomia delle 
forze che si richiamano al 
socialismo ed anche del col-
legamento tra il PSI e il 
nostro partito riproponen-
do al tempo stesso anche a 
noi la questione di una ar-
ticolazione nuova del movi
mento operaio. Sviluppi po
sitivi in questo senso si ri-
scontrano non solo sul pia
no nazionale ma anche nel
la situazione torinese. 
- L'altra condizione che 
testimonia la possibility di 
un piu largo ed incisivo 
movimento rivendicativo e 
democratico e data dal ma-
turare della crisi del dise
gno strategico delle forze 
che hanno dato vita al cen
tro sinistra e che credeva-
no possibile un'azione di ri-
tocco del sistema economi-
co, accompagnata da uno 
svuotamento dei contenuti 
rivendicativi dei lavoratori. 
E' avvenuto il contrario: 
tutta l'esperienza del cen
tro sinistra e stata accom
pagnata dallo accrescersi 
della coscienza delle mas
se circa la necessita di ri-
forme di struttura e nello 
stesso tempo sulla necessita 
di nuovi livelli della parte-
cipazione democratica dei 
lavoratori alle questioni e-
conomiche e sociali che si 
pongono sia nei luoghi di 
lavoro che sul piano nazio
nale. 
1 La crisi che il nuovo go
verno non ha chiuso e an
che il segno della ricerca, 
da parte del capitalismo 
italiano, di nuove soluzio-
ni. II deterioramento del 
centro sinistra non e stato 
provocato solo dalla con-
giuntura difficile, assunta 
quale punto di partenza 
per rinunciare ad ogni rin-
novamento democratico E' 
invece anche e soprattutto 
il segno della maturazione 
della contraddizione di 
fondo della nostra societa, 
data dallo sviluppo mono
polistic© e nello stesso tem
po dallo sviluppo della pre-
senza delle lotte rivendica-
tive e democratiche. Di qui 
il valore delle lotte dei la
voratori che debbono man-
tenere il loro carattere arti-
colato e i loro contenuti di 
potere contrattuale — con
tro ogni tentazione a lotte 
generiche — elevandosi 
per superare il loro limite 
economico e ponendo quin
di l'obbiettivo di una lotta 
unitaria per estesi poteri 
pubblici sull'economia che 
potra rendere sempre piu 
proficua l'azione per nuove 
maggioranze. 

Peggio 
I problemi « congiuntu-

rali > che stanno oggi di 
fronte al paese non sono 
piu gli stessi che si pone-
vano un anno fa. La corsa 
all'aumento dei prezzi e 
stata sostanzialmente ral-
lentata; la bilancia dei pa-
gamenti e tornata all'atti-
vo; vi e una sostanziale ri-
presa delle esportazioni ita-

r» liane; lo stesso prohlema 
f?" - dell'autofinanziamento del-
J[£_ le grandi imprese non d 
f^/s'- piu acuto come nei mesi 

passati dal momento che 
f|"; alcuni prezzi industriali so-

* " no aumentati e che il livel-
p,y& lo della produzione si e 
£$&-., mantcnuto costante o e ad-
Jrf.fe dirittura aumentato nono-

/i ; '-
stante ' la riduzione delle 
ore di lavoro effettuate il 
che tende a ridurre il costo 
del lavoro per unita di pro-
dotto. Altri problemi, perd, 
tendono a divenire gravi, 
in particolare quelli rela-
tivi al livello della produ
zione e della occupazione 
nell'edilizia e nella produ
zione automobilistica. 

Si parla, per i prossimi 
mesi, della possibility di un 
brusco cedimento dell'eco-
nomia italiana. Ma cid non 
appare come qualcosa ver
so cui si va fatalmente; del 
resto mentre da un lato a-
giscono fattori depressivi 
della domanda complessi-
va, altri fattori (le espor
tazioni, la possibilita di e-
spandere nuovamente il 
credito, le stesse possibili
ty nuove di finanziamento 
degli investimenti pubblici 
che si determinano con gli 
aggravi fiscali che stanno 
per essere varati )possono 
operare in senso inverso. 
Ma il problema centrale ri-
mane quello della ripresa 
degli investimenti che e 
largamente subordinato al
le garanzie che il governo 
e in grado di dare ai gran
di gruppi economici. La 
nostra attenzione non deve 
perd essere rivolta solo a 
questi aspetti dei problemi 
economici. Come in ogni 
fase critica e ora in atto un 
processo di riorganizzazio-
ne delle forze produttive 
che si concretizza nella 
centralizzazione crescente 
del capitate, in una cre
scente integrazione finan-
ziaria, sia sul piano nazio
nale che su quello del MEC 
ed internazionale. Si ac-
compagna a cid la ricerca 
sempre piu pressante e 
brutale — da parte dei 
grandi gruppi economici — 
di una subordinazione del
la spesa pubblica alle esi-
genze di sviluppo della lo
ro produttivita e non di 
quella dell'intera economia. 
Questo processo ha un co
sto sociale molto grave e 
ha posto a noi — e a tut-
to il movimento operaio e 
democratico — problemi 
grandi e nuovi. Definimmo 
gia nel X Congresso la no
stra linea di politica econo-
mica come una linea di 
programmazione democra
tica dello sviluppo basata 
su riforme di struttura e la 
direzione pubblica di tutti 
gli investimenti. Abbiamo 
indicato, inoltre, di fronte 
ai problemi della congiun-
tura una linea di interven-
to e di controllo democra
tico sull'economia. II pro
blema che si pone oggi e-
quello di un approfondi-
mento di questa linea so
prattutto per quanto ri-
guarda il problema del 
controllo pubblico degli in
vestimenti. Questo appro-
fondimento ci e posto tra 
l'altro anche dalla presen- ; 
tazione del Piano elaborato 
dall'ex ministro del Bilan-
cio Giolitti, piano che sia 
pure in modo contradditto-
rio e velleitario vuole muo-
versi nella stessa direzione 
che noi sentiamo necessa-
ria: arrivare, cioe, ad una 
direzione pubblica degli in
vestimenti. 

Occorre — per adempie-
re a questi compiti — far 
si che essi siano di tutto 
il partito. Occorre anche 
superare una contrapposi-
zione che — in alcune cir-
costanze — e sembrata e-
mergere tra la nostra cri
tica alle misure congiuntu-
rali governative e la nostra 
richiesta di riforme strut-
turali. Si tratta di afferma-
re — nelle lotte e nell'azio-
ne del Paese e nel Parla-
mento — l'esigenza di una 
politica congiunturale de
mocratica che costituisca , 
un avvio alle riforme della 
struttura economica del 
paese che abbiamo piu vol

te indicato. 

Calamandrei 
E' importante che, as-

sieme al nostro giudizio di 
condanna su questa arre-
trata, debole e precaria ri-
edizione del governo Moro-
Nenni-Saragat, prenda su-
bito un rilievo marcato e 
sicuro, dinanzi al Partito 
e dinanzi alle masse, la 
nostra positiva valutazio-
ne di prospettiva, di pro-
spettiva immediata. sulle 
possibility delle forze po-
polari di spingere avanti 
con crescente larghezza 
unitaria e intensita lo 
scontro politico generate 
di cui, come affermava In
grao .questa crisi di gover
no e la sua soluzione po-
sticcia rappresentano solo 
l'inizio. 

II Partito, in queste set-
timane, per il grado della 
mobilitazione che ha sa-
puto esprimere e per la 
densita e organicita dei 
contenuti politici che ha 
saputo dare ad essa, ha 
dimostrato una capacita di 
intervento alia quale deve 
essere -subito assicurata 
una continuita di obiettivi 
e di impegno Fra le mas
se, negli strati popolari at-
tivi e nell'opinione demo
cratica, nonostante il di
sc red i to attirato dalla vi-
cenda della formazione di 
questo governo sugli isti-
tuti di vortice del Paese, 
non ritiene che si debba 
ravvisare una penetrazio-

ne apprezzabile di qualun-
quismo e passivita. Se un 
effetto ha avuto nella mag-
gioranza dei cittadini il fa-
stidio generato dall'anda-
mento della crisi, e stato 
di accentuare l'attenzione 
verso di noi, e la ricerca 
di risposte a soluzioni a si
nistra. Percid tali risposte 
positive da parte nostra 
debbono intervenire con 
prontezza, con indicazioni 
immediate di lotta, e con 
un apprezzamento sicuro 
delle accresciute possibili
ty di contestazione gene-
rale di cui oggi le forze 
popolari dispongono contro 
i gruppi del grande capi
tale. II nostro discorso in 
questo senso deve inoltre 
rivolgersi in termini ur-
genti e organici alle altre 
forze politiche di sinistra, 
e fra queste in primo luo-
go alle forze di sinistra so-
cialiste. Ritiene che, nella 
necessaria articolazione dei 
nostri rapporti unitari con 
esse, il nostro sforzo poli
tico dovrebbe oggi essere 
quello di contribuire a ri-
comporre tra esse un co-
mune tessuto di lotta, a 
isolare e battere in esse 
l'opportunismo nenniano, a 
strappare il PSI al rischio 
aggravato di socialdemo-
cratizzazione che il grup-
po di Nenni gli fa pesare 
sopra. 

Per avanzare nel nuovo 
spazio che il fallimento 
della poltiica di centro-si-
nistra rende disponibile 
per la nostra azione uni
taria, deve diventare piu 
serrato, piu esplicito e piu 
ricco il nostro sforzo di sin-
tesi tra gli obiettivi imme-
diati e la grande prospet
tiva di rinnovamento e tra-
sformazione della societa 
italiana. Quando affermia-
mo che si e venuti ad una 
stretta, intendiamo che or-
mai si e ridotto al minimo 
il margine di manovra tra 
il necessario e possibile 
processo politico unitario 
di avanzata democratica 
contro i grandi monopoli e 
il tentativo dei monopoli 
di far passare le loro solu
zioni tecnocratiche, corpo
rative, autoritarie. Inten
diamo cioe imperniare la 
nostra battaglia, contro le 
risposte conservatrici ai 
problemi della congiuntu-
ra, per le riforme struttu-
rali, per la programmazio
ne democratica, sull'asse 
della difesa e della espan-
sione della democrazia, del-
1'accrescimento del potere 
dei lavoratori, contro il si
stema e il potere dei gran
di monopoli. In queste set-
timane della crisi, portan-
do fra le masse quella che 
e la nostra posizione, il no
stro discorso politico ge
nerate si e rafforzato in 
questo senso, e tale raffor-
zamento e ora indispensa-
bile che continui a svilup-
parsi a tutti i livelli della 
elaborazione e della inizia-
tiva del Partito. 

Tortorella 
I lavoratori milanesi, nel 

periodo della crisi di go
verno, hanno manifestato 
un interesse ai problemi 
venuti sul tappeto assai 
maggiore che in passate 
crisi di governo. Le mani-
festazioni indette dal Par
tito e dalla FGCI hanno 
raccolto grande successo, 
mentre vi sono stati alcuni 
casi di interessanti prese 
di posizione unitarie. Non 
sono mancati tuttavia limi-
ti dovuti alia situazione 
oggettiva e alle incertez-

ze di onentamento, limiti 
che si sono espressi so
prattutto nell'azione unita
ria. E" risuonato bene, con 
forza,-il nostro diniego a 
soluzioni politiche del ti-
po di quella del secondo 
governo Moro; meno effi-
cace, pero, e stato il di
scorso sulle nostre indica
zioni positive. 

II risultato comunque 6 
quello di un maggiore slan-
cio delle masse e di una 
maggiore adesione alia po
litica del Partito 

A Milano sono attual-
mente assai diffuse le 
preoccupazioni per le sorti 
deU'economia Non manca-
no tlati abbastanza seri. an
che se da giudicare con la 
dovuta cautela Dopo aver 
citato le cifre relative alia 
occupazione — cifre che 
mostrano fenomeni di ar-1 

, retramento — e ai protest! 
cambiari — che meltono in -
risalto una grave difficolta 
per molti piccoli operatori 
economici — Tortorella ha 
sottolineato che da questi 
element! non si debbano 
trarre, meccanicamente, 
delle previsioni catastrofi-
che: occorre infatti tenere 
presente la complessita del-
l'economia milanese. Tutta
via il significato di una ta
le situazione e necessario 
esaminarlo con attenzione, 
visto lo sbocco che si tenta 
di dare alle difficolta in 
atto Alia politica anticon-
giunturale del governo, 
dobbiamo opporre con 
maggior forza la nostra ri
chiesta di un corso econo
mico profondamente di ver
so, e, quindi, di misure an-
ticongiunturali di tipo di-
verso. Ci6 si Iega al tipo di 
opposizione da condurre di 
fronte al nuovo governo. 

Abbiamo flnora ottenuto 

un risultato positivo: che 
e un allargamento dell'op-
posizione. Cio che, per6, 
dobbiamo ' sollecitare ora 
nei confronti delle forze 
che avevano creduto in un 
centro-sinistra capace di ri-
formare la societa e un esa-
me critico del perche del 
loro fallimento. Occorre, 
nei ( confronti * soprattutto 
dei - lombardiani, della 
nuova sinistra socialista e 
delle forze di sinistra della 
D C , un invito a un esame 
comune' sui problemi di 
prospettiva, su scala italia
na ed europea. Ad un tale 
esame noi portiamo il con-
tributo non solo delle no
stre idee, ma del nostro vi
vo collegamento con le 
masse: sicche possiamo far 
individuare a quelle forze, 
che pur si impegnarono e 
vogliono impegnarsi per un 
corso riformatore, 1'erro-
neita di piattaforme che 
non affondino le loro radi-
ci nelle esigenze e nelle 
aspirazioni vive delle mas
se Nel momento in cui, ad 
esempio, abbiamo esamina-
to con gli operai e i tec-
nici dell'Alfa Romeo in 
una conferenza di officina 
il problema della fabbrica, 
e emerso il collegamento 
stretto tra esigenze della 
programmazione e control
lo dal basso sopra di essa. 

Ferri 
Nenni e altri compagni 

socialisti sostengono che 
non vi e, nel Paese, altra 
condizione politica che 
quella di aiutare la DC a 
tenere nel governo forze 
popolari e socialiste, se 
non si vuole una soluzione 
governativa in cui la DC 
stessa si ancori rigidamen-
te a destra; e che pertanto 
oggi si possono proporre 
soltanto obiettivi economi
ci e di governo democra
tic!, per andare successi-
vamente piu avanti. Anche 
le forze cattoliche demo
cratiche accettano la tesi 
che e necessario tornare 
prima a una ripresa eco
nomica, da cui partire per 
attuare le riforme sociali. 
Alle nostre obiezioni poli
tiche che questo e il mo
mento non di consolidare 
il sistema capitalistico ma 
di limitare il potere dei 
gruppi economici respon-
sabili della crisi odierna, si 
risponde che la questione 
principale e * scongiurare 
che gli effetti della crisi si 
traducano in inflazione o 
in massicci licenziamenti. 

Appunto l'esigenza di 
evitare conseguenze eco-
nomiche e sociali negative 
per le classi lavoratrici e 
medie, costituisce oggetti-
vamente un forte punto 
comune tra comunisti, so
cialisti di ogni tendenza, 
cattolici democratici. Le 
misure proposte dal pro-
gramma di governo posso
no consentire una ripresa 
economica, che scarti perd 
il consolidamento delle con-
centrazioni capitalistiche, 
la compressione del tenore 
di vita delle classi lavora
trici, la rovina stessa di 
molte imprese contadine, 
artigiane, cooperative, ter-
z i a r i e. Particolarmente 
grave, infatti, e l'ulteriore 
subordinazione in cui una 
simile ripresa capitalistica, 
che peraltro avverrebbe su 
ritmi piu bassi che non nel 
decennio scorso, gettereb-
be i grandi mercati interni 
deU'agricoltura e dei con-
sumi di massa. 

Si aprono, di conseguen
za, sul piano politico-socia-
le, due possibilita: o l'ac-
cettazione popolare dei 
« sacrifici sociali » proposti 
dall'on. Moro, o l'espressio-
ne di una decisa volonta' 
popolare di voler accedere 
alia direzione poiitico-eco-
nomica, e quindi un acuto 
periodo di tensioni sociali. 
Ma questa seconda e la 
prospettiva reale, appunto 
perche la classe operaia, i 
contadini e i ceti medi, con 
le loro espressioni nei par-
titi e nelle organizzazioni 
democratiche della societa 
civile, propongono con for
za una alternativa demo
cratica: partecipazione dei 
lavoratori alle scelte po
litico - economiche. nuovo 
corso economico fondato 
sull'espansione dei consumi 
popolari. Per questa poli
tica economica si propon
gono due termini: una nuo
va selezione democratica 
di tutta la spesa nazionale. 
una nuova politica di ac-
cumulazionc per far fron
te agli investimenti In ta
le contesto, occorre anche 
precisare quali sostituzioni 
occorre fare ai negativi 
piani settoriali pubblici, 
che gia nel prossimo bi-
lancio dello Stato giunge-
ranno al loro termine. 

La complessita di una 
politica economica demo
cratica annulla ogni tenta
tivo di ridurre le lotte so
ciali a piccoli schemi poli
tici prefigurati. Pertanto, 
non si tratta di ricercare 
una condizione di nuove 
avanzate popolari con la 
costituzione di un saldo 
movimento socialista, che 
non si sa poi se dovreb
be incentrarsi attorno al 
PSIUP o aU'interno del 
PSI con la sconfitta poli
tica della destra autonomi-
sta.' La nostra visione del

la lotta < ideale e politica 
deve avere altre dimensio-
ni: sono le forze cattoliche 
democratiche l'altro inter-
locutore in quell'incontro 
politico tra pensiero mar-
xista nelle sue varie espres
sioni partitiche e cattolice-
simo aperto a esigenze di 
giustizia sociale, che e con
dizione stessa per il rin
novamento democratico e 
socialista del Paese Ma cio 
ipotizza una possibilita di 
intesa tra comunisti e so-
cialdemocratici, oltreche 
tra comunisti e socialisti di 
ogni tendenza, in Italia e 
in Europa, intesa alia qua
le non sempre crediamo. 
Al riguardo si pone l'esi
genza di una verifica criti
ca della nostra azione per 
rapporti unitari con tutte 
le forze politiche democra
tiche, come condizione per 
sostenere l'impegno piu 
ampio di tutti i nostri mi-
litanti 

Sotgiu 
I contrasti nei confronti 

dei tentativi di involuzio-
ne anticostituzionale sono 
aperti e vivi non solo nel 
PSI ma anche nella DC 
Questa analisi della situa
zione recpinge visioni mas-
simalistiehe e riconferma 
la validita della lotta per 
una nuova unita con forze 
disponibili. anche cattoli
che, per un rinnovamento 
democratico del paese. 
Emerge con grande forza 
la necessita di rafforzare ed 
estendere la risposta dei 
lavoratori al padronato e si 
conferma la validita della 
piattaforma unitaria decisa 
dalla CGIL al congresso di 
Milano L'esperienza di una 
regione arretrata — dal 
punto di vista delle struttu-
re produttive e percio an
che sintlacalmente — come 
la Sardegna dimostra che i 
lavoratori sono estrema-
mente sensibili a quella 
piattafoima rivendicativa 
che riguarda la contratta-
zione di tutti gli aspetti del 
rapporto del lavoro e la 
lotta, al tempo stesso, sia 
per questi obbiettivi che 
per quelli che riguardano 
la vasta gamma di proble
mi che determinano le con
dizioni di vita delle mas
se lavoratrici (la previ-
denza, la casa, la scuola, 
ecc). 
-. Queste lotte mettono in 
crisi gli - obbiettivi padro-
nali che mirano ad inde-
bolire il potere contrattua
le dei lavoratori e si pro
pongono di ottenere dal go
verno una politica che con-
corra a realizzare una si
tuazione nella quale non 
siano lasciati margini alia 
iniziativa e al potere del 
sindacato. La lotta econo
mica dei lavoratori e quin
di elemento decisivo. Ma 
essa deve unirsi ad un mo
vimento dal basso che pon-
ga i problemi piu general! 
dello sviluppo economico 
in senso democratico e del
lo sviluppo della democra
zia stessa. In questo modo 
noi impostiamo il problema 
della programmazione, con-
trapponendoci ai disegni 
autoritari. Un ruolo decisi
vo In questa azione per la 
programmazione democra
tica spetta e deve essere 
assolto dalle amministra-
zioni locali, sopratutto al 
livello regionale. La lotta 
per la Regione e oggi lotta 
per la programmazione na
zionale e solo cosi nei con
fronti delle masse acqui-
stano significati concreti 
obbiettivi che altrimenti 
possono sembrare generici 
e lontani dagli interessi 
concreti dei lavoratori. 
Solo in questo modo e 
possibile far sgorgare gli 
obbiettivi della program
mazione democratica da un 
moto dal basso, provenien-
te dalle masse lavoratrici 
con una vasta articolazione 
democratica ed avente non 
solo obbiettivi economici 
qualificati ma anche obbiet
tivi di rinnovamento gene-
rale della nostra societa. 

Barca 
Condividendo analisi, giu-

dizi ed indicazioni conte-
nute nel rapporto del com
pagno Ingrao sottolinea che 
quanto piu forte e la no
stra denuncia della involu-
zione della linea governati
va, tanto piu precisa deve 
essere la puntualizzazione 
— anche attraverso i neces-
sari obiettivi intermedi — 
della alternativa che noi 
proponiamo. Non e'e sfidu-
cia nelle masse; c*e slancio 
e combattivita: lo dirnostra-
no le lotte in corso nel pae
se, il grande successo delle 
manifestazioni indette dal 
nostro partito, in queste 
settimane. il successo di 
uno sciopero pure cosi dif
ficile come quello dei fer-
rovieri, ed altri fatti anco-
ra. Cio non deve pero far 
sottovalutare il pericolo 
che il continuo deteriorar-
si della situazione possa 
alimentare qualunquismp e 
scetticismo Ecco perche e 
importante e indispensabile 
indicare e precisare una li
nea alternativa, nella quale 
si iscrivano rivendicazioni, 
lotte, obiettivi immediati. 

La sensazione della debo-

lezza, precarieta, contrad-
dittorieta dell'attuale go
verno e generate. II proble
ma e quello di vedere in 
che direzione debolezze e 
contraddizioni saranno su-
perate nello scontro con i 
problemi oggettivi oggi 
aperti; in che direzione sa-
ra ricercato il rigore neces
sario per affrontare e risol-
vere questi problemi. So
no questi j problemi della 
produttivita. del saggio di 
sviluppo della nostra eco
nomia, della competitivita 
della nostra industria e so
no i problemi della dimen-
sione. democratica o meno, 
in cui questi nodi saranno 
affrontati Di qui la neces
sita di operare fin da oggi 
per far maturare condizioni 
e scelte politiche nelle qua
li questi problemi possano 
essere affrontati e risolti 
in una prospettiva di de
mocrazia e liberta, in diret-
to legame con le rivendica
zioni e il movimento delle 
masse E* in tal modo che si 
costruisce e si prepara una 
nuova maggioranza: par-
tendo dal movimento reale 
delle masse e dando a que
sto movimento la necessa
ria unitarieta in una pro
spettiva organica 

Due linee si contrappon-
gono anche per quanto ri
guarda la cosiddetta con-
giuntura economica. Da una 
parte la linea del governo 
che mira ad attenuare de
terminate tensioni per ri-
pristinare, ad un livello piu 
arretrato, gli equilibri pre-
esistenti. nel quadro delle 
convenienze e delle ten-
denze dell'attuale sistema 
produttivo che non dovreb
be essere in nulla modifica-
to. A questa linea si con-
trappongono proposte di 
provvedimenti di breve pe
riodo che costituiscono gia 
un avvio ad una nuova 
linea. alia creazione di equi
libri piu avanzati. La fa*e 
di un'azione per provvedi-
mer\ti di questo tipo non 
puo essere < saltata». Al 
contrario: su questo terre-
no si aprono. all'azione del 
movimento democratico va-
ste possibilita sul piano ri
vendicativo e della lotta Di 
qui 1'importanza di parole 
d'ordine che sono sgorgate 
dallo stesso movimento ri
vendicativo come quella del 
« controllo > posta dai lavo
ratori torinesi; di qui 1'im
portanza delle proposte 
avanzate in merito alia fa
scia degli alti redditi anche 
di lavoro, al problema de
gli sprechi e delle spese 
improduttive, alia politica 
e al ruolo delle imprese a 
partecipazione statale, alia 
possibilita di utilizzare in 
modo nuovo i pur vecchi 
strumenti fiscali. alia ne
cessita di sviluppare la lot
ta per le liberta sindacali, 
i diritti dei lavoratori ecc. 

Questo nostro modo di 
porre il problema di una 
politica congiunturale non 
attenua — di cio dobbiamo 
avere coscienza — i pro
blemi che sono oggi sul 
tappeto: fa. invece, matu
rare piu rapidamente le 
contraddizioni con una li
nea fondata sulle attuali 
convenienze, sul compro-
messo con le rendite ecc. 
Anche di qui la necessita 
del collegamento fra le lot
te immediate e lo sbocco 
politico generate che noi 
indichiamo. Nel momento 
in cui per motivi struttu-
rali cade il saggio di svi
luppo della nostra econo
mia vengono ad essere in 
crisi anche quelle conce-
zioni che inseguivano la 
possibilita di parziali aggiu-
stamenti del sistema con 
riforme settoriali non in-
quadrate in una linea di 
alternativa piu generate ca
pace di affrontare in modo 
organico il problema dello 
sviluppo, della produttivita 
generate II Piano presen-
tato da Giolitti. nei con
fronti di queste tendenze e 
sia pure con tutti i suoi li
miti, rappresenta senza 
dubbio un passo in avanti. 

II travaglio che investe 
la base di ogni corrente 
la base di ogrri corrente po
litica aldila di ogni etichet-
ta. e di ogni cristallizza-
zione. apre tuttavia nuovi 
campi all'azione democra
tica. nuove possibilita per 
far compiere al movimento 
passi in avanti in direzione 
del superamento del setto-
rialismo, della radicalizza-
zione fine a se stessa. E* da 
questa base che esiste oggi 
la possibilita di rovesciare 
la parola d'ordine — « dal 
vertice alia periferia per 
rompere l'unita dei lavora
tori » — lanciata di fatto 
quale slogan della opera
zione decisa dalla Dc. per 
trasformarla in una diret-
tiva che puo cosi riassu-
mersi: « dalla periferia ver
so il centro per rafforzare 
l'unita dei lavoratori attor
no ad una piattaforma ca
pace di incidere in tutto 
lo schieramento socialista 
e cattolico ». 

Alicata 
Nella * valutazione della 

origine, degli sviluppi e de
gli sbocchi della crisi, non 
si pud passare sotto silen-
zio il fatto che aU'interno 
del centro-sinistra opera-
vano da tempo forze che si 

ponevano Tobiettivo di spo-
stare sempre piu a destra 
l'asse della politica del go
verno in modo * indolore >, 
senza cioe passare attra
verso una crisi del ' go
verno stesso (vedi lettera 
di Colombo e copertura of-
ferta da Moro). La nostra 
tempestiva e ferma denun
cia e l'azione nostra e del
le masse hanno fatto fallire 
questa linea. costringendo 
tutti a mettere le carte in 
tavola. Bisogna tener con
to anche del fatto che nel 
corso della crisi si e certo 
manifestata anche una 
splnta a modificare la for
mula di governo, ma che 
questo tentativo e stato ab-
bandonato perche si e ri-
velato assai difficile, come 
impossibile appare, in que
sto momento. il tentativo 
(anch'esso esistente) di ar
rivare ad una certa modifi-
ca del regime costituziona-
le. Queste difficolta e 
questi limiti alle possibilita 
di movimento della DC e 
della destra costituiscono 
un dato della situazione di 
cui non tiene alcun conto 
Nenni. il quale sopravva-
lutando la forza e la li
berta di movimento della 
destra e della DC ha fatto 
alia destra e alia DC con
cession! sostan7iali che han
no spostato nettamente a 
destra l'asse politico e pro-
grammatico del governo. 

L'elemento tuttavia pin 
significativo oggi e che 
dobbiamo tener ben pre
sente e il fatto che. se nella 
soluzione della crisi stessa 
punti importanti sono statl 
guadagnati dalla destra e 
dai dorotei. da questo stes
so fatto un colpo serio e 
stato portato alle forze ed 
alia « ideologia > stessa del 
centro - sinistra L'arretra-
mento del centro-sinistra e 
1'allargamento dell' opposi
zione al centro-sinistra a 
forze che fino a ieri ne con-
ducevano la politica sono 
insomma due aspetti che 
si intrecciano strettamente 
e che vanno illuminati di 
fronte al partito ed alle 
masse. Cio che e accaduto 
nel PSI (dove all'accetera-
to e grave spostamento a 
destra del gruppo nennia
no ha corrisposto il passag-
gio alia opposizione dei 
lombardiani), la reazione 
di certi gruppi radicali, rac-
colti attorno al Mondo e al-
l'Espresso. sono indicativi 
appunto di questa crisi del
la ideologia del centro-si
nistra. Una grande atten
zione quindi dobbiamo pre-
stare a tutto cio che accade 
non solo al vertice. ma alia 
base; tra gli iscritti e le 
zone d'influenza del PSI, 
tra i gruppi di intellettuali, 
nella sinistra d.c. Nella 
stessa valutazione dell'at-
teggiamento dei fanfaniani 
bisogna distinguere fra gli 
orientamenti della base e 
le posizioni equivoche 
espresse, anche strumental-
mente. dal leader della cor
rente. 

Da tutto cid nasce la pos
sibilita di approfondire ed 
estendere la nostra inizia
tiva. Cid e dimostrato del 
resto anche da quanto e ac
caduto in queste settimane 
nel paese, dove, all'appel-
lo del partito, ha risposto 
una larga mobilitazione per 
una soluzione democratic^ 
della crisi. Bisogna evitare 
quindi. a tutti i livelli, che 
la coscienza dei pericoli e 
delle difficolta della situa
zione. oscuri la coscienza 
delle possibilita nuove che, 
da questi process! di spo
stamento anche di forze in
terne al centro-sinistra, na 
scono per la formazione di 
un largo movimento di opi-
nione pubblica e di masse 
che prema in direzione di 
un rinnovamento. 

La nostra iniziativa, per 
avere efneacia — come ha 
affermato Ingrao — aeve 
partire da un discorso or
ganico e coerente e sapersi 
porre chiaramente il pro
blema della formazione di 
una nuova unita. Ma nel-
l'impostare tale discorso oc
corre stare attenti a non 
staccarsi dalle situazioni e 
dalle esigenze concrete del
le masse, dal grado di svi
luppo del movimento. dal
la comprensione delle tap-
pe intermedie attraverso 
cui non pud non passare 
ogni processo di matura
zione di una esperienza e 
di un orientamento nuovo 
delle masse La «raduna-
ta > delle forze di rinnova
mento non pud aweni re 
insomma solo affidandosi 
all'< illuminazione » che po-
trebbe venire nelle masse 
dalla pura e semplice « of-
ferta > di un discorso or
ganico e coerente. Cosi co
me. dalla parte opposta, bi
sogna guardarsi dal peri
colo di ritardi nella ela
borazione di una strategia 
che ignori la rapidita con 
cui maturano oggi certe 
prese di coscienza tra le 
masse. 

In questo processo di ma
turazione, l'elemento carat-
tenzzante e dato dal fatto 
che viene confermandosi 
sempre piu. di fronte alia 
coscienza delle masse, la 
incapacity del capitalismo 
itah'ano di svilupparsi e di 
sviluppare la sua forza 
competitiva su scala inter
nazionale senza imporre al 
paese sacrifici e costi altis-
simi. La coscienza di que

sta incapacity si allarga, 
ma cid non significa anco-
ra che viene messo in di
scussione da tutti il siste
ma. Significa perd che rl-
mane e si rafforza la esi-
genza — oramai chiara
mente tradita dal centro-
sinistra — della necessita 
di profonde trasformazio-. 
ni, di riforme radicali, e di 
un certo tipo di program
mazione antimonopolistica. 
Accanto a questo e'e il pro
blema dei rapporti della 
economia italiana con il 
MEC e delle questioni po
litiche che ne derlvano, 
che stanno anch'esse ac-
quistando un rilievo nuovo. 

Di qui la serie di pro-
cessi che sono in atto nel 
paese e che vanno in una 
direzione opposta a quella 
indicata dalla soluzione 
della crisi: si va dalle lot
te sindacali e contadine, al 
movimento in corso sui te-
mi delle Regioni, della leg-
ge urbanistica, della scuola, 
della Previdenza sociale. E 
mentre l'accordo di Villa 
Madama profila l'attacco ai 
€ centri di potere operai >, 
alle amministrazioni di si
nistra. un po' dovunque si 
manifesta una ferma resi-
sten/a alio smantellamen-
to di queste posizioni Con 
molta forza noi dobbiamo 
porre in modo positivo il 
problema della difesa di 
queste posizioni. dell'allar-
gamento delle maggioran
ze di sinistra, della forma
zione di nuove maggioran
ze nel quadro della riven-
dicazione che le elezionl 
vengano tenute alia sca-
denza di legge. 

Uno sforzo va fatto inB-
ne per un giusto orienta
mento nei rapporti con 1 
compagni del PSIUP e con 
i compagni socialisti, valo-
r'i77ando da un lato la pre-
senza nel paese d'una nuo
va foiva socialista salda-
mente ancorata alle gran
di tradizioni classiste ed 
internazionali del movi
mento socialista italiano, 
ma combattendo nello stes
so tempo ogni tendenza a 
non comprendere il signi
ficato della nuova profon-
da differenziazione verifl-
catasi in seno al PSI in se-
guito all'accelerato proces
so di spostamento a destra 
del gruppo dirigente nen
niano. 

Modica 
Aspetto particolarmente 

grave dell'accordo di go
verno sono i nuovi impe-
gni per la < espansione > 
del centro-sinistra in tutto 
il Paese. Accanto alia c po
litica dei redditi > ed alia 
pretesa di . ingabbiare il 
movimento sindacale, que
sto e l'aspetto che meglio 
rivela il contenuto di re-
stringimento della demo
crazia proprio dell'attuate 
politica dei gruppi diri-
genti. 

Ma questa linea si scon-
tra con pesanti ostacoli. 
Nelle amministrazioni lo
cali del Lazio il centro-si
nistra. dominato da gruppi 
moderati e conservatori 
provenienti attraverso una 
operazione trasformistica, 
dalla vecchia corrente an-
dreottiana < Primavera », 
si e mostrato incapace di 
fronteggiare la grave crisi 
attraversata dalle istitu-
zioni democratiche locali. 
Di fronte alia paralisi di 
queste amministrazioni, co-
loro i quali si ostinano a 
credere al contenuto rinno-
vatore della politica di cen
tro-sinistra, hanno ritenuto 
fino ad oggi di compiere 
una sorta di « fuga in avan
ti » affidando all'attesa del-
Pattuazione dei program-
mi governativi in materia 
di finanza locale, di auto
nomic di legge urbanistica, 
di avvio della programma
zione, il superamento della 
attuale immobility ed in-
voluzione delle ammini
strazioni locali. Intanto, e 
andata avanti invece una 
politica di < congiuntura > 
che e stata la vera ei uni-
ca politica del centro-si
nistra e che. col rinvio del
le riforme e con la contra-
zione della spesa pubblica, 
ha contribuito in modo de
cisivo alia paralisi 'Telle 
amministrazioni locali. Og
gi. il fallimento di quelle 
'•omprnenti delta politica 
di centro-sinistra che in
grao h a riferito a Fanfani 
(athvismo della spesa pub
blica) e a La Malfa (rifcr 
rre settoriali) da un col-
pc uravissimo a qurS'e spe-
ranze e pud liqui tare :T 
elusiva tendenza alia « fu
ga in avanti >. 

C*e il pericolo che cid 
provochi un'ulteriore deca-
denza della vita politica lo
cale o inqualifieabili feno
meni di trasformismo come 
quelli che hanno accompa-
gnato il voto sul bilancio 
del Comune di Roma, com-
piuto con la mobilitazione 
di alcuni c ascari > di de
stra Ma e'e anche la pos
sibilita di una nuova rifles-
sione. a cui pud contribui
re T assottigliarsi della 
stessa base elettorale dei 
partiti di centro-sinistra, 
ridotta ormai nel Lazio ad 
appena il 53 %, In queste 
condizioni. la ricerca di un 
nuovo rapporto con la for
za rappresentata da noi 
pud divenire, prima ancora 
che un nostro proposito, 

una necessita obiettiva per 
la vita stessa delle assem-
blee democratiche. 

Si conferma dunque la 
possibilita di un amplia-
mento, nella nuova situa
zione, del terreno di incon-
tri unitari per la formazio
ne di nuove maggioranze 
e la possibilita di travol-
gere la linea della « espan
sione > del centro-sinistra. 
Per questo occorre che 
vada avanti l'iniziativa per 
una programmazione de
mocratica non solo a livel
lo nazionale ma anche in-
torno alia proposta di pia
ni regionali, come quello 
da noi elaborato nel La
zio, che consentano di su
perare le rivendicazioni 
settoriali riconducendole 
entro un piu ampio dise
gno. Ma contemporanea-
mente deve accrescersi il 
nostro impegno Pino''a in-
sufficiente, per offrire alia 
grave crisi delle ammini
strazioni locali soluzioni 
immediate, anche sulla ba
se delle proposte elaborate 
da associazioni unitarie. 

La battaglia elettorale in 
autunno, che il Partito de
ve rivendicare con un'azio
ne decisa in Parlamento e 
nel paese contro ogni rin
vio, sara un momento fon-
damentale della lotta per 
sconfiggere la linea della 
< espansione > del centro-
sinistra, elemento non se-
condario della linea gene-
rale dei gruppi dirigenti, e 
per fare avanzare il pro
cesso di formazione di 
nuove maggioranze. 

Rossitto 
II problema politico piu 

immediato, a cui occorre 
dare un risposta valida non 
solo per il nostro Partito, 
ma anche per altre forze 
democratiche interne al 
centro sinistra e da esso 
deluse. riguarda la nostra 
azione per una nuova unita 
democratica e le basi su cui 
vogliamo costruirla. 

Vorrei sottolineare due 
questioni. Prima di tutto, 
l'azione del Partito in que
ste settimane. Credo che 
non solo dobbiamo dame 
un giudizio positivo, ma af-
fermare che la nostra ini
ziativa ci ha permesso di 
verificare un avanzamento 
politico nell'orientamento 
delle masse, uno slancio an
che ideale nuovo rispetto 
agli ultimi anni; ci ha per
messo di verificare, la do
ve siamo stati capaci di 
realizzare iniziative artico-
late, serie possibilita di col
legamento con vasti grup
pi di ceti medi produttivi, 
come artigiani, piccoli in
dustriali. oltre che con mas
se di coltivatori diretti. 

L'altra questione riguar
da le conseguenze che per 
il Mezzogiorno e per la Si-
cilia ha gia determinato e 
prospetta la politica del go
verno Moro. La limitazio-
ne della spesa pubblica, de
gli investimenti degli enti 
pubblici, il rinvio della pro
grammazione e delle rifor
me, creano gia conseguen
ze gravi sul terreno sociale 
ed economico e nuove con
traddizioni che investono 
lo stesso schieramento di 
centro-sinistra. 

In Sicilia, sono in corso 
importanti e vaste lotte sin
dacali che hanno spesso un 
carattere unitario e si pro-
spettano nei prossimi mesi 
lotte e movimenti di gran
de ampiezza determinati 
dalla spinta rivendicativa 
delle varie categorie di la
voratori ma anche dalle 
difficolta che in ampi set-
tori sono determinate dalla 
attuale politica economica. 
La nostra previsione e che 
si accentueranno difficolta 
nell'edilizia, neH'industria 
dei materiali da costruzio-
ne ed in ampi settori della 
piccola industria tradizio-
nale e anche in nuove pic-
cole Industrie sorte nelle 
zone dei recenti insedia-
menti industriali. D'altra 
parte, le resistenze che si 
frappongono a una decisa 
iniziativa antimonopolistica 
nei settori di base accapar-
rati dalla Edison e dalla 
Montecatini e le difficolta 
in cui sono posti gli enti 
pubblici regionali e gli enti 
di Stato, impediscono di da
re una prospettiva di svi
luppo economico democra
tico alia Regione. 

E' evidente quindi che ci 
avviamo verso un aggrava-
mento della situazione so
ciale ed economica e verso 
lotte difficili ed aspre su 
un'area molto vasta. Ma 
proprio questa prospettiva 
e la necessita di ancorare 
saldamente l'iniziativa poli
tica all'azione e alia lotta 
delle masse pongono il pro
blema di indicare agli strati 
del ceto medio produttivo 
colpiti dalla politica econo
mica del governo e dei mo
nopoli una prospettiva di-
versa di sviluppo economi
co della regione basata sul
la riforma agraria e su un 
sistema di interventi degli 
enti pubblici nazionali e re
gional! da cui pud lievitare 
una possibilita di difendere 
validamente la loro stessa 
esistenza e di assicurarne 
lo sviluppo. 

Un'impostazione diversa 
rischierebbe di creare un 
vuoto nella nostra iniziati
va, che non deve lasciare 
margini all'azione dell'av-
versario e deve essere fer-
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