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mento del centro-sinistra' 

$• dlmostra che senza una • 
' reale rottura con, le forze. 
di destra, comunque ma- ' 
scherate, che uenza^stabi-
lire nuovi rapporti ;cqn i 
comunisti, e dar vita' coal 
ad una nuova dialettlca tra 
la forze di sinistra e tra 
queste e la democrazia cri^ 
stiana non e possibile in 
Italia consolidate Je,istitu-
xioni democratiche, e re-, 
pubblicane, , avviare una 
reale politics di rifyrme e 
di progresso. Rrpeliamo 
quello dhe abbiamo ' gia 
detto piu volte: affermando 
questo, noi non irttendia-
mo porre, in questo mo-
mento, il problema della* 
nostra partecipazione • al 
governo; intendiamo. solo 
affermare che consjder'iamo 
pregiudiziale all'avvio di-
ogni reale politica popo-
lare, la fine di ogni deli-
mitazione a sinistra, di ogni 
forma di discrlminazione e 
di antimmunismo. 

Ricordiamo questo anche 
a quanti si danno da fare 
per la Presidenza della'Be-
pubblica, e sollecitaho i no-
stri voti, anche se, sul piano 
politico, continuano a so-
stenere che non cpntano 
nulla; mentre sanno benis-
simo che i loro piani non 
reggono se non mettono in 
conto i voti dei parlamen-
tari comunisti. • • • 

I compagni socialist!, da 
quando hanno iniziato la 
loro collaborazione gover-
nativa, pare che non sap-
piano concepire nessuna 
azione positiva se restano 
fuori del governo. Per que
sto, flno a questo momen-
to, hanno accettato ogni ri-
chiesta democristiana • per 
non rinunciare alle loro po-
sizioni governative. Eppu-
re, sulla base del fatti, nes-
suno pu6 credere alia po-
sitivita della partecipazlo-
ne governativa dei compa
gni socialist*!. '' 

Profonda delusione vi e 
tra i lavoratori, tra larghr 
strati di intellettuali che 
avevano creduto alle pos
sibility innovatrici del 
centro-sinistra. Per contro, 
la passatfl esperienza so
cialista dimostra quanto si 
possa incidere sulrattivlta • 
governativa anche stando 
all'opposizione, soprattutto 
se si sanno raccogliere le 
spinte e le aspirazioni po
polari e stare alia testa del
le masse in lotta. Ricordo 
solo i fatti piu clamorosi: 

La legge elettorale che 
regola attualmente le ele
zioni politiche e stata im-
posta dall'opposizione alia 
democrazia cristiana e al 
suo governo dopo il falli-
mento della famosa legge 
truffa. L'esperimento Tam-
broni e stato stroncato dal-
l'azione unita, in Parla-' 
mento e nel paese, delle 
opposizioni di sinistra. I 
compagni socialist! preten-
dono che, oggi, non vj t> 
altra alternativa all'attua-
le maggioranza di centro-
sinistra che non si a una so-
luzione di destra. Non A 
vero, non e facile alia de
mocrazia cristiana abban-
donarsi ad una aperta po
litica reazionaria. -

D*altra parte, e eviden-
te che le nuove maggioran-
ze non si trovano gia belle > 
e fatte e che non si tratta 
semplicemente di sostituir-
ne una con un'altra. Si 
deve lotta re per costruire,# 
per creare una nuova mag-' 
gioranza. Ma cggi, le for-
ze democratiche italiane 
sono forti e numerose e, sol 
che siano unite, possono 
esercitare un'azione decisi-
va sul corso degli aweni-
menti, possono costituire 
« imporre una nuova mag
gioranza governativa. ~ 

II problema e proprio di 
arrivare ad unire tutte 
queste forze. Per questa 
unione molto possiamo fa
re noi e i compagni so
cialist!. Noi abbiamo fre-
quentemente e anche du-
ramente criticato i compa
gni socialist! perche essi 
non riconoscono questa esi-
genza unitaria, perche 
spesso. anzi, la contrastano. 
Le nostre critiche hanno 
sempre espresso preoccu-
pazioni e aspirazioni non -
solo nostre. ma di forti 
correnti della classe ope- • 
raia e della opinione pub-
blica. e di parte dello stes-
so parti to socialista. 

Quando i socialisti sono 
entrati nel primo governo 
Moro, accettando la delirmV 
tazione a sinistra, una par
te notevole del PSI, non 
solo ha mosso le nostre 
stesse critiche alia dire
zione autonomista. ma ha 
addirittura rotto con il 
partito. per non condivi-
derne le responsabilita, e 
ha dato vita al nuovo 
Partito socialista di unita 
proletaria. Quando i socia
listi hanno accettato la ba
se programmatica del se-
condo governo Moro, noi li 
abbiamo criticati, ma an
che autorevoli socialisti 
hanno mosso critiche nel-
lo stesso senso. Oggi Lom-
bardi si differenzia dalle 
posizioni autonomiste, che 
prima accettava e Giolitti 
stesso non ha voluto eon-
dividere le responsabilita 
del nuovo governo. riflu-
tando di parteciparvj e 
restando ancorato all? po
sizioni di politica econo
mics - contenute nel suo 
piano quinquennale di svi-
luppo di cui noi ricono-
sciamo 1'interesse, e le 
possibilita che offrono al-
•sjnl sooi punt! di tessere 

: « • —Miiquio • una colte-

"\ Longo a l Comitato centrale 
borazione. Certo eslstono 
rholti punti di differenza e 

! di contrasto tra noi e i 
> compagni socialisti, ma es-
, si non sono tanti e tali da 
glustificare il rifluto siste-
matico che essi oppongono 
ad ogni nostra proposta di' 
intesa e di collaborazione 
sul piano politico. Ad ogni 

' modo, quest! punti di dif-' 
ferenziazione' sono molto 
men© e molto meno !m-' 
portanti di quelli che do-
vrebbero scparare i socia-' 
listi dalla democrazia cri
stiana. No! non critichla-
mo questa collaborazione 
per ragionl di principle 
No! critichiamo 1 compa-' 
gni socialisti per i limit!, 
e le condizioni che hanno 
accettato per essa, perche' 
una politica di collabora-

' zione tra partito socialista 
e democrazia cristiana, che 

' prescinds dall'unlta di tut-
' te Je forze operaie e de
mocratiche, che respinga • 
ogni intesa e collaborazio
ne con il partito comuni-
sta, non pu6 che mettere' 
capo, come ha messo ca-, 
po,' alia prevalenza delle 
forze della conservazione 
sociale. < • 

Solo se II Partito socia
lista sapra trarsi da que
sto grovigllo di contrasti e 
di contraddizioni, come 
chiedono del resto suoi au
torevoli esponenti, solo,' 
cioe, se sapra porre i suoi 
rapport! con il partito co-
munista su una base di in
tesa e di collaborazione e 
stabilire una nuova dialet-
tica tra tutte le forze di 
sinistra, solo a queste con
dizioni il partito socialista 
p6tra dare nuovo contenu- ' 
to e nuova effica'cia alia sua 
azione, che oggi delude e 
sconforta non solo Popinio-
ne pubblica, ma i suoi 
stessi militant!, ed affron-
tare assieme a tutte le for
ze popolari le grosse bat-
taglie che la complessa si-
tuazione economica e la 
paralisi governativa pon-
gono all'ordine del giorno 
del paesp. 

Noi porteremo tutti que-
sti problemi al centro del 
dibattito della campagna 
elettorale. Dimostreremo 
come • i mutamenti avve-
nuti nelTorientamentp del
la < democrazia cristiana, 
troVino le loro ragioni nel 
mutamenti awenuti nella 
situazione e nelle prospet-
tive economiche. Finchd 
durava il <miracolo>, la 
destra, presente nella di-
rezione della democrazia 
cristiana e nel governo di 
centro-sinistra, si accon-
tentd di condizionare, dal 
di dentro, il < cauto > espe-
rimento. Sopraggiunta la 
avversa congiuntura la 
stessa destra democristia
na, e partita all'attacco, 
per far assumere come ba
se dell'alleanza governati
va la politica di stabiliz-
zazione voluta dai gruppi 

. monopolistic!. 
1 La famosa lettera di Co

lombo, sulle misure econo
miche da prendere, il di-
scorso di Moro alia Came
ra, sulla politica dei reddi-
ti, le misure anticongiun-
turali predisposte dal pri
mo governo Moro, sono 
state le manifestazioni piu 
chiare dei nuovi orienta-
menti della democrazia 
cristiana. La formazione 
del secondo governo Moro 
e il Congresso "• dell'Eur 
hanno dato a quegli orien-
tamenti l'espressione piu 
organica e piu impegnati-
va. A sottolineare la peri-
colosita di quest! orienta-
menti sta la gravita della 
situazione economica. Essa 
e caratterizzata dalla per-
sistente acutezza delle dif-
ficolta congiunturali, dallo 
stretto intreccio di fattori 
di inflazione e di recessio-
ne, dall'aggravamento del
le condizioni di vita e di 
lavoro delle classi lavora-
tnci. 

Ci troviamo di fronte ad 
una vera e propria undata 
di licenztamenti e di ridu-
zioni di orario Si contano 
gia a varie centinaia di 
migliaia gli operai licen-
ziati o che lavorano a ora
rio ridotto. Piu colpite so
no le maestranze femmini-
li che negli anni del <mi-
racolo > sono entrate in 

. massa nelle fabbriche, ac-
quistando, cosl, una nuova 

'posi zione sociale e una 
nuova dignita di lavoratri-
ci. Questo fattore di pro
gresso e di dvilta e ora 
brutalraente - minacciato. 
Ce un diverso comporta-
mento deH'occupazione, a 
seconda dei settori, e che 
va a scapito dei settori 
produttivi di beni di inve-
stimento. 

Si rivela cosl una ten-
denza sempre piu marcata 
alia integrazione interna-
zionale dei gruppi domi-
nanti del capitalismo ita-
bano sotto il controllo dei 
grandi cartelli internazio-
nalL Hanno lo stesso signi-
ficato le crescent! parteci-
pazioni straniere nei no-
stri maggiori complessi in
dustrial!: Montecatinl. Oli
vetti, Pirelli, Fiat, Edison, 
Italeementi, . Rinascente, 
Carlo Erba, eec ecc 

Dal primo semestre del-
1'anno scorso al primo se
mestre di quest'anno. si e 
avuto uno sbalzo da 14 a 
72 miliardi nell'afflusso di 
capital! stranieri La pe-
netrazione precede da pun
ti ben precis!: dalla Ger-
mania ocddentale, daH'In-
f hlrterrm, dagU SUt! Unlti. 

Si.capisce anche perche le 
maggiori autorita degli or
ganism! economic! interna-
zionali, siano intervenute 
presso il governo italiano 
per far adottare con estre-
ma urgenza date misure 
anticongiunturali. Con es-' 
se, intendevano favorire la' 
integrazione del capitale 
straniero neU'economla ita-
liana, e acquistare <• per 
quattro soldi, preziosi com-' 
plessi industrial!. ' Faceva 
loro pure comodo dispor-
re di una solida riserva di 
disoccupati da cui attin-
gere mano d'oriera a basso 
prezzo. ' 

Un'altra particolarita si 
nota' ancora nell'andamen-
to dell'occupazione: V! e 
uno spostamento dal lavo
ro salariato al lavoro indi-
pendente, dai settori indu
strial ed agricolo a quel-. 
lo •' terziario. Quest! dati. 
sottintendono, purtroppo, > 
una dimlnuzione della pro-
duttivita media nazionale 
ed esprimono una tenden-
za all'aggravamento di tut
ti i fattori organici di ar-
retratezza e d! squilibrio 
deireconomia italiana. 

Che -cosa si fa per af-
frontare questa situazione? 
Che cosa si fa per scon-
giurare il pericolo che sem
pre nuove masse vadano 
ad ingrossare, nelle citta. 
le file dei senza lavoro, o 
che gli emigrati dal sud al 
nord, dalle campagne alle 
citta, prendano la via del 
ritorno ai propri paesi? II 
male non 6 il ritorno al 
proprio paese, ma che esso 
avvenga nelle attuali con
dizioni senza che nei luo-
ghi di origine si siano crea
te nuove possibilita di im-
piego. 
. La questione e stata po-

sta, • in questi giorni, con. 
energia, alia Camera, dai 
deputati comunisti, e non< 
solo da loro. E' stato richie-
sto un intervento del go
verno per la tutela dei 11-
velli di occupazione per far-
sospendere ogni licenzia-
mento, per imporre un esa-
me preventivo della situa
zione di quelle aziende che • 
insistono nelle richieste di 
licenziamento e di riduzio-
ne di orario. II fatto e que
sto: che ci si trova di fron
te non solo a fenomeni di* 
recessione e di sfoltimento 
dell'occupazione, non solo-
al tentativo dei padroni di, 
condurre un attacco con
tro le classi lavoratrici, al
io scopo di scoraggiarne le 
rivendicazioni salariali; ma 
ci si trova di fronte anche 
al tentativo di alcuni gran
di gruppi industriali di 
trovare una loro via d'usci-
ta dalla depressione e dal
la stagnazione, attraverso 
un processo di ulteriore 
concentrazione monopoli-
stica e di ricerca di nuovi 
livelli di produttivita per 
le proprie imprese; questi 
gruppi si propongono di 
ristabilire per essi la possi
bilita di alti profitti difle-
renziali, e di riprendere 
quindi una politica di in-
vestimenti fondata sull'au-
toflnanziamento. 

-Ma questo processo, se 
portato avanti, non potreb-
be che aggravare ancora 
gli squilibri tra i vari set
tori produttivi, a danno di 
quelli di maggiore utilita 
per lo sviluppo organico 
della economia italiana, e 
a danno percid del livello 
generate di produttivita. 
Risulta cosl sempre piu 
evidente e grave la con-
traddizione tra le scelte 
spontanee dei singoli com
plessi, e la necessita di e-
levare il livello generate 
della produttivita, per de-
terminare condizioni di 
maggiore competitivita sul 
mercato internazionale. -

Risulta anche sempre piu 
evidente la inconsistenza 
della politica e della for
mula di centro-sinistra, ba-
sata sull'ipotesi di potersi 
appoggiare sulle scelte 
spontanee dei settori in
dustrial! piu avanzati, per 
intervenire riformistica-
mente su quelli piu arre-
trati. -

Questa linea nelle attua
li condizioni e diiRcolta del 
mercato ha ceduto sempre 
di piu di fronte alle esi-
genze dei grandi mono-
poli. In questo quadro af-
fiora un disegno di ristrut-
turazione generale delle 
grandi aziende, con l'inter-
vento di capitale stranie
ro, e di una loro profonda 
trasformazione tecnica e 
dell'organizzazione del la
voro. Questa ristruttura-
zione sta gia modiflcando 
il tipo di rapporto tra gran
di, piccole e medie aziende. 

La nuova fase di mode-
rato sviluppo, verso cui 
pare s'incammini l'econo-
mia • italiana, pud costare 
alia classe operaia italiana 
un certo livello di disoccu-
pazione permanente e, in 
generale, rendere piu dif
ficile tutta l'azione riven-
dicativa operaia. Dobbia-
mo opporre a questo ten
tativo di riassetto tecnico-
economico, limitato ai 
grandi gruppi monopolisti-
ci, un tipo di riqualifica-
zione che. partendo dagli 
stessi settori industriali 
avanzati. possa garantire a 
tutti i settori un aumento 
della produttivita e un al
to tasso di sviluppo pro-
duttivo. 

Di fronte alia stagna
zione e al regresso attuale, 
deve essere favorito lo svi
luppo e rammodernamen-
to del settore produttivo 
di beni •trumentali, coa-

centrando in esso massic-
ci ihvestim'enti, al fine di 
creare una piu alta pro
duttivita. A questo fine de-
vono essefe pure poten-
ziate la ricerca scientifica' 
e la formazione' professio-
nale, e attuate radical! ri-
forrhe nelle campagne. La 
agricoltu'ra deve fondare il 
proprio ammodernamento 
in.gran parte su un pro
cesso di autoaccumulazio-
ne.' Questa sara possibile 
solo se il contadino sara; 
proprietario della terra, la' 
gestira in varie forme as
sociate, assistito economi-
camente e tecnicamente in 
modo da garantire crescen-
ti livelli di produttivita e 
di economicita. Misure ra
dical! nel settore interme-
diario dovranno garantire 
che l'accumulazione conta-
dina non si a sottratta alia 
agricoltura, non vada a 
rafforzare posizioni di spe-
culazione e di rendita fon-
diaria. II Mezzogiorno, con 
le riforme deiragricoltura, 
e con una serie di misure 
che ne assicurino lo svi
luppo industriale, paralle-
lamente a quello deiragri
coltura,'deve essere avvia-1 

to ad uno sviluppo econo-
mico armonico con tutto 
lo sviluppo nazionale. 

Questi obiettivi posso
no essere conseguiti solo 
nel quadro di una pro-
grammazione democratica, 
che abbia l'appoggio della 
classe operaia e di tutte 
le forze popolari, e che 

'faccia prevalere gli inte-
ressi nazionali, su quelli 

!particolari dei monopoli e 
sugli interessj corporativi. 

8 
Dobbiamo percid portare 

avariti il discorso sulla pro-
grammazione e portarlo ad 
uno sbocco politico diverso 
da quello attuale. Dobbia
mo precjsare che la pro-
grammazione che noi vo-
gliamo non e fondata sulla 
nazionalizzazione di tutti 
i mezzi di produzione, an
che se non si puo esclude-
re che — in alcuni 'casi, 
anche adesso — si chieda. 
di ricorrere a questo mezzo. 

Ma non e il problema' 
della costruzione del socia-
lismo che noi poniamo og
gi. .Oggi, noi chiediamo di1 

affermare la prevalenza{ 

degli interessi democratica-
mente espressi, sulla cosid-
detta spontaneita del mer
cato. No! chiediamo un ti
po di programmazione che 
non liquidi il « mercato », 
ma ne subordini le scel
te all'interesse generale. 
Una programmazione, nel
la quale conserveranno per
cid ancora una loro fun-
zione il mercato, il profit-
to, l'appropriazione priva-
ta del profitto. In un simi
le tipo di programmazio
ne la regolamentazione del 
salario e inqiustificata da 
ogni punto di vista Sareb-
be uno strumento di.classe 
messo in mano ai gruppi 
dirigenti i quali se ne ser-
virebbero per stravolgere 
il senso della programma
zione, per'fame uno stru
mento di subordinazione 
della > classe operaia. Per 
questo, per noi, Tautono-
mia sindacale, l'autonomia 
della dinamica salariale, 
sono condizioni irrinuncia-
bili anche nell'ambito di 
una' programmazione de
mocratica ' Anzi, per noi, 
queste autonomic sono con
dizioni essenziali per de-
terminare le tensioni ne-
cessarie al conseguimento 
degli obiettivi della pro
grammazione, per afferma
re una - programmazione 
che non sia ne tecnocra-
tica ne burocratica, ma che 
sia fondata • sull'afferma-
zione della prevalenza de
gli interessi popolari e ge-
nerali su quelli di gruppi 
monopolistic!. 

Per questo, la -classe 
operaia deve essere prota-
gonista della programma
zione democratica. Cio in-
dica l'opportunita di con-
vocare la III Conferenza 
degli operai comunisti di 
fabbrica. a conclusione di 
un ampio sviluppo di as-
semblee di fabbrica che 
preparino e stimolino la 
convocazione e la nostra 
partecipazione a conferen-
ze unitarie per la program
mazione. Queste conferen
ce, consentendo di coglie-
re meglio le trasformazio-
ni in atto in molte azien
de, possono dare un aiuto 
diretto alia lotta operaia e 
sindacale. 

L'articolazione dei vari 
livelli delle conferenze, 
consentira di c o g l i e r e 
aspetti esterni alia fabbri
ca, e di proporre alia clau
se operaia, — non dal-
l'esterno. ma dallMnterno 
della stessa problematic^ 
legata al salario e all'oc-
cupazione — temi divers!, 
come la riforma agraria, i 
trasportl, la trasformazione 
dei prodotti agricoli, la Fe-
derconsorzi, il sistema pre-
videnziale7 ecc 

Per quanto possa appa-
rire strano, finora, i lavo-
Tatori attivi non sono ma! 
stati portati a considerarc 
'le.pension! come un loro 
obiettivo rivendieativo Ep-
pure i contributi chp ewi 
vpnano e una parte di sa
lario differita. che si accu-
mula nelle cassse dpeli en-
ti previden7iali. e di cui i 
lavoratori non possono non 
interessarsi. La situazione 
di questi enti e oggi carat-
terlTzata da grandi dispo-
nibilita finanziarie, che non 
sono state implegate • fa-

vore dei pensionati ma im-
pegnate, ihvece, in flnan-
ziameht! alle banche e al
le aziende a partecipazione' 
statale.' Nonostante queste 
disporiibilita e le lrrlsprie' 
pension! che vengono pa-
gate, si osa parlare di ele-J 

vare a 70 anni' il' liniite,' 
dell'et& pensionabile. II go
verno na smentito, ma solo v 

in par^e, queste intenzioni, 
il grave e che intenzioni 
del genere ci sono,state e 

; sono ancora in giro. Per In-
' tanto si ritarda il pagamen-
,t'o degli aumenti di pensio-
,ne concordat!. II problema 
delle pensiohl deve diven-
tare, nelle prossime, setti-
mane, un motlvo di moblli-
tazione generale.,A questa ' 
lotta devono partecipare -
tutti i pensionati e tutti i 
lavoratori, fraterhamente 
uniti. II tema delle pensio-. 
ni deve essere tenuto pre
sente in tutte le conferenze 
di fabbrica, le quali non 
devono essere solo azienda-
li, ma di gruppo, di settore 
e territoriali, per dare vita 

,cosl ad un movimento ge
nerale. 

, . Queste conferenze devo
no servire ad aprire un 
dialogo politico con le 
altre forze, un dialogo che 
non sia solo di vertice. Noi 
rifiutiamo il complesso di 

. misure anticongiunturali 

. adottato e proposto dal go
verno di centro-sinistra. 
Ma il nostro rifiuto non e 

• solo un no a cui accompa-
1 gniamo un sommatorio di 
I disorganiche richieste con
giunturali. II nostro no e 
anche una spinta positiva 

• per l'adozione di una di
verse linea economica e 
politica che si deve costrui-
re partendo dai problemi, 
concreti. Questa linea de
ve recepire le spinte che 
vengono dalla classe lavo-
ratrice contro i licenzia-
menti, per affermare il 
potere contrattuale dei la
voratori, per difendere i 
diritti del lavoro, per n-
vendicare l'aumento delle 
pensioni e la-riforma di tut-
to il sistema previdenzia-
le, nel senso della crea-
zione di un sistema di si-
curezza nazionale. 
' E* • impossibile - partire 

dalla rigidita produttiva 
deU'agricoltura, per con-
cludere senz'altro che bi-
sogna contenere gli incre-
menti dei consumi. Nessu
na politica e piu. assurda 
di questa. Ma e a questa 
politica che sono state ispi-
rate le misure anticongiun
turali del governo Moro. 
L'aumento relativo delle 
dimensioni del mercato in-
terno, gli stessi mutamenti 
di qualita della domanda 
che si sono operati in esso 
e che sono stati invocati 
come causa delle spinte in-
flazionistiche degli ultimi 
tempi, non hanno affatto 
portato ad un superamen-
to delle tradizionali insuf-
ficienze del nostro merca- < 
to, determinate in primo 
luogo dalla questione me-
ridionale e dalla questione 
agraria. 

Ponendo 1' esigenza di 
una riforma che consenta 
all'agricoltura di fronteg-
giare l'aumento della do
manda dei prodotti ali-
mentari agricoli, noi po
niamo il problema di un 
mercato capace di sostene-
re lo sviluppo industriale 
e'un certo tipo di sviluppo 
industriale, poniamo in 
concreto il problema di 
uno sbocco per la produ
zione di macchine agrico-

. le, e quindi anche di uno 
, sbocco per' la produzione 
di impianti capaci di for-
nire, a bassi costi, macchi-
nari agricoli. Noi non chie
diamo misure di sostegno 
della domanda effettiva per 
salvare una produzione in 
crisl, ma chiediamo che 
si superino i limiti storici 
del nostro mercato e si dia 
un diverso orientamento al 
mercato stesso. Noi chie
diamo che si determini un 
mercato per quelli che so
no i fattori decism del 
nostro sviluppo. Cioe un 
mercato per lo sviluppo dei 
mezzi di produzione, per le 
macchine elettroniche, per 
le catene di muntaggio, 
per gli apparati di control
lo, per la ricerca scientifi
ca, perchg e dallo svilup
po di questi settori che di-
pende Tallargamento del 
processo di rinnovamento 
tecnico a tutto il sistema 
produttivo e Televamento 
della produttivita media 
nazionale. E* questo allar-
gamento qualificato del 
mercato che noi proponia-
mo come obiettivo della 
programmazione Allargare 
il mercato non vuol dire 
sviluppare qualsiasi tipo 
di • consumi Allargare il 
mercato attraverso una 
programmazione democra
tica. per noi vuol dire svi
luppare tipi nuovi di con-
«umo, quelli sacrificati dal 
tipo di. sviluppo monopo-
listico. 

In questo quadro, noi 
sottolineiamo il valore an
che economico, non solo 
«wciale. delle lotte dei la
voratori, per migliorare le 
loro condizioni di vita 
Sottolirtpiamo anche il va
lore pol'tico generale della 
lotta «alaHale. in onanto e 
tp â P «:oUppitarp il sune-
rampnto dei limit? «toHci 
dpll'attualp TT>«»rrato Italia
ns p a modificarre ^li o-
rientamenti soontanei. . 

Sappiamo che una pro-
gTarntnaxione democratica 

di questp. signiflcato, pu6 
essere attiiata solo se l'lta-
lia si libera dalle ipoteche 

<e da! vincoli internazionali 
che limitano la sua liberta 
d'azione. Nei mesi scorsi, 

'abbiamo visto quanto &ia-
mo stati pesanti e perento- ' 
ri gli interventi sul go
verno Moro dei maggiori 
esponenti dei vari organi-
smi internazionali nei qua
li l'ltalia e assoclata, per 

1 imporre una determinata ' 
linea di azione coslddetta' 
anticongiunturale, per con-
dannare ogni velleita di 
riforme ' strutturali, • per 
ammonire a riflutare ogiii, 
programmazione democra
tica, che sarebbe contra-
ria, e stato detto, agli ac
cord! internazionali. Il piu 
grave e che gia nel quadro 
delle istituzioni comunita-
rie, e in special modo a 
Bonn e a Parigi, sj inco-. 
niincia a sviluppare una' 
teoria per cui qualsiasi cri-
s i ' economica o politica, 
che investa un paese mem
bra del Mercato Comune, 
non puo essere risolta su 
scala nazionale, investen-
do essa gli interessi di tut
ti gli altri contraenti. Que
sto signiflca che si tentera 
in future con sempre mag
giore insistenza e pressio-
ni piu aperte, di determi-
nare a Bruxelles, a Bonn o 
a Parigi quali dovranno 
essere gli sviluppi econo-
mici e politici italiani. 

C'e qui un pericolo evi
dente per la nostra auto-
nomia, per la nostra libera 
scelta, per la nostra demo
crazia. Di qui il problema, 
anche, di porre un'alter-
nativa democratica in Eu-
ropa, che tanto rilievo ha 
avuto nel promemoria del 
compagno Togliatti. II pro
blema non e soltanto quel- ' 
lo del Parlamento europeo 
di Strasburgo, coi suoi po-
teri inesistenti o quasi, o 
dello scandalo della discri-
minazione operata nei con
front dei parlamentari 
del PCI, del PSI e, ora, an
che del PSIUP. Il proble
ma e piu vasto, riguarda 
lo schieramento delle for
ze di classe e politiche nel-
l'Europa occidentale, la lo
ro tattica, la loro strate-
gia, la loro unita e la loro 
attuale disunione. Il pro
blema e tanto piu urgente, 
a causa delle incertezze 
che oggi pesano sulla si- . 
tuazdone internazionale. 

Esse sono l'effetto della 
crisi profonda che oggi 
travaglia i\ mondo, e che 
si esprime, soprattutto in 
quella che e stata definita 
la erosione dei blocchi. 

Il vecchio equilibrio co-
stituitosi nel dopoguerra, e 
entrato in crisi. Il proces
so di coesistenza pacifica, 
dall'accordo di Mosca del 
1963, non ha realizzato al-
cun progresso reale. C'e ri-
stagno, tra un'interruzione 
e l'altra, della conferenza 
di Ginevra sul disarmo. 
Troppe forze conservatrici 
cercano ancora di salvare 
il salvabile di quello che 
e esistito ieri, e che oggi 
e sorpassato nella realta e 
nella coscienza degli uomi-
ni. C'e una attesa miraco-
listica di quello che pud 
awenire in America con 
le prossime elezioni presi-
denziali - e anche delle 
prossime elezioni politiche 
in Inghilterra. Gli aweni-
menti di Cipro e del Ton-
chino dimostrano quanto 
sia precaria la pace. Cre-
diamo che Goldwater ab
bia pochissime probabilita 
di riuscire eletto presi-
dente- degli Stati Uniti 
d'America. Ma gia la sua 
campagna elettorale ha 
portato ad una esaspera-
zione delle tendenze piu 
aggressive deH'imperiali-
smo americano. Per pro-
gredire sicuramente sulla 
via della distensione biso-
gna sciogliere alcuni nodi. 
Bisogna uscire dai miti dei 
blocchi militari contrappo-
sti. Possono piacere o non 
piacere, questi blocchi, ma 
essi costituiscono oggi un 
ostacolo oggettivo ad una 
reale politica di distensio
ne, perche essi non risoon-
dono piu alle esigenze at
tuali, di una politica inter
nazionale aperta, alle pos
sibilita nuove che vi sono. 
Di fronte alia crisi della 
politica dei blocchi, si mol-
tiplicano i rapporti, gli av-
vicinamenti, le convergen-
ze dei paesi di un bloc-
co con i paesi dell'altro 
blocco. Solo l'ltalia ha 
paura di muoversi con pie-
na autonomia ne] contesto 
dei nuovi rapporti econo
mic! e politici che si van-
no intessendo in Euro pa e 
nel mondo. al di fuori del
le division! create dai 
blocchi. 

E* mortiflcante, per un 
paese come il nostro, nu*i 
potere sviluppare libera-
mente, ' secondo i propri 
interessi nazionali autono-
mamente definiti, la pro
pria attivita su tutta una 
serie di mercati. Su questi 
mercati ci facciamo pre
cede re, invece, da france-
si, inglesi. tedeschi occi
dental!, pure essi paesi del 
pat to atlantico o del Mer
cato comune. e che do-
vrebbero avere i nostri 
stessi • vincoli. Un - veto 
americano ci impedisce di 
avere reiaziom comn.er-
ciali ed economiche con I* 
Kepubblica popolare cine-
sc, con la Repubblica de
mocratica tedesca, mentre 
gli . altri paesi atlantici, 
commereiano largamente 
con tutti i paesi, e la Fran-
d a ha riconoschato ufflcial-

mente la Cina comunista. 
1 E' necessarlo lottare per 
una nuova politica estera 
italiana che aiuti, soprat
tutto nell'attuale momen-
to congiunturale, l'indu-
stria italiana ad allargare 

' gli scambi, a stabilire nuo
ve correnti di affari e a fa
re del nostro paese un fat-
tore attivo della sicurezza 
europea e internazionale. 

La pretesa fedelta atlan-
tlca, soprattutto nel signi
flcato che ad essa viene da
to dalle correnti italiane 
piu reazionarle, e divenuta 
un non senso nell'attuale 
situazione. Si riduce la fe
delta a qualcosa di ana-
cronistico, di superato, che 
lega l'ltalia solo a sbar-
ramenti che nessuno piu ri-
spetta, a vincoli che si n-
torcono solo a danno del
la nostra economia e della 
nostra indipendenza e so-
vranita nazionale. Bisogna 
saper trarre le conseguen-
ze da questi fatti. Un re
gime di coesistenza inter
nazionale pu6 e deve si-
gnificare la fine di tutte le 
remore e di tutti gli osta-
coli che, in questi ultimi 
quindici o venti anni, si 
sono frapposti alio svilup
po dell'uno o deU'altro 
paese. Questa coscienza 
noi dobbiamo contribuire a 
svilupparla in Italia, con la 
nostra azione e la nostra 
iniziativa, con la serieta 
con cui afTrontiamo, nel 
dialogo e neUa lotta con le 

i altre forze politiche, tutti 
i problemi concreti che ci 
si presentano davanti. Uno 
dei piu importanti e quello 
della assenza di una politi
ca estera italiana autono-
ma e chiaramente orien
tate a favorire il processo 
di distensione. Bisogna che 
la politica estera italiana 
sappia guardare al doma-
ni e cessi di farsi stru
mento di concezioni che 
ogni giorno di piu appaio-
no anacronistiche e supe-
rate, 

10 
Siamo in una situazione 

economica e politica, nazio
nale e internazionale estre-
mamente complicata e dif
ficile. Numerosi sono i se-
gni del travaglio che agita 
tutte le correnti. Evidenti 
sono le preoccupazioni per 
lo sviluppo della situazione 
economica, per lo sviluppo 
della situazione politica in 
Italia e nel mondo. La cam
pagna elettorale che si apre 
offre percid la possibility di 
fare una chiarificazione di 
fondo su tutte queste que
stion!, e di chiedere al cor-
po elettorale di pronun-
ciarsi. 

II voto degli italiani del 
prossimo novembre costi-
tuira percid un elemento 
decisivo per la soluzione 
democratica della grave 
crisi economica e politica 
che travaglia il nostro pae
se. Sono, come sempre, in 
gioco i problemi della pa
ce e della guerra. Sono in 
gioco il lavoro, i salari, gli 
stipendi, le pensioni, il ea-
rovita, il fitto, in una pa-
ro-la, il livello di occupa
zione e di reddito della 
grande maggioranza degli 
italiani. Sono in gioco, gli 
ardui problemi della vita 
cittadina e comunale, so
prattutto quelli dei piccoli 
comuni della montagna, 
della campagna e del Mez
zogiorno. Guerra e pace, 
condizioni delle classi la
voratrici, problemi ammi-
nistrativi locali potranno 
essere affrontati e risolti 
solo se si cambia l'indiriz-
zo generale della politica 
italiana, solo se si impone 
una nuova direzione dello 
Stato e della societa. 

Affermando questo non 
intendiamo eludere le que-
stioni concrete locali, le 
scelte precise che devono 
essere fatte in relazione al 
problemi di ciascun comu
ne. di ciascuna provincia e 
regione. Al contrario' Noi 
non intendiamo affatto so-
vrapporre i temi general! 
alle questioni locali. ma far 
risaltare il legame organi
co che vi e tra indirizzo di 
politica nazionale e scelte 
amministrative locali. Solo 
chiamando gli italiani a da
re una spinta decisiva nel 
senso di far modificare la 
politica nazionale, si pud 
riuscire a fare di ciascun 
consiglio comunale e pro-
vinciale e di ogni autono
mia un complesso di forze 
positive, capaci di spezza-
re le ipoteche conservatrici 
sui vertici del potere e im
porre. dal basso, un nuovo 
corso rinnovatore Non si 
trattp nei singoli program-
mi elettorali. di presentJ*-
re un elenco di riforme e di 
prowedimenti. ma di co
gliere i temi essenziali che 
oggi sono in discussione in 
offni comune e provincia. 
Noi porremo in ogni nostro 
programma elettorale, nei 
termini concreti m cui si 
pongono localmente, i pro
blemi della casa, della 
scuola, dell'assistenza sani
taria, dei trasporti. della 
sistemazione urbanistica, 
della ricerca scientifica e 
professionale 

Noi oorremo il problema 
dei tributi che non devono 
pe«are sui lavoratori .e> sui 
consumi. ma che devono 
colpire il profitto monopo-
listico. le rendite fondiarie 
e di speculazione Noi rifiu
tiamo la concezione secon
do cui il comune dovrebbe 
agire come semplice ente 
acnrrnnisti s/livo. Noi eoTice-

piamo i comuni, le provin
ce, le regioni come cardl-
ni della democrazia e del
la vita statale, come punti 
di riferimento di tutti i 
momenti autonomi della 
societa civile. Percid chie
diamo agli elettori di in
tervenire per imporre lo 
smantellamento di tutto cid 
che sopravvive del vecchio 
assetto, antiquato e ten-
denzialmente autoritario. 
L'istituto prefettizio conti-
nua ad essere il cardine del 
rapporti tra l'esecutivo 
centrale e i comuni. 

Dobbiamo respingere 
questo continuo intervento 
dell'autorita tutoria che 
impone vincoli e limiti in-
valicabili all'iniziativa del
le assemble* elettive. Dob
biamo imporre tin nuovo 
metodo di incontri, dialo-
ghi, trattative dirette con 
i comuni e le province. La 
pretesa di imporre formu-
le di governo locale corri-
spondenti a quella centra
le, la pratica del continuo 
ricorso alia Corte costitu-
zionale per annullare deli-
berazioni ed atti delle as-
semblee delle regioni a 
statuto speciale, mantengo-
no in una situazione di cri
si permanente questi isti-
tuti fondamentali della de
mocrazia logorandone • il 
prestigio e l'efficienza. 

L'orientamento del go
verno sul sempre promes-
so e mai attuato ordina-
mento regionale, tende a 
varare una regione priva 
di capacita di contrattazio-
ne democratica, limitata 
alia potesta statutaria e 
legislativa, irretita in una 
serie di controlli burocra-
tici, praticamente impossi-
bilitata a divenire il cen
tro della vita statale e del-
l'elaborazione e deU'attua-
zione di un piano di svilup
po economico. Ma e proprio 
in questi momenti di diffi-
colta che il funzionamento 
dell'ente regione potrebbe 
portare un proprio contri-
buto alia creazione della 
massima tensione e della 
piena mobilitazione delle 
forze democratiche, che so
no necessarie per poter su-
perare democraticamente 
le difficolta esistenti. 

Q u e s t a consultazione' 
elettorale pone il nostro 
partito al centro di uni 
grande conf ronto democra-
tico, in cui sono in discus
sione grossi problemi di 
interesse locale e nazio
nale. 

Noi vogliamo dare con-
cretezza e ampio respiro 
alia nostra campagna elet
torale, perche vogliamo fa
re di essa un elemento di 
ripresa e di fiducia in se 
stesse di tutte le forze so-
cialiste e democratiche, av-
vilite dall'esperienza del 
centro-sinistra. 

Noi vogliamo nella cam
pagna elettorale dar vita 
ad un nuovo impegno de-
mocratico e unitario di 
massa. Per questo noi di-
scuteremo i nostri orienta-
menti e le nostre proposte 
con tutti i gruppi social! 
interessati e con le loro 
rappresentanze democrati
che. 

Noi ci proponiamo una 
mobilitazione di energie 
dal basso che non sia solo 
propagandistica ma che or-
ganizzi la volonta politica 
delle masse, che si espri-
mera poi nel voto e dopo il 
voto. 

Noi ci muoveremo con 
vigoroso spirito unitario, 
cercheremo ogni terreno di 
convergenza e di confron-
to, con tutte le forze socia-
li e politiche che, con noi, 
possono assicurare al pote
re locale gruppi dirigenti 
forti, per il consenso che 
hanno tra le masse, e per 
la risoluta volonta rinno-
vatrice che li anima. 

Non si tratta solo di con-
solidare le alleanze, laddo-
ve hanno gia dato vita ad 
amministrazioni locali di 
sinistra. Vi sono larghe zo
ne del paese, dove una cri
si profonda scuote le mag-
gioranze a direzione demo
cristiana, non escluse quel
le di centro-sinistra. Le 
esperienze di Milano e di 
Genova sono significative, 
a questo proposito E' qui 
che bisogna portare a fon
do la nostra iniziativa pro
grammatica, politica e pro
pagandistica, non solo per 
ricostruire l'unione delle 
forze socialiste e di sini
stra, ma anche e soprattut
to per travolgere le resi-
stenze che si oppongono al
ia-convergenza con noi. 
- n dialogo con i cattolicl 

italiani, sopratutto in que
sto momento di crisi del 
gruppo dirigente conserva-
tore della democrazia cri
stiana, non pud non costi
tuire una delle componenti 
essenziali di tutto il nostro 
discorso elettorale. La no
stra critica ferma e la no
stra decisa opposizione al 
tentativo della democrazia 
cristiana di mantenere il 
monopolio del potere con 
alleanze di centro-sinistra, 
non atter.ua per nulla, s'in-
tende, la nostra continua 
ricerca di punti di incontro 
e di collaborazione anche 
con le forze della democra
zia cristiana che vogliono 
muoversi su una piattafor-
ma di progresso sociale t 
democratico. 

Resta sempre valida. ne! 
quadro della nostra parola 
d'ordine per una nuova 
maggioranza democratica 
alia direzione dello Stato, 
anche l'altra di maggioran-
M unitarie popolari, alia 

direzione dei comuni, delle 
province e delle regioni. 
Intendiamo allacciare sem
pre piu stretti rapporti dl 
collaborazione e dl intesa 
con 11 PSI e il PSIUP senza 
escluslvismi di sorta, pri-' 
ma, durante e dopo le ele
zioni. Ma questa intesa e 
collaborazione non va com-
presa come ricerca di una 
alleanza formale tra i par-
titi, ma come ricerca di pro-
grammi e di indirizzi attor-
no ai quali si possa dispie-
gare il consenso e l'adesio-
ne di piu ampi strati di de
mocratic!, di indipendenti 
e di senza partito. In que
sto senso e orientata la no
stra direttiva che ne! co
muni inferiori ai 5 mila abi-
tanti si presentino solo 11-
ste di larga concentrazione 
democratica. Piu in gene
rale, le nostre liste, anche 
nei comuni piu grandi e 
nelle elezioni provinciali 
debbono sempre esprimere 
chiaramente la nostra vo
lonta unitaria. Dobbiamo 
ricollegare nelle nostre li
ste, tutte le forze, le perso-
nalita che in questi anni, 
in questi mesi, si sono mos-
se con noi e quelle nuove 
che sono state sollecitate a 
venire con noi. 

11 
L'amplo contatto con il 

popolo che realizzeremo du
rante la campagna eletto
rale ci deve aiutare a far 
progredire Pinfluenza, la 
azione, la forza del partito 
comunista. Non ci accon-
tentiamo di aumentare i vo
ti. Vogliamo che una gran 
parte di essi si consolidi 
come forza permanente-
mente impegnata nella lot
ta per il soclalismo. Voglia
mo che centinaia di mi
gliaia di uomini e di donne 
che scelgono il nostro pro
gramma abbiano il loro po-
sto nelle file del partito. n 
Partito e la FGCI partono 
quest'anno da migliori ba-
si organizzative e da an
cora migliori basi politi
che. E' partendo da queste 
solide posizioni che dobbia
mo moltiplicare il nostro 
lavoro di propaganda, di 
convincimento indiyiduale 
e di organlzzazione. Dob
biamo essere < convinti noi, 
e trasfondere'in migliaia dl 
altri lavoratori, la convin-
zione che senza un partito 
numeroso, ben organizzato, 
attivo ed unito nessuna po
litica, anche la piu giusta, 
potra progredire e vincere. 

Tutta la nostra prospet-
tiva di un'avanzata demo
cratica e pacifica verso 
sempre maggiori posizioni 
di potere dei lavoratori • 
verso trasformazioni pro-
fonde delTassetto economi
co e politico e fondata sul 
presupposto di un partito 
rivoluzionario di massa. 
Comprendiamo le difficolta 
che un lavoratore, una don
na, un giovane trovano ad 
iscriversi al partito comu
nista. Costa sacrifici ed esi-
ge precisi impegni di la
voro. Ma non bisogna dl-
menticare che il lavorato
re, nella societa capitalista, 
e ridotto a puro oggetto di 
sfruttamento, che la don
na, che il giovane sono pra
ticamente privi di ogni ef
fettiva liberta. Ma l'uomo, 
la donna, il giovane cessa-
no di essere semplici og-
getti impotenti quando en-
trano nel Partito della clas
se operaia, nel partito co
munista, illuminato dalla 
dottrina della rivoluzione, 
e diventano combattenti ed 
artefici di una societa nuo
va, diventano cioe padroni 
della loro vita e del loro 
awenire. , • 

Facciamo percid appello 
a tutt! i compagni perche 
compiano il loro • dovere 
nnnovando subito la loro 
adesione al partito o alia 
Federazione Giovanile, pet*-
che si impegnino a mobi-
litare anche gli altri com
pagni, anche quelli che, 
per un motivo o • l'altro, 
hanno allentato o rotto i 
legami con il partito e che 
alia morte di Togliatti han
no sentito il dovere di ri-
tornare nel partito, per con-
tinuarne 1'opera. Nuove re
sponsabilita d derivano 
dall'ampiezza dell'ondata dl 
slmpatla e di solidarieta 
che d ha awolti al momen
to della morte di •Tegliatti, 
che ci segue inognijiostra 
Iniziativa, in ogni lotta die 
noi prothuoviamo. 
" Dobbiamo chiedere fa. 
questa campagna elettora
le'ad ogni compagno ed al 
partito, ad ogni simpatiz-
zante e ad ogni lavoratore 
di compiere uno sforzo sen
za precedenti politico ed 
ideale. organizzativo e pro-
pagandistico, per portare 
in ogni casa, in ogni loca-
lita, tra tutti I lavoratori 
la parola del partito, I'in-
vito a votare per le nostre 
Uste. 

n voto degli italiani deve 
esprimere con chiarezza • 
forza non solo la condanna 
deH'attuale corso della po
litica governativa e il ten
tativo di scaricare sui la
voratori il peso della crisi 
economica. ma deve crea
re. con una nuova potente 
spinta a sinistra, condizio
ni politiche tali da garan
tire il pieno fun7ionampntn 
di tutte le istitii7ioni demo
cratiche e la partecipa7:onp 
nttiva e responsabile degli 
italiani alia risolurione d! 
tutte le gravi questioni che 
sono dinanzi al Paese, nella 
sslvaguardia della pace e 
deDa IfberO. 
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