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\lt> II dibattito al Comitato 

?&'. 

(Dalla prima pagina) 

lerale arretratezza econo-
ica della regione, quadro 

:h« pu6 essere mutato sol-

Itanto grazie a forti inve-
stimenti produttlvi.' . 

Cinanni ha quindi pro-
posto la convocazione di 
una conferenza a Uvello 
europeo sui problemi della 
emigrazione. Contempora-
neamente* egli ha detto, oc-
corre sollecitare il governo 
perche venga convocata 
una conferenza nazionale 

I sul problema, proposta gia 
avanzata dal compagno 
Togliatti nel corso della 
passata campagna eletto-
rale. 

Galluzzi 
H compagno Galluzzi, se-

gretario regionale della To-
seana, dopo aver espresso 
il suo accordo sulla linea e 
a temi del rapporto di Lon-
go, temi che sono al centro 
del dibattito politico attua-
le e saranno al centro del
la campagna elettorale, ha 
sottolineato per6 il perico-
3o che il partito vada alle 
elezioni senza valutare ap-
pieno la complessita e le 
novita della situazione at-
tuale. La situazione attua-
3e e caratterizzata, ha detto 
dl compagno Galluzzi, da 
due elementi: dal fallimen-
to del centro-sinistra e dal-
I'interesse nuovo che si e 
manifestato per le posizio-
•ni del nostro Partito, at-
torno al memoriale di Yal
ta. E' vero, ha detto Gal-
Quzzi, che queste posizioni 
non rappresentano una 
svolta per noi, ma hanno 
segnato una svolta reale e 
profonda nell'atteggiamen-
4o delle altre forze verso di 
•noi. Si chiude cost di fatto 
un periodo politico. Divie-
ne coscienza di massa il fat
to che e necessario parla-
re, discutere con i corou-
iristi, tener conto delle loro 
proposte per avviare solu-
zioni nuove e possibili ai 
gravi problemi del paese. 

Tale coscienza di massa 
ha sollecitato e sollecita un 
processo di ripensamento 
critico anche a livello delle 
forze politiche impegnate 
nell'esperimento del cen
tro-sinistra, nel PSt nel cui 
dnterno si manifestano fer-
(menti nuovi (e non solo tra 
a lombardiani e la nuova si
nistra), nel PSDI in cui 
pure si avverte la spinta 
delle masse verso 1'unita di 
tutte le forze democrati
che, fino alia DC nella qua
le agiscono forze con cui 
e possibile un positivo di-
scorso di prospettiva. 

II compagno Galluzzi ha 
perd invitato il Comitato 
centrale a tener present! 
tutti i limiti, ideali, politi-
ci e di potere, presenti nel-
1'azione della sinistra catto-
lica, limiti che finiscono 
con il subordinarla ai grup-
pi dominanti nella DC. Nel 
corso della campagna elet
torale quindi l'attacco va 
portato, ha detto Galluzzi a 
tutta la DC, al suo integra-
Jismo, al suo anticomuni-
smo, ai legami che essa 
mantiene con le forze con-
servatrici, elementi que-
sti che' ne caratterizzano 
1'azione. Tutto ci6 e valido 
anche in una citta come 
quella di Firenze dove e 
gia awiato un serio discor-
so con la' sinistra dc; ma 
dove questo discorso pud 
andare avanti solo sulla b a 
se di una sconfitta elettora
le della DC stessa. Ben di-
verso, ha continuato il 
compagno Galluzzi deve es
sere il rapporto die noi 
stabiliamo, anche nel corso 
della campagna elettorale, 
con il PSI che deve essere 
visto a tutti i livelli come 
un alleato e non come un 
awersario. Cid non deve 
certo significare ne cessa-
zione ne attenuazione della 
polemica, che deve esser 
condotta tuttavia in modo 
da favorire il ripensamento 
critico dei socialist, e sul
la base di una valutazione 
unitaria delle prospettive 
post-elettorali. Sulla base 
di questa impostazione uni
taria e possibile sollecita
re il PSI a hste comuni e 
ad impegni per il manteni-
mento e l'allargamento di 
quelli che furono chiamati 
ceentri tradizionali di po
tere operaio >, a condizione 
di battere perd manifesta-
zioni settarie ed esclusivi-
stiche dovunque esse si 
manifestino. 

Una impostazione unita
ria di questo tipo esige 
quindi non solo la denuncia 
degli errori del pessato ma 
la capacita da parte nostra 
di prospettare soluzioni 
positive, immediate e di 
prospettiva, la capacita di 
elaborare un programme 
che parta dalle questioni 
concrete economiche e so-
ciali per giungere ad af-
frontare i problemi del rin-
novamento dello Stato. In 
questo quadro e indispen-
sabile dare maggiore forza 
alia nostra battaglia per 

. l'Ente Regione collegando-
la con tutti i problemi che 

,\ »olo a questo livello posso-
M trovare una giusta so-

Napolitano 
II compagno Napolitano 

afferma che dichiararsi 
d'accordo con la relazione 
di Longo signiflca dichia
rarsi d'accordo sulla esi-
stenza di condizioni e pos
sibility nuove per la ri-
presa di un discorso uni
tario tra le forze di sini
stra. Non si tratta di indul-
gere ad un facile ottimi-
smo. Occorre fare molta 
attenzione alle tendenze 
negative in atto (processi 
di concentrazione monopo-
listica, di logoramento del
le istituzioni democratiche, 
di difficolta del movimento 
rivendicativo, e cc ) , ma an
che avere chiari i fenome-
ni positivi che si registra-
no, in questo quadro, sul 
terreno piu propriamente 
politico: i sintomi, soprat-
tutto, d'una inversione 
della tendenza alia rottura 
della unita delle forze di 
sinistra che ha operato ne-
gli anni scorsi. 

E' su questi fenomeni che 
oggi dobbiamo mettere lo 
accento riferendoci, in pri-
mo luogo, alle forze di 
ispirazione socialista e ri-
conoscendo possibilita piu 
ampie di dialogo e conver-
genza con forze che ope-
rano nel PSIUP e nel PSI. 
Tuttavia, non dobbiamo 
ignorare quel che di nuovo 
si manifesta nella stessa 
socialdemocrazia, in Euro-
pa e in Italia, e tra le cor-
renti di terza forza din-
nanzi alia pressione di 
spinte autoritarie prove-
nienti da gruppi importan-
ti della borghesia monopo-
listica, di fronte alia bru-
tale ripresa dell'esclusivi-
smo politico e di potere 
della DC, e di fronte al-
l'eco della nostra iniziativa 
politica e ideale che, con 
la pubblicazione del pro-
memoria di Togliatti, ha 
dato un colpo profondo al-
l'impalcatura ideologica 
della socialdemocrazia. 

Si parla di un fronte lai-
co. Al riguardo, e difficile 
dire se si tratti di pure vel-
leita, di semplici scherma-
glie. Si tratta, comunque, 
di una ipotesi che ci inte-
ressa se signiflca, non ri-
nuncia al dialogo coi cat-
tolici, ma revisione del ti
po di rapporto fin qui sta-
bilito — anche dal PSI — 
col movimento cattolico; se 
signiflca revisione del rap
porto e abbandono d'ogni 
tentativo di rottura' con 
noi,' riconoscimento della 
indispensabilita del nostro 
apporto in una battaglia di 
rinnovamento; e se, infine, 
significa > elaborazione di 
una piattaforma program-
matica nuova in contatto 
aperto tanto con le forze 
cattoliche piu avanzate 
quanto con noi. 

Sono d'accordo che an
che da parte nostra si trat
ta di riesaminare gli indi-
rizzi di politica economica 
e della - programmazione 
alia luce dei processi di 
riorganizzazione e concen
trazione monopolistica in 
corso. Voglio dire, perd, 
che a mio giudizio non e 
giusto affermare, come tal-
volta si fa, che questi pro
cessi rischiano di compro-
mettere irrimediabilmente 
ogni prospettiva di pro
grammazione democratica. 
II progredire di questi pro
cessi 'rende piu urgente 
una controffensiva unitaria 
delle forze di sinistra per 
la programmazione demo
cratica e richiede una ulte-
riore esaltazione dei fatto-
ri di direzione pubblica. 
Al proposito ritengo che 
non possiamo ulteriormen-
te ritardare la sollecitazio-
ne di misure di scoraggia-
mento e di controllo degli 
investimenti - stranieri in 
Italia. 

La elaborazione della 
nuova piattaforma pro-
grammatica deve avere 
una profondita ed una 
estensione le piu grandi 
possibili. Sono quindi pro-
fondamente d'accordo con 
l'iniziativa delle conferen-
ze di fabbrica. Credo pero 
che tutta la impostazione 
del rapporto di Longo sot-
tolinei come oggi non si 
tratti solo di far leva su 
una lenta maturazione di 
nuove possibilita unitarie 
dal basso, ma di combinare 
il massimn di pressione e 
partecipazione dal basso 
con il piu attivo e aperto 
intervento nelle contraddi-
zioni e negli spostamenti 
che si stanno determinan-
do ai vertici della situazio
ne politica. 

Ma in che misura que
sta impostazione deve ri-
flettersi nella condotta 
della nostra campagna 
elettorale? Sarebbe una 
autentica jattura se la po
lemica travolgesse il di
scorso unitario. II che non 
signiflca che si debba atte-
nuare la convinzione della 
necessita della rottura del-
l'attuale compagine gover-
nativa e la critica al modo 
esitante e negativo in cui 
si e risolta la polemica del 
PSI, del PRI e del PSDI 
nei confronti del Congres-
so dc. Lo sviluppo di un 
terreno cotnune di intesa 
tra tutte le forze di sinistra 
passa —• d o deve essere 
sottolineato — attraverso 
l'assunzione coerente da 
parte innanzitutto del PSI 
della responsabilita di por-
re fine a un esperimen-

to di governo che lo stes-
so compagno « Lombardi 
ha definito improseguibi-
le nelle attuali condizio
ni. Ma esercitare una ar-
gomentata pressione cri
tica non.puo e non deve 
oscurare il senso - delle 
nuove possibilita unitarie 
che noi intendiamo dare al 
partito e alle masse, ne tra-
durre la nostra campagna 
elettorale in una drastica 
contrapposizione" col PSI. 
Cio rischierebbe di bloc-
care fermenti positivi e di 
dar forza nel PSI a quei 
gruppi di destra oltranzi-
sti, oggi costretti a segna-
re il passo e pronti a spe-
culare per rilanciare una 
politica di rottura coi co-
munisti, anche e in parti-
colare negli enti locali. 

Al contrario, occorre 
riuscire a porre come tema 
fondamentale quello di una 
ripresa di autonomia da 
parte dei partiti alleati del
la DC e innanzitutto del 
PSI: autonomia che diven-
ta per esso decisiva per 
non uscire annullato dallo 
incontro con la DC e che 
deve, in primo luogo, esor-
citarsi nel rifiuto della co-
siddetta richiesta di esten
sione del centro sinistra 
dal centro alia periferia. 
La esperienza che stiamo 
facendo a Napoli — con
clude l'oratore — ci dice 
che esiste una sensibilita 
nuova per questa esigenza 
di autonomia che diventa 
vitale per il PSI se non 
vuole davvero bruciarsi 
tutti i vascelli alle spalle. 

Scoccimarro 
La campagna elettorale 

si svolgera in una situazio
ne di particolare tensione 
e confusione politica, di in-
certezza e inquietudine, di 
preoccupazione e turba-
mento di tanta parte della 
popolazione italiana. Que
sta e la conseguenza del 
fatto che l'esperimento di 
centro-sinistra e fallito ed 
entrato in crisi, ma i suoi 
fautori non osano ricono-
scerlo e fame un bilancio 
critico ed autocritico per e-
laborare una nuova politi
ca di effettivo rinnovamen
to democratico. Questo com-
pito dobbiamo assolverlo 
noi e quindi dobbiamo por-
lo al centro del dibattito 
elettorale. 

In primo luogo si devono 
denunciare le responsabili
ta della DC, poiche la im-
previdenza e la carenza dei 
governi diretti dalla DC 
particolarmente negli ulti-
mi anni sono state causa di 
gravi conseguenze per la 
popolazione lavoratrice. E 
deve essere denuncia pure 
per la colpevole ed irre-
sponsabile condotta dei ce-
ti economici dirigenti che 
ha aggravato la situazione 
creatasi con ' l'inversione 
della congiuntura. Oggi si 
tende a riversare le con
seguenze delle attuali dif
ficolta economiche sulle 
masse lavoratrici, ma le 
classi padronali hanno co
scienza di non avere la for
za politica per realizzare in 
pieno nuovi obiettivi, per-
cio tendono a spezzare la 
resistenza della classe ope-
raia ed a colpire a fondo il 
movimento democratico po-
polare con una sua piu 
profonda divisione. Di qui 
la richiesta insistente della 

estensione dal centro alia 
periferia della cosiddetta 
« delimitazione della mag-
gioranza », che di fatto si
gniflca provocate nuove rot-
ture tra le forze popolari 
nelle amministrazioni comu-
nali, provinciali e regio-
nali. 

A questa tendenza noi 
dobbiamo contrapporre la 
esigenza fondamentale del-
l'unita: unita operaia del
le forze democratiche lai-
che e cattoliche. II proble
ma si pone nei confronti 
del PSI a proposito di un 
eventuale rovesciamento 
delle alleanze che determi-
ni nelle amministrazioni lo
cali uno spostamento dal
le sinistre al centro sini
stra, che significherebbe un 
passaggio di potere dalle 
classi lavoratrici ai ceti 
borghesi conservator!; un 
aggravarr.ento dei motivi di 
contrasto e rottura tra so-
cialisti e comunisti; una 
nuova possibilita di avan
zata della destra conserva-
trice. II che e in aperto con
trasto con l'obiettivo poli
tico che si pone il Partito 
socialista di combattere la 
avanzata della destra. Bi-
sogna percid richiedere al 
PSI di pronunciarsi su tale 
questione prima e non do
po il voto affinche gli elet-
tori sappiano per quali 
scelte politiche e quali al
leanze essi devono votare. 
Di fronte al rifiuto di tale 
richiesta gli elettori hanno 
essi la possibilita di risol-
vere la questione, riducen-
do i voti ai partiti di cen
tro-sinistra e aumentandoli 
al PCI e al PSIUP, costrin-
gendo cosi i partiti operai 
all'unita e alia collabora-
zione negli enti locali. 

L'unitA operaia e condi
zione per una piu vasta al-
leanza di forze democra

tiche. Quest'alleanza trova 
il suo terreno piu favorevo-
le nella lotta per la < pro
grammazione economica >. 
Questo problema si pone 
oggi al centro della lotta 
politica. Qui appare un dis-
senso di fondo fra due con-
cezioni: Tuna che pone a 
base della programmazio
ne la cosidetta < politica dei 
redditi >; l'altra che pone 
invece il «controllo demo
cratico dei monopoli >. Que
sto signiflca ridurre e limi-
tare il potere economico, 
politico e sociale dei gruppi 
monopolistici, subordinare 
la loro attivita agli interes-
si della collettivita, elimi-
nare gli ostacoli e gli im
pediment! ad uno sviluppo 
democratico della economia 
nazionale. Elemento essen-
ziale della programmazio
ne democratica e l'inter-
vento ed il controllo dei po-
teri pubblici sull'attivita 
dei grandi monopoli capi-
talistici. Su questo punto 
si 6 scatenata una rabbio-
sa polemica della stampa al 
servizio dei monopoli ed 
il governo Moro ha obbedi-
to assicurando che nella 
rielaborazione del « piano 
Giolitti > sara escluso ogni 
elemento di controllo pub-
blico. Cosi la programma
zione perde ogni caratte-
re democratico, antimono-
polistico. 

A questo problema biso-
gna dare grande rilievo 
nella campagna elettorale 
affinche il popolo italiano 
prenda coscienza che in 
prospettiva la programma
zione democratica pud ca-
ratterizzare tutta una fase 
di sviluppo democratico 
della societa italiana. La 
lotta per la democrazia og
gi si conduce contro i gran
di monopoli capitalistici, 
divenuti focolai permanen-
ti di avventure autoritarie, 
antidemocratiche. I grandi 
monopoli si superano non 
ritornando indietro a fasi 
storiche arretrate di svi
luppo • economico ma an-
dando avanti con profonde 
riforme democratiche ver
so nuove forme produttive. 
Nell'epoca del capitalismo 
monopolistico di Stato la 
lotta per la democrazia si 
intreccia e si identiflca con 
la lotta per il socialismo. 
La programmazione demo
cratica che noi oggi riven-
dichiamo non • e una pro
grammazione socialista, ma 
non e nemmeno la pro
grammazione dei monopoli 
capitalistici. Essa . segna 
una fase di sviluppo demo
cratico, che nello stesso 
tempo e necessariamente 
sviluppo verso il socia
lismo. 

Per condurre con succes-
so questa lotta contro le 
forze della conservazione 
politica e sociale e neces
sario mantenere ferma la 
autonomia e 1'unita della 
classe sociale, che e con
dizione essenziale per rea
lizzare il piu largo schie-
ramento unitario di forze 
democratiche, capace di 
spezzare la resistenza del
le forze monopolistiche e 
di stroncare qualsiasi loro 
offensiva e tentativo auto-
ritario. La politica attuale 
del PSI contrasta con que
sta esigenza fondamentale 
perche provoca la rottura e 
non 1'unita della classe 
operaia e delle forze de
mocratiche. E contrasta pu
re con una giusta imposta
zione del problema dei 
rapporti con il movimento 
cattolico, che si risolve ve-
ramente solo suscitando 
sulla base dell'unita ope
raia un vasto movimento 
popolare animato da gran
de slancio e spirito unita
rio capace di collegarsi e 
di realizzare nell'azione la 
unita con le masse popolari 
cattoliche. Da cio l'esigen-
za di eliminare ogni discri-
minazione a sinistra anche 
nelle amministrazioni lo
cali. 

La discriminazione anti-
comunista oggi e in contra
sto con la realta. Nei nostri 
contatti con le masse noi 
avvertiamo che l'anticomu-
nismo e decisamente in de-
clino, e una vana illusio-
ne, ed un segno di debo-
lezza. credere di poter ro-
vesciare questa tendenza 
con la esasperazione anti-
comunista a cui ricorre la 
DC. La barriera dell'anti-
comunismo non regge piu 
ai colpi della esperien/a 
attraverso la quale una 
parte sempre piu numero-
sa del popolo italiano pren-
de coscienza che per aprire 
la via ad un effettivo rin
novamento democratico e 
necessario un nuovo schie-
ramcnto politico con un 
nuovo orientamento, un 
nuovo programma, una 
nuova politica. Nin si trat
ta della partecipazione al 
governo dei comunisti ne 
del loro inserimento nella 
maggioranza governativa, 
bensi di una nuova mag
gioranza senza discrimi-
nazioni a sinistra. Questo 
e il punto essenziale per 
uno sviluppo democratico 
della societa italiana. 

Una tale nuova maggio
ranza pud sorgere solo da 
una nuova situazione che 
noi dobbiamo far matura-
re attraverso un movimen
to di forze reali capace di 
creare una nuova unita di 
tutte le forze democrati
che. E' dal Paese che deve 

venire la spinta ad una 
nuova maggioranza, ed * i 
primi passi si possono fare 
proprio nei Consigli comu-
nali e provinciali. Con que
sto obiettivo e con questo 
spirito noi dobbiamo con
durre la campagna eletto
rale. 

Sanlorenzo 
Richiamandosi ' all'invito 

di Longo ad approfondire' 
l'analisi dei compiti e delle 
lotte che debbono essere af-
frontati per creare nel pae
se una nuova maggioranza 
democratica, il compagno 
Sanlorenzo sottolinea cne 
questo obiettivo si conqui-
sta dando una grande am-
piezza al movimento per la 
programmazione democra
tica, lavorando a superare 
gli attuali limiti sindacali e 
politici che di un tale mo
vimento costituiscono una 
remora. 

Per questo obiettivo, la 
situazione presenta ele
menti positivi di indubbia 
importanza. Positive e, per 
esempio, il permanere di 
una forte spinta unitaria 
nelle fabbriche e sui luo-
ghi di lavoro nonostante la 
pesantezza dell'attacco pa-
dronale e il tentativo di di-
videre le forze lavoratrici. 
Positivo e, inoltre, il fatto 
che la crisi della politica di 
centro sinistra e oggi av-
vertita anche da quelle for
ze cattoliche che nel cen
tro sinistra hanno sincera-
mente creduto. Questo se-
condo, positivo elemento lo 
si registra in questi giorni 
nei dibattiti cui la DC sta 
dando vita per il rilancio 
della sua politica dopo il 
Congresso dell'EUR. 

Dobbiamo saperci colle-
gare a questa spinta che 
viene dalle forze popolari 
che criticano la formula 
del centro sinistra, respin-
gono la politica dei tempi 
brevi e dei tempi lunghi, 
non credono alia necessita 
di accogliere oggi la contro-
riforma del pensionamento, 
il rinvio delle regioni ecc. 
come condizione per avere 
domani la programmazio
ne. Certo vi e ancora incer-
tezza, delusione, ma assie-
me a questo vi e anche la 
richiesta di cambiare pagi
na alia politica attuale, di 
incominciare un discorso 
nuovo, di dar vita ad una 
iniziativa unitaria che porti 
avanti la situazione econo
mica verso sbocchi nuovi, 
democratic!. 

Nel dare una risposta po-
sitiva a questa esigenza 
sempre piu - diffusa - della 
programmazione democra
tica non possiamo puntare 
soltanto sul risultato delle 
prossime elezioni. Abbia-
mo bisogno di dar vita ad 
un secondo tempo della ri-
scossa operaia. Di fronte ai 
licenziamenti, alle riduzio-
ni d'orario, alle sospensioni 
e agli attacchi del padrona-
to non si puo rispondere 
solo col voto, ma occorre 
rispondere con la lotta uni
taria. In questo senso salu-
ta la iniziativa della Confe
renza delle fabbriche, del
le conferenze di produzio-
ne: tutti quei processi uni-
tari che diano una risposta 

' positiva di lotta ai dram-
matici problemi posti dal-
l'attacco monopolistico. 

Triva 
II compagno Rubes Tri

va, sindaco di Modena, ha 
messo in guardia contro il 
pericolo di ritenere auto-
matico un aumento di voti 
alle liste comuniste in 
risposta aU'aggravameiito 
della situazione economica. 
alio stato di disagio e di 
protesta che investe oggi 
ampi settori della pubblica 
opinione. In particolare 
egli ha sottolineato la dif
ficile situazione in cui ver-
sano in Emilia oltre che gli 
operai ed i contadini ampi 
settori anche del ceto me
dio che hanno allargato, 
nel corso di questi anni. la 
propria attivita produttiva 
e rischiano oggi di subire 
i piii pesanti contraccolpi 
della difficile situazione 
economica. In questa situa
zione — ha detto il com
pagno Triva — diventano 
oggettivamente piu acute 
le contraddizioni che natu-
ralmente esistono tra gli 
mteressi immediatj di que
sti imprenditori — anche 
perche compresi nell'area 
dei « contribuenti » del mo-
nopolio — e la classe ope
raia. contraddizioni che nel 
periodo di migliore con
giuntura hanno trovato 
una maggiore possibilita 
di composizione. senza per 
questo cost a re allora. come 
non devono costarlo ora, 
una rinuncia da parte de
gli operai alle proprie ri-
vendicazioni. Per evitare, 
ha proseguito Triva, che il 
ceto medio divenga base di 
una manovra di forze di 
destra, non basta avanzare 
delle giuste proposte rna 
occorre condurre una azio-
ne concreta su precisi 
obiettivi di interesse uni
tario che non deve cono-
scere indebolimento in pe
riodo di campagna eletto
rale. 

Una attenzione partico
lare il compagno Triva ha 
dedicato, • nella seconda 
parte del suo intervento, 
alia importanza che le ele
zioni assumono nel quadro 
dj una situazione politica 
caratleiizzata non solo dal-
l'attacco contro i salari e 
l'occupazione, ma anche 
dal blocco ie l la spesa e 
dalla manovra dall'alto per 
liquidarc l'rmtonomia e i 
poteri dell'ente locale e far 
passaie una linea di accen-
tramento autoritario.' E' 
compito nostro quindi, ha 
proseguito Triva, far enier-
gere nel corso della cam
pagna elettorale questo 
nesso tra lotta operaia per 
piii ampio potere contrat-
tuale e impegno dei comu
ni per un allargamento dei 
loro poteri die consenta un 
piu ampio intervento nella 
programmazione democra
tica. 

Occorre percio respin-
geie ogni tendenza a ren-
dere < anuninistrative » le 
elezioni, a < municipaliz-
zarle » e « provincializzar-
le»; occorre avere coscien
za che tutti i concreti pro
blemi delle comunita locali 
non possono che collocarsi 
aHMnterno di un discorso 
che si niuove su una linea 
di soluzione generale dei 
principali problemi del 
paese. In questa situazione 
i temi nostri di impegno e 
di lotta debbono corrispon-
dere alle piii immediate 
esigenze popolari, collocar
si nella direzione di una 
giusta alternative generale 
alia politica di centro sini
stra, proporre lotte concre
te contro gli strumenti e 1 
momenti della politica mo
nopolistica, costituire una 
piattaforma sulla quale 
possa esprimersi l'unitano 
impegno dei lavoratori e 
del ceto medio, legare 
strettamente la lotta delle 
masse popolari a quella 
per un potere e un ruolo 
nuovo dell'ente locale. 

AH'intern0 di ognuna di 
queste scelte la nostra li
nea dovra essere caratte
rizzata dalla rivendicazio-
ne di un intervento e di un 
controllo democratico sul 
credito e sulla manovra 
locale del risparmio, dal 
sostegno e dall'appoggio ad 
ogni movimento associati
ve o cooperativo, dalla lot
ta contro ogni forma di 
rendita e di intermediazio-
ne speculative. 

Pavolini 
La campagna elettorale 

— come giustamente • e 
stato detto nella relazione 
— deve accelerare la solu
zione della grave crisi che 
in questo momento attra-
versa il paese. Questa cri
si, che non e senza perico-
li sia di natura sociale sia 
di natura politica, ha radi-
ci che non sono soltanto 
«congiunturali >, ma piu 
profonde. I gruppi domi
nanti del capitalismo ita
liano si trovano a dover af-
frontare una situazione di 
concorrenza e di mercati 
internazionali per essi dif
ficile, che impone loro ur-
genti misirre di moderniz-
zazione tecnologica; e al 
tempo stesso sono incapa-
ci di bloccare come vor-
rebbero la giusta e inevi-
tabile spinta delle masse 
lavoratrici verso migliori 
condizioni di vita, di sala-
rio, di lavoro. Dinanzi al 
manifestarsi di queste con
traddizioni di fondo del si-
stema. i grjppi dominanti 
tendono — sull'esempio di 
altre esperienze europee 
— ad affermare un indiriz-
zo corporativo-autoritario, 
nelle forme attuali della 
tecnocrazia cosiddetta neo-
capitalistica. Ma per far 
questo hanno naturalmen-
te bisogno della mediazio-
ne politica dei governi, dei 
partiti: e qui insorge un'al-
tra contraddizione essen
ziale, in quanto la vita po
litica italiana ha una sua 
logica particolare, neUa 
quale un ruolo determinan-
te e svolto dal PCI e dai 
sindacati di classe, e una 
loro particolare logica in
terna hanno anche i parti
ti della coalizione governa
tiva. 

A questo proposito, non 
e del tutto esatta I'afferma-
zione che il Congresso di 
Roma della DC abbia c li-
quidato » o < affossato > la 
linea politica decisa dal 
precedente Congresso di 
Napoli. Sembra piu esatto 
dire che il Congresso del
l'EUR si e trovato dinanzi 
alia crisi della linea e del
la strategia del centro-sini
stra cosi com'erano state 
fissate a Napoli. La destra 
moderata dorotea deve co-
statare oggi il falhmento 
del suo obiettivo fonda
mentale che era 1'isolamen-
to dei comunisti e il bloc
co della pressione sindaca-
le; insiste tuttavia sulla 
formula di centro-sinistra 
in quanto non pud permet-
tersi altra alternativa; ma 
lo fa in modo oramai sco-
pertamente strumentale, 
tanto da provocare l'aspra 
reazione crit'ea della sini
stra democristiana. E* vero 
che le sinistre d.c. non rie-
scono ancora a darsi uno 

sbocco politico concreto e 
continuano a nutrire illu-
sioni su una presunta auto
nomia di Moro e del suo 
governo; ma il peso della 
loro presenza e della loro 
azione non pud essere sot-
tovalutato. 

In una situazione di 
questo genere, molto posi
tiva e la ripresa del discor
so suU'unita tra le forze so-
cialiste e operaie, cosi come 
e stata ampiamente inipo-
stata nella relazione. La 
azione per giungere al su-
peramento della frantuma-
zione esistente nello schie-
ramento socialista, nella 
prospettiva della riunifica-
zione del movimento ope
raio, non deve consistere 
in « sortite > estemporanee, 
che disorienterebbero le 
masse, bensi in un concre
to processo politico Tale 
processo, reso ora piu at
tuale proprio dalla costa-
tata sconfitta della linea 
voluta dalla destra socia
lista, e dal rifiuto del 
PSIUP e di un'ala impor-
tante del PSI alio scivola-
mento socialdemocratico, 
potra essere positivamen-
te condotto avanti nel pae
se nel corso della neces-
saria battaglia per la pro
grammazione democratica 
e per la trasforma/.ione del
le strutture economiche e 
sociali. 

Fontani 
Il compagno Fontani ha 

affrontato la questione del-
Temigrazione italiana nel-
l'Europa occidentale sotto-
lineando il valido contri-
buto che gli emigrati han
no dato il 28 aprile alia 
avanzata del PCI. • 

Sarebbe un grave errore 
oggi ritenere che il carat-
tere amministrativo del 
voto e la data delle elezio
ni non permettano di con-
tare sull'apporto dei lavo
ratori emigrati alia campa
gna elettorale. 

Gli emigrati seguono gli 
sviluppi della lotta politica 
con tutti i mezzi e si ren-
dono conto del fallimento 
del centro sinistra; del re-
sto essi ne hanno una pro-
va nel fatto che le loro con
dizioni di vita e di lavoro 
non sono affatto cambiate 
negli ultimi anni; in realta 
e proseguita la tradizionale 
politica emigratoria delle 
classi dirigenti al cui centro 
e'e la considerazione che 
l'emigrazione e una valvola 
di sicurezza, un mezzo per 
ridurre la pressione delle 
masse popolari e una com-
ponente essenziale del pro
cesso di accumulazione ca-
pitalistica. Se qualcosa vi 
e di mutato nella situazio
ne degli emigranti si tratta 
di un mutamento in peg-
gio: altre masse — gia tra-
sferitesi dal sud al nord 
d'ltalia — sono state spin
te dalla crisi congiunturale 
a prendere la via della Ger-
mania, della Svizzera, del 
Belgio; il governo continua 
a impedire che i sindacati 
intervengano in difesa de
gli emigrati (e per esempio 
il caso del recente accordo 
italo-svizzero) e a sua volta 
non interviene a impedire 
le persecuzioni poliziesche, 
le discriminazioni, i licen
ziamenti e le espulsioni. 

La situazione dunque 
rende sempre piu attuale e 
urgente realizzare una in-
chiesta parlamentare sulla 
situazione degli emigrati in 
Europa occidentale da tem
po proposta dai parlamen-
tari comunisti. 

Per altro non bisogna tra-
scurare che la presenza di 
due milioni di lavoratori 
italiani in Europa occiden
tale pud diventare un ele
mento determinante per gli 
sviluppi deH'orientamento 
popolare in quei paesi. E' 
necessario partire da que
sta consapevolezza p e r 
prendere delle iniziative 
sul piano sindacale e sul 
piano politico. 

E* incontestable il gran
de valore politico delle ele
zioni amministrative: sen
za di esse la crisi restereb-
be delimitata ai vertici del
ta vita politica senza possi
bilita d'intervento per tut
ta l'opinione pubblica; e 
per altro destinata a saltare 
la manovra tendente a con-
gelare tutto in vista delle 
elezioni: al contrario la bat
taglia elettorale diventera 
rapidamente elemento di 
sollecitazione di tutta la 
dinamica politica, contesta-
zione alle radici di tutta la 
linea politica sulla quale c 
ancora arroccata la mag
gioranza di centro-sinistra 

Sorge in tutto il paese 
una domanda, sempre piu 
estesa p incalzante. di beni 
che sono qualitativamente. 
diversi da quelli che fino a 
qualche anno fa costituiva-
no il com pi esso delle riven-
dicazioni popolari: se si fa-
cesse il bilancio di questa 
spinta negli ultimi tempi 
si avrebbe la visione di un 
largo movimento rivendi
cativo — ricco di iniziati
ve — per una nuova con
dizione civile. Quale e sta
ta la risposta delle classi 
dirigenti a questa spinta, a 

questa domanda? Oggi pos
siamo a questo proposito 
trarre un chiaro bilancio 
del fallimento del centro 
sinistra e indicare al pae
se, forti della nostra oppo-
sizione propulsiva di questi 
anni, la via di un'altra pro
spettiva, di una alternativa. 

Perch6 e fallito il centro 
sinistra? II compagno Lon
go ha indicato quale d sta
to il suo vizio di fondo: 
giudicare che il capitali
smo italiano potesse risol-
vere le vecchie e nuove 
contraddizioni che 11 suo 
stesso sviluppo aveva ge-
nerato purche alia direzio
ne politica centrista se ne 
sostituisse un'altra disposta 
a collaborare con un par
tito operaio, il PSI. Questo 
giudizio e stato ormai -lar-
gamente contestato dalla 
realta: il sistema capitali-
stico vigejnte in Italia non 
d affatto in grado di affron-
tare e risolvere i proble
mi del paese. 

Su questo punto la cam
pagna elettorale dovra fa
re chiarezza e nella de
nuncia delle condizioni del-
l'economia italiana e nella 
polemica politica. A questo 
punto il compagno Alinovi 
ha sottolineato il travaglio 
ch e oggi scuote il gruppo 
dirigente socialista, trava
glio che porta poi a pren
dere posizioni notevolmen-
te oscillanti. Non pud non 
turbare il fatto che il Se-
gretario del PSI continui 
a dare una rappresentazio-
ne idilliaca dei monopoli e 
dei collegamenti che essi 
hanno stabilito anche al di 
la delle sfere nazionah 
senza tener conto della 
nuova carica di carattere 
autoritario che le forze 
monopolistiche esprimono 
oggi. 

La discussione su questo 
punto di fondo, sul siste
ma e suoi rapporti di clas
se oggi esistenti non puo 
essere saltata; essa deve 
essere anzi alia base del 
nostro dibattito unitario. 

Sulla base di un preciso 
giudizio politico noi affer-
miamo che le nostre forze 
sono indispensabili in uno 
schieramento politico di 
lotta, in Italia e in Europa, 
contro i monopoli e contro 
l'imperialismo. Ma siamo 
anche consapevoli che le 
nostre forze non sono suf-
ficienti e che e necessario 
un comune impegno unita
rio per respingere la linea 
monopolistica che prepare, 
e gia attua in parte, un 
attacco alia democrazia. 

Alinovi ha continuato 
sottolineando il malconten-
to e la collera popolare che 
oggi vanno crescendo in 
reazione alia politica mo
derata; a questo malcon-
tento noi indichiamo uno 
sbocco positivo nella con-
quista degli enti locali cioe 
di punti di potere essen-
ziali per mutare il corso 
delle cose. La situazione 
dei comuni e delle provin
ce e tale — per l'oppres-
siorie dei controlli burocra-
tici, il taglio della spesa 
pubblica, la mancanza di 
riforme essenziali per i po
teri locali — da offrire 
un quadro allarmante e ob-
bligare tutti i partiti a una 
chiara presa di posizione. 
Noi sottolineiamo che il 
terreno sul quale soprattut-
to il centro-sinistra e falli
to negli enti locali e quello 
della democrazia e delle 
autonomie mortificate dal
la pretesa di fame stru-
mento dell'azione ministe-
riale e dell'esecutivo. Non 
e da sottovalutare il fatto 
che l'ultimo congresso dc 
ha inferto un ulteriore col
po alia concezione del plu
ral ism o e aH'autonomismo 
cattolico ed ha manifesta
to la chiara tendenza do
rotea a teorizzare la garan-
zia del sistema capitalt-
stico. Anche per questo la 
responsabilita degli alleati 
della DC sara enorme se 
essj non rimettono in di
scussione oggi tutta la piat
taforma della loro collabo-
razione con la DC. 

Punto di fondo della di
scussione non pud che es
sere oggi il rapporto con 
noi, con tutto quello che 
noi rappresentiamo oggi 
nel paese. II senso della 
nostra operazione elettora
le sta proprio in questo: 
noi vogliamo tessere i fili 
dell'unita operaia, popola
re, antifascista innanzitut
to nei comuni. nelle pro
vince, nelle regioni. 

Noi chiediamo a questo 
proposito al PSI di rendere 
esplicita la sua scelta nel
le amministrazini locali nel 
senso non solo di conferma-
re le scelte unitarie gia in 
atto ma nel senso di fame 
punti di riferimento validi 
per tutta la battaglia de
mocratica. garanzie della 
forza e della autonomia del 
movimento operaio e delle 
sue component!. 

Ai compagni del PSIUP 
noi chiediamo di favorire 
ovunque la ripresa del pro
cesso unitario, processo che 
infine indubbiamente favo-
rira anche lo sforzo di au
tonomia e di azione poli
tica della sinistra cattolica. 
II compagno Alinovi ha 
concluso il suo intervento 
traendo un rapido bilancio 
della azione del Partito ne
gli enti locali e sottolinean
do che la nostra azione po
sitiva di questi anni of-
fre la possibilita di realiz

zare larghe e solide allean
ze. Soprattutto noi siamo , 
portatori di una concezione 
avanzata della autonomia 
dei poteri locali, che ri-
sponde pienamente alia 
esigenza di risolvere la cri
si dello Stato in senso de
mocratico, facendo - assur ' 
mere alle assemblee eletti-
ve, e prima di tutte all* 
Regioni, la funzione dl 
cardini della programma
zione democratica e ga-
ranti di tutto lo sviluppo 
del Paese. 

Novella 
II compagno Agostino 

Novella rileva che, dl 
fronte alia inequivocabil* 
risposta data dalla CGIL 
alia politica congiuntural* 
e alia politica dei redditi, 
si registrano due difTerenti 
posizioni: quella, polemi
ca, de l . padronato che si 
esprinie in termini rudi • 
che attribuisce ai sindaca
ti la responsabilita dell* 
attuali difficolta economi
che; quella. « morbida >, 
del governo che non syl-
luppa nessuna polemica 
contro la CGIL e i sinda
cati. Cid avviene per le 
contraddizioni esistenti n*l -
governo. per le posizioni 
dei socialisti e delle altr* 
forze. Tuttavia, se ci si 
chiede se una tale situazio
ne possa continuare, la ri
sposta che si deve dare * 
piuttosto negativa. Qual
che cosa di nuovo, infatti, 
si sta verificando, che au-
torizza una tale risposta. 

Novella si riferisce ad 
un articolo pubblicato su 
un giornale del Mezzogior-
no e riportato dal Messag-
gero e la cui ispirazion* 
viene attribuita all'onore-
vole Colombo. In questo 
articolo si afTerma che la 
insistenza dei sindacati 
neH'attuale politica riven-
dicativa rappresenta un 
abbandono delle conquiste 
realizzate dai lavoratori in 
materia di redditi e di oc-
cupazione, per fini politici 
che tendono alia moditica-
zione del sistema sociale: 
il che pone al paese pro
blemi di liberta. Il Messag-
gero deflnisce l'articolo co
me «un secondo documen-
to Colombo ». II senso ch« 
si ricava da esso e esplici-
to e non pud essere sotto-
valutato: da parte di certe 
forze della DC che sono 
state al centro delle vicen-
de congressuall e post-con-
gressuali, si avanzano mi-
nacce alle liberta sindacali. 

Questo fatto conferma la 
giustezza dei moniti con-
tenuti nella relazione di 
Longo circa l'esistenza di 
tentativi di far ricorso a 
metodi autoritari e indica 
che i contrast! di classe 
vanno verso un forte ina-
spnmento. Ne si pud dire 
quale sara la reazione del 
PSI. Cid che 6 chiaro e 
che a breve scadenza ci si 
trovera di fronte ad una 
situazione piu critica • 
tesa. 

Non e'e ragione, natu-
ralmente, di alimentar* 
questa danza pessimistica. 
La combattivita dei lavo
ratori — come gia e stato 
rilevato — e sostanzial-
mente intatta. Inoltre, vi 
sono oggi fattori nuovi ch* 
Longo ha rilevato e che in-
dicano come certe posizio
ni prospettate dalla de
stra d.c. trovino difficolta 
ad affermarsi e sviluppar-
si e come siano in atto, 
nella DC, processi di una 
ripresa, sia pure non sen
za limiti, di forze di s i
nistra. 

Si deve ancora rilevare 
che, mentre, inizialmente, 
di fronte alia politica dei 
redditi, noi ci trovavamo 
abbastanza soli, ora, ad 
essere isolata o quasi, « 
la destra della DC. La stes
sa CISL non si pud dire 
che appoggi la politica del 
governo come prima face-
va. Vi sono oggi, in essa, 
molte piu reticenze, mol -
te piu riserve di fronte a 
questa politica e, per con
tro, vi t una certa ripresa 
di contatti unitarL Tutto 
cid indica che certi orien-
tamenti, non derogabill 
per le forze della conser
vazione, determineranno 
contrast! gravi all'internn 
dello schieramento gover-
nativo, involuzioni da par
te della maggioranza dc e 
acutizzazione delia lotta 
politica, sociale e sindaca
le: con possibilita nuove 
di realizzare a sinistra 
raggruppamenti piii vast!. 
iniziative piu intense, ' e 
di porta re larghe masse, 
fino a ieri influenzate dal 
governo, verso obiettivi 
concreti di rinnovamento. 

In questa situazione si 
pongono a noi problemi e 
compiti nuovi nell'azione 
rivendicativa e di difesa 
dei livelli di occupazione. 
Giustamente Longo ha da
to spazio a cid e all'impe-
gno del partito al riguar
do. Occorre sottolineare, 
a proposito del controllo 
dei programmi produttivi 
delle grandi aziende in 
rapporto alia occupazione. 
che )a conquista di questo 
importante obiettivo pud 
restare inefficace se alia 
azione per conseguirlo non 
viene associato lo sviluppo 
della lotta rivendicativa 
per i premi di produzione. , 

i per le qualiflche, per i , , 

^ 


