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Longo illustra a Montecitorio 
del PCI 

(Dalla prima pagina) . 

ne presidenziale. Da questa 
battaglia la DC 6 uscita du
ramen te sconfitta e profon-
damente divisa, e il centro-
sinistra 6 stato scosso nelle 
sue stesse basl. Lo stesso 
Nenni chiese alia DC chiari-
mentj relativi ai suoi schle-
ramenti •> intern!, a i ' suoi o-
rientamenti politic! e ai rap-
porti che essa intendeva 
mantenere con il centro-sini-
stra. La posizione di autono-
mia e di resistenza presa 
dalla sinistra d.c. durante la 
battaglia per il Quirinale 
aveva aperto possibility di 
realizzare utili collegamenti 
tra le correnti piu avanzate 
dei partiti di centro-sinistra 
e il partlto comunista, e di 
superare i limiti moderati 
entro i quail da sempre si 
muoveva la politica demo-
cristiana. 

Questa possibility — ha af-
fermato Longo — mise in 
moto tutte le forze della rea-
zione e tutta la stampa pa-
dronale. Si grid6 al peri-
colo comunista per ricucire 
assieme le varie correnti 
d.c. e far passare piu facil-
mente le scelte economiche 
e la politica del monopolio. 
Per ristabilire il clima di 
c crociata » anticomunista in-
tervenne apertamente e pe-
santemente l'autorita religio-
sa. La DC ritrovd cosl la sua 
unita, un'unita coatta, impo. 
sta dall'esterno, con ricatti 
e intrighi, dalle forze piu 
retrive del • clericalismo e 
della conservazione sociale, 
raggiunta in un modo che 
sottolinea solo il distacco 
della DC dalle forze piu sa
ne e progressive del Paese, 
la sua subordinazione agli 
interessi piu retrivi, la sua 
mancanzadi slancio ideale e 
politico. »• ' -

A qticsto punto Longo ha 
affermato che i contrast! 
scoppiati con tanta asprezza 
neli'ultimo anno in seno alia 
DC investono da un lato i 
rapporti del mcndo cattolico 
con il mondo operaio e dal-
l'altro con il blocco degli in
teressi conservatori. Essi na-
scono dall'insofferenza di 
tanta parte del mondo cat
tolico per un sistema econo-
mico e per una politica che 
si preoccupa di difendere piii 
la proprieta e l'iniziativa dei 
grandi gruppi monopolistici 
che non il diritto al lavoro 
e alia vita delle grandi mas
se popolari. 

Si crede — ha continuato 
Longo — di poter vietare l'in-
contro, il colloquio tra questa 
parte del mondo cattolico e 
la parte piu avanzata ' del 
mondo operaio, i comunisti. 
II gioco non potra piu durare 
non solo perche c'e stato papa 
Giovanni XXIII, non solo 
perche c'e il nostro partito 
che del dialogo e dell'incon-
tro con i cattolici ha fatto 
un cardine della propria azio-
ne e della propria politica, 
ma perche e il mondo di oggi 
che impone il confronto e la 
convivenza fra tutte le cor
renti ideali, che determina il 
terreno sul quale i problemi 
vanno affrontati. 

- L'esperienza democristiana 
prova che una maggioranza, 
un partito il quale crede di 
poter governare senza tenere 
conto delle spinte delta realta 
stessa, non solo non compie 
opera democratica, ma in fin 
dei conti non riesce nemme-
no a governare. La DC con 
la sua politica centrista pri
ma, con il centro-sinistra poi 
e la continua involuzione a 
destra di esso, se e riuscita 
a mantenersi al potere — e 
questo era ed e il suo scopo 
essenziale — ha battuto una 
strada che non risolve i pro
blemi ma li porta solo al loro 
punto di esplosione. 

La coscienza delta gravita 
e dell'urgenza dei problemi 
che stanno davanti al paese 
e deH'impotenza del secondo 
governo Moro ad affrontarli 
ha spinto il PSI ad avanzare 
la nota richiesta di chiari-
menti. A questa richiesta il 

Consiglio nazionale della DC 
ha dato una risposta brutal-
mente negativa ed ha confer-
mato che 11 centro-sinistra 
deve continuare «a piegare 
la testa e quasi rassegnarsi >, 
come ebbe a lamentare il se-
gretario del PSI De Martino, 
di fronte alle resistenze con-
servatrici che si manifestano 
dentro e fuori della DC. '"*»• 

Si imponeva percio una ge
nerate rielaborazione politica 
che portasse al superamento 
dell'impostazione e del go
verno Moro, incominciando 
ad affrontare i reali proble
mi del Paese, e ad affrontarli 
con spirito nuovo, in modo 
costruttivo e con volonta ve-
ramente realizzatrice. Si im
poneva cioe Papertura forma-
le di una vera e propria crisi. 
Invece, dopo 1'accettazione da 
parte dell'on.le Nenni e del-
l'on.le De Martino a nome del 
PSI di trattare nel quadro di 
un semplice rimpasto, inco-
minciarono le strane, lunghe 
confuse trattative, fatte al di 
fuori di ogni dibattito parla-
mentare, anzi con il preciso 
scopo di evitare ogni dibatti
to. Dopo due mesi di dibatti-
ti e di contrasti su questioni 
di estremo interesse nazionale 
trattate tra i capi dei partiti 
del centro-sinistra, viene co-
municato il rimpasto, fatto 
senza nemmeno una parola di 
giustificazione e di illustrazio-
ne. Ed e solo con la presen-
tazione della nostra mozione 
di sfiducia che la Camera ha 
la possibility di pronunciarsj 
sui risultati di questi intrighi 
e trattative che hanno lascia-
to il Paese praticamente pri-
vo di governo in un momento 
particolarmente grave per la 
situazione eeonomica interna 
e per la situazione politica 
internazionale. 

A questo punto Longo ha 
ricordato come negli ultimi 
mesi il volto aggressivo del-
l'imperialismo americano sia 
riapparso in tutta la sua bru-
talita e ipocrisia, seminando 
nel Vietnam rovine, distru-
zioni e morte in un'opera cri-
minale presentata dagli USA 
come un loro diritto, anzi un 
loro dovere di difendere il 
popolo vietnamita, le sue li
berta, il suo governo minac-
ciati, si dice, dai partigiani 
comunisti. Anche al piu cieco 
sostenitore degli USA sareb-
be ben difficile precisare qua
le governo difendono gli ame-
ricani nel Vietnam del Sud, 
quale liberta che non sia la 
liberta dei governanti di 
turno di fucilare in piazza i 
partigiani e di perseguitare 
le comunita religiose buddi-
ste. Eppure di fronte a que
sti fatti il presidente del Con
siglio e sino a ieri ministro 
degli Esteri ad interim ha 
cercato di giustificare e di 
difendere davanti al Parla-
roento italiano il preteso di
ritto degli americani di in-
tervenire nel Vietnam del 
Sud, di aggredire il Vietnam 
del Nord. 

lavorare per 
fa distensione 

La verita — ha affermato 
Longo — e che gli Stati Uniti 
d'America difendono nel 
Vietnam e in tutto il sud-est 
asiatico i piu sordidi privi-
legi del loro colonialismo, con 
i mezzi piu brutali e piu ver-
gognosi. I veri difensori del
la liberta. degli interessi, del-
I'avvenire del popolo vietna
mita stanno dall'altra parte 
della barricata. Sono i com-
battenti del Fronte di Libe-
razione nazionale, i lavorato-
ri, gli studenti che organiz-
zano le manifestazioni di re
sistenza e di lotta contro l'in-
tervento americano e dei dit 
tatori fascisti che gli tengono 
mano, e tutto il popolo viet
namita che sta dietro questi 
combattenti e li aiuta in tutti 
i modi. La posizione di su-
pina subordinazione agli in
teressi e alia volonta dell'im-
perialismo americano da par
te del nostro governo, com-
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promette il • nostro Paese e 
minaccia di trascinarlo • in 
una avventura colonialists e 
imperialista. 

E' contro questa politica — 
ha continuato Longo — che 
noi chiediamo a tutti 1 difen
sori della pace, ai democra-
tici, ai socialisti, ai cattolici, 
di agire uniti per imporre 
una autonoma injziativa ita-
liana per la pace, il ritiro del
le truppe americane da quel
le regioni, per favorire una 
soluzione pacifica nel sud-est 
asiatico, conforme agli accor-
di di Ginevra, e in spirito di 
solidarieta con i popoli che 
lottano per l'indipendenza na
zionale. L'ltalia deve parteci-
pare al dialogo internaziona
le che e in-corso non solo tra 
Est e Ovest, ma aU'interno 
dello stesso Occidente e del
ta stessa alleanza atlantica, 
portando un contributo posi-
tivo al processo di distensio
ne internazionale ora grave-
mente in crisi e per porre un 
freno alle pretese del gover
no di Bonn, il quale, oltre 
a non riconoscere le frontie-
re uscite dalla guerra e l'esi-
stenza della Repubblica de
mocratica tedesca, vuole ar-
rivare attraverso la costitu-
zione della forza multilatera* 
le a mettere il dito sul gril-
letto delle armi termonu-
cleari. 

Anche al Senato 
dibattito politico 

sul«rimpasto 
II « rimpasto » della com-

pagine governativa e le trat
tative che l'hanno preceduto 
saranno discussi anche a Pa
lazzo Madama. una volta con-
eluso il dibattito alia Ca
mera. 

La richiesta di un dibatti
to chiarificatore al Senato e 
stata avanzata ieri dal com-
pagno TERRACINI. alia ri-
presa dei lavori. dopo che il 
presidente Zelioli Lanzini 
aveva dato lettura all'Assem-
blea della letters con cni 
Moro annunciava i muta-
nienti avvenuti nel governo. 

Ricordato che la mozione 
comunista alia Camera ave
va fatto cadere l'eventuale 
illusione di sottrarre al con-
trollo parlamentare l*opera-
zione di rimpasto. Terracini 
ha rilevato che il Senato non 
potcva esso re lasciato in di-
sparte e ad esso non poteva 
esaer sottratto il diritto d» 
dtocutere dei mutamenti »n-

» 

tervenuti nella struttura e 
nel programma del governo. 

La richiesta di un dibatti
to al Senato e stata an
che avanzata da SCHIAVET-
TI (Psiup). BERGAMASCO 
(Pli) e NENCIOXI (Msi). 

II ministro SCALIA. per 
ultimo, ha dichiarato che ;1 
governo non aveva difficolta 
ad aderire alia sollecitazione 
del Senato. 

ASSICURAT1 ANCHE TU 

OGNI GIOIVNO 
la continuity dellMnfor-
mazione agglornata, ve-
ritiera e rispondente agli 
Jnteretil del lavoratorl 

abbonandoti a 

r unita 

Un accordo di 
marca dorotea 

Occorre una nuova politica 
estera italiana che risponda 
veramente ai nostri interessi 
nazionali e a quelli della pa
ce, che non comprometta 
l'ltalia in nessuna avventura 
colonialistica o imperialistic 
ca e che anzi, stabilisca rap
porti di sincera amicizia, di 
collaborazione politica ed 
eeonomica con tutti i paesi, 
in particolare con i paesi so
cialisti, e quelli che hanno 
conquistato la propria indi-
pendenza e lottano per con-
quistarla, che riconosca final-
mente l'esistenza della Re
pubblica popolare cinese, che 
rifiuti ogni partecipazione ita
liana a impegni di riarmo 
atomico e operi invece in Eu-
ropa per la creazione di zone 
denuctearizzate, per la solu
zione dei problemi ancora 
aperti sulla base del ricono-
scimento dell'esistenza di due 
stati tedeschi. 

Su questi problemi inter-
nazionali, di importanza vi-
tate non solo per la pace, ma 
anche per l'oggi e l'avvenire 
del nostro Paese, i quattro 
partiti del centro-sinistra non 
si sono soffermati. E' soprat-
tutto sui problemi interni che 
i dibattiti per il cosiddetto 
rimpasto, si sono trascinati 
per oltre due mesi e, final-
mente, la montagna ha par-
torito il topolino. II gioco si 
e concluso come era inco-
minciato: alle spalle del Pae
se e del Parlamento con gra-
vi scorrettezze democratiche 
e costituzionati, perche non 
si e permessa la consultazio-
ne dei gruppi parlamentari 
da parte del Presidente della 
Repubblica, e perche si e ri-
dotto il Quirinale a sede no-
tarile per la registrazione di 
atti discussi e risolti altrove. 
La sostituzione di due mini-
stri sono i risultati delta chia-
rificazione richiesta dai socia
listi. Risultati ben miseri in 
verita, piu miseri ancora, an
zi negativi, per quanto si ri-
ferisce agli impegni pro-
grammatici e pohtici. 

Longo ha osservato che gli 
accordi conclusi non hanno 
chiarito nulla nel senso desi-
derato dai socialisti. Al con-
trario, essi costituiscono una 
netta vittoria dei dorotei, i 
quali si sentono rinforzati 
dall'ingresso nella direzione 
democristiana della destra 
scelbiana. L* anticomunismo 
viscerale e rissoso, non solo 
ha cercato di dare alia rico-
stituita unita dc. una coper-
tura propagandistica. ma ne 
ha sanzionato e definito la 
sostanza politica. Ecco percio 
accrescersi la pressione dc. 
per la rottura delle alleanze 
popolari negli Enti locali e 
per il condizionamento e la 
subordinazione dei sindacati; 
ecco il solito. equivoco. at-
tegpiamento sulla costituzio-
ne delle Regioni. apparente-
mente sempre all'ordine del 
giorno, praticamente sempre 
rinviate; ecco la c delimita-
zione della maggioranza > 
assumere apertamente carat-
teri discriminator! nelle \ i -
cende degli organismi euro-
pei: ecco il prevalere di una 
tinea ideologica oltranzista 
nei problemi dei rapporti tra 
lo Stato e la Chiesa. Tutto 
il contrario cioe di quanto 
nchiesto dal PSI. 
• Mai ad esempio — ha ri
cordato Longo — vi e stato 
un attentato cosi aperto al-
l'autonomia dell'ente locale 
come l'intesa sulla sorte del
la Giunta comunale di Fi-
renze. in netto contrasto con 
la volonta delle forze politi-
che locali. Analogamente non 
pud certo essere portata co
me un esempio di sensibilita 
e di maturita democratica la 
ottusa tenacia con cui si e 
cercato di ribadire la discri-
minazione anticomunista nel-
1'elezione della rappresentan-
za italiana agli organismi 
europei. Noi facciamo for-
male richiesta al presidente 
della Camera — ha afferma

to Longo — di iscrivere al
l'ordine del giorno dei pros-
simi lavori parlamentari il 
rinnovo della rappresentanza 
italiana al Parlamento euro-
peo; rinnovo che deve avve-
nire nel rispetto del regola-
mento che impone, per ogni 
elezione del genere, la rap
presentanza della minoranza. 
- Anche per quanto riguar-

da il rispetto delle istituzio-
ni repubblicane e delle pre
rogative • parlamentari, il 
centro-sinistra non esce dal
le tradizioni del centrismo. 
Infatti i partiti del centro-
sinistra hanno dato il pro-
prio avallo aH'offensiva cle-
ricale la quale, prendendo 
lo spunto dalla vicenda del 
< Vicario >, porta ad un'ap-
plicazione del Concordato 
arbitraria e in netto contra
sto con la Costituzione ita
liana. Indicativo e anche cio 
che avviene per la scuola. 
Dopo aver sostenuto come 
prioritario 1'impegno per la 
scuola, il nuovo governo si 
presenta con una piattafor-
ma di politica scolastica rap-
presentata dal famoso piano 
Gui che ha sollevato un va-
stissimo moto di protesta 
nelle universita e in tutto il 
mondo della scuola italiana. 
Un piano che lascia cadere 
tutto cio che di positivo vi 
era nelle conclusioni della 
commissione parlamentare di 
indagine. sacrifica 1'impegno 
finanziario per la scuola, e 
tende non gia ad un rinno-
vamento di fondo, ma alia 
conservazione delle attuali 
strutture della scuola italia
na. Da tutto il mondo della 
scuola si chiede che il pia
no Gui sia portato in discus-
sione nella sua interezza per 
rovesciarne gli indirizzi con
servatori. Invece il compro-
messo tra i quattro partiti 
sottrae al Parlamento la di-
scussione suite linee fonda-
mentali del piano in modo 
che, approvato isolatamente 
il piano finanziario, possano 
essere poi varati alia cheti-
chella i singoli provvedimen-
ti legislative Si vuote evita
re cosi l'aperto e diretto con
fronto tra le linee arretrate 
del piano Gui divenuto ora-
mai piano del governo, e l'al-
ternativa democratica per la 
scuola che i comunisti avan-
zano. In questo modo, ve-
nendo meno al rispetto delle 
prerogative del Parlamento 
ed all'aspettativa del mondo 
della scuola e del Paese, si 
dovrebbero solo apportare 
ritocchi parziali e marginali 
al vecchio assetto della no
stra scuola e dovrebbero piu 
facilmente passare i massicci 
finanziamenti alia scuola pri-
vata confessionale in aperta 
e sfacciata violazione di 
quanto e sancito nella Carta 
costituzionale. Tuttavia la 
forza crescente del movi-
mento d'opposizione al pia
no Gui — ha affermato Lon
go — l'interesse sempre piu 
vasto con cui il mondo della 
scuola accoglie e discute le 
proposte alternative di noi 
comunisti, sono il segno evi-
dente che la lotta per la ri-
forma democratica d e l l a 
scuola resta quanto mai 
aperta. 

Affossate 

le riforme 
Negativo e il risultato del

le nuove trattative anche sul 
terreno programmatico. II 
cosiddetto accordo aggiunti-
vo ripete i soliti fini gene-
rici comuni ma in realta rea-
lizza un nuovo compromesso 
su posizioni ancora piu arre
trate. L'Ente regione resta 
nel limbo, e la tendenza alia 
costituzione di uno Stato 
sempre piii accentratore po
ne in crisi anche le regioni 
a slatuto speciale nei loro 
stessi contenuti di autono-
mia. Di qui la necessita di 
portare avanti la battaglia 
per Tordinamento regionale. 
per rompere le bardature bu-
rocratiche e tecnocratiche e 
poter avviare una reale po
litica di programmaztone de
mocratica. - - • • 

Sulle questioni economiche 
1'accorJo resta sulla linea del 
profitto, considerato come 
motore di tutta la vita eeo
nomica Resta cioe sulla linea 
di subordinazione del siste
ma. scelta dal governo fin 
dalla scorsa primavera ma, 
allora. coperta dairipocrisia 
dei < due tempi >. Oggi quel-
la linea e alia base sia della 
politica ' immediata che di 
quelta a lungo termine. e 
una coerenza puramente con-
servatrice e monopolistica 
corre tra - i provvedimenti 
anticongiunturali con cui si 
vogliono affrontare i termini 
nuovi della crisi eeonomica 
e la prospettiva piu lontana. 
dell'azione pseudo program-
matica codificata nel piano 
Pieraccini. 

Infatti i provvedimenti an
ticongiunturali previsti sono 
quelli sollecitati dalle forze 
monopolistiche, rivolti unica-
mente a sostenere. con la 
spesa pubbhea. una maggiore 
domanda interns, e a ricrea-
re. con sovvenzioni senza vin-
coli e con sgravi fiscali. mar-
gini piu ampi al profitto e 
airautofinanziamento. Come 
sempre. ha affermato Longo, 
siamo percio di fronte ad un 
puro e semplice rilancio del 

sistema capitalistic con le 
sue tradizionali tendenze, i 
suoi meccanismi di accumula-
zione, le sue strutture di red-
dito; cioe, con tutte le stor-
ture, contraddizioni e ingiu-
stizie che sono all'origine del
le attuali difficolta econo
miche. • • >> 
• Per quanto riguarda l'azio-

ne a lungo termine, lo stesso 
on. • Colombo non ha avuto 
difficolta - a dimostrare che 
tutto il rilancio marcia nella 
direzione richiesta dal mon
do dell'industria e dell'alta 
finanza e che il piano Pierac
cini impegna ' la spesa pub-
blica ad influenzare, secondo 
obiettivi di carattere genera-
le, la convenienza eeonomi
ca dei capitali investiti, a cui 
offre infrastrutture adeguate 
e sgravi economici di varia 
natura. Per contro. ha osser
vato Longo, il piano Pierac
cini non chiede nulla agli im-
prenditori, nemmeno di inve-
stire parte dei loro esorbi-
tanti profitti nelle aziende. 
Anzi lo Stato si assumerebbe 
la maggior parte dell'onere 
per questa < quota > capitale. 
Come si vede, il piano Pie
raccini si riduce ad una pura 
ipotesi di incremento del red-
dito nazionale perseguita se
condo gli interessi e sulla 
base dei sistemi produttivi 
gia esperimentati del sistema. 
Poco piu del famoso piano 
Vanoni che ha lasciato le 
cose come stavano. 

I grandi temi che muovo-
no il dibattito sulla program-
jnazione, i temi cioe del suo 
carattere democratico. degli 
squilibri sociali. territoriali. 
settoriali che tormentano la 
nostra economia, appaiono 
ormai del tutto estranei alia 
volonta e alle intenzipni del 
governo. Non vi e piu traccia 
delle misure riformatriei cui 
si voleva affidare il compito 
di correggere le peggiori ten
denze spontanee del capita-
lismo e di rimuovere le piu 
gravi strozzature del sistema. 
La strumentazione piu artico-
lata di una politica di pro-
gi'ammazione democratica e 
sostituita da uh sempre piu 
aperto ricorso a strumenti 
burocratici per la direzione 
di una economia concertata 
fra uno stato autoritario e i 
gruppi economici piu forti. 

E' chiaro pero che la linea 
politica programmatica san-
cita dal nuovo accordo, e del 
tutto incapace di fornire una 
qualsiasi via di uscita alia 
crisi eeonomica, politica e 
morale che scuote il Paese ed 
esprime una scelta di classe 
a favore dei gruppi dominan-
ti e con il sacrificio sistema-
tico delle elementari esigen-
ze delle masse. Nello spirito 
essa si ispira alle concezioni 
piu retrive del clericalismo 
e della conservazione sociale. 

. II rilancio della espansione 
produttiva viene perseguito 
facendo leva sulla compres-
sione dei salari e senza mci-
dere sulla massa e sulla distri-
buzione del profitto e della 
rendita. Una sola preoccupa-
zione appare, quella dell'oc-
cupazione che tanto ango-
scia oggi le masse lavoratrici. 
Ma i calcoli fatti in proposito 
sul piano Pieraccini non reg-
gono ad alcuna analisi criti-
ca. Piu realisticamente, la 
Confindustria prevede, anche 
nell'ipotesi di una rapida ri-
presa, una sostanziale ridu-
zione degli attuali livelli di 
occupazione. Alia tremenda 
prospettiva di un periodo di 
disoccupazione di massa il 
governo risponde prometten-
do alcuni provvedimenti di 
spesa pubblica scarsamente 
efficaci e perseguendo un ri
lancio produttivo fondato sul
la riduzione dei costi azien-
dali e sullo slancio del pro
fitto privato e, percio stesso. 
coltegato ad . una riduzione 
dell'occupazione operaia. 

Dopo avere affermato che 
occorre respingere l'argomen-
to falso e demagogico soste
nuto anche dalt'on. La Mat fa 
sulla impossibility di aumen-
tare l salari finche c'e disoc
cupazione. il compagno Longo 
ha affermato che occorre di-
scutere del rendimento del 
lavoro. Infatti, dopo l'offen-
siva padronale dell'anno scor-
so e stata ristabilita una di-
namica neg"ativa per i lavo-
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ratori per quanto riguarda il 
rapporto rendimento del la
voro - incremento dei salari. 
Bisogna invertire questa di-
namica. Per questo la batta
glia per il salario deve essere 
in questo momento la rispo
sta operaia a quelle forze p°-
litiche e sociali che continua-
no a proporre tregue sinda-
cati e sacrifici ai lavoratori. 

La crisi attuate dell'econo-
mia italiana e crisi di struttu
ra legata a strozzature e con
traddizioni di fondo ed esige 
una politica organica di co-
raggiosi interventi di medio e 
lungo periodo. II nuovo go
verno non ha ne la forza po
litica ne la chiarezza di idee 
per affrontare e risolvere que
sti problemi. II disegno di 
creare. attraverso una rottu
ra del movimento operaio, 
un nuovo schieramento di po
tere cattolico-socialdemoora-
tico in grado di dirigere sta-
bilmente la cosa pubblica. 
appare ormai assolutamente 
fallito. Ne il rilancio dell'an-
ticomunismo. fatto dal recen-
te Consiglio nazionale della 
D.C, potra c rivilalizzarlo >, 
come ha avvertito recente-
mente anche una rivista cat-
tolica. Le masse comprendo-
no che cosi facendo ci si 

mette sulla via dell'alleanza 
con tutte le forze conserva-
trici. Cosa tanto piu grave 
quanto piu appare urgente la 
necessita di creare un nuovo 
potere politico, capace di in-
tervenire organicamente su 
tutta l'area del sistema econo-
inico, e di agire con una 
lunga prospettiva alio scopo 
di spezzare la resistenza e il 
sabotaggio degli interessi pri-
vati colpiti dalla nuova poli
tica, e di costruire un nuovo 
lipo di sviluppo, fondato sul
la programmazione democra
tica, ciie abbia per obiettivi 
la espansione dell'industria 
dei beni strumentali, la li-
quidazione radicale di tutte 
le rendite parassitarie, una 
solu/ione funzionale dei con-
sumi, e una nuova distri-
buzione del reddito tra le 
classi. 

Milioni e milioni di citta-
dini e di lavoratori — ha con
tinuato Longo — non si li-
mitano piu ad esprimere solo 
passivamente il loro malcon-
tento e la loro sfiducia, ma 
in numero sempre crescente 
stanno scendendo in lotta non 
solo contro l'attacco ai salari 
e all'occupa/ione ma per re-
clamare appunto nuovi indi
rizzi di politica eeonomica, 
l'attuazione di concrete ri
forme, il rispetto dei diritti 
e delle liberta degli operai 
e dei cittadini. Solo nell'ul-
tinia quindicina oltre due 
milioni di lavoratori sono sce-
si in sciopero e hanno mani-
festato in piazza. A Torino 
la crisi eeonomica e la linea 
del padronato hanno gia pro-
vocato 37 miliardi di ridu
zione del monte salari, die-
cimila licenziamenti neU'in-
dustria, quindicimila nella 
edilizia. I lavoratori della 
RIV hanno condotto per gior-
ni e giorni un'eroicu lotta in 
difesa del loro lavoro. II 23 
febbraio 150 mila lavoratori 
torinesi sono scesi unitaria-
mente in sciopero e tra essi 
17 mila della FIAT. 

Questa unita dei lavoratori 
non pud non farsi ancora piu 
salda di • fronte ai licenzia 
menti per rappresaglia della 
RIV e della FIAT, che ripro-
pongono con urgenza le que
stioni della < giusta causa », 
dello statuto dei diritti dei 
lavoratori e della liberta nel
le fabbriche. Questo governo, 
i partiti che lo sostengono de-
vono dire una parola chiara 
in proposito, devono espri
mere una severa condanna di 
ogni < rappresaglia >, devono 
operare con energia e subito 
perche le liberta democrati-
che non si arrestino alle por-
te delle fabbriche. 

Longo ha quindi ricordato 
i grandi scioperi e le grandi 
manifestazioni dej metallur
gies e dei sessantamila elet-
tromeccanici milanesi, la lot
ta degli operai delle parteci-
pazioni statali. dei cantieri, 
e del porto di Genova, lo 
sciopero di mezzo milione di 
lavoratori siciliani per recla-
mare nuove misure di politi
ca eeonomica e per difendere 
i diritti della Regione, le 
grandi manifestazioni unita-
rie di protesta e di lotta di 
Reggio Emilia, le lotte dei la
voratori napoletani, le lotte 
e gli scioperi generali locali 
di Gorizia. di Rimini, di Biel-
la. di Pistoia. Oramai, ha afr 
fermato Longo, non c'e citta 
dove non esploda la protesta 
operaia. Anche voi del go
verno avete potuto misurare 
la tensione popolare nel cor-
so di due grandi giornate di 
lotta per I'edilizia e per le 
pensioni. durante le quali 0 -
ratori della CGIL. della CISL 
e della UIL hanno parlato a 
masse imponenti di lavorato
ri. ' proponendo non solo o-
biettivi sindacali ma anche 
economici e politici unitari. 

Dalla parte 

dei lavoratori 
E' di fronte a questa gran-

de ondata di scioperi, di ma
nifestazioni. di lotte. cui par-
tecipano spalla a spalla co
munisti. socialisti, democri-
stiani. senza partito, operai. 
contadini. impiegati. studen
ti, una spinta che non pud 
essere soffocata. che il go
verno deve prendere posizio
ne. Considerate queste forze 
come una grande forza arni
ca sulla quale intendete con-
tare per risolvere i problemi 
che stanno di fronte al Paese. 

.oppure come una pericolosa 
forza nemica da combattere. 
da piegare, da umiliare con
tro cui mandare la polizia 
con severi ordini di repres-
sione? 

Xoi comunisti — ha affer
mato Longo — la nostra scel
ta l'ahbiamo fatta. Ancora 
una volta siamo con i lavo
ratori con le loro rivendi-
cazioni e con le loro lotte. 
Facciamo nostre non solo le 
rivendicazioni ma anche le 
indicazioni concrete che ven-
gono da queste lotte, e che 
solo una linea eeonomica e 
politica diversa da quella fi-
nora seguita pud assumere e 
fare proprie. 

Le vicende di questo lungo 
e faticoso rimpasto — ha af
fermato Longo avviandosi 
alia conclusione — dimostra-
no che il centro-sinistra non 
solo non e in grado di co
struire nel Paese un vivo ef-
ficiente blocco di forze poli-
tiche sociali e ideali. ma non 
c nemmeno in grado di assi-

curare un governo stabile ed 
efflciente. Il nuovo governo 
Moro esce indebolito da tut
te le vicende che hanno por
tato alia sua costituzione. I 
contrasti che dividono i par
titi che lo compongono non 
sono stati superati e il PSI 
ancora una volta si e dimo-
strato impotente a scalfire la 
ipoteca conservatrice e cle-
ricale sul centro-sinistra, e 
questo rimpasto ha dimostra-
to che daH'interno del cen
tro-sinistra non e possibile 
arrivare a sbocchi piu avan-
zati. La soluzione raggiunta 
ha aggravato il divario che 
esiste tra governo e masse e 
ha accresciuto la precarieta 
della sua esistenza. Nella si
tuazione italiana non c'e piu 
posto per i pasticci, gli equi-
voci, i compromessi cari al-
l'onorevole Moro. Non c'e piu 
posto nemmeno per un ritor-
no della DC alle sue vecchie 
alleanze di destra, che ver-
rebberu respinte da va^ti 
strati della sua stessa base. 

Oggi il problema da risol
vere se sj vuole-dare uno 
sbocco alia crisi politica e 
morale che travaglia il Pae
se e quello della costituzio
ne di una nuova maggioran
za. Per arrivare a questo so
no necessarie lunghe, dure 
lotte politiche e sociali che 
diano una risposta ellicace 
all'attacco padronale contro 
il tenore dj vita dei lavora
tori. che respinga le minacce 
di destra e di guerra che par-
tono dalle forze reazionarie 
italiane e dall'imperialisnio 
americano. Questa sola e la 
via che ci pud far uscire dal
la paralisi e dai pericoli in 
cui le contraddizioni e l'im-
poten/a del centro-sinistra 
hanno gettato il Paese. E' 
per procedere su questa via 
— ha concluso Longo — che 
noi votiamo contro il nuovo 
governo Moro, e facciamo 
appello all'unita e alia lotta 
di tutte le for/e operaie e po
polari italiane. di tutte le si-
nistre. dai comunisti ai so
cialisti e ai cattolici e di 
quanti vogliono che il nostro 
Paese progredisca su una 
strada di lavoro, di progres 
so e di pace. 

La seduta era incominciata 
puntualmente alle ore 16,30 
per proseguire l'esame del 
decreto legge relativo all'isti-
tuzione di un fondo speciale 
per il finanziamento delle 
piccole e medie industrie, de 
creto gia approvato dal Se 
nato. 

II presidente Bucciarelli 
Ducci ha quindi comunicato 
alia Camera la lettera con la 
quale Moro da notizia delle 
di mission i di Medici e della 
nomina di Fanfani a mini 
stro degli esteri e di Lami 
Starnuti a ministro per l'in-
dustria e il commercio. Era 
a questo punto che ALMl-
RANTE sollevava la que-
stione di incostituzionalita. 
€ La procedura seguita — ha 
delto in sostanza il deputato 
missino — non e corretta 
dato che si tratta di crisi e 
non di rimpasto >. Hanno 
concordato con questa tesi 
Ton. BIGNARDI, liberale, e 
I'on. COVELLI, monarchico, 
il quale ha rivolto critiche 
particolarmente pesanti al 
comportamento del Presi
dente della Repubblica nel 
corso della lunga vicenda che 
ha portato al rimpasto. 

Era molto attesa sull'argo. 
mento la presa di posizione 
dei comunisti che per primi 
avevano sollevato la scorsa 
settimana la questione del-
l'incostituzionalita, quando si 
era avuto notizia che tutti i 
ministri si apprestavano a 
mettere a disposizione del-
Ton. Moro i loro portafogli. 
Un severo attacco contro la 
eventualita di una simile pro
cedura — poi rientrata — 
era uscito suH'Unita di mer-
coledi 3. c Gia abbiamo cri-
ticato — ha detto INGRAO — 
la procedura seguita per ri
solvere quella che si e mani-
festata come una vera e pro
pria crisi delTattuale go
verno. ma che si e contrad-
dittoriamente conclusa con 
un puro e semplice rimpa
sto. Ci preoccupa — ha pro-
seguito Ingrao — questo pro
gressive svuotamento delle 
prerogative della funzione 
del Parlamento. persegtiito 
dall'azione del governo e del
ta sua maggioranza. e ancor 
piu ci preoccupa che di que
sta responsabilita siano par-
tecipi i socialisti. Tuttavia. 
dato lo sbocco formale della 
crisi. non ci sembra oppor-
tuno — ha concluso In
grao — sollevare oggi una 
questione d'incostituzionalita 
che investirebbe evidente-
mente altre responsabilita: 
resta valida tuttavia la cri-
tica politica che noi rivol-
eiamo al modo con cui si e 
giunti al rimpasto. oltre che 
a l i a sostanza dell' accordo 
stesso. e su tale questione 
noi prendiamo posizione con 
la nostra mozione di sfiducia. 
che da del resto modo a tutti 
i eruppi della Camera di ma-
nifestare anche nel voto la 
propria posizione ». 

Sulla questione sono inter-
venuti ancora DELL'ANDRO 
(dc), TANASSI (psdi>, LU7, 
ZATTO (psiup), DI PRI 
NIO (psi). 

II presidente ha quindi 
espresso il parere che l'ecce-
zione d'incostituzionalita non 
fosse proponibile. e in que
sto senso si e espressa anche 
la Camera. Si e quindi pas-
sati ainilustrazione della mo
zione di sfiducia. 

Vasta adesione 

alTiniziativa della FILP 

Bldccatiieri 
i . 

i porti 
per 4 ore 

In numerosi scali lo sciopero h stato unitarlo 
I motivi della lotta dei portuali - Giovedl scio

pero unitario a Napoli 
Tutti i porti italianl sono 

rimasti bloccati ieri dallo 
sciopero di 4 ore proclamato 
dalla FILP-GGIL per l'au-
mento dell'integrazione sala-
riale e la sua estensione agli 
< occasionali >, il riordina-
mento dei servizi in conces-
sione, la riforma e la crea
zione degli enti portuali. 

Alio sciopero, in numero
si scali marittimi, hanno ade-
rito anche i lavoratori delle 
altre organizza/ioni sindaca
li. A Genova, Ravenna, Pa
lermo, Catania, Siracusa, Ba-
ri, Brindisi, Molfettu e altri 
porti minori del Mezzogiorno 
l'astensione dal lavoro e stata 
unitaria. In altri centri por
tuali, fra cui Savona, Civita
vecchia, Vene/ia, Trieste e 
Marina di Carrara, le orga-
nizzazioni locali hanno pro-
tratto la durata dello sciopero 
per sottolineare la decisione 
dei lavoratori di portare fino 
in fondo la battaglia intra-
presu. 

A Napoli i sindacali portua
li aderenti alia CGIL, alia 
CISL e alia UIL hanno deci-
so di spostare la data della 
manifestazione a domani. Or
dini del giorno e telegrammi 
sono stati approvati nel cor
so delle assemblee svoltesi in 
quasi tutti i porti a sostegno 
dell'azione promossa dalla 
FILP-CGIL e delle proposte 
comuni dei sindacati. 

La lotta ha assunto aspetti 
particolari a Genova e in Si-
cilia. dove ai motivi rivendi-
cativi dei lavoratori dei por
ti si sono aggiunte altre ri-
chieste. A Genova tutte le 
categorie portuali hanno par-
tecipato alia grande giornata 
di lotta per i salari, l'occupa-
zione e una nuova politica 
eeonomica, sfilando in corteo 
dalla piazza in cui si e tenu-
to il comizio della Camera del 
lavoro fino al porto. In Sici-
lia portuali hanno inserito 
fra le rivendicazioni anche 
la revoca delle autonomic 
funzionali concesse a gruppi 
monopolistici nel porto di 
Augusta, la elaborazione e 
I'esecuzione di un piano re

gionale di riordinamento t 
potenziamento degli scali ma
rittimi, • l'assegnazione alle 
eompagnie portuali dei mezzi 
meccanici acquistati dalla 
Regione. 

L'ampiezza raggiunta dal
lo sciopero e la compattezza 
e unita dimostrata dalla cate-
goria sono la migliore rispo
sta a quanti — anche in sede 
governativa — continuano a 
regolare i problemi dei porti 
ignorando sistematicamente 
le richieste dei lavoratori. 

D'altra parte, mentre sl 
battono per la sa'vaguardia 
del carattere pubblico degli 
scali marittimi, i portuali 
chiedono anche misure im
mediate per far fronte alle 
conseguenze della contrazio-
ne dei traffici di merci secche, 
colli e materiali vari, per cut 
nei maggiori porti italiani 
(Genova, Savona, Livorno, 
Civitavecchia, ecc.) si e regi-
strata, nelle ultime settima-
ne, una contrazione delle 
giornate d'impiego pari al 18 
per cento. 

La CGIL chiede 
il ritiro dei 
licenziamenti 

alia 
La segreteria della CGIL ht 

inviato al ministro del Lavoro 
un telegramma in merito Hlla 
grave situazione determinatasl 
neH'impresa Pozzi di Sparanise 
(Caserta) a sepuito dej Heen-
7.iamento di rappresaglia dei 
lavoratori che hanno parteci-
pato ai recenti scioperi per ri
vendicazioni aziendali. 11 tele
gramma fa rilevare che il prov-
vedimento in questione e stato 
adottato dopo la sospensione 
dello sciopero e alia vigilia del
le trattative promosse in sede 
locale. La segreteria della CGIL 
ha quindi richiesto l'interessa-
mento del ministro afflnche H 
provvedimento venga ritirato. 

Discute le lotte primaverili 

Riunito il Consiglio 
della federbraccianti 

Trecento diripenti della Fe
derbraccianti sono riuniti da 
ieri a Roma, al salonc Brancac-
cio, per una sessione del Con-
sialio nazionale. Oaai vi sa
ranno le conclusioni. Nella re-
lazione, svolta da Giuseppe Ca-
lelfi a nome delta scpreteria. e 
stato posto I'accento sulla dram-
maticita del momento per i la
voratori apricoli. II 1064 ha la
udato, infatti, un'eredita pe-
santrmente negativa per i brac-
cianti e salariati. • Al blocco dei 
salari e della previdenza — ha 
detto Calcjfi — si e accompa-
anato un costante aumento del 
costo della rita. II salario reale 
dei lavoratori e diminuito. II 
blocco dei salari ha creato le 
premesse di una involuzione 
delta politica aararia anche sul 
piano strutlurale. I-e conse-
iiuenze negative sono andate al 
di Id di ogni prerisione. tra-
sformando la scelta a favore 
drll'azienda capitalistica addi-
rtttura in una riduzione dell'oc
cupazione ~. 

Politica di governo e posizio
ne padronale si fondono e si 
sostengono vicendevolmente nel 
determinare questa situazione 
gravemente negativa per i la
voratori. Al blocco della spesa 
previdenziale. attuato dal go
verno, corrisponde il blocco 
contrattuale voluto dalla Con-

Precisazione 
del Sindacato 
odontotecnici 

E' apparsa ieri la notizia. 
tratta da un comunicato del 
Sindnrato nazionale iKlontotec-
niri CGIL. the gli aderenti a 
qur?to sindacato avrfbbero pre-
?o partf alia agitazione indetta 
dall"Associa7ione medici denti-
sti italiani contro la legge Ma-
riotti. In realta il sindacato 
odontotecnici ha precisato che 
lo stato di agitazione £ stato 
proclamato contro la posizione 
doi medici dentisti che awer-
sano una soluzione legislativa 
del problema dei tecnici Gli 
odontotecnici. infatti. in base 
alia vigonte legislrzione. pos-
sono solo fare protesi dentarie 
su ordinazione dei medici don-
tisti- la legge Mariotti intende 
riconoscere alia categoria il di
ritto di esercitare in propno 
feseguire. in particolare. tutte 
quelle apparecchiature mediche 
che non prevedono cure medi
che). come avviene in numerosi 
paesi europei. 

Jagricoltura. La decisione della 
CISL di rimanerc per nove me
si al tavolo della trattativa se
parata, quasi un suicidio, non 
ha clcun serio fondamento sin-
dacale dal momento che le con-
cessioni economiche sono pra
ticamente nulle mentre sostan
ziale e il cedimento sui diritti 
di contrattazione a tutti i H-
velli. 

II sindacato si trova, cosl, di 
fronte al duro compito di rieo-
struire dal basso I'unita d'azio-
ne sindacali', su una piattafor-
ma rivendicativa che esprima 
le realta in parte nuove che si 
sono delineate nell'economia a-
gricola e nel rapporto di lavo
ro. Questo compito sara affron~ 
tato. e stato detto ieri, nelle 
prossime seltimane. 

11 problema principale e quel
lo di accrescere Vefficacia del
la lotta. In alcune province e 
in atto un processo unitario; U 
15 si sciopera in provincia di 
Milano insieme alia CISL e al-
I'UIL: a Pavia, Venezia e Ra
venna il dialogo fra i sindacati 
e in sviluppo. Nel settore della 
colonia la Federbraccianti ha 
fatto le sue scelte: si battera 
per un aumento del 10 per 
cento dei riparti e per l'attua
zione del diritto d'iniziativa del 
lavoratorc. Per esercitare que
sta iniziativa i coloni avame-
ranno. da un lato, dei piani a-
ziendali in concorrenza con la 
proprieta terriera e dall'altro 
stringeranno accordi con i cd-
tivatori diretti per dar vita ad 
organismi consortili e coopera-
tiri. Le leggi sui patti agrari 
e sulla colonia migliorataria cisi 
battera per applicarle, per va-
lorizzare appieno le posizioni 
acquisite dai lavoratori; cid non 
costituisce un'alternativa alia 
lotta contrattuale ma un*e*ten-
sione di essa a una piii ampia 
samma di rivendicazioni. 

Anche nel settore della com-
partccipazione, ha detto Caleffi, 
- ci sono le condizioni per fare 
dri piani e imporli agli agra-
ri • dando anche uno sbocco 
fondiario alle lotte contratlua-
li. Dal rinnovo dei contratti 
provinciali al • patio unico ~ na
zionale, dall'articolazione azien-
dale della contrattazione alia ri
chiesta di misure di riforma 
agraria: questo e il coerente di
segno del sindacato. In parti
colare, la Federbraccianti chie
de al governo che i finanzia
menti piibbltri — di cui si va 
a ridiseutere la legislazione — 
siano condizionali da obblighi 
di trasformazione (da garantirt 
col potere d'esproprio degli en
ti di sviluppo). di stabiiita del
l'occupazione e di adeguamen-
to della rcmunerazione del lm-
voro in tutte le fmrme. 


