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n dibattito al C C del P. C. I. 
CARDIA 

La discussione sul rapporto 
del compagno Natta e stata 
apcrta da un intcrvcnto del 
compagno Umberto CARDIA. 
segretario rcgionale per la 
Sardegna. il quale ha sottoli-
neato 1'ampiezza e l'importan-
za della lotta attualmente in 
corso nei bacini minerari della 
Sardegna. Lotta di migliaia di 
lavoratori dclle miniere. per il 
rinnovo del contratto. attorno 
alia quale converge un vasto 
movirnento unilario per lo svi-
luppo indus t r i a l c dcH'occu-
pazione. 

Richiamali i dati del CNEL 
suirincremcnto produttivo eui 
non corrisponde quello delle 
forze di lavoro (in netta dimi-
nuzione rispetto alia popolazio 
no totale). Cardia ha (lotto 
che la crisi degli istittiti au-
tonomistiri in Sardegna deri 
va dal fatto cite e crcsciuto 
il grado di arrctratczza re 
lativa doll'isola rispetto alle 
regioni pin avanzate. La stes 
sa ondata di criminalita nella 
regione 6 1'espressione degra 
data di conTlitti sociali che 
si fanno pin acuti. 

La lotta dei lavoratori sardi 
si sviluppa con crcsccnte in
tensity: l 'avanguardia 6 stata 
presa dai rninatori e dai co-
muni minerari su una piatta-
forma contestativa del piano 
Piernccini. Avanza nella lotta 
la richicsta di una industria-
lizznziono che sia commisura-
la alle csigenzc sociali e delle 
riforme. Di frnnte alio svi-
luppo del movirnento dal bas
so. stcrili appaiono tutti i tcn-
tativi per superare. con scm 
plici csporiienti. la stessa cri 
si regionale. determinata dal 
I'inadeguatczza della formula 
di centro-sinistra di fronte ai 
prnblemi della socicta sarda. 

FONTANI 
II compagno Alvo FONTANI 

si riehiama alia Conferenza na 
zionale deU'emicrazinne indet 
ta dal nostro partito. la cui 
preparazione e svolgimento ci 
hanno consentitn di riproporre i 
problemi di fondo della socicta 
nazionale. L' attualita dell' ini-
ziativa e confermnta dalla con-
giuntura inlernazionale e dai 
gravi problemi di nccupnzione 
che cssa comporta. Diminuisce 
il numero degli operai italiani 
in Ciprmania. cresce la disoccu-
pa/.ionc in Francia. in Inghil-
terra . nel Benelux e cosi via. 
La validita dell'accusa alia no 
litica dell* emigraz.ione voluta 
dalle classi dirigenti italiane 
che si 6 levata dalla nostra 
Conferenza ha avuto vasta eco 
sulla s tampa di diverse ten-
denze (un scttimanale delle 
ACLI ha riconosciuto che qui 
si manifesta una delle maggio 
ri contraddizioni del sistema ca-
pitalistico). 

Si t ra t ta . per noi. di prosegui-
r e . di da re continuity al lavoro 

in direzione degli emigranti. La 
spinta ad emigrare continua 
nonostante la congiuntura inter-
nazionale. Secondo i primi dati 
nel 1966 sono emigrati all'este-
ro 291 mila lavoratori. Dobbia-
mo mantenere ed estendere i 
collegamenti stabiliti con la con 
fcrenza. tendere a far parteci-
pare le famiglie degli emigrati 
alle lolte per la terra, per lo 
sviluppo economieo del Mezzo-
giorno e delle regioni arretra-
te. Vi sono 1.400.000 Tamiglie 
che hanno un loro congiunto 
emigrato all 'estero e oltre 500 
mila donne sono occupate nei 
paesi europei, e si pone l'esi-
genza di una iniziativa naziona
le sulla questione delle donne. 
la famiglia e 1'emigrazione. Oc-
corre inoltre affrontare IP que-
stioni dell' emigrazione interna. 
specie nelle grandi citta del 
triangolo. trovare forme e stru-
menti nuovi di iniziativa poli-
tica di massa e di collegamen-
to con i lavoratori immigrati. 

ESP0ST0 
II compagno Attilio ESPO-

STO si dichiara d'accordo con 
la proposta di una conferenza 
agraria nazionale avanzata dal
la relazione. La sua attualita 
emerge dalle lotte concrete di 
vaste categorie contadine. dai 
braecianti ai mezzadri. ai col-
tivatori diretti; dalle alluvion) 
che hanno riproposto V enorme 
importanza di una politica del 
suolo. I diversi problemi han
no preso una specifica fisiono 
mia. enncentrandnsi intorno ai 
nodi della Federconsor/i e del 
la battaglia per la riforma del
la mutunlita contadina e per l.i 
liberta e la democrazia nelle 
campagne. 

La Federconsorzi e la Ferier-
mutue rimangono punti qualili 
canti non risolti dei profondi 
contrasti politici che sono dinan
zi aU'opinione pubblica. e costi-
tuiscono. con altri problemi di 
politica agraria punti di netta 
distinzione in seno al PSU. tra 
forze che accolgono la logi 
ta «bonomiana » e altre piu 
numerose che la cornbattono. 
Siamo in prcsen/.a di una di-
sctissione apcrta. per la prima 
volta. su una delle posizioni-
chiavc del potere democristia-
no. L'iniziativa di massa dei 
coltivatori diretti pesa sempre 
di piu, e prepara lo scoppio 
della contraddizione rappresen-
lata da Bonomi. II rifiuto del
la DC a « mollare * Bonomi il 
quale pretende di schierare i 
coltivatori diretti contro gli 
operai, produce obbiettivamen-
te dei contraccolpi nel PSU. 

Anche per noi si pongono 
grossi problemi. In primo luo-
go una severa riflessione criti-
ca sul rapporto t ra le orga-
nizzazioni di partito e le mas
se contadine e bracciantili del-
l'ltalia del nord. dove e con-
centrata la classe operaia. Una 
salriatura ci e facilitata in que-
sto momento dalla battaglia 
contadina per la liberta e la 

Domenica 12 marzo 

Diffusione 
straordinaria 
L'Unita pubblicherd un numero spe-

ciale dedicato al 30° anniversario del

la morte di Antonio Gramsci - Impe-

gniamo tutto il Partito per raggiungere 

e superare il risultato del 22 gennaio 

r 

I 
Quel soldino buttato la distrattamente nella 

mano dello strillone, e un proiettile consegnato 
al giomale della borghesia che lo scagliera poi, 
al momento opportune contro la massa operaia. 
Se gli operai si persuadessero di questa elemen-
tarissima verita imparerebbero a boicottare la 
stampa borghese con quella stessa compattezia 
e disciplina con cui la borghesia boicotta i giornalt 
degli operai. 

(Gramsci) 

democrazia che si sviluppa per 
la riforma della Federmutue. 
che deve restare indissolubil-
mente legata alia lotta per la 
democratizzazione della Feder-
consorzi. su cui convergono lar-
ghissime forze della sinistra so 
cialista e forze laiche e cat 
toliche. 

RUSS0 
RUSSO. scgr. fedcrazione 

Palermo, ha detto che le cle-
zioni regionali siciliane del 
prossimo mese di giugno si 
prospettano come un confronto 
politico d'importanza naziona
le. Anche la Sicilia esce da 
una crisi di governo risolta. 
come la crisi del governo na 
zionale. con la riconferma del 
governo baltuto. Cosa e'e die-
tro questo « congelamento > del 
governo battuto? Cosa vuol 
fare la DC con questa opera-
zione dimostrativa? Vuole sco-
raggiare tutti i tentativi di 
mettere in discussione il suo 
sistema di potere. mortifican-
do i propri alleati e chiedendo 
la loro complicity. II PSU ha 
accettato questo ricatto. 

Accanto a cio la DC ha dido 
mano. in queste ultime setti 
mane, a seri tentativi di risla-
bilire una certa unita interna 
tra le sue forze piu rappre-
sentative. La DC insomma ope
ra verso un ambizioso obiet-
tivo: raggiungere Til giugno 
la maggioranza assoluta. Scon-
Hggere questo disegno non e 
facile ma e possibile. Nelle 
grandi citta e piu in generale 
in Sicilia crescono gli elementi 
di sHducia nei confrnnti della 
DC e del centro sinistra. II 
partito deve saper operate con 
decisione e ehiarezza orientan-
do la sliducia ad uno sbocco 
politico determinalo: fare a-
vanzare il nostro Partito per 
rendere piu evidente I'esigen 
za di un rapporto nuovo con 
Topposizione di sinistra, di una 
inversione di tendenza. Dob 
biamo reagire ad una certa 
campagna secondo cui dopo 
certe degenerazinni avvenute 
nella vita politica sieiliana non 
si possa piu sollevare il pro-
blema delle regioni. Si avverte 
a volte una reazione tipica: 
e la Sicilia. con la sua auto-
nomia regionale. che ha fatto? 
Noi non dobbiamo avere com-
plessi di sorta nel sollevare il 
problema delle regioni e del 
rilancio dell'autonomia sieilia
na. Dobbiamo anzi portare con 
forza tutto il nostro attacco 
sulle responsabilita della DC 
e del centro-sinistra nei con-
fronti della Regione sieiliana, 
dimostrando che non sono le 
istitnzioni che hanno fatto ma-
turare certe degenerazioni ma 
le forze politiche. 

Per cio che riguarda le lisle 
del PCI esse debbono rappre-
sentare quanto di piu avanzato 
e unitarin e'e oggi in Sicilia. 
Infatti. se e vero che e'e un 
governo < congelato >. e anche 
vero che e'e una spinta unita-
ria non solo nelle masse ma 
anche al livello delle forze 
politiche. come stanno a dimo-
strare le giunte unitarie for
mates! in questi mesi a Gela 
e ad Adrano. 

La posta in gioeo ^ alta. 
II PCI che ha sempre saputo 
dare risposte valide a tutti i 
problemi siciliani deve sapere, 
anche in questa occasione. ri-
sponderc all 'attacco della DC 
e sconfiggerne l'ambizioso di
segno. 

MARANG0NI 
Rileva che nel dibattito in 

corso all' interno dei partiti 
e fra i partiti del centro-sini
stra manca qualsiasi accenno 
a quelle scelte in materia di 
economia politica legate alia 
difesa del suolo. . I prowedi-
menti adottati dopo Talluvione 
e gli cmendamenti apportati 
al piano Pieraccini debbono 
essere considerati profonda-
mente insufficienti. Oggi ci si 
trova davanti a due fatti pro 
fondamente in contraddizione 
tra loro: 1) ufficialmente si 
tende a mettere un velo di 
silenzio sulla tragedia. le sue 
cause c le responsabilita: 2) il 
dramma per poco non si e 
ripetuto nei giorni scorsi ma 
pud ripetersi da un momento 
all 'altro. Venerdi pomeriggio 
la citta di Venezia e stata 
messa in allarme per la rot-
tura delle difese e l'allaga-
mento e stato soltanto di poco 
al di sotto di quello del 4 no-
vembre. A Porto Tolle e stata 
sventata la sciagura per gli 
sforzi congiunti della popola-
zione e perche il vento. a un 
certo punto. e caduto. In pro-
vincia di Belluno nessun la
voro importante e stato com-
piuto mentre hisognerebbc sca-
vare i letti dei torrenti. con 
trollare i bacini. ecc. 

II PCI d e \ e sostencre. con 
un'azione rnMitica unitaria e 
articolata. il problema della 
difesa del suolo e lo deve fare 
come un problema di portata 
nazionale impegnandosi nazio 
nalmente. elaborando attorno 
ad esso una politica organica 
alia quale vengano interessati 
il Parlamento. gli enti local). 
le regioni. mentre la stampa 
del partito (soprattutto riviste 
come * Rinaseita >. < Vie Nuo-
ve » e « Noi donne ») debbono 
dedicare a questo grande pro
blema della difesa del suolo. 
ancora aperto. servizi. repor
tages. inchieste. Un grande 
valore politico assume la pro 
posta avanzata dalla grande 
ed unitaria manifcsta2lone di 
Porto Tolle per la convoca-
zione di una Conferenza na

zionale sui problemi della si-
tuazione del suolo. II nostro 
partito deve sostenerla con un 
forte impegno politico. 

MIANA 
Vi sono possihilitn nuove nel-

l'attuale situazione — come e 
stato indicato nella relazione 
di Natta — di sviluppare il 
movirnento unitario di massa 
sui temi che stanno alia base 
della crisi di tutto l'assetto del 
centro sinistra. Tra le masse 
popolari. in zone importanti 
dello stesso PSU e del movi
rnento cattolico e maturata la 
consapevolezza dell' impossibi-
lita di un rilancio del centro-
sinistra ed e percio aperta 
una ricerca sui modi in cui 
puo essere superato l'attuale 
sistema di alleanze politiche. 
In questo frangente si accre-
sce perci6 la nostra responsa
bilita di Partito e decisivo e 
il nostro impegno specie nelle 
nrganizzazioni di massa per 
lo sviluppo del loro curattere 
unitario e autouomo. 

Nella rela/ione sono stati 
analizzali i problemi deH'auto 
nomia sindacale. quali sono 
emersi in particolare col giu-
sto e coerente atteggiamento 
assunto dalla COIL dinanzi al
ia programmazione. Nel com 
plesso. vi sono pero dei ritardi 
seri da superare. Nel nostro 
paesc vi e un movirnento uni
tario della cooperazione che. 
pur attraverso difficolta e re 
more derivanti dal deteriora-
mento della situazione politica 
generale. e riuscito a confer 
mare il suo carat tere unita
rio di massa. respingendn da 
una parte i tentativi esterni 
di subordinaziune alle scelte 
del piano Pieraccini e, dal 
l a l t r a . le suggestioni di un 
arroccamento del movirnento a 
schemi pseudo classisti e par-
titici. Ma bisogna cimentarsi 
con maggiore audacia e ini
ziativa sul terreno della pro
grammazione. dinanzi agli at-
tuali problemi agrar i . a quel-
li urbanistici. dell'assetto di 
stribtitivo. in cui 1'istituto coo 
perativo escrcita un suo ruolo 
insoslituibile. In questo conte 
sto. la battaglia per la demo
cratizzazione della Federconsor. 
zi deve assumere un piu vasto 
respiro. diventando un terreno 
di lotta per le masse conta
dine. Oggi. infatti. le iniziative 
scissionistiche, che erano par
tite. per esempio. da Cattani 
e Colombo, sono entrate gia 
in crisi. Noi siamo in grado 
dunque di dare una piu mor-
dente risposta unitaria a Bo
nomi. che sollecita. come di-
versivo. un attacco governati-
vo al movirnento cooperativo 
unitario e democratico. Bonomi 
sa che non esistono coopera
tive o consorzi del PCI. ma 
un movirnento cooperativo de
mocratico cui adcriscono in-
sieme ai comunisti. socialisti. 
forze repubblicane e cattoli-
che. II problema reale e quello 
di una trasformazione demo-
cratica delle strutture della 
Federconsorzi e di una espan-
sione del movirnento coopera
tivo a tutti i livelli. Percio 
alia risposta a Bonomi deve 
unirsi un rinnovato impegno 
unitario che deve avere il suo 
perno nella costituzione dei 
centri delle forme associative 
e di promozione cooperativa. 
Gia un discorso nuovo e aper
to. tra le diverse organizza-
zioni. sul ruolo del movirnento 
cooperativo in una politica pro-
grammata. sull'autonomia della 
cooperazione, sul rapporto tra 
cooperazione e potere pubblico. 
Ma e nccessario superare i ri
tardi. per un rinnovamento lad-
dove gia esistono valide strut
ture cooperative e per un'ope-
ra di sviluppo Iaddove queste 
sono tuttora deboli. 

N. C0LAJANNI 
La crisi politica del centro-

sinistra trova nel Mezzogiorno 
la sua espressione piu acuta. 
In effetti da parte del gover
no non e venuta alcuna so-
stanziale modifica nei vecchi 
indirizzi. Gli sbocchi gravi di 
questa politica hanno fatto per
cio cadere ogni residua illu-
sione t ra le popolazioni me-
ridionali. Questa situazione 
nuova e avvertita aH"intemo 
stesso della maggioranza go-
vernativa. tanto che France
sco Compagna ha potuto par-
lare dcll'esistenza nel Mezzo
giorno di c una rabbiosa vo-
lonta di cambiare le cose» . 
Al fallimento delle vecchie 
scelte si accompagna l'assenza 
ideate del PSU. dimostratosi 
incapace di farsi portatore di 
una spinta rinnovatrice nel 
Meridione. Si aggiungono ele 
menti di confusione politica. 
di cui d espressione la tesi 
formulata da La Malfa ad 
Avellino. secondo la quale le 
possibilita di sviluppo del Mez
zogiorno sono bloccate dal cor-
porativismo degli operai del 
Nord che non accettano la 
politica dei redditi. Un punto 
fermo e la scelta dei grandi 
monopoli. quale si esprime nel
le pre\isioni della Confindu-
stria e nelle caratteristiche 
della ripresa economica in at-
to. Vengono ancora sacrificati 
i livelli generali deH'occupa-
zione. cosY come in fondo av-
venne nel periodo deU'espan 
sione. Dal '51 al '63 la ir.ano-
dopcra occupata aumentd in 
Italia di sole 400.000 unita. 
mentre nel Mezzogiorno dimi-
nul di 100 000 unita. E ' un dato 
che chiarisce come la soluzio-
ne del problema meridionale 

dipenda da un divcrso indi-
rizzo nazionale di politica eco
nomica. 

Noi abbiamo gia elaborato 
un sistema chiaro e coerente 
di proposte per il Mezzogior
no. ma ora si tratta effettiva-
mente di chiudere il capitolo 
dei convegni di ricerca. per 
passare alio sviluppo dcll'ini-
ziativa di massa, per la quale 
oggi vi sono nuove possibilita 
di sviluppo. come dimostrano i 
movimenti unitari di Reggio 
Calabria e di Carbonia, le cri 
tiche che al piano Pieraccini 
sono venute dalle forze eco 
nomiche locali nei comitatj re
gionali della programmazione. 

Nel fuoco di queste inizia
tive deve emergere con forza 
maggiore nel Mezzogiorno la 
rivendicazione delle Regioni. 
che non puo avanzare solo 
sulla spinta che viene da quel
le parti del paese dove il mo
virnento democratico 6 piu 
forte. 

Al fondo di certe preoccu-
pazioni sorte dinanzi all'atteg-
giamento assunto dalla CGIL 
nei confront! della program 
mazione vi era forse il timore 
di perdere possibilita di colle-
gamento per lo sviluppo delle 
lotte di massa. Ma questa 
scelta autonoma del sindacato, 
deve stimolarci a cercare for
me nuove di unita e di mobi-
litazione di massa. che possono 
trascinare nell' azione di ri-
scossa i sindacati. le forze po
litiche e culturali. le forze 
economiche del Mezzogiorno. 

ROMEO 
E' ciusta I'analisi della cri 

si del centro sinistra eompiuta 
dalla relazione di Natta. La 
nostra politica ha contribuito 
in modo decisivo a far matu-
rare (|uesto processo che ha 
acuito i contrasti anche all'in-
terno del PSU. Ma in alcuni 
strati delle masse popolari 
non 6 difTicile cogliere. insie-
me alle manifestazioni di pro 
testa, anche segni di disorien 
tamento. Sono altresi cvidenti 
i fenomeni di deterioramento 
delle istituzioni democratiche. 
II governo e in crisi da molti 
mesi, ha subito degli smacchi 
in Parlamento. ma non se ne 
va. In molte citta le giunte 
di centro sinistra si agitano in 
uno stato di crisi permanente. 
ma sopravvivono. DC e PSU 
si appoggiano sulla pretesa 
inesistenza di un'alternativa al 
centro-sinistra. Noi diamo quo-
tidianamente una risposta agli 
interrogativi sollevati dalla si
tuazione politica. ma e ncces
sario un maggiore impegno 
per orientare quelle masse nol
le quali il malcontento per la 
politica di questo governo non 
trova sbocchi conseguenti. Dob
biamo pertanto accentuare il 
nostro carat tere di partito di 
opposizione. cio che ci permet 
tera di respingere attacchi in-
sidiosi che vengono da destra 
e da sinistra. Perche Torga-
nizzazione del partito possa 
affrontare i compiti atluali e 
necessaria una iniziativa che 
investa tutti i nostri quadri di 
sezione e in questo senso e 
opportuna la conferenza nazio
nale dei secret a ri di sezione 
proposta da Natta. 

Indirizzare le lotte di massa 
soprattutto per un migliora-
mento dei salari e per loccu-
pazione e giusto in particolare 
nel Mezzogiorno dove e ormai 
evidente a larga parte delle 
masse la crisi di fondo della 
politica meridionalista del go
verno. del tentativo di indu 
strializzazione attraverso i poli 
di sviluppo. Matura la coscien-
za che cosi non si puo andarc 
avanti. Avvertiamo percio nel 
Mezzogiorno la possibilita di 
suscitare insieme ai lavoratori 
cattolici e socialisti un vasto 
movirnento di massa per un 
nuovo corso politico. 

SC0CCIMARR0 
Tl compagno Mauro SCOCCI-

MARRO. presidente della Com 
missione centrale di controlln. 
e>ordisce notando che molta 
gente in Italia si pone oggi una 
domanda: quale e stato il si-
gnificato politico del dibattito 
che si e svolto in Parlamento 
sulla crisi del centro sinistra? 
Quale prospettiva immediata ne 
deriva? Tutti gli organi di 
stampa si sono posti analoghe 
domande. e si e risposto dicen 
do che quello e stato un voto 
di confusione. un voto provvi-
sorio. ecc. In realta quel voto 
ha rivelato che siamo ora al-
1'inizio di una nuova fase della 
lotta politica. nella quale attra
verso un duro scontro di classe 
maturano le condizioni di una 
svolta politica. 

Per meglio comprendere cio 
che sta avvenendo oggi e be
ne richiamare una esperier.za 
eompiuta pochi anni fa. Ricor-
date gli avvenimenti del \ufi\:o 
1960. II centrismo era arrivato 
allora alia sua crisi di roitura. 
La causa del suo fallimento 
stava in una contraddizione 
profonda: da un lato le grandi 
masse popolari si spostavano a 
sinistra verso una politica di 
riforme, dall 'altro i governi 
centristi si spostavano sempre 
piu a destra verso una politica 
di conservazione. Da cid una 
crescente tensione politica. la 
paralisi e limmobilismo. le ri 
correnti crisi di governo. Cosi 
il centrismo e arrivato alia sua 
crisi di rottura neH'estate del 
1960 con la crisi del governo 
Tambroni. Per sfuggire alia cri
si Tamhroni ricorre all'appog-
gio dei fascist! e tcnta un colpo 

di forza autoritario. L'immedia-
ta rivolta popolare ha spazzato 
via Tambroni. i fascisti e il 
centrismo. Dopo un periodo di 
transizione con il governo delle 
t convergenze parallele ». si ar-
riva inline al lavvento del go 
verno di centro sinistra. 

Per la prima volta sembra 
che il governo si orienti nello 
stesso senso delle masse popo 
lari verso una politica di ri
forme. Da cio I'ondata di spe-
ranze e di illusioni sollevata 
nel Paese. Ma il centro-sinistra 
portava in se il germe del suo 
fallimento: la discriminazione 
anticomunista. Infatti ben pre 
sto le illusioni incominciann a 
cadere: l'involuzione del ten 
tro-sinistra entra in contrasto 
con rorientamento delle masse 
popolari. Si riproduce cosi la 
stessa contraddizione che ave-
va logorato ed esaurito il cen
trismo: da un Into la spinta 
a sinistra delle forze popolari 
the rivendicano le riforme pro 
messe e non attuate; dall'altro 
lo spostamento a destra dei 
governi di centro sinistra che 
sfuggono agli impegni pro-
grammatici. Si rimette cosi in 
moto lo stesso meccanismo che 
aveva determinalo la crisi e il 
superamento del centrismo: 
tensione politica. paralisi e im 
mobilismo. crisi ricorrenti di 
governo. 

Si parla ancora di riforme, 
ma queste sono degradate a 
provvedimenti di pura ra/iona 
lizzazione tecnica. svuotate di 
ogni spirito innovatore. di ogni 
contenuto e signiticato politico. 
E" signillcativa la tendenza a 
ricorrere alio <r stralcio t delle 
riforme: si e annuneiato uno 
stralcio della riforma urbani-
stica. si parla di uno stralcio 
della riforma delle .-.ocicta per 
azioni. e tc . Questi sono solo dei 
surrogati di riforme. che non 
hanno piu nulla a che vedere 
con le riforme previste dalla 
Costituzione. E che dire della 
Federconsorzi? Qui si pongono 
questioni di moralita pubblica. 
di costume democratico. di one-
sta e correttezza amministra-
tiva. Si e creata una situazione 
intollerabile per una socicta 
democratica. ed anche qui p«i-
re t h e il centro-sinistra non 
riesca ad attuare una effettiva 
riforma risanatr i te . 

Tutto cio dimostra che anche 
il centro sinistra sta ormai sci-
volando sul piano inclinato di 
una crisi di rottura che prelu
de ad una svolta politica. In ta
li condizioni entrano in movi
rnento tutte le forze politiche: 
le forze conservatrici tendono 
a spostare a destra il timone 
dello Stato. ed in tal senso si 
avvertono gia dei sintomi si-
gnificativi che rivelano il ma-
turare di un duro scontro di 
classe nel quale le forze con
servatrici tendono a bloccare la 
spinta rinnovatrice delle masse 
popolari. Le forze democratiche 
progressive tendono invece a 
dare uno sbocco a sinistra alia 
soluzione della crisi politica, 
C1K> non si realizza con il per-
manere dell 'attuale centro sini
s t ra . Bisogna andare oltre quel 
limite: il problema che si pone 
ora e di porre termine alia 
discriminazione anticomunista. 
La fine dell'anticomunismo e il 
nuovo passo in avanti che si 
deve fare per apr i re la via ad 
un profondo mutamento della 
situazione politica: questo e 
l'obiettivo immediato che oggi 
si pone. 

Per assicurare uno sbocco a 
sinistra della crisi politica non 
risolta si impone la maggiore 
unita delle forze democratiche 
di sinistra, sulla base di un 
programma di azione comune. 
rispondente alia realta della si
tuazione attuale. La crisi del 
centro sinistra apre una pro
spettiva che impone di accen 
tuare la nostra politica unita
ria. La situazione oggettiva of-
fre grandi possibilita. ma la lo
ro realizzazione dipende anche 
dalla nostra aUivita. Di tale 
realta deve prendere coscienza 
il partito per poter assohere 
al suo compito con l'impegno di 
tutte le sue energie. 

CAPPELL0NI 
II compagno Guido CAPPEL. 

LONI. segretario regionale per 
le Marche. osserva che l'ini
ziativa unitaria per un piano 
regionale di sviluppo che ten-
ga conto delle esigenze della 
realta regionale contesta di 
fatto le scelte fondamentali del 
piano Pieraccini. Sono eviden-
tissimi j contrasti fra le ela-
borazioni compiute per il piano 
regionale. e quelle del piano 
nazionale. sui punti piu qua-
lificanti. che sono nelle Mar
che quelli del superamento del 
la mezzadria. del tipo di svi 
hippo inriustriale. dei livelli di 
oecupazione. degli investirr.cn-
ti. della funzione del l industna 
di Stato. Su questi temi si 
reahzzano infatti le maggion 
eonverger.7e urr.Tane. 

Permangono aspetti negati\ i . 
che sono nel carat tere ancora 
troppo Iimitato e di vertice di 
queste convergenze. e nella 
contraddizione dell' atteggia
mento delle al tre forze politi
che. che in sede di attuazione 
pratica porta no avanti la linea 
governativa. E ' essenziale per
cio passare a iniziative che 
consentano una piu larga mo-
bilitazione di massa. In questa 
direzione vanno le principali 
scelte del nostro partito in sede 
regionale. che riguardano la 
lotta per il superamento della 
mezzadria (su questo punto s: 
dimostra in pieno il fallimento 
del centro sinistra), per il pia
no regionale di sviluppo e l'at-

tuazione della regione. il pro
blema delle giovani genera 
zioni. 

Sui problemi dell'autonomia 
sindacale, che nel dibattito ap 
proviamo in pieno, Cappelloni 
osserva che nella pratica oc 
c o n e abbandonare gli schemi 
ane t r a t i su cui spesso ancora 
ci muoviamo. Circa la questio
ne deirincompatibilita ritiene 
che essa ponga dei prccisi pro
blemi anche al Partito che e 
opportuno siann nffrontati con 
cretaniente anche se gradual-
mente. 

TERRAR0LI 
Adi-lio TERRAROLI. segre

tario della Fedcrazione di Bre
scia, afferma che in Lomhar-
dia. pur nella diversita delle 
situazioni locali, si ha la con-
ferma della crisi del centro 
sinistra. Doveva essere l'incon-
tro tra riformismo cattolico e 
riformismo socialista, ma tale 
incontro non ha realizzato nulla 
sul piano procrammaticn per 
I'ipoteca che fin dall'inizio ban 
no fatto pesa re i monopoli. 
Percio si assi.ste ora ad una 
ricerca travaghata di nuovi 
sbocchi da parte della sinistra 
cattolica, a ripensamenti in 
seno al PSU. Le giunte di cen
tro sinistra sono in crisi in al 
tune grandi citta e in molti 
centri minnri. Spesso, come nel 
bresciano, la DC risolvc la crisi 
creando giunte monocolori. che 
aggravano disagi e contrasti 
politici. 

Questi fenomeni si spiegano 
con le ripercussioni che. spe 
cie nelle zone settentrionali 
della Lombardia. provoca la 
ripresa economica. che percor-
re le vecchie strade produttrici 
di squilibri sempre piu accen 
tuati. Due component! decisive 
nella crisi del centro-sinistra 
vanno individuate inoltre nello 
sviluppo delle lotto operaie e 
dell'unita sindacale. e nella 
espansione dell'iniziativa del 
partito. anche dove esso e for
za minoritaria. nella sua ca-
pacita di realizzare un rap 
porto nuovo con le altre forze 
politiche. Risultati positivi si 
sono giii conseguiti. la media-
zione della DC verso le masse 
t he influenza si fa sempre piu 
difficile, sempre piu problema. 
tico il rapporto del PSU con 
la classe operaia. Si tratta per 
noi di andare sempre piu al 
concreto. ai problemi cioe del
la riforma agraria. della de
mocratizzazione delle nnitue 
contadine. alle questioni dei 
tecnici, della scuola. per finire 
all'impegno caratterizzante del 
partito nei confronti della clas
se operaia. 

NAT0LI 
Condivide i giudizi di Natta 

sulla crisi -r bianca / . sul ner-
vosismo e il malcontento insor-
ti al l interno dei partiti di cen
tro sinistra. Ma rileva che se 
questi fenomeni esistono e so
no reali. essi non sono tuttavia 
il fatto caratterizzante lo svi
luppo della situazione del pae
se in questo ultimo anno. Fat
to caratterizzante e. a suo av-
viso. la stabilizzazione mode-
rata e conservatrice dell'asset
to economieo e sociale. l'inseri-
mento delle forze socialiste nel 
sistema di potere DC. L'esplo-
sione di malcontento verificata-
si nel PSU non ne ha intaccato 
le scelte fondamentali. non ne 
ha impedito il proscguimento 
della collaborazione c«)n la DC 
sen/a che nulla di sostanziale 
sia mutato. 

Cio non significa che non si 
debba tencr conto degli demen
ti di insofferenza all'interno dei 
partiti di centro sinistra, che 
scaturiscono non da posizioni 
personali ma da processi non 
risolti. E ' chiaro che il Partito 
deve sapere agganciarsi a que
sti elementi. Ma esso dc \ e so
prattutto approfondire la sua 
azione per penetrare da una 
parte ncH'interclassimo dc e 
dal la l t ra per riprendere la lot
ta contro la destra socialdeir.o-
cratica. contro la socialdc-mo-
crati7zazionc d d paese. Pero 
qursta azione \ a tondotta in 
modo positi\o. \ a cioe indin/-
zata a quelle forze che vogho-
no \e ramente costruire il so-
cialismo nel nostro paese indi-
cando ad esse la linea dell'uni
ta e dd l unificazione. Cio im-
plica un discorso aperto non so
lo su un programma comune. 
ma anche su problemi piu gene
ral!. ideologici. Cio implica una 
vigorosa ripresa delle lotte per 
lo riforme di struttura. nella 
industria. in particolare. di Sta
to. per certe nazionalizzazioni. 
per forme di controllo demo
cratico. 

Da qi:cs;o pur.to di \iMa po 
co e s'.ato fatto per la realiz 
zazione della linea scatunta dal 
r.o«tro XI conaresso. 

L'oratore .iffronta p>>i una *̂ e 
conda questione: l'astcnsione 
del diretti\o della CGIL rial \ o 
to sul piano Pieraccini. I-a 
CGIL ha moti\ato questa asten-
sione con lesigenza di autono-
mia dei sindacati nei confronti 
dei partiti e del governo. Ma. 
secondo Natoli, si sarebbe do-
\mto entrare anche nel merito 
del problema. Nel documento 
inviato ai gruppi parlamentari 
la CGIL formula si osservazio-
ni e critiche. ma cid che man
ca in questo documento e un 
giudizio generale sul tipo di 
sviluppo proposto dal piano Pie
raccini. Questo giudizio invece 
era stato formulate e in mo
do critico. nelle osser\ azioni al 
piano Giolitti, nel novembre '64. 

Natoli riconosce che forse 
non vi era altra possibilita di 
scelta davanti a decisioni t he 
forse non vi era altra possibi
lita di scelta davanti a decisio 
ni che mettevano in questione 
1'unita sindacale. 

Ma ritiene che sarebbe stato 
nccessario. allora. battere una 
strada diversa per arrivarci. 
Divcrso sarebbe stato, per 
esempio. se vi fosse stata nel
la discussione parlamentare 
sul piano Pieraccini. una for

te posi/.ione unitaria della 
CGIL contro la politica dei red
diti. Divcrso sarebbe stato se 
la decisione fosse stata prece-
duta da un'ampia discussione 
nel qu.ulro sindacale. Comun 
que. oggi si jxine l'esigen/a di 
un rapporto dialcttico nuovo 
fra partito e sindacato. rap 
porto che de\ e essere portato 
non su assurde contrapposi/io 
ni. ma sulla rcciproca autono 
mie. 

SCUTARI 
Nel contesto della crisi pro 

foncla del centro sinistra e f.il 
hto in parten/a I'obbiettivo del 
PSU di reali/zare una propria 
egemonia sul movirnento ope 
raio. Le attese adesioni non vi 
sono state o hanno avuto scar-
so peso. Ma. cio che e piu im
portante e la coscienza. matu
rata nolle masse, della incapa
cita di questo partito di farsi 
portatore di una politica vera-
mente rinnovatrice e socialista. 
La ddusioiic investe anche co 
loro che avevano puntato le loro 
sjx-ranze sulla nascita del PSU. 
In questa situazione deve inse 
rirsi con nuovo vigore l'iniziati 
\ a dei comunisti. tenendo con 
to delle ampie possibilita che si 
sehiudono |KT movimenti unita
ri di massa. 

L'atteggiamento assunto dalla 
CGIL dinanzi alia programma
zione ha suscitato reazioni con-
trastanti perche ha riproposto 
eoncivtamcntc al partito il pro
blema rieirautonomia del sinda
cato con le conseguenze politi 
che che ne discendono. Questo 
processo che accentua la col 
locazione autonoma del sinda
cato deve sollecitare positiva-
mente il partito a porsi diretta 
mente sul piano politico i pro 
blemi del movirnento unitario 
delle masse. Non solo gli epi 
sodi di Reggio Calabria e di 
Carbonia, ma tutta una serie 
di lotte settoriali in atto dimo
strano la carica combattiva esi-
stente nel paese. Una forte ca
rica di protesta esiste anche 
nelle campagne, come testimo-
niano gli ampi schieramenti 
unitari che hanno dato batta
glia per la democratizzazione 
delle Mutue contadine, inflig-
gendo serie sconlitte alia bono
miana. Anche sui temi della 
programmazione esistono. a li
vello regionale. notevoli possi
bilita di spingere verso sbocchi 
positivi. le contestazioni e l'op-
posizione al piano Pieraccini. 

Specie nel Mezzogiorno biso
gna riproporre inoltre ton vi
gore i problemi nuovi della 
scuola e della cultura JKT dare 
vitalita ai legami del PCI con 
quegli strati di intellettuali e 
di tecnici, indebolitisi negli ul-
timi anni. Questo ci permettera 
di aprire un discorso posi iho 
anche con (|uegli strati di intel
lettuali che sono oggi scossi 
dalla delusione per gli sbocchi 
politici delluniticazione tra PSI 
e PSDI. 

BIRARDI 
La crisi del centro sinistra 

non e solo il segno del falli
mento di una politica. ma la 
crisi di un equilibrio di potere 
sorto con una tendenza al re 
gime. con i noti obbiettivi stra
tegic!. Questo processo percio 
investe anche le assemblee lo 
cali e i governi regionali. In 
questo quadro la presen/a del 
governo Moro s e r w a frenar*; 
una p;u generale frana politica. 
Ma i tentathi di bloccare la 
crisi non impt-disco.io lo scoppio 
di nuo\i contrasti nello schie-
ramento di centro sinistra e al
l'interno dei singoli partiti dd l a 
maagiora:i/a. In Sardegna. ca
duto il vecchio governo reg;o 
nale. la formazione di una gum 
ta si presenta irta di difficolta. 
II nuovo presidente d.c. dd l a 
Regione non ha raccolto neppu 
re tutti i voti del suo partito. 
Non vi e dubbio che il vivace 
movirnento di massa. per Tin 
dustrializzazione. la riforma dei 
contratti a pascolo. la riforma 
della scuola, ha fatto esplodere 
la crisi. Per superare il mara-
sma attuale. la nostra iniziati
va deve spingere le forze di 
sinistra a rompere gli indugi. 
a battersi contro la linea modc-
rata e co:>er \a tncc deila DC 
e a creare it- cond:z»ni per nu«>-
\i rappiirli nt-llo schierameato 
di s:::;5tra. E" neceasario percio 
estoiKiere i movimenti unitari 
in atto. nei quali non e giusto 
vodore. come nel caso di Reg
gio Calabria e di Carbonia. solo 
delle lotte di carat tere difensi-
vo. secondo l'opinione qui 
espressa da Natoli. Questi mo
vimenti se partono dalla difesa 
dei posti di lavoro. postulano 
per la loro estensione. per la 
adesione di ampi schieramenti 
politici e di intere popolazioni. 
per gli stessi obbiettivi orocla-
mati. diverse scelte ed impegni 
govemativi nel campo della po
litica economica generale. Cer
to spetta a noi contribuire a 
dare a questi movimenti piu 
chiara prospettiva e sbocchi 
efftcaci. 

A. SER0NI 
Pensa che vada soltolineata 

la presen/a. il \alore politico 
del moximeuto unitario che 
gia nel Pacsi- si coiilrappoue 
agli indirizzi governativi. Ri 
lev are questo sigmlica indivi 
duate la radice piu profunda 
dei processi di ripensamenti> 
che sono in atto nel PSU. t 
indicare al Paitito dove pun'.a 
re per approfondire le um 
traddizioni c fare emergere la 
urgen/a di una nuova politica. 
In que.-4o senso si ^nlicrma >u 
due aspetti. Noi accusiamo cmi 
for/a la DC e il suo sistema 
di potere che tiascma il Pac'-e 
in una involu/ione antidenio 
c ra tna . Debbono venire in 
maggior luce tutte le spinu 
che con cio sono nntitctichc: 
il fatto ad esempio che tu-ll.i 
p.lite del Paese colpitn dal 
lalluvione si ha non solo una 
accusa cntica alio stato ac 
ccntralo. ma anche un rinno 
vato rappnito con gli enti I" 
call: il fatlo (hi- in div 11 -.i-
citta itahaue sono ampie \< 
spinte a un decentiamento (In 
coiiH'iita un inagnior peso dil 
le masse popolaii. il fatto cin' 
con lapr i is i del discorso sul 
la programma/ione masse ill 
cittadmi orgam//a(i nelle pro 
pile associa/ioni si presentano 
con proprie piatlaforme auto 
nonie e unitarie che propongo 
no soluzmni per interi setton 
della vita sociale e entrano in 
conlraddi/ione ion la linea di 
governo. Tutto cio ha un valine 
e va sottolmeatii in rapporto 
a un problema politico IIIIIIH 
diato- al modo cioe in cui stia 
mo riproponendo il tenia del 
i miiovamen'o della deinoeia/.ia 
nel nostro Paese. Noi sti.imo 
avan/audo con lor/a la pio 
posta delle Regioni: se voglia 
mo pero che questo problema 
diventi pojiolare. che sia capa 
ce di interessare le masse, dob 
biamo saperlo collegare a tut 
to il nostro discorso sulle auto 
nomie locali. sulla autonomia e 
la unita sindacale. al t una |>' 
lilico di un nuovo potere dell'-
masse lavoratrici: dobbi.iiiio 
inline far venire in h u e il rao 
porto tra Regione e posr-ibdi'i 
di decisione democratica degli 
investimenti in .settori r^i-n 
ziali (agricoltura. sistei'ia/ioni-
idrogeologica e del ten itorio. 
industiie di Stato. eec.t. 

II secondo aspetto riguaida 
li proposte di lavoin Tatte da 
Natta nella sua ri la/ioiie: sia 
mo in presenza gia di un ni" 
vimeulo unilario ai tn nl.il... 
che deve essere sviluppato. • 
condotto a uno sbocco poht: 
co: si pone dui.que anche l.i 
questione della quitliln dei n-i 
stri interventi. intesa COIV.I-
concretcz/a. eapacita di ri^pi 
sta alia esigen/a di s\ ilupn > 
ininterrotto deH'economia e ri. I 
livello di vita e di c^panMtit.e 
della democra/ia. 

In (piesto si nsii dobbiamo' 
1) intrecciare mat!giorm< ritr 
nel nostro dis(nr-o politico gr 
nerale le proposii- di ^ulu/ione 
dei problemi (conomiei e ̂ n 
ciali: verilicare nil movimen 
to il grado di ri^pondf-n/a di 1 
le nostre prop-iste alle esigen 
ge di un nuovo sviluppo" in 
questo senso la ivn-tra ir.:/i.i 
tiva in campo urbani-tiro di
ve emergere come linea di M I 
luppo positivo. ed essere P:I 
co rat a a una richieM;i di n'.io- i 
e qualificati investimenti pah 
blici: 2» sti|M-raie il divar'o 
ancora serio fra la nostra 
stampa e il iro\ imento rrnl- . 

Solidarieta col PCI 

In tutta Italia 

continua la 

sottoscrizione 
L'a"e>?rt/:or.e <i- -n::ia" c'k cei 

PCI rio;,.> ;| \rt-i'M,.(o a-.Tcnta'"* 
fa=c.-:.! ciry.n la -<.;:•? rie.la ri:-
re/:->:^ dc: p.;::.:o i: pr;ri'! dt'. 
^erim.i -cir-n r->~,:;n..;.) con la 
~r?.'j>-<:./ •••,•„• :n • jfa I:a!.a. In 
rj':c-:'ii!:i:i,o e>r-. o rfi^ 'r .ftx.i : 

DA ROMA: I! (o-joanv* I.'TI-
bfrto Ma^i.,1 I. 5 iiOO. m. Nello 
l.-.-o'.i lOfiOO. I'lDuri! Si:;-.3 l'/i. 
Latri L"ia/ o M.ron'ii Fra:ice--i 
2W«0. Pai^.t-n R . K * \ : . , I WK-i 

DA REGGIO EMILIA: II com
pagno Cassdrvo I'^.i ,i no-r.v de.-.: 
Sez:one del I'f I dc'. M.:r..c:p.o ri. 
Rcer.o Eml.a 2UW*. 

DA LLTCA: R ima G ovann. 
5.000. 

DA ANCONA: Li D."a Tar-
relli AuBi:«to & Fis.i lofrfl 

DA VITERBO: I conoazn; d. 
Proceno antifasc:i:.i e democra
tica 10000. 

DA CO.MO: Szic-.e 2 Ft-bbra.i 
do: P C I io oo-i. 

DA LTJINE: La S-/..,-.t- rl. 
Cf-rv :cn.in-» <•;« ; Fr:-.V 1 Of"1 

D \ P\RMA: I n c"'\n.^"> rb* 
?l firma ' :i znr u dd io * "> fO0 

D \ FIRENZE: R:c< i P i - o - v 
d: Scar,.t:(Ci .5 0 0 

DA ("HIET1: Cin; r i Car.o Al
berto di Sa.i-ai-.o Jfc!""'. 

DA LATIVA: L:.;". no Or^ . . , 
da Apnlia I fX>0. 

DA SIRACl'SA: - II Gar.bald.-
r.o > di Augusta o.Of̂ i. 

DA RIETI: Fernando P.c^ir:'.-
li 5 000 

DA CAGLIARI: Elio Fadda 
8500. 

DA NAPOLI: Do'.t. Riccard: 
Carlo 2 000: Drtt. De Marco Ni 
no 10000: D^t. D"Aroma I?:no 
5 000: I compaeni della Cellula 
ATAM di S Giovanni a Teduccio. 
hanno versato: Se.«rc:el!o Nata 
le 500; Ferrara L'mberto 300: 
Sansone Giuseppe 500; Borgama 
no ArcanwJo 500: Rispo'.i Lu:c. 
500; D'Aco<tmi Ar.co'.o 1 000: Co/ 
zolino Antonio 500: D'Amhrovo 
Mano 200: R.i'so F^orenjo WK>. 
Cozzol.no Antonio 5Qt. 
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