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II dibattito al Comitato Centrale e alia CCC 
L'aggravamento della situazione internaiionale e la necessita di intensiticare la lotto di massa per 
fa pace e contro la subordinazione deH'Europa ai piani aggressm dell'imperialismo americano 

li
fe-

II CC ha proseguito icri il 
dibattito sulla relazione del 
compagno Amendola sul primo 
pun to all'ordine del giorno: 
« La iniziativa unitaria del par-
tito di fronte all 'aggravarsi del-
la situazione internazionale e 
interna ». 

GALLUZZI 
Ci troviamo di fronte ad un 

serio aggravamento della si
tuazione internazionale che po
ne il problema di una grande 
lotta per la salvaguardia della 
pace nel mondo. Questo peri-
colo ha la sua base non piu 
soltanto nel meccanismo del-
1'escalation ma in un fatto po
litico, cioe nella decisione de-
gli Stati Uniti di imporre una 
svolta al conflitto per risolver-
lo a loro vantaggio nel piu 
breve tempo possibile al fine 
di uscire dall'impasse militare 
e dall'isolamento politico. E 
poiche i militari americani 
hanno deciso di stringere i 
tempi nasce I'urgenza dello svi-
luppo di un movimento di mas
sa per costringere rimperiali
smo americano a cambiare 
strada prima che sia troppo 
tardi. 

In Italia, prima ancora dl 
pensare alio forze che si pos-
sono mobilitare attnrno a que-
sta lotta, bisogna rendersi con-
to che i risultati ottenuti sono 
gia importanti. Nel governo ita-
liano s'e determinata una cer-
ta evoluzione sulla questione 
della cessazione (iei bombarda-
menti come base per la ricer-
ca di un negoziato: evoluzio
ne ancora timida ma tale da 
determinare una reazione del-
le forze oltranziste. II caso 
Fenoaltea, al di la delle im-
plicazioni diplomatiche. dimo-
stra che nel governo italinno 
esistono forze sulle quali Fe
noaltea ha contato. 

Per contro il movimento di 
massa per la pace pur con i 
.suoi limiti e in atto da due 
anni ed ha avuto momenti uni-
ricatori di grande rilievo es-
sendo riuscito a realizzare so-
stanzialmente una piattaforma 
attorno ad un punto essenziale: 
la cessazione dei bombarda-
menti. 

Si sono determinati anche de-
gli spostamenti a livello delle 
forze politiche di governo. a 
livello della maggioranza go-
vernativa. nel PSU; nel Par-
tito socialista unificato non sia-
mo piu soltanto alle adesioni 
individuali ma ad uno schie-
ramento che da De Martino in-
veste tutta un'ala del partito 
socialista favorevole alia lotta 
per la pace: il che aprendo 
una contraddizione in seno al 
PSU e al governo. pone le 
cendizioni per una revisione di 
tutta la politica estera del no
stra paese in rapporto agli Sta
ti Uniti. Dipende molto da noi. 
ora, dall'azione che sapremo 
sviluppare se le contraddizio-
ni si accentueranno o no. 

Di qui la necessita di allarga-
re iJ movimento, I'esigenza di 
uno sforzo di tutto il partito 
per a t tuare una piu ampia par-
tccipazione di massa e in par-
ticolare della classe operaia. 
Ma lo svUuppo del movimento 
non pud prescindere da una 
chiara illustrazione della no
stra linea politica e da una 
lotta aperta contro tutti gli 
estremismi che tendono a se-
minare sfiducia nella lotta per 
isolare rimperialismo america
no e a portare avanti chiari 
oricntamenti di rottura anche 
nei confront! del nostra parti
to. In questi ultimi tempi la 
azione di questi gnippi estre-
misti ha trovato ceo nella stam-
pa del PSIUP anche in contrad
dizione con I'impostazione poli
tica di questo partito. Si di-
stinguono in una azione pura-
mente negativa sedicenti fogli 
di sinistra, nei quali si con-
fondono la presunzione, il vcl-
leitarismo e il massimalismo 
parolaio. 

Bisogna riconoscere che a 
questo riguardo la nostra rea
zione e stata incerta e che que-
sta inccrtczza va superata se 
non si vogliono creare confu-
sioni a t tomo alia nostra linea 
politica e a quella dei compa-
gni vietnamiti: non si trat ta . 
beninteso, di ingigantire que
sti fenomeni estremisti ma di 
accompagnare Tazione unita
ria ad una azione decisa di 
critica a queste posizioni. 

Inoltre la lotta per la pace 
e la distensione non pud limi-
tarsi alia condanna deli'aggres-
sione americana ma deve in-
vestire anche i problemi della 
pace e della distensione nel 
nostra continente. Gli Stati Uni
ti, s e vogliono proseguire nel
la loro politica aggressiva. so
no costretti anche a congelare 
il PTOcesso di distensione in 
Europa e l'appoggio dato dalla 
NATO ai generali reazionari in 
Grecia per bloccare una solu-
zione democratica di quel pae
se ne e la prova. Di qui la 
esigenza di una lotta a fondo 
anche per la sicurezza collet-
tiva deH'Europa dove non esi
stono ancora rapporti nuovi 
t ra gli stati e dove e 'e un 
vuoto che non deve essere 
colmato dalle forze reaziona-
rie. Ecco perch* bisogna muo-
versi subito anche per I'Eu-

• ropa, per i suoi problemi giun-
t i m roaturaziooe come la cri-

si della NATO, del MEC. il 
disarmo. la non proliferazione. 

La socialdemocrazia euro-
pea. dopo il Vietnam, la Gre
cia. attraversa un periodo di 
ripensamento e vi sono quiruii 
grandi possibilita di ope rare 
con essa per estendere il mo
vimento. qualificarlo, quindi 
dargli chiari obiettivi di lotta 
che vanno dal Vietnam all'Eu-
ropa: attraverso la pace in 
Europa possiamo dare un con-
tributo alia pace nel Vietnam. 

PIVA 
L'elemento caratterizzante 

della situazione 6 dato dal 
contrasto che si rileva tra azio
ne del governo e movimento 
di massa. La scalata ameri
cana nel Vietnam, che po
ne in termini sempre piu acu 
ti il pericolo di una terza guer-
ra mondiale, i bombardamenti 
crudeli sul Vietnam del nord. 
il colpo di Stato in Grecia sol-
levano l'indignazione genera-
le. Di fronte a questi proble
mi e all'assenza di una ade-
guata azione del governo. si 
va sempre piu estendendo in 
Emilia un movimento artico-
lato che fa registrare inte-
ressanti convergenze di for
ze diverse, di opposizione e 
di governo, che alle volte uni-
tariamente o in momenti di-
versi ehiedono la fine dei bom
bardamenti sul Vietnam e il 
ristabilimento della democra-
zia in Grecia. 

Per quanto riguarda il no
stra partito. esso deve agire 
con un impegno corrisponden 
te alia drammaticita della si
tuazione: anche il modo co
me la DC ha cercato di chiu-
dere scandali come quelli di 
Agrigento. della Federconsor-
zi, del Sifar riconferma la 
vocazione reazionaria della 
grande borghesia e pone il 
problema della difesa degli 
istituti democratici del nostra 
paese attraverso 1'estensione 
ed il consolidamento dell'azio 
ne unitaria delle masse. 

Le iniziative e le lotte per 
un diverso orientamento della 
politica del paese sono la di-
mostrazione piu evidente del 
fallimento del centra sinistra 
e ripropongono I'esigenza di 
una svolta nel paese; di nuovi 
rapporti t ra le forze sociali-
ste e cattoliche. per una nuo-
va maggioranza, per diversi 
rapporti tra il governo e la 
opposizione. 

Per imporre al paese que-
sta necessaria svolta non si 
pu6 aspettare il 1968; il Parti
to deve saper cogliere subi
to gli elementi qualificanti del-
1'attuale situazione per svi
luppare la sua azione. Per 
questo bisogna tenere conto 
che nel movimento cattolico 
fermenta una crisi profonda 
che nasce dal contrasto tra 
predicazione evangelica e at-
tivita politica. dall'affievolir-
si nei cattolici della speranza 
di poter modificare dal di den-
tro. con la lotta politica inter
na, gli orientamenti della DC. 
Interessanti e vivi fermenti 
maturano anche nel PSU do
ve preme non soltanto la co
scienza della crisi del cen
tra sinistra, ma anche il bi-
sogno di darsi una collocazio-
ne nuova. Di qui la necessi
ta. pur non ignorando le de-
bolezze del PSU. di precisa-
re meglio la nostra battaglia 
contro la DC. di operare per 
impegnare in questa battaglia 
tutte le forze socialiste e di 
sinistra per rompere il mo-
nopolio politico della DC. A 
tal fine dobbiamo impegnarci 
a superare i limiti che anco
ra esistono nella nostra azio
ne e in questo modo, assieme 
alle altre forze politiche. da
re nuovo slancio al movimen 
to di pace mettendo in rilie
vo i giusti nessi fra questa 
lotta e le altre in corso nel 
paese di cui parlava Amen
dola. 

MODICA 
Alia domanda c chi coman-

da in I ta l ia?» Nenni ha ri-
sposto lament a ndo una polve-
rizzazione del potere e la con-
seguente difficolta di control-
larne i ccntri. Si avverte qui 
una sorta di sgomento. anche 
se non ancora il riconoscimento 
del disastro della politica della 
< stanza dei bottom ». una po
litica non soltanto illusoria. ma 
anche densa di pericoli gravi 
per le istituzioni repubblicane. 
E ' evidente che certi fenomeni 
degenerativi sono in stretto 
rapporto con resasperazione 
del centralismo burocratico che 
e determinata dalla politi
ca del governo. Questo centra
lismo non pud certo favorire 
lo sviluppo della democrazia. 
anzi e congeniale ai gruppi con-
servatori. ai gruppi di potere. 
alle manovre contro la Re-
pubbiica. 

Appare chiaro che la crisi 
attuale degli istituti pubblici e 
la minaccia che ne deriva per 
la democrazia possono essere 
superate solo con un chiaro 
orientamento che guidi tutte le 
scelte e tutte le solun'oni di 
complessi problemi legislativi, 
econoraid, amministrativi, di 

costume, un orientamento che 
deve assicurare la difesa e lo 
allargamento della sovranita 
popolare e quindi del potere 
delle assemblee elettive a tutti 
i livelli. 

Sul piano degli enti locali e 
in corso un movimento unitario 
che ha come obiettivo il pas-
saggio dalla tradizionale con-
cezione subordinata degli orga-
ni elettivi locali alia concezione 
costituzionale di questi organi 
come momenti cssenziali del 
decentramento politico dello 
stato. corresponsabili cioe, ai 
rispettivi livelli, delle decisioni 
nazionali. 

Per contro l'omogeneizzazio-
ne delle maggioranze locali a 
quella governativa. significa 
proprio la rinuncia a questo 
decentramento politico, a que
sta capacita di contrattazione 
responsabile rispetto al potere 
centrale. Percid essa ha por-
tato alia crisi di quegli istituti 
ai quali e stata imposta. Per il 
PSU 1'aver condiviso o subito 
I'operazione di omogeneizzazio-
ne ha significato una ritirata 
da un terreno decisivo nella 
battaglia per il rinnovamento 
democratico dello Stato. Intan-
to. il processo di paralisi e di 
disgregazione delle maggioran-
ze forzose di centra sinistra di-
laga in tutto il Paese. Si d ap-
pena ricomposta, prccariamen-
te, la maggioranza a Torino, 
quando si e spezzata ad Anco-
na, e crollata a Benevento. 

Di fronte a questi process!. 
noi possiamo dire che abbiamo 
non soltanto salvaguardato so-
stanzialmente il patrimnnio 
delle amministrazioni unitarie. 
ma che oggi vi sono anche i 
segni di una tendenza ad un 
ritorno a rapporti unitari nuo
vi, diversi da quelli passati 
percho diversi sono i program-
mi, le condizioni ed anche le 
forze impegnate, che compren-
dono spesso una parte e tal-
volta tutti gli ex-socialdemo-
cratici. sempre piu spesso i re-
pubblicani ed anche altre for
ze. Questa tendenza esiste an
che la dove e'e ancora il cen
tro-sinistra ma vi sono anche 
vaste zone, nel Lazio. in Sici-
lia, nclle Marche e anche, in 
forme diverse, in Toscana e 
in Emilia, dove siamo andati 
verso nuove maggioranze, ver
so rapporti nuovi di collabo-
razione tra noi e il PSU. Vi 
sono, e vera, difficolta. incom-
prensioni e resistenze anche 
fra le forze della sinistra, ma 
le affrontiamo con pazienza e 
anche con fermezza senza la-
sciarci trascinare sul terreno 
delle schematiche pregiudiziali. 

Non e un caso che queste con
vergenze nuove maturino spes
so sul terreno delle scelte per 
la programmazione regionale. 
Proprio in queste scelte. infat-
ti. si afferma la funzione nuo
va degli enti locali. E proprio 
qui si superano spesso i tra-
dizionali municipalismi e si 
giunge ad elaborate proposte 
che contestano le tendenze alia 
subordinazione delle comunita 
locali e regionali alia politica 
economica tradizionale. come 
e accaduto nella recente Con-
ferenza regionale dei Consigli 
provinciali del Lazio, e alle 
scelte stesse del piano econo-
mico governativo. 

Di fronte a questo movimen
to le nostre responsabilita sono 
grandi. Si tratta di esprimere 
tutte le possibilita di un suo 
sviluppo autonomo e differen-
ziato nella consapevolezza del 
valore nazionale di questo mo
vimento che si collega, per la 
natura dei problemi e degli o-
rientamenti che investe. con i 
problemi generali del rinnova
mento della societa e dello 
Stato. 

SERRI 
II giudizio sulla gravita e 

sulla drammaticita del momen-
to che stiamo attraversando — 
ha detto Serri — e giusto. E* 
necessario. dunque, che con 
questo C C . se ne investa il 
Partito e tutto il paese. In que
sti momenti di stretta. le gran
di masse guardano piu che mai 
al nostra giudizio. alia nostra 
proposta politica. Grande e la 
nostra responsabilita. Oggi il 
Partito e chiamato ancora una 
volta ad assolvere la propria 
funzione di forza unitaria de
mocratica e nazionale. La pri
ma questione e quella della 
pace. II movimento per la 
pace, si e esteso. ha raggiunto 
punti qualitativamente nuovi. e 
pur con i limiti che conosciamo. 
ha gia inciso sulla stessa com 
paginc gmernat iva. Ci sono le 
condizioni per estenderlo e qua
lificarlo. Nella nostra provincia 
si giungera tra pochi giorni ad 
una marcia operaia indetta uni-
tariamente da socialist], comu-
nisti e cattolici delle fabbriche. 
Anche nella protesta contro lo 
attentato fascista in Grecia si 
e avuto un grande schieramen-
to di forze, profondamente uni
tario. E ' proprio prendendo 
atto di questa situazione in mo
vimento che mi dichiaro d'ac-
cordo col compagno Galluzzi: 
non bastano le negazioni, esi
ste la prospettiva per un supe-
ramento della crisi. per un mu-
tamento della politica estera. 
I coraunisti, responsabilmentc 

come sempre hanno fatto, im-
pegnano tutte le loro forze 
nella lotta e nel rapporto con 
tutte le forze democratiche. 

La ciisi internazionale e in
terna e grave. Sono d'acc-ordo 
eon Amendola che esistono an
che pericoli di sfiducia e di 
demoralizzazione. Per superar-
li occorre dare unita al movi
mento, collegarne i vaii mo 
menti, propone con fermezza 
una prospettiva politica unita
ria. valida e immediatamente 
e in rapporto alia scadenza e-
lettorale. L'origine della crisi 
sta nel ventennale monopulio 
del potere detenuto dalla DC. 
II centro-sinistra e fallito pro 
prio porche non e riuscito a 
modificare questa politica. Le 
altre forze hanno pagato un 
alto pre/zo senza riuscire a 
creare alternative, anzi la crisi 
e divenuta degenarazione, 
caos. E" piu che mai necessa
rio. quindi. intensificare la lot
ta contro la politica della DC 
e il suo gruppo dirigente, ren-
dere sempre piu pressante lo 
appello alic forze di sinistra. 
costruire una altcrnaliva unita
ria al centro sinistra. Sappia-
mo bene che il processo uni
tario e eomplesso e travagliato. 
Non sono certo gli esempi che 
mancano. Ma guai se ad ogni 
atto di rottura noi reagissimo 
in forme tali da oscurare la 
nostra politica unitaria. Oc
corre. invece. impegnare tutto 
il partito su questa linea uni
taria, farlo procedere con 
slancio e sicurezza. Anche il 
PSIUP e il MAS devono es
sere consapevoli di tale linea 
unitaria. Bisogna che tutti sen-
tiamo la nostra funzione e la 
nostra responsabilita unitaria, 
se no si rischia la confusione e 
la disgregazione. Occorre in
vece far capire nella denuncia 
della gravita della situazione. 
che esistono tutte le condizioni 
per rivolgorsi con fiducia alle 
masse popolari. alle altre for
ze democratiche per iniziare 
proprio nella stretta di oggi. 
un processo di svolta. 

CAROTTI 
E carat tere delle lotte che 

si stanno sviluppando. I'esi
genza che si allarghino ulte-
riormente. ratteggiamento delle 
diverse forze politiche ci pro-
pongono alcune questioni sulle 
quali. a me sembra utile — ha 
detto Carotti — soffermare la 
nostra attenzione. Alia base di 
questa situazione e delle sue 
tensioni vi e indubbiamente il 
fatto che lo sviluppo capitali-
stico si e consolidato ottenendo 
a proprio sostegno anche 1'in-
tervento del finanziamento pub-
blico. Esso e stato protetto me-
diante la subordinazione della 
azienda di stato alle scelte del 
grande capitale. I profitti ca
pitalistic! hanno toccato valori 
e indici molto elevati. realiz-
zati su una vasta dequalifica-
zione della forza lavoro. con-
sentendo anche talune manovre 
volte a svuotare le azioni riven-
dicative. Le lotte operaie. 
dunque. nell'intreccio della 
composizione continuamente ri-
cercata di schieramenti uni
tari, democratici, devono avere 
riguardo a fronteggiare le que
stioni di fondo, quali la di-
mensione. I'indirizzo degli in-
vestimenti e il controllo dei 
capital]', piegando le imposta-
zioni € azienda'istiche » ad una 
resa dei conti con le questioni 
dello sviluppo deH'occupazione. 
delle zone, dei settori trainanti 
deH'cconomia. su una linea di 
afTermazione del lavoro e del 
potere contrattuale. E* difficile 
poter prevedere se e in che 
misura tali lotte pot ran no in-
cidere direttamente. giungendo 
a modificare I'attuale mecca
nismo di sviluppo. Ma possono 
e devono rovesciare comunque 
in direzione del grande capi
tale i costi individuali e col-
lettivi che si vorrebbero far 
pagare ai lavoratori e alia 
popolazione. Occorre rilevare. 
poi. che le lotte operaie e po
polari aweng'Mio attorno a 
nodi piu ravvicinati. La pro
grammazione ha cessato di es
sere. per la gente. una cosa 
astrat ta . difficile da mettere in 
relazione coi propri problemi 
concreti. La DC e il PSU sono 
obbligati ad effettuare scelte e 
a pronunciarsi concretamente. 
si pud dire quotidianamente. 
Cid non soltanto a livello na
zionale. ma anche nelle pro
vince. nei comuni. Si deve co
gliere questo dato politico 
nuovo: in questa situazione e 
oggi possibile superare diffi
colta che abbiamo avute sin 
qui, possiamo formare una va
sta coscienza popolare sullo 
stretto legame che intercorre 
fra politica governativa e il 
prezzo che viene pagato dai la
voratori e dalla soeieta nel suo 
insieme. Di fronte a tale situa 
zione. la Dc corre ai ripari. 
assecondando spinte corpora
tive. punt a ndo a trasformare 
le dissociazioni e gli urti in-
terni in « articolazioni > del suo 
interclassismo. Questo c recu-
pero» della Dc d particolar-
mente attivo nel Veneto dove la 
stessa sinistra dc tradizional-
mente si muove anldando la 
stessa soluzione dei problemi 
dei lavoratori e della societa, 
alia stessa espansione del si-

sterna capitalislico. L'attacco 
che noi dobbiamo portare alia 
Dc e certamente centrale: ma 
tale attacco deve essere man-
tenuto anche nei confronti del
la politica del PSU. conn* essa 
si presenta obbiettivamente. Mi 
pare anche, di fronte alio svi-
lupparsi della situazione e de
gli avvenimenti, sia oggi pos
sibile collegarc meglio i nessi 
fra le lotte operaie, le rifor-
me, il ruolo antimonopolistico 
che possono assumere le azien-
de di stato, l'appoggio crimi-
noso che il governo concede 
aU'imperialismo americano. 

PETRUCCIOLI 
Giustamente e stato afferma-

to nella relazione che nella si
tuazione internazionale e av-
venuto un salto qualitativo, che 
richiede un ulteriore allarga
mento e consolidamento della 
lotta e soprattuttn un collega-
mento dei temi di politica in
terna a quelli di politica inter
nazionale. 

Si delinea il senso della con-
dotta deU'imperialismo di fron
te alio sviluppo delle forze ri-
voluzionarie e alia strategia 
offensiva della coesistenza pa-
cifica. Sarebbe un errore pen
sare ad un ritorno alia guerra 
fredda; l'identificazione dello 
scontro di classe internaziona
le con lo scontro fra il blocco 
degli stati capitalistic! e il 
blocco degli stati socialisti. che 
costituiva il fondamento della 
guerra fredda. non e piu possi
bile. Cid e stato compreso an
che dall'imperialismo USA che 
ha unificato (pur con contrad-
dizioni) tutto il campo imperia-
lista sotto la sua guida e si 
propone di raggiungere tre 
obiettivi che si integrano e si 
condizionano a vicenda: regge-
re alia sfida del campo socia
lista, affermare la propria 
egemonia nel campo imperiali
st a. soffocare con tutti i mezzi 
il movimento di liberazione. 
Quest'ultimo proposito teoriz-
zato definitivamente a Punta 
del Este con 1'affermazione del 
diritto degli USA ad interveni-
re militarmente in ogni paese 
in cui si verifichi una « aggres-
sione interna». risulta essen
ziale per rimperialismo statu-
nitense. sia per garantire la 
propria potenza economica e 
militare, sia per essere il c cor-
done ombelicale» dello stesso 
imperialismo europeo. 

In questa situazione il ricat-
to di una guerra mondiale nu-
cleare costituisce un'arma po-
tente nelle mani degli USA. 

Rendere impossibile. con una 
larghissima mobilitazione del-
l'opinione pubblica e una forte 
lotta delle masse, il ricorso a 
quest 'arma. togliere aU'impe
rialismo la possibilita di questo 
ricatto; affermare il diritto dei 
popoli all'indipendenza svol-
gendo una azione politica colle-
gata alia loro lotta e volta ad 
isolare rimperialismo ameri
cano (come e oggi la richiesta 
della sospensione dei bombar
damenti) sono momenti fonda-
mentali della nostra azione ai 
quali corrispondono specifici 
ed autonomi livelli di mobilita
zione e dj ampiezza del movi
mento. 

Non si pud perd sfuggire al
ia domanda: e possibile abbor-
dare direttamente rimperiali
smo USA dall'Europa? doman
da che riguarda non solo Tef-
ficacia della nostra lotta contro 
rimperialismo. ma anche lo 
sviluppo della nostra lotta de
mocratica e socialista. 

La risposta e senz'altro posi-
t iva: esistono oggi contraddi-
zioni profonde. anche se si 
esprimono assai spesso con po
sizioni di * destra » nazionalisti-
che. che consentonn un abbor-
daggio airimperialismo USA: 
bisogna rilevare perd che gli 
USA rioscono a controllare 
queste contraddizioni e a se-
gnare addirittura dei parziali 
success!, quale e l'csito delle 
trattative per il Kennedy 
round. 

Queste contraddizioni posso
no perd anche essere utilizzate 
e fatte esplodere dal movimen
to operaio e da altre forze de
mocratiche. soprattutto rivol-
gendo la nostra attenzione alia 
NATO. Recentissimi avveni
menti fra i quali si impone per 
la sua gravita il colpo di stato 
militare in Grecia. hanno chia-
ramentc fatto cogliere a larghi 
strati dell'opinione pubblica 
come la NATO sia In scudo del
la conservazione. la garanzia 
dello status quo e quindi un 
ostacolo alio sviluppo demo
cratico in Europa nel suo in
sieme e in ogni singolo paese. 

Bisogna imporre la fine della 
NATO, utilizzando !a grande 
forza che ci viene dal dichiara-
to proposito dei comunisti di 
eliminare i patti militari in Eu
ropa. 

Spingere in questa direzione 
consente di vedere meglio il 
coIJegamento fra la lotta su te
mi intemazionali e quella su 
temi interni, di mostrare la as-
surdita di impotent! estremi
smi verbali. di investire piu ef-
ficacemente il governo. di da
re un duro colpo agli USA fa-
cendo saltare un cardine deci
sivo della loro linea generale. 

essenziale per la stessa azio
ne aggressiva nel sud est asia-
tico e in altre aree in lotta per 
la liberazione. 

LA TORRE 
La campagna elettorale [H?r 

le elezioni regionali siciliane 
si sviluppa su tre temi fonda-
mentali: 1) giudizio severo 
dell'opinione pubblica sul bi-
lancio negativo di questi 20 an
ni di vita della regione; 2) 
questo giudizio si riallaccia 
con il decadimento della si
tuazione interna nazionale. gli 
scandali e gli attentat! alle 
istituzioni democratiche: U) ag 
gravamento del pericolo di un 
nuovo conflitto mondiale per 
1'esteiidersi deH'aggressione 
americana al Vietnam. La DC 
tenta di isolare il bilancio ne
gativo dei vent'anni della re
gione dal contesto generale, 
di prendere una certa distan-
za dalla realta siciliana dan-
do credito alia tesi «del fal
limento » della classe politica 
della Sicilia. 

Noi dobbiamo avere la co
scienza della profondita del ma-
lessere regnante nell'isola che 
pud orientarsi sia in forme di 
protesta sia in forme di sfidu
cia e rassegnazione: e ovvio 
infatti che gli avversari tenta-
no di convogliare il malessere 
verso la rassegnazione. ten-
tano di dare un quadro de-
formato della situazione come 
se questi venti anni non fosse 
ro stati caratterizzati da aspri 
scontri di classe culminati con 
Portella delle Ginestre. I'as-
sassinio di decine di capilega. 
le persecuzioni. l 'arresto. di 
ccntinaia di dirigenti comu
nisti. 

Di qui noi partiamo per de-
nunciare il processo di corru 
zione del potere locale, il po
tere mafioso della DC metten
do in risalto il legame tra que
sta situazione e il contesto na
zionale. La Sicilia e il Mezzo-
giorno sono stati ridotti ad un 
ruolo semi coloniale perche i 
governi diretti dalla DC han
no accettato la strategia mo-
nopolistica. Di qui lo svuota-
mento di ogni autonomia. La 
corruzione, la mafia, gli scan
dali. il malcostume sono espres-
sioni di gruppi subalterni di 
tipo coloniale di cui la classe 
dominante nazionale ha avuto 
bisogno per far passare la sua 
politica: per questo noi respin-
giamo il tentativo della DC di 
scindere la realta siciliana da 
quella nazionale e diciamo che 
per uscire dalla crisi che tra-
vaglia la Sicilia occorre una 
svolta politica a Roma e a 
Palermo. 

Se la Sicilia e il punto piu 
critico della crisi nazionale, 
dalla Sicilia deve scaturire at
traverso le elezioni la condan
na della politica dc e la richie
sta di un radicale rinnovamen
to. Ma anziche il rinnovamen
to. Rumor ha prospettato per 
la Sicilia lo stesso tipo di svi
luppo che fin qui ha dato la 
crisi. 1'emigrazione in massa. 
L'on. Piccoli ha parlato anche 
di rinnovamento dei partiti ma 
le liste dc si fondano ancora 
sulla corruzione. il sottogover-
no per comperare il voto. 

Partendo di qui acquista va
lore ed efficacia la nostra azio
ne unitaria. La DC. malgrado 
il centro sinistra, non ha mai 
perduto i collegamenti con la 
destra per avere un ricambio. 
Oggi di fronte al fallimento 
del centro sinistra essa rea-
lizza schieramenti di centro 
destra in intere province come 
Trapani e in numerosi altri 
comuni. 

E' in questo clima che in 
molto zone dell'isola si realiz-
zano movimenti unitari per 
obiettivi di sviluppo economi-
co. per la riforma agraria e 
per la pace. Cid ha avuto ri-
flessi nella costituzione di 
ciuntc unitarie di sinistra in 
numerosi comuni. Questa pro
spettiva unitaria va data an 
rhe per le elezioni dell ' l l 
giugno. 

La DC non ha mai avuto la 
maggioranza assoluta all'ARS. 
Eppure ha mantenuto per 20 
anni la direzione politica del
la regione con risultati falli-
mentari. Prendere atto del de-
f.nitivo fallimento del centro 
sinistra e realizzare un rinno-
vato collegamento delle forze 
della sinistra e offtri necessario 
per dare uno <bocco positivo 
alia battaelia per ricacciare 
indietro la DC e trovare un 
terreno di incontro con le stes
se forze democratiche del cam
po cattolico. 

SEGRE 
II rapporto di Amendola ha 

opportunamente ricordato il 
peso avuto dalla lettera di Co 
lombo come momento iniziale 
della crisi del 19W. una crisi 
di cui proprio ora si colgono 
tutti gli addentellati. e ha sta-
bilito un collegamento tra quel
la lettera e la lettera di dimis-
sioni presentata adesso dal-
l'ambasciatore Fenoaltea. Co
me ieri (basta ricordare le 
pressioni del MEC e di vari 
paesi), nemmeno oggi si trat ta 

di un'iniziativa isolata: lo com-
prova la campagna condotta 
dal Curriere della Sera in con-
comitanza con il viaggio di 
Kanfani a Mosca, al pari del-
1'attacco che il W'ashinuton 
Post, ha condotto contro il mi 
nistio degli Esteri italiano per 
il discorso del 27 aprile al Se-
nato, accusandulo di condurre 
«un giuueo tutt'altro che no-
bile .>, nel contesto di un arti-
colo in cui lautore, noto per 
la sua amicizia con Johnson, 
giunge ad indicare l'« esem 
pio» di Fenoaltea a tutti gli 
altri ambasciatori dei paesi 
deH'Europa occidentale nella 
capitale degli Stati Uniti. 

Ci si trova qui di fronte non 
solo ad un esplicito tentativo 
di condi/ionaie pesantemente 
hi politica estera italiana a 
sostegno ilvlV escalation, ma 
anche ad una grave ingerenza 
negli affari interni italiani. Non 
meno grave e il fatto che alia 
lccente conferenza parigina dei 
ministri della Difesa della 
NATO si sia discusso di una 
programmazione militare che 
si spinge sino al 1975, il che 
impone di chiedere in base a 
quali poteri l'on. Tremelloni 
possa vincolare la politica mi
litare ed estera italiana per 
sette anni oltre la data termi-
nale del Patto atlantico. 

In quella sede si e anche 
concentrata l"attenzione (come 
ha rilevato il Giornale d'ltalia) 
sulle difficolta «di natura po
litica » del ftanco meridionale 
della NATO (Grecia. Turchia. 
Italia), con una impostazione 
che conferisce al col|Ki di stato 
fascista realizzato in Grecia in 
base al « piano Prometeo » una 
ben precisa caratterizzazione. 
e sul rafforzamento ulteriore 
delle basi nucleari esistenti 
anche in Italia. Tutto cid ci 
impone di condurre una lotta 
piu ampia per la sicurezza na
zionale dell'Italia. che si pud 
fondare solo sulla fine della no 
litica dei blocchi. l'allontana-
mento delle basi straniere e la 
sicurezza collettiva in Europa. 
Per la lotta per la pace esi
stono oggi condizioni che con-
sentono di superare i limiti 
indicati da Amendola. 

II logoramento. nella co
scienza di vasti strati, del rap
porto di subordinazione tra 
Europa occidentale e America 
si accompagna all'estendersi. 
nel mondo cattolico, di un vera 
e proprio «problema di co
scienza » dinanzi alia guerra al 
Vietnam e agli squilibri intcr-
nazinnali indicati anche dafi'ul-
tima enciclica. Questo « p r o 
blema di coscienza » pud ten-
riere ad investire. in prospet
tiva. lo stesso rapporto tra le 
masse cattoliche e la DC. cosi 
come la riconferma. da parte 
di forze del PSU. di orienta
menti tradizionali del partito 
socialista fa ancor piu scric-
chiolare 1'instabile equilibrio 
governativo. Dccisiva. anche in 
questo campo. e I'iniziativa 
unitaria del nostra Part i to: una 
iniziativa che avendo come 
asse la lotta per la pace con 
tribuisca a rendere patrimonio 
di massa le proposte e le solu-
zioni dei comunisti dinanzi alia 
grave crisi che il mondo sta 
attraversando e a rendere sem 
pre piu evidente il nesso che 
esiste tra una politica estera 
di pace e una politica di rin
novamento democratico e di 
progresso sociale. 

D'AMICO 
Sottolinea il suo assenso con 

la relazione del compagno 
Amendola. Da essa emerge I'in-
treccio tra la situazione inter
nazionale e quella interna del 
nostra paese e la gravita del-
I'una e dcH'altra. Dalla stessa 
relazione viene affermata la ne
cessita di una svolta della no
stra azione per una piu estesa 
azione unitaria. Se e vera che 
le lotte per la pace, contro la 
aegressione americana nel 
Vietnam e per la Iiberta in 
Grecia registrano un'ampia e 
crescente estensione — sul pia
no nazionale. cosi come in Pie-
monte — e altrettanto innegabi-
le che il movimento non corri-
sponde ancora alia gravita del
la situazione. Di questo dobbia
mo essere coscienti. pur non 
sottovalutando i risultati cui 
il movimento stesso e perve-
nuto. 

La questione centrale c costi-
tuita dai problemi posti dalla 
aggressione nel Vietnam. Le lot
te che su questo piano si sono 
sviluppate in Piemonte ci hanno 
permesso da un lato di supe
rare . in gran parte, erronei 
orientamenti che sottovaluta-
vano la portata politica di que
sta lotta: dall'altra di far ma-
turare. sul terreno dei proble
mi di politica estera, una co
scienza nuova in vaste masse 
dei lavoratori e piu in genera
le della popolazione. Fatti nuovi 
non sono registrabili soltanto a 
livello di vertici ma sono vivi 
ed operanti in tutte le province 
piemontesi. Significative e di 
grande rilievo. in questo senso. 
sono state le ripetute manife-
stazioni a Torino per la pace. 
contro raggressione nel Sud 
Est asiatico. contro il colpo di 
stato fascista in Grecia; le c ca-
rovane della pace > che si sono 
snodate nelle zone del Biellese; 
le manifestazioni svoltesi nelle 

province di Novara, Vercelli, 
Alessandria, i manifesti unitari 
sottoscritti da varie forze |>oli-
tiche antifasciste nel Cuneese 
e nel Verbano; le prime prose 
di posi/ione unitarie nel Consi-
glio regionale e nel C'uiuine di 
Aosta; le petizioni che si stan
no firmando in alcune fab
briche. 

La ragione principale che e 
di ostacolo ad ogni possibilita 
di sintesi e di sbocco politico 
del movimento e da ricercare 
nella debolezza nostra di rende
re esplicito il nesso profondo 
tra la lotta per il migliorameu-
to delle condizioni di vita e di 
lavoro delle masse lavoratrici 
e la lotta per la pace e la Ii
berta. Sopralutto in una regio
ne come il Piemonte, dalla an
cora scarsa partecipazione del
la classe lavoratrice al movi
mento per la pace e la Iiberta. 
rileviamo i limiti e le nostre 
principali debolezze. Una delle 
cause principali va ricercata 
nel partito. nel grado di mobi
litazione e di consapevolezza 
che esso ha della gravita del 
momento attuale. E tale consa
pevolezza va costantemente 
raffrontata al grado di cono 
sconza della reale condizioni* 
operaia esistente ogai in tutti 
gli ambienti di lavoro e dei ne-
gativi riflessl che su di essa 
esercitano il carattere e gh 
stessi indirizzi dell'attuale ri-
presa econnmico produttiva. 

In questo quadro deve esse
re evidente rindissolubile in-
treccio tra lotto per la pace e 
la Iiberta e lotte del lavoro. Cid 
pone a tutta l'organizzazione 
comunista I'esigenza di una ca
pacita di iniziativa autnnoma. 
in grado di consolidare l'unita 
di tutta la sinistra, imprimere 
un giusto orientamento attorno 
agli obiettivi di h t ta . Su que
sto terreno ritongo valido I'ap-
pollo a tutti i lavoratori che il 
nostra CC dovrebbe formulare 
alia fine dei suoi lavori, inse-
rendo in esso le linee di un pro-
gramma d'emergenza in grado 
di far uscire il paese dalle sec-
che della crisi in cui e stato 
gettato dalla politica di centro 
sinistra. 

VIDALI 
La situazione attuale e tra le 

piu gravi dopo la fine della se-
conda guerra mondiale. Di qui 
il primo e piu urgente com-
pito per il nostra partito: far 
comprendere a tutti i pericoli 
che 1'umanita intera e quindi 
anche il nostra paese stanno 
correndo. Non vi e dubbio che 
gli avvenimenti greci hanno po-
sto dei gravi problemi: emerge 
da essi che colpi di stato sono 
possibili non soltanto in Afri
ca o nelPAsia o nell'America 
Latina ma anche nel nostro-
continente. Tra i lavoratori e 
avvertibile una giusta preoc-
cupazione: non facciamoci co
gliere — dicono — di sorpre-
sa. A questa preoccupazione 
corrispondono I'impostazione e 
il contenuto del discorso del 
compagno Longo in apertura 
di questa sessione del C C . e 
della relazione del compagno 
Amendola. 

Dobbiamo essere vigilanti an
che tenendo conto che I'ltalia 
e stata sempre oggetto di cu
re particolari da parte degli 
Stati Uniti. delle loro organiz-
zazioni spionistiche come la 
CIA. nonche dei piani militari 
del Pentagnno. Le denunce che 
in questo senso sono state fat
te piu volte, con particolari e 
dati di fatto veramente allar-
manti. non possono essere sot-
tovalutate e ci debbono ricor
dare che questa azione di cor-
rosione della democrazia risa-
le agli anni passati e prose-
gue fino al grave momento at
tuale. coinvolgendo varie forze 
ed uomini politici. estendendosi 
persino dentro organizzazioni 
sindacali. avvalendosi di cospi-
cui mezzi di propaganda e di 
cornizione. 

Deve allarmare il fatto che 
oggi in USA si parla apertamen-
te della possibilita di una terza 
guerra mondiale: la mano «Iei 
popoli deve levarsi per frenare 
la corsa verso questa nuova 
catastrofe. II che significa. an
cora una volta. tener presenti 
gli intrecci della situazione in
ternazionale con quella inter
na. Questa nostra azione di 
orientamento e di appello alia 
lotta deve rivolgorsi a tutti: 
alle masse lavoratrici per far-
Ie protagoniste di una grande 
lotta: ai soldati dell'esercito re-
pnbblieano. nato dalla Resisten-
za. ai quali dobbiamo sempre 
sottolineare che il loro dovere 
supremo d la difesa della Ii
berta e della democrazia san-
cite dalla Costituzione. contro 
ogni velleita autoritaria: ai gio-
vani ai quali dobbiamo con 
tutta chiarezza spiegare i ter
mini veri della situazione. an
che in polemica con tendenze 
che sono nello stesso tempo 
estremistiche ed inconcludenti. 

SOMmA 
Si dichiara d'accordo con la 

relazione del compagno Gior
gio Amendola. in particolarc 
sul giudizio che essa ha dato 
sullo stato del movimento ri-

vendicativo nel Mezzogiorno. 
Da esso emerge sia la neces 
sita di mantenerne una artico 
lazione sui diversi problemi 
- - roccupazione. le riformo. 
la lotta per la pace — sia di 
assicurarne un momento di 
unificazioiu- sul piano dello 
sbocco jMilitico. 

Positivo e anche il giudizio 
che pud essere dato sullo sv i 
hippo delle lotte nella Pugha 
e in particolarc nella provincia 
di Hrindisi. Esso ha avuto e 
continua ad avere una ampiezza 
notevole attorno a problemi rl 
guardanti la situazione econo 
mica e la condi/ione dei lavo 
ratori — quindi i problemi del 
roccupazione. delle riformo. 
della condizione all'interno del 
!<• fabbriche — e problemi po 
lit iei piu generali quali la lot 
to |HT la pace e contro il col 
l>o di stato in Grecia. 

Nel corso di questo mov imon 
to. in Puglia. o sorto il proble 
ma degli schieramenti. In que 
sto senso limitatrice di una 
vasta unita e apparsa in talu 
ne occasion! la posi/ione assun-
ta localmente dal PSIUP lad 
dove si 6 protest) di limitnrc le 
iniziative unitarie a quelle che 
traevano origino da una preven-
tiva intesa tra lo nostre orga
nizzazioni e questa formazione 
politica. Un chiarimonto in que
sto senso e necessario |KT assi
curare un giusto orientamento' 
anche aH'interno del nostra 
partito. Giustamente la rela/io 
ne ha criticato quelle visioni di 
facili strateghi che pretondono 
di prevedere in tutto e per tutto 
sia le forme di lotta che gM 
schieramenti che esse possono 
costituiro. In realta si e vista in 
Puglia la possibilita di arrivu-
re a formazioni unitarie — an 
che per quanto riguarda alcune 
liste elettorali locali — allor 
quando non si pongano limiti 
precostituiti ed astratti. Gli av 
venimenti pugliesi di questi ul 
timi mesi, in particolarc. di 
mostrano che e positivameiite 
aperto un dialogo sia noi con 
fronti delle forze cattoliche che 
di quelle di orientamento so 
cialista. E" appunto questo di.i 
logo a dare un senso politico 
al movimento in atto e ad apri 
re ad esso positive possibility 
di sviluppo. 

FOSCARINI 
La drammaticita della situa 

zione internazionale — ha dot-
to Foscarini — solleva proble
mi che riguardano I'attivita di 
tutta l'organizzazione del par
tito. Oggi l'appello e il richia-
mo scoturiti dalla conferenza 
di Bologna sono piu pressanti. 
richiedono un adoguamonto del
la lotta e deH'iniziativa. Quan
do il nostra orientamento e la 
nostra linea politica trovano 
attuazione, noi coghamo sue 
cessi. mettiamo in difficolta lo 
avversario di classe. In que
sti ultimi mesi noi abbiamo as-
sistito nella nostra provincia 
a una vasta agitazione sui pro 
blemi della terra, della pace 
e della democrazia. Questo ini
ziative hanno messo in movi
mento decine di migliaia di 
lavoratori, di cittadmi. Occor
re rilevare, con soddisfazione. 
che a distinguersi sono state le 
forze giovanili. Questo movi
mento si e reso sensibile an
che sulle questioni della Pro
grammazione economica. II 
partito ha avvcrtito I'esigen
za di intervenire direttamente 
su tali questioni. II succcsso 
di tali iniziative ha permesso 
di illustrare. in concreto. il fal
limento della programmazione 
del centra sinistra, ha consen-
tito In possibilita di rendere 
evidente la non vahdita della 
impostazione data dalla DC e 
dal centro-sinistra. La conte-
stazione di una tale imposta
zione. che il partito ha impu-
gnato, e stata compresa. 

Per cid che riguarda il mo
vimento per la pace, anche nel
la nostra provincia si assiste 
a una ripresa. Gruppi di in-
telk-ttuali hanno aderito a que
ste iniziative unitarie. Perman-
gono ancora difficolta oggettive. 
date soprattutto dalla polemica 
che ha investito il campo del 
movimento operaio internazio
nale. Gli estremismi settari ri-
schiano di creare confusione. 
Ma proprio per questo e indi-
spensabile promuovere inizia
tive unitarie. Quando un tale 
processo riesce ad avviarsi. ri-
scuote successo. non mancano 
le adesioni significative. Le 
spinte sono unitarie. e noi dob
biamo avere la capacita di sa-
perlo cogliere. tradurle in ini
ziative. Sulla cessazione dei cri
minal! bombardamenti america
ni nel Vietnam, ad esempio, vi 
6 certamente una grande con-
vergenza: lo sdegno e lor ro-
re contro tali delitti che met-
tono in pericolo la pace nel 
mondo. che rendono dramma-
ticamente reale la possibilita 
di una tei*za guerra mondiale, 
sono awcrt i t i da tutti. Attor
no a questo obiettivo. teso a 
chiedere un intervento gover
nativo. 6 certamente Possibile 
stabilire un grande schiera-
mento unitario. Occorre. quin
di. avere piu slancio e mag-
giore coraggio nella nostra Ini
ziativa. 

(Segue a pagina 11} 


