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|e le conclusioni del compagno Amendola 
Dal nostro impegno unitario deve venire nuovo fona alio sviluppo del movimento popolare, 
alia costruiione di una nuovo unita che sappia imporre un governo nuovo, un governo di pace 

(Dalla l()a patina) 

TRIVA 
Fara tre considerazioni sul-

la base del rapporlo del com 
pagno Amendola La prima: 
dalla drammaticita e dalla pe-
santezza delta situazlone mes 
se in luce nel rapporto emer 
gono due situazioni coesistentl, 
la possibility di piu larghi 
schieramenti di lotta per la pa 
ce ma anche la possibilita dl 
spinte massimalistiche E' giu 
sto e necessario un discorso 
franco e nctto nei confront! 
delle cosiddette avanguardie e 
di chi le giustiflcn e sostiene. 
un discorso che sia accompa 
gnato perd da una nostra con 
tinua iniziativa tesa a dare 
uno sbocco alia carica di pro 
testa che esiste nei giovani e 
sulla quale ginca appuntn que 

| sto avanguardismo velleitario 
La seconda considerazione: 

esiste un insufficiente collega 
mento. come e stato rilevato da 
Amendola. tra la lotta per la 
pace e le lotte del lavoro Og 
gi e piu facile ottcnere uno 
schieramento unitario coi so 
cialisti e anche con settori dc 
sulla Grecia. per esempio. che 
non sulla regione da fare su 

^ bilo o sul Piano Verde nume 
| ro 2. La crisi del centro sin! 

stra costringe i socialisti ad 
evitare di impegnnrs! sulla si 
tuazione interna Di fatto ess! 
resistono a riconnscere la esi 
genza di un collegamento tra 
le lotte per le riforme e quel 
le per la democrazla e la pa 
ce. tra garanzie democratiche 
e r i forma dcllo Sfato da fare 
e non da dire snllanto n da in 
vocarc 

Qui I'azione del partito de*e 
essere costnnte La drammati 
citn delln situazione porta a 
concentrare l'azione del partito 
su certi problcmi internazionali 
mentre i prohlemi intern! tro 
vann mono spazio Lo sforzo 
nostro deve consistere nell'al 
largare lo schieramento unita 
rio saldando strettamente perd 
i problemi internazionali a 
quelli intern!. Dobbiamo certo 
denunciare le responsabillta 
della DC e i cedimenti del 
PSU nella crisi delle assem
b l e elettive e degll entl lo-
cali: ma dohbiamo farlo pro-
ponendo programml. Inlzfati-
ve concrete, soluzionl per i 
prohlemi di Interesse operaio. 
in modo che questa crisi non 
serva ad alimentare la sfldu-
cia popnlare nelle Istituzioni 
democratiche. 

Ter7a considerazione. che si 
collega alle altre due: le vi 
cende del STFAR. I fatti del 
1964. il colpo di stato in Gre
cia hanno portato c in easa • 
il problema del rapporto tra 
situazione interna ed interna
zionale. tra forze d! conser-
vazione e garanzie democrati
che. Se e giusto rispondere at-
taccando la Democrazfa cristla-
na per le sue pesanti respon 
sabilita e sollecitare I'azione 
unitaria di tutte le forze preoc 
cupate per le sort! della vita 
democratica e della pace, e 
anche indispensable una ini
ziativa politica che nermetta 
una forte ripresa della lotta 
per la difesa della Costituzione. 

A questo propnsito. se e ve
ro che il 25 aprile viene cele-
bratn come fesla della libera-
zione. perche non si fa del 2 
giugno una grande ciornata 
popolare e di massa per I'at-
tuazione della Costituzione re-
pubblicana frutto della lotta 
nntifascista e unica garanzia 
democratica? 

Per finire. con la prospetti-
va delle elezioni del 1968 e 
mentre la Sicilia e alia vigilia 
di un test di importanza na-
zionale. bisoena vedere se sia 
o non sia giusto. se allarga 
doe o restrinee le condizioni di 
nlleanza politica (soprattutto 
dopo i fatti di Grecia). porre 
con forza il discorso dello 
seandamento dell'Ttalia dalla 
NATO e attomo a questo pro
blema impegnare Tattenzione 
delle masse popolari. 

NOBERASCO 
Amendola si chiedeva perche 

ancora il movimento per la pa
ce e in difesa delle liberta de
mocratiche non sia riuscito a 
svilupparsi in modo adeguato e 
tra le cause di questo ritardo 
vedeva il fatto che non siamo 
riusdti a collegare le lotte im 
mediate con le prospettive poll 
tiche di ordine piu generale. 
Proprio qui bisogna che il Par 
tito dedichi tutta la sua atten 
zione perche questa e la via 
giusta per sviluppare il movi
mento unitario a livello politico. 

Tra raggravamento dell'esca-
lafton. il colpo di stato in Gre-
d a . fl massicdo intervento del 
capitate americano in Italia, le 
scelte economiche che tendono 
a mortificare gli interessi dei 
lavoratori vi e un legame e noi 
dobbiamo fame consapevole 
tutto il movimento. Oggi fl go
verno sta sostenendo una linea 
di ripresa economica che p» 
tremmo chiamare di « concen-
trazlone all'italiana* che, tra 
l'altro, attenta direttamente al 
tessuto democratico del pacse. 
L B DC porta avanti apertamen-

te questa linea che sfocia nelle 
proposte recent! di revlsione 
della Costituzione. Noi dobbia
mo dare la massima attenzione 
alle contraddizioni che questa 
concentrazione crea. ciod alio 
acmrsi delle vecchie e al na 
scere delle nuove contraddl 
zioru. 

In Liguria. una regione tra le 
piu colpite fra quelle del Nord 
da questo processo di concen
trazione aumenta lo squilibrio 
economico. si diffonde la cri
si della piccola e media indu 
stria: e ci6 per la mancata 
funzione propulsiva delle parte-
cipazioni statali che. tra I'al-
tro. indebolisce le possibilita 
di collegamento democratico 
verso determinate categorie 
produttive non monopolistiche. 
Cid porta, sul piano politico, al 
tentativo da parte delle forze 
locali del centro sinistra di na-
sconrlere e addirittura di sfrut-
tare le profonde contraddizioni 
che non potevano non manife-
starsi nel corso della elabora 
zione del Piano di sviluppo re-
gionale II primo progetto in-
fatti el.iborato dalf ILKES. 
quindi con la partecipazione 
dei rappresentanti degli enti lo
cali. e stato capo vol to dal Co 
mitato regionale per la pro-
grammazione (dove i comuni 
sti non sono presenti) che ha 
elaborato un nuovo programma 
in termini di reddito regionale 
come se la Liguria fosse una 
repuhblica staccata dal conte-
sto nazionale Una impostazio 
ne di questo tipo e estrema 
mente pericolosa perche e vol-
ta a ereare nuove contrapposi 
zioni fra Nord e Sud in fun
zione di un indebolimento delln 
piattafnrrna di lotta di tutte le 
forze democratiche unite sul 
piano nazionale per un altro ti 
po di programmazione. 

L'azione che noi portiamo 
avanti non deve quindi essere 
deviata da Impostazioni di re-
gionalismo provincialistico. ma 
deve essere sviluppata in fun 
zione di obiettivi piu generali 
e nazionali. Di qui la necessita 
di assumere sul piano naziona
le. per uni forma rle e coordinar-
le. le lotte delle varie regioni 
perche cid pud darci maggiori 
possibility di vedere e trasmet-
tere la consapevolezza del col-
legamento che esiste tra spinte 
rivendicative dal basso e rin-
novamento della politica gene-
rale del paese: e infatti solo 
attraverso questo rinnovamento 
che 1'Italia pu6 superare le vec
chie e le nuove contraddizioni 
del suo sviluppo portando. nel-
lo stesso tempo, un piu deciso e 
vasto contribute alia lotta con
tra I'imperialismo per la pace 
nel mondo. 

GENSINI 
La questione piu importante 

che sta davanti a noi e di 
dare una base di massa alia 
lotta per isolare sempre piu 
rimperialismo americano. per 
dare una soluzione ai proble-
mi economid e politici del 
paese. per richiamare ed uni-
re attorno a questi temi le 
forze laiche e cattoliche in un 
movimento capace di modifi-
care, con carattere dl urgen 
za. la politica interna ed este 
ra dell'Italia. di determina-
re una svolta a sinistra. 

II terreno sul quale fino ad 
ora abbiamo registrato impor-
tanti convergenze tra forze 
laiche e cattoliche e stato 
quello della pace nel Vietnam. 
almeno per dd che riguarda 
la federazione romana. Ab
biamo avvertito che su que
sto terreno e'e la possibilita 
di dar vita a larghi rapporti 
unitari che poi si trasferisco-
no ad altri terreni attraver
so una articolazione delle di
verse forze. Da questo punto 
di vista la petizione al Par-
lamento per la pace nel Viet 
Nam ha costituito un impor
tante strumento per realizzare 
contatti con consistenti grup 
pi di cattolid. per mobilitare 
il partito e gran parte del mo
vimento democratico. A Ro
ma e in provincia si sono svi-
luppate important! iniziative: 
rapporti e intese con gruppi 
cattolici. Comitati di quartie 
re. attivita unitarie con se-
zioni dd PSU e con rappre
sentanti qualificati di questo 
partito: questa estensione del 
movimento forse non e estra 
nea alia costituzione di un 
Comitato romano per il Viet 
Nam promosso dal PSU. quel 
comitato che poi ha organiz 
zato la manifestazione alio 
Adriano che io considero di 
grande importanza non soltan 
to per le posizioni assunte 
da De Martino. ma per il cli-
ma che si e determinato in 
tutta la manifestazione. 

Certo. non dobbiamo rite-
nerd paghi di questi risultaU 
soprattutto se si tien conto 
della vastita di una dtta co
me Roma e dell'ampiezza e 
complessita dei suoi problemi 
Quindi. e indispensabile allar 
gare te basi politichc e cii 
massa del movimento. Gia pe-
ro questa azione unitaria ha 
allargato te convergenze in 
altri campi, come quelle che 
si sono verificate al Consi-
glio comunale di Roma, ma 
soprattutto determinando nuo

ve maggioranze di sinistra 
nelle amministrazioni comu 
nali della provincia; sui pro 
blemi dello sviluppo della re
gione, dell'industrializzazione. 
della politica agraria. delle 
autonomie locali e cos! via 
Ed 6 indispensabile rilevare 
che questi processi unitari 
hanno determinato anche un 
miglioramento nell'orientamen-
to del partito a Roma nei con
front] dei problemi delle al 
leanze Qui pero vanno rileva 
ti due elementi per la nostra 
azione: prima di tutto la ne
cessita di mantenere con fer 
mezza la linea del partito. in 
secondo luogo l'esigenza di 
lottare contro le posizioni er-
rate dentro e fuori il Partito 
L'esperienza ci dice che non 
si deve mai allentare la lot
ta contro queste posizioni 
avendo perd cura di far di-
stinzione fra le semplici po 
sizioni di dubbio e di incertez-
za. che possono essere cor-
rette con una azione politica 
svolta su terreno unitario, e 
le posizioni ostili. che. promos 
se e organizzate da gruppi di 
pressione esterni e da certe 
riviste. irovano terreno favo 
revole specialmente in ristret 
ti gruppi giovanili. Queste po
sizioni vanno comhattute con 
fermezza, con una azione che 
le isoli. rafforzando nel tempo 
stesso la linea unitaria del 
partito 

PASQUINI 
L'appello. lanciato con tanto 

vigore dal nostro partito. non 
sollanto non deve essere di-
sperso ma deve. di frontc al 
drammatico incalzare della 
situazione. impegnare tutta la 
nostra organizzazione perche 
venga raccolto su basi di 
massa Occorre fornire. quin 
di, obiettivi chiari, espliciti. 
tali da incidere con un movi
mento crescente e unitario su 
gli orientamenti governativi. 
capaci di modificare la situa
zione. A chi chiede cosa si 
deve fare per intervenire. oc
corre rispondere che e neces
sario il moltiplicarsi delle 
iniziative e delle manifestazio 
ni. ma 6 anche indispensabi
le, poggiando sulle iniziative 
unitarie gia in corso, come 
giustamente ha rilevato Amen
dola nella sua relazione, forni 
re una base, un orientamento 
sui nessi esistenti tra le varie 
questioni internazionali e in
terne. per dare sbocchi possi 
bili. creando alternative con
crete alia crisi. D movimento 
unitario. del resto. ha gia com 
piuto passi sensibili in avanti. 
Sul Vietnam, sulla Grecia, sul 
la pace, sulle lotte per il la 
voro. oggi il movimento si ca 
ratterizza per una crescente 
tensione unitaria. Da noi. per-
sino uomini di governo, di 
fronte alle iniziative per la 
pace e la liberta. che raced-
gono adesioni fra i cattolici 
e i socialisti. non se la sen-
tono di respingere le criti-
che o, se lo fanno. e con un 
imbarazzo che e difficile ce-
lare. E" necessario. tutta via. 
perche il movimento raggiun 
ga i livelli richiesti dalla 
drammaticita della situazione, 
non dimenticare rintreccio. i 
nessi che intercorrono fra le 
varie questioni. Cid anche per 
vincere eventual! stati di con 
fusione e per superare pun 
te di esasperazione. che e pos 
sibile cogliere. ad esempio. 
nelle lotte in corso. Nella no
stra provinda. in talune fab 
briche. e anche alia Lebole, 
si sono avuti srioperi sponta-
nei. che si sono manifestati 
come vere e proprie esplosio-
ni. Ai dirigenti dd Partito e 
del sindacato. che sono stati 
in mezzo a gli operai. e parso 
che 1'insoddisfazione e i risen-
timenti dei lavoratori. debba-
no essere ricondotti oltre gli 
aspetti sindacali. E" parso. 
infatti. che gli operai soiled 
tassero una ricerca a livello 
politico Ecco. quindi. la ne 
cessita e t'urgenza di stabili-
re, ai fini di un giusto orien
tamento. i nessi che prima ri-
cordavo, partendo proprio dal 
le questioni concrete. E' cosi, 
d'altronde. che si riesce me-
glio a far capire. nei fatti. la 
responsabilita della DC. indi
cate it suo ruolo di nemico 
prindpale da battere. 

A questo scopo. resperienza 
dimostra. che se e giusta la 
azione propagandistica di at-
tacco massiccio e chiaro alia 
DC. e altrettanto importante 
che la lotta e il movimento uni
tario di massa (da sviluppare 
perche insuffidente) riesca-
no ad esprimere una critica 
pratica nei fatti. alia direzio-
ne del Paese da parte della 
DC e dd centro sinistra e a 
reclamare e preparare. dun 
que, un cambiamento della di-
rezione politica con un nuovo 
schieramento di forze demo
cratiche. 

VECCHIATO 
Concordo sostanzialinente con 

la relazione del compagno 
Amendola. H pericolo oggi e 
grave, to scfltenamento di una 
g u e m atomioa « re*o possi-

bile dalla folle. criminale po
litica deirimperlallsmo ameri
cano. Tale pericolo e avver
tito dalle masse, anche dal 
cattolici Gli appelli del Papa 
contro la guerra ri'cuotono un 
largo consenso, scuotono posi
zioni di Indifferenza. Cid for-
nisce ampie possibilita unita
rie. Sul tema della pace 6 pos-
sibile far leva sulla coscienza 
delle masse, profondamente 
sensibili ai pericoli che corre 
I'umanita. Anche nel Veneto. 
ne e stata un riflesso la grande 
manifestazione unitaria di Me 
stre, il movimento ha fatto 
passi in avanti 

In questo grande arco unita
rio. occorre dire si intreccia-
no gruppetti che si richiama-
no alia IV Internazionale. anar 
chici. estremisU. che non dan 
no alcun contributo- se non 
quello di tendere a suscitare 
confuslone. II loro ricorso a 
formule miracolistiche. che poi 
delegano ad altre forze U com 
pita di procedere agli Inter-
venti che essi irresponsabil-
mente auspicano, non ha certo 
possibilita di incidere sulle 
masse Occorre tuttavia de 
nunciare questi lorn atteggia-
menti irresponsahili. non la-
sciare spazio alcuno alle loro 
manifestazioni 

Per cid che riguarda le lotte 
per il lavoro. si avverte un 
profondo disagio fra i lavorato
ri. preoccupati per il posto di 
lavoro. Nella fabbrica dove lo 
lavoro I'azienda ha posto per 
3 mesi I'80 per cento dei di-
pe.identi ad ora rio ridotto. che 
oltre la decurtazione del bav;o 
salario. crea preoccupazione 
sulla sicurezza del posto di la 
vo-o \A situazione economica 
desta preoccupazioni Anche di 
fronte a tali aspetti. che met-
tono in crisi e ridicolizzano i 
motivi della propaganda go 
vernativa. si avverte un certo 
ripensamento fra gli operai so
cialisti verso le scelte compiu-
te. un attegeiamento critico 
nei confronti delle lacerazioni 
operate al tessuto unitario. 
Oggi il processo unitario pud 
rimettersi in movimento. Non 
v'e dubbio che oggi esistono 
maggiori possibilita di dare 
vita a larghi schieramenti uni
tari che liberino forze soda-
liste e democratiche prigioniere 
del centro-sinistra. non su po
sizioni di difesa di fronte al-
1'attacco padronale ma di lot
ta e di attacco per affermare 
le esigenze di pace, di demo-
crazia e progresso presenti nel
le masse popolari. 

MINUCCI 
Condivide non soltanto U con 

tenuto ma anche il tono dello 
appello lanciato dalla relazione 
del compagno Amendola. il sen 
so di allarme che Io caratteriz-
zava e rimpegno per una piu 
vasta ed incisiva azione che 
corrisponda alia eccezionale 
gravita dell'attuale situazione. 
Cosi anche condivide il modo 
col quale il rapporto, in rela
zione al pericolo di < colpo di 
Stato > del 1964. ha posto il 
ruolo giocato dal partito so-
cialista. mentre trova eccessi-
vo e alquanto unilaterale il mo 
do in cui questo stesso ruolo 
e stato considerato dall'articolo 
del compagno Occhetto sul-
VUnitA 

Un esame del movimento che 
si e sviluppato a Torino per la 
Pace e per la difesa della li
berta e della democrazia solle-
cita alcune considerazioni. Ne-
gli ultimi due mesi si sono avu-
te, sui temi della politica este-
ra, due manifestazioni che so
no state tra le maggiori di 
quelle che il capoluogo pie-
montese ha vissuto in questi 
ultimi anni. E tra queste due 
manifestazioni si collocano una 
serie di altre iniziative tra i 
lavoratori. tra i giovani. Ora 
il comitato unitario sta consi-
derando gli sviluppi della pro
pria iniziativa. 

Gli aspetti piu interessanti di 
tale movimento riguardano il 
carattere e la qualita del pro
cesso unitario che si e realiz-
zato. pur tra contrasti e con
traddizioni. In particolare e da 
appre2zare in tutta la sua im
portanza la partedpazione. al 
comitato unitario torinese < Cit-
ta europee per it Vietnam». 
di esponenti cattolid che di 
fatto esprimono tutte le or-
ganizzazioni cattoliche di orien 
tamento popolare dalle ACLI 
alia CISL. dalla FUCI ai gia 
vani di azione cattobca. ad 
ambienti vicini alia stessa Cu
ria. Questa partecipazione at-
tiva esprime non soltan'o il 
travaglio del movimento caUo 
Iico. bensi anche la radicaliz-
zazione e fl dibattito di massa 
che la situazione ha prorocato 
in esso. La crisi che tacera dal 
basso il movimento cattobco 
corrisponde alia caduta di al-
cuni miti. in primo luogo del-
I'americanismo. inteso non so
lo come culto dello Stato-guida 
ma come prospeUiva ddla « so
ciety del benessere»: mito. 
questo. che in un partito come 
la DC. privo di una propria 
ideologia originale ed auto 
noma, ha avuto sinora la fun 
zione di un surrogato ideologi-
co, di una giustificazione di 
fondo della politica e del mo-
nopolio di potere d d gruppi 

dirigenti democristiani. La cri
si di questo mito, per efretto 
della politica di aggressiont 
USA. pud creare le condizioni 
di una lacerazione dellinler 
classismo cattohco assai pid 
profonda di quelle del pass^to 

E' inoltre da considerare die. 
nel momento in cui si afferma 
una maggiore presenza di set 
tori considerevoli del movi 
mento cattolico in queste lot 
te. si veriflcano sintomi di 
ripensamento e di spinte uni 
tarie anche tra forze di ispi 
razione socialista sia sul ter 
reno della lotta per la p.ic«. 
sia negli Enti locali Tra le <lif 
ficolta che il movimento incon 
tra. due soprattutto dobbono e^ 
sere sottolineate. La prima e 
relativa alld necessita di un col 
legamento dei vari monmonti 
sorti in modo originale nelU 
varie locali'a e provincie. che 
se rimanessero tra di loro iso 
lati e non riuscissero a pi_isart; 
sul piano nazionale. potrobben. 
inaridirsi. 

L'altro limite all'azione in 
corso e dato dalla non ancora 
sufficiente partecipazione di 
retta e specifica della classe 
operaia. Proprio per superare 
questi timiti e necessario che 
siano pid fortemente sottolinea 
ti tre dati dl fatto: 1) 1'inci 
denza che il movimento rieicc 
gia oggi ad esercitare anche 
nelle posizioni governative; 2) 
il fatto che le manifestazioni 
contro 1'aggressione USA non 
hanno mai avuto un carattere 
di t generico pacifismo >. non 
hanno mai posto sullo stess<» 
piano aggressori e aggrediti. 
ma hanno sempre posto in pri 
mo piano le parole d'ordine che 
gli stessi compagni vietnamiti 
hanno indicato al movimento 
politico mondiale (fine dei bom 
b^rdamenti. riconoscimento del 
FNL. ritiro delle truppe ame 
ricane. ecc. ): 3) la necessita 
di un impegno piu vasto e di-
retto del Partito verso la clas 
se operaia, verso le fabbri 
che. per promuovere nuove for
me di partecipazione dei lavo
ratori alia lotta per la pace 
e per far emergere piu chia-
ramente il nesso tra !e lotte ope-
raie contro lo sfruttamentn. per 
una svolta politica in Italia, 
e la battaglia per la difesa del
la pace e contro I'imperialismo. 

BERLINGUER 
Dal rapporto dd compagno 

Amendola, con il quale concor
do, e dalla discussione scatu-
riscono temi di fondamentale 
importanza per rorientamento 
della nostra azione Di essi ne 
sottolineo due: il rapporto tra 
I'aggravarsi della situazione in
ternazionale e le prospettive 
della situazione interna: il giu-
dizio sul modo con il quale il 
paese. le masse dei lavoratori. 
le forze democratiche hanno 
reagito e devono reagire al-
I'aggravarsi della situazione. 

n giudizio che diamo sulla 
situazione internazionale risul-
tera tanto piu convincente se 
si basera non solo su deMnizio-
ni generali circa rimperialismo 
e la sua strategia. quanto se 
richiamera i fatti. II rapporto 
dd compagno Amendda ha in-
sistito su due ordini di questi 
fatti: sui passi nuovi in atto e 
in preparazione nella scalata. 
anzi suscettibili di determinare 
punti di rottura e di condurre 
a una estensione del conflitto 
vietnamita; sulle dichiarazioni 
che si sono susseguite in questi 
giorni da parte di personalita 
internazionali e amen cane in 
grado di conosoere di prima 
mano le intenzioni deH'imperia-
lismo americano e di valutare 
tutti gli elementi della situa
zione. 

II tema della pace diviene 
cos! il tema centrale della no
stra azione. Se cosi stanno le 
cose, come giudicare la situa 
zione interna e le sue prospet 
tive? La relazione ha evitato 
di stabilire un rapporto mecca-
nico tra aggravamento della si
tuazione internazionale e ag
gravamento della situazione in
terna. E cid perche e evidente 
che non tutti gli dementi di 
aggravamento della situazione 
dd nostra paese possono essere 
fatti risalire alia situazione in
ternazionale. Pert dobbiamo 
avere coscienza che se si va. 
come si sta andando. ad un* 
aggravamento ddla situazione 
internazionale da esso derive 
ra inevitabilmente un aggrava
mento di tutta la situazione pa 
litica interna. le cui prospet
tive vanno quindi riconsiderate 
a questa luce. 

In particolare e evidente che 
pud essere prevkta sia una 
maggiore pressione esterna. 
americana. su tutta la nostra 
pditica estera e interna, sia 
una maggiore mobilitazione di 
forze reazionarie indigene e 
che alia politica USA sono su
bordinate. Sintomatid, a que
sto proposito. gli ultimi tre cla-
morosi episodi che hanno agi 
tato la vita pditica italiana. n 
primo e il caso Fenoaltea: un 
gesto meditato e suggerito non 
soltanto per evitare uno spo 
stamento ddle posizioni gover
native sul Vietnam, ma anche 
per mobilitare e stimoUre forze 
pro-USA dentro e fuori del go
verno in vista di una stretta 
internazionale. 

Anche l'altra vicenda. quella 
relativa al SIFAR. e cioe delle 
rivelazioni della natura e delle 
funzioni che hanno avuto e 
hanno i servizi di spionaggio 
militare e dei loro legami con 
i servizi di spionaggio USA. 
nonche dell'esistenza anche in 
Italia di piani analoghi a quel 
Io reali/.zato in Grecia. e 
estremamente significativa ed 
anche allarmante Inline e evi 
dente che anche le rivelazioni 
sul '64. per il momento in cui 
sono avvenute. non possono es 
sere considerate come qualcnsa 
che riguarda soltanto una par 
ticolare fase della lotta poll 
tica interna 

La DC si e aggrappata alia 
parola « colpo di Stato» per 
negare che qualcosa del gene re 
sia stato progettato Ma anche 
se non si usa questa espressio 
ne. la sostan/a della cosa con-
serva tutta la sua gravita Re 
sta. ossia un fatto che nessuno 
pud contestare: al vertice dello 
Stato si e pensato realmente 
alia possibilita di affldare le 
sorti del paese ad un governo 
di emergenza. extraparlamen-
tare, e si sono predisposte una 
serie di misure di emergenza. 
come la mobilitazione straordi-
naria dei carabinieri per lar 
fronte ad ogni reazione popo 
lare 

Resta quindi U fatto che per 
almeno tre volte da uomini as
sai responsabili della DC e ve-
nuto il tentativo o la tentazio-
ne. a mettere in un canto, ad 
annullare parti e garanzie fon 
damentali dell'ordinamento co 
stituzionale La prima volta. 
nel 1953. il tentativo venne da 
tutto il gruppo dingente demo 
cristiano La seconda volta. nel 
'GO il tentativo venne da un 
presidente del Consiglio demo 
cristiano e da un presidente 
della Repubblica ugualmente 
democristiano La terza volta. 
nel 1964. la tentazione e venuta 
ugualmente da un presidente 
democristiano non sappiamo 
con 1'accordo di quali altri set-
tori della DC. 

E" bene ricordare tutto que
sto. ma sarebbe sbagliato ve
dere nelle rivelazioni sui fatti 
del 1964 soltanto la riprova che 
la DC e ben lungi dal rappre-
sentare quelle garanzie demo
cratiche che vengono procla-
mate. II punto pid importante 
e che dal 1964 la situazione si 
6 andata deteriorando e che la 
politica di centro-dnistra non e 
stata capace di impedire que
sto deterioramento. ne e stata 
anzi uno dei fattori. il che 
smentisce gli argomenti di 
Nenni che continua a presen 
tare la politica di centro-sini-
stra come una garanzia contro 
tentazioni autoritarie. Non dob
biamo inoltre dimenticare che 
questi processi di logoramento 
delle istituzioni si svolgono in 
una situazione internazionale 
che e destinata a stimolare 
pressioni esterne e tendenze in
terne verso soluzioni antidemo 
cratiche. 

Anche il problema della de
mocrazia viene cos! alia ribal-
ta come un problema acuto. 
strettamente legato a quello 
della pace e della sicurezza na-
zonale. Cosa pud garantire il 
popolo italiano da strette rea
zionarie? Sono molto impor-
tanti le battaglie parlamentari. 
politiche. giomalistiche che ab 
biamo condotto e stiamo con 
ducendo anche con successo 
per far luce sul lavoro assai 
oscuro di settori delicatissimi 
dell'apparato statale e per ri-
condurre questi settori sotto il 
pieno controllo democratico e 
pariamentare. 

Ma questo perd pud essere 
soltanto un aspetto delle garan
zie. La garanzia piu importante 
pud venire soltanto dalla vigi 
lanza e dalla mobilitazione del
le masse lavoratrid e dall'uni-
ta ddle forze democratiche. Se 
non vi sara questo. non vi sa 
ranno garanzie contro strette 
reazionarie e non vi saranno 
possibilita. in assenza di un piu 
vigoroso movimento di massa. 
di far pesare il contributo che 
il nostro paese pud e deve da 
re alia lotta per la pace e alia 
lotta per rendere solido e in-
crollabile il regime democra
tico. 

Se questi sono i problemi es-
senziali che abbiamo di fronte. 
possiamo accontentard dello 
stato attuale dd movimento? 
Senza sottovalutare la portata 
e il sigmficato dei risultati gia 
raggiunti negli ultimi mesi. bi
sogna guardarsi da eccessive 
soddisfazioni. II movimento e 
gia ampio. ma esso non si svi 
luppa con vigore e ritmi ade 
guati al celere peggioramento 
ddla situazione. E questo e il 
problema centrale posto dalla 
relazione. problema che va 
compreso in tutta la sua im
portanza. Perrid Amendola ha 
insistito sulla necessita e ur-
genza dello sforzo per dare alle 
masse lavoratrid. alle forze 
democratiche. al partito la co
scienza della gravita e delle 
necessita del momento. La si
tuazione richiede cioe t'entrata 
in campo — a difesa della pace 
e ddla democrazia — di grandi 
masse che ftn'ora ne sono ri-
maste Iootane. E richiede che 
il partito, mentre deve dare 
un sempre maggiore contributo 
alto sviluppo dd processi uni

tari che sono in atto nei pid 
van campi. deve sollevare con 
forza il piublema di fondo die 
viene fuori da tutta la situa 
zione iniernazioiidle ed inter 
na: il problema di un muta-
mento dolla dire/ione politica 
del paese 

Per dare maggiore slancio a 
tutta la nostra azione. e neces-
saria anche un'iniziativa piu 
vigorosa ed aperta contro le 
pressioni che vengono eserci 
tate sul movimento operaio e 
sul nostro partito per spostare 
la nostra linea Non dobbiamo 
sottovalutare questa pressione. 
perche se e vero che le pro 
poste strategiche e tattiche di 
certi gruppi estremisti appaio 
no alle masse come assurde. d 
anche vero che dobbiamo com 
battere apertamente contro 
stati d'animo di attesismo e di 
sfiducia che possono derivare 
da queste posizioni. e soprat
tutto contro la calunniosa de-
nigrazione anticomunista. che 
e il centro della propaganda e 
dell'azione di tali gruppi. e 
che tende a colpire la forza 
che e oggi decisiva per assicu 
rare la mobilitazione e 1'unita 
di tutte le forze democratiche 
e di pace. 

MALVEZZI 
Rileva un certo ritardo nel 

rorientamento dell'azione del 
Partito Amendola ha sotto-
lineato la necessita che il Par 
tito esprima tutta la sua forza 
su una linea che dia fiducia e 
sicurezza di prospettiva E cid 
esige una batUiglia dura e con 
tinua contro I'agitazione mas 
simalista e disfattista che se 
mina alcuni germi di sfiducia e 
di scetticismo. che costringe 
le nostre sezioni a lunghe di-
discussioni ritardandone l'azio
ne e a volte indebolendo la fi 
ducia di prospettiva. 

In Toscana la situazione e 
caratterizzata da.un travaglio 
profondo di tutta la sinistra 
democristiana e governativa. 
da un travaglio profondo nel 
PSU di fronte al fallimento 
non sempre confessato del cen-
tro-sinistra e all'aggravamento 
della situazione internazionale. 

Sul piano locale la linea del 
PSU e incerta. contraddittoria, 
generatrice di colpi di scena 
frequenti che a livello degli or
ganism! locali producono lo 
scadimento di questi organismi. 
un certo tipo di qualunquismo. 
il logoramento del rapporto tra 
masse e istituzioni democrati
che. 

Se in tutto questo fermento 
esistono indubbiamente rivali-
ta di tipo dettoralistico. alia 
radice perd vi e un sommovi-
mento. una lotta politica rea 
le che coinvolge la strategia 
del PSU poiche I'unificazione 
non ha eliminato le contraddi
zioni che anzi ora vengono ag
gravate dai pericoli insiti nel 
la situazione internazionale. 
Noi dobbiamo intervenire in 
questa lotta ma non, come sug-
gerisco un certo estremismo di 
sinistra, per approfittarne ma 
per dare chiarezza di obietti 
vi. per consolidare la cosden 
za socialista. D'altro canto in 
questa lotta il Partito in To
scana ha dimostrato nel com-
plesso un giusto orientamento 
e si deve alia sua azione se in 
pochi mesi d entrata in crisi 
la linea di rottura che aveva 
presieduto all'unificazione. se 
in diversi comuni i socialisti 
sono tornati a posizioni unita 
rie. se propositi di rottura so
no stati eliminati o rinviati. La 
sconfitta della destra socialde-
mocratica a Firenze ci dice 
l'area di azione che esiste per 
1'unita della sinistra, unita che 
viene confermata nella lotta 
per la pace. la democrazia. con
tro 1'aggressione americana nel 
Vietnam A questo proposito e 
pertinente I'osservazione di 
Amendola drca l'insufficienza 
del nesso tra i vari tipi di lot
ta e la loro convergenza per 
dare uno sbocco nuovo alia po
litica italiana. 

Osserva infine che neH'impo 
stazione delta battaglia per la 
pace net Vietnam vi e stata 
forse una eccessiva sottoli-
neatura del suo carattere. spe-
cifico che ha reso pid diffidle 
un intervento piu ampio della 
classe operaia e dei sindacati. 
offrendo spazio all'azione estre 
mista delle cosiddette avan 
guardie. Un altro limite nella 
azione del partito va riscon-
trato a volte in una tendenza 
provincialistica. in una insistcn 
za localistica che chiude le 
possibilita di porta re questa 
azione a sbocchi generali. 

In ogni caso per dare al par
tito cosdenza delta gravita del
la situazione occorre che si 
conduca una battaglia politica 
che liquidi ogni indulgenza ver
so le tendenze estremiste. 

SCALIA 
n Partito deve compiere 

uno sforzo per porta re te mas 
se ad un grado atto di co
sdenza dd pericolo. deve 
compiere uno sforzo per chia-
rire il nesso tra lotta per la 
pace e lotta. per la difesa dd

la democrazia nel paese: c 
questo d possibile soltanto se 
il partito riuscira — come 
diceva Longo a Karlovy Vary 
— a far risaltare il legame 
tra la lotta contro laggres 
sione americana nel Vietnam 
e la lotta contro i blocchi mi 
litari europei 

L'imperialismo americano 
aggrava la scalata in Asia. 
distrugge in America Latina 
le fragili strutture democrat! 
che. spezza i movimenti di Ii 
berazione nazionale nel terzo 
mondo cerca di soffocare le 
istituzioni democratiche in 
Europa attraverso la NATO e 
la CIA: insomma, deve esse 
re chiaro che anche le demo 
crazie europee sono diretta 
mente minacciate. 

In altre parole la nostra 
lotta contro i hombardamenti 
e per la pace nel Vietnam 
non pud piu limitarsi ad un 
carattere solidaristico. ma 
deve centrare il concetto che 
gli aggressori americani sono 
gli stessi che attentano alle 
nostre liberta in quanto ridu 
cono la sfera democratica an 
che in Europa Di qui la ne 
cessita di dare battaglia an 
che alia presenza della NATO 
come via per difendere la de 
mocrazia In Europa matura 
no condizioni nuove e dopo 
la conferenza di Karlovy Va 
ry si deve stabilire un colle 
gamento piu diretto tra lotta 
delle forze democratiche eu 
ropee e lotta dei popoli del 
terzo mondo Cid rinsaldera la 
fiducia e il rispetto reciproci 
tra I lavoratori europei e quel 
li del terzo mondo che alia fin 
dei conti si bat tono contro 11 
nemico enmune. contro Tim 
perialismo americano 

E' significative, per esem 
pio. che nella Corea del Nord. 
i dirigenti di quella repubbli 
ca democratica popolare non 
perdono mai 1'occasione di 
mettere nel giusto risalto la 
lotta degli operai occidental! 
contro i monopoli e I'imperia 
lismo. non hanno mai cessa-
to di esprimere il loro ringra 
ziamento per il contributo da 
to da queste lotte al popolo 
coreano prima e oggi al po 
polo vietnamita. 

Essi ricercano il contatto 
con le organizzazioni demo 
cratiche italiane convinti che 
«un popolo costruisce con le 
sue forze il soeialismo. ma non 
pud vincere nessuna batta
glia se non ha la solidarieta 
degli altri popoli >. 

La Corea e in stato di al
larme dopo la visita di John 
son al 38" parallelo. che ha 
ricordato la visita di Foster 
Dulles alia vigilia dell'aggrcs 
sione americana. 

In sostanza oggi e impor 
tante ricercare il contatto 
con tutti i paesi per consoli 
dare 1'unita generale con tut
ti i popoli che sono vittime del-
1'aggressione americana. 

INGRAO 
Ingrao parte dalla questione 

che il compagno Amendola ha 
posto al centro del suo rappor
to: I'aggravamento della situa
zione internazionale e la neces
sita di intensificare la lotta di 
massa per la pace e contro la 
aggressione americana. Per
che e'e tutt'ora una inadegua-
tezza del movimento in rappor
to ai pericoli che 1'aggressione 
americana fa correre alia pace 
del mondo? Una delle cause — 
dice Ingrao — sta nel fatto 
che vasti strati, pur condan-
nando 1'aggressione americana 
al Vietnam, la considerano co
me un conflitto « locale » e lo 
calizzabile. come 1'attacco ad 
un popolo: e attribuendo al 
conflitto una tale portata gra
ve si. ma limitata. non cre-
dono che gli Stati Uniti si spin 
gano fino ad una guerra ge
nerale. Insomma: non viene vi 
sto a sufficienza che I'aggres 
sione USA contro il Vietnam e 
la punta esplosiva di un'azione 
generale. con cui I'imperialismo 
americano tende a mutare i 
rapporti di forza su scala mon
diale tra imperialismo e soria-
lismo. tra reazione e progresso. 
Questo d il punto dedsivo. che 
occorre sottolineare e che e 
confermato. tra l'altro, dalla 
recentissima intervista del mi-
nistro degli E«teri americano. 
alia ri vista « Look ». che sotto 
linea il carattere generale e 
permanente deH'impegno ame
ricano in Asia e f a un para go 
ne significativo con l'azione che 
gli USA condussero in Europa 
negli anni della guerra fredda. 
sotto la guida prima di Tru
man e poi di Dulles Uno dei 
punti geniali del «promemoria 
di Yalta > stava nella chiara 
e profetica visione di questo 
contrattacco deH'imperialismo 
americano. che poi ha trovato 
una puntuale verifica nei fatti. 

Rendere sempre piu chiara 
questa portata delta politica 
USA fa vedere anche megtio 
l'azione che d e richiesta. Sia
mo d'accordo che occorre con
centrare ta campagna unitaria 
verso I'obiettivo delta ces?a-
zione incondizionata dd bom 
bardamenti come premessa ne-
cessaria di un negoziato di pa
ce, ' fondato sulla attuazione 
degli accordi di Ginevra (non 

dunque una pace qualsiasi, ma 
una pace che assicun 1'indipen 
denza del Vietnam). II cuntri 
butu speciiico che il nostio 
popolo puo dare al rugtuuugi 
muntu di questo obiettno bta 
nell'imporre atti politic!, che 
ibolmo I'imperialismo USA e 
riducano la sua for/a in Eu 
ropa, e cioe facciano pagare 
ud esso un piezio reale un 
che qui in Europa. e pei questa 
via bpingano ud una crisi e ad 
una sconfitta della politica di 
Johnson. La forza della nostra 
lotta in Italia non pud quindi 
misurarsi da qualche grido in 
piu dinanzi allambasciata o 
ad un consolato americano m.i 
nella nostra capacita di solleci 
tare ed imporre atti politici 
reali di lotta contra la politica 
americana: prima di tutto la 
richiesta della cessazione dei 
bombardnmenti americani. ma 
non solo quella Da tutti I la 
vori del C.C d venuta I'indica 
zione di una intensifica/ione 
della lotta nostra per I'uscita 
dell'Italia dal patto atlantiro e 
per il supcramento della poli
tica dei blocchi, contro le basi 
americane in Italia (e qui tut
ta la vicenda france.se indica 
come si possa oggi riprendere 
e rilanciare questa lotta). con 
tro la penetrazinne dell'impe 
rialismo americano nella mac 
china statale e politica del 
nostro Paese (democratiz/u 
zione delle Forze Annate. 
ecc) : per un rilancio insomnia 
di tutta l'azione per I'autono 
mia dell'Italia e deU'EtiropR 
dagli Stati Uniti 

Questa lotta perd deve al 
largarsi anche sul tern no »)el 
le strutture economiche come 
insegna proprio Te.spi iiin/a 
gollisla. la quale e guinUi a 
forti rotture politiche anli ame 
ricane. ma ha trovato poi il 
il suo limite e il suo velleila 
rismo proprio nella sua incapa
city di tutelare I'economia fran-
cese dalla influenza crescente 
del grande capitale americano. 
Ingrao indica due obiettivi at-
tuali e ravvicinati. sui quali si 
pud e si deve sviluppare que
sta lotta anche a livello della 
economia. D primo di essi ri
guarda la grande questione 
della ricerca scientifica: sa
rebbe interessante che dopo la 
Conferenza di Karlovy Varj 
andasse avanti una iniziativa 
unitaria sulla autonomia della 
ricerca scientifica a livello 
europeo; ma se cid non e pos
sibile. bisognerebbe promuove
re una iniziativa unitaria a li
vello nazionale. che. tra l'altro 
darebbe slancio e respiro a im 
portanti lotte in settori decisni 
della industria. della cultura e 
della scuola. L'altro tema su 
cui occorre sviluppare subito 
una iniziativa politica. anche a 
livello pariamentare. e quello 
del * Kennedy Round >. dove si 
compiono scelte che sono di 
grande peso per i rapporti Eu 
ropa-USA e a proposito del 
quale il governo deve essere 
chiamato a rendere conto del
la sua capacita di salvaguar-
dare gli interessi del nostro 
Paese. 

Sono questi — ha detto In
grao — esempi, che indicano 
terreni di azione. in cui pos
sono essere impegnate masse 
lavoratrid e forze intellettuali 
assai qualificate. possono ea-
sere reali7?ate utili convergen 
ze con gruppi borghesi. ope 
ran do su contraddizioni reali 
che l'azione deli'imperialismo 
americano sta aprendo. Occor
re insomma che noi ci muovia 
mo tenendo contro di una du-
plice esigenza: quella dcll'ur 
genza di un intervento che fer-
mi 1'aggressione USA nel Viet 
nam e quella di una lotta con
tro rimperialismo americano. 
che sia di lungo respiro. ade 
guata alia fase che si e aperta 
nello scontro mondiale fra i 
due sistemi E' su questi con 
creti contenuti che deve misu 
rarsi la cspadta della classe 
operaia occidentale di portare 
un suo preciso contributo alia 
lotta antiperialista, non limitan-
dosi dunque a sollecitare l'azio
ne dei Paesi socialisti (o peg-
gio abbandonandosi a recxirai-
nazioni e collocandosi in una 
assurda posizione di giudice 
esterno). ma saldandosi con 
tale azione e in questo modo 
esercitando un peso reale nello 
sviluppo e nella dinamica di 
tutto il movimento operaio in
ternazionale. Tale allargamen-
to e concretizzazione europea 
della nostra lotta per la pace 
e antimperialista appare inol
tre importante per una serie 
di motivi: 1) Questa lotta arti-
colata per t'autonomia dagli 
USA e indispensabile perche 
te forze intermedie. che deplo-
rano oggi 1'attacco al Vietnam 
ma sono piene di esitazioni e 
paure verso Washington, non 
rifluiscano dalle loro posizioni. 
Le dimissioni dell'ambasdatore 
Fenoaltea dicono quali e quan-
te sono te armi a cui ricorre 
Washington. La lotta per col
pire e spezzare queste armi e 
importante per aprire una pro. 
spettiva a quelle forze catto-
tiche e sodaliste che 

(Segue m pagimm li) 
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