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Le masse popolari non possono aspettare 
Come uscire dal centro-sinistra: questo il tema delle elezioni del '68 - Ma non bisogna attendere i risultati del voto - Ini-
ziative subito in Parlamento e nel Paese per costruire un altro schieramento capace di ridare f orza alia politica rinno-
vatrice che affronti i problemi delle masse popolari e di ritrovare autonomia rispetto alle pressioni deH'imperialismo 

(Dalla prima pagina) 

riforme. Le regioni furono rin-
viate ancora una volta. sep-
pellita la riforma urbanistica, 
bloccate le leggi sociali a co-
minciare dallo Statuto dei la-
voratori. cancellato dal piano 
Giolitti il punto piu interes-
sante. il tcntativo di controllo 
sugli investimenti della gran-
de industria. II Piano Pierac-
cini non solo giunse tardi. 
ma praticamente risultd una 
facciata. una brutta facciata 
sovrapposta alia politica reale. 

Furono sbagliati gli orien-
tamenti della politica estera 
dove sono emer.se la grossola-
nita e la irresponsabilita con 
cui il govcrno ha ribadito e 
amministrato la scelta atlanti-
ca. Ci si e rifiutati di pre 
vedere e fronteggiare i ri-
schi politiei e militari che 
quella scelta comportava e che 
per l'accresciuta aggressivita 
deirimperialismo americano e 
per altri fattori si venivano 
facendo sempre piu acuti: fino 
alia aggrcssione americana nel 
Vietnam, alia tensione npcrta-
si nel Mediterraneo O'attncco 
di Israele contro i paesi ara-
bi, il colpo fascista in Grccia. 
le minacce e i complotti auto-
ritari in tutta quest'area): fi
no al ripresentarsi di un re-
vanscismo tedesco che non so
lo porta alia resurrezione di 
un partito nazlsta nella Ger-
mania di Bonn, ma mette in 
discussione le nostre frontic-
re. II governo si e trovato pau-
rosamente imprcparato e de-
bole di fronte a sviluppi cos! 
preoccupanti; c pur di non ve
dere. sono stati liquidati con 
ridicola sufficienza (c'd qui 
una responsabilita precisa non 
solo della DC. ma anche dei 
repubblicani e di alcuni grup-
pi laici) fatti di rilievo euru-
peo come 1'uscita della Fran-
cia dall'organizzazione milita-
re atlantica. E vorrei sotto-
lineare la superficialita e l'im-
prudenza con cui sono state 
scontate le implicazioni eco-
nomfco sociali delle alleanze 
in cui il nostro Paese si e 
trovato ingabbiato: sono stati 
accettati vincoli e scadenze del 
MEC senza impegnarsi tem-
pestivamente alia trasforma-
zione della nostra agricoltura, 
la quale si trova oggi ad af-
frontare traguardi difficili di 
competitivita essendo ancora 
impastoiata in assurdi patti 
agrari di tipo medioevale e 
con un'azienda contadina che 
non 6 stata messa in condizio-
ne di associarsi e riorganlz-
zarsi sul terreno produttivo e 
commerciale. Inoltre sono sta
ti visti tardi la crescente pe-
netrazione americana nel no
stro paese. il distacco tecno-
logico nei confront! del poten* 
tissimo alleato e il pericolo 
che ne veniva alia nostra au
tonomia. Anche per quanto ri-
guarda i rapporti economic! coi 
paesi socialist! il governo si 
e mosso snltanto dopo le ini
ziative delle cgrandi imprese 
industrial!» (come oggi le 
chiama anche Moro) e timi-
damente. Insomnia — continua 
Tngrao — la famosa «scelta 
di civilta » 6 stata gestita so-
stanzialmente in un modo cie-
co e rozzo. Anche questo con-
dizionamento internazionale ha 
contribuito a spingere verso un 
tipo di sviluppo fondato sul 
predominio dei grandi mono-
poli industriali. ha accentua-
to il caraltere concentrato e 
distorto di questo sviluppo. 

Non abbiamo bisogno di ri-
correre a nostri giudizi. 

I fatti sono tali che stanno 
cominciando a sciogliere la 
lingua ai ministri. Abbiamo 
lotto il discorso sorprendentc 
del ministro Colombo al con-
vegno della DC a Napoli. Vi 
sono riconoscimenti gravi e 
significativi che conferma-
no pienamente. e in modo 
clamoroso. analisi e valu-
tazioni che noi siamo venutl 
facendo da anni e che si no a 
qualche tempo fa venivano su-
perficialmente respinte. H mi
nistro Colombo (e con lui al
tri nuroerosi partecipanti al 
Convegno dc) ha dato cifre 
che confermano la tendenza 
all'aggravamento del distacco 
tra Nord e Sud nel pieno del
la congiuntura cconomica fa-
vorevote: ha dichiarato che la 
integrazione nel MEC sta ag 
gravando scriamente tale di
stacco (e altri ha parlato. 
Ton. Scalia mi sembra. di un 
pericolo di meridionalizzazio-
ne dell'Italia): ha dctto in ter 
mini di allarme che su tale 
china il Mezzogiorno rischia 
di essere emarginato econo-
micamente e politicamente 
«in modo forse irrimediabi-
le »; ha dimostrato che anche 
i costi puramente economici 
della concentrazione al Nord 
(e quindi della ripresa di 
una massiccia emigrazione) 
non soltanto sono di dimen 
sioni spettacolari, ma sono 
superiori ai costi di una ope-
razione di industrializzazione 
del Mezzogiorno (e qui quasi 
potremmo accusarlo di plagio 
per la ripetizione puntuale 
che egli ha fatto di nostre 
tesi). Sono riconoscimenti che 
Hquidano ogni ridicolo c trion 
ftUismo* sulla ripresa ccono

mica in atto, che dicono quan
to costa ed e costata al corpo 
nazionale la via che e stata 
scelta, e che spingono a ripe 
tere le parole dell'on. La Mai 
fa a un giornale siciliano: « se 
questi sono i risultati. non 
era necessario il centrosini 
stra, bastava Malagodi» (ma 
allora perchd La Malfa resta 
nel centrosinistra e col cen-
trosinistra?). Tali sono i risul
tati che 1'attuale ministro del 
Tesoro scnte oggi il bisogno 
di proporre I'aprirsi di una 
trattativa pubblica tra gover
no e grande industria privata 
sugli investimenti da attuare 
nel Mezzogiomo e in deflniti-
va sul nuovo ciclo di svilup 
po. Non ci interessa qui su 
bito affrontare le domande 
che ' immediatamente. facil-
mente salgono alle labbra. 
come e con quale forza il go
verno pensa di trattare con i 
gruppi industriali ai quali ha 
dato in questi anni cosi gran
de potere. quali strumenti 
pensa o non pensa di avere 
per la contrattazione e per il 
controllo e se aH'industri& 
pubblica si continuorii a n-
servare (come sembra dalle 
parole di Colombo) un ruo-
lo del tutto subalterno. qua
le posto avra in una simi
le. eventuale trattativa il Pai-
lamento e via via. Ci pre-
me — al di la delle omissio 
ni. degli strumentalismi e del
le conclusioni a cui giunge 
Colombo — sottolineare di-
nanzi al partito e alle forze 
popolari. come dalla vicenda 
stessa del centrosinistra ven 
gano maturando sviluppi e 
spostamenti su punti di fondo. 
persino su punti che ieri sem-
bravano intoccabili. persino 
sulle conseguenze della collo 
cazione internazionale del 
l'ltalia. E ci piace anche. la 
sciatecelo dire, segnalare la 
tranquilla faccia di bronzo 
con cui i ministri democristia-
ni prendono atto delle conse
guenze negative della loro po 
litica, quasi si trattasse di 
cosa che non li riguarda mi-
nimamente. 

Opposizione e 
alternativa 

Ci sono poi altre conseguen
ze e altri costi di cui Colom
bo non parla: l'allargarsi del
la disoccupazione di massa, la 
intensificazione dello sfrutta-
mento, 1'inasprimento dei rit-
mi di lavoro, l'appesantirsi del 
controllo del padrone nelle fab-
briche. Impressionante e il ca-
lo della occupazione femrhinile 
rispetto al 1961: 1 milione e 
123.000 unita che sono uscite 
dalla produzione! 

E questo comincia a essere 
detto non piu solo da noi. se 
e vero che mentre Moro fa 
l'elogio della ripresa economi-
ca c'e il convegno delle ACLI 
di Vallombrosa. se e vero che 
in risposta alia pesantezza del-
rattacco padronale si sta in-
tensificando e allargando il 
dialogo sull'unita sindacale, se 
e vero che il discorso che si 
d svolto nelle Commissioni re-
gionali per la programmazio-
ne per molti aspetti non 6 sta
te un discorso solo sulla quan
tity. ma molto sulla qualita 
dello sviluppo. E' chiaro che 
questi spostamenti non sono 
venuti da se. e cioe solo per 
1'involuzione del centra sini
stra e per il peso della politica 
padronale. Sono spostamenti 
collegati alia lotta; ed a de-
terminarli hanno contribuito 
largamente. in modo diretto e 
indiretto, le proposte alternati
ve che abbiamo elaborato, la 
iniziativa unitaria nostra. 

Come ci siamo mossi noi co-
munisti? Noi abbiamo mante-
nuto sempre una linea di op
posizione netta e chiara al go
verno e alia politica di cen
tra sinistra. Contemporanea-
mente ci siamo impegnati a 
elaborare in modo costruttivo 
— secondo l'insegnamento di 
Togliatti — una linea alterna
tiva e per questa via ci siamo 
sforzati di mantenere un col-
legamento unitario non solo 
col PSTUP, la sinistra socia-
lista, le avanguardie cattoli-
che esterne alia DC e al cen
tra sinistra, ma anche con for
ze che aH'interno della mag-
gioranza mantenevano o ma-
turavano una posizione criti-
ca. Questo metodo ci ha gui-
dati nella battaglia parlamen-
tare. E davanti all'attacco pa
dronale il primo terreno sul 
quale siamo stati impegnati e 
stato quello della difesa delle 
condizioni di vita dei Iavora-
tori. La resistenza nostra si e 
s\-iluppata prima di tutto in 
tre campi: 1) lotta a una poli
tica fiscale che combinava 
massicce esenzioni ai grandi 
gruppi. mediante la fiscalizza-
zkwie degli oneri sociali. con 
1'allargamcnto della imposi-
zione indiretta sui consumi 
2) lotta contro la politica indi-
rizzata ad aumenti di La riff e e 
di prezzi in settori che sono 
di decisivo peso sociale (siamo 
riusciti a impedire uno sbloc-
co indiscriminato dei fttti e 
la liquidazione. di fatto. della 
167); 3) lotta per il migliora-
mento delle pensioni e per la 

riforma di tutto il sistema di 
sicurezza sociale (abbiamo dis-
seppellito dai cassetti, dove il 
governo I'aveva aflossata, la 
legge U03 di delega per la ri
forma del sistema pensionisti-
co; siamo stati in prima fila 
nelle iniziative sulla questione 
degli elenchi anagralici dei 
braccianti; abbiamo imposto 
I'inchiesta sull'INPS. E abbia
mo collegato queste questioni 
specifiche a programmi quali-
ficati di rirorma sanitaria ed 
ospedaliera). Contomporanea-
mente abbiamo guardato al-
l'altro polo dello scontro in 
atto con il grande padronato e 
con le forze conservatrici: al
ia fabbrica, alle grandi batta-
glie sindacali che si sono svol-
te negli anni scorsi e che han
no rappresentato il momento 
primo della resistenza alia po
litica diretta a scaricare sugli 
operai e sui lavoratori i costi 
della c stretta». Spettava a 
noi di esprimere in Parlamen
to il sostegno di una grande 
forza politica operaia alle lot
to in atto e di fame cogliere 
il significato generate, sempre 
pero in modo che ne risultas-
se esaltata la piena autonomia 
dei sindacati, evitando sospet-
ti di interferenze o strumenirt-
lizzazioni. Abbiamo adempiuto 
questo compito. Siamo stati 
la voce piu forte che si e le-
vata in Parlamento a portare 
appoggio ai lavoratori impe
gnati nella lotta. E credo che 
l'iniziativa e pressione nostra 
(insieme con quella del 
PSIUP e di altri gruppi di 
sinistra) siano state impor
tant — nel corso della deci-
siva lotta dei metalmeccani-
ci — per rompere il tcntativo 
di realizzare un blocco solido 
fra Confindustria ed aziende 
pubbliche e di far cavare dal-
l'lRI e dall'ENI le castagne 
dal fuoco a favore dei grandi 
monopoli privati. 

Si e discusso molto — da 
certe cattedre — del nostro 
« rivendicazionismo ». Su que
sto punto vogliamo essere 
quanto mai chiari: riteniamo 
che l'azione in difesa dei la
voratori non solo non debba 
essere indebolita, ma vada in-
tensificata. H successo della 
lotta per una diversa pro-
spettiva di sviluppo della so-
cieta ha come sua condizione 
oggi che sia messo un alt al-
rintensificazione dello sfrutta-
mento e alia espulsione dei 
lavoratori dal processo pro
duttivo. Ci si chieda dunque 
non di fare di meno. ma di 
fare di piu. Abbiamo bisogno 
di costruire un movimento che 
duri e che sia capace di as-
sicurare l'unita della classe 
operaia. la sua funzione ege-
mone. le sue alleanze. A que
sta lotta solo noi abbiamo da
to precisi contenuti, inqua-
drandola in una proposta ge
nerate di trasformazioni strut-
turali. di politica di pace e 
antimperialista. Anzi in tale 
collegamento tra lotte imme
diate e proposta generate ab
biamo fatto passi avanti che 
non possono essere ignorati. 

Perche. ad esempio. si con
tinua a dire che sulle questio
ni di politica estera noi ci 
limiteremmo a fare della pro
paganda generica? Non e ve
ro che noi ci fermiamo a pro-
clamare che bisogna uscire 
dal patto atlantico e fare la 
pace nel Vietnam. Noi abbia
mo indicato concreti atti po
litiei (e non timide parole da 
sussurrare all'orecchio di 
Johnson) con i quali il go
verno pud e deve esercitare 
una pressione sugli Stati Unl-
ti. per isolare i gruppi impe-
rialisti. per aiutare le corren-
ti di pace che maturano negli 
USA. per incoraggiare le for
ze europee e di altri continen-
ti che si battono contro 1'ag-
gressione americana. Abbia
mo suggerito una politica per 
il Mediterraneo che non si li-
mitava a chiedere prudenza 
durante il conflitto nel Medio 
Oriente. ma conteneva pro
poste e iniziative che dessero 
forza ai paesi sfruttati dal co-
lonialismo. Abbiamo indicato 
scadenze e tappe mediante le 
quali spingere al superamen-
to dei blocchi e creare le 
condizioni per lo svincolamen-
to dell'Italia dal patto atlan
tico. Abbiamo proposto una 
politica per l'Europa che ri-
lanciasse la lotta al milita-
rismo e al revanscismo e che 
attravcrso una vera collabo-
razione europea tutelasse l'Oc-
cidente dalla crescente sud-
ditanza scientifica. tecnoloffica 
ed cconomica verso gli USA. 
E siamo entrati nel merito 
della politica comunitaria. per 
chiedere la re\isione dei trat-
tati e il superamento della 
gabbia in cui litigano oggi i 
sei Paesi. 

// dibattito 
sulla NATO 

E' vero: questi orientamen-
ti nostri si sono scontrati con 
indirizzi profondamente sba
gliati del governo, con una 
ottusa resistenza della mag 
gioranza. Questa lotta 6 sta
ta resa piu difficile dal fatto 
che sul terreno della politica 
estera i poteri di controllo del 
Parlamento sono di fatto piu 

ridotti, mancando csso di stru
menti effettivi di intervento 
sugli organismi sovranazionali 
(si pensi all'assurda storia 
della rappresentanza italiana 
a htrasburgo). Oggi perfi co-
mmciamo a registrare sposta
menti assai interessanti. Si al-
larga anche a livello delle 
forze politiche l'opposizione 
aH'aggressione americana con
tro il Vietnam. E' di luglio 
una presa di posizione di par-
lamentari della sinistra dc; 
e di questi giorni una inte-
ressante interpellanza del PSU 
al Scnato. che chiede la Tine 
incondizionata dei bombarda-
menti americani. II dibatti
to sul patto atlantico e di 
grande significato poiche sta 
investendo uomini e grup
pi politic! che finora avevano 
ritenuto che la collocazione 
atlantica dell'Italia avesse 
quasi un carattere « fatale », 
« oggettivo >. Oggi non 6 piu 
cosl. Oggi 1'alleanza atlanti
ca rivela il suo carattere di 
scelta politica, che e messa 
in discussione, che pud esse
re respinta o superata. E qui 
probabilmente e la ragione 
deH'allarme infuriato della so-
cialdemocrazia oltranzista. che 
l'ha spinta a correre in soc-
corso deH'atlantismo doroteo. 
Per la prima volta il dibat
tito si sviluppa aH'interno del
la stessa DC. dove sino a ieri 
non era concepibile una di
scussione di questo genere, 
dove la sinistra cattolica sia 
pure tra cento paure ha aper-
to una polemica. La ricerca 
di una autonomia dagll Stati 
Uniti comincia dunque a espri-
mersi non solo di fronte agli 
atti piu selvaggi deH'imperia
lismo americano come Tag-
gressione al Vietnam, ma an
che rispetto al sistema poli
tico controllato da Washing
ton. E intanto si comincia a 
discutere anche l'altra com-
ponente deUa politica estera 
tradizionale italiana: la poli
tica del MEC. In tutto questo 
campo della collocazione in
ternazionale dell'Italia l'azio
ne nostra pud dunque conqui-
stare nuovi spazi di iniziativa 
e certo dispone di una forte 
attrazione unitaria. 

Crist delle 
istituzioni 

Importante e difficile ~ 
prosegue Ingrao — e stato il 
lavoro compiuto per collega-
re l'azione e le piattaforme 
immediate a una proposta ge
nerate di politica cconomica, 
a una linea alternativa di svi
luppo. NeH'occasione in cui 
tutte le forze politiche sono 
state messe alia prova — il 
dibattito sul piano Pieraccini 
~ il nostro partito ha argo-
mentato la sua critica di fon
do con una analisi di cui nes-
suno ha potuto contestare la 
serieta. Ma la nostra linea 
generate non l'abbiamo affi-
data solo ai testi delle rela-
zioni di minoranza e ai di-
scorsi sulla programmazione. 
L'abbiamo articolata e verifi-
cata nelle scelte riguardanti 
singoli settori e nelle lotte 
collegate a queste scelte do
ve si cimentano migliaia di 
uomini. Sono molti gli esempi 
che si possono fare, dall'ur-
banistica. alia riforma ospe
daliera. alia riforma universi-
taria. alia politica agraria. 
dove abbiamo respinto ogni 
tentazione di posizione corpo-
rativa sui prezzi agricoli, ab
biamo combattuto anche su 
questo terreno Bononi e ve-
niamo sollecitando una lotta 
dei contadini italianj che non 
solo li liberi dalla rendita. 
ma anche dalla rapina dei 
monopoli e che abbia un oriz-
zor.te europeo. 

Due considerazioni sono pe
ro da aggiungere. La prima: 
noi non ci nascondiamo affat-
to quali lacune e problemi 
a pert i ci siano tuttora in que
sta elaborazione di una pro
posta di sviluppo alternativo. 
Ma dav\*ero ci sembrerebbe 
astratto ed aiuministico pen-
sare che la risposta a tali la
cune e problemi possa essere 
trovata fuori di un lavoro co-
mune della sinistra. Per esem
pio: il dibattito sul Mezzo
giomo riapre tutto il discor
so sul piano. Ecco l'occasione 
di una c verifica > quanto mai 
concreta. a cui impegnare le 
forze della sinistra e far com-
piere un passo avanti alia de 
finizione dei contenuti e delle 
forme di lotta. La seconda 
considerazione: quando riven-
dichiamo il valore di una ri
cerca che del resto non e sta
ta solo nostra, abbiamo pre-
senti le difficolta, le prove e 
anche gli insuccessi in cui si 
e scontrata in questi anni la 
battaglia per le riforme e per 
un diverso tipo di sviluppo. 
Vediamo tutto lo scarto esi-
stente tra i bisogni del paese 
e la realta della politica in 
atto. Si parla molto di crisi 
delle istituzioni. anzi di crisi 
dello Stato. E non saremo cer
to noi a vela re le disfunzioni 
e la situazione di paralisi in 
cui viene gettato il Parlamen
to. le difficolta dei Comuni e 
delle Province, l'arretratezza 
e la caoticita di tanta parte 
della macchina statale. Ma 

non 6 acce^tabile che si parll 
con tanta solennita di crisi 
delle istituzioni e poi non si 
dica in che essa consista, qua
li processi spingono a tale cri
si e la risposta che ad essi si 
intende dare. La nostra ri
sposta, fuori del pretenzioso 
moralismo di cui si fa porta-
voce ad esempio il Partito 
repubblicano, indica la fonte 
della crisi prima di tutto nel 
potere crescente che possiedo-
no nella societa le grandi con-
centrazioni economiche e nel
le forme e dimensioni che ta
le potere viene assumendo. 
Forme nuove: i grandi grup
pi tendono ad agire sempre 
piu direttamente. in prima 
persona nei confronti dello 
Stato e della societa. Ecco la 
FIAT che si presenta. tratta. 
csige. in prima persona. Ecco 
lo stesso presidente del Con-
siglio e il ministro del Teso
ro che scelgono come interlo-
cutori dirctti «le grandi im
prese industriali». E accanto 
alia FIAT, alia Montedison. 
C'e anche 1'IRI che decide da 
se l'Alfa Sud. o l'Enel che 
polemizza direttamente coi mi
nistri. e cosi via. 

Ma bisogna aggiungere su
bito che questo potere dei 
grandi gruppi non d afTatto 
« fatale*. « oggettivo ». Ven-
gono qui le responsabilita del
le forze che hanno governato 
in questi anni. 

La DC 6 stata la prima e 
principale forza che ha « ga-
rantito» il grande capitate 
monopolistico nel suo svilup
po. e contemporaneamente ha 
fatto da collegamento con am 
pi strati sociali. utilizzando 
via via e in casi e combinazio-
ni diverse a seconda dei vari 
momenti. il sanfedismo cleri-
cale. l'eredita del «popolari 
smo » sturziano. i vecchi e so-
prattutto nuovissimi metodi di 
organizzazione clicntelare e 
corporativa. E sempre piu 
essa 6 venuta divenendo un 
organismo che non elaborava 
autonomamente una politica 
ma registrava e amministra-
va le scelte del grande capi
tate. facendo si opera di me-
diazione, ma nel senso di uti-
lizzare lo Stato per organiz-
zare meccanismi, compensi 
particolaristici. che frenasse-
ro la protesta delle forze of-
fese, e la maturazione orga-
nizzata. politica di tale pro-
testa. Partito di occupazione 
del potere — e stato scritto; 
di frantumazione e degrada-
zione corporativa. aggiungla-
mo noi. Che senso ha tutto il 
clamore che fa Ton. Piccoli 
sui c valori ». quando egli col-
labora in prima persona a or-
ganizzare una rete cosl dif
fusa e robusta di quella or-
ganica negazione della dignl-
ta della persona, del suo po-
tenziale umano ed universale 
che e la moderna clientela? 
Questo sistema ha avuto un 
duro prezzo. Le mediazioni 
clientelari hanno una loro lo-
gica: e percid nella macchina 
dello Stato i « pezzi» e mec
canismi si sono aggiunti gli 
uni agli altri senza organici-
ta. Percid i «moderni» mo
nopoli si intrecciano a tante 
arretratezze cottocentesche*. 
come si dice. I loro giornali 
protestano perchd il Parla
mento fa tante «leggine>; 
ma le «leggi ne » sono il per-
no necessario della DC, che e 
il grande < mediatore > dei 
monopoli! 

Sono stati chiesti poten 
nuovi e piu estesi a favore 
dell'Esecutivo alio scopo — si 
dice — di combattere la «len-
tezza > del Parlamento. Ma 
sono clamorosi ormai i casi 
di deleghe importanti di cui 
il governo ha fatto scadere i 
termini senza usufruirne e di 
regolamenti govemativi vana-
mente attesi da anni. Tutta 
colpa di vecchi burocrati? Si 
tratta di qualcosa di piu. Per 
controllare e orientare una so
cieta complessa e in tumul-
tuoso movimento come quella 
italiana di questi anni. la 
macchina statale ha bisogno 
di una forte volonta politica. 
E* necessario cioe che i par-
titi che guidano lo Stato ab-
biano una reale autonomia. 
una forte capacita di sintesi 
e di moderna indagine della 
realta. E invece la DC non 
dispone di autonomia rispetto 
ai grandi gruppi di pressione 
nazionali e internazionali e 
si e corrotta in una macchina 
di potere. Questa e la vera 
opera di degradazione che in 
questi anni essa ha portato 
nella gestione dello Stato e 
che ha coinvolto anche i suoi 
alleati. E' dawero ingeneroso 
che il dirigente democristiano 
Delle Fave accusi oggi il PSU 
di clientelismo meridionale: 
chi ha chiamato il PSU a que
sto gioco? E qui e la ragione 
per la quale poniamo con tan-
to rilievo la questione del mo-
nopolio del potere da parte 
della DC. Vorremmo dire ai 
compagni del PSIUP che tale 
rilievo non deriva da una no
stra sottovalutazione dei danni 
e dei rischi di una socialde-
mocratizzazione di forze ope-
raie e popolari, ma anzi e in 
funzione di una lotta reale 
contro meccanismi e canali 
che spingono a corporativismi 

e clientelismi di tipo social-
democratico. 

Da questo giudizio sui pro
cessi che minacciano le isti
tuzioni e le conquiste popolari 
deriva la linea, che abbiamo 
seguito nella nostra lotta in 
Parlamento: dalle minacce in 
atto e dalla crisi degli isti-
tuti noi abbiamo ricavato non 
una conclusione di rinuncia. 
ma anzi un impulso alia lotta 
per lo sviluppo della demo 
crazia. E cid per due ragioni. 
non separabili: perche ritenia
mo che in un Paese di capi-
talismo mature dove l'avver-
sario di classe dispone, come 
diceva Gramsci, di un robu 
sto sistema di trincee. le for
ze popolari per vincere han
no bisogno di una rete demo-
cratica che dia a loro gli 
strumenti per combattere i 
gruppi conservatori nei diver-
si piani; e perche inoltre la 
societa socialista che voglia
mo e che pud fare l'unita del
le masse del nostro Paese ha 
come sue caratteristiche es-
senziali lo sviluppo delle as-
scmblee elettive « degli isti-
tuti di democrazia. Infine dal
le disfunzioni della macchina 
statale. dal travaglio degli isti-
tuti di democrazia rappresen-
tativa. dalla confusione che 
si registra in tanti settori del
la vita dello Stato noi abbia
mo ricavato la spinta ad in-
tensificare la vigilanza contro 
i pericoli autoritari e possi-
bilitd di misure liberticide. 
perche sappiamo che una si
tuazione di corruzione e di 
confusione nella gestione del
lo Stato e I'/iKnjHs da cui pud 
maturare la tentazione di col-
pi di mano. prima di tutto da 
parte delle forze imperialisti-
che e dei gruppi privilegiati 
che premono per modellare 
secondo i loro bisogni la vita 
dello Stato italiano e per ren-
derla piu « efficiente » ai loro 
fini. 

La « misswne » 
di Saragat 

i. . . ^ . - • : 

Abbiamo fatto della batta
glia contro la legge governa-
tiva di pubblica sicurezza una 
lotta diretta non solo a fer-
mare una legge Uberticida, ma 
anche a contestare e contra-
stare tutto un modo eodino 
di concepire i rapporti fra lo 
Stato e il cittadino, di inten-
dere I'ordine pubblico come 
soffocamento della vita demo-
cratica. di affidare la pre-
senza dello Stato non alle 
rappresentanze elettive ma al 
la burocrazia prefettizia. Sia
mo riusciti a bloccare per ora 
il cammino della legge Uber
ticida, a riaccendere la vigi
lanza, a riaprire il dibattito 
attorno a soluzioni nuove da 
cercare: e un risultato im
portante che conferma la fun
zione insostituibile deU'opposi-
zione operaia. Respingiamo la 
indecorosa campagna. che e in 
atto in questi giorni contro 
un magistrato sardo. respon-
sabile di voter indagare su rea-
ti commessi da funzionari di 
pubblica sicurezza nell'eserci-
zio delle loro funzioni. Re
spingiamo tale campagna sia 
perche esistono inalienabili di-
ritti civili che sono sanciti 
nella Costituzione e nella co-
scienza dei cittadini. sia per 
che i metodi ilteciti di per-
secuzione di massa e di vio-
lazione delle liberta si sono 
rivelati ormai del tutto inca-
paci a combattere U banditi-
smo. che per essere sradicato 
ha bisogno assai di piu di ri
forme sociali. Del resto la 
stessa c efficienza » della poli-
zia non e mai stata affidata 
ai metodi forcaioli. e anzi cs 
si alimentano il distacco fra 
masse popolari e potere pub 
blico. Si faccia I'inchiesta par-
lamentare di cui parla il mi
nistro degli Interni. ma per 
guardare tutti gli aspetti del 
problema e prima di tutto le 
radici sociali del banditismo 
sardo. E non si assuma tono 
di scandalo se noi affermia-
mo la neoessita di tagliare le 
numerose zone marce csistenti 
in numerosi corpi dello Stato. 
Ancora non e stata fatta chia-
rezza suH'oscura vicenda del 
luglk) 1964. Ancora attendia 
mo che si traggano le const-
guenze necessarie dai fatti 
del Si far, dalle rivelazioni sul 
la clamorosa attivita spion:-
stica e ricattatoria. dalla rut 
ta intromissione di agenti del 
rimperialismo straniero nei 
servizi nazionali di sicurezza. 
La soluzione per noi non sta 
nella vhtoria di una consorte-
ria militare o politica sulle 
altre; la soluzione vera sta 
nello spazzare via queste il-
lecite consorterie dagli orga
nismi pubblici. 

Vorremmo anche che fosse-
ro bene intese le riserve che 
abbiamo espresso in questi 
giomi intorno ad alcuni atti 
del Presidente della Repubbli-
ca. Nessuno pud accusarci di 
atteggiamento preconcetto. e 
non solo perche noi demmo i 
nostri voti per I'elezione del-
Ton. Saragat: noi non abbia
mo avuto alcuna esitazione, 
quando si e trattato di rico-
nosoere alcuni accenti nuovi 

che Ton. Saragat ha recato 
nella piu alta magLstratura del
lo Stato, prima di tutto nel-
l'atteggiamento verso il gran
de patrimonio della Resisten
za. Ma con uguale sehiettez-
za non esitiamo a dire che 
contestiamo l'opportunita che 
il Capo dello Stato venisse 
impegnato in modo cosi to 
Uile e compromettente in una 
opera di esaltazione e di in-
terpretazione della politica 
estera della maggioranza go-
vernativa, con gli accenti e 
con le forme (tipiche di un 
ministro degli Esteri) che ha 
avuto il suo discorso di ri-
torno a Fiumicino. Dubitia 
mo che un comunicato del 
Consiglio dei ministri basti a 
dare tali autorizzazioni. E cer
to non rientravano nel man-
dato del Consiglio dei ministri 
ne l'e.saltazione della SEATO 
e dell'ANZUS che fu fatta a 
Canberra, ne i richiami a « gi-
ri di valzer *. ne 1'apologia 
della specifica opera politica 
svolta da De Gasperi. 

Chiediamo che il Capo del
lo Stato sia al di sopra delle 
parti. Non ci rallegra vedere 
che alcuni suoi gesti sono 
tali da provocare critiche 
apcrte e aspre in un'assem 
blea di magistrati. E perd 
non possiamo rinunciare al 
diritto di esporre in forma 
responsabile i nostri rilievi: 
tanto piu quando metodi in-
consueti e non confacenti al-
I'imparzialita della piu alta 
magistratura dello Stato ven-
gono adottati per esaltare una 
politica estera. che stride con 
le spinte nuove in atto nel 
mondo. che e oggetto di forte 
contestazione tra le masse 
popolari italiane e che quindi 
non esprime una volonta uni
taria del Paese. 

Sappiamo che la difesa de
gli istiluti democratici e delle 
assemblee elettive pud essere 
efficace. non ridursi a vuota 
forma, solo se viene collega-
ta ai bisogni corposi e reali 
delle grandi masse che lavo-
rano. fanno la ricchezza della 
nazione. lottano per il loro ri-
scatto. Percid ci siamo sfor
zati di saldare l'azione nostra 
per il decentramento politico. 
per l'attuazione delle Regioni, 
per la difesa delle autonomic 
locali aj temi dello sviluppo 
produttivo e civile. Siamo riu
sciti. con un'azione tenace a 
imporre la discussione della 
legge elettorale regionale. E' 
un risultato che ci apre una 
strada. Ma c'e ora da battere 
1'ostruzionismo aperto della 
destra liberate e missina c 
quello coperto della destra 
democristiana. Oserei dire 
che l'ostacolo maggiore non 
e 1'ostruzionismo ufficiale. II 
pericolo e che le Regioni na-
scano a pezzi ed a bocconi e 
logorate dal ritardo. Dobbia-
mo combattere questo pericolo 
Iegando con piu forza la ri-
vendicazione delle Regioni ai 
piani di programmazione cco
nomica. di trasformazione 
dell'agricoltura e di sviluppo 
civile; Iottando fin da ora 
perche le Regioni siano fatte 
senza duplicazioni di apparati 
e pompe inutili; e facendo in 
tendere a Comuni e Province 
che le regioni possono servi-
re a loro per sviluppare la 
loro autonomia e per giunge 
re a strutture nuove. piu mo 
derne e razionali di tutta la 
rete del potere locale. Diciamo 
alle altre forze politiche demo 
cratiche che siamo pronti a di
scutere « in concreto ^ le ini
ziative necessarie per svel-
tire. migliorare. rinnovare le 
forme di lavoro delle assem
blee elettive. Ma aggiungia-
mo per chiarezza che queste 
modificazioni devono servire 
non a diminuire. ma ad ac-
crescere il potere reale del 
Parlamento: a renderlo si 
piu c efficiente». ma ai fini 
di progresso e di riscatto dei 
lavoratori che sono indicati 
dalla Costituzione e maturi 
nella coscienza delle masse. 

Nel paese. soprattutto fra i 
giovani. c'e sete di nuove sin
tesi che unifichino la lotta. 
sprigionino una carica rinno-
vatrice. restituiscano tutta la 
ricchezza ideate alia battaglia 
per la pace, per la democra
zia e per il socialismo. La 
reazione delle masse all'alle-
nazione crescente del lavoro. 
all'attacco contro le istituzio 
ni democratiche. all'estender-
si del clientelismo e dei mec
canismi corruttori non e di 
disimpegno. ma di collera. di 
amarezza. di spinta a livelli 
piu avanzati di unita. Si veda 
il rilievo e la forza che sta 
assumendo tutto il tema del-
1'unita sindacale: il procede-
re del dialogo fra le confede-
razioni: la elaborazione di 
piattaforme generali comuni 
come quella sulla occupa 
zione. presentata unitaria-
mente dalle tre centrali con 
federali: lo sviluppo di forme 
organizzate e permanenti di 
contatto e di lavoro. anche al 
di fuorj dei momenti di gran
de lotta nazionale. come av-
viene nei rapporti tra Fiom 
e Fimcisl: le prime decisioni 
unitarie anche attomo al com-
plesso tema delle incompati-
bilita come quelle che hanno 
preso le organizzazioni sin

dacali di Fori! in vista delle 
elezioni amministrative del 12 
novembre. Mi sembra che in 
questi processi unitari a li
vello sindacale. cosi ricchi e 
interessanti, si manifesti. in
sieme con la volonta di con-
quistare un nuovo potere con-
trattuale contro la prepotente 
presenza dei monopoli, anche 
una spinta a combattere la 
frantumazione, la disgrega-
zione. la distruzione di idea-
lita che il neocapitalismo re-
ca con se. In altro modo e 
con diverso valore, che cosa 
esprimono le forti lotte com
battuto nelle Universita se 
non una analoga volonta di 
roagire alia strumentalizza-
zione e alio spossessamento 
della cultura. di ritrovare un 
ruolo autonomo o una inciden-
za politica nella societa? E 
che cosa esprime il fiorire di 
circoli e di riviste — sia pure 
sovente a base ristretta e tni-
noritaria — se non un rifiuto 
dell'ordinaria amministrazione 
e deH'adattamento. una spin
ta a pmspettive generali rin-
novatrici. e la richiesta di 
una ntiova e piu forte presen
za dello forze politiche di-
nanzi al peso deirimperiali
smo e all'invadenza doi gran
di gruppi privati? 

Del resto — continua Ingrao 
— una crisi interna e visibile 
nei due mnggiori partiti dolla 
coalizione: e persino nella 
piccola pattuglia repubblica-
na si manifostano insofferen 
7e e La Malfa comincia ad 
essere accusato di moderati-
smo. Intendiamoci bone: noi 
non sottovnlutiamo minima 
mente la pesante pressione 
della DC sulla vita dello Sta 
to. Ie leve che controlla. e la 
calcolata manovra con cui i 
dirigenti dc mirano a presen 
tarsi al loro congresso e alle 
elezioni del '08 con un blocco 
cterogenoo di forze che vada 
dai fanfaniani, ai dorotoi. si-
no ad Andreotti ed a Scelba. 
Questo non ci impedisce di 
vedere che la crisi democri
stiana e reale. 

Nel momento in cui la DC 
stringeva i suoi rapporti con 
i grandi monopoli e si assu-
meva la funzione di cinghia 
di collegamento fra di loro e 
il paese. essa vedeva via via 
entrare in crisi due compo
nent! della sua caratterizza-
zione e della sua forza: il 
suo richiamarsi a valori di 
difesa della persona umana 
elaborati dalle correnti cat-
toliche piu avanzate. e il suo 
collegamento con il c popola-
rismo ». quale espres.sione di 
spinta rinnovatrice di masse 
diseredate. contadine. ope
rate. di ceto medio. Indubbia-
mente il gruppo dirigente de
mocristiano cerca surroghe in 
una presa piu intensa sul po
tere statale. in contatti piu 
estesi con la dirigenza indu-
striale e la nuova tecnocrazia. 
in intecralismi di partito. e 
nello sfbrzo non solo di man
tenere soggetti. ma di fare 
simili a so i partiti alleati. 
E tuttavia queste sono sur
roghe che accentuano la sua 
qualitn di forza borgheso con 
servatrice. staccata oggi dalla 
ricerca pin viva del mondo 
cattolico e dalle spinte ecu-
meniche della Chiesa e quindi 
spingono ad una crisi di fondo. 
e.stendono la messa in discus
sione dell'unita politica dei 
cattolici. e gia stanno provo-
cando separazionj e fermenti 
critici nuovi. 

Voi sapete che noi non con 
dividiamo il tipo di critica 
che i dirigenti del PSU e del 
Partito repubblicano hanno 
fatto al Convegno aclista di 
Vallombrosa ed ai convegni 
della sinistra democristiana 
di Firenze e di Belgirate. Son 
gia che non ci sia bi=^2no di 
critica verso la sinistra eatto 
lica: anzi c'e piu che mai 
bisogno di incalzare. Noi non 
troviamo giusto il contenuto 
della critica che e stata fatta. 
Ad esempio: quando il Partito 
repubblicano risDonde ai di 
rigenti delle Acli che prima 
di combattere la societa del 
benessere e il neocapitalismo 
c'e da liquidare le molte mi-
serie ed arretratezze del no 
stro paese. esso non coslie mi-
nimamente il punto piu inte-
ressante del convegno di Val 
lombrosa. Non coglie il fatto 
che per la prima volta diri 
genti del movimento cattolico 
cominciano ad accorgersi fi 
nalmente che le profonde zone 
di miseria e di arretratezza 
del nostro paese non sono una 
cosa a se. un residuo del pas 
sato. ma l'altra faccia del-
1'oputentismo neocapitalistico. 
quale si presenta nel nostro 
paese. Non awerte. insomma. 
che il convegno di Vallombro
sa comincia a cogliere le con-
nessioni esistenti fra le arre
tratezze del Mezzogiomo e i 
livelli di sfruttamento. le illi 
berta. le distorsioni messe in 
atto dal neocapitalismo. cioe 
dal sistema nei suoi punti piu 
avanzati. E percid nelle po-
sizioni elaborate a Vallombro
sa non c'e da vedere — come 
dice la Voce repubblicana — 
un rigurgito di velleita preca-
pitalistiche cattoliche, ma fi-
nalmente una prima presa di 
coscienza di cid che compor-

ta la c moderna > realta dei 
grandi monopoli. 

Perche oscurare questo pun
to? Questo e invece il punto 
piu interessante e da mettere 
in forte luce: non per lasciare 
quieto le sinistre cattoliche. 
ma anzi per chiedere a loro 
con piu forza come si concili-
no quelle vnlutazioni con 11 
loro interclassismo e con Tap 
poggio dato alia DC che d 
forza di sostegno del sistema 
criticato e come esse possano 
accettare e condividero i me
todi clientelari che fanno da 
puntello e da verniciatura 
cosiddetta democratica al do 
minio dolla grande impresa. e 
come esse possano sporare dl 
colpire la invadenza della 
grande impresa. senza un loro 
impegno cooronte nella co-
struziono di un movimento 
unitario di classe e democra-
tico. 

PSU, PRI e 
sinistra dc 

E qui si presenta l'altra 
questione: i dirigenti del PSU 

I e repubblicani hanno criticato 
violentemente l'interesse della 
sinistra cattolica ad un discor
so con i comunisti. Ma invece 
di agitare convulsamente l'as-
surdo spauracrhio della Re-
pubblica conciliarc. non era 
invece da ricordare che il ri-
conoscimento dolla ncressitft 
di tin awicinamonto mn noi 
resta tuttora. anrho nella si 
ni'Jtra cattolica affid '•" • :v 
role trnppo va'Jhc di f,-on'r 
alia posanto ronlt;"! d; d ;-r-i 
minazinni in a*to di d'vi-'nne 
del movimen'o delle mns^o e 
quindi di debolezza del movi 
mento reale necessario per 
combattere le distorsioni rtel 
neocapitalismo? E invere di 
trattonere per la giacca la si 
nistra cattolica. che non no ha 
bisogno. non e invece interos 
se reale del PSU o del PRI di 
sospingerla a farla finita con 
le paure e con le discrimina 
zioni a sinistra? So questo av 
verra. sard meno forto il ri-
catto doi dorotoi al PSU sard 
piu larga la possibilita per il 
PSU di ritrovare una politica 
di rinnovamento. 

Perche questo d il punto: 
di fronte a questi fermen'i 
critici della sinistra dc. c'd 
da rimbro'tarla porche cid di 
sturba I'allcanzn con i dorotoi. 
oppurc da incalzarla p^rclio 
sia finalmente rnorontr '•on 
lo sue p.irolo o ohiamarla 
alia prova doi fatt*. a ro-n 
pore lo scarto profondo oci 
Mente tra lo suo rirerrho in 
tellottuali o la sua conr-e!a 
pratica politica? 

A noi sembra eviden'e rho 
rinteres.se comtine nostro. doi 
PSIUP. doi sociali=ti oho non 
accettano la liquidaziono d̂ ? 
loro patrimonio o la trasfor
mazione del loro partito in 
concorrente * la;ro » della 
DC. dei cattolici avaira'i . =t!n 
in questa seconda =trada. cho 
d poi quella della co^ni/'ono 
di nuovo alloanzo da farsi non 
su eiochi di po'erc. ma su! 
grandi problemi o sulle so'ti 
zioni ai srandi prohlrm* Von 
si dica oho noj abbiamo Yn~ 
rossiono della unita Si veda 
invece quale Tor?a di a^raztn 
ne. di slancio per lo s^nistro 
stia di?p:o2ando in Franc:a il 
ritrovamento doi nrimi o!o 
monti di una unita di lotta. 

E' vero" incalzare le sini
stre cattoliche. chiamarle a 
trarre le consoifuenze dolle lo 
ro analisi e cteare lo condi
zioni por un tale svilupno. 
spingere in questo modo sino 
in fondo la crisi che si trova 
a fronteggiare la DC nella 
sua eomponotrazTone con il si 
sterna' tutto cid pud essere 
dromDonto per il centrosini 
stra Ma ouale speranza rea 
lo ha il PSU di evitare i pro
blemi scottanti post! dalla in 
volu7iono del centro-sinistra? 
Ormai il distacco dal centro
sinistra di forze qualificate. 
socialiste. cattoliche ed anche 
di radicalismo laico. e in atto: 
e non potra essere fermato. 
perche queste forze hanno 
uno stimolo e un punto di ri 
ferimento raon-esentati dalla 
lotta che conduce il nostro 
partito. TI PSU pud accetta 
re tranquillamen*e di trasfor-
marsi in pura forza concor-
ren7iale della DC sul suo stes
so terreno? Ma se il PSU ri-
fiuta questa prospettiva sna-
turante. esso non pud rima-
nere fermo nella situazione 
attuale. senza trovarsi oeren-
nemente di fronte a quell'* ag-
giramento a sinistra» che 
tanto lo irrita. Nell'uno e nel-
1'altro caso non riuscira a 
sfuggire a nuove crisi. 

Cid vuol dire che il discorso 
sul superamento del centro-si
nistra d ormai aperto non a 
livello della propaganda, ma 
a livello dei fatti politiei: e 
non pud essere evitato. Cid 
vuol dire che le principali for
ze politiche italiane non po-
tranno nei prossimi anni ap-
pagarsi dello statu quo e sa-
ranno chiamate a misurarsl 
con una prospettiva nuova. 
Le elezioni del 1963 furono 
quelle del pronunciamento ml 

(Segue a pagina II) 
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