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Concluso da Ingrao il convegno dell'EUR sulla riforma delle strutture statali 
~- __ _ -. — — 

Da un nuovo rapporto Assemblee-masse 
il reale rinnovamento dello Stato 

Solo in quesfo modo e non attraverso 
contrapposti agli istituti costituzionali 

il rafforzamento delTEsecutivo possono essere battute le oligarchie capitalistiche ed eliminati i « corpi» 
- L'intervento del compagno Amendola - Vivace e prolungato dibattito anche nell'ultima giornata di lavori 

Con il discorso del compa
gno Ingrao, preceduto dalle 
rapide repliche dei tre rela-
tori Perna. Barca e Spagno-
li, si e concluso ieri sera il 
Convegno sul rinnovamento 
delle strutture dello Stato, 
promosso daU'Istituto Gramsci. 
Nel dibattito, che 6 stato am-
pio e vivace (dodici sono sta-
ti gli interventi di ieri) e 
intervenuto in mattinata il 
compagno Giorgio Amendola. 

Nessuno pu6 ignorare — ha 
detto Amendola — 1'obiettiva 
gravita della crisi dello Stato. 
Le rivelazioni sul tentativo 
autoritario del luglio '64 dimo-
strano la gravity dei pericoli 
che minacciano le istitu/ioni 
repubblicane. La crisi dello 
Stato ha origine politica. De-
riva dal contrasto in atto tra 
la spinta democratica origina-
ta dalla Uesistenza e tuttora 
operante, e le tendenze uuto-
ritarie. volte a restringere 
scmpre piu lo spazio democra-
tico. (ino ad abolirlo. La crisi 
deriva non dalle trasformazio-
ni economiche e sociali rea-
lizzate nel corso del ventennio 
della societa italiana. e che 
erano state previste dalla Co-
stituzione repubblicana. ma 
dalla mancata attuazione di 
questa. 

Permanente 

mobilitaiione 
Amendola ha ricordato co

me la democrazia si conqui-
sta e si difcnde giorno per 
giorno. attraverso una perma-
nente mobilitazione delle for-
ze popolari, interessate al 
mantenimento di una via di 
avanzata democratica al so-
cialismo. La Costituzione re
pubblicana e il frutto della 
lotta antifascista e della Re-
sistenza. La via italiana al 
socialismo passa per l'edifi-
cazione del nuovo Stato deli-
neato dalla Costituzione e l'av-
vento alia sua direzione di 
una nuova classe dirigente. 
Ed e questo intreccio tra 
lotte democratiche e lotta per 
11 socialismo che spiega l'ac-
canimento con cui le forze 
dominanti del capitale mono-
polistico hanno impedito l'at-
tuazione della Costituzione. 

H pericolo autoritario — ha 
detto Amendola — deriva da 
un incontro e un intreccio di 
forze varie. La presenza eco-
nomica e militare in Italia di 
forze straniere (imperialismo 
americano). la crescente 
pressione dei gruppi domi
nant] del capitale monopolisfi-
co per imporre le loro scclte 
di indirizzo economico. la pre-
tesa del gruppo dirigente DC 
di imporre il monopolio cleri-
cale del potere. sono i fattori 
che concorrono a dctermina-
re un inoessante pericolo per 
la sorte della democrazia. H 
pericolo di destra esiste. Non 
e su questo punto che ci tro-
viamo in dissenso con Nenni. 
E' sulla esatta collocazione 
politica di questo pericolo. e 
sul modo di combatterlo. Es-
so si trova non fuori del cen-
tro-sinistra. ma entro il cen
tro-sinistra. nel gruppo diri
gente dc. nella cerniera tra 
centro-sinistra e forze econo
miche e politiche esterne al 
centro-sinistra. Esso si com-
batte non subendo i suoi ri-
catti. ma denunciandoli. e 
chiamando le masse a com-
battcre in modo unitario. Bi-
sogna cioe attaccare i gruppi 
dirigcnti della DC protagoni-
sti di tutti gli attentati alle 
liberta democratiche (legge-
truffa. *60. ' « ) e bisogna ri-
chiamare tutti gli antifascist! 
(socialist!, repubblicani. sini
stra democratica cristiana) ad 
una battaglia unitaria. 

La crisi politica delle Stato 
pud trovare una soluzione po
litica soltanto se arriva a ma-
turazione la crisi politica che 
travaglia la DC e che e ag-
gravata dalla crescente con-
sapevolezza del fallimento 
del programma del centro-si
nistra e deirambiziosa sfida 
democratica lanciata nel suo 
congresso del *62 al nostro 
partito. 

Naturalmente anche l'atteg-
giamento delle altre forze po
litiche. quelle che fanno par
te della maggioranza. come 
H FSU. e quelle che condu-
cono una battaglia di opposi-
xione, come il PCI ed il PSIUP. 
pud contribuire a risolvere in 
un senso o nell'altro la crisi 
politica che parte dal seno 
della DC ed investe lo Stato 
e la societa nazionale. Spetta 
ai socialisti non ahitare a co-
prire questa crisi. e stimolare 
una sua soluzione democrati
ca. rid che essi hanno man-
cato di fare fino ad oggi, ac-
cettando la direzione mode-
rata del centro-sinistra. e ri-
cevendo in cambio il tratta-
mento loro usato in questi 
giorni. 

Ma anche noi comunisti — 
ha detto Amendola — abbia-
mo le nostre responsabilita. 
Dobbiamo condurre col neces-
Mrio vigore una opposizione 
«be abbia sempre una pro-

Un aspetto del convegno dell'EUR. 

spettiva unitaria. e che per-
metta di indicare un nuovo 
e positivo rapporto tra comu
nisti, socialist! e forze demo
cratiche del campo cattolico 
(cid che non vuole dire ne-
cessariamente una nuova col-
laborazione governativa), le 
condizioni per la formazione 
di una volonta politica capace 
di spezzare tutte le resisten-
ze e di operare quella rifor
ma generale. nelle linee in
dicate dalla Costituzione, che 
sola pud assicurare una de
mocratica soluzione alia cri
si dello Stato. 

I tempi stringono, — ha 
detto Amendola. awiandosi 
alle conclusioni — le vigilie 
elettorali sono gravide di pe
ricoli. Lo scandalo SIFAR ha 
aperto una situazione. dalla 
quale si pud uscire in due mo
di: o facendo luce piena (in-
chiesta parlamentare. colpen-
do i responsabili, e rafforzan-
do la democrazia, o permet-
tendo ai responsabili di sal-
varsi ad ogni modo. cid che 
significa colpire la democra
zia. Prima che sia troppo tar-
di diciamo a tutti coloro che 
sono gia stati colpiti ed a co
loro che possono essere col
piti. che questa e 1'ora. an-
cora una volta. di una Con
corde azione unitaria per la 
salvezza della democrazia. 

lo crisi 
dello Stato 

Sempre in mattinata ha pre-
so la parola anche il compa
gno Lelio Basso, del PSIUP. 
Vi d si una crisi dello Stato 
— egli ha detto — ma va in-
tesa con molta chiarezza. A 
mio parere. essa si accomna-
gna al processo di sviluppo 
della societa capitalistica che 
va verso forme sempre piu 
autoritarie. Queste tendenze 
autoriiarie fanno parte della 
logica del potere: una logica 
che tende a rigettare gli ele
ment! che con essa contra-
stano. Cid non significa che 
non vi siano possibilita di in
tervento. a patto perd che si 
abbia chiara la natura del si-
stema. Da qui rimportanza di 
una forte pressione popolare 
che deve artkolarsi su due 
linee di sviluppo. tese a spo-
stare la linea di confine fra 
il pubblico e il private, e ad 
esaltare tutte le forme di par-
tecipazione attiva, viva, delle 
masse. 

Per cid che riguarda i par-
titi — ha detto il compagno 
Basso — mi pare si debba 
precisare che non vi posso
no essere partiti disponibili 
sia per la integrazione nel si-
stema, sia per la lotta per 
una societa socialist a. A tale 
proposito il compagno Basso 
ha espresso il giudizio che ne 
la DC ne il PSU possano es
sere considerate forze omo-
genee per scclte social iste. La 
via — ha aggiunto — e quella 
di provocare rotture capaci 

di liberare, all'interno di que
st! partiti, forze nuove, avan-
zate che diano il loro contri-
buto alia lotta per il sociali
smo. 

Altri oratori della giornata 
conclusiva del Convegno so
no stati Giorgio De Sabata, 
Silvano Levrero, Renato De-
gli Espositi. Enzo Modica. Lui-
gi Pintor, Eugenio Peggio. 
Luciano Ascoli, Antonio Cuf-
faro. Hanno, inoltre, svolto 
interessanti interventi il com
pagno Lucio Luzzatto. del 
PSIUP. e il prof. Marcello Ca-
purso, ordinario di dottri-
na dello Stato all'Universita 
di Cagliari. del PRI. Ai la
vori di oggi ha presenziato il 
sen. Ferruccio Parri. 

La conclusione 
diIngrao 

II compagno Ingrao ha ini-
ziato il suo intervento con-
clusivo chiedendosi se la 
grave crisi degli istituti rap-
presentativi — in una situa
zione di mancata attuazione 
della Costituzione che ha por-
tato al permanere di struttu
re statali reazionarie e alia 
creazione di nuovi appara
ti — dipendn essenzialmente 
da disfunzioni o difetti dei 
meccanismi istituzionali op-
pure dal modo con cui le for
ze politiche li hanno gestiti 
e fatti funzionare. Senza 
dubbio vi sono disfunzioni. e 
soprattutto errate scelte po
litiche dei gruppi che hanno 
diretto e controllato la mac-
china statale. ma la ragione 
piu profonda della crisi ri-
sale alle strutture produtti-
ve della societa e alle modi-
fiche in essa awenute. 

Non ci riferiamo solo — 
ha proseguito Ingrao — al 
potere dSretto e dominante 
dell" impresa monopolistica 
neH'economia italiana. non so 
lo ai condizionamenti che de-
rivano daU'integrazione nel 
sistema monopolistico inter-
nazionale. non solo ai canali 
individualibili e attivi di pe-
netrazione ed influenza nella 
macchina statale, ma soprat
tutto ai processi profondi che 
il peso e l'azione della gran-
de impresa monopolistica de-
terminano nelle strutturazioni 
delle classi e nell'organizza-
zione delle masse. Tutto cid 
ostacola la partecipazione 
delle masse alia vita demo
cratica. favorisce il dominio 
degli apparati dei partiti e 
a pre spazio alia presenza di 
« corpi > separati e contrap
posti alle istituzioni. 

Ad esempio noi — pur re-
spingendo critiche indiscrimi
nate e qualunquistiche — 
sappiamo bene che il Parla-
mento. cosi com'e, e un or-
ganismo lento, debole e con-
traddittorio: un luogo dove 
prevale sul lavoro di ricer-
ca. sulla politica che si fa 
prassi un'azione di esposi-
zione oratoria che assume 
forme clientelari e elcttora-

listiche. Incide in tutto cid, 
appunto, lo specifico blocco 
d' potere mediante il quale 
il capitale monopolistico eser-
cita il suo dominio nel pae
se attraverso una alleanza 
con forze arretrate precapi-
talistiche e con ideologic rea
zionarie, la quale ha fatto 
permanere tutta una serie 
di stratificazioni istituziona
li politiche nella macchina 
statale e piu in generale nel
la sovrastruttura politica. 

A questo si aggiunga il mo
nopolio politico della DC, di 
un partito che ha portato 
tutto lo specifico peso di in-
teressi clericali e anche di 
una serie di mediazioni cor
porative necessarie al siste
ma per tenere in p;edi il 
blocco di potere e per risol
vere in esse il suo interclas-
sismo. quanto piu identiflca-
va la sua politica con le 
scelte del grande capitale. 

l e nostre 
proposte 

Queste — ha detto In
grao — sono componenti che 
incidono sulla crisi degli 
istituti rappresentativi: e in-
fatti essa viene sentita e de-
nunciata non solo dalle for
ze di opposizione di classe, 
che chiedono una trasforma-
zione. Ma le vischiosita e le 
contraddizioni interne della 
macchina statale finiscono 
per essere un costo anche per 
i gruppi capitalistic! piu 
avanzati che, per i loro sco-
pi, hanno bisogno di «razio-
nalizzazione» della macchi
na statale. E inoltre e'e l'al-
larme delle forze politiche 
dirigenti che sentono manca-
re alcuni strumenti di media-
zione politica, necessari per 
per avere una giustificazio-
ne di fronte alle masse. Da 
tutto cid l'acutezza della 
crisi. 

Quale sbocco dare alia cri
si degli istituti? Una parte 
dello schieramento democra-
tico d favorevole a un raf
forzamento dei poteri dello 
Esecutivo. E' ben singolare 
questa posizione — ha detto 
Ingrao — in un paese che 
vede da vent'anni la DC an-
corata alia direzione del go-
verno: sono molteplici gli 
esempi di inefficienza del-
l'Esecutivo (basti pensare al
le leggi delega non attua-
te). ma il piu clamoroso 
e proprio quello del SI-
FAR. L'Esecutivo si e ar-
rogato poteri esclusivi, eppu-
re non solo si sono avute le 
c deviazioni» e le c faide > 
interne, ma ora non sa come 
uscirne. Appare quindi as-
surdo che le forze politiche 
lamentino la propria impoten-
za di fronte a .strutture che 
esse stesse hanno contribuito 
a sostenere e a costruire e 
che non intendono realmente 
eliminare. 

Diverse — ha detto In
grao — sono le nostre pro
poste. In primo luogo, pro
prio perche la radice dell'in-
voluzione d neH'interno del
la societa. d necessario che 
il rinnovamento degli ordi-
namenti statali accresca la 
capacita di incidere e tra-
sformare le strutture socia
li e prima di tutto di col
pire la fonte essenziale del
le spinte autoritarie: ciod il 
dominio della grande impre
sa monopolistica. In questo 
quadro ha il suo posto, nella 
lotta per il rinnovamento 
dello Stato. la strategia del
le riforme di struttura e la 
politica di piano come poli
tica che mira a trasformare 
la societa ed ad incidere nei 
rapporti produttivi per orga-
nizzarli secondo altri fini e 
in funzione di un nuovo sog-
getto: il lavoro. 

E' ancora insufficiente — 
ha proseguito Ingrao — il no
stro lavoro per sperimentare 
e valutare criticamente nuo
ve forme di intervento ope-
raio nella produzione e nella 
fabbrica. Rafforzare il sog-
getto della democrazia. ciod 
il lavoratore. nel momento in 
cui egli produce, significa va-
lorizzarlo non nel suo mo
mento corporativo (ci pud an
che essere questo pericolo). 
ma nella sua coscienza di 
classe. nella sua capacita 
egemonica. nella sua capa
cita di risalire dalla fabbri
ca alia dimensione statale. 
Percid forme di controllo e 
di presenza operaia vanno 
di pari passo con il crescere 
di un potere contrattuale del 
sindacato e di una presen
za delle forze politiche nel
la fabbrica. 

Infatti il senso principale 
della Costituzione sta nel 
nesso tra democrazia e tra-
sformazione sociale: la sua 
novita sta nella figura del 
cittadino-lavoratore e nella 
configura7ione dei diritti so
ciali del cittadino. non co
me giustizia sociale, ma co
me condizione nccessaria 
perchd sia libero e possa de-
cidere e partecipare. Per 
questo l'attuazione della Co

stituzione non pud che esse
re dinamica. 

In secondo luogo le no
stre proposte riguardano il 
ruolo e la centralita delle 
assemblee elettive nello scon-
tro con le oligarchie capita
listiche. Noi diciamo no — 
come sembrano proporre i 
repubblicani — alia «neces
sity > di un governo forte, 
un governo di legislatura e 
alia riduzione del Parla-
mento a funzioni di control
lo per poter condurre una 
politica di piano. Diciamo 
no non solo perche abbiamo 
di fronte un governo che fa 
una politica di sostegno alia 
ristrutturazione monopolisti
ca. ma perche imboccare que
sta strada significherebbe ac-
centuare In spinta alia sepa-
razione tra governanti e go-
vernati e fra istituti e masse. 
la spinta alia non partecipa
zione, alia corporativizzazio-
ne e al clientelismo. 

Imboccare questa strada 
significherebbe essere estre-
mamente deboli nello scontro 
con la grande impresa mo
nopolistica e con gli apparati 
burocratici e tecnocratici con-
nessi al predominio della 
grande impresa: significhereb
be rendere piu difficile la 
formazione di quella coscien
za di classe e nazionale che 
d la chiave per costruire il 
nuovo Stato. 

Per questo diamo rilievo 
centrale alle assemblee elet
tive, proprio in quanto orga-
nismi che derivano il loro 
potere dal popolo. che si ri-
chiamano direttamente e sono 
condizionati alle masse. Que
ste assemblee derivano il loro 
potere dal popolo non solo at
traverso i meccanismi di ele-
zione, ma dal fatto che esse 
— Parlamento, Comune, ecc. 
— nascono solo in parte e per 

certi aspetti come istituti del
la borghesia — di classe, 
quindi — in quanto diventano 
oggetto e parte anche di una 
lotta operaia e popolare che 
allarga gli orizzonti della loro 
motivazione ideale. Queste as
semblee, cioe, vengono ado-
perate come strumenti di lotta 
contro le oligarchie capitali
stiche e si cerca di spingerle 
ad una applicazione conse-
guente che le renda contrad-
dittorie di fronte al vecchio e 
al nuovo autoritarismo mono
polistico. Vi e insomma un Ie-
game non solo formale, ma 
storico-politico con la lotta 
delle masse sfruttate. 

Le assemblee elettive, ha 
quindi detto Ingro. hanno armi 
contro le oligarchie capitali
stiche, contro i «corpi ^ se
parati e contrapposti, se i loro 
poteri formali divengono po
teri reali mediante la presen
za e l'azione organizzata del
le masse: questo rapporto tra 
istitutj e masse non pud in-
tendersi come vita delle as
semblee democratiche a cui 
si aggiunge una pressione di 
massa. ma, al contrario. co
me connessione e reciproco 
rapporto. Questo awiene in 
due modi: come sviluppo e rin
novamento degli istituti rap
presentativi che per la loro 
composizione e per il modo 
in cui funzionano stimolano la 

ciescita della partecipazione, 
come crescita delle organiz-
zazioni di classe; e viceversa 
chiediamo la crescita del mo-
vimento organizzato delle mas
se perche le assemblee con-
tino e dispongano di potere 
reale per combattere l'autori-
tarismo padronale. il peso de
gli apparati e delle caste, il 
monopolio delle forze politi
che conservatrici. 

Esigema 
di rinnovamento 
Quindi — ha concluso In

grao — se esigenza di rinno
vamento degli istituti significa 
rafforzamento del potere delle 
assemblee e della forza e pre
senza delle masse popolari il 
discorso e aperto; ma se si 
intende rafforzamento dell'Ese-
cutivo, allora no. Noi siamo 
disposti a discutere anche mo-
dificazioni impegnative (ab
biamo aperto il discorso sul 
bicameralismo) e siamo inte-
ressati anche a riforme par-
ziali (come quella di non se-
parare il lavoro tra due legi
slature), ma diciamo no a 
chi vuol rafforzare l'Esecuti-
vo ed esalta nel Parlamento 
solo la funzione di controllo. 

Del resto proprio di fronte 
alia vicenda del SIFAR si e 
presentata l'esigenza dell'in-
dagine parlamentare: e stato 

detto di no, d stato detto che 
il Parlamento pud solo pronun-
ciarsi suU'accertamento dei 
fatti compiuti dal governo. Da 
questa risposta viene fuori una 
elamorosa distinzione di po
teri; per cui il magistrato e 
il generale possono compiere 
cid che al Parlamento e ne
gate Ebbene — ha chiesto 
Ingrao — perche tutti coloro 
che fanno l'elogio del Parla
mento come controllo non si 
levano tutti a protestare? Per-
chd il PSU accetta questa ela
morosa distorsione? Perche la 
sinistra democratica tace? 

Si dice che oggi pud essere 
solo cosi, ma domani sara 
diverso. Al contrario e neces
sario muoversi oggi in una 
determinata direzione se si 
vuole che il domani abbia un 
segno giusto. o almeno se si 
vuole condizionare positiva-
mente il domani. II senso del
la nostra proposta e nella con-
vinzione che la democrazia di 
domani. la democrazia socia-
lista, si prepara mediante la 
nostra lotta odierna, median
te il modo con cui gia 
da oggi non solo vogliamo 
formare coscienze, ma speri
mentare ed avviare forme 
nuove di organizzazione socia
le e istituti di democrazia 
reale. L'uscita positiva dalla 
crisi. la sconfitta di tentativi 
reazionari sta in un'azione che 
non sia solo di difesa. ma di 
avanzata della democrazia. 

Assurde affermazioni 

della Conferenza episcopate 

Sullo sfesso piano 
Amnio e pornograiia 
per i vescovi italiani 

II comunicato del Consiglio di presidenza dell'al-
tissimo organismo - Violente polemiche vaticane a 
commento della discussione del progetto Fortuna 

II consiglio di presidenza 
della conferenza episcopate 
Italiana e intertenuto oggi. con 
mano partlcolarmente pesanle 
nella polemica in corso sul-
I'lntroduzlone del dlvorzio in 
Italia L'altissimo organismo 
che rappresenta i vescovi ita
liani ha intatti dlramato. do-
po due giorni di riunione. un 
comunicato nel quale si ren-
dono noti i temi discussl: U 
crescente malcostume e il ten
tativo di introdurre il dlvor
zio in Italia Che l due latti 
preoccupino le alte gerarchle 
cattoliche non e cosa che de-
stl meraviglta. Del tutto inopl-
nala e invece la « parentela » 
che i vescovi sembrano istttui-
re fra due tenomeni in se 
tanto disparati e lontani. 

tt Dei due tattt preoccupan 
ti per la vita religlosa. e per 
la stessa ordinata convivenza 
civile in Italia — a/ferma il 
comunicato — hanno dovuto 
occuparsi con dolore I padrl 
del consiglio e cioe del mal
costume. che trova nella por-
nografta la sua espressione 
piu vistosa, e quello del te-
nace storzo per introdurre il 
divorzio in Italia ». « Due feno-
ment — conttnua il documen-
to — evidentemente connessi 
(la sottolineatura e nostra) — 
quello del malcostume e 
quello delle tendenze divorzi-
ste — ed egualmente dolorose 
ed umilianti. dai quali bisogna 

fare ogni sforzo pcrchi Vita-
lia sia liberata ». 

L'avversione delle gerarchit 
cattoliche al divorzio non e co
sa nuova. 

Proprio in questi giorni 
I'Osservatore Romano e inter
venuto con particolare vtnlen-
za a commentare il voto la-
vorevole della Commisttnne 
Giustizia della Camera sull'ar-
ticolo del progetto di Icqga 
Fortuna che sancisce il prin-
ciplo del divorzio in Italia 

Ma istltulre un parallclo 
fra pornoqralla e divorzto sem-
bra veramente rasentare l'a$-
surdo. Sarcbbero, a questa 
strcgua. pornograftche le Icgl-
slazioni Tamilian di jxiesi cnH-
lissimi nonche a magqiomnza 
cattolica, come la Francta. il 
Belgto. VOlanda. la Polonia, 
per non citarne che alcunt In 
realta, oggi nel mondo t paesl 
che non ammettono 11 divor-
zio sono, insieme all'Italia, sol
tanto la Spagna, Vlrlanda. San 
Marino, il Liechtenstein. Andor
ra, e la Carolina del Sud La 
cattoliclssima Irlanda e im-
pegnata in una discutsione a 
livello parlamentare per I'in-
troduzione del divorzio nella 
sua leqtslaztone Tutto il mon 
do alietto da malcostume dun 
que secondo t vescovi ttatia 
m9 Pud darsi ma mm certo 
a causa del divorzto 

Dibattito a «Tribuna politica» sulla crisi monetaria 

Gravida di pericoli per tutti 
la prepotenza del dollar© USA 
Barca: urge una riforma basata su una moneta internazionale controllata da tutti i paesi del mondo 
II legame tra difficolta del dollaro e spese militari — Investimenti produttivi contro i pericoli della 

deflazione — Le dichiarazioni di Libertini, Giolitti e Ferrari Aggradi 

Cosa pensano i partiti della 
svalutazione della sterlina, delle 
misure prese per proteggere il 
dollaro, della crisi del sistema 
monetario e delle ripercussioni 
che tutto cid pud avere per la 
economia italiana? Questi com 
plessi interrogativi sono stati 
posti ieri sera ai rappresentanti 
di otto partiti nella trasmissione 
di c Tribuna politica » presenta 
ta da Jader Jacobelli. Dopo 
una breve introduzione la teleca-
mera ha trasmesso una parte di 
una lezione del professor Luzzat
to Fegiz sulle svalutazioni mone
ta rie. per cercare di chiarire il 
significato dei problem! in di
scussione. Poi sono seguite le 
dichiarazioni rese in questa tra
smissione che non e stata un di
battito ma una inchiesta. 

11 compagno on. Luciano Bar
ca ha affermato che quanto e 
accaduto e la manifestazione di 

una profonda crisi legata a due 
ordini di questioni. La prima — 
ha detto Barca — rappresentata 
dalla crisi di un sistema mone
tario che non pud piu reggere. 
nonche dalla ostinazione con la 
quale gli USA hanno finora im 
pedito una riforma di tale siste
ma che dovrebbe far diventare 
il dollaro una moneta come tutte 
le atre. La seconda questione e 
la contraddizione su cui poggia 
lo sviluppo economico degli Sta 
ti Uniti. Basti pensare al fatto 
che le spese per la guerra nel 
Vietnam incidono per 1.200 mi 
liardi di dollari sulla bilancia 
dei pagamenti americana per 
rendersi conto che nemmeno il 
paese capitalista piu potente 
del mondo. come gli USA. nono 
stante 1'appoggio dei suoi satel 
liti. pud reggere all'infinito 

Rispondendo sulle ripercussio 
ni che sono prevedibili per l'eco 

nomia italiana il compagno Bar
ca ha detto che esse saranno 
gravi. N'on penso — ha detto — 
al problema degli investimenti 
USA perche essi continueranno 
piu o meno come prima. Penso 
— ha proseguito il parlamentare 
comunista — al turismo; all'a-
gricoltura; soprattutto alle ri
percussioni sulle nostre csporta-
zioni. E penso anche al pericolo 
di un ritorno a politiche di de 
flazione con possibilita di gravi 
crisi e di rallentamento dello 
sviluppo. Di fronte a questi pe 
ricoli — ha concluso Barca — 
dobbiamo puntare essenzialmen 
te ad una riforma del sistema 
monetario internazionale. il che 
significa ricerca di una moneta 
internazionale. sia pure conven-
zionale. al cui controllo parted-
pino tutti i paesi del mondo. In 
secondo luogo aiuti per il tu
rismo. ricerca di nuovi sbocchi 

per le nostre espo-tazioni e so 
prattutto ampliametito del mer-
cato interno italiana Que>ta e la 
via maestra e su qiesta via 
maestra non dimentichianio il 
Mezzogiorno e in particolare la 

Sicilia cosi tragicamente colpita. 
Libertini (PSIUP) ha sottoli-

ncato soprattutto il rapporto tra 
la crisi del dollaro e la guerra 
nel Vietnam. L'on. Giolitti (PSU) 
ha afTermato che e neccasaria 
una riforma che coneri la ster
lina e il dollaro dalla lo-o nttua-
le funzione di moneta di riserva 
internazionale. Anche Ciolitti ha 
accennato al rapporto crisi del 
dollaro-guerra nel Vietnam. Per 
la DC l'on. Ferrari Aggradi ha 
approvato senza ri=ervc le misu
re di Johnson. Sono intcrvenuti 
anche Oddo Basini del PRI: 11 
sen Fiorentino del PDIUM: lo 
on De Mam'o del MSI: Ion. Al-
pino del PLI. 

AGGIUNGETE QUESTO 
SPLENDIDO VOLUME 

ai libri che TUnita 
ha regalato negli ullimi anni 
ai suoi abbonati 

Con l'abbonamento a 
rUnila avrete snbito il 
libro omaggio <Lc no* 
velle e i racconti) di 
Guy de Maupamant 
riccamenle illustrato 
dai migliori artisti 
francesi della fine del-
lXhtocento. ^ I ^ M M 
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l'abbonamento a*me*tral« a 7 numeri ceata lire 15.250, e * numeri lire 13.150 • Per abbonanl e postibile effcttuare II verjamaoto presto quelsissl ufficio |Mitalo con va»>n 
Indirlxzato all'Ammlniitraiiona de « IXJnita » Viale Fulvio Tastl, 75 • 20100 Milano, o »ul conto corrcnte postal* n. 3/5531. 


