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II dibattito sulla relazione di Pajetta al Comitato centrale e alia CCC 

SIFAR: i dirigenti dc hanno protetto 
i responsabili e offeso il Parlamento 
(Dalla pcif-ina 8) 

gi una realta. Spesso si pro-
scnta gia non soltanto come 
una pur democraticn slide. 
quanto come un'azione di ri-
ccrca e come un lavoro comu
ne. II compagno Longo ha gia 
scritto in proposito ed 6 stato 
chiarissimo. II dialogo non puo 
essere un monologo: lo ricordi-
no i dc. ai quali forse certi 
ininistri socialisti hanno la-
sciato prendere questa abitu-
dine. Noi non vogliamo impor-
re la nostra politica. ma non 
sinmo disposti a scrivere sotto 
dcttato la nostra flrma in Cai
ro a un ordine del giorno di 
flducia che recita il contrario 
di quello che abbiamo sostenu-
to in Parlamento. come forse 
ha rreduto di dover fare La 
Malfa. // Pnpolo ci ha chie
sto se vogliamo che la DC ri-
conosca di aver cnncepito sol-
tanto colpi di Stato ad ogni 
.vtagione. Possiamo risponde-
re con le parole di Parr i . 
«Come pariito — egli ha 
scritto — anni tanto e come 
sr q\i mancasse un piede. che 
fmisxe nella huca (telle tenia-
zinni pericolose... Deva o.sser-
vare al direttorc del Popolo 
— afferma Parri dopo aver 
ricordato il '53. il '00 e il 'CA — 
cite 6 difficile parlare di natu-
ra democratica e popolare del 
partito dopo il vnto di fiducia 
sull'inchiesta. Badi che la de-
nuncia non viene da me, ma 
dalla Qrande maaaioranza del 
popolo italiano ». 

Si e parlato — ha proscgui-
to Pajetta — di « eompetizio 
ne civile». Ma ci6 significa 
rinuncia all'inammissihile at-
teggiamento del presidente del 
Cnnsiglio. che considera spie 
potenziali i deputati dell'oppo-
sizione e rifiuta la discussio-
ne e l'inchicsta sul SIF'AR. In 
altri parlamenti. si sarebbe 
ritenuto dovcroso iticontrarsi 
ed esaminare preliminarmen-
te il problema con i rappre-
sentanti deH'opposizione. Sta-
bilire rapporti democratici fra 
i partiti significa che si deve 
rinunciare ad adoperare il ri-
catto aH'interno della stessa 
coalizione di maggioranza. che 
si assicuri l'autonomia dei par
titi e In liberta di votare sc-
condo coscienza. Ma davvero 
Ton. Rumor vuolc che gli 
crediamo quando pone il pro
blema dcirimpedimento rap 
presentato dal nostro « mono-
litismo *? La nostra unita e 
fatta di consenso per una po
litica che si e manifestata giu-
sta e che richiama nuovi con-
sensi: altro problema e quel
lo dell'omerta. del far quadra-
to intorno ni corrotti. di im-
porre il silenzio agli alleati. 

Si. e per questo che noi vo
gliamo battere il monnpolio 
politico della DC. Cio — noi 
ritenlamo — 6 condizione per 
liberare gli slessi cattolici. 
per rendere possibilc alle buo-
ne parole di farsi cose, di 
trasformarsf in azione. Cid e 
condizione per un dialoqo che 
non sara identita. come noi 
non vogliamo che sia. nia che 
esclude discriminazione e pre
clusive in ogni scde dove la 
democrazia deve vivere: nel 
Parlamento. negli cnti loca-
li. nellc organizzazioni di mas-
sa. in nuovi istituti democra
tici che vcdnno sempre piii 
lavoratori e cittadini come 
protagonisti diretti. No< rieor-
diamo ancora una vol I a che 
la democrazia si difende dav
vero solo se la si sviltippn. 
E" un processo in atto. chr ri 
guarda gli studenti. il modo 
come vengono costituite le 
commissioni interne. I'unita 
sindacale. I'ampiezza senza 
precedent! del movimento per 
la pace. 

Per In difesn e lo sviluppo 
della democrazia. noi non ab-
biamo mancato di avanzaro e 
non mancheremn di sostcnere 
proposte concrete e positive 
che partono da esiffenze di rin-
novamento generalmcnte sen 
tite. Proposte per il funzio 
namento del Parlamento (che 
ritruardano anrhe modifiche 
istituzionali). che rieuardano i 
rapporti tra gli rletti e gli elet-
tori e lo sviluppo di forme 
nuove di democrazia per una 
pin effettiva partecipaz ;one 
dei lavoratori. dei giovani. Vo
gliamo — ha detto Pajetta — 
una democrazia in cui crcda-
no i democratici. i lavoratori. 
le nuove generaziom. snstan 
riala di . validi contennti di 
rinnovamento sociale. capace 
di esprimere una vnlnnta che 
si fa viepniu manifcMa. la 
quale rrspinge le delusion! 
qualunouiste. i crdiment* op 
portunisti. i pericoli autoritari. 

E* questa prospettiva unita-
ria che i nostri avversari ch:a-
mano il nuovo « frontismo *? 
Noi. da parte nostra, voglia 
mo una ripresa unitaria. an 
ehc organizzata. per una nuo 
va piu larga unita. E ' per 
questo che quando ci rivol-
giamo agli elrmenti unitari 
del PSU con snirito di com
pagni e quando euardiamo 
eon interesse ai fermenti de
mocrat fci nel mondo cattnli 
co. chiediamo ai comoagni e 
agli amici di non lasciarsi 
accecare in o'ics»o oeriodo d i i 
problemi dolle liste e delle 
preferenze. ma di guBrdare 
piu avanti. Chiediamo loro di 
non aver paura di vedere. di 
parlare e di discutcre. ma di 
•ve re il coraggio di agire. 

No! abbiamo narlato nni — 
fualcho mese fa — dell'in-
«••* elettorale col PSIUP. 

Quello che possiamo dire og-
gi — ha detto Pajetta — e 
che questo accordo ha avuto 
un risultato largamrnte posi 
tivo. che ha conquistato nuo 
ve coscienze. che ha dimostra-
to di possedere una sua di-
namica che permctte al movi
mento unitario di estendersi 
e di avanzare. 

Del resto. questo accordo 6 
stato confortato dall'appello 
di Parri , dalle iniziative del 
Movimento socialista autono-
mo. dalle adesioni che esso ha 
avuto. E queste adesioni non 
hanno davvero avuto un ca-
rattere meramente elcttorale. 
ma sono state (cosl come la 
adesione di Parri nel '53) una 
presa di posizione nttiva. che 
ha nperto nuovi orizzonti. 

Cosl. lo schieramento unita
rio ha largamente interessato 
zone del mondo cattolico. quei 
gruppi che erano andati co 
stituendosi iniziando il dialogo 
fra loro, con altre forze e con 
noi e rifiutando la posizione 
del gruppo dirigente delle 
ACLI che condannata la po
litica dc si adattano ad aopog-
giarla elettoralmente. Non di-
montichiamo che nella Chiesa 
stessa si fanno luce nuovi 
orientamenti, moment! di pcr-
plessita a considerare come 
dogma il principio dell'unita 
politica dei cattolici. La deli-
berazione della Commissione 
episcopale e passata soltanto a 
maggioranza. e non trova 
l'adesione incondizionata di 
tutto il clero italiano. 

Come fare in modo che il mo
vimento unitario tocchi gli ita-
liani dal fondo. non sia sol
tanto fenomeno di vertice e 
incontro di elites? Bisogna 
che ne diventino protagonisti 
i cittadini. i lavoratori; biso
gna che l'incontro che avvie-
ne sulla richiesta di una com-
missione parlamentare di in-
chiesta. trovi il sussidio di un 
vasto movimento popolare. 
trovi il ricorso a quelle for-
ze che fanno i cittadini pro
tagonisti della vita civile. 
Questo vale per la protesta 
contro l'inammissibile modo 
di amministrazione democri-
stiana e socialista della Ra
dio e della TV: questo vale 
per U ritrovarsi degli intellet-
tuali per rinnovare l'impegno 
di elaborare un programma 
della sinistra italiana che in-
teressa la scuola e le strutture 
culturali. Questo vale per i gio-
vani. Quando abbiamo un mo
vimento politico come quello 
contro la degenerazione del 
SIFAR e per le rivelazioni 
sul 1964. possiamo dirnenticar-
ci che l'esercito e formato da 
giovani e che dobbiamo ri-
cordare a questi giovani che 
loro rappresentano la prima 
garanzia perche i generali 
dei carabinieri non possano 
mettere le manette alia demo 
crazia? Possiamo dimenticare 
tutto questo? No. questo movi
mento unitario corrisponde ad 
una possibilita del Paese. Sta 
a noi renderne cosciente il 
partito. Qui giunge il momen-
to della nostra responsabilita. 

Noi ci troviamo in una si 
tuazione nuova ma non im-
prevista. Dal Vietnam a Ro
ma. quello che avviene non e 
qualche cosa che ci fa tro
va re di fronte ad una realta 
che non potevamo compren-
dere; anzi. direi che qualche 
volta. qualche compagno si 
trova come nella difTicolta a 
cogliere il nuovo. quasi come 
se le cose che abbiamo det
to. scritto. non avessero mai 
dovuto avere il destino di usci-
re dai nostri document! per 
farsi realta della vita nel no
stro paese. 

Del resto. quando conside-
riamo questi processi. ricor-
diamoci che non abbiamo mai 
parlato di fenomeni di radica-
lizzazione spontanea, di un mo-
vimt-nto rivoluzionario che sta 
mamfestandosi; :«>; .ibbiam.i 
parlato di j n processo con 
traddittorio. di una situazione 
nella quale pesano anche ele 
menti negativi. preoccup.izio-
ni gravi. E questi elemenii 
negativi tendono a pesare an 
che nel nostro partito e si 
manifestano in gruppi di no 
stri compagni. Ecco il por-
chb di certi ritardi. deH'ac-
contentarsi che lo cose non 
vadano peggio per quello che 
riguarda questa o quella at-
tivita F.coo anche :! riMrrK> 
e il discutore pressati da mo-
tivi politici intorno alle can
didature. Forse anche qui ci 
siamo accorti che in certe TO 
ne e in parte passato il giu-
dizio dato da gli avversari di 
una operazione essenzialmente 
elettorale di fatti unitari che 
invece possono essere la base 
di una grande operazione p"» 
litica. Ricordiamoci che que 
sto giudizio CTitico possiamo 
darlo con tanta maggior forza 
e chiarezza proprio quando ci 
troviamo in una situazione nel
la quale prevalgono olementi 
positi\i e quando partiamo da 
pissibilita nuove che <ono da 
sfruttare appieno e da una 
>alda unita politica del par
tito. 

Del resto. ogni volta che ci 
siamo rivolti al partito nella 
mobilitazione. lo abbiamo 
fatto con questo Intento, e 
con questo intento avrebbero 
dovuto sentirlo tutti i com
pagni. Abbiamo avuto la con-
ferenza agraria di Firenze, 
la conferenza operaia di To
rino. la conferenza di Geno-

. va sulla condizione dei lavo

ratori. Voleva, forse. signifl-
care rinchiudersi in noi stes-
si? No. noi abbiamo voluto 
mobilitare il partito e richia-
marci alia esperienza perchd 
fosse chiaro che U partito 
guarda al di la delle sue file. 
e cosi puo affermare la sua 
capacita di essere all'avan-
guardia. 

Oggi non e il momentn della 
difesa, dell'arroccamento. Noi 
invece siamo in una situazio
ne in cui I'avversario sta ri-
conoscendo che abbiamo I'ini-
ziativa, che possiamo essere 
decisamente all'attacco. 

La prossima legislatura. si 
e detto. deve essere un banco 
di prova. Noi abbiamo di 
fronte un pericolo, dobbiamo 
gettare l'allarme e dobbiamo 
chledere a ognuno di doman-
darsi dove andrebbe il Paese 
se non ci fosse, in questo 
mnmento di ripresa democra
tica. quella nuova politica che 
noi gli chiediamo. Noi abbia
mo nel Paese. come nel par
tito. dei sintnmi di ripresa: 
possiamo trasformarli in un 
rinnovato slanclo. Ci sono 
possibility nuove. deve esser-
ci un nuovo impegno 

II movimento unitario al 
quale mi sono richiamato. non 
puo essere considerato da 
nessuno ne come un sempli-
ce accordo elettorale e nem-
meno come una raccolta di 
adesioni. Questo movimento 
unitario rappresenta per noi 
comifnisti un nuovo responsa-
bile impegno di un piu largo 
lavoro. di nuove lotte. di con 
tatti piu larghi. 

Mai la necessity della no 
stra avanzatn e apparsa tanto 
indispensabile per snlvnre una 
prosnettiva democratica e so 
einlistn per il nostro Paese. 

Nni abbiamo un risultato da 
perseguire e da ottenere. Ri-
cordiamocj che. senza perse-
guire un risultato positivo. 
dn consoguire nel modo piu 
adntto alia nostra politica uni
taria. non possiamo dare un 
contributo a risolvere i proble
mi gravi che stanno di fronte 
al paese e per andare oltre. 
Ecco perche noi ci impegnia-
mo — ha concluso Paietta — 
nella battaglia elettorale: per
che guardiamo al paese per 
una battaglia che interessa 
il paese e. prima di tutto, i 
lavoratori italiani. 

DI GIULIO 
II prinio a prendere la pa-

rola sulla relazione di Pajetta 
e stato il compagno DI Glulio. 

E ' stato giustamente detto 
nella relazione che eslstono, 
nella situazione del paese, ele
ment! di pericolose involuzio-
ni ma, al tempo stesso, possi
bilita di ampi sviluppi unita
ri, positivi, democratici. Un 
elemento di fondo e. in que
sto senso. 1'orientamento delle 
masse il quale poi condizio-
na anche l'attcggiamento del
le forze politiche. Non si 
pub parlare, a mio avviso, di 
una diffusa sfiducia ma di 
elementi contrastanti tra di 
loro che caratterizzano lo sta
to d'animo delle masse lavo-
ratrici. Emerge una amarezza 
tra i lavoratori nella quale si 
inseriscono le campagne della 
grande stampa spesso control-
lata dai gruppi dorotei che 
cerca di seminare la sfiducia 
oppure determinati atti poli-
tici (per esempio l'atteggia-
inento della maireioranza dei 
dirigenti del PSU sull'affare 
del SIFAR) che accrescono 
gli elementi di demoralizza-
zione. 

L'amarezza nasce innanzitut-
to dal'.a condizione operaia, 
dai bassi salari, dalle assurde 
pensioni. dal problema dell'oc-
cupazione. dall'alto costo della 
vita ed in particolare della 
casa e da tutte le altre dlf-
ficolta che si incontrano nel
la vita di ogni giorno. Aneor 
di piii pesa. nel determinare 
questo stato d'amarezza tra 
!e masse, l'atteggiamento del
la maggioranza di centro-sinl-
stra e del governo verso i pro
blemi che rendono difficile. 
spesso insostenibile. la condi
zione dei lavoratori. La re
sponsabilita piii grave della 
maggioranza e del govemo e. 
di aver facilitato la diffusio-
ne della coscienza che essi 
non sono impegnati sui gran-
di problemi della vita dei la
voratori. bensi sono tutti pre-
si dal problema di « d u r a r e » 
piii a lungo possibile. stru-
mentalizzando asmi que5tione 
a questo unico fine. 

Si g\iardi. ad esempio. al 
problema delle pensioni. Mo
re e corso a seonsriurare il 
« pericolo » dello sciopero ge-
nerale proclamato da tutti i 
sindacati ma subito dopo ha 
ripreso la tattira del rinvio. 
Quello che offende i lavorato
ri e i pensionati non e quin-
di solo il « no » del govemo. 
ma ii suo atteggianiento che 
appare di sostanziale indiffe-
renza verso la vita dei lavo
ratori ed anche offensivo ver
so I sindacati. Un altro esem
pio e dato dal problema del
la riforma della pubblica am-
ministrazione della quale og
gi Rumor e gli altri tanto 
parlano Ma un anno fa quan
do i sindacati dis«ero che 
non soltanto erano pienamen-
te disponibili per una rifor
ma democratica del lapparato 
statale. ma che. anzi, la ri-
vendicavano il governo prima 
apri una interminabile disois-
sione. poi comincio a ridimen-
sionare ogni progetto, fino al 
punto che oggi perfino i limi-
tati risultatt raggiunti nella 
trattativa con i sindacati s«m-
bra che. solo per gli aspetti 
flnanziari, potranno essere at-
tuati in questa legislatura. 

E ' qutndi la politica fatta 
delle piccole astuzie, dell* 
strumentalizzazioni a tutti evi

dent! che fa nascere questo 
stato di amarezza. Ma esso 
non e ancora di sfiducia. Non 
vi sono «zone di sfiducia», 
piuttosto l'alternarsi di mo-
menti di depressione con mo
ment! di ribellione e con la 
ricerca dl nuove possibilita di 
lotta. Questa ricerca piu o me
no consapevolmente si e mos-
sa sempre, negli ultiml tempi, 
in una dlrezione: una nuova 
unita tra le masse lavoratrici 
e tra le forze della sinistra. 
Questo spiega il cammino per-
corso, nonostante le difficol-
ta e gli ostacoli sul terreno 
dell'unita sindacale, questo 
spiega la grande eco dell'ac-
cordo col PSIUP. dell'appel-
lo di Parri e delle altre ini
ziative unitarie delle ultime 
settimane. 

A questo punto il proble
ma che per noi si pone fe dl 
puntare tutta la nostra azio
ne a far niaturare le possi
bilita unitarie che si offrono. 
In questo senso e necessario 
superare ogni ritardo. Si trat-
ta di spingere il processo uni
tario fino a fame un punto 
di riferimento per milionl dl 
lavoratori per farli scendere 
in campo nella lotta per la 
democrazia. 

LA TORRE 
Dal recenti awenimenti che 

hanno scosso l'opinione pub
blica occorre ricavare alcune 
conseguenze. Esse sono princi-
palmente: 1) I pericoli che 
sono insiti nella situazione. 2) 
Le possibilita unitarie nuove. 
Di qui discende la possibilita 
di sviluppare efficacemente la 
nostra azione politica. 
Le drammatlche vicende del

la Sicilia ripropongono questio-
ni chiaramente politiche. Al 
centra di esse e. emersa la 
inefficienza dello Stato nell'af-
frontare la terribile situazione 
di decine di migliaia di sici-
liani. Anche su questa situa
zione si fe innestata una du-
pllce manovra che dl fronte 
alia carenza dello Stato ha 
invocato o soluzioni antide-
mocratiche di tipo autoritario 
come lo stato di emergenza 
e il comando affidato ad un 
generale (tesi del Corriere del
ta Sera) o soluzioni tecnograti-
che come quelle sostenute dal
la Stampa. 

Ora sulla Sicilia si tende a 
fare il silenzio mentre il dram-
ma continue ed anzi si ag-
grava perchfe inizia il calvario 
del ritorno di coloro che fu-
rono spinti dalle autorita di 
governo ad andarsene. II qua-
dro complessivo e gravissimo: 
esso, infatti, non e fatto sol
tanto dei paesi totalmente di-
strutti e dei 40.000 senza tet-
to ma di altre decine e cen-
tinaia di migliaia di persone 

colpite, rimaste senza lavoro. 
Grazie anche alia solidarieta 

delle altre organizzazioni del 
partito noi siamo stati presen-
ti non soltanto con l'assisten-
za ma con un giusto orienta-
mento. Matura, anche per la 
nostra azione, un vasto movi
mento unitario che si fe espres
so nella decisione dello scio
pero generale di protesta de-
ciso dalle tre centrali regiona-
li dei sindacati e nelle vaste 
adesioni — anche del ceto me
dio — che tale decisione ri-
scuote. Questo movimento, an 
che nell'Assemblea regionale, 
ha isolato le posizionl nnun-
ciatarie, ha enucleato una piat-
taforma rivendicativa per la ri-
nascita. la ricostruzione delle 
zone colpite. 

Per il nostro partito si po
ne un duplice ordine di pro
blemi. Da una parte dobbiamo 
costringere il governo a dire 
subito quali misure mtende 
prendere per la Sicilia. con 
trastando la tattica del rin
vio. Nello stesso tempo — co
me ha sottolineato il compa
gno Longo nel corso della sua 
visita in Sicilia — il nostro 
parti to deve essere messo in 
grado, anche con appropriate 
misure, di dare una risposta 
positiva alia aspettativa delle 
masse, mobilitandole per la 
rinascita della regione. 

DAMICO 
II dibattito e proseguito nel 

pomeriggio; primo a prendere 
la narola e stato Damico. 

E ' giusto affermare che 
cresce nel Paese una spinta 
unitaria e rinnovatrice. Dob
biamo comunque sottolinea-
re criticamente i limiti e i ri
tardi del movimento. Primo 
fra questi la sottovalutazione 
della gravita della situazione. 
Esso appare con maggiore 
e\idenza quando regLstriamo 
I'ampiezza e i successi del 
movimento rivendicativo. Ma 
dobbiamo constatare che la 
nostra azione non b riuscita 
ancora ad aprire un varco 
sufficientemente ampio nella 
contraddizione piii grave del 
centra - sinistra: l'aggravarsi 
dello sfruttamento operaio 
che accompagna lo sviluppo 
produttivo in atto. 

1.3 forza e I'ampiezza dello 
srhieramento per la pace nei 
Vietnam, come pure le ade-
s:oni aH'appello Parn . che :n 
genere si accompagnano ai-
raccentuarsi della crisi nel 
PStT. confermano l'es;s:er.za 
di una forte spinta un-.tan-*. 
Tu t t a^a avvertiamo aneon* 
dei limiti nellattacco al cen-
tro-sinistra. La politica sociale 
e del lavoro, la stessa poli
tica di programmazione del 
govemo, trovano oggi la piii 
forte condanna nella dramma-
tica realta della condizio
ne operaia. 

II ritardo che registriamo 
nella denuncia delle responsa
bilita del governo in proposi
to. puo fare apparire il no
stro attacco non sufficiente
mente unitario, cio* troppo 

i disancorato dai problemi con-
creti del lavoro e della condi
zione operaia. Tate ritardo si 
supera se sapremo definlre 
azienda per azienda concrete 
piattaforme rivendicative, in-
sieme agli operai, come stia-
mo facendo positivamente in 
Piemonte (in pro%incia dl To

rino con importanti accordi 
integrativi aziendali, nell'Ales-
sandrino con la lotta dei ctol-
ciari e con la lotta del Del
ta). Solo cosi potremo tra-
sformare positivamente la 
amarezza e la sfiducia che 
serpeggiano soprattutto fra i 
giovani lavoratori, guidando il 
movimento ad una nuova uni
ta a sinistra, per una reale, 
possibile, dovremo dire neces-
saria, alternativa, al centra-
sinistra. 

BORGHINI 
La lotta degli studenti ita 

lianl per una riforma demo
cratica della scuola si 6 svi-
luppata in maniera amplissi-
ma in tutte le Universita ita-
liane. Queste lotte universita-
rie pongono anche al nostro 
partito una serie di proble
mi. Esse infatti nascono da 
una crisi profonda della scuo
la e della socteta e rivelano 
una crisi che e di strut ture 
ma anche di valori cultura
li e di ideologic Dietro a que
ste lotte vi sono aspirazioni 
profonde di riscatto di ride-
finizione di nuovi valori cul
tural! di crescita delle capa
cita professional! che oggi so
no mortificate nell'Universita. 
La legge 2314 elaborata dal 
governo non rlsponde a nes-
suna di queste esigenze e va 
considerate sia come espres-
sione del fallimento delle ci-
pacitn riformatrici del centro 
sinistra, sia come la banca-
rotta culturale di una clas^e 
dirigente. Maturano quindi 
contraddizioni insanabili fra 
classe dirigente e nuove gene-
razioni intellettuali. 

L'asprezza della lotta nasce 
dall'incapacita di soddisfare 
aspirazioni ed esigenze delle 
masse studentesche, contra 
le quali percio il governo sea-
rica oggi la violenza dellap
parato repressivo dello Stato. 
Da questa lotta viene un'in-
dicazione positiva. II movi
mento studentesco ha infatti 
acquisito una serie di impor
tanti risultati: ha individua-
to i pilastri deH'autoritarismo 
non solo universitario. ha in
tuitu come 1'attuale didattica 
sia la cinghia di trasmissio-
ne attraverso cui la classe di
rigente perpetua la subordi-
nazione dell'Universlta e ha 
cosi colpito al cuore la sostan-
za autoritaria della 2314 e la 
lc-T^a del centro-sinistra, ro-
ve^Rando il metodo col qua
le la legge e stata elaborata. 

Questa battaglia degli stu
denti ha avuto il merito dl 
allargare il fronte della lotta. 
Oggi tutto il mondo universi
tario condivide le posizioni 
critiche del nostro partito sul
la 2314. La stessa parola d'or-
dine del « potere studentesco » 
al di la della sua indeterm:-
natezza, esprime 1'esigenza di 
un effettivo controllo de?'.i 
studenti sul modo della loro 
formazione culturale e profes-
sionale e quindi sulla loro sue-
cessiva utilizzazione nel pro
cesso produttivo. Noi doobia-
mo oggi aiutare il movimen
to studentesco a superare 1 
suoi limiti attuall favorendo 
la crescita di un movimento 
interno, autonomo e di massa 
il quale solo potra poi con-
durre avanti la lotta inseren-
do questo movimento in un 
blocco di forze social! e di 
classe, alternative a quello 
che oggi dirige la nazione. e 
in grado di realizzare una 
diversa politica economica e 
quindi anche una diversa po
litica scolastica. 

TRiVA 
Esprime il suo accordo con 

la denuncia, contenuta nel 
rapporto del compagno Pajet
ta, della gravita della situa
zione: vi b un pesante e si-
stematieo attacco alle istitu-
zioni, una spinta centralizza-
trice (proprio mentre si di-
scutono le leggi sulle regio-
ni>, un irrigidimento padro-
nale. un tentativo di frantu-
mare il disegno di sviluppo 
ordinato del paese. 

Nello stesso tempo non si 
possono sottovalutare le spin-
te unitarie che vengono dal 
paese. spinte che in particola
re il nostro Partito deve sa-
per orientare e trasformare 
in una tensione positiva per il 
rinnovamento dello Stato. 

In effetti ci troviamo di 
fronte a opposte esigenze di 
riforma: mentre noi ci bat-
tiamo per un disegno di reale 
democrazia anche le forze au-
toritarie e tecnocratiche vo-
gliono una loro riforma per
che il vecchio Stato coi suoi 
costi. la sua burocrazia non 

t e piii idoneo a portare avan
ti i disegni del capitalismo 
italiano. 

Siamo dunque a un mo-
mento di svolta e bisogna fa
re particolare attenzione ad 
alexin i fatti che gia testimo-
niano la tendenza deH'awersa-
rio a riereare nelle citta e 
nelle campagne. secondo vec-
chi schemi. una atmosfera di 
rissa. 

L'oratore ricorda a questo 
proposito la campagna di 
stampa antipartigiana promos-
sa in questi giorni in Emilia 
e ripresa sul piano naziona!e 
con la riutilizzazione di al-
cuni vecchi ruderi ael fasci-
smo. 

Di contro devono essere se-
gnalati. per esempio, interes-
santi tentativi di gruppi di 
cattolici di giungere a una 
piattaforma comune che ha 
come punto di partenza il n-
fiuto dell'esperienza fallimen-
tare del centro-sinistra e La 
ricerca di nuove forme dl uni
ta e di impegno comune delle 
sinistre. 

Particolare attenzione va 
data anche all'attuale diba'.t.-
to sul ruolo del sindacaio 
nella societa; il problema del 
rapporto fra istituti deil'Ese-
cutivo e sindacati si deve .-er-
to poi re e non solo ai verti-
ci ma a tutti i livellt, regio
nal! e comunali, in modo da 
assicurare una articolazione 
generale dei moment! elettivl 

ed associativl proponendo co
sl una reale prospettiva di 
rinnovamento. 

L'oratore ha concluso pro
ponendo di celebrare con 
particolare solennita quest 'an 
no l'anniversario della lotta 
li liberazione dando a questa 
celebrazione il significato di 
una lotta per la democrazia 
e contro gli sbocchi autorita-
ri della crisi politica. 

MARANGONI 
L'aggravamento della situa

zione internazionale pone an
che problemi nuovi per la di
fesa della democrazia nel Pae
se. Partendo daU'esempio del 
Veneto, dove pure la classe 
operaia e i lavoratori della ter
ra hanno risposto con effica-
cia alia offensive padronale 
sul piano sindacale e politi
co, si deve per6 affermare che 
lo stato del movimento e l'ini-
ziativa del partito non sono 
stati in ogni momento all'al-
tezza degli awenimenti . 

VI sono insieme una chiara 
volonta di lotta e una certa 
amarezza per i risultati otte-
nuti; questa amarezza per e-
sempio e evidente nel Veneto 
fra cattolici e socialisti che 
avevano creduto nel centro si
nistra e ora ne costatano il 
completo fallimento. Amarezza 
e voionta di lotta insieme pon
gono al nostro partito delle 
richieste e in particolare quel
la di dare una maggiore con
tinuity ed incisivita alia sua 
iniziativa politica. Quando que
sta maggiore incisivita si rea-
lizza allora anche certe forze 
che si presentano sotto vesti 
estremistiche vengono indebo-
lite e praticamente spanscono. 

La situazione interna ed in
ternazionale ci pone inoltre un 
problema: rafTorzare la nostra 
lotta partendo dalle questio-
ni immediate — dai problemi 
della vita dei lavoratori — e 
affrontando le questioni della 
lotta per la pace e per la di
fesa della democrazia. Qual e 
— in questo ambito — hi pro
spettiva da dare alia classe 

operaia, alle forze socialiste, de-
mocratiche e cattoliche, per 
far avanzare il discurso sulla 
alternativa alia attuale situa
zione e sulla prospettiva da 
dare al paese? Noi rispondia-
mo ponendo al centro della 
nostra azione l'attacco alia DC, 
denunziandone le responsabi
lita per lo sviluppo monopo-
listico dato al paese, per la 
rottura dell'unita antifascista, 
per i tentativi autoritari mes-
si in atto ripetutamente, con 
la legge truffa, con l'accordo 
coi fascist! nel luglio '60, col 
progetto di colpo di stato del 
'64. Di contro noi dobbiamo 
fortemente affermare la nostra 
funzione di difesa delle isti-
tuzioni e della Costituzione. 

In questo ambito un serlo 
discorso bisogna fare anche 
con la sinistra cattolica la qua

le, proponendosi una campagna 
che le conquisti delle posizio
ni nell'ambito della DC, non 
fa che il gioco di Ru
mor. Bisogna invece che sia 
chiaro che il rinnovamento 
del paese non si puo ottene
re con la DC ma portando 
avanti la lotta per la liberta 
di voto dei lavoratori cattoli
ci affinche scelgano il nostro 
Partito, garanzia per una po
litica di pace, di difesa della 
democrazia e di lotta antlmo-
nopolistica per assicurare po

tere e benessere alia classe ope
raia e alle masse lavoratrici. 

BACICCHI 
La crisi cui ci troviamo di 

fronte — ha detto Bacicchi 
— investe le s t rut ture dello 
Stato, come ha rilevato giu
stamente il compagno Pajet
ta nella sua relazione. 

Nel Friuli - Venezia Giulia. 
nella prossima primavera, not 
ci troveremo impegnati. oltre 
che nelle elezioni politiche, 
anche in quelle per il nnno-
vo del Consiglio regionale. Sa 
ra questa l'occasione per sten-
dere un bilancio su come la 
Regione, in questi suoi primi 
anni di vita, ha saputo affron-
tare i problemi, ha saputo 
venire incontro alle esigenze 
delle popo'.azioni. Dobbi-imo 
dire che il bilancio di ques t i 
regione, da noi comunistl for
temente voluta, non e positi
vo. II deeadimento ecommi-
co che caratterizza le nostre 
province ne b una dimostra-
zione. Basti dire che a Trie
ste, negli ultimi quat t ro anni, 
si sono perduti ben 10.000 
posti di lavoro, 4.000 dei qua
li nel solo 1967. Penomenl 
analoghi si sono registratl a 
Gorizia. Questa e la situazio
ne di pesante crisi, ad ovat-
tare la quale non varranno cer-
to le celebrazioni del 50. del 
ritorno di queste terre alia 
mad re patria che ci si appre-
sta a tenere. Non meno gra 
ve la situazione e nel resto 
della Regione. Per inverure 
questa tendenza. si sono avn-
ti negli ultimi tempi due soi^> 
peri unitari nella Camia. La 
Regione. insomnia ha la'.'.'t» 
i propri compiti perche non 
ha saputo — o meglio non 
ha voluto — rendere operan-
te la partecipazione diretta 
delle masse popo'.an alia ge 
stione delia Regione. Si e crea-
to. anzi. un pericoloso distac-
co fra la Regione e le popo-
lazioni. Noi dobbiamo denun-
ciare vigorosamente le respon
sabilita del centro sinistra e. 
in particolare, della DC. Ma 
dobbiamo anche saper orienta
re il malcontento delle popo 
lanoni, che e grande, verso 
sbocchi unitari. capaci di un 
prime re una svolta radicalc 
a un processo che sta por
tando al deeadimento econo 
mico e sociale della Regione. 
Nella nostra battaglia, il 
richiamo unitario deve essere 
preminente. Da qui il grande 
valore dell'accordo fra il no
stro parti to e il PSIUP. che 
noi dobbiamo esaltare. pro
prio per la prospettiva che of-
fre, aperto come b a tutte le 
forze politiche che vogliono 

un reale rinnovamento, di una 
alternativa ad una situazione 
clie e giudicata mortificar.te 
non soltanto dal nostro par
tito. Vi sono, in questa dire-
zione, ampie possibilita. Noi 
dobbiamo coglierle, iniprnnen-
do alia nostra azione un lar
go respiro volto a dare uno 
sbocco piii ampio al proces
so unitario gia in corso. 

Washington spera in un aiuto 

per la difficolta del suo bilancio 

Trattative USA-Bonn 
sul manfenimento 

delle truppe nella RFT 
Domani avranno inizio quelle, ancora piu 

difficili, con la Gran Bretagna 

ROMEO 
La minaccia alia democra

zia si manifesta in modo ac
centuate nel Mezzogiorno. D'al-
tra parte le lotte che qui si 
sono sviluppate nel passato e 
che si sviluppano ora non 
pongono soltanto il problema 
della condizione operaia e con-
tadina, i problemi d-illa terra, 
del salario, della oocjpazione, 
ma anche dello sviluppo del
la democrazia. Questo e stato 
sempre uno dei contenati piii 
caratteristici della nostra azio
ne meridionalista. 

Alia vigilia di quest i com 
petlzione elettorale le forze 
governative, in parMC'>lii«-e la 
DC, non hanno nulla di eon-
creto da presen*are come ui-
lancio positivo alle masse del 
Mezzogiorno. Ecco perchi"; cor-
cano di correre ai ripari an-
nunciando nuovi investunenri 
come quelli relativi al « po'o 
pugliese ». Tale annuncio sot
tolinea il coalizzarsi di forze 
nuove. Non si tra f ta piu soi 
tanto dei vecchi agrari ma di 
un nuovo schieramento che 
vede accanto alle forze ens-
sicamente conserve: rii i s'ru-
menti « nuovi»: i perrtti del 
centro sinistra, i gruppi diri
genti delle grandi aziende, enti 
pubblici. aziende a oartecipa-
zione statale. 

Siamo riusciti a determinare 
un certo rilencio della «.zione 
meridionelistica. Si tratta ore 
di sviluppare questa azione, 
incalzando la DC s-»nza dare 
ad esse possibilita ai recupe-
ro. Una certe amarezza si e 

diffusa nelle masse rnenJionali 
anche per precise responsabi
lita del PSU il quale e appar-
so, una volta andato al gover
no, « non diverso dagli altri ». 
Ma queste amarezza .'abbia
mo anche vista tradursi in una 
reazione positiva allo.-quando 
a Taranto e in generale in 
Puglia abbiamo tradotto nella 
pratica gli accordi uni 'ari con 
il PSIUP e i socialisti auto-
nomi. Questi accordi hanno 
trovato vasta rispond;nza tra 
i lavoratori e ci6 f;i .ndica 
che l'azione unitaria ha am
pie possibilita di sviluppo e 
pub contare sia per l'ogsi, per 
le prossime elezioni, ch'j pei 
il domani. 

MALVEZZI 
Molte delle previsluni d i e i 

partiti del centro sinistra ave
vano fatto su come pres-jniar-
si nelle prossime elezioni so
no cadute. Non si trat ta sol
tanto del fallimento del pro
gramma governativo sul varl 
piant di problemi, nia sopra-
tutto del fatto che il volto 
stesso della coalizione gover-
nativa si e precisato n t i con-
fronti d! forze che i'appoggia-
vano ritenendola c imunqiie 
un presidio per la democra
zia- Affari come quello del 
SIFAR hanno indotto a ripen-
samenti in questo sensD. 

La questione nodale e quel
la del rapporto tra la DC e 
gli altri partiti del cen'.ro si
nistra. Dalla esperienza ceJla 
quarte legislatura emerge che 
con questo gruppo dirigente 
della DC non si pub cort iat-
tare ma contrastare presentan-
do unite le sinistre, o piegarsi. 
Percib la nostra parola d'ordi-
ne la «DC nemico prlncipa-
le da battere » rlsponde sem
pre dl piii alia stessa esperien
za di forze politiche Interne 
al centro sinistra. 

Dal malessere e dal tutba-
mento che in Tosca:ia si so 
no diffusi all ' interno tle'le si
nistre che pure partecip.uio al 
la coalizione governaMva, sono 
nate spinte a nuove prese di 
contatto nei nostri conironti. 
Cib provoca nella 1XJ un vi
vo allarme perche cib si ve-
rifica in una regione come la 
Toscana che ha sempre con-
testato la prepotenza del po
tere democristiano. Non sono 
certo est ranee a queste preoc-
cupazioni Timpostazione nuova 
con la quale il sindaco dc di 
Firenze ha presentato u bilan
cio attualmente in discussio-
ne. Ma a tale livello I termi
ni dello scontro, del confron-
to, del rapporto con il no
st ra partito non potranno cer-
tamente rimanere sf urn ui o di-
luiti nella lunga orospettiva. 
data la pressione rawicinata 
dei problemi sociali ed econo-
mici. Senza dubbio dal dibat
tito sul bilancio e dai ton! 
nuovi che esso va assumendo, 
vi sono le premesse da cui 
pub emergere un signlficativo 
esempio di un nuovo rapporto 
t ra le forze politiche laicne e 
cattoliche che in Cons!?lio e-
sprimono conseguenUraente le 
istanze di rinnovamento demo-
cratico. 

Ma la condizione perche cib 
awenga b rhe 1 socialisti ri-
fiutmo di sacrificare c o che 
di nuovo e di positivo emerge 
alia suprema salvszza ci^ll;. 
formula del centro sinistra. 
non pieghino alle prtssioni 
del!a DC 

T>o{K) aver t ra t ta 'o a 'runi te 
mi dell'agitazione degli studen
ti, conclude riprendendo i pro
blemi della prossima c .mpeti-
zione elettorale. Per vincere le 
zone di amarezza e c i merzia 
la nostra azione deve tendere 
si a raccogliere la protesta, 
a suscitare riflessioni ciitiche 
sul bilancio fallimen'are del 
centro sinistra ma Mtto cib 
nel quadro di una o i i t l n u a 
e sttmolante iniziativa politi
ca che moltipllchi e dia conti-
nuita ad ogni livello alle ejpe-
rienze di lotta unitarie. Di es
se le masse popolari possono 

sentirsl autentiche prouzonis te 
e artefici di un nuovo srhiera
mento e di una alternativa 
reale e credibile al centro si
nistra e al potere della DC. 

Nella discussione sono in-
tervenuti, sempre nel pome
riggio. 1 compagni Occhetto, 
Tibeno. Tortorella, Vecchiato. 
Ne riieriremo domani. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 13 

Sono iniziati a Bonn i col-
loqui fra esponenti dei gover-
ni degli Stati Uniti e della 
Germania occidentale per le 
compensazioni monetarie fra i 
due paesi. Gli Stati Uniti pen-
sano di poter ottenere a Bonn 
un proficuo aiuto per le diffi
colta di bilancio in cui si di-
battono soprattutto a causa 
della guerra nel Vietnam. 

II primo incontro si e avuto 
ieri fra il ministro dell'econo-
mia tedesco Shiller e il vice 
segretario del Dipartimento di 
Stnto americano Rostov. Al 
colloquio ha preso parte anche 
il sottosegretario alle finali
ze statunitense Deming. 

Gli incontri presentano per 
gli esponenti del governo ame
ricano non poche difficolta. 
soprattutto per cio che riguar
da le compensazioni tedesche 
per le truppe americane di 
stanza in Germania. Su que
sto argomento gli americani 
hanno chiesto di poter discu-
tere anche ad un livello piii 
alto, sollecitando un incontro 
direttamente col cancelliere 
Kiesinger. 

Un primo obiettivo che i de-
legati del governo statuniten
se si pongono e quello di av-
viare e possibilmente conclu-
dere trattative perche sia rin
novato l'accordo di compen-
sazione monetaria attualmen
te in vjgore che scadrd alia 
fine del prossimo giueno. con-
tratto che gli Stati Uniti con-
siderano attualmente nositivo 
perche permette ad essi di al-
leggerire notevolmente il de
ficit del loro bilancio. Infatti 
la banca di Stato della RFT 
acquisto. secondo tale contrat-
to. titoli di Stato americani 
per un ammontare di 500 mi-
lioni di dollari. I rappresen-
tanti del governo degli Stati 
Uniti sperano di poter rinno
vare gli accordi su queste ha-
si anche se il loro compito 
in questo momento. per le con-
dizioni di prestigio degli Sta
ti Uniti nel mondo. non 6 dei 
piu facili. 

Ancora piu difficile si pre-
senta nerd la posizione della 
Gran Bretagna che giovedl. 
sempre a Bonn, iniziera collo-
qui sullo stesso tema delle 
compensazioni monetarie per 
il manfenimento delle truppe 
inglesi di stanza sul Reno. II 
mantenimento di queste trup
pe viene a cosfare intorno agli 
82 milioni di sterline coperti 
per 50 milioni da un impegno 
tedesco di acouisti civili e mi-
litari in Gran Bretagna. Un'al-
tra parte della spesa venne 
comoensata in vari modi da
gli Stati Uniti e dalla decisio
ne inglese di ritirare circa 5 
mila uomini e una unita di 
elicotteri dalle sue truppe di 
stanza in Germania. 

Quesfanno f negoziati. che 
sarannn condV>tti per la Gran 
Bretagna da Fred Mulley se
gretario di Stato al Foreign 
Office e da Rolf Lahr segre

tario agli affari esteri dl 
Bonn, si presentano molto dif
ficili. Innanzitutto la Germa
nia Federale. in base di re-
cessione economica. non pare 
disposta a spendere forzata-
mente I suoi soldi con eom-
messe alle Industrie civili e 
militari inglesi e daH'altra 
parte la crisi finanziaria in 
cui si dibattono gli Stati Uni
ti per le enormi spese che so-
stengono nel Vietnam sembra-
no togliere all'Inghilterra mol-
ta della sua caoacita contrat-
tuale. Tra le offerte di parte 
tedesca che potranno forse in-
teressare I'lnghilterra a mode-
rare le sue richieste. ci sara 
molto probabilmente la propo-
sta di un prestito che la ban
ca di Stafo federale puo ga-
rantire alle scosse finanze in
glesi. 

La banca federale tedesca 
ha quindi assunto un ruolo si-
gnificativo di fronte a cui pos
sono attingere stati le cui fi
nanze versano per motivi di
vers! in condizioni non certo 
floride. 

Adolfo Scalpelli 

Andreas Papandreu 

difende il 

suo diritto 
di portavoce 

del Centro 
PARIGI. 13. 

Andreas Papandreu ha difeso 
il suo diritto di agire e parlare 
come dirigente e portavoce del-
l'Unione di Centro. diritto con-
testatogli da Alexandras Snano-
rigas. un ex-ministro e deputato 
deirUnione di Centro. 

In una sua lettera inviata ai 
giornalisti. Spanorigas. il quale 
vive ad Atene. ha negato infat
ti al giovane leader del Centro 
il diritto di agire come porta
voce del partito all'estero. Ri-
spondendo. Andreas Papandreu 
ha affermnto: r Nesstm ad Ate
ne pu6 parlare in pubblico in 
modo libero. II signor Spanori
gas agisce forse come un as?ente 
della giunta. poiche gli 6 con-
cesso il diritto di dichiarare che 
la maggioranza di deputati del-
l'Unione di Centro non mi rico-
nosce come portavoce del par
tito all'estero. Tale diritto mi 
b stato concesso dal capo del 
partito Giorgio Papandreu. il 
quale e l'unico che pud con-
fermare o contestare le mie di-
chiarazioni ». 

D'altra parte, la segreteria 
deU'Unione di Centro aU'estero. 
in un suo comunicato stampa fa 
notare che c tutte Ic organizza
zioni deU'Unione di Centro in 
Europa. in America e in Austra
lia hanno riconfermato la loro 
fedelta ad Andreas Papandreu. 

Al Comitato per il disarmo 

Z URSS chiede 
un accordo per 

vietare i voli H 
GINEVRA. 13. 

La riunione del Comitato dei 
17 per il disarmo, e stata oggi 
dominata dall'intervento del 
dtlegato sovietico Roscin. il 
quale ha stigmatizzato i voli 
dei bombardieri carichi di 
bombe atomiche al di fuori del 
territorio degli Stati Uniti. Ri-
ferendosi in particolare al re-
cente incidente awenu to in 
Groenlandia. Roscin ha detto 
fra 1'altro: « I voli dei bom 
hard eri carichi di armi nu-
cleari (kbbono essere proibiti. 
Essi cwtituiscono un perico
lo non solo per la vita e la sa
lute degli esseri umani, ma dal 
punto di vista politico, contri-
buiscono ad aumentare peri-
colosamente la tensione inter
nazionale ed a pregiudicare 
la pace e la sicurezza interna-
zionali >. 

Questi voli, ha ancora sot
tolineato Roscin. sono in fla
grante contra sto con raccordo 
di Mosca sulla sospensione 
degli esperimenti nucleari e 
con il trattato sui mari del 
1958: accordi che impongono 
il divieto di contaminazione 
della terra o dei mari . H de-
legato sovietico ha chiesto il 
divieto dei voli di aerei con 
bombe atomiche fuori degli 
spazi nazionali, attraverso un 

accordo internazionale. 
Le delegazioni di Polonia. 

Cecoslovacchia e Bulgaria han
no appoggiato e sostenuto la 
posizione di Roscin. 

Lo statunitense Samuel De 
Palma ha risposto respingen-
do le argomentazioni sovieti-
che. affermando il diritto de
gli americani di volare con 
bombe atomiche dovunque vo
gliono e sostenendo che le 
accuse di Roscin erano «de-
formazioni miranti a spaven-
tare chi non ha piena cono-
scenza dei fatti > cioe dei « per-
fezionati sistemi di sicurez
za » messi a punto dagli Stati 
Uniti (e che tempo fa in Spa-
gna e recentemente in Groen
landia si sono dimostrati tut-
t 'altro che « perfezionati »!). 

Il testo del progetto di trat
tato di non prolif era zione b 
stato poi discusso dalle dele
gazioni della Svezia. del Bra-
sile e deU'Etiopia che hanno 
chiesto In particolare che non 
vi siano discriminazioni di con-
trolli per i paesi non nucleari 
e quelli nucleari (proposta sve-
dese ed etiopica). mentre il 
Brasile ha riproposto emend*-
menti perche non si proibi-
sca ai paesi non nucleari di 
procedere a esplosioni m flni 
pacific!. 


