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Battere la DC e i l centro-sinistra, far avanzare il PCI 

e alia CCC 
sul programma dei comunisti per le elezioni del 19 maggio 

II Comitato centrale e la 
Commissione centrale di con. 
trollo del PCI hanno prose-
guito ieri i loro lavori affron-
tando il dihattito sul rapporto 
del compagno Luigi l̂ ongo So 
no intervenuti i eompagni Tri-
velli. Fontanl. Pecchioli. Di 
Marino. Scoccimarro. Pesen-
ti. Gruppi. Quercioli. Natta, 
Cavina. Bernini. Barca. Ca-
rotti, Valcnzi. Bufalini. Tren-
tin, Petruccioli. 

TRIVELU 
Dichiaratosi d'accordo con 

la relazione del compagno 
Longo, Trivelli si dire con-
vinto della opportunity di met-
tere al centro della nostra 
campagna elcttorale la scon-
fltta della DC. Occorre chie-
dersi. quindi, se sia possibile 
ottenere un tale risultato: se 
si possa, cioe. ragionevolmen-
te, proporre al Paese questo 
obiettivo. A me sembra di si. 
purche si sappia dare carat-
tere di incisivita e di positivi-
td alia nostra campagna. In-
tanto. facendo il bilancio del 
quinquennio. occorre rendere 
chiaro a ttitti la natura della 
DC. enucleandone gli aspetti 
che piu stridono con le esi-
genze reali del Paese. Occorre 
denunciare la cornizione del
la classe dominante. facendo 
ricorso agli innumerevoli epi-
Kodi che sono presenti alia 
memoria di tutti. da Agrigen-
to al caso Petrucci. Ma e ne-
cessario anche far risaltare 
gli elementi di inqnietudine. 
di aperto dissenso che scuoto-
uo il mondo dolla cattolicitd e 
ctie fanno presagire la fine 
dell'unita politica dei cattolici 
attorno alia DC Occorre tene 
le presente anche l'imposta-
zione che la DC tendera a da
le alia propria campagna elet-
torale. col tentativo certo di 
crearsi un alibi, chiedendo al 
PSU e al PRI di difendere 
l'operato della DC. Per far 
saltare questa impostazione. 
occorre esaltare il proeesso 
unitario a sinistra, chiedendo 
almeno tre cose, tutte possibl-
li. ai socialisti e ai repubbli-
cani: che il clima elettorale 
venga mantenuto sereno e non 
scenda a toni di rissa: che 
questi partiti diano prova di 
effettiva autonomia politica 
dalla DC: che venga abban-
donato il tema dell'anticomu-
nismo. Nell'ultima parte del 
suo intervento. Trivelli ha 
chiesto che venga impressa 
una piu ferma e lucida dire
zione centrale alia campagna 
elettorale. tale da far supe-
rare alcuni punti deboli e con-
fusi che appaiono nella nostra 
stampa e nella polemica con-
tro posizioni estremistiche. An
che nei confronti delle lotte 
degli universitari, noi dobbia-
mo si sostenere la loro auto
nomia. ma presentando il qua-
dro nella sua complessita. sen-
2a abbandonarsi ad una acri-
tica esaltazione. 

FONT AW 
H compagno Fontani. con-

cordando con la relazione di 
T-ongo. propone alcune osser-
vazioni all'appello program-
matico in materia di emigra-
zione. L'emigrazione e un pro-
blema storico. che riassume 
tutte le contraddizioni del no-
stro paese. Basti dire, che do-
po 20 anni di monopolio di po
tere della DC. il problema del 
l'emigrazione non soltanto non 
* stato awiato a .soluzione. 
ma si d aggravato. Sei milio-
ni e mezzo sono gli italiani 
che. In questo periodo. sono 
emigrati aU'estero. Questo e 
un primo dato; ed eccone un 
secondo: in questo stesso pe
riodo le rimesse inviate dagli 
emigrati in Italia equivalgono 
« 10 rniliardi di dolla ri. Questi 
dati dimostrano 1'incidenza 
dell'emigrazione neH'economia 
Ualiana. Si pud anzi dire che 
essa rappresenta una compo 
nente essenziale dell'accumu-
lazione del capitalismo mono-
polistico. Nello stesso tempo 
J'emigTazione rappresenta per 
la classe dominante una val-
vola di sicurezza per ridurre 
la pressiooe delle masse. In 
questi gionri si par la molto 
della crisi del dollaro. e Co
lombo rassieura gli italiani af-
fermando che la lira e una 
mooeta sicura. Queste assicu-
razionl non potrebbe certo for-
nirle se gli mancassero i rni
liardi di dollari rappresentati 
dalle rimesse degli emierati 
Ma dietro a queste rimesse ci 
sta U dramma degli emigrati. 
il loro dolore. la loro soffe-
renza. la loro fatica. la loro 
umiliazione. II governo di cen
tro-sinistra non ha fatto nulla 
per loro. ha continuato pari 
pari la politica dei precedenti 
governi ccntristi. Nessuna del
le nostre proposte tese a mi-
gliorare le loro oondizioni di 
vita e stata accolta dal go-
verno di centro sinistra. E la 
unica legge approvata dal cen 
tro-sinistra per l'assistenza 
malattia ai familiari degli 
emigrati in Svizzera, fa pa 
gare ai lavoratori il 50^ delle 
spese. In realta i partiti go-
vemativi si ricordano degli 
emigrati soltanto ora .in vista 
<fefe elezioai. H a gli emigrati 

sanno che il solo parti to che 
si e occupato costantemente di 
loro 6 il Partito comunista. 
Non se ne dimenticheranno 
certo il 19 maggio. quando. 
tornando in Italia andranno a 
deporre il loro /oto Essi tor-
nano con la fiducia che. con il 
loro apporto. in Italia si pos-
sano cambiare le cose. Ma an
che noi non dobbiamo dimenti 
carcene. dando piu spazio ai 
loro problemi e alle loro rl-
vendicazioni nel nostro pro
gramma elettorale. 

PECCHIOLI 
La relazione del compagno 

l>ongo ofTre una piattaforma 
giusta, convincente, tale da 
alimentare tutta la nostra 
campagna in una situazione 
che d caratterizzata da ele
menti di complessita ma an
che da grandi possibility di 
successo del nostro partito e 
da preoccupanti prospettive 
per i nostri avversari. 

L'oratore ha ricordato a que
sto punto le caratteristiche 
della situazione alia vigilia del 
voto del *G3 Da una parte al-
lorn era in atto un impetuoso 
movimento di lotta dei lavo 
ratori per rompere una situa
zione arretrata e si aprivano 
— dnpo la grande esperienza 
del '60 — possibility nuove di 
dialogo in una situazione di re-
lativa distensione internazio-
nale. D'altra parte pesavano 
sul movimento la involuzione 
socialdemocratica del partito 
sncinlista — con la crisi che 
questo comportava nelle orga 
nizzazioni unitarie —. gli equi 
voci e le fallaci spernnze col 
legate alia esperienza del cen
tro sinistra, la copertura che 
tutto cio offriva alia DC. In 
conclusione le elezioni porta-
rono alia grande avanzata del 
nostro partito. 

Quale 6 la situazione oggi? 
II centro-sinistra appare chia-
ramente fallito non solo nelle 
sue componenti riformiste ma 
anche come tentativo di dare 
una stabilita alle classi domi-
nanti; le classi lavoratrici 
hanno vissuto e vivono una 
esperienza di lotta ricca e 
complessa che investe catego-
rie e strati diversi con obiet-
tivi di profonda riforma dello 
assetto della societa italiana. 
In questa situazione i temi 
della protesta popolare non 
solo devnno essere espressi 
dalla nostra azione propagan-
distica ma possono diventare 
motivi di nuove impetuose 
azioni di massa. 

Queste possibility della azio
ne rivendicativa sono assai 
concrete e devono essere ve-
rificate in sede di partito per-
ch§ effettivamente si realizzi 
la mohilitazione e il movimen
to delle masse la dove ne esi-
stnno tutte le premesse. sui 
temi piu brucianti della vita 
del paese e del mondo. 

In definitive la lotta eletto-
role si pud e si deve artico-
lare su una combinazione di 
lavoro di propaganda e di ini 
ziative di lotta unitaria cos) 
da rendere agli occhi di tutti 
piii concreti e con\1ncenti gli 
sbocchi che indichiamo. to-
gliendo spazio sia a certe esa-
sperazioni estremistiche sia ai 
pericoli di uno stato d'animo 
di rassegnazione. 

L'oratore fa a questo punto 
I'esempio di Torino e della re-
ccnte grande manifestazione 
piemontese per il Vietnam ol-
tre che delle manifestazioni 
per le pensioni. per l'occupa-
zione e. nelle campagne. con-
tro la crisi agricola. 

Un altro aspetto caratteriz-
za questo periodo elettorale 
ed e dato dallo sviluppo del 
proeesso unitario che ha por-
tato all'accordo col PSIUP e 
aU'iniziativa di Ferruccio Par-
ri. Certo il cammino dell'unita 
non e facile, d'altra parte 
certi processi in corso nel mo
vimento cattolico e alia base 
socialista sono piu ampi di 
quanto non venga espresso ne-
gli accordi elettoralt: comun-
que questi accordi dimostrano 
tutte le concrete possibility di 
una ripresa unitaria. dimo
strano quanto sia realistica la 
prospettiva di una nuova uni-
ta delle forze democratiche: 
malgrado 1' attacco aH'unita 
portato dal centro sinistra es-
si riflettono Ta^no di un pro
eesso che certamente supera 
roblettivo delle elezioni. 

Spetta a noi ora cogliere e 
far comprendere tutto il sen-
so ntiox-o del carattere unita
rio della carnpaffTia elettorale 
e delle prospettive che indi
chiamo agli eleltori. 

DI MARINO 
Battere il monopolio dc. rea-

lizzare una avanzata a sini
stra e l'obiettivo che indi
chiamo agli elettori: la DC 
per sua parte si sente incal-
zata da vicino e perdd agita 
lo spauracchio del vuoto di 
potere. del salto nel buk) in-
combente sul paese se ven-
gono meno le sue garanzie di 
direzione; essa punta cosl 
sulla carta della paura del 
nuovo e i dirigenti del PSU e 
del PRI danno un apporto a 

queste posizioni con le loro 
discriminazioni anticomuniste 
e la loro accettazione del ruolo 
egemone democristiano. 

Noi dobbiamo attaccare que 
ste posizioni dimostrando che 
all'attuale immobilismo vi e 
la concreta alternativa di una 
nuova maggioranza e che c*6 
gia oggi un vuoto di potere 
democratico dovuto al falli 
mento del centro sinistra. Se 
le elezioni riproducessero gli 
attuali rapporti di forza la 
prospettiva sarebbe di una 
ulteriore degenerazione della 
situazione politica con rinno-
vati pericoli di involuzione au-
toritaria Occorre invece una 
svolta democratica perche so
lo in tal modo si possono im-
pedire le < avventure > e si 
pud porre termine al mara 
sma degli ultimi mesi. 

II nostro compito di sintesi 
politica non e certo quello di 
strumentalizzare ma di stimo-
lare le istanze autonome, dei 
movimenti di massa in atto 
nel paese tra operai. conta-
dini. studenti. L'oratore ri-
corda in particolare quanto 
accade fra le masse dei cnlti-
vatori diretti e la funzione di 
queste forze per il rinnova-
mento dell'agricoltura. La 
manovra di Bonomi tendente 
a deviare il malcontento con-
tadino contro operai e brac-
cianti e fallita: e proprlo con
tro Bonomi e il suo governo 
che si indirizza invece 1'azione 
dei coltivatori diretti. Valo-
rizzarne gli sforzi e I sacrifici 
per produrre di piu. per am-
modernarsi. 6 nostro compito: 
cosi e nostro compito denun-
ziare come i loro sforzi siano 
vanificati dalla rapina mono-
polistica e dal peso della ren-
dita fondiaria. 

Ossen-ato come la situazio
ne diventi sempre piu grave 
nelle campagne (solo un quar
to del prezzo dei prodotti ri-
mane nelle tasche dei conta-
dini) l'oratore conclude sotto-
lineando come punto essenzia-
le del programma comunista 
la difesa e lo sviluppo della 
proprieta contadina l'aumen-
to del potere di contrattazione 
dei coltivatori diretti cosl co
me chiede il movimento reale 
che cresce nelle campagne di 
tutto il paese. Contro le ma-
novre di Bonomi di ribadire. 
con il Congresso della Confe-
derazione che si sta svolgendo 
a Roma, la strumentalizzazio-
ne delle masse contadine. 
convogliandone il voto verso 
la DC. partito dei monopoli e 
degli agrari. noi ci impegnia-
mo a sostenere la lotta uni
taria e autonoma dei coltiva
tori per la loro emancipazione. 

SCOCCIMARRO 
Le elezioni del 19 maggio 

hanno Iuogo in un momento di 
Profondo turbamento nella si
tuazione internazionale: di 
crescente disagio ed inquietu-
dine nella vita interna del pae
se. In tali condizioni il popolo 
italiano viene chiamato a pro-
nunciarsi su questioni di fon-
damentale importanza. fra cui 
meritano particolare attenzio-
nc: il Patto aUantico e la po-
sizione dell'Italia: il SIFAR c 
la crisi della democrazia: la 
programmazione e il tipo di 
sviluppo della economia e del
la societa italiana. 

Gia nel primo anno della 
nuova legislature si deve deci-
dere se mantenere o ritirare 
la adesione deH'Italia al Patto 
atlantico ed alia Nato. Ebbene. 
dopo Tesperienza di venti an
ni. mantenere quell'adesione 
significa: corresponsabilita 
con la politica aggressiva dello 
imperialismo americano: com-
plicita con la aggressione nel 
Vietnam, posta sotto accusa di 
genocidio dinanzi alia enscien-
za del mondo: compromettere 
la indipendenza e liberta degli 
italiani con la presenza di basi 
militari e servizi stranieri sul 
territorio nazionale: sacrifica-
re gli interessi del paese per 
le maggiori spese militari. gli 
oneri che gli USA riversano 
sui loro alleati. nuovi pericoli 
di crisi economiche. In tali 
condizioni la sola giusta poli
tica e l'uscita dell'Italia dal 
Patto atlantico e dalla NATO. 
per assumere piena autonomia 
ed indioendenza ed opera re al 
superamento dei blocchi mili
tari ed alia creazione di un si-
stema di sicurezza collettiva. 

Un altro grave problema e 
lo scandalo del SIFAR e la 
ensi della democrazia. In se^ 
no alio Stato democratico si 
e venuto creando un potere 
occulto. illimitato e incontrol-
lato. che in un momento di 
acuta crisi politica si e messo 
In moto al servizio dei ceti rea-
zionari. ed e sorto cosi il pe-
ricolo di un tentativo auto-
ritario contro la Costituzione 
e te liberta dei cittadini. II 
governo ha impedito I'interven-
to del Parlamento. non si sono 
presl prov%'edimenti capaci di 
impedire II ripetersl di tall e-
venti. permane il pericolo di 
attentati alia democrazia. La 
questtone rimane aperta. Si 
impone una riforma capace di 
eliminare per gli organl come 
il SIFAR ogni possibilita di 
interferenza nella vita politica 
e nelle questioni di ordine pub-

blico: di collusione con inter-
venti di servizi stranieri nella 
vita interna del paese: di as 
servimento e soggezione verso 
la oligarchia monopolistica do
minante Questa e In prima 
questione che si porra nella 
nuova legislatura-

Un terzo problema di granfle 
importanza e la Programma
zione eeonomica II piano quin-
quennale e gia manifesta-
mente fallito: la situazione 
reale si sviluppa in senso con-
trario agli obiettivi e alle pre 
visioni del Piano per la occu-
pazione. gli squilibri. le zone 
depresse. Questo e inevitabile 
per la mancata attuazione del
le necessarje riforme di str'it-
tura e del cnntrollo pubblico 
delle grandi conrentrazioni e-
connmiche D'altra parte, le 
stesse riforme previste dal pia
no sono inadeguate. perche 
concepite come correzione 
marginale di difetti e stnrture. 
non come trasformazione del 
sistema e sostanziale rinnova-
mento democratico. Cosl non 
si modifica il tipo di sviluppo 
eeonomico e della societa ita
liana. A tal fine 6 necessario 
un nuovo indirizzo che tenda a 
limitare, ridurre ed alia fine 
infrangere il potere monopo-
listico; a subordinare le gran
di concentrazioni industriali e 
finanziarie agli interessi collet-
tivi nazionali: a rovesciare la 
tendenza attuale di crescente 
espansione monopolistica. per 
avviare invece un proeesso 
verso nuove forme di demo
crazia eeonomica. capaci di 
sviluppo verso il socialismo. 
La Programmazione demncra 
tiea e un obiettivo ancora da 
conquistare. 

Da questi tre problemi di po 
litica estera. interna ed eenno 
mica appare rhiara la linea 
politica del partito comunista. 
di sviluppo democratico anti-
monopolistico. Ma tale politica 
b impossibile con il centro-sini
stra. n£ vale parlare di rilan-
cio del centro-sinistra, poiche 
si rilancia una politica gia fal
lita. E' necessaria invece una 
nuova politica: questo signifi
ca 1'unita delle sinistre. 

Qui si deve perd constatare 
una grande confusione politi
ca. Socialisti, repubblicani e 
sinistra cattolica affermano 
che il partito comunista non ha 
una linea politica coerente ed 
alternativa al centro-sinistra, 
su cui possa realizzarsi 1'unita 
delle sinistre. La sua politica 
sarehhe puramente rivendica-
zionista e protestataria. si ri-
solverebbe in una mnlteplicitA 
di rivendicazioni particolari 
che non possono costituire un 
programma di governo. Orhe-
ne. quella critica e del tutto 
arbitraria ed infondata. Qual-
siasi linea politica deve in 
concreto tradursi in molteplici 
obietti\i e rivendicazioni an
che particolari e settoriali; 
ma quando tale molteplicita e-
sprime un unico indirizzo po
litico. in esso trova la sua coe-
renza ed unita. Quell'indirizzo 
e la linea politica alternativa 
al centro sinistra, e pud essere 
la base di un prosramma di 
governo su cui realizzare I'u-
nita delle sinistre. 

T socialisti ritengono che 
condiVione essenziale per 1'uni
ta delle sinistre d che il par
tito comunista compia la revi-
sione ideale e politica gid com-
piuta nel loro partito. ma per 
ouella via essi sono andati a 
finire nella palude della social-
democrazia: e quella fine noi 
non la vngliamo fare. N£ va
le ch'edere pid voti socialisti. 
perchd la causa essenziale 
della impotpnza sncialista e 
delle sinistre non d il mae-
ginre o minor numero di voti 
socialisti. bensi la rottiira del
la un;ta di classe e popolare, 
che e l'obiettivo di fondo della 
politica di centro-sinistra. 

I repubblicani pongono come 
esigenza preliminare all'uni
ta la rinuncia dei comunisti 
alia ensiddetta politica « riven-
dicazionista >. ma questo si-
Cnificherehbe abbandonare una 
linea politica progressista per 
seeuire Dmgrammi astratti 
avulsi dalla lotta di classe. 
che svani«cono poi al primo 
contattn con la realta. per cui 
di fatto si ricade In pratica 
nella politica conservatrice 
del centro-sinistra. come spes-
so accade ai repubblicani. 

La sinistra cattolica ritiene 
pure preffhidiziale alia un'ta 
delle sinistre Tadozione nella 
vita interna del partito comu
nista di criteri e metodi nropri 
di alfri partiti: ma tale ri-
ch:esfa non d pertinenfe. per-
chd la unita delle sinistre e 
una alleanza di forze politiche 
diverse ed autonome. non la 
creazione artificiosa ed ir-
realizzabile di un « partito del
la sinistra >. una specie di par
tito interelassista. non awer-
tendo che e prnnrio l'interclas-
sismo che nella Democrazia 
cristiana blocca la sinistra in 
una permanenfe posizione 
subalferna verso 1'ala mode-
rata e conservatrice del par
tito. 

Tutto cid rivela una gran
de confusione polit'ca. a cui 
contribuiscono anche le non 
meno infondate critiche estre-
miste da sinistra. I^i politica 
di coesistenza nariflca signifi
ca non subordinazione o cedi-
mento alTimperialismo. ma In-

dicazione di un obiettivo da 
conquistare proprio in lotta 
contro rimperialismo. percid 
non frena ma favorisce lo 
sviluppo delle lotte di eman
cipazione sociale e di libera-
zione nazionale. 

Lo sviluppo democratico ver
so il socialismo non d una il-
lusione, ma il riconoscimen-
to della possibilita di connui-
sta del potere con In mobilita-
zione della maggioranza della 
popnla7ione contro il grande 
capilale monopolistico e lo svi
luppo di un movimento di mas
sa capace di impedire ogni 
tentativo di violenza reazio-
naria. La programmazione de
mocratica non d Tutopia di 
una politica ne canifalista n6 
sncialista. ma un indirizzo an-
timonopolistiro nur senza esse
re ancora socialista: d uno svi
luppo verpo nuove forme di 
democrazia eeonomica nella 
d'rezione del socialismo: d 
l'indicazione degli nhietti\i in-
termedi nel passagcio dal ca
pitalismo al socialismo. Que
ste critiche devnno tutte es
sere resointe. perchd causa 
di imontenza e di pass'vita 
politica. 

Ai problem} ed alle critirhe 
cui ho acrennato non si sfug-
ge nel dihattito elettorale. e 
noi dobbiamo dare una rispo-
sta chiara e precisa per dissi-
pare le nehbie della confu
sione ed accelerare la realiz-
zazione dell'unitd. II proble
ma d stafo giustamente impo-
stato nell'accordo con il 
PSTUP. esteso poi al Mo\i"-
mento di Parri. dei snrialisti 
antnnnmi. di "runni di sin:sfra 
lairi p cattolici ed nltri La 
campagna elettorale n"<\ dive-
nire un grande HihnHito na-
7;onale ner I'tmifd delle sini-' 
stre. e deve continuare anche 
dono le elezioni. Queste segne-
ranno Tinizio di una nuova fa-
se della lotta politica in Tta-
Iia. in cui la crisi della so
cieta italiana si awicinera ad 
una svolta: un duro scontro di 
classe tra forze autoritarie 
antidemocratiche e forze de
mocratiche progressiste si 
sviluppera su posizioni sem
pre piu avanzate. In tale 
prospettiva sempre pid pres-. 
sante ed urgente diviene l'esi-
genza dell'unitd delle sinistre. 

Questo d il compito decisi-
vo del momento. II partito co
munista pud apportarvi un 
contributo tanto pid efficace 
quanto pid si impegncrd in 
questa battaglia elettorale con 
chiarezza di idee, slancio com-
battivo e spirito di sacrificio. 

PESMI 
Pesenti prevede che gia du

rante il corso della campagna 
elettorale possano verificarsi 
fatti clamorosi sui quali do-
vranno prendere subito giusta 
posizione i nostri eompagni. 
Cid in tutti gli aspetti della 
crisi deirimperialismo e anche 
nell'aspetto eeonomico. Infat-
ti la crisj del sistema moneta-
rio. sviluppatasi secondo le no-
stre previsioni. d 1'indice di 
profonde contraddizioni dello 
imperialismo che possono dar 
luogo a manifestazioni clamo-
rose. La decisione di compro-
messo raggiunta a Washington 
sul prezzo dell'oro non risol-
ve il problema. E" considerata 
di transizione dai suoi stessi 
autori che. tranne gli Stati 
Uniti. ritengono di dover giun-
gere ad una riforma del siste
ma monetario mnndiale che 
consenta di regolare la liqui
dity internazionale e dei sin-
goli paesi. 

L'imminente conferenza di 
Stoccolma awerrd in un cli
ma di forti contrasts La so. 
luzione temporanea non potra 
durare. e non si intrawede 
una soluzione permanente. La 
pretesa degli Stati Uniti di 
mantenere il dollaro quale mo
neta base mondiale comporta 
la continuazione dell'attuale 
situazione. in cui il deficit del
la hilancia dei pagamenti USA 
alimenta rinflazione e la pene-
trazione econ.Tnica americana 
in Europa. Tale pretesa e 
combattuta dalla Francia. la 
quale punta a ana rivaluta-
zione dell'oro per detronizza-
re fl dollaro e costruire un 
diverse sistema monetario. 

Questa appare la tesi pid 
decisamente antiamericana. 
Spineere gli Stati Uniti a rie-
quilibrare la propria bilan-
cia dei oaeamenti sienifiche-
rebbe infatti costringere il go
verno USA a una drastica 
riduzione delle varie forme di 
aggressione imperialistica. che 
sono la causa prima (derivan. 
te dalle spese militari e dagli 
interventi economici aU'este
ro) dell'attuale sparegeio. ^Ia 
anche senza aderire alia tesi 
francese. le proposte di com-
promesso degli altri paesi ca-
pitalistlci comportano la rot-
tura della supremaria assolu-
ta degli StaU Uniti. 

Gli USA non voeliono accet-
tare neanche questa soluzione 
di compromesso. L'aspetto mo
netario non e che l'aspetto 
pid appan>cente di una crisi 
nei rapporti economici Inter-
nazionali che tende a divenire 
esplosiva e a trasformarsi in 

una crisi eeonomica e politica 
generale. 

Per quanto riguarda il mo 
vimento studentesco, occorre 
avere una giusta linea che 
chiarisca politiramente e quin 
di condanni le posizioni estre
mistiche. velleitarie e anar-
coidi. ma sia di aperta e fat-
tiva solidarity con esso e di 
stingua sempre. anche negli 
episodi condannabili di esu-
beranza e se vogliamo persi-
no di provocazione. tra stu
denti che lottano per il rin-
novamento dell'Universitd e 
autorita che vi si contrappon-
gono. 

GRUPPI 
Affermn che dalla crisi del 

centro sinistra stiamo passan-
do a qualcosa di piu profondo: 
una crisi delle sovrastrutture 
statali. degli istituti della Vi
la civile. Cid ha dei riflessi 
nella vita della cultura ita
liana. non solo per quanto ri
guarda la scuola e I'universi-
ta ma anche altri settori: 
quello del cinema, infeudatn 
al capitale americano. quello 
del teatro di prosa. al quale 
il governo non ha saputo dare 
una legge. mentre la legge per 
il teatro lirico e gia superata. 
Basti ricordare poi lo stato 
della ricerca scientifica. o 
1'abbandono del patrimonio ar-
tistico. In una situazione del 
genere si presentano gravi 
pericoli. ma anche nuove pos
sibilita per la nostra lotta. 

Le nostre proposte di ri 
forma di struttura e dello Sta
to. di rinnovamento culturale. 
assumono oggi una forza nuo 
va, e si collegano con le in-
dicazioni della Resistenza e 
della Costituzione, contraddet-
te da vent'anni di potere de
mocristiano. Cid avviene pero 
chd pid evidente che mai ap
pare 1'incapacitd della bor-
ghesia a dirigere la vita na
zionale. Bisogna che il partito 
sappia cogliere in pieno cid 
che di nuovo sta bollendo nel
la situazione italiana. Si ve-
rifica in Italia un proeesso di 
radicalizzazione, che ci im
pone di serrate sotto, in tutti 
i campi della lotta eeonomica. 
politica. ideologica. La crisi 
delle istituzioni statali rende 
pid ampia la possibilita di 
agire all'interno dello Stato. 
per mutarne la natura e la 
direzione di classe. 

Serrare sotto non significa 
restringere la nostra politica 
di alleanze. ma al contrario 
muovere nuove forze e strati 
sociali. e percid meglio cor-
reggere le tenderize estremi
stiche che si manifestano. of-
frire nuove possibilita di con-
vergenza a forze della stessa 
maggioranza di centro-sini
stra. 

In proposito fl movimento 
studentesco consente molte 
riflessioni. Si tratta di un mo
vimento di fondo. La giovane 
Intelligenza italiana d ma-
turata alia ribellione antica-
pitalistica sotto la spinta del-
1'aggressione imperialista al 
Vietnam. Qui abbiamo il se
gno del fallimento delle am-
bizioni di egemonia ideale e 
culturale del centro-sinistra. 
Nel movimento studentesco so
no presenti contraddizioni ed 
equivoci. soprattutto per il 
rifiuto ad un rapporto del 
movimento stesso con gli ob-
biettivi concreti di riforma 
che esso deve darsi. e per la 
resistenza a collegarsi con le 
forze della vita democratica. 
con la classe operaia e il no
stro partito. Su questi punti 
deve esercitarsi. nel rispetto 
deH'autonomia del movimento. 
la nostra capacita di inter-
vento e di direzione. 

Da ultimo. Gruppi insiste 
sull'esigenza di far risaltare, 
nella campagna elettorale. la 
concretezza deH'altemativa 
che noi proponiamo e insieme 
la prospettiva socialista per 
la quale ci battiamo. 

QUERCIOLI 
Per rispondere in modo com-

pleto alia domanda posta dal 
compagno Longo nel suo rap
porto: < Si pud superare il cen
tro-sinistra? >. bisogna partire 
dal fallimento di questa espe
rienza non solo per quanto ri
guarda i punti programmatiei. 
ma soprattutto il disegno pob-
tico della borghesia. Infatti il 
centro sinistra nacque anche 
per l'inriuenza di una situazio
ne internazionale (Kennedy, 
Concilio Vaticano) ed al suo 
fallimento ha contribuito la ca-
duta del « mito americano >. 

Per quanto riguarda la si
tuazione interna abbiamo as-
sistito ad un crescendo di lot
te operaie e contadine e, 
per ultimo, si sono avuti i 
grandi movimenti per le pen
sioni e per la scuola. Tutte 
queste considerazioni. dun-
que. dimostrano che il centro-
sinistra si pud superare ed 
anzi che «e ora di cam
biare >. 

La situazione appare favo-
revole al PCI e alia politi
ca unitaria che na portato 
avanti: cid sembra essere 
provato anche dalle liste che 

noi presentiamo, Gia nel '63 
si fece una politica di apor-
tura verso forze c personali
ty diverse da noi, dei suc-
cessi furono ottenuti ma ave-
vano in prevalenza il carat
tere di scelte personali. Al 
contrario oggi si sono avute 
delle adesioni. in particolare 
u Milano e Torino, che espri-
mono grandi ed important! 
movimenti. 

Per quanto riguarda le cri
tiche che sono state fatte al 
movimento studentesco e, dai 
eompagni Trivelli e Gruppi. 
alVUnita per I'atteggiamento 
che ha avuto nei confronti 
del movimento. il compagno 
Quercioli ha affermato che 
tali critiche vanno affrontate 
e discusse solo se ease sono 
precise e circostanziate. co
me nel caso del compagno 
Gruppi. Le critiche generiche 
sono ingiuste ed errate in 
quanto non riconoscono che il 
giornale del Partito ha evi-
tato il pericolo maggiore. e 
cioe quello di restare estra-
nei al movimento e ha 
assolto invece una funzione 
positiva per mantenere dei 
collegamenti col movimento 
e che eventuali limiti del-
I'azione del giornale hanno 
cause piu gcnerali. Del re-
sto apprezzamenti per I'azio-
ne condotta daII'Uni(d nei 
confronti del movimento stu
dentesco sono testimoniati da 
adesioni significative e im* 
portanti alle nostre liste che 
hanno origine proprio nel mo
do come il giornale si d mos-
so; questo dimostra che nel 
complesso la linea seguita dal 
giornale d stata positiva ed 
ha dato i suoi frutti. 

Infine. grande attenzione va 
prestata al problema posto 
dal compagno Longo. quello 
del pericolo delle schede bian-
che: esso non va visto tanto 
come logoramento delle po
sizioni da noi acquisite. ma 
piuttosto come mancata espan
sione della nostra influenza. 
Tre sono i casi in cui quesio 
pericolo d pid consistente: 
quello dei giovani ai quali 
va chiarito che votare scheda 
bianca non solo significa ta
re un favore a Johnson, ma 
alia borghesia italiana: quello 
di alcuni settori operai dove 
la campagna per le incompa-
tibilita tra caliche politiche 
e sindacaii si d risolta in cam
pagna contro i partiti e in 
particolare contro di noi: va 
chiarito che al proeesso di 
unitd sindacale. deve corrl-
spondere. perchd le cose 
cambino, un mutamento dei 
rapporti di forza politic!: infi; 
ne il caso dei cattolici i quali 
debbono convincersi che se 
oggi hanno pid liberta di scel-
ta cid d una conquista che 
non va vanificata. debbono 
fare delle scelte. votare co
munista e non limitarsi alia 
scheda bianca. 

NATTA 
Se ci chiediamo se la linea 

di azione e le proposte di al
ternativa avanzate nel rappor
to del compagno Longo. si 
esprimono gid e trovano una 
conferma nello schieramento 
politico e nelle liste con cui noi 
affrontiamo la battaglia eletto
rale e il giudizk) popolare, la 
risposta deve essere largamen-
te positiva. Al fallimento del 
centro-sinistra. infatti. non op-
poniamo solo la necessitd di 
un'alternativa. non solo I'idea 
di un nuovo rapporto. della 
convergenza e dell'intesa tra 
le forze di sinistra. laiche e 
cattoliche. Noi muoviamo dal 
fatto che questa idea, questa 
proposta unitaria si d gia tra-
dotta in uno schieramento me-
diante raccordo tra il PCI e 
il PSRIP: un accordo che ha 
gia mostrato tutto il suo valo-
re di punto di riferimento. La 
adesione di Parri ha testimo-
niato che questa intesa politi
ca tra i partiti dell'opposizio-
ne di sinistra era un fatto ne
cessario. ma ha stimolato una 
ulteriore raccolta di forze che 
per il loro rilievo e per la n » 
tivazione del loro impegno con-
fermano che un proeesso di 
crisi e di aggregazione d in 
atto negli schieramenti politicL 

U significato politico dello 
schieramento che d stato otte-
nuto sta in primo Iuogo nel-
l'ampiezza della presenza di 
candidati indipendenti. di di-
verso orientamento ideale « 
politico, sia per la Camera che 
per il Senate nel fatto che essi 
non sono solo smgole persona 
lita. ma esprimono collega
menti con movimenti reali sul 
piano della politica. della scuo
la. della cultura. dell'organlz-
zazione dei lavoratori. 

Fare, anche cnticamente — 
ha detto Natta — il punto della 
vicenda delle candidature vale 
per rioonoscere nei risultati 
che abbiamo raggiunto e nel-
1'impegno che d stato neces
sario la realta e la consistenza 
dei fenomeni politici che indi-
cano non solo la crisi del cen 
tro-sinistra. ma pid a fondo 
una crisi sociale e politica che 
tocca, ad esempio, il mondo 
cattolico. la stessa DC. gli 
orientamenti dei giovani: e. in 
secondo luogo. per riconoscere 
la complessita e le difficolta 

oggettive ma anche le grandi 
possibilita di sviluppo della no
stra politica unitaria. 

Quando constatiamo — ha 
proseguito Natta — che nel 
movimento studentesco — e 
non solo nelle avanguardie — 
il discorso supera i partiti o 
meglio pronde come punto di 
riferimento. anche in termini 
critici e polemici, il PCI non 
siamo solo di fronte a posi
zioni dottrinarie o astratte che 
rifiutano la mediazione politi
ca ma a una crisi di fiducia 
nelle forze politiche dalla DC 
al PSU che anche con il con 
tro-sinistra. hanno gostito c 
difeso 1'attuale sistema. 

II movimento. per le sue ra-
dici sociali e ideali. per la s u a 

carica anticapitalistica e anti-
imperialista. per la sua volon-
td di partecipazione democra
tica ci pone di fronte a una 
grande oeeasione per riunire e 
saldare questo movimento alia 
nostra lotta: della classe ope
raia e del partito. 

E' certo necessaria la nostra 
solidarieta e anche il nostro 
intervento, critico e militnnte. 
sotto il profilo ideale e poli
tico. ma innanzi tutto e essen
ziale comprendere il valore di 
questo movimento studentesco 
che cerca noi. Si tratta di una 
oeeasione e non ancora di una 
conquista per la quale occorre 
che noi non cadiamo nell'inter-
pretazione di comodo degli av
versari: quella di identifieare 
il movimento con le punte 
estremiste e quella di conside-
rarlo come una generica ven-
tata libertaria e velleitaria. 
Certo nel movimento ci sono 
differenziazioni, posizioni erra 
te. riserve: certo esso deve 
trovare. ed anche per questo 
c'd un compito nostro. sbocchi 
positivi in questo mompnto. 
consolidando ed estendendo la 
conquista e l'esercizio dei di-
ritti democratici dei giovani. 
Comporta che noi comprendia-
mo le radici sociali e politiche 
dcl'a insoddisfazione. della in-
qufetudine. della protesta che 
non d solo fatto degli studenti. 
ma pid largamente delle gio
vani generazioni. Per questo 
deve crescere il livello politico 
e ideale della nostra risposta. 
Ed d qui un punto essenziale 
di orientamento e di caratte-
rizzazione della nostra campa
gna elettorale. che deve essere 
non solo una grande iniziativa 
verso i giovani. ma uno sforzo 
per determinare la loro parte
cipazione. E questo compito 
non spetta solo alia FGCI ma 
a tutto il partito. 

Esaminando infine il metodo 
seguito per la formazione delle 
liste il compagno Natta ne ha 
messo in evidenza la democra-
ticita ed ha respinto le criti
che che sono giunte da parte 
della DC e del PSU i cui me
todi. al contrario. sono messi 
in discussione — e se ne ha no-
tlzia quasi quotidianamente — 
dai loro stessi militanti. Natta 
ha informato che su 667 candi
dati comunisti. 339 sono eom
pagni non funzionari (di essi 
74 operai. e quindi vi sono pnv 
fessionisti. insegnanti. studen
ti. artigiani). 113 sono dirigen
ti di partito. 96 sono apparte-
nentl a organizzazioni di mas
sa. 60 sono donne. 168 sono 1 
parlamentari riproposti. 

Dobbiamo rivolgere. ha ag-
giunto Natta. il pid vivo ap-
prezzamento di stima e di af-
fetto e il nostro augurio a tut
ti i parlamentari che non sa-
ranno candidati e che conti-
nueranno a dare il loro contri
buto nella lotta del partito e 
del movimento opera io. 

CAVINA 
Nella sua relazione il com

pagno Longo — ha detto Cari
na — ha sottolineato la ne-
cessita e la possibilita di una 
alternativa al centro-sinistra. 
Questo tema d al centro della 
campagna elettorale. Io credo 
che debba essere da noi soste-
nuto. indicando nella avanzata 
elettorale del nostro partito 
la premessa per un mutamen
to della situazione politica. II 
fallimento del centro-sinistra 
in Emilia Romana ha aperto. 
del resto. un proeesso critico 
nella stessa area del centro-
sinistra. e nel mondo cattoli
co, fino a raggiungere i ver-
tici della DC. La nostra politi
ca unitaria. costantemente sor-
retta da una azione politica 
volta ad evitare chiusure an
che nei momenti piu a«pri del
lo scontro. ha certamente ac
celerate tale proeesso. II dis
senso cattolico e oggi il fatto 
nuovo pid denso di significa 
to. Esso occupa le cronache 
dei giomali borghesi. ha co-
stretto Rumor e Piccoli a ten-
tare aperture coi dissenzienti 
alio scopo. naturalmente. di 
vanificare le loro posizioni. 
Ma cid non d stato possibile. 
proprio perchd i] dissenso si d 
aperto su una base politica e 
ideale di contestazione alia 
DC. Trae le proprie origin! dal 
fallimento della DC: un par
tito che d ormai considerato 
dal movimento del dissenso 
come incapace di risolvere i 
problemi reali del Paese. 

Per avere. poi. una visione 
completa di questo movimen
to, occorre tenere presente che 

questa presa di coscienza di 
aperto dissenso si d avuta so
prattutto sui temi della pace, 
sulla recisa condanna dell'ag-
gressione americana nel Viet
nam. Non si deve nemmeno 
dimenticare che un ampio set-
tore di questo movimento si 
collega con i settori avanzati 
della Gerarchia. Tali forze 
possono opernre fecondamen-
te per il progresso del nostro » 
Paese. E' questo che vogliono 
e affermano a|XTtamente. In 
questa prospettiva sono signi 
flcativi gli ntteggiamenti del-
l'on. Dossetti. il quale rifluta la 
candidatura della DC. e del 
prof. Corghi che, pur non im-
pegnandosi con la sua canduln-
tura alle elezioni politiche. 
esce dalla DC con il proposito 
di organizzare le forze del dis
senso cattolico contro la DC 
per una politica di pace contro 
l'imperialismo e per la ricerca 
di una alternativa democrati
ca al fallimento del centro si
nistra. 

11 rifiuto dell'unita politica 
d la nega/ione della politica 
condotta dalla DC. Siamo di 
fronte — e dobbiamo a\erne 
coscienza — ad un reale spo-
stamento delle masse cattoli
che. Con queste forze, percid, 
occorre sviluppare un dialogo 
non strumentale: occorre sta-
bilire positivi contatti. il cui 
fine deve essere quello di mu-
tare radicalmente la situazio
ne politica nel nostro Paese. 
battendo. in primo luogo, la 
DC. espressione delle forze 
moderate e della conservazio-
ne sociale e politica. 

BERNINI 
D'accordo con la relazione 

di Longo. il compagno Bernini 
d passato ad esaminare la si
tuazione nella regione e nella 
provincia di Livorno, rilevan-
do come essa sia diventata piu 
grave a seguito della politica 
condotta dal governo di centro-
sinistra. La subordinazione 
deH'industria controllata dallo 
Stato alle scelte operate dai 
monopoli, la mancanza di una 
politica nazionale per i porti, 
rimmiserimento della agricol-
tura. sono tutti aspetti di que
sta politica. II problema della 
occupazione. specie per le 
masse giovanili. si d fatto ad-
dirittura drammatico. Da qui 
il crescere del malcontento; 
ma anche lo sviluppo vigoroso 
delle lotte. Cid ha portato al 
sorgere di contrasti nelle file 
degli stessi partiti del centro-
sinistra. sviluppando processi 
unitari nuovi. II tentativo di 
isolare il nostro partito d mi-
seramente crnllato. Si e stabi-
lito. anzi. un largo schiera
mento unitario con indirizzi in 
opposizione a quelli del gover
no. Un indice di questa situa
zione lo possiamo ricavare 
dalle differenziazioni e rotture 
che si manifestano nel mondo 
cattolico e dalle critiche che in 
numerose sezioni del PSU ven-
gono condotte al centro-sini
stra. Sempre pid si rafforza 
l'esigenza di mutamenti pro-
fondi e cresce la fiducia nella 

* possibilita di realizzarli. Det
to que?to. occorre perd ag-
giungere che la pesantezza 
eeonomica e I'azione dell'av-
versario possono genera re 
zone di sfiducia. di scetticismo 
e non far cogliere tutte te 
possibilitd esistenti. Si deve 
tenerne conto per reagire nel 
giusto modo. indicando pro
spettive giuste. collegandosi 
con le spinte innovatrici che 
nel Paese si manifestano con 
vigore. specialmente fra i gio
vani e gli studenti. Del movi
mento studentesco. occorre co
gliere il valore ideale. gli 
aspetti vivi. Partendo dai fatti, 
dalla situazione reale. dobbia
mo dare incisivita alia nostra 
offensiva. slancio e fiducia a 
tutto il movimerito. In questo 
spirito si devono rivedere al
cuni aspetti del documento 
elettorale. 

Degli altri interventi dare-
mo notizia nelle nostre edizio-
ni di domani. 

Domani vn inserto 
di grande attualita: 
« I'Unita »-elezioni de-
dicato alia crisi nelle 
campagne e ai proble
mi dei confadini. 

Domani una gran
de diffusione nelle 
campagne e fra i con 
tadini, per far cono-
scere i nostri argo-
menti e le nostre pro
poste per lo sviluppo 
dell'agricoltura e la 
parita dei redditi. 


