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II dibattito alia Camera sulla fiducia al governo Leone 

Ingrao: chiediamo una svolta politica 
che corrisponda al voto del 19 maggio 

(Dalla prima pagina) 
b mosso Ton, Leone. Egll e 
yoluto partire dal malessere 
degll operai e dalle inquietu-
dini e proteste degll studentl. 
Rendiamogliene qualche meri-
to e rlconosciamo In c!6 un 
altro segno dl quanto hanno 
pesato le lotte operate e stu-
dentesche. Ma guardiamo die-
tro alle parole: qual e la spie-
gazlone che Ton. Leone ha da-
to delle aspro tensionl che so-
no esplose nolle fabbriche e 
nelle universita? 

L'on. Leone — ha detto In
grao — vede la causa nella 
« rlvoluzlone tecnologica » che 
determlnerebbe un « automa-
tlsmo » soffocante nella fabbri-
ca che farebbe pesare talune 
spinte oppressive sulla gio-
ventu. E' difficile dire se que-
sta spiegazione derivi dalle 
vecchie (e reazionarie) oonce-
zionl della destra cattolica nei 
riguardi della societa tndu-
striale o da qualche a spiffe-
ro » marcusiano giunto persl-
no fino al tavolo dell'ono-
revole Leone. 

E' chiaro invece quello 
che una tale spiegazione 
non vede e non dice. E' 
vero: la radice del pro. 
blemi che ci travagllano e 
nel profondo del processo 
produttivo. Ma la ragione 
delle aspre tensionl, che 
abhiamo vissuto e viviamo 
nella nostra societa, non 
sta nella nuova tecnologia 
In quanto tale (che presa 
a se. del resto, non esiste), 
ma nell'uso capitallstico 
di questa tecnologla, e 
dunque nel modo con cui 
la utilizzano le grand! con-
centrazioni industrial! che 
regolano la vita del nostro 
Paese. 

E due sono le novita In 
questo campo. Una ha caratte-
re europeo e piu che europeo: 
il grande capitale privato affi-
da la sicurezza del suo profit-
to, la a competitivita » dei suol 
prodotti, la garanzia dell'auto-
finanziamento e della corsa 
tecnologica ad una organizza-
zione sempre piu rigida, sfian-
cante e autoritaria del lavoro 
nella fabbrica, e ad una su-
bordinazione sempre piii forte 
dell'azlone statale e della di-
namica dei consuml ai suol 
bisognl. Un'altra ha carattere 
speciflcamente italiano e non 
e poi una « novita», quanto 
wvesasperazlone di antichi fat-
tl strutturali: ed e 11 fatto 
che questa intensificazlone del-
lo sfruttamento e lo stru-
mento quasi esclusivo con 
cui il grande capitale privato, 
In un paese come l'ltalia co-
sl segnato da residui pre
capitalist ici, affronta il pro
blems della produttivita e 
della «competitivita». Sul 
lavoro dell'operaio e del con-
tadino viene dunque a gra-
vare non solo il peso del pro-
fitto, ma di rendite antiche e 
nuove, di gruppi di specula to
ri, di cetl parassitari. di pie-
tore burocratiche. ed insomma 
il peso delle arretratezze della 
societa italiana, delle manca-
te riforme, e delle strozzatu-
re economiche e sociali, della 
produttivita generate che ne 
derlva. 

Non e oscuro 11 motlvo dl 
questo intreccio fra profitto e 
rendita, fra grande Industrie 
moderna ed arretratezza. Sap-
piamo che nel nostro Paese, 
in modo particolare. 11 grande 
capitale privato ha fatto len-
tamente ricorso a rendite e ad 
Imptegni speculativi per gon-
fiarsi: si e nutrito dell'arre-
tratezza italiana. E sappiamo 
che ha lasciato vivere e proli-
ferare una rete dl strati pa
rassitari, di burocrazie super-
flue, dl gruppi di politicanti 
0 capielettori, di client!, dl ce
tl intermedl ad altissimo red-
dito. perche questo gli serviva 
a cementare e connettere II 
blocco di potere con cui si 
assicura rendite e pnvilegi e 
con cui sfruttare e schiaccia-
re 1'operaio e il contadino. E" 
anche questo che schiaccia il 
salario, comprime le pensionl 
e accresce la collera dell'ope-
raio, del Iavoratore. Ecco le 
basl profonde delle tensioni. 
Tutto cio lo paga la societa 
nel suo insieme. 

Dimensioni 
nuove 

. E si determinano contraddi-
mioni di qualita e dimensione 
nuove, quale e quella che sta 
•splodendo nella scuola: pol-
che, da una parte, la crescita 
delta societa chlama e spinge 
verso la scuola masse impo-
nenti di giovani e d'altra par
te le strutture nella scuola nel 
nostro Paese operano una se-
lezione di classe, sia chiuden-
do la strada alia maggior par
te della gioventii operaia e 
oontadina. sia tmponendo uno 
studio, d ie e apprendimento 
npetitivo della vecchia cultu-
ra e In definitiva educazione 
•1 ruolo dequalificante dl 
commessi e di guardianl del
le classl dominanU. Non st 
tratta dunque di lnquieuidlni 
esistenti, ma di una protesta 
contra strutture autoritarie 
ben definite, e gtunte oggl ad 
un punto dl tntollerabilita, 

Queste sono le contraddizio-
nl oggettive che sono al fon
do delle lotte e delle tensio
nl che abblamo vissuto in 
quest! mesi. Se potessimo rac-
chiuderle in una formula, di-
remmo che questo regime, in 
cui viviamo e che registra tas-
si elevati di sviluppo del red-
dito e corse affannose a con-
tinui ammodemamenti tecno-
logid, logora spietatamente la 
massa fondamentale dei pro-
dutton di ricchezza, comporta 
sprechi assurdl dl risorse. im-
pedisce la tiberazione di impo-
nenti energie produtttve. Intel-
lettuali, moral!. Percift rlsor-

J;e cosl prepotente la splnta a 
orme nuove di democraxia e 

al soctalismo. Ed e qui la cri
sl dl fondo delle politiche so-
daldemocratiche e del tentati-
vl riformlsticl in Italia, in 
Francia, tn Belglo, in Inghilter-

ra, nella Scandinavia: e qual
che cosa di piii insomma de-
gli errori personali dl Pietro 
Nenni, che pure ci sono stati. 

Non possiamo dire — 
ha affermato Ingrao — che 
questo maturare di con-
traddizioni ahhia trnvato la 
sinistra italiana gia prepa-
rata. E' vero pero che non 
I'ha trovata ferma, inerte, 
ma in fase di movimento e 
di rlrerca. Ci sono state in 
quest! anni una resistenza 
e una lotta di grande im-
portanza cnntro la social-
democratizzazione di una 
parte del movimento ope-
ralo. C'e un impegno nun-
vo creativo — pur tra er
ror!, travagli e anche gra-
vi sbandamenti — delle for-
ze marxiste e anticapl-
talistiche le quali hanno 
rotto e supcrato posizioni 
d! sonno dogmatico. C'e 
stato nel movimrnto catto-
lico un fermento ideale e 
politico, die ha cominciato 
a rompere gli schpmi tra-
dizionali riell'lnterclassl-
smo. Da parte del gruppi 
al potere si e irriso a que
st! fatti. Si e parlato di 
«frange». Si e classiflca-
to tutto sotto la solita eti-
chetta di «frontismo» 
e non si e capito che il pa
norama politico italiano 
stava mutando. 

Blocco unitario 

di sinistra 
E invece da questa ricerca 

poderosa della sinistra sono 
derivate lotte sindacali units-
rle con contenuti original! e 
piii avanzati. Da questo trava-
gllo 6 uscito lo slancio politi
co del movimento studentesco, 
il quale — anche se spesso In 
polemlca con le istituzioni del 
movimento operaio Italiano — 
pub maturare cosl rapidamen-
te proprio perche e nutrito da 
questa tradizione classlsta ed 
antimperiallsta. E si forma 
quel blocco unitario dell'oppo-
sizione di sinistra, che e or-
mat polo dl attrazione, nu-
cleo di una alternatlva dl go
verno. 
Quale risposta blsogna dare a 

questa situazione cosl nuova? 
Ecco il tema vero che cl sta 

di fronte. Questo governo — ha 
detto Ingrao — non lo affron
ta minimamente e sembra 
non averne nemmeno coscien-
za. E allora parla della bru-
clante. attualissima questione 
della rlduzlone dell'orario dl 
lavoro come dl una «meta » 
da raggiungere e non so fra 
quant! anni e dice che vuole 
« studiare n le conseguenze — 
invece chiarisslme — della fa-
migerata legge Bosco sulle 
pension!. E ai contadini In col
lera fa un'incredibile esalta-
zione dei regolamentl comu-
nitari. E agli studentl ripre-
senta. divisa in tronconi, la 
legge Gul. 

Infatti nel discorso dell'on. 
Leone c'e 1'incompatibiiita 
ma non il « pieno tempo n dei 
docenti; c'e la promessa di 
migliorl prowidenze per gli 
studentl a bisognosi e merite-
voli » e non II diritto alio stu
dio per tutti; c'e la vecchia 
idea della rappresentanza cor-
porativa degli studentl negll 
organ! di governo dellTJniver-
sita e non 1'assunzione degll 
studenti come soggetti e pro-
tagonisti. L'unica novita e co-
stituita dalla promessa di un 
maggior numero di session! di 
esaml. ma anche questo pun-
to — se non si affronta 11 
problema stesso dell'esame e 
del modo con cui possa esse-
re sostituito dal lavoro indi
viduate e di gruppo, dal se
minar!, dalla dlretta parted-
pazione dello studente all'attl-
vita di ricerca — non fa che 
confermare il carattere della 
Universita come glgantesca 
macchma dl esaml (se mal a 
getto continuo). 

II bello e che alcuni espo-
nenti de! centrosinistra. Ton. 
La Malta, per esempio — si 
sono precipitatl a «salutare» 
le • nuove » proposte fatte per 
1 "Universita, senza nemmeno 
preoccuparsi di andare a verl-
ficare se non si trattasse dl 
una rivemiciatura delle vec
chie linee respinte dal movi
mento studentesco e battute 
In quest'aula U che dimostra 
quanta frettolosa superficiali-
ta d sia dietro alle presun-
tuose iezioni che a no! poveri 
comunistl continuamentp ven-
gono ammannite da certe cat-
tedre politiche. Quante volte 
siamo stati chiamati a cscel-
tea qualificanti? Quante vol
te siamo stati accusatt di 
ammucchiare strumentalmen-
te proteste e rivendicaztoni 
contraddittorie? Ebbene pef-
che tacciono rispetto al cao-
tico e mistificato inventsrio 
di question! che d e stato 
esposto qui? E anzi si prepa-
rano a sostenere e a salvare 
il governo che d ha portato 
questo bel polpettone pro-
grammatico, in cui non c'e 
una priorita. un'lndii-iazione di 
scadenza. una linea? 

Vecchio personate 

cenfrista 
E non parlo degli norni-

ni. della ripsamazione 
a pfene man! che qapsto 
governo ha fatto del vec
chio personale centnsta e 
persino scelhiano. Doe no-
mi pero dpvo rare: qoello 
del ministro della Oifpsa, 
Gui. e del mint*tro del I * 
voro. BASCO. Sono doe ao-
mini che hanno voluto fir 
mato e difeso doe leggi, 
contro le quali si p levata la 
lotta aspra dp! lavorator! 
e degli stnripnti Sono due 
uomini chp %nno stati bat-
tut! e condannati dal voto 
del 19 maggio. E chiunqne 
vorra rimettere mano se-
riamente alia riforma anl-
versitarU e alia lefislazio-

ne sulle pension! dovra 
mutare e disfare le cose 
shagliate che quest! due 
uomini hanno fatto IVrriie 
li avete rifatti ministri? E 
uno addirittura alio stesso 
posto? 

Grave 

mistificazione 
In realta — ha proseguito 

l'oratore comunlsta — questa 
e un'altra conferma che lo spi-
rito che ha guidato la forma-
zlone dl questo governo non 
e quello di dare una risposta 
reale al travaglio del Paese, 
ma e quello di una « media-
zlone » formale, che fosse ac-
cettata dalle diverse baronie 
democristiane, che fosse tolle-
rata dal PSU, e in questo mo
do consentisse alia « casta » 
delle baronie politiche. al do-
roteismo di continuare a con
trol ler la macchina del pote
re, almeno in quella parte in 
cui non interviene direttamen-
te 11 grande capitale. dl seda-
re le dissidenze e le turholen-
ze, di preparare 11 ritomo 
tranquillo all'ovile del centro
sinistra. Ecco l'impronta del 
trasformismo che macchia 
questo governo. 

La mistificazione piii gra
ve l'ha indicata acutamen-
te un giornalista cattolico. 
co. Questo governo ha tenuto 
a presentarsi come premessa, 
preparazione della restaurazlo-
ne del centrosinistra, nelle pa
role del presldente del Consi-
gllo e nella sua stessa defi-
nlzinne: governo-ponte Invece 
11 centrosinistra e il terreno 
melmoso in cui si sono im-
pantanatl i probleml, e il pun-
to di crisl da superare; e si 
tratta si di gettare un pon-
te, ma per uscire dal centro
sinistra e giungere ad altrl 
approdi. davvero solidi Ce lo 
inventiamo noi? No Questo e 
emerso dalle vicende della le
gislature ed e stato clamoro-
samente confermato dal voto 
del 19 maggio. Non solo per lo 
spostamento a sinistra, ma 
perche la sconfltta della social-
democrazia ha segnato la crisl 
di quella che era ima compo-
nente decisiva del disegno di 
centro sinistra: l'integrazione 
nel sistema di un'ala del mo
vimento operaio. E' qui la ra-
gione vera della crisl del PSU. 
Con quale ipocrisia 11 governo 
prescinde da questo, che e il 
tema controverso? 
,,. Dopo le lotte operate e 

Btudentesche, dopo 1 fatti 
' " di Francia, dopo le vicende 

americane e il col no dl ri-
voltella dl Los Angeles e 
i temi nuovi emersi in Ce-
coslovacchia, la DC e i par-
tit! suoi alleati o ex-allea-
ti hanno solo da ripetere 
le vecchie giaculatorie? 
Chi si muove cosi non ha 
capito, ed evidentemente 
pensa che ci si trovi di 
fronte a malesseri superfi-
ciali. o a febbri transilo-
rie. Invece non e cosl e 
ci si puft trovare di fron
te a drammi. II pericolo 
di questo mediocre govpr-
no, parro-attrezzi del cen
trosinistra, e net suo divor-
zio dalla realta: chi e co-
si famosamente distante 
dalla maturaztone reale 
del Paese puo essere ten-
tato o portato a cnlmare 
il baratro con la repressio-
ne. 

Incidere sul 

pofere reale 
Perci6 — ha detto Ingrao 

— questo governo e da rove-
sciare: non solo perche fa per-
dere tempo, ma perche va con
tro una spinta di fondo delle 
masse. L'astensione dinanzi 
ad esso, benevola o critica che 
sia, e un grave errore. Noi 
voteremo contro. se contro il 
remo duramente, se cnntro 11 
nostro auspicio dovesse resta-
re in piedi sia pure per pochl 
mesi. E sentiamo vivamente 
la responsabilita che spetta al
le forze di sinistra dl costrui-
re una alternativa: di costruir-
la non solo nelle parole di 
qualche documento politico: 
ma nel solo linguagfio che in 
politica conti: nella lotta e nel 
movimento delle masse. Di 
fronte alia arretratezza. all'in-
capacita che questo governo 

esprime. chiediamo a noi stes-
sl. ai compagni ed amici schie-
rati con noi all'opposizione d! 
sinistra, a! gruppi che all'in-
terno del centrosinistra awer-
tono la crisi e cercano uno 
sbocco. alle forze nuove che 
sono maturate nel Paese anche 
al d> fuori dei partiti. impe
gno e iniziativa, 

As<«e dpll'inhriativa da svi-
lappare. nel Paese e nel 
Parlamento, e per noi la 
batlaglia soils condizione 
oppraia Non si tratta di 
darp nn po' pin di ciusti-
sia sociale Se e vero •*-
ed e vero — che al centro 
del tipo di sviluppo in at-
to e dplle tensioni chp vive 
la nostra societa e il pote
re antoritario del grande 
capitale monopolistic©, ne 
derlva che la chiave per 
nn'alternativa e la liberta, 
la coesione, il potere con-
trattnale. fl peso politico 
della forza antagonista: la 
classe oppraia. Qaando di-
ciamo Statuto dei lavorato-
ri, riforma del sistema so-
ciale ridozinne dpll'orario 
di lavoro. dpmocratizzazio-
ne del collocamento, ser-
vizio nacionate di mpdiri-
na del lavoro noi non 
avanziamo proposte di ti
po corporativo, ma ponia-
mo « questo problema poli-

/ tico». 
Non e qui. del resto, 11 no-

do vero della moderna demo-
crazia e la crisl delle istitu
zioni? La contestazlone nel ri
guardi del Parlamento non e 
•u dettagll. La domanda vera 

e: queste Istituzioni, questa 
strutturazlone delle forze poli
tiche consentono o no di in
cidere sul polere reale. sulle 
decisioni che poi determinano 
cosl duramente la giornata 
del iavoratore, il suo mestiere. 
la lunghezza della sua vita, e 
insieme i costuml. l'assetto 
delle citta, la spesa pubblica? 

Vediamole un attimo un po' 
da vicino queste cose Ecco 
un caso. Bari: « Fucine meri
dional »: una fabbrica del 
gruppo Breda, controllata dal-
l'IRI. Scoppia un'agltazione 
sulle paghe: laggiii sono, per 
varie ragloni tra 11 43 e II 
48 per cento dl quelle In at-
to alia Breda di Sesto S. Gio
vanni. La Commissione inter
na gira nei reparti per prean-
nunciare la lotta. II preslden
te della C.I., un operaio socia
lists, viene licenziato in tron-
co. La fabbrica viene nccupa-
ta dagll operai. Ebbene sono 
ormal 48 giorni e non si rie-
sce a dare snluzione alia ver-
tenza, perche il direttore, il 
prof. Rolls, pretende che I 
sindacatl accettino il licenzla-
mento dell'operaio. 

Ha preso posizlnne il Consi-
glio comunale. Tutti 1 sinda
catl sono unlti nella lotta. La 
citta intlera e scesa in sciope-
ro generale. Cl sono stati mas-
slccl scioperl di solldarieta 
della categorta. E tuttavla da 
48 giorni si perdono salari, la 
produzione e bloccata. si tiene 
la citta e la categoria In uno 
stato di aspra tenslone. per-
ch'e un despota pretende dl 
lmpnrre la sua vendetta sul-
I'operaio. E questo in una fab
brica controllata dallo Stato. e 
dopo la clrcolare Bo sulle li
berta sindacali. Che cosa gli 
operai italiani devono pensare 
di un potere pubblino che tra 
ell opera! — che chiedono li
berta e resplngono un salario 
di fame — e il despota, sce-
glie il despota? 

II nodo 
da scioqliere 

Noi chiediamo at governo — 
ha detto Ingrao — una preclsa 
risposta. Ma contemporanea-
mente diciamo: ecco 11 nodo 
da sciogllere. Che significano 
queste occupazionl di Bart, dl 
Palermo, dell'Apolton di Roma 
delle operate della Manziana? 
Che cosa sono venute a dire 
leri le delegazioni della Mar-
zotto dl Pisa? Git operai non 
tollerano pert) che la fabbrica 
— nei modo come e costrui-

ta, nella organizzazione Inter
na del lavoro, nel livello degli 
organicl, nella gestlone dei ser-
vtzl sociali — sia gesttta co
me un « fatto privato n; perche 
sanno In realta che essa oggl 
e un fatto sociale che condt-
zlona la societa. Percio biso-
gna ripensare In modo nuovo 
le liberta nella fabbrica. lo spa-
zlo del sindacato (a comincla-
re dal diritto di assemblea). 
la presenza delle stesse forze 
politiche. Percib bisogna rlfa-
re daccapo la legge di Pubbli
ca sicurezza, partendo dal fat
to che l'« ordine pubbtico » e 
lo sviluppo di questa dialetti-
ca demncratica. e non la sua 
espresslone. Percio bisogna ri
pensare gli ordinamenti, la vi
ta. i poteri di corpi. quali la 
polizia la RAI-TV, 1 servizi dl 

lnformazione delle Forze Anna
te. che oggl sono concepiti co
me strumenti di represslone o 
di mistificazione. 

La battaglia che proponiamo 
sulla condizione operaia dun
que non ha dimensioni corpo
rative. ma riguarda 11 modo 
stesso di vedere lo sviluppo e 
1 caratteri della nuova societa 
da costruire. E questo e vero 
anche per la rivendicazione 
che noi oggl consideriamo piii 
urgente ed attuale: la rifor
ma del sistema pensionlstico 
Chiediamo una riforma che 
parta dalla concezione della 
pensione come salario differito 
e quindi non come assistenza 
ma come diritto che il Iavora
tore acquisisce per ci6 che e e 
da alia societa. 

Ogni volta che noi sollevta-
mo question) di questo ordi
ne, ci viene contrapposta la 
obiezione del costo del lavoro 
nel nostro Paese. Ebbene, co-
minciamo a nstabilire ta veri-
ta. L'ha nconosciuto ormai 
persino 11 « Corriere della Se
ra »: 1 salari italiani sono 1 piu 
bassi di tutti i paesi del Mer-
cato comune. Aggiunge per6 
il • Corriere della Sera • che 
sono alti gli oneri prevlden-
ziali. Ebbene, andiamo anche 
qui a vedere le cose nella real
ta. Lltaiia spends per la tute-
la sanitaria 11 4.2% del reddito 
nazionale: piii deli'Inghilterra 
(il 35%) e delta Cecoslovao-
chia (4%) che hanno sisteml 
sanitari generalizzati e presta-
zioni notevolmente migliorl dl 
quelle assai scadenti in atto 
da not. Si spende parecchio 
di piii e si ha parecchio di 
meno Pfrche? Ecco un altro 
dato. In Italia il 42% della spe
sa e destinata ai farmaci tin 
Cecoslovacchia e 11 12%) pri
ma di tutto a causa dei prez-
zi altlssimi. che consentono al-
1'industria farmaceutica priva-
ta profitti lautissimi e margl-
ni notevolt per le spese di pro
paganda (lecita ed illectta); e 
ci6 perche si e rifiutata la 
proposta nostra della naziona 
lizzazione della industrla dei 
prodotti farmaceutici dl base 

E' tempo di comlnciare 
a fare il ralrolo — ha ar-
fermatn Ingrao — di quan
to P costato. anche dal pan
to di vista economico, lo 
in^abbiamrnto di es«pnziali 
riforme di strnttura. La DC 
e il centrosinistra si sono 
rifiutati di affronUre la 
questione del regime dei 
snoii urban! e oggi ci tro-
viamo di fronte al colpo 
della «entema della Corte 
costitirtionale, al rilancio 
esultante delle spinte alia 
p i t afronUU ipeculaxlone 

edilizia (con c!6 che signi
fied come peso delle ren
dite costo delle case, de-
vastazione delle citta) e al
ia situazione drammatlca 
del Co muni — siano essl 
amministrati da noi o da 
altrl — vessati per giunta 
da! preretti che respingono 
indiPtro I plan! regolatorl. 
Quanto e costato questo 
al Paese? Ci si e rifiutati 
di trasformare le struttu
re fondlarle e di smantel-
lare il feudo parassitario 
della Federconsorzi e og
gi I'agricoltura italiana si 
trova ad affrontare in que
ste pesanti condizioni dl 
arretratezza la prova del 
Mercato Comune. 

Non c'e ombra 

di una scelta 
Sl chlede una selezlone del 

consumi. Siamo d'accordo. Ma 
quale seiezione? Finora la se
lezlone e stata dettata preva-
lentemente dalle grand) con-
centrazioni industrial!, con le 
loro scelte dominant! la vita 
economlca, con gli strumenti 
noti di induzione dei consumi 
con la loro presslone sullo Sta
to. Noi chiediamo una politica 
di riforme strutturali (nella 
urbanlstica nel sistema prevl-

denziale, nella scuola. nell'ordl. 
namento dei tributi. nel rap-
porto citta-campagna) anche 
per far prevalere consumi col-
lettivi esspnziall su consumi 
privati opulenti o non neces-
sari. anche per colpire le dl-
storslonl, gli sprecht 1 parasst-
tismi alimentati dalle rendite. 
dalle speculazioni collegate og
gl streltamente al profitto Sia
mo pronti a discutere 1'ordine. 
1 costi. le ripercussioni di que
ste riforme, a condizione che 
sia chiaro i) csmmino e la li
nea. Questo e il modo reale 
per superare 11 centrosinistra 
e trarre la lezione del suo fal-
llmento. 

Si chlede una scelta negli In-
vestimenti, contro 11 a polvero-
ne » delle rlchleste ecc. Bene: 
e un invito a nozze per noi. 
Ma dove mai e questa scelta 
nel discorso di questo gover
no? Ed esiste almeno un'ana-
Iisi da cui derivare la scelta? 
Non ce n'e nemmeno l'ombra. 

Scelte quallflcanti? Certo. Co-
minciamo — ha detto Ingrao 
— dalle partecipazionl stata-
11. Consentitemi anche qui di 
partire da un fatto. Abblamo, 
parlato della Sicilia, del dram-
ma che vive quella regione. 
dove masse estese — pur do
po il dissanguamento delPeml-

grazlone, non hanno alcuna cer-
tezza dl lavoro. A Palermo una 
delle poche Imprese tndustria-
11. fElettronica Sicula, dl 1.200 
operai, e oggi investita dalla 
smohilitazione. I padroni ame-
ricani, dopo aver incamerato 
credit! cospicui delle banche 
italiane. smobilitano. nonostan-
te l'impresa disponeva di un 
notevole « carnet » dl commes-
se. E* stato chiesto che l'IRI 
rilevasse la gestione dell'azien-
da con una partecipazione al 
50% e per l'altro 50% prowe-
desse t'Ente regtonale sicilia-
no dl promozione industriale. 
L'IRI ha risposto di no e ha 
dichiarato che esso non e tn-
teressato a rilevare aziende in 
dissesto. E sta bene: o megllo 
sta male. Ma allora qualcuno 
ci deve spiegare perche l'IRI 
si e Impegnato a fondo nel 
salvataggto e nel rilevare la 
Motta di Mitano, assumendone 
il pacchetto di comando nono-
stante la societa dopo un pe-
riodo di serie difficolta finan-
ziarie. avesse ancora al feb-
braio 1967 una espostzione rile-
vante per ci6 che riguarda le 
societa collegate. 

Dove sta quell'impegno, quel
la iniziativa delle Partecipazio
nl statali nei settori che chie-
deva stamane con accent! ef-

ficaci l'on. Donat Cattin? E non 
si ripropone in questo modo 
la vecchia funzione delle Par
tecipazionl statali come lnte-
grazione e solo questo. della 
grande iniziativa privata e non 
come organism! pilota di uno 
sviluppo nuovo? 

II riconoscimenfo 

di Hanoi 
Noi indichiamo e proponia

mo alle forze delta sinistra un 
dibattito. una lotta comune su 
questo punto essenziaie, senza 
del quale la programmazione 
e solo registrazione e Integra-
zione delle grandi scelte mono-
polistiche. Sollecitiamo non 
solo un impegno nei setto
ri nuovi ad alta qualifscazione 
tecnologica. Ci sono capitoU 
apertl nello sviluppo della no
stra societa che non possono 
essere affrontati senza un Im
pegno dj fondo dell'intervento 
pubbtico. C'e una strozzatura 
nella trastormazione delle 
campagne italiane, nel rappor-
to tra 11 contadino e II mer
cato, tra 11 contadino e la indu
strla, che viene pagata non so
lo dal contadino stesso. ma da 
tu tu I'economla. E' aperto tn 
modo drammatico — e lo sta 
vivendo con collera ed ango-
sda una citta dl cui prima pu
re eravate pronti a pronuncia-
re il nome: Trieste — U pro
blema della nostra cantiensU-
ca, che tl piano CIPE (come 
era facile prevedere) non ha 
minimamente rlsolto. Sono in 
discusstone gli svtluppt dl set-
ton tradizlonatl — ma decisivi 
per roccupaztone — della me-
talmeccanica. Non sono queste 
direzioni motto piii feconde e 
quallficate di presenza dell'in

tervento pubblico, che non le 
autostrade dl cui l'on. Leone ci 
e tomato qui a fare l'elogio? 
E se vogliamo guardare alio 
stesso problema delle Infra-
strutture. non e allora da met-
tere al primo posto la que

stione dello ammodernamen-
to delle ferrovie, come chiedo
no 1 ferrovieri in lotta e co-
me sarebbe Interessante pro
prio ai fini sia di un Impul-
so alia produttivita generate. 
sia ai fini di bisognl sociali 
collettivi, sia al fini di uno 
slancio ad altri settori produt-
tivi? Ecco un modo per met-
tere coi piedi per terra, in 
stretto contatto con 1 proble
ml e con le lotte delle mas
se, il discorso suH'occupazione 
e il confronto sugli indlrizzi. 

Ad ogni modo — ha af
fermato Ingrao — questo 
balzn dello sviluppo. questa 
prospettiva nuova da apri-
re al Parse non possono 
divenire realta se non si 
tncca un'altrn nodo della 
societa: quello che e esplo-
so e di cu! si h parlato 
molto in qiirsti mesi. Par
lo del nodo della scuola. 
Ecco davvero un punto di-
scriminante che vale a ca-
rattprizzare tutta una li
nea. una collncazione. E 
parliamnci chiaro anche 
qui. C'e qualrosa che non 
puo essere fatta, e che in 
ogni modo non pu6 essere 
fatta attravrrso leggi o peg-
gio ancora attravprso in
tervene rioll'Espcutivn. Par
lo del rinnovampnto dei 
contenuti del sapcre, e 
quinri! anche del rapporto 
fra scuola e societa: per
che questo ci hanno ricor-
dato — chiarissimamentp 
— Ip masse studentPsctiP in 
Intt.i: chp la cultura ^ tale 
in quanto ha forza di tra
sformare la societa Que
sto rinnovamentn dpi con-
tPnuti p della cnllneaztone 
della scuola stessa nella 
societa possono e dehho-
no farln eti studenti stes-
si in nn rapporto dialetti-
co con 1 docenti, ma da 
protagonist!. E questa "ge
stlone diretta» non puo 
esserp surroeata da nessu-
na forma, piu o meno lar-
ga, di rappresentanza cor-
porativa: le forze politi
che, present! in quest'au
la e fuori di quest'aula, 
possono stabilire un rap-

' pnrto dialettico col movi
mento studentesco: non 
spetta ad esse-invece im-
porre dall'esterno una ri
forma culturale. Ecco. on. 
Gallon!, un'altro modo di 
pratirare la strada dell'au-
tnnnmia de! movimenti di 
massa. 

Spetta invece alle forze po
litiche un altro grande compt-
to. che £ quello di rimuovere 
le strutture autoritarie. le ba

ronie accademiche. 1 lacci buro-
craticl. gli interventi repress! 
vi, che impediscono e soffo-
cano questa autonomia della 
scuola e il suo impegno nella 
societa. E spetta alle forze po
litiche dl rompere la seiezio
ne di classe che domina non 
solo fUniversita. ma tutta la 
scuola: e ci6 richiede come 
condizione prellminare non 
qualche « borsa dl studio » in 
piii che altarghi fina'mente la 
dimensione di questa scuola 
Italians dove oggi il 40% del 
ragazzi (e snno prima di tutto 
figli dl operai, di contadini. 
degll strati piu poveri della po-
polazione) non arriva neppure 
a conseguire 11 diploma di ter-
za media e dove solo il 15% 
di coloro che si iscrivono alia 
Universita. sono figli di sala-
riatl. Costa tutto cl6? Ma 
che cosa c'e di piii antleco-
nomlco dl questa scuola, che 
opera quella seiezione dl clas
se e quella percentuale impres-
sionante di bocciati e non lau-
reati, e che ai fnrtunati, 1 qua
il giungono in porto. fornisce 
un sapere che educa all'assue-
fazione dell'ordine costltuito, 
all'accettazione della gerarchia 
sociale esistente? 

Abblamo dinanzi a noi e dl-
scuteremo a giorni tl trattato 
di non -proliferazione delle ar-
ml atomiche. Noi siamo per 
votarp questo trattato. Ma ta
le firrna ha un significato. o 
un peso, se non s! tratta solo 
di un atto formale, ma se in-
tendiamo tale trattato non co
me congelamento di una situa
zione ma come I'imzio di un 
processo di disarmo. E mi 
sembra di grande imponanza 
che cosl I'abbia pretentato (ve-
dl 11 memorandum dl Kos-
sighin) uno de) comraenti, la 
Unione Sovietica. Intendiamo 
impegnard su questa strada? 
Riteniamo possibile la realiz-
zazione di zone di disarmo 
graduate, di disatomtzrazione? 
Pensiamo che sia questo un 
modo per arnvare ad uno 
scongelamento e superamento 
dei blocchi militari' Sono que
st! obiettivi real! per not o so
no parole? Dico oer noi. che 
siamo stretti da apparati. ba
sl e" condizlonamenti della 
NATO e per la cui autonomia 
e essenziaie la ruoriusdta dal 
Patto stlanttco. 

Unito nuova 

da ricostruire 
Ma se il tenia del disar

mo. e quindi della libera-
rione di risorse enonni per 
altre destinazioni, non e so
lo ana frase, ma e obiptti-
vo tttnale, da riprendere 
e persegnire. allora bahra 
snbito m primo piano la 
necessity di atti che pon-
gano fine alia gnerra di 
aggressione nel Vietnam. 
Percio la richipsta pobbli-
ca della cessazione dei 
bombardamenti e degli atti 
di gnerra ameripani e que
stione • di linea •. carav 
terhoca tntta una prospet
tiva. Percid il riennosci-
mento del governo di Ha
noi. oltre ad essere rlchie-

sto dal buon senso. e que
stione discritninante K non 
mi pare che senza queste 
scelte sia possihile configu 
rare anche solo una spe-
ranza di pace per il moiulo 
e per I'Europa. 

Prendiamo atto che sta tl-
nendo la ridicola disennuna-
zlone verso la sinistra per ci6 
che riguarda il Parlamento eu 
ropeo. Ma del tutto aperto e 
11 discorso dell'Europa per cui 

l'ltalia deve Impegnarsi, ora 
che i vecchi Interlocutori occi
dental! sono tutti alle prese 
con grosse crisi e che all'Est 
si sono dehneati grandi e post-
tivi fatti nuovi come quello del
la Cecoslovacchia. 

Ho tndicato - na detto In
grao concludendo — scelte po
litiche, proposte di soluzione, 
obiettivi, sui quali da parte 
nostra e da altre forze <politi 
che. sindacali, ecc.) e in atto 
una lotta e per alcuni del qua
li da parte nostra, dei PSIUP 
dl gruppi di sinistra sono sta
te prese In questo Parlamen
to gia inlziative. Ho cercato dl 
indicarne il senso e la porta-
ta, perche siamo foriemente 
consapevoli della responsabili
ta e della iniziativa che spet
ta a not di prendere. per la 
forza che abbiamo ricevuto dal 
Paese, per 11 nostro legame 
con le masse, per la manife-
sta incapacity e crisl della vec
chia coallzlone di centroslnl 
stra. 

Si e parlato molto della no
stra responsabilita, sulla stam-
pa. In questo dibattito: e sta
mane il tema e stato tocca-
to con discorsl di indubbio ri-

lievo politico dall'on. Donat Cat-
tin e dall'on. Galloni. La cosa 
non ci stupisce. Anzi noi rite
niamo che sia urgente e ne-
cessario che le forze della sini
stra ciascuna nella sua auto 
nomia portino avanti un con
fronto ed anche un lavoro c o 
mune sull'alternativa da co
struire, e non solo in questa 
sede. comp e naturale. ma nel 
Paese; e non solo tra 1 grup
pi politicl. ma con le forze 
che usiamo chiamare della so
cieta civile. 

E non intendiamo limi
ts re questo confronto, per
che ci rendiamo conto che 
le scelte a cu! chiamano 
no! stessi e gli altri sono 
tali che richiedono dl di
scutere dove s! arriva: qua
le e insomma la prospetti
va. Siamo dunque per un 
impegno di grande porta-
ta. Siamo per una unlti 
che divenga sempre piu 
profonda, e si qualifichi 
su punti chiari. Questa e 
la lezione che ricavlamo 
dalla Francia, dove la slni-
stra ha subito dei colpl 
duri perche non era riusci-
ta a costruire questa unl-
ta solida e qualiHrata 

Siamo un partito uscito 
vittoriosn dalle elpzloni. Ma 
non rpstiamo fprmi. E' si-
gniflcativo che all'indnmani 
del voto ahbiamo aperto 
un dibattito per discutere 
su cosa occorre fare per 
trasformare la nostra or
ganizzazione giovanlle, in 
modo che essa possa essere 
una organizzazione che non 
riceve dal partito una linea 
hell'e Tatta, ma che awii 
IP larghe masse giovanili a 
dibatterc. a sperimentare, 
a pprcare IP vie di una 
avanzata verso il socia
lismo. 

Ma proprio perche abbiamo 
in mente questa unita nuova 
da costruire. non possiamo e 
non intendiamo separarla dal
la lotta. dalla lotta di oggi che 
determine e condiziona gli svl-
luppi di domani, dalle scelte 

che valgono piii delle parole se-
gnate su un documento perche 
si esprimono nell'azlone di ml-
lloni di uomin!. Autonomia 
del sindacato. diceva stamane 
l'on. Galloni. e lo diceva ri-
volto a noi ignorando tranquil-
lamente atti. dichiarazionl. do
cument! responsabill del no
stro partito e quindi proba 
bilmente avendo in mente un 
altro indirizzo. che abita dalle 
sue parti. Bene. Io rispondo 
all'on Galloni Metto da par
te 11 malumore che suscita 
sentirci chiedere cose che ab
biamo detto e ripetuto Andia
mo ai fatti Autonomia del sin
dacato non e solo un codice dl 
regole (e anche su queste re-
gole noi d siamo pronuncia-
ti); e possibilita. capacita del 
sindacato di affermare un s'io 
potere reale e piii ancora. og
gi, una sua presenza urticola-
ta nella fabbrica. e forza con 
trattuale. e legame effettivo 
con mighaia. milioni d: uomi
ni No! d stiamo a questo im
pegno: e lo stiamo d'.mostran-
do negli sciopen. negli scon-
tri. contro I soprusl padrona 
11. nel lavoro umile e paaen-
te di giorni e giorni. E pa 
ghlamo duramente per questo. 
Misuratevi su queste cose Ml-
suriamod su queste cose Pnr-
tiamo su questo terreno I'lm-
pegno. 11 confronto. la sfida 
Ne saremo lleti. perche senza 
questo I'autonomia rests priva 
frase 

Quanto al cava I care la ttgre 
della protesta. nessuno cl chle-
da di separarci dalla protesta 
popolare. perche no! siamo na 
tl ed esistiamo come protesta 
dl classe e popoiare contro 11 
sistema dello sfrurtamento E 
chiunque discure con noi non 
lo dimentichl mat. Cl si chle
de lo sbocco politico alia pro
testa? Veniamo alle scelte e al
le proposte, che a«anzlamo: e 
r r 6 nel solo modo glusto che 

quello, anche qui. di misu-
rarlo sul terreno de: fatti. 
Vediamo quando sl vota o no 
certe decisioni rlguardanti le 
Partecipaziom statali, quando 
sl decide o no I'autogestione 
degli Entt previdenz'.ati. quan
do si decidono o no 1 poteri 
delle Regioni; e anche quan
do st vota I'inchiesta sui Stfar 
e la riforma della Federconsor-
zi; e anche quando st tratta dl 
costruire un grande movimen
to contadino che 11 tutell dalla 

disgregaztone e dalla ' raplna 
del monopoll lndustnah. Le 
istituzioni vivono di questa so-

stanza. La democra/.ia si nu-
tre di questi contenuti. Perci6 
non si tratta di gestiro in mo 
do un po' piu pulito I'atttiale 
assetto istituzionnle, che non 
corrisponde alia C'ostituzionp 
ma di trasformarlo Questo sl 
ci interessa altro no 

E qui m erita dl dire 
qualche cosa sulla questio
ne della dclimitazionp del
la maecinranza. Abhiamo 
assistilo con qualche diver-
tim»nto alia disput:i tra II 
« Popolo t e la • Vnre re-
puhhlieana», che si rin-
faccisvano I'un l'altro I'a-
pertura verso I rnmunisti 
e dlscutevann animatainen-
te se si possono aeeettare 
o no i voti comunlsti. In 
verita. rimpressione era 
clip vendessern la nelle del 
Torso prims ell averlo am 
mazzatn. Votl comunlsti? 
Ma snno siruri di avprli0 

E su che? E per die co
sa? Noi I voti a questo 
govprnn Leone non glieli 
diamo; non II ahbiamo «ls-
ti alia famigprata legue lin-
sco sulle pensionl: mm li 
daremo msi al Patto atlsn-
t!co. 

Noi siamo per una svolts dl 
linea politica e di sch'eramen 
to e daremo il nostro appos 
gio solo a cio che inl/in P n^r 
ta avanti ouesta svolta E chie
diamo che cadnno le diserlmi 
nazinnl e IP barriere a slnlstrn 
perche sia possihile quests 
svolta non per operszlonl dl 
piccolo cahntsngio o dl occuns-
zlone dl potere E se dsvvpro 
ce ne fossp bisnsmo. ce lo •stn 
rehhpro a rlcordare II orpzzo 
pagato dal PSU e Is crisi nro 
fonda che sta vivendo E infi-
np non sono le bnicisnti no 
vita del Paese a ricordsre a 
tuttp le forze di sinlstrs. lal 
che e catfnliche. chp le loro 
parte stanno fuori dsi tattioi 
sml, in una lotta di mssss e 
di fondo? 

E* da chiedersi invece — 
ha conrluso Ingrao — qua
le msggioranra stia per avc-
re questo governo. Sp sl 
salvera. esso si salvers con 
le astensinnl del suoi ex-
alleati — con 2-3 voti di 
maggioranza — p noi ab
biamo sentito stamane, ad 
esempio dal discorso di Do
nat Cattin, un dissenso 
che non investlva solo det
tagll, ma question! di fondo 
delta politica economica e 
sociale. Sappiamo che dis-
sensi ancora piu di sostan-
za vengono avanzati dalla 
sinistra socialists. Dov'e al
lora la maggioranza? E 11 
governo rispondera no a 
questi disspnsi? Oppure 
tutto verra snmmerso dal-
l'interesse al potere? SUte 
attenti. II Paese p cambiato. 
Î a situazione stessa del 
mnndo e dhersa. E i nodi 
sono ormai tali, chp solo 
chl ha la fprmpzza di mi-
surarsi con essi ha |ier sfc 
l'avvpnire. II resto e solo 
politicantismo. chp prima 
o poi. verra sparzato dalla 
lotta tpnace e coraggiosa 
del mondo del lavoro. 

Gli altri 

interventi 
II compagno Basso ha af

fermato che il centro si
nistra fe entrato In crisl tin 
dal lugtio 1964 e bisogna es 
sere veramente lngenui — 
egll ha detto — per credere. 
allora come oggl, che la De-
mocrazia cristiana sia di-
sposta a reali riforme. Di 
questo dovrebbero convin-
cersl 1 soclalisti e In parti
colare Ton. Lombardi: con la 
Democrazia cristiana o ci si 
allea, diventandone succuhl. o 
ci si oppone in modo fermo. 
E' quesfultima via che il 
PSIUP ha scetto gia da cinque 
anni e in essa permane. di-
chiarando 11 proprio voto con 
trario al governo Leone, ri-
masto ancorato a posizioni 
vecchie e inefflcacl e muto 
su problem! scoitanti. V.\^he. 
infatti. sono le promesse dl 
alleviare la condizione ope
raia. di sollevare la situazione 
economica generale. di com-
battere ta disoccupazione in 
dustriale. di arrestare la 
fuga dei nostn capital! al-
l"estero 

II PSIUP sl batte contro 
l'attuale governo di attesa. 
che significa fuga dalle re
sponsabilita. e si batters con 
tro la npresa del centro 
sinistra. De Gaspert definl 
la DC un partito di centro 
che marcia verso sinistra; da 
allora la DC ha marclato 
verso destra. dove nelle ul-
time elezioni ha raccotto 1 
suoi successt Contempora 
neamente aumentano 1 votl 
alia sinistra del partito dl 
maggioranza relsttvo, ma con 
malinconia si assiste al de-
clino del PSU. che sta pa-
eando duramente II prezzo 
della sua alleanza con la 
DC. alia quale nulla riesce 
ad Imporre Questo forse non 
dispiacera a quella corrente 
che fa capo all'onorevole Ta 
nassi. che ha alle spalte una 
lunga tradizione di alleanza 
subalterns; ma questo po-
trebbe invece porre la cor
rente dell'onorevole De Mar-
tino di fronte a dure scelte. 

L'onorevole Donat Cattin 
ha affermato che e urgente 
la ripresa delle responssmlita 
dirette del partiti di centro 
sinistra: noi siamo in una 
fase nella quale o I'alleanza 
di centro sinistra riusclra in 
breve a dard un slgntticato 
ed un valore profondamente 
rinnovatl. oppure assisteremo 
ad operazionl di retroguar 
dia. dal momento che non 
sl vedono le condizioni per 
un secondo appello Egll ha 
quindi dato atto all'onore
vole Leone per le decisioni 
dl una rappresentanza indi
scriminate negll organlsml 
comunttari e della normallz-
zazione del pagamento della 
cedolare vattcana. Ma bisogna 

avere altro coraggio e voler 
vedere a fondo nell'atTare 
SIFAR e nei conti della Fe-
derconsorzi E bisogna avere 
il coraggio dl ripensare lo 
linee della politics econo
mica. dolls politics dello Sta
to e della politics estera. 

Nuovi sphieranienli nella 
DC e nel PSU non avrsnno 
valore sc non si (ondersnno 
su questi prolondi cambla-
mpnti e se non si colleghe-
ranno con le spinte che ven
gono dalle forze sociali 

Donnt Cattin ha quindi par
lato del rappnrti tra i tre 
partiti del centrosinistrs • 
delle opposizumi. 11 cnterio 
moroteo — egli ha detto — 
dells delimitazione della mag-
Riorsnys, hs assunto due sl-
cniflrsti. II primo 6 quello 
della autonomia. secondo 11 
qusle se un governo vonlsse 
mono nils sua dichiarata mag-
giorsn7S. si pompirebbe I'opa-
razione di deteriore trasfor
mismo II speondo stgnificsto 
e negativo: d In concezione 
difensiva dclin delimitnzione, 
oer cui i probleml non sono 
stati piii affrontati per il loro 
vslore intrin^eco. mn in rap
porto silo forze che pote-
vano consentire o contrnstsre. 
Cosl il ccntrosinistrs si • 
venuto ritirsnrio dsll'sttncco 
alle strutture e si e ridotto 
sempre piii a ours gestione 
di potere. Questo concetto 
dells delimitszione deve en-
sere liquidsto dalle tesi e le 
inizistive dei psrtitl di cen
tro sinistrs devono essere 
conlrontsti con quelle dl 
tutta la sinistra 

Donst Cattin sl e quindi 
dedicato ai probleml della 
politica economics ed ha 
svolto una critica severtssi-
ms dells politics economica 
di questi anni e della linea 
Colombo Carli Per qusnto ri-
gusrds Is politicn esters Df> 
nst Csttin ha sflprmatn che 
il supprsmento delle nll-nnre 
militari e opportunn oerche 
esse costituiscono un ele-
mento di conservazlone del
le attusli tensioni In questo 
quadro va prpso atto dellfl 
realtji dells Rppubhlica demo
crat ica tedosra In ramp^ 
mondiale occorre premere per 
favorire Is conclusion? del
le trsttstive e per porre fine 
al conriitto «neo-colonia-
iista n nel Vietnam. 

L'onorevole Gsllont, dellP 
sinistra c dl base » DC. ns d»-
to, al contrario. un giudlzio 
positivo del governo Leone chp 
favorisce a un approfondimen-
to. all'tnterno del psrtUi e 
tra loro, del discorso sulle a' 
leanze politiche e sui enntenu 
ti programmatici» Secondo 
Galloni. non esistono alterna
tive alia formula di rentro 
sinistra, ma e « illusorto chr 
I'altra rlva del ponte clie i' 
governo Leone sts costr'iend"* 
possa essere idpntira a nuellf 
della qusle essa P partito* 
II problems dpi centrosinistn* 
B avanzato » e nsolto second' 
il parlamentsrp DC - chp 
mostra scares consapevnipzz/ 
per I grsndi movimenti d-

massa. ma anche il rifiuto ost. 
nato di riconosrere il 'all! 
mento dl una formula si rt-
solvp con « nuove maggmrar, 
ze interne ai partiti che to sc 
stengono». Qunnto ai rappor 
ti tra msggtorsnza e opposizio 
ne. occorre rcspingere «ogn' 
discriminazione ». ma queste 
significa anrhe. secondo Gal 
loni. che bisogna gunrdars* 
dall'utiliz7are per a mern po 
tere » sotto hsneo. la cospicue 
foiva delle opposizioni di s* 
nistra. 

II compngno Ingrao si e in 
caricato di nsponriere B que
ste argomentazioni. 

L'onorevole De Martino ha 
pronunciato un discorso du
rante il quale non e riu-
scito a nascondere 1'imbsrazzo 
e nel quale I'elencazione scon-
nessa dei probleml. dei 'enta-
tivi di difendere il governo e 
di giustificarne la sopravvtven-
za hanno ricordato il discorso 
stesso dell'on. I^one. Egh ha 
sostenuto che ii governo Leo
ne ha annunciato alcuni un-
pegni che hanno carattere di 
novita. come quell! sulla cedo
lare vaticana, sulla clezione 
sen/a discriminazione del rap-
presentanti italiani negli or
ganism! europei, in parte al-
cune misure per IXJniversita. 
Ma vi sono insulficienze e In
cline — ha detto De Martino 
— tra le quali quella sulla 
Federronsorzi e sul SIFAR. 
C'e da rilevare. naturalmente, 
che il PSU ha avuto tempo 
fino al 19 maggio per atfron-
tare e risolvere queste • in-
sufficienze e lacune ». 

In linea generale — ha an
che detto De Martino - vi 
sono debolezze che non dipen-
dono dal presidente del consi-
gho. ma dalla DC. e pnnd-
palmente dal fatto che alcu-
ne correnti non hanno voluto 
impegnarsi e che lo stesso par
tito nel suo complesso non ha 
inteso dar vita ad un monoco-
lore programmatico Si tratta 
ora — secondo De Martino — 
di suscitare un ampio ditratti-
to pubblico tra 1 partiti e nei 
partiti. muovendo dall'idea 
che la politics di rcntrosini-
stra e vahda. non esistendo 
ne In tenmnt numertci ne po
liticl. un'alternatit*a diversa e 
tanto meno di sinistra, ma 
che per conseguire i suoi Imi 
e non snaturare il pinprio ca
rattere. essa deve cornspon-
dere alle attese sociali e di 
rinnovamento del Paese. 

Nella seduta di due gtomi 
(a aveva parlato, tra gli al
tri. Ton. Onlia tndipendente 
di sinistra, che aveva mani-
festato a nome dei s*)cralistl 
autonomi e degli indipendenti 
di sinistra la propria opposi-
zione al governo Leone II re-
pubblicano Biasini aveva rile- . 
vato * una sproporzione tra i 
numerosi impegni e il umtiato 
tempo a dtsposizione di un ' 
governo d'attesa • ma ha co- ' 
munque dichiarato che i re- v 
pubblicanl, per lavonre la ri- • 
presa del centrasinistra noa i 
• ostacoleranno» questo gftv ', 
verno. 


