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La socialdemocrazia da Palazzo Barberini a Piazza del Monte di Pieta 
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Aspetti della Costituente socialista dell'EUR che 32 mesi fa sdnci la unificazione tra il PSI e il PSDI 

Ottobre 1966: al Palazzo dello Sport 
si celebra la «kermesse» dell'unificazione 

fl f i lm travagliato delle vicende socialiste di questo dopoguerra - La truffa elettorale del 1953 vede sconfitti DC e socialdemocratici • L'incontro di Pralo-
gnan tra Nenni e Saragat e I'awio del centro-sini stra - II giudizio dei comunisti al momento della " Costituente socialista »: « L'unificazione socialdemo-
cratica costituisce un ostacolo, e vero, alio sviluppo unitario delle lotte operaie • popolari. Ma essa provoca nolle stesse file socialiste e del movimento 

operaio reazioni le quali possono svilupparsi sino ad annullare • rovesciare il disegno delle forze moderate e conservatrki » 

Parte da Palazzo Barberini • lita alia scissione, mantenen-
0 filo che ha condotto i so
cialdemocratici a ritrovare 
completamente se stessi in 
quella sala Calpuzzi dove ieri 
hanno annunciato la nascita 
del loro partito. A ventidue 
anni di distanza. in una si-
tuazioile profondamente mu-
tata, e lo « spirito di palazzo 
Barberini» che riprende cor-
po nel nuovo PSU. Molti dei 
protagonisti della attuale scis
sione hanno mantenuto il to-
no perentono di quelli del 
1947. II preawertimento si-
curo venne allora da un arti-
colo di Giuseppe Saragat, che 
11 quotidiano romano II Mo. 
mento pubblico il 22 dicem-
bre del 1946 con questo tito-
lo significativo: «Compagni 
non abbiate paura! ». A mol
ti, in quel frangente, non ap-
parvero ben definiti i contor-
ni del disegno politico che 
muoveva gl: scissionisti, Spe-
cie a chi si rifaceva ad una 
esclusiva «logica di partito*. 
Ci6, nonostante i motivi fon-
damentali del dissenso fosse-
ro emersi con sufficiente chia-
rezza fin dal Congresso di Fi-
renzw dell'aprile 1946. II rap-
porto con i comunisti era il 
punto focale di tutte le di-
vergenze. 

II successo elettorale so
cialista del 2 giugno, l'avven-
to della Repubblica. l'elezio-
ne di Saragat a presidente 
della Costituente favorirono 
comunque una tregua interna 
nel partito. Lo scontro si riac-
cese in autunno. II movente 
occasionale lu lo scarso suc
cesso dei candidati socialisti 
che nelle consultazioni ammi-
nistrative a Roma si presen-
tarono uniti ai comunisti nelle 
liste del «Blocco del popo-
lo». Sulle colonne dell'^ron-
W la polemica divenne incan-
descente tra Nenni e Saragat, 
che tra I'altro respingeva l'ac-
eusa di essere « un agente del
la borghesia», Quando sul 
Momento apparve quell'appel-
10 («Compagni, non abbiate 
paura! »> la spaccatura era 
decisa. Nenni convocb il Con
gresso in anticipo il 9 gen-
naio del 1947 all'aula magna 
dellTJniversita di Roma. Mat-
teo Matteotti si presents al-
rassemblea per chiedere, a 
nome delle rorrenti di Inizia-
tiva socialista e di Critica so-
dale che il Congresso fosse 
lnvalidato. Quasi una que-
ttione morale (il «clima di 
paura*. anMdemocratico al-
1'interno del partito) fu as-
•unta a ragione dell'impossi-
bilita di una ulteriore con-
•ivenza. 

II patto di unita d'a/ione 
con i comunisti era in effetti 
11 bersagho centraie dell'of-
fensiva delle due rorrenti che 
ai trasfenrono appunto a Pa
lazzo Barberini, dove fu fon-
dafo il Partito socialista del 
lavnratori i'aliani, il PSLI. 
«Mai noi — disse Sarasjat in 
queH'oecasione — potrcmo 
assumere un attcggiamcnto 
di ostilita nci conirontl del 
comunisti». Ma il senso an-
tlcomunista dell'operazione. 
eon tutte le implicazinni sul 
piano interno ed internazio-
nale, non pote essere nasco-
•to da questa tattira. 

Nei mesi e negli anni suc-
wssivi il senso della stra-
tegia di palazzo Bartaerint si 
dispiego in forma esemplare. 
quando con 1'uscita di PCI 
• PSI dai governi antifascisti, 
con la politica di restaura-
rtone capitalistic della DC 
• poi col patto atlantico, il 
partito saragattiano si pre-
aento come supporto di una 
(testione del potere affidata 
ai centri della conserva7ione 
economica e pohtira, sen7a 
neppure l'ambizione di gio-
care il ruolo di altre soeial-
democrazie europee. Lo stes-
ao Comitate centraie del PSI 
fin dall'aprile del 1947 nota 
• l'aggravamento dei rappor-
ti tra partiti e classi sul pia
no interno e internazionale » 
e «il condizionamento impe-
rialistlco del piano Marshalln. 
Ci6 anche se Nenni sulle 
prime tende ad escludere un 
collegamento diretto tra la 
•volt* interna e la situazio-
n# internazionale. «Non e 
vero — aveva detto — che gll 
USA vogliano buttarcl ruori* 
dal governo De Gasper 1; la 
•Aottrina Truman " riguarda 
la Grecia B la Turchia, non 

XI PSI comunque reafl*c« 
prova di grand* vita-

do i suoi collegamenti unitari 
col PCI, che costituiranno 
per lunghl anni la barriera 
contro la quale si spezzano 
tutti i progetti reazionan nel 
clima arroventato della guer-
ra fredda. II PSLI, sotto la 
formula della «sohdaneta 
democratica», della contrap-
posizione frontale tra a de-
mocrazia e comunismo», si 
presta pert mo all'avventura 
della legge-truffa. 

II 7 giugno del 1953 segna 
un ne'.to successo elettorale 
del PSI, mentre i socialdemo
cratici vengono coinvolti nel-
la sconfitta della DC che per-
de la maggioranza assoluta. 
Forse lo choc di questa vit-
toria dei partiti operai indu
ce Saragat ad abbozzare per-
fino 1'ipotesi di una alleanza 
« dalla DC al PSI» , con cer-

II PSI 
dal '43 
ad oggi 

AGOSTO 1943 
A Roma, subito dopo la 

caduta del fa*ei*mo, si co-
sNtui«c« il PSIUP dalla fu-
l ion* del PSI e del Movi
mento di unita proletari* 
(Basso, Bonfantinl, Fabbri, 
Zagarl, Vassalli, Corona). 
Sogrctarlo del partito a Pie-
tro Nenni, Andreonl e Per-
tint vicesegretari. Dopo l'ar> 
resto dl Pertini e le dimis-
sioni dl Andreonl, vketegre-
tari sono Giuliano Vassalli 
e Oreste Llzzadrl. Vlene stl-
pulato un nuovo patto di uni
ta d'aziono col PCI. 
GENNAIO 1947 

Conoresso del PSI UP. I 
socialdemocratici, capeggiati 
da Saragat, abbandonano il 
partito e fondano a Palazzo 
Barberini II PSLI (partito 
socialist* dei lavoratorl Ita
lian!). I I Congresso approve 
a grand* maggioranza la 
mozione di sinistra. II par
tito riassume la sigla dl PSI. 
Segretario e eletto Lelio 
Basso. 
OTTOBRE 1947 

II Consiglio nazlonale del 
Partito d'azione decide (44 
voti su 29) di confluire nel 
PSI. II gruppo e capeggtato 
da Riccardo Uombardl. 

GENNAIO 1949 
II PSI viene escluso dal-

I' Internazionale socialista ' 
perche si rifiuta di denun- ' 
ciare il patto di unita d'azio- | 
ne col PCI. ' 
MAGGIO 1949 ! 

Romita • Viglianesi abban- I 
doneno, dopo il congretw di 
Firenze, II PSI, lanciando ; 
un manifesto di un < comi- i 
tato provvisorio di autonomi- | 
stl • Lupis viene poi espulio 
dal partito. Nenni 4 rieletto 
segretario del PSI, Morandi 
vicesegretario. | 
GENNAIO 19S7 

II Congresso del PSI dl 
Venezia cotisidera sup«r«to 
II patto d'unita d'azione col ; 
PCI. 

GENNAIO 1944 
La corrente dl sinistra ca- i 

peggiata da Vecchietti ab- , 
bandona il PSI e fonda II 
PSIUP. 
OTTOBRE 1944 

Dal 27 al 29 ottobr* si 
tlene il Congresso del PSI 
cht decide la unificazione 
col PSDI. La successive 
« Costituente socialista » san-
cisce l'unificazione con or. 
gani di direzione pariteticl. 
Anderlinl, Simon* Gatto, 
Tullia Carettonl, Benazzl ed 
altri non aderiscono * l par
tito unificato, dando vita al 
movimento del socialisti au
tonomi. 
OTTOBRE 19M 

Primo congresso del PSI-
PSDI unificati. II partito 
riassume la sigla dl PSI. II 
Comitato centraie elegg* 
Nenni presidente * Ferri se
gretario. 

LUGLIO 1944 
La destra Mclaldemocra-

tlca mass* In minoranza nel 
comitato centraie, abbondo-
na II PSI a fenda II PSU 
durante una rtunlona alls te
la Cepunl a Rama. 

te aperture « sociali» che do- t con una « kermesse « all'ame-
vrebbero essere permesse dal 
fatto che i voti socialdemo
cratici sono determinanti per 
la forrnazione del governo, se 
la DC non vuole appoggiar-
si sulle destre. L'ipotesi si 
spegne sul nascere perche 
Saragat nel febbraio del 1954 
entra nel governo centrists 

L'mvito era stato fatto 
« per scrupolo di coscienza » 
a un PSI « ligio alle diretti-
ve comuniste». Segue, con 
un tentativo di attivismo dei 
ministri socialdemocratici, 
una repressione ancora piu 
dura contro i lavoratori, i 
militanti comunisti, socialisti, 
della CGIL. Ma il vecchio 
equilibrio politico e modifi-
cato e i primi accenni di 
una distensione internaziona
le rendono ancora piu preca-
ria la linea tradizionale del 
centrismo. 

II PSI rilancia la sua poll-
tica estera di nautralita, ri-
propone con vigore il supe-
ramento dei blocchi militarl 
contrapposti, sostenendo che 
nel Paese e matura una « aper-
tura a sinistra». II dialogo 
con l cattolici e il tema do-
minante del Congresso di To
rino dfl 1955. TogUatti dichia-
ra che un eventuate accordo 
tra il PSI e le forze catto-
hche avanzate non pu6 auto-
maticamente provocare una 
cri.ii dei rapporti tra socialisti 
e comunisti. 

Ma gia all'interno del PSI 
si scorgnno delle differenzia-
zioni nel modo di intendere 
« il dialogo con i cattolici» 
e un eventuale approccio con 
la DC. C'e chi sostanzialmen-
te guarda questa eventualita 
solo « per evitare il peggio », 
cioe per premunirsi da svol-
te reazionarie. Forse c"e gik 
in questa posizione il seme di 
un ricatto che nel futuro do-
vra giustificare una involuzio-
ne galoppante. 

Su questo terreno si svolge-
ranno le ripercussiom del XX 
Congresso del PCUS e della 
crisi ungherese. Nella posi-
zione di Nenni e di un'ala 
del PSI si delinea un atteg-
giamenlo, piii che di critica 
delle degenerazmni deU'epoca 
staliniana, di ripudio totale 
della precedente espenenza, 
senza un seno sforzo di n-
pensamento delle prospettive 
del movimento operaio, ne la 
ricerca dl una effettiva col-
locazione internazionalista. Vi-
ziata da questo atteggmmento 
appare subito la condotta di 
Nenni dinanzj al problema 
della « unificazione socialista ». 
Nrnni stesso sostenne in un 
primo momento — stando a 
una testinionianza di Valori — 
che la lotta per l'unificazio
ne era concepibile solo come 
« lotta al saragattismo » 

Ma l'incontro improvviso 
con Saragat a Pralognan, nel-
1'agosto del '56. ro\escio di 
colpo questa iniposta/.ione, 
mettendo in imbarazzo la stes-
sa sinistra socialdcmocratira. 
IJI honaldemocru/ia, ancne at-
traverso un inviato in Italia 
della «Internazionale K, il 
francese Cummin, riporto sul 
tavolo le vecchie condiziom. 
atluntismo, anticomunismo, n-
fiuto dell'unita sindacale. An-
rhe a Nenni allora sembrO 
che suiriinifica7!one. p<jsta in 
quei termini, si dovesse met-
tere « una pietra u>mbale ». 
Ma, in effetti, lungo quei bi-
nan rlassin indicati dalla so
cialdemocrazia si sarebbe poi 
dipanata la vicenda del PSI, 
attraverso linsenmento nel 
centro sinistra in posizione su 
bordmata alia DC. col distae 
co di un'intera ala del partito 
organizzatasi nel PSIUP nel 
1904. con una sene di dure 
sconfitte politirhe, hno al co-
cente msurresso elettorale su
bito nel 1968. 

L'unificazione col PSDI av-
venne, nell'ottobre del 1966, 
quando ormai il PSI scivo-
lava rapidamente su questo 
piano inrlinato. C'erano gia 
tutti i dati per indurre a un 
npensamento dl fondo della 
fallimentare espenenza de) 
centro sinistra, per constata-
re come il sogno di realizzare 
— a scapito del PCI — 1'ege-
monia sulla classe operaia fos
se svamtu, bniciato con tutte 
le analisi di comodo sulla si 
tuazione italiana « internazio
nale. Ma proprio in quella 
fase si voile celebrare « 1 'unifi
cazione » con i aocialdemocra-
tici, cercando di travolgen 
ognl rMiatenxa interna anal-
ohA oon un dlbattito raala 

ricarta celebrata al Palazzo 
dello Sport e con un dilagare 
di retorica sulla portata sto-
rica deH'avvenimento. Nenni 
parlava con sicurezza di un 
processo che avrebbe dovuto 
coinvolgere al di la dei due 
partiti « i lavoratori ne leni-
nisti, ne staliniani», mentre 
Santi ricordava con sarcasmo 
che il « problema dell'unifica
zione socialista non esiste, 
poiche il PSDI non e un par
tito socialista, e un partito 
democratico (salvo la legge 
truffa) ». 

Oggi che il PSI paga il con-
to della «Costituente» del 
"66, non si pu6 rimproverare 
al PCI di non avere visto 
chiaro. « L'equivoco e la con-
fusione in cul esso nasce 
— disse Longo all'indomani 
della costituzione del partito 
« unificato » — fanno risultare 
ancora di piu la funzione in-
sostituibile che spetta al Par
tito comunista. Mettono in lu
ce le ragioni di fondo della 
nostra politic* unitaria, della 
politica del dialogo, del con-
fronto, dell'intesa fra tutte le 
forze di sinistra, laiche e 
cattoliche. La unificazione so 
cialdemocratica costituisce un 
ostaeolo, e veto, alio sviluppo 
unitario delle lotte operaie e 
popolari. Ma essa provoca 
nelle stesse file socialiste e 
del movimento operaio reazio
ni le quali possono sviluppar
si sino ad annullare e rove
sciare il disegno delle forze 
moderate e conservatrici ». E' 
proprio questo il problema 
che si e aperto in questi 
giorni. 

Fausto Ibba 

II MOVO portho di lmmsl $ Ftrri 

Tenuto a battesimo 

dalla stampa 

confindustriale 
Scoperte minacce reazionarie - La 
« Voce Repubblicana » attacca an
che la sinistra democristiana e Moro 

Lupis • Pret i , due del ministri socialdemocratici dimessisl dal governo la sera della scissione 

« Avveniniento preoccupante », 
« dramma >. i tragedia ». * ro 
Mtia »: con queste qualifiche 
sgomente la stampa confindu
striale annuncia e commenta la 
scissione socialista, sposando 
senza me?zi termini la causa 
socialdemocratua e addolcendo 
il suo toito rabbioso soltanto per 
ultimo omaggio. davxero imba-
razzante. al <\ecchiu leader 
tradito », Pietro Nenni. 

II commento piu d'.uminante 
viene dal C'orriere della .Sera 
che conclude il suo sti7/ito com 
mento con una scoperta mmac-
cia rea7ionana. II maisimo or-
gano della borghesia ltnliana of-
fernia che i non c'e attenuantt" 
per chi ha delerminato la scis
sione » (cioe, secondo il Cor-
riere, De Martino. Mancini e Vi
glianesi: quest'ultimo anzi ac-
cusato di * aver tradito le a<te-
se»). e spiega che la spacca
tura e * funesta per la demo-
cra e per il socialismo »: o, ?o-
me precisa. «senza falsi \ u-
dori. una sconfitta per tutta la 
democra/ia >. Ne consegue che 
< un'ombra di dissolu7ione si 
distende sulla vita nanonale. 
Si a mo alle soglie di quella che 
appare come la piu difficile 
crisi del dopoguerra: in un cli
ma di rottura formale fra i 
socialisti. in un clima di ten-
sione e di lacerazione profon-
da fra i demoenstiani >. Di qui 
il ricatto finale: « Solo il senso 
di respons#bilita di tutte le for-
?c autenticamrnte democratiche 
puo garantire, alia crisi ormai 
aperta, uno sboceo tale da scon-
giurare soluzioni di avventura 
o di pericolo per le istituzioni >. 

Sulla stessa linea si muove 
II Messaprtero che sotto il ti-
tolo t Avvenimento preoccupan
te », rimpiange gli entusiasmi 
della borghesia italiana per 11 
« gesto storico » compiuto dieci 
anni Ta dal vecchio PST da di-
«1«ina7ione anticomunista), 

• Mnltiera •# ' •• pericolo » deri-
vante dalla autnentata «forza 
di Hlr&uQDe comunista > e spir-
ga che la scissione < apre una 
crisi politica dagli imprevediluli 
sviluppi e conseguenze ». Anche 
il giornale del Banco di Napoli, 
// Mattino. ispira il suo com-
mento al ricatto di una solu?.ia-
ne autoritaria: per !a penna del 
suo direttore, infatti. si fa ap-
pello alia «rcsponsahilita poli
tica dei partiti », c in modo da 
evitare che la crisi mimsferiale 
e le cause che possono determi-
narla si ripercuctano sul paese. 
trasformando una crisi politica, 
indubhiamente nenosa e risehio-
sa. in una minaccia al sistema 
di liherta nel quale viviamo e 
dunque in una crisi di regime ». 

Assolutamente soddisfatto ap-

Le vicende socialiste dall'ultimo congresso alia scissione 

9 mesi di «escalation» 
Come ha funzionato in questo periodo il meccanismo delle pistole socialdemocratiche - Dopo I'eccidio di Bat-
tipaglia, in un incontro nell'abitaiiono di Rumor, all'EUR, Ferri sposa le tesi di Piccoli contro il disarmo della 
polizia in serviiio di ordine pubblico - La paralisi del Comitato centraie e la pretesa del "diritto di veto" 

Slnciata nella rottura la vt-
cenda della crisi zoctahsta, si 
e aperta una corsa precipito-
sa alle spiegaztom troppo fa-
all della piega che hanno pre 
.so gli arvemmenti. La grande 
tttampa borghese, nel saluta 
re con materna solleciludinc 
la nascita del partito Scnsio 
nibta, si storza — con rozzez 
sa in sc nveiatrtce — di pun 
tare il dito accusatore soprat 
tutto contro la nuoia magqio 
rama di De Martino e Man
cini, giudicata responsabile di 
tutto. In realtd, se i fattt so
no precipitati tmprovvisamen-
te, dopo una fase eslenuante 
(e spebsn aggrovigliata) dt 
consultanoni e di trattative, 
di propoxtc e di contropropo 
ste, di ipateai e di polcmiche, 
non si pud dire tultavia che 
al fondo deU'ultimo anno dt 
cronaia tortalisfa non siano 
rintracciabili le radtct vere del 
la crisi; e questc radtci — e 
bene ricordarlo — hanno an
che avuto modo di affiora 
re chiaramente nel periodo 
succeisno alia sconfitta elet
torale del 19 maggio 1968 — 
quando il partito umticato su-
bt una perdtta di un milione 
e mezzo di voti, — nell'ul-
timo congresio, ed anche nei 
mesi piu recentl. 

Certo, quolcuno si h posto 
dinanzi alia crm socialista con 
I'atteggiamento dt chi chlede 
al PSI di leccarsi in silemio 
le ferite, ed in stlenzto subi-
re la minaccia d» quelle che 
sono state chwmate le «pt 
stole » socialdemocratiche. E' 
logico che da questo punto di 
visla non si nejoa a coglie-
re «tutta » la verita. Ed e co-
si cht vengono portati in pri
mo piano aspetti, talvolta con, 
futl, della lotta tra le carrm* 
ti « tra gii stessi dirigenti del 
partito. Ma te torniamo indie* 
tro di apptiM nof» meet, f l 

I no all t'l'noratn dlbattito del-
f'tlttmo conurcsso, ecco che 

[ (ileum trim si rut'lano La pa-
] rata (/<•'' unitu usione si e srol-
! tn a/ijicTin <!,u 'trim prima, ma 
j appare y.a < onlmata nella 

pmstorin I. •nircala « ttnrica » 
\ con la qn I'I- <i era voluto av-

IO'.QCK' i! ntnrno nello stcs 
so jrn'ito iii'lle component! 
•iocuili^n <• srir inldcmocratica, 
i' rleiPiitn nino'itc caduta. Si 
<,rnt>' < 'if In rjc\ttone partteti-
ca del jxirti>o non ha rtsolto 
nulla, ed <in;i ha complicato 
tutti i problem! interm del 
partita, m win fase politica, 
per dt piu. in cut I'orqamzza-
zionf M>i 1'iUsta c attratta dal
la collahorazione gor>ernativa 
i(>r\o metodi 'h qcs/ione mmi 
iterialc e hurocratica Ixi rea 
zio'W a f/v<Vo processo di 

I tnaturarnento del PSI e vi-
I rare. ar:che te non sempre 
I chiara 

Quanta nt tontenuti, il con-
gres^n iwir qioeato su tre o 
quattro term molto indicati-
11 ,S'i preide atto, intanto, del 
fa'.limcitn di uno dei diieqnt 
jyiraUeh u'l'inuticazione socia
lista. quella del « sindacato so
cialista », cioe della ricerca 
del terreno farorevole per nuo-
re fratlnre; limpepna a lavo-
rare per lunita sindacale di-
renta prewochC generate, an
che if oil dccenti sono diver-
st per le giunte, una buona 
maggioranza si pronuncia con
tro la « riprodustone mecca-
men» del centrntinistra su 
scala locle fciof- contro la 
linea di » omogcnetziazione » 
perseguita da Matieo Matteot-
til. In materia dl politica este
ra, tnrcce. ii pone la quest to
ne deil'usata della Grecia dal
la NATO Sullo Hondo di tutti 
gli interventi, ti avverte U pro
blema del rapporto con i co
munisti. 

Ebbene, Quetto oongreeeo 

non venne concluw. I larori sioni: Orlandi si spinac, pare 
ebbcro tertmne ion lu sohta 
conta delle deleghe J,{ mem-
bri del Comitato i.entrule al
ia corrente nenmana fdirtsa 
tra Ferri, Preli e Mancini). 
M al demarti'iiam, 21 ai ta-
nawiani, 11 ulUi sinistra e 7 ai 
giolittiam Sut punti decisivi 
del congresso <unita sindaca
le, giunte, tonvezione piu aper
ta del ruolo del PSI nel cen
tra sinistra j st era vcrificata 
una com ergenza tra le posizio-
m di He Martino e quelle di 
Mancini. 11 Comitato centra
ie, pero, jxirton una maggio 
rama stentata e tnstabile del 
52 per lento, fonduta sulla 
corrente nenmana e su quel
la tatmssmna, con Fern segre
tario. Tanussi e Preti assunse-
ro il ruolo degli arbitri della 
situazione 

Ricotlituito tl ttqmerno or-
qanwo » ill centro <antitra con 
Rumor presidente. t socialisti 
vt entrarono anche con una 
jHirte della loro minoranza in
terna. De Martino divenne vi
ce presidente del Consiglio. Ma 
la situtizione nel partito so
cialista nmase immutata Fer
ri, uomo di paqlia det social-
democrattci (la sua attuale rot
tura col PSI non e che la san-
zione ultima di un tragilto 
qid m prandissima parte com
piuto in precedenza), chtede-
va alle minoranze una pura 
e semplice adesione alia poli
tica sua e di Tanassi. 

Poteva durart questa situa-
eione7 E' tn queita fase che 
si aprono le polemtche piu 
aspre. I nodi non risoltt dal 
congresso dt npresentano, uno 
ad uno. Ed i soctal-democrati-
ci cominaano ad appltcare la 
loro tpregludtcata tattica del 
ricorso al ricatto politico. Ca-
riglia attacca aperfamente U 
ministro del Lavoro Brodoli-
ni, perchi ha ditcutto con t 
ttoidaoati la laaae eulle pen

non senzn quulchc autorevole 
ispiraztone, a porre delle con-
dutoTit a Nenni circa hi que-
stinne della conterenza euro-
pea. Verso la fine dcll'mver-
no, non si parla ancora dl 
tinuoia maggioranza» Ma si 
comincia a parlare della ei en 
tualita dt una scissione (Bro-
dolini polenuzza con I'ala so
cialdemocratua voi non ave-
te « motivaziom » e « s/waio » 
politico; per di piu, manca-
te ancftc del « leader » presfi-
gioso che avevate a Palazzo 
Barberini) 

la sttuazione prectpita do
po i fattt dt Batttpaglta In 
una riumone del «vertice» 
del centro sinistra, nella ill 
la di Rumor. all'KVR, Fern 
sposa le test dt Piccoli e del 
la DC contro tl disarmo del 
la poltzia m serrtzio di or 
dine pubblico, De Martino. 
messo in monoranza, minac
cia le dimi :sionj e Rumor e 
costretto a stoderare tutte le 
sue doti di «paraurti» della 
coaltzione di governo per en. 
tare la crisi. Ormai sono en-
dentl a tutti i pertcoh che 
il PSI corre sotto la guida 
del tandem FerriTanassi Ma 
la goccia che fa traboccare il 
vaso giunge con I'iniztativa 
di Ferri di convocare a Roma, 
all'insaputa dt tutti, i segre-
tari di Federazione. Egli vole. 
ra evidentemente ribadire in 
qualche misura tl proprio 
potere sull'apparato organiz 
zatno. ma la rtunione prende 
una piega del tutto dtversa-
57 deglt I'S partecipanti alia 
riumone ftrmano un docu-
mento con tl quale si chtede 
la costituzione dt una nuova 
maggioranza alia testa del par
tito. Ed e cosl che qualche 
giorno dopo ti ha notitta del-
I'accordo tra De Martino, 
Mancini. Giolttrl • viglianeti, 

Lo scontro nel Comitato cen
traie e nolento, ma ancora 
prima dt gtunqere al Comita
to centraie Preti c Tanassi 
annunciano In loro intenzione 
di dimettcrst dal governo, e, 
piu iclatamente, di provoca
re la scissione nel caso del
la costituzione della nuova 
maggioranza. U testo e crona-
ca delle ultime scttimane. Col 
ricatto della rottura del parti
to, I ala socKildemocrattca — 
che in una certa fase ha cer-
cato dt appigltarst ad un me-
schino documento anticomu-
nista dell'Internazionale so. 
cialdemocratica. pare prepa-
rato da Cariglia, per costrin-
gere d PSI alia resa — cer-
ca di imporrc at Comitato 
centraie Vaceettazione dt un 
proprio diritto dt « veto » su 
tutte le decision! 

Ma la scissions e gia de
cisa, ed anzi gia praticamen-
te consumala in tutto H par
tito. Tanassi manoi ra solo 
per allargare t conhni delta 
linea dl trattura Opera gi-
ravolte improvvtse. Poche ore 
prima della scissione, in una 
rtuntone det suoi, ammette 
di avere, col ricatto, conqui-
stato una conduione «pror-
visorin di vantaggio »; si van-
ta anche dt avere conditio. 
nato da destra d congresso 
dc. e tn particoiare la rela
tione di Piccoli. Ecco dunque 
a ch$ cosa servivano le •pi
stole « puntate della scissione 
Ed ecco anche. nelle vite pa 
rallele delle component $o-
cialiste, le ragioni della cri
si e dei drammatici tbocchi 
cul e arrivaia. 

Candiano Falatchi 

pere imece Enrico Mattel ch# 
su La Saztone quahfica defini
te amente Fern Tanassi e Preti, 
saluiandoli come un t gruppo 
animoso > (al quale invia il suo 
t impaudo > apprezzamento) che 
«piuttosto che lasciar gettaro 
la bandiera della socialdemocra
zia nella pattumiera, l°ha presa 
nella mam nsollevandola alta 
sul paese». Unico fra tutti I 
commentator! egli ne ricava la 
conclusione che t quello di ottfll 
e un primo colpo d'arre?to -> 4 
quella 1 spmta costante a sini
stra. che pareva inarrestahile > 
nella pohtica italiana. Anaioga 
sohdaneta al nuovo part:tn s> 
cialdomocratico, del re^to, \.eno 
dal Tempo :l giorndle che s>es-
so non nasconde posi7tini quasi 
fasciste: nel suo «fondo * 4 
afferma reeisamente che « i cin-
quantadue di Pietro Nenni ban-
no votato per la democrazia 0 
la liberta. Questo e un punte) 
che deve risultare ben chiaro ». 
Chianssimo. diremmo. 

Sulla scissione tacriono in\e-
ce. o quasi .altri important! or-
gani di stampa I! fiuotidiano 
della DC (sfidando il ndicolo 
// Popolo dedica il suo « fondo • 
â  lavoro mmonle'i si linv.ta a 
svolgere una lunga cronaca che 
si apre tuttawa con questa lapl-
daria afferma/ione di sgomt'iito: 
• Scissione socialista" 1'evento 
paventato. che getta una pre
occupante omhra sugh svi'uppi 
della situarione politica itahani, 
si e venficato ». ha stevsa Tinea 
di imbara/./o e seguita d i La 
Stampa. che non dedca a'.l'ar-
gomento alcun commento gene-
rale mentre II Giorno - nella 
consueta «situazione » firmita 
da Forcella — si limita a nba-
dire piu volte che la giornata 
di vencrdi «e stata scn/a dub-
bio una delle piii tese e dram-
matiche della nostra vita po"-
tica ». evitando accuratamente 
di prendere posi/.ione fra D« 
Martino e X4iw*si i* c,i s a r i , 
tempo, nci prossimi giorni...). 

In qupstp panorama, una ci- . 
tazione particoiare rtierita in-
fine Ln race revuhhlicana che 
in un lungo artimlo attnbuito 
alio stesso Î a Malfa fe enfati-
camente intitola'o 1 La rovina 
e i suoi artofici ») attacca fu-
riosamente tutte le parti in c.u-
sa. nonche la sirvstra democri
stiana e Ton. Moro fao us^to 
di avere strrtto < patti scclle-
rati con i piu scerie!1 *U nommi 
della sinistia dc t>. Di>perata-
mente agarappato a quel centro-
sinistra di cui piange 1! t fal'.i-
mento definitivo e totale -. I,a 
Malfa affermn che * non \ "e 
giudizio ncgativo che possa es
sere risparmiato a coloro che 
si sono tenuti spavaldamente e 
inconscientemente sulla scena 
in questi dodici o quattordici 
mesi» e conclude costatando 
«la rovina che. purtroppo. ci 
sta attorno >. Che e un modo, 
piu isterico, per nproporre la 
mmacciosa * omhra di rTssolti-
zione » prospettata da! Cornere. 

Gli echi inglesi 
Dal nottro corrispondente 

LONDRA, 5. 
« Quella scoppiata nelle ul

timo 24 ore e la piu gravo 
crisi politics italiana del do
poguerra ». Questo e il giudi-
zio della stampa inglese su
gh awenimenti in Italia La 
notizia della scissione nel Par
tito socialista e stata accum-
pagnata nei bollettini radio 
della BBC da comment 1 a> 
sai gravi sulle pmspettne per 
il paese e sull'immediato fu
turo del governo Rumor, ch« 
«ha 1 giorni con'ati». Gli 
echi di quanto e accaduto in 
Italia hanao avuto una vas"a 
reazione anche negli amhien-
ti labunsti. r, corri>pu:ide:na 
da Roma del Times strive: 
« Le con-teguen/e di quel c.10 
e avvenuto poasono essere va-
luta'e solo alia luce deha pos
sibility che si trovi una ai-
temativa credibile all'attuaia 
coalizione ». 

Da mesi 1 giomali lontuno-
si seguono attentajnente gli 
sviluppi della situazione in 
Italia mettendo in nlievo 1 
problemi irrisoUl dal centro 
sinistra, il superamento di 
una formula politica dt oonve-
nienza, lo stato di agna^iono 
del paese. 1 incapac;ra del c»-
to dirigente dl venire a ter
mini con quest 10m sociali chO 
non possono essere ulterior-
mente nnviate. Ogg. si agguuv 
ge che le manovre, i perso-
nahsm:. le a:nbuioni do*fuse) 
nella compagine gov'ernatr.a 
e in special modi) nella sua 
componente socialista nsalta-
no aocor piu neuamente — 
in tutta la loro canca nega-
tiva — sullo sfondo di una 
« congiuntura difficile » 

E' il Financial Times cht, 
dopo aver accennato all'even
tualita di nuove elexioni ge
neral 1 nell'autunno, osserva: 
* Data la scissione socialista 
che la maggioraiua degh tscrit-
11 al partito non puo ne com-
prendere ne giustu*icare, nuo
ve eleziotu politiche si nvele-
ranno c m ogm probabihta un 
disastro cu maegton propor-
zioni per 1 partiti socialisti». 
II fiornale mette in nlievo 
le difficoita peraonali dl Nen
ni «la out poaiziont noU'ala 
•ociallaU mafgioritajia 4 pro*-
aoocho kMOOMQibttoa. 

a, k 


