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Diduara * prendere la pa
rol* suhtto per eaprirnere le 
sue prime e apontanne impres
sion! nil rapporto. Concorda P*e-
oafoeute can |« vigoroaa parte 
initiate, coo fanaliai e la va-
iutazkne degli awenimeoti. con 
le dware "HimtiMi dei peri-
ooH e anche ooo 1'ottimismo 
che deriva dallo sviluppo delle 
lotto e deUa coscienza di clas-
se dei lavaraton. come dimo-
strato dal processo unitario in 
atto. Concorda pure con le al-
Lre parti del rapporto, ma te
rn* ch* il largo spazio date al-
le iadieazjaoi programmatjche. 
pacta attenuate la Hosaoone 
dei pericoli insita Delia crisi. 
Ritiene doe die si« da porre 
in maggior luce il disegno dei 
gruppi reaaooari e cio per raf -
forxare la vigilant* politica di 
tutto U Partito e phi ancora 
delle altre masae meno politi-
cizxate. E* inaunVieote. secondo 
Peaeoti pariare geoericameote 
di «vigUaaza». come giusta-
aaenae si fa da tempo e rieor-
dare, come del resto fa aocoe 
il rapporto, che k> scontro di 
classe e giunto ad una fas* 
partkalanneote acuta e decisi-
va. se noo si teota di delioeare 
agU oodij deUe masae quale 
pud eaaere la atrategia defi'av-
vwaario, perch* le masae vi 
siano preparate, acquistioo An 
d'ora consapevolezza del signi-
flcato di ogni manovra, anche 
quando easa pub sembrare le-
gittima e possano perciA piu fa-
cilmente contrastar* e soonng-
gere I'awersario. 

Se proprio nan si pod parla-
ne di via ftaliana al colpo di 
Stato o di colpo di SUto al-
ritaliaoa, e chiaro die i gruppi 
di destra hanoo subito puntato 
suDo tdogliinento delle Ca me
re, anche se il gruppo dirigen
te deUa DC lo far* apparire 
ora come derivato da uno stato 
di necessita.. e su di un go
verno < elettorale». Non solo 
con lo scioglimento, come ha 
ricordato il rapporto. si rinvia-
no tutti i provvedimenti che 
sono in discussion*. ma si in-
tende creare un clima di tensio-
ne tale in eui si possano uti-
lizzare in larga scala provoca-
zkmi e repression!, che per-
mettano. data anche la caren-
za del Parlamento. un uso ancor 
piu spregiudicato di tutti 1 met-
zi di comunicazione e di pro
paganda. di repressione. con la 
speranza di spostare cost a de
stra in un « blocco d'ordine> 
vast* masse di elettori. Con 
roocasione tenterebbero di isti-
tuire sistemi e prassi coerciti-
vi piu o meno illegali e piu o 
meno permanenti Bisogna che 
le masse abbiano chiaro un ta
le disegno politico, in modo che 
siano pronto a rintuzzarlo su
bito. aiano vigUanti e lottino 
subito contro ogni menomazio-
ne delle conquiste dei lavoratori 
e contro ogni minaccla alia Co-
stituzione e alle liberta demo-
cratlche. Questa chiarezza. raf-
forzando la vigilanza politic*, 
contribuira a rinsaldare il cH-
ma di units tra tutte le forze di 
sinistra, rafforzera il Partito e 
data a tutti la certezza che 
l'attuale crisi aegnera un uRe-
riore arretramento delle destre 
ed un'altra avanzata del nostro 
Partito e di tutte le sinistre. 

BARDiLU 
La scissione del PSl e la crisi 

di governo confermano piena-
mente lanalisi della situazione 
compiuta dal nostro partito nel 
suo recente congresso e in atti 
successive La posizione assunta 
dalla Direzione del partito sulla 
crisi e stata coerente con I'ana
lisi fatta e con le conseguenze 
politiche cbe ne avevamo rica-
vato. Essa ha trovato largo con-
senso nel partito e positiva con-
•iderazione nell'opinione pubbli-
ca e all'interno stesso del PSI e 
della DC. Giusta e staU la de-
cisione di convocare il CC in 
questa fase della crisi e non al 
suo inizio. Ora disponiamo di 
tutti gli dementi di valutazione 
della situazione che ieri non ave
vamo. I nostri lavor e le nostre 
decision! diveotano cosl un fatto 
politico capace di incidere piu 
efneacemente sulla situazione 
stessa e sui suoi immediati svi-
luppi. Per la DC mai come in 
questo momento e apparso cosl 
evidente e profondo il distaeco 
e il contrasto tra vertici e base. 
In Lombardia. ad esempio. mol-
te prese di posizionc pubbliche 
assunte da organizzezjoni pro
vincial!, zonali e comunali deUa 
DC vanno nella direzione op-
posta rispetto alle decisioni sca-
turite dalla riunione della Dire-
lione democristiana. E per la 
prima volta. il discorso viene 
portato con una certa forza sui 
problemi reali con significative 
rispondenze alle spintc unitarie 
dei lavoratori e delle masse 
popolari. 

Nella maggioranza delle orga-
sizzazioni del PSI queste po»i-
xioni vengono affermate con an-
oora maggiore cor.vinzione. an
che «e talvolta appaiono stempe-
rate da un certo tatticismo. Non 
• vero che la classe operaia • 
I lavoratori assistooo con indif-
ferenza e disinteresse alio svol-
gersi deUa crisi. Vi e nel pees* 
una forte preoccupazione per 
poMibili abocchi di destra c au-
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toritari verso i quail spingono 
forze moderate e reazionarie 
non soltanto italiane. Ma aasie-
me a questa preoccupazione si 
manifests la ferma volonta di 
impedire tali sbocchi. Ne sono. 
tra TaHro. conierma le grandi 
lotte in corso nellc fabbriche e 
nelle campagoe. cbe anche in 
Lombardia si esprimono con ca-
ratteri unitari e particolanneo-
te combattivi. 

La ccstituzione di un governo 
monocolore e U conseguente in-
voluzione moderata provocheran-
no certamente profonde. vaste e 
unitarie reazioni a catena nel 
Paese e all'interno'della stessa 
DC. Spetta in grande parte al 
nostro partito assicurare una 
giusta impostaziooe e una giu
sta direzione ai movimenti e alle 
lotte a livello politico. cogUendo 
tutte le forti *pim> cbe si espri
mono nel Paese. senza conces-
sioni di neasuna sorta all'estre-
mismo massimalista. Nella situa
zione cui andiaino incontro oc 
corre inoltre porre seoipre mag
giore attenzksoe. insieme al mo-
vimento delle forze sociali. ai 
processi politici che tali movi
menti hanno determinate e an-
cora piu determineranno nel 
PSI e nella DC. Nel partito vi 
e una sostanziale unita attorno 
alle posizioni assunte dalla Di
rezione del partito. Si tratte di 
non perdere nessuna battuta. 
Quale che sia lo sbocco immedia-
to della crisi. esistono le condi-
zioni per far compiere impor
tant! passi avqnti al processo di 
formazione di una nuova unit* 
nella lotta per uno spostamento 
a sinistra della situazione poli
tics e per battere ogni tentative 
autoritario. 

MARANGONI 
La giustezza dell'analisi com

piuta dal nostro XII congresso 
e confermata dalla operazione 
sdssionista portata avanti dal 
gruppo socialdemocraticQ e dal
la crisi di governo. Quello 
che va approfondito semmai e 
la celerita con cui una serie 
di nodi politici sono venuti a 
maturazione. Il grande scon-
tro politico e sociale degli ul-
timi anni e soprattutto del 1968 
ha fatto saltare 1'operazione 
iniziata con Pralognan e pro-
seguita col centro sinistra che 
voleva isolare il PCI. dividere 
la classe operaia e le sue or 
ganizzazioni. puntando ad un 
puro e semplice ammoderna-
mento del sfrtema. Al contra-
rio, non solo questa operazio
ne e fallita. ma si sono poste 
le basi per una modiftca so
stanziale delle strutture. per 
uno sviluppo della democrazia. 
E va soitolineato che quel di
segno e saltato grazie alia giu
sta politica del nostro partito. 
L'oratore richiama poi la neces
sity di analizzare la realta po
litica nei suoi fatti ooncreti de
gli ultimi tempi: lotte operaie 
e contadine, degli studenti. 
movimento per la pace, con
gresso delle Acli, nuovo discor
so aperto nella DC nei con-
fronti dei comunisti, congres
so Cisl. discusaione all'interno 
delle forze «lel centro sinistra 
sui problem! della Nato e del
la politica estera. II sommovi-
mento sociale e politico che ha 
messo in campo nuove e pos-
senti forze — lo si e vLsto an
che nel Veneto — e anche la 
causa del tentative di blocca-
re il processo unitario In atto; 
da qui la nuova rottnra impo-
sta al Psi dai socialdemocrati-
ci e la crisi di governo. Affer-
mato il suo accordo con i giu-
dizj espressi nella relatione di 
Ingrao, sottolinea quinrfi la ne
cessity che tutto il partito sia 
vigilante e impegnalo nella lot
ta e eomprenda. al tempo stes
so. 1 mutamenti awenuti nella 
DC e il meccanismo che si e 
messo in moto nel Psl portan-
dolo a legarsi sempre piu con 
le masse popolari e lo altre 
forze socialiste di sinistra. So
no. questi, elementi qualificanti 
della situazione sia per quanto 
riguarda lo sblocco della crisi 
che k> sviluppo delle lotte e lo 
sbocco politico a rui si dove 
arrivare. Non vhnno ni»tural-
mente sottovalutate le difficol-
ta, ma nemmeno le possibilita 
e condizioni nuovc che si sono 
create, Nel consiRlio provincia
te di Venezia. ad esempio. il 
gruppo dc diretto dalla sini
stra ha affermato che dalla 
morte del centro sinistra deve 
nascere un nuovo schierampn-
to politico ancorato al movi
mento democratico di lotta nel 
Veneto e nel paese. capace di 
respinjiere ogni tentative auto
ritario e, attraverso \a creazio-
ne di organismi unitari. di at-
tuare la . Costitiirione. Tn so-
stanza si tratta per nol Hi sta-
hilire rapporti nuovi con la 
sinistra dc e cattolica e in 
particolare con il Psi. Ritiene 
che la nosizione assiaita dal 
Psi nel confronti del monoca 
lore dc dchba essere valoriz-
zata con forza. Bisogna inoltre 
agire in unita con tutte le si
nistra per fare saltare il mo
nocolore sia per impedire le ele-
zloni anticipate, ma anche per 
prepararei. nel caso. ad una 
battaglia elettoraie con un am-
pio e unitario schieramento 
contro la DC e la sooialdemo-
crazia, »Si tratta inline di am. 
pliare e rafforzare il movimen
to dl lotta investendo tutti i 
problem! della societa. supe-
rando ritardi o svilupnandn ed 
estendendo il carattere unita
rio del movimento. Grande va-
lore assumono le decisioni uni
tarie pre*" dalle organizzario-
ni sindacali dei metalmeccanicl 
riguardo la piattaforma ri\tn-
dicativa e la direzione delle 
lotte. Al Partito spetta il com-
pito di sostenere il niolo e la 
funzione del sindacato, e dl 
indicare una strategia unitaria 
e uno sbocco politico positive, 
combattendo tutte quelle posi
zioni anarco sirtdacaliste che 
porterebbero aH'isolamento la 
lotta della classe operaia e del-
le masse lavoratrici. 

ROAffO 
Le grandi lotte bracciantili e 

coloniche che hanno investito le 
campagne della Puglia hanno 
fatto di questa regione I'eptcen-
tro di un duro ed emblematico 
scontro politico nel pieno della 
crisi. 

Gli scioperi — mentre hanno 
aegnato una dura sconAtta de
gli agrari non solo sui terreno 
aalarial* ma anche • soprattutto 

su quello del potere dei lavo
ratori — hanno riproposto in 
modo drammatico l'esigenzs di 
una nuova politica per il Mez-
zogiorno. 

Per il contesto In cui si col-
locano. dunque. e per la qua-
lita degli obiettivi e le forme 
nuove con cui esse sono state 
portate avanti. le lotte di cui 
la Puglia e stata e continua ad 
essere teatro in queste settima 
ne mettendo in movimento 3SA 
mila tra braccianti e coloni su 
obiettivi avanzati. costituiscono 
un punto fertno dell'attuale vi-
cenda politica. una component* 
decisiva. Senza dubbio non so
no mancate insufficienze. ritar
di. anche errori che debbono es
sere esaminati al piu presto. 

Tuttavia alcune consideraziont 
possono esser gii tratte. Intan-
to: la chiarezza degli obiettivi 
ed il carattere uniUrio delle 
piattaforme rivendicative sano 
indispensabili per la mobilita-
zione e la capacita di resisten-
za nella lotta- Poi: solo la ma
turazione di una coscienza di 
classe a livello di massa. ed 
un sicuro orientamento politico. 
possono consentire di sostenere 
uno scontro lungo e anche du-
rissimo su obiettivi che non so
no soltanto salariali. 

Ancor a: un movimento di tale 
ampiezza e durata. per non la-
sciare margini alia provocazio-
ne. deve essere governato at; 
traverso una direzione forte, di 
tutto il quadro dirigente. e de 
ve potere avvalersi di una strut-
tura organizzativa. sindacale e 
politica. di lunga esperienza. A 
questi elementi credo bisogna 
aggiungere che nuove forme di 
lotta sono sempre il risultato di 
esperienze dirette delle masse. 
e non frutto di astrattezze teo-
riche: che La partecipazione de-
mocratica dei lavoratori alia di
rezione della lotta e alia trat-
tativa e indispensabile per con-
durre grandi battaglie sociali e 
politiche: che i rapporti brac
cianti contadini si logorano in 
assenza di iniziative t piattafor
me unitarie; che il rapporto 
partito masse in lotta e si di 
presenza attiva dei suoi mili
tant!. ma non ancor a di una 
sua precisa caratterizzazione. 

Per tornare al valore politi
co nazionale delle lotte puRlie-
si. bene ha dunque fatto il com-
pagno Ingrao a porre tra i pro
blem! fondamentali su cui si 
misura qualsiasi governo la 
questione di una profonda svol
ta nel Mezzogiorno. Vorrei sot-
tolineare l'esigenza di far leva 
di piu su questo problema, per-
che la situazione che abbiamo 
nel Sud non lascia margini al
le manovre delle forze mode
rate e conservatrici. e le lotte 
dei braccianti stanno a dimo-
strarlo e a dimostrare non solo 
che in tutti questi anni di cen-
tro-sinistra non si e riusciti ad 
attenuare lo scontro di classe, 
ma che e possibile respingere i 
ricatti della destra e gli stessi 
tentativi autoritari. 

D'AM ICO 
La crisi e entrata in una fase 

nuova nel momento stesso in cui 
il movimento delle lotte operaie 
e democratiche ha compiuto un 
sal to di qualita. E' un fatto im-
portante e signincativo. Ci6 com-
porta la necessity da parte no
stra di fare: 1) un esame dello 
stato del movimento: 2) una ana-
lisi attenta circa il carattere 
della crisi: 3) una proposta poli
tica estremamente chiara. 

Per quanto riguarda la prima 
questione va rilevato che il mo
vimento delle lotte operaie non 
solo si e esteso ma ha impresso 
contenuti nuovi alio piattaforme 
rivendicative aziendali. E" il ca
so della stessa FIAT, della Rho-
diatoce di Pallanza. della SILVA 
di Novi Ligure, della IBMEJ di 
Asti. In questo crescendo di lot
te. due elementi qualiflcanti bal-
zano all'attenzione: 1) un intrec-
cio costante tra lotte articolate, 
aziendali e di categoria con lotte 
generali in un costante e reci-
proco positive condizionamento. 
Cio signinca che dobbianro far 
superarc ad alcuni settori del 
nostro movimento una visione 
settoriale e mitica dell'appunta-
mento d'autunno. nel senso che 
la battaglia va crticolata in mo
do da non essere soltanto bat
taglia per i rinnovi contrattuali. 
Occorre estendere e uniflcare in
sieme il fronte di lotta inve
stendo le fabbriche. le citta. le 
campagne. la scuola c chiaman-
do in campo le istituzioni rappre-
sentative e le forze politiche. 
2) Un rapporto nuovo si e anda-
to stabilendo — pur tra limiti 
e ritardi — tra sindacato e mas
se, tra il nostro partito e le mas
se. Siamo in presenza di un 
accelerato processo di unita sin
dacale e politica che indubbia-
mente ha rafforzato il movimen
to nel suo insieme. 

Per quanto si rirerisce alia 
seconda questione circa il ca
rattere della crisi va detto che 
non ci troviamo di fronte a una 
crisi qualsiasi. Quella attuale 
chiude definitivamente e negati-
vamonte un ciclo politico decen-
nale. segna la fine del regime di 
centro sinistra ed e quindi crisi 
profonda apertasi nel sistema nel 
momento stesso in cui esso ma-
nifesta una ulteriore capacita di 
espansione economica e produt-
tiva. 11 fatto e particolarmente 
appariscente a Torino. La classe 
dirigente italiana ha perso di 
creaibilita di fronte alle grandi 
masse, lo squilibrio tra realta e 
possibilita nuove si e esaspe-
rato. Nel paese cresce la co
scienza della necessita di un ti-
po di sviluppo economico diver-
so e nel contempo cresce e si 
estende una egemonia nuova: 
quella della classe operaia e 
del suo partito. 

lnfine la nostra proposta poli
tica. Dobbiamo costruire dall'op-
posizione un'altcrnativa di pote
re sviluppando l'iniziativa unita
ria e collegandola sempre piu al 
movimento di lotta delle masse, 
Dobbiamo essere espliciti con il 
PSI e con tutte le forze della 
sinistra italiana. Esse devono 
passare con noi aU'opposizione 
per costruire una credibile e 
possibile alternative. Solo cosi 
la DC si scopre e sara costretta 
ad una scelta politica. Bisogna 
passare ad una fase nuova dei 
rapporti tra 'e forze di sinistra, 
imprimendo ad essi un caratte
re non occasional* ma creative 
e permanent*. E inoltre occorre 
operare per costruire nuove 
maggioranze di sinistra ai vari 
livelli deUa vita politica c so
ciale. Concludendo 11 compagno 
D'Amico ha fatto un riliavo cri-

tico circa la funzionalita del Co
mitate Centra le che a suo parere 
si sarebbe dovuto convocare pri
ma. all'inizio della crisi di go
verno. 

PASQUIN1 
Dichiaraodo il proprio consenso 

con la relazwne. ha sottolineato 
il valore della discriminamc 
programmatica avanzata quale 
base di giudizio dell'atleggia-
mento delle forze politiche di 
fronte alia crisi e alia sua so-
luzione. 

Nel groviglio di manovre e 
di trasformismi che si sono suc-
ceduti in questo mese dall'aper-
tura della crisi tra partiti, cor-
renti e uomini politici del <en-
tro-sinistra. e risultato Infatti 
di grande chiarezza e di indi 
cazione positiva il richiamo 
costantemente Tatto dal Partito 
ai problemi e al movimento 
delle masse. L'aver fatto di 
questa pressante realta del paese 
il banco di prova per misurare 
le effettive volonta politiche e 
un fatto qualihcante. 

L'impegno a sviluppare il mo
vimento. a farlo crescere su 
contenuti positivi e a far raa-
turare una linea cui aggregate 
nuove forze. deve oggi molti-
plicarsi. Dobbiamo impedire 
che prevalga ancor a nelle forze 
politiche — sotto la spinta del 
ricatto socialdernocratico — un 
discorso di formule. di dosaggi 
di vecchi fallimentari program-
mi. di discriminanti e steecati 
anticomunisti ed imporre che il 
processo che si e aperto ruoti 
attorno a problemi e soluzioni 
reali. In fin dei conti dipende 
da ci6 l'esito positivo dello 
scontro in atto da tempo nel 
paese e che ha provocate cosl 
important! riflessi a livello delle 
forze politiche. Nessuno degli 
spostamenti awenuti e delle 
novita present! nella situazione 
deve sfuggirci. 

E' stato detto dei socialist!. 
Non minore attenzione va pro
stata a cio che avviene nella DC 
dove — gia al congresso — si 
e determinata una differenzia-
zione reale tra le correnti sui 
modo di intendere e di collo-
carsi rispetto alia crisi sociale 
e poUtica del paese. 

Nella necessita di spingere 
avanti tutto il corso deKli awe-
nimenti e che vede la sinistra 
assumere un ruolo autonomo 
ben definite e marcato, va giu-
dicata con chiarezza la DOM-
zione assunta dai fanfaniani. 
Posizione. come si e visto. di 
sostegno alia corrente dorotea 
sino alle ultime gravi scelte 
\jk rilevata ambiguita fanfa-
niana non deve far ntenere 
occasionale l'alleanza con i do-
rotei. In verita al di la del 
tatttcismi si possono ootare nella 
visione politica di questa cor
rente. tanto sulle question! in-
ternazionali che interne quanto 
sulla vita di partito che nei 
rapporti con la opposizione di 
sinistra. I segni di una netta 
involuzione rispetto a posizioni 
sostenute appena qualche anno 
fa. Il rallimento del disegno ri-
formista — non solo di stampo 
socialdernocratico — ha fatto 
riemergere dalle ultime posi
zioni fanfaniane la costante in-
tegralista. Ed e partendo da 
questo giudizio che occorre in-
calzare e battere non solo i do-
rotei ma anche i fanfaniani che 
formano assieme l'attuale mag
gioranza dc e che assieme spin-
fwno verso gravi soluzioni la 
situazione del paese. 

SUM 
Se nolle grandi masse non vi 

e stata all'uiKio piena consape-
volezza del significato reale del
la scissione socialdemocratica 
— con la tendenza a considerar-
la solo come un nuovo episodio 
del tradizionale travaglio socia-
lista — ora si e fatto chiaro 
il suo carattere di disegno rea
zionarie. Questa coscienza si 
fa strada anche nelle altre for
ze politiche, anche all'interno 
della DC. E" saltato un ele-
mento di equivoco, di coper-
tura. e cid ha perroesso l'indi: 
viduazione delle precise e gravi 
responsabilita del gruppo diri
gente doroteo in questo tenta-
tivo di controffensiva conserva-
trice, che ha visto il PSU in 
fundone di avanscoperta. 

Siamo di fronte ad una gra
ve manovra a destra. e in que
sto quadro la prospettiva di 
ek'zioni anticipate va giudicata 
non solo per la gravita dei pro
blemi costituzionali che essa 
sol leva ma anche per I'obietti-
vo evidente che si pone: la 
creazione di un clima di ten-
sione e di provocazione antipo-
jwlare nel paese per favorire 
il disegno della destra. La po
sizione presa dal Partito nel 
corso della crisi e giusta. An-
cora una volta essa unisce la 
responsabilita di una grande 
forza politica alia piena coe-
renza con il nostro disegno stra
tegic. La linea del XII Con
gresso si e consolidata nella 
coscienza del Partito in queste 
settimane. e cid ha provocato lo 
indeboUmento e comunque la 
minore presa di certe critiche. 
anche recenti. che venivano 
portate avanti anche all'inter
no della sinistra. 

L'espenenza dell'Emilia e Im 
portante per valutare come lo 
sviluppo quantitative e qualita
tive delle lotte — alleanza tra 
braccianti e coltivatori diret-
ti. impianto di rivendicazioni 
piu avanzate nelle fabbriche, 
movimento per la casa e con
tro il carovita — sia I'espres&io-
ne di una piii alta coscienza 
delle masse e abbia favorito 
il maturare di processi nuovi 
tra le forze politiche. anche in 
strati ampi della sinistra DC. 
Nella nuova situazione che si 
va determinando, l'unita politi
ca della sinistra si conferma 
non piu soltanto come necessi
ta ma come possibilita, da co-
struirsi in uno stretto legame 
col movimento di massa, evi-
tando cosl il pericolo di bktc-
carsi sui piano del semplice 
c confronto» o delle posizioni 
aprioristicne. Da questo punto 
di vista, occorre sottolineare 
con forza l'assunxione di re
sponsabilita unitaria da parte 
del nostro partito; con 1'e.vver-
tenza che ci6 non deve signifi
cant una ripresentazione di 
prospettiva front is ta ma. al con-
trario, uno sforzo che coinvolga 
tutto le forsa sociali • politiche 

in una nuova prospettiva uni
taria. 

Pur con ritardi ed errori. pos 
siamo oonstatare che il movi
mento di lotta e anda to avanti 
evitaodo i per;coli dell'estre-
mismo da una parte, del qua 
lunquismo dall'altrci. Siamo 
riuseiti a dargli continuity, am 
piezza di alleanze. spazi nu*A'i 
di potere. Dobbiamo continuare 
su questa strada, resp:ngendo 
il tentativo avversario d: spo 
stare il terreno di lotta nella 
prospettiva sterile e pericolosa 
dello scontro frontale. Dobb.a 
mo cogliere tutti i riflessi e gli 
spostamenti che si determinarw 
via vfa tra le forze politic-he 
consapevoli che proprio in rap
porto alle lotte social! e alle 
novita politiche e possibile 
anche se con una dura batta
glia uscire dalla crisi con uno 
spostamento in aenso democra
tico della direzione politica del 
paese e non solo hmitandoci a 
proiettare nel futuro IVterna-
tiva di potere. 

CKCHI 
E' certo importante propor-

si il tema dei prossimi scon-
tri sociali e politici. ma per 
un giudizio pertinente occorre 
rifarsi alle condizioni dello scon 
tro che sono gia in atto. Rhogn* 
stabilire se concordiamo sui fat
to che la situazione attuale e 
caratterizzata dal movimento di 
lotta sociale e politica, e che 
anche la scissione socialdemo 
cratica e una risposta. un altro 
tentativo di controffensiva dope 
quello delle provocazioni e degli 
attentati dinamitardi. In questo 
senso, se vi e < ottimismo » nella 
relazione di Ingrao. dice di con 
dividerlo. Sicuramente, bisogna 
anche individuare la strategia 
delle class! dominant), ma anzi 
tutto e da stabilire sc tra que 
ste non siano presenti diverse 
linee strategiche. e se e ceme 
possiamo eontrastarne o condi-
zionarne l'attuazione. A questo 
proposito. avanza l'ipotesi di una 
possibile tendenza aH-uniflcazio-
ne nella spinta proveniente dalle 
centrali americanc. tanto piu 
impegnate ad acutizzare le ten-
sioni in Europa quanto piu su-
biscono gli effetti della crisi del
ta loro politica aggressiva in 
Asia. 

Ritiene percid che si debba 
sviluppare la lotta per una nuo 
va politica estera. per l'uscita 
dalla NATO e rafforzare l'im
pegno nelle lotte in corso. Gia 
altri compagni hanno insistito 
sui significato delle lotte con
tro il carovita, delle lotte brac
ciantili e contadine, delle stesse 
lotte ora in atto in molte fab
briche. malgradc la fase estiva. 

Anche il movimento e l'azione 
politica e di partito hanno ampi 
margini di sviluppo, al di qua 
dell'< appuntamento > d'autunno. 
Lo dimostra la grande manife-
stazione politica del 13 luglio a 
Firenze; lo dimostrano le raani-
festazioni della campagna per 
la stampa, quando abbiano il 
carattere di vere e proprie ma-
nifestazioni politiche di massa 
e non di ripetizione di inizia
tive consuete. Si tratta di man-
tenere 1'iniziativa al movimento 
delle masse anche nel periodo 
attuale. Percio valgono, come 
temi di mobilitazione e di lotta. 
piu che come « programma » di 
governo. i punt! esposti da In
grao come temi da contrappor-
re a ogni discorso di pura for
mula di governo. 

Conclude sottolineando la ne
cessita di dare al partito la con-
vinta certezza delle grandi pos 
sibilita e aperture che la situa
zione offre, purche sia colta tut-
ta l'importanza attuale dell'in-
tervento. dell'azione soggcttiva 
deUe forze di sinistra e del 
partito comunista. 

PIHTOR 
La crisi e profonda. investe 

non solo le forze poutiche ma 
le istatuzioni. Tuttavia oon eei-
ste, in questa fase. uno sbocco 
positivo della crisi in termini 
parlamentan e di governo. Le 
quattro possibili soluzioni che si 
sono affacoiate di volta in vol
ta, pur non essendo equivalent i. 
si presentano tutte negative. 

La prima e la ricucitura di un 
centro sinistra organico, la sa
natoria in sede cii governo della 
scissione socialdemocratica. II 
fatto stesso che si sia tentata 
questo strada dimostra il gra-
do di ambiguita di tutta la vi-
cenda. Î a seconda — il mono
colore piu o me*io programma-
tico — punto a ribadire, in con
dizioni peggiori, gli equilibri e 
gli indinzxi di centro-sinistra, l̂ a 
terza non e propriamente una 
soluzione. E' l'ipotesi del colpo di 
forza elettorale. che se non ver-
ra tentato e solo perche i nostri 
avversari non lo giudicano ma
ture Ma il ratio die lo pro-
spettino ci dice come saano pron-
ti a correre ogni rischio pur di 
evitare uno spostemeoto a si
nistra. La quarto — il bicolore 
— ha un vizio fondamentale: e 
del tutto astratta. 0 un tale 
governo nascerebbe come riedi-
zione del centro-ainistra e sa
rebbe indotto a cercare la sua 
legittimita tb fronte alia bor-
ghesia con un massimo di chiu-
sura; o dovrebbe fondarsi su 
un nuovo rapporto col paese e 
con roppostzione. cid che pre-
cisflmetite DC e PSI vogliono 
escludere a meno che cio non 
avvenga sui terreno da essi 
prescelto. 

Non deve sorprendere che la 
crisi non presenti sbocchi imme-
diatamente positivi. Essa si e 
aperto. oltretutto. su iniziativa 
della destra, con 1'obiettivo di 
provocare un arretramento di 
tutto vl quadro politico. Un ar
retramento che pud anche signi-
(kare la ricerca di una contrap-
posizjone frontale rispetto alle 
forze popolari. Non mi pare* pe-
rd, che si tratti per ora di que
sto: il centro sinistra come siste
ma di alleanze della borgheaia 
non 6 ancora liquidate. II rime-
scolio delle carte avviene all'in
terno di questo sistema. 

Cid e in strident* contraddi 
zione con gli spostamenti in atto 
tra le forte sociali. con le lotto 
di massa. Nel poeae 1'iniziativa 
non e delle forze conservatrici 
ma deUe masse. Come si spiega 
questa contraddizione? 

Da un lato e'e la conferma 
del carattere assunto dalla co-
tteUaatona deUa fora* di (Mggi*-

ranza e dei meccanisfni isftuzio-
nak: un sistema inoapac* di 
una meckazaane reale. per cui 
la crisi tende a risolversi al 
l'indietro. D'aHro lato si dimo
stra che in quest) anni non e 
avanzata una altemativa poli
tica adeguata al livello delle 
lotte di massa. • discorso sui 
contenuti. anche tra le forze 
di sinistra e nel dsalogo tra 
l'oppoMoooe e i possibili inter-
locutori. e rimasto indietro e 
continua ad essere condottc 
tenendo conto dei margini di 
toUcrabilita del sistema. e cio 
lo rende sterile. Inoltre l'al-
ternativa viene ancora concepi-
ta come spostamento di mag
gioranze, cioe come effetto 
paHamentare anziche come 
nuova costruzione. Cosi mentre 
avanza il processo di unita 
sindacale. le ACLI si staccano 
dalla DC. i movimenti gtova-
nih si sottraggono alia presa 
del sistema. non si venftca un 
processo parallel di aggrega-
zione politica. 

Colmare questa contraddizio
ne e il problema prineipale non 
soto nostro. ma di tutto lo schie
ramento di sinistra, anche del
le minoranze d.c. e socialiste. 
Che oggi si vada a un governo 
che lascia alia DC l'intero peso 
della crisi poo anche risoilversi 
in un vantaggio per il movimen
to popolare e le forze di oppo
sizione. Diventa piu chiara la 
necessita di spezzare il quadro 
politico nel quale finora ci si 
e mossi. di condurre una lotta 
intransigence per far maturare 
le contraddizioni della DC. di 
riaprire tra le forze socialiste 
e in tutto la sinistra U discorso 
su una alternatdva adeguata 
alia domanda delle masse. 

AMMOG/0 
Credo sia stato giusto aver 

dato — come ha fatto Ingrao 
nel suo rapporto — un posto di 
preminenza ai problemi. imme
diati e di fondo. che fanno 
da sfondo alia crisi e su cui 
da un lato si fa crescere il 
movimento di lotta delle mas
se, e dall'altro si imposta in 
giusto modo il rapporto con le 
altre forze della sinistra e si 
fa avanzare il processo uni
tario. 

L'ancoraggio ai problemi rea
li permette quella mobilitazio
ne vasta. diffusa, articolata che 
e indispensabile perche sia pos
sibile una forte risposta popo
lare a qualunque sbocco abbia 
la crisi. In effetti. se il centro-
sinistra e andato in frantumi 
di fronte proprio alle esigenze 
nuove maturate nella societa. 
di fronte alia necessita di pro-
fondi mutamenti strutturali, di 
fronte al forte movimento che 
da queste esigenze ha preso 
origine. allora e su questo ter
reno che dobbiamo far scatu-
rire lo sbocco positivo della 
crisi. 

Non dobbiamo quindi cadere 
nella attesa passiva di una 
soluzione della crisi, ma inter-
venire in essa e sulle sue ra-
dici profonde facendo crescere 
la mobilitazione popolare e la 
coscienza della possibilita, con 
la lotta, di cambiare anche ra-
pidamente la situazione politi
ca. Perche una cosa e chiara, 
e sopratutto nel Mezzogiorno: 
la necessita — e le possibility 
— di un ribaltamento del tipo 
di sviluppo avutosi in questi 
anni nel Sud, di una profonda 
modifica del ruolo e della col-
locazione del Mezzogiorno e 
quindi delle scelte politiche che 
devono determinare questo 
cambiamento. 

Questo consapevolezza ci con-
sento anche di poter superare 
gli attuali limiti del movimen
to. le sue episodicita: e di da
re ad esso la necessaria conti-
nuita e i necessari strumenti 
permanenti. 

In questo modo e possibile 
anche imposlare correttamente 
(penso speciflcamcnte alia Ca
labria) il rapporto con le altre 
forze di sinistra e in prime luo 
go col Psi. Perche e'e il pe
ricolo che in questa situazione 
il Partito non riesca a trovare 
un giusto atteggiamento se non 
ancoriamo il nostro discorso ai 
problemi reali. lasciando cosi 
margini alia chiusura settaria 
o all'indiffcrenza verso nuove 
realta politiche. R inveee esi
stono le condizioni e un movi
mento tali da consentire un ra-
pido e positivo sviluppo del 
processo unitario. 

La costrnziono di tin tal 
prooes.«o pone il Partito in 
condizioni di porsi e di porre 
su un terreno concreto il pro
blema dell'unita non sulla base 
della denuncia della situazione 
esistente. ma sulla base del-
l'indicazione delle scelte nuove, 
sociali e politiche. cbe bisogna 
compiere. E' il problema della 
<lemocr:ma, deirautogovcrno del
le masse che deve essere al 
centro del processo unitario e 
di tutta la battaglia politica. 

All'uso disinvolto degli stru
menti dell'intervento pubblico, 
al dispiegarsi su tutta 1'area del
la vita sociale dei tentacoli del 
condizionamento, della subordi-
nazione. deirannullamento della 
volonta del lavoratore. al pre-
dominio dei gruppi parassitari 
e burocratici. noi dobbiamo con 
trapporre la bandiera dell'auto 
governo. dell'allargamento del 
la democrazia reale. F, in que 
sto senso credo che non tutto 
it Ptirtito sia pienamente con 
scio deUe novita reali esistenti 
nella situazione. e delle possi
bilita nuovo che abbiamo di 
affermare la nostra linea di 
avanzata verso il socialismo. 

GARAVINI 
L'atteggiamento verso le lot

te del lavoro, da parte delle 
forze politiche, d certo un pun
to decisive come ha osservato 
Ingrao. Certo la contraddizio
ne fra le lotte del lavoro. lo 
scontro sociale in stto. e ta 
crisi politica, gli sbocchi pro-
babili della crisi governs tiva. 
e molto profonda. Piu profonda 
che nei primi anni sessanta, 

auando le class! dominant!, con 
centrosinistra, hanno tentato 

una discriminazione anticomu-
nista ed una divisions tra le 
forze politiche operaie. ma su 
questa base hanno anche ten
tato dl dare una risposta rifor-
mistica o almeno razionalizza-
triee alle rivendicazioni delle 
masse. Oggi, In una parte deci

siva delle classi dominanti. pre 
vale la tondenza a considerare 
fallito questo tentativo di rispo
sta, e matura 1'orientamento 
verso una soluzione reaziona-
ria. Si tratta anche di tenta-
zioni ad una immedlata avven-
tura reazionana. Soprattutto e 
pero probabile cbe si vada ad 
un logoramento. secondo quella 
intenzione autoritari a. deUe isti
tuzioni ed alia preparazione per 
atti successivi di una alterna-
tiva reazionana. secondo un 
processo che ha qualche ana-
logia con le vicende della 4. 
repubblica in Francia. In que
sta linea il grande capitale non 
e uniUi, come dimostra il fatto 
che una parte della borghesia 
non e stata per il PSU; ma 
nella stessa FIAT, certo anco
ra propensa a tesi razionaliz-
zatrici. e forteroente presente 
una tendenza grettamente auto 
ritaria. Con questi orientamenti 
ad uno sbocco reazionario del
la crisi politica. e che mode-
rano anche le residue tenderize 
borghesi di tipo riformistico. si 
acontrano gli attuali livelli mol
to avanzati delle lotte. Sono 
lotte anche piu avanzate dei 
primi anni '60. sia per la ca-
rica di rivolta che esprimono. 
sia perche vanno dalla grande 
industria monopolistica alle 
campagne con contenuti ana
logic, sia perche coUegano le 
rivendicazioni sindacali agli ob-
biettivi relativi. ad esempio, 
alia casa ed ai fitti. Questo 
salto lo si ritrova eloquentemen-
te alia FIAT dove, al di la 
dei limiti e delle difficol ta di 
governo deUe lotte. i risultati 
acquisiti camportono la possibi
lita di un mutamento radicale 
di rapporti contrattuali nella 
azienda a favore dei lavora
tori e del sindacato. e la costi-
tuzione di nuovi strumenti di 
democrazia e di potere operaio, 
come i delegati eletti in tre
cento squadre nelle linee di 
mentoggio delle varie sezioni. 
In particolare questi organi 
nuovi di auto-organizzazione 
operaia promossi dal sindaca
to. di democrazia e di potere 
dal basso hanno un enorme va
lore potenziale. che trova un 
suo rapporto con organismi co
me i comitati locali di control-
lo sull'occupazione ottenuti con 
la lotta dei braccianti. e che 
si collega anche a nuove forme 
di democrazia di base nei quar-
tieri. Questi strumenti di demo
crazia e di potere dal basso. 
propno perche superano i limi
ti tradizionali delle istituzioni. 
sono un modo enormemente im
portante di rispondere con una 
alternativa democratica e po-
tenzialmente socia lista agli orien
tamenti reazionari in atto. E 
sono anche la via per una riaf-
fermazione dialettica deUa no
stra egemonia tra la nuova ge-
nerazione operaia ed intellet-
tuale, quando tra i giovani piu 
che I'influenza limitota dei grup
pi estremi e appunto il limite 
della egemonia di un orienta
mento realmente marxista che 
va superato. Su questa base. 
la nostra proposta di un nuovo 
schieramento politico alternati
ve deve richiaroare tutte le for
ze di sinistra ad uno schiera
mento che stia tnteramente fuo-
rj ed oltre il centro-sinistra. 
che indichi una avanzata demo
cratica e socia lista nuova come 
sola alternativa alio stesso orien
tamento delle classi dominanti 
verso soluzioni reazionarie. 

GAMB0LAT0 
Sono d'accordo con i giudizi 

e le proposte contenuto nella 
relazione del compagno Ingrao. 
A mio parere, deve essere sot
tolineato il valore dirompente 
che hanno assunto i movimenti 
in atto nel paese e la loro inci-
denza negli orientamenti delle 
forze politiche. Non e'e dubbio 
che le lotte di questi mesi 
hanno avuto un peso conside-
revole sulla crisi attuale. anzi 
hanno contribuito notevolmente 
a determinarla. Ci troviamo in 
una fase in cui lo scontro so
ciale sembra assumere sempre 
piu un carattere immediata-
mente politico. Le lotte per i 
prossimi rinnovi contrattuali 
hanno una grande importanza-
Alla loro base vi sono piatta
forme avanzate e l'esigenza di 
una gestione democratica della 
lotta. 

Ma accante a questi vi sono 
altri obbiettivi: obbiettivi di ri-
forma che richiedono vasti mo
vimenti di massa. Cid pone il 
problema di un rapporto nuovo 
fra direzione politica e movi
mento. 

E' in questo contesto che dob
biamo collocare la nostra pro
posta politica. lo non credo 
— come hanno affermato altri 
compagni - che oggi noi sia
mo alia fase terminate della 
crisi del centrosinistra: mi 
pare che siamo inveee nel pieno 
della crisi per cui altri sviluppi 
devono essere previsti. Ecco per
che la nostra proposta politica 
deve essere chiara, tesa sem
pre di piu a far crescere dei 
movimenti reali sulla base di 
precise piattaforme rivendica
tive e nello stesso tempo porsi 
il problema dell ' allargamento 
delle forze politiche capaci e 
disposte a sostenerli. Questa 
deve restore saldamente la no
stra linea, una linea che il Par-
tito deve tradurre immediata-
mente. Non sara un compito fa
cile: io non darei infatti per 
scent ato che nel Partito ci sia 
piena consapevolezza di queste 
esigenze. Questa consapevolezza 
dobbiamo darla nel massimo di 
unita e di chiarezza. Tutti sia
mo impegnati a colmare certi 
vuoti perche il Partito possa 
rsprimere appieno il sue enor
me potenziale di direzione po
litica e di lotta. 

GIGLIA Tf Df SCO 
Delia relazione Ingrao, che 

condivido, cosi come condivido 
la linea complessiva deUa Di
rezione nel corso della crisi, 
riprenderd un solo punto: quel
lo delle elezioni anticipate. 

Occorre denunciare con mag
giore forza e aggressivjta tra 
le masse la pericolosita di que
sto tentativo: l'attuale maggio
ranza dc si propone, con esso. 
di liquidare le conseguenze del 
voto del 19 maggio e delle 
lotte dcD'ultimo anno, che han
no determinate all'interno di 
dascuna delle forze del centro

sinistra una crisi politica posi
tiva. Se ci opponiamo alle ele
zioni anticipate, non e per mo-
tivi di partito. ma nell'interes-
se del paese: il problema non 
e l'esito. che sarebbe certo po
sitive per noi. delle elezioni, 
ma la situaziooe generate che 
con esse si tenta dt determinare. 

In prune luogo. non solo si 
cerca di eludere i problemi gia 
oggi chiarissimamente espressi 
dalle lotte. ma si tenta di com-
promettere e di bloccare le lot
te che si preannunciano per 
l'autunno. e il processo di ag-
Kregazione contro il sistema che 
e in corso nella societa civile: 
si vuole tentare. cioe. sia di de
terminare un rischieramento di 
forze die tro settarismi eletto-
ralistici, sia di seminare il 
qualunquismo. 

La manovra ha poi un ca
rattere palesemente incostitu-
zionale. per il suo carattere di 
ricatto alle istituzioni. 

Ma occorre aggiungere che 
l'attuale maggioranza dc. con 
le elezioni anticipate, cerca di 
creare le condizioni per un ri
catto nei confronti delle sini
stre dc. eludendo la crisi che 
si e aperta all'interno e ricu-
cendola in chiave destrorsa; e 
si propone (sono parole delle 
ACLI) di offrire la disponibilita 
del maggiore partito italiano a 
essere perno di un « blocco d'or-
dine >. Una sorta di nuova « di-
ga >. insomma: non piu solo 
contro i comunisti (come tento 
Fanfani nel 1958), ma contro 
tutte le forze che vogliono usci
re dallo status QUO. 

La operazione e tentata sotto 
il chiaro segno doroteo-fanfa-
niano. Se Piccoli e Rumor pos
sono tentare il forcing, e per
che hanno avuto appunto l'al
leanza dei fanfaniani. Non a ca
so. senza i fanfaniani la mag
gioranza per il monocolore nella 
Direzione DC non vi sarebbe 
stata. Riappare cosi evidente il 
tipo di disegno integralistico di 
cui ha parlato il compagno Pa-
squini. Ma questo e oggi in con
trasto non solo con le spinte so
ciali. ma con la nuova realta 
delle forze politiche. 

Di qui la importanza. anche 
ai fini di battere il monocolore 
oggi proposto. di creare uno 
schieramento contro le elezioni 
anticipate, sia nelle forze politi
che (interessante, anche se in-
sufficiente nel giudizio. la po
sizione assunta in tal senso 
dalla Direzione del PSI), sia 
nelle forze che esprimono la so
cieta civile. 

FIBBI 
«D problema al centro del 

travaglio della DC e delle altre 
forze del centro-siinistra e quello 
dei rapporti col PCI. Questo Tin-
terrogativo da risolvere se non 
si vuole andare alia repressio
ne > (Ingrao). A] fondo del de-
torminarsi della situazione at
tuale e la spinta delle grandi 
lotte operaie e contadine, il mo
vimento popolare che inoalza in 
modo qualitativamente nuovo. 
Lotto ca'oe che tendono a muta
te U quadro dello scontro di 
classe in tutto il paese per fare 
compiere un passo in avanti di 
qualita aU'intera situazione. Le 
forze padronali sanno perfetto-
mente che il movimento e lo 
scontro si acutizzeranno con le 
lotte dell'autunno- E' necessario 
dunque che subito noi se ne ten-
ga conto per impedire sbocchi 
di tipo goULsta. ferme restondo 
le sostanziali differenze tra la 
situazione francese e quella ita
liana. La borghesia italiana e 
le forze oolitiche di destra one 
essa manovra, stanno gia usan-
do tutti i loro mezzi e stru
menti — si veda la stampa, la 
RAI-TV. ecc — per alimentore 
e sollecitare l'azione dei grup-
petti estremistj. II monocolore 
d.c. dovrebbe inoltre servire a 
isolare la classe operaia crean-
do un clima di panico tra i ceti 
medi, cid che potrebbe a vere un 
peso negative in eventual! an
ticipate elezioni politiche. Ed in-
fine si mettono in atto tentativi 
per dividere al suo interne la 
classe operaia nelle lotte. Dob
biamo avere presente questo di
segno e creare le condizioni per 
farlo fallire, muovendoci subito 
con chiarezza e puntando in al 
cune direzjoni priticipali. In pri
me luogo. costruire uno schie
ramento di forze popolari e po
litiche piu ampio e largo pos
sibile, intorno alia classe ope
raia; uno schieramento che sul
la base di un programma chia
ro non escluda nessuna forza 
che possa dare un contribtito 
reale per fare fallire il disegno 
della grande borghesia italiana. 
In secondo luogo denunciare con 
forza l'azione provocatoria dei 
grupoetti estremisti e fare an
che opera di chiariftcazione su 
certe posdzioni che drcolano al
l'interno dello stesso movimen
to operaio a proposito degli 
sbocchi poliHca del movimento 
sindacale. Va detto subito al 
riguardo che il prime sbocco 
politico sta nel fatto che le 
lotte operaie raggiungano gli ob
biettivi rivendicativi sindacali 
per eui d si batte. Sbocco po
litico altrettanto importante 4 
che si consolidi il processo uni
tario sindacale ed inflne la bat
taglia c le conquiste sui pro
blemi delle riforme contenuti 
nella relazione del compagno 
Ingrao. 

Richiamata ancora I'attenzio-
ne sui valore politico generate 
che hanno gli sbocchi deUa lot
to sindacale in atto e che nei 
prossimi mesi avra nuovi e im-
ponenti sviluppi. la compagna 
Fibbi ha concluso sottolineando 
l'importanza fondamentale ai 
fini della sconfltta delle forze 
reazionarie della destra econo
mica e politica. della costruzio
ne del piu largo e unitario mo
vimento che veda agire insieme 
a tutte le sinistre, strati sodali 
interessati ad una soluzione 
avanzata della crisi politica at
tuale. 

WRJURA 
D'accordo con la relazione, si 

sofferma su alcuni aspetti delle 
lotte bracciantili e sulla neces
sita di una maggiore iniziativa 
del Partito. La resistenza del 
grande padronato agraio demo, 
dopo Avola. a impedire che i di-
ritti di potere contrattuale af-
fermati in Sicilia si estendes-

sero nel resto del paese. e sta
ta sconfitta. La Confagricoku-
ra tuttavia continua nella sua 
azione cercando di fare passare 
1* tesi che le lotte rivendica
tive corrisoondono a piani po
litici di natura non sindacale 
e questo per chiamare a rac-
colta quanti hanno interesse al 
costituirsi di un blocco politico 
antibracciantile. Si cerca cosi 
di ricueire il blocco agrario 
conUdino raesso in serie diffl-
colta dalle lotte in molte parti 
del paese. E di riportare le am-
ministrazioni locali sotto il con-
trollo del padronato agrario. 
pet ricostruire il tecsuto di 
omerta e di preootere lacerate 
in moKi casi dalle lotto e dalle 
occupazioni dei municipi. Si ve 
da a questo proposito 1'iniziativa 
di Bignardi e Covelli alia Ca
mera contro l'intervento dei co-
muni nelle lotto sindacali agra-
rie. Grandi esperienze sono sta
te realizzate dai lavoratori nei 
due campi citoti. aprendo nuo
ve possibilita alia iniziativa 
sindacale. La rivendicazione 
contrattuale su cui e in atto la 
lotta, presents gia del recto 
caratten nuovi: la parola d'or-
dine del * potere sindacale > in
veste gia nel concreto tutto Kar
en dei problemi che sostanzia-
no il conflitto nelle campagne: 
dalle questioni normative all'as-
sociazionismo. alle trasforma-
noni di struttura. Le conquiste 
di strumenti e diritti di potere 
contrattuale hanno percio gia 
contenuti nuovi che interessaao 
l'intero mondo contadine. crean-
do momenti di unita tra brac
cianti e contadini. Si aggiunga-
no i riflessi sulle citta e il cre
scere della esigenza di un piu 
saldo rapporto citta campagna 
su contenuti di riforma stmt-
turale. Dopo aver ricordato una 
serie di conquiste ottenute dal
le lotto bracciantili come le corn-
missioni comunali o zonal! per 
il rispetto dei contratti, i livelli 
di occupazione contrattando gli 
investimenti e le trasformazio-
ni, i diritti sindacali. gli aumen-
ti salariali. la stipula per la 
prima volta di capitolati colo-
nici con alcuni elementi di po
tere contrattuale. la compagna 
Turtura ha accennato agli svi
luppi delle lotte bracciantili in 
questi mesi estivi e in autunno. 
Facendo quindi nferimento al 
legame esistente tra le lotte so
ciali in corso e la crisi politica. 
ha osservato come la crisi po
litica si manifest! piu in una 
ricerca di formule di governo 
che di nuovi programmi come il 
paese inveee reclama. Questo 
vuoto dipende in parte dalla na
tura nuova delle lotte piu re
centi. in parte da insufficienze 
di una nostra azione politica. Le 
lotte sindacali infatti mentre 
pongono nuovi problemi alle for
ze politiche. non sono di per se 
sufficient a determinare nuo
vi schieramenti a livello politi
co. Da qui la necessita di una 
iniziativa politica del Partito piu 
costante e precisa nelle campa
gne. nelle direzioni e sui temi 
indicati nella relazione di In
grao. In sostonza e necessario 
che il Partito porti avanti la sua 
iniziativa autonoma suj temi di 
fondo aperti nelle campagne. 
ravorendo la crescita di una 
coscienza politica nei lavoratori 
e un nuovo schieramento di for
ze politiche. 

Prima delle conclusion di ln-
orao nel dibattito sono interve-
nuti anche i compagni Torto* 
rella, Rodano e Pegaio. Dei loro 
interventi riferiremo domani. 

Informazione 

di Nafta 

sulla questione 

del « Manifesto » 
Terminate il dibattito sui pri-

mo punto all'ordine del giomo. 
il compagno Natta ha illustra
te le posizioni gia prese dalla 
Direzione de) partito a propo
sito della rivista < II Manife
sto > ed ha riferito sui pro
blemi che tale iniziativa ha 
aperto nel rapporto tra il par
tito e i compagni che se ne so
no fatti promotori. 

Dopo avere ribadito il giudi
zio critico sui significato e sui 
contenuti della rivista a cui e 
giunta unanimemente la Dire
zione, c gia espresso in un co-
municato e negli articoli del 
compagno Bufalini pubblicati su 
< Rinascita ». il compagno Nat
ta ha proposto di affldare alia 
quinta commissicne del CC, cui 
sono demandati i problemi del 
partito, il compito di procedere 
ad un esame approfondito della 
questione. I risultati di tale esa
me saranno sottoposti ad una 
prossima sessione del Comitate 
Centrale. La proposta formula
te dal compagno Natta a nome 
della Direzione e state appro-
vata dal CC. 

50 .000 lire 

per rUnita 

da un gruppo 

di ex deportati 

politici 
Un gruppo di compagni, ro-

mani ex deportati politici e i 
familiari dei caduti nei campi 
di sterminio nazisti, avendo ri-
scosso I'indennizzo di deporta-
zione hanno voluto far perve-
nire direttamente all'Unrtd la 
somma di lire 50.000. 

Questa sottoscrizione si ag-
giunge a quella gia effettuaU 
presso le proprie sezioni in H-
vore della stampa eomunlcto. 


