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UNA NUOVA GUIDA POLITICA 
e la svolta che esige il Paese 
la « Repubblka conciliate » e fuori di ogni nostra prospettiva - Non siamo Palleato di ricambio della DC per un ingresso nella « stanza dei bottoni» - la fvnzioM del 

Parlamento e lo sviluppo delle istituzioni - Misure urgent! per bloccare il carovita e il carocasa, per I'agricoltura, per il Menogiorno, per la salvte dei cittodini 

Bcco il testo Integral del discorso 
pronunciato alia Camera dal compagno 
Enrico Berlinguer. vice segretario 
del PCI. 

Signor presidente. onorevoli colleghi. 
1'aspetto piu singolare. l'aspetto addi-
rittura sconcertante del discorso pro
nunciato ieri dal presidente del Consi-
glio. e che in esso non e stato espresso 
un solo giudizio politico sulla crisi dalla 
quale e uscito I'attuale governo. Non 
una parola sola e stata detta sulle 
origin) di tale crisi. Un fatto come la 
rottura del Partito socialista e stato 
puramente e semplicemente ignorato. 
Ne sono state non dico spiegate ed esa-
minate nelle ragioni del loro nascere 
e del loro esaurirsi. ma anche solo ri-
cordate le varie fasi ed ipotesi attra-
verso le quali e passata una crisi, che 
pure e stata da tutti riconosciuta tra 
le piu difficili e tormentate di questo 
dopoguerra. 

Tutto si e ridotto — letteralmente — 
all'affermazinne che «difficolta obiet-
tive » non meglio definite < non hanno 
consentito di risoh-ere in un tempo piu 
breve » la « vicenda >, ed all'auspicio. 
non si sa bene su che cosa fondato, ma 
questo si ripetuto, come <una con-
zone che da noia anche a' sassi >, della 
ricostituzione di un nuovo ed torgani-
co > governo di centro-sinistra. 

E' dunque questo il modo di fare e 
di discorrere di politica che sa offrirci 
un presidente del Consiglio. c»e e an
che fra i piu important] esponenti di 
un partito e di un gruppo dirigente che 
si proclamano. si ritengono. investiti 
della funzione di guidare democrat!-
camente un paese maturo come il 
nostro? 

Ma poiche Ella, signor presidente 
del Consiglio. e per generale riconosci-
mento persona cortese e paziente. io 
confido che non si adombrera se mi 
permetterd (lo hanno fatto. del resto, 
e forse lo faranno anche altri colleghi) 
di parlare in questa assemblea anche 
un po' di politica; e se osero finanche 
di discorrere di cid di cui Ella non ha 
detto: della crisi. dunque. delle sue ori
gin i e del suo svolgersi. e di qualcuno 
dei problemi politici che ora abbiamo 
davanti. 

Partiamo dunque dai fatti; e. per co-
minciare. proprio da quella iniziativa 
scissionistica che alia crisi ha dato 
1'awio. 

Voi ben conoscete. onorevoli colle
ghi. I'opinione che noi abbiamo sul 
corto respiro del personale socialdemo-
cratico italiano. Posso solo aggiungere 
che la vicenda stessa che ha portato 
alia scissione. e i modi in cui questa 
e stata realizzata. ci hanno confermato 
che la qualita di tale personale non 
riesce ad emergere per particolare 
spicco neanche dal punto di vista della 
pura e semplice destrezza ed abilita 
politica. Ma voi sapete anche. onore
voli colleghi. che queste opinion) nostre 
non ci hanno impedito di attribuire 
1'important* dovuta all'operazione po
litica che i socialdemocratici hanno 
compiuto. Noi abbiamo sin dall'inizio 
considerato la scissione non solo come 
lo sbocco probabilmente inevitabile di 
un travaglio vissuto dal partito sociali
sta e di un'aspra lotta svoltasi nel suo 
seno. ma come un tentativo di mutare 
piuttosto profondamente tutto i? quadro 
politico per creare le condizioni di una 
situazione politica nuova. La mossa di 
fronte a cui ci siamo trovati non ha 
avuto percio un carattere meramente 
tattico. rivolto cioe ad ottenere qualche 
risultato piu o meno consistente solo 
per la parte che l'ha compiuta. Essa e 
stata parte, se non ancora di un disegno 
organico. di un movimento complesso. 
che vede convergere, almeno oggettiva-
mente, verso una direzione abbastanza 
determinata. forze assai diverse. 

Come tale, questa Iniziativa 
pentva a pone problemi noovl a 
tuft* le for i * politiche, • spe-
cialmente • quelle forze che han
no flnore collaborate, in posi-
iloni di governo, eon II partito 
socioldemocratico. Non ml pa
re, com* dlmostr* lo sviluppo 
•to»*o dolla criil di governo, cho 
qu*st* forzo slano rlusclt* ad 
•laborer* flnora una risposta ade-
guata, non di semplice contlngen-
za, alia m n u socialdemocratica. 

Questa osservezlon* valo, *nzi-
tutto, per lo ttouo partito to-
cialltta, cho M ha roaglto alia 
scissione socialdemocratica in mo
do energico o combattlvo, M ha 
intuito • donunciato ii suo piu 
general* slgnllkato conservator*, 
solo nella lua ala di sinistra s*m-
bra *ss*rsl cominclato a porro 
con II dovuto respiro il probloma 
di rispond*r* all'iniciativa tocial
domocratica con una strategia 
nuova * con la rlcorca dl una 
nuova collocation* politica. 

In quanta alia Democrazia cristiana, 
il suo atteggiamento e risultato non solo 
profondamente contraddittorio ma. in 
alcuni momenti. persino poco compren 
sibile Vi e stato un curioso e confuso 
alternarsi e accavallarsi di manife 
stazioni di ostentata sicurezza. e per 
sino di arroganza. con altre che chia 
ramente lasciavano trapelare profonde 
preoccupazioni e timori. E' rimasto del 
tutto aperto I'interrogativo circa il mo
do con cui la Democrazia cristiana in-

rispondere ai problemi che ('ini

ziativa scissionistica le ha posto. e ha 
posto al paese. 

Se dovessimo giudicare dalle posi-
zioni assunte dai dirigenti democristia-
ni nel corso della crisi sembrerebbe 
che. per tutta la sua prima fase. la 
DC si sia illusa (oppure abbia fatto 
finta di credere) che tutto potesse ri 
tomare, almeno sul piano governati-
vo. al punto di prima, e che per rag 
giungere questo risultato fosse suffi-
ciente elaborare una formuletta (peral-
tro rimasta tuttora misteriosa) sui rap-
porti col partito comunista. la quale 
potesse dare una qualche soddisfazione 
agli scissionisti socialdemocratici. sen-
za scontentare i socialist). Dinnanzi al 
paese. un paese che giudica. e risultato 
pertanto che la DC ha cercato solo di 
eludere. con puri giochi di parole, un 
problema che e di sostanza. E forse i 
dirigenti democristiani non hanno nep-
pure avvertito quanto di grottesco era 
contenuto in questo tentativo di riu-
scire laddove era fallito. nel lungo 
e travagliato periodo precedente alia 
scissione. ogni sforzo di mediazione 
condotto dall*interno del PS1. 

Sta di fatto, comunque — ed e bene 
che cosi sia stato — che il tentativo 
di dar vita a un governo tripartita 
non e riuscito e non poteva riuscire. 
Se questo non fosse awenuto. ci sarem-
mo trovati di fronte. oltretutto. a un 
vero pasticcio, a un fattore di ulte-
riore confusione per tutta la nostra 
vita politica. 

Ma il fatto. davvero singolare e in-
credibile e che Ton. Rumor abbia ieri 
saputo proporre come sola ipotesi. e 
da realizzare. com'egli ha detto, al 
piu presto possible, quella stessa so-
luzione che e appena andata in fran-
tumi. Questo fatto conferma che i di
rigenti democristiani si rifiutano an
cora di considerare e di t rat tare in 
modo serio i problemi che l'iniziativa 
socialdemocratioa ha sollevato. Per 
quanto ci riguarda. I'opinione nostra 
e che per comprendere bene il signi-
ficato che a questa iniziativa deve es-
sere attribuito, dobbiamo cercare di 
esaminare con attenzione il quadro po 
litico generale nel quale essa si e col-
locata. 

// signifieato 
della scissione 

socialdemocratica 
Non credo possa essere contestato 

che tale quadro e profondamente di-
verso da quelle in cui ebbe luogo la 
scissione del 1947. Allora. come oggi. 
si tratto di una iniziativa di chiaro 
carattere conservatore. antinperaio. di 
un servizio reso alle classi dirigenti 
borghesi, a conferma del ruolo e della 
natura che la socialdemocrazia ha 
assunto e mantiene noi nostro paese. 
Nel 1947 tuttavia. la scissione del Par
tito socialists si colloco in un quadro 
generale nel quale, pur tra notevoli 
contraddizioni, era gia in atto un ri-
flusso della grande ondata di rinnova-
mento scaturita dalla vittnria sul fa-
scismo e della conquista di un regime 
democratico. La scissione si presento 
come uno dcgli atti necessari per per-
mettere ai gruppi dominanti della so-
cieta, e al partito democristiano. di an-
dare avanti su quella straria che noi 
chiamammo allora di c restaurazione 
capitalistica». Essa ebbe soprattutto 
lo scopo, che in una misura sia pure 
parziale fu raggiunto, di rompere quel
la unita del movimento operaio che 
era stata uno dei risultatj piu impor-
tanti della lotta antifascista 

Ma qual o il quadro che oggi 
t davanti a noi? Nossuno dti col-
loghi, anch* di pari* piu lontana 
dalla nostra, crtdo possa contc-
star* ch* II movim«nto operaio « 
popolar* del nostro paese k en-
trate • si trove In una fas* ch* 
non • di riflusso, ma di avanzata. 

In qu**t* condition!, la nuova 
scission* •ocleldemocratica si pre
sent* *s**nzialment* come un ten
tativo dl bloccare una piu gene
rale spinta di rinnovamento — 
splnta che ha II suo asse in una 
progrediente • s*mpr* piu solid* 
unit* operala — * ch* *v*va g l * 
cominclato a m*tt*r* In luce, 
•lm*no n*lla prospettiva, la r*al* 
posslblllta di una svolta politica. 

E' vero che non si era verificatn 
nessun mutamento consistente neuli 
indirizzi fondamentali dolla politica 
nazionale. Al vertice della direzione 
politica continuava. anzi, quel proccs-
so di involuzione e insieme di logora-
mento della politica di centro sinistra 
che e in atto. come fatto ormai inarre-
stabile. da alcuni anni a questa parte. 
La spinta e l'esigenza di routamenti 
profondi e di nuovi indirizzi politici. 
che venivano e vengono dai grand) mo-
vimenti delle classi lavoratrici e da 
altri process) sociali, aveva pero gia 
cominciato ad incidere nel vivo dei 
rapporti e degli schieramenti politici. 
alia base e ai vertici dei partiti stessi 
della maggioranza. Se ne erano avuti 
segni evident! nella vita stessa del 
Parlamento. Esemplare, e non unico. 
era stato in questo senao 1 episodio del
le penaiooi L'avaniata nostra, del 

PSIUP e di tutta I'opposizione m" sini
stra nelle elezioni del 1968. e i pode-
rosi e ripetuti scioperi proclamati dalle 
organizzazioni sindaoali avevano impo-
sto al Governo La presentazione di una 
legge che gia modificava profondamen
te quella approvata da tutti i gruppi 
della maggioranza meno di un anno 
prima. Non meno significative era sta
to poi il fatto che la discussione parla-
mentare di questo progetto, grazie an
che all atteggiamento aperto del com 
pianto ministro Brodolini. avesse con
sentito all'opposizione di sinistra di 
svolgere un ruo'o determinant* nell'ul-
teriore miglioramento delle proposte 
del Governo. 

Questo episodio aveva pertanto di-
mostrato in modo lampante sia leffi-
cacia della pressione e della lotta del
le masse lavoratrici. sia il fatto che 
solo con i\ contribute determinants del 
nostro partito possono essere date so-
luzioni positive, conformi agli interessi 
dei lavoratori. ai problemi piu acuti 
della nostra societa. Ma e proprio per 
evitare che si vada avanti su questa 
strada. e non quindi davvero per < idea-
li». del tutto inesistenti. che si sono 
mossi e si muovono i promotori delle 
campagne e delle iniziative tendenti a 
ricostruire gli steccati anticomunisti. 

L'episodio di cui ora ho parlato mi 
consente di giungere a uno dei terai di 
fondo che emerge da tutta la crisi so-
ciale e politica che attraversa il paese. 
Questo tema e quello del rapporto che 

deve essere stabilito tra le spinte che 
si agitano nella societa. gli istituti de
mocratic! e I'azione delle forze poli-
tiche. 

Che cosa vi e, che cosa dobbiamo 
cercare di introdurre di nuovo, sia 
per la sostanza che per il metodo, nel
la risoluzione di questa decisive que
stioned A questo proposito. vorrei, pri
ma di tutto. attirare la vostra atten
zione sul modo con cui questa queetio-
ne viene affrontata talvolta dall attua 
le segretario della DC. nelle cui parole 
sentiamo spesso, accanto al riconosci-
mento della esistenza di un vago e 
mai ben detinito fermento sociale, I'af 
fermazione di un'altrettanto vaga e in-
definita inadeguatesza di tutte le forze 
politiche. 

Ora. tale modo di affrontare la que
st ione non solo £ astratte. ma ambi-
guo. e. al limile. oggettivamente non 
democratico. per gli element) di qua-
lunquismo, da un lato. e di integral)-
smo. dall'altro, che in esso sono pre
sents In ogni caso. rivela una certa in-
capacita di analizzare e comprendere 
sia la societa, nel suo vario e concre-
to articolarsi, sia lo stesso ruolo che 
sono chiamate oggi ad adempiere tutte 
quelle forze politiche che hanno una 
ispirazione democratica 

Sappiamo bene che non possiamo 
chiedere a tutti voi, onorevoli colleghi, 
il riconoscimento che la societa italia-
na e una societa nella quale sono pre-
senti al grado piu acuto tutte le con
traddizioni e lacerazioni proprie delle 
moderne societa di classe, sebbene pro
prio questa sia la sostanza del proble
ma. Chi tanto parla di un fermento 
e di una inquietudine che investe e 
mette in agitazione I'intera nostra so
cieta (sono parole che ancora ieri ab
biamo sentito nell'esposizione del Pre
sidente del Consiglio) dovrebbe pero 
almeno riconoscere che percio sarebbe 
necessaria una disposizione ad un esa-
me serio. di fondo, dello stesso indi-
nzzo generale che ha preso in tutti gli 
anni passati lo sviluppo della nostra 
societa e delle scelte politiche e di go
verno che vi hanno corrisposto. 

Ma l'esigenza dl fondo ch* som-
muove le cose e le coscienze, i'eei-
genz* ch* m*ture, credo si posse 
qui dire, storicamente, ve ormai 
al di la degli stessi problemi di 
indirizzo economic* e di governo. 
L'esigenza e quella di una svol
ta, di un mutamento radicate nel
le strutture e nella linea stessa 
di sviluppo della nostra societa. 
o quell* dl costmire (Inelmente 
uno sviluppo social* pelltkamen-
to dlretto ed ordinate a Ant ne! 
quell posse rteene«c«rsi I* gren-
de maggioranza del pepoio Ita
liano. 

Siamo quindi o stiemo per giun
gere ad un nodo; *i*mo el pun
to In cui, o si riesce ed imboc-
car* • a percorrere con coreg-
gio e con coerenza quest* stra
da, o si pr*s*nte II rlschio di un 
riflusso e di uno sbocco reeiie-
nerie, tors* persino deH'avvento 
dl un regime *p*rt*m*nt* autori-
terio. Le stesse vkende dei mo
st passeti, e quelle stesse delle 
crisi testlmonleno ch* una l*rg* 
part* dl vol nen tfugge alia co
scienze dl queste dilemma. Ne 
abbiamo ewertlto un segno nel 
giudizio del soclellstl sul slgnHI-
cat* delle scissione, sul preces-
se In cui si Itcrlvo, e che pe-
tr*bb* »geveler*; cee) come un 
altro segno * venute della pre-
occupefione dl una parte stesse 
delle DC per le tentezlenl * le 
sollecltazien! al • blecco eTerdl-
ne s. E ne 4 un segne, ov*ltr* 
pert*, I* censepevoletxa, che 4 
nelle vostre Hie, del corto re
spire, dell'eMurlrsl irrlmedleblle 
delle etperlefue del centre sini-
t i re , • le r k t r c * 4*1 dopo. delle 

vie d'uscH* dl une crisi che nen 
pue essere medicate con gli esse-
dienti e le pause dei gev*rni dl 
ettesa, en* possono solo spinge-
re piu acutament* tutta I* situa
tion* verso i termini dilwnmatici 
di cui dkevo-

Non sono mancati nel dibattito po
litico in questi mesi. e nei giorni della 
crisi di governo. i riferimenti ad altri 
momenti nodali della storia moderns 
del nostro paese. Cid che puo valere in 
queste tentate analogie e il riconosci
mento che ci troviamo di fronte. certo 
in condizioni nuove. in un quadro so
ciale e politico assai diverco. ad un 
problema ricorrente nella nostra vita 
nazionale. 

lo via da seguire 
non e quella 

del rtiormismo 
E non e improprio allora ripensare 

ai termini in cui la necessita di una 
svolta si pose e fu tentata agli inizi 
di questo secoio con I'operazione ri-
formistica di Giolitti. Ma piu che a 
quel momento — alia sua portata e ai 
suoi limiti. che erano nella visione e 
nel programma giolittiani ed erano nel
la debolezza, anzi nella inesistenza, 
della strategia del movimento operaio. 
oltre che nel grado stesso di sviluppo 
oggettivo della societa italiana —, inv 
porta forse ricordare che di fronte ad 
una analoga esigenza di scelta radica
te noi ci trovammo all'indomani della 
Liberazione. In quel momento si giun 
se in effetti a un risultato di grandis 
sima porta ta. delineando con la Costi-
tipione un quadro istituzionale ed un 
programma politico nei quali avrebbe 
potuto fondarsi un mutamento struttu-
rale delJ'economia e dell'organizzazione 
dello Stato e della societa. Ma 1'indi
rizzo politico concrete che la DC e i 
suoi a Ileati scelsero e seguirono. dopo 
la rottura dell'unita delle forze antifa-
sciste e popolari e nel clima della 
guerra fredda. diede poi alio sviluppo 
della societa ed agli ordinamenti dello 
Stato un fine ed una impronta di re 
staurazione conservatrioe, non priva di 
tratti apertamente reazionari. 

Ricordiamo. infine. che di fronte ad 
una analoga esigenza cj si e trovati 
poco prima e poi agli inizi degli anni 
'60. quando il fallimento della politica 
centrista e la sconfttta delle sue con-
vulsioni autoritarie ed eversive, ripro 
posero la via delle riforme e dell'esten 
sione della base popolare del potere. 
Ma ancora una volta la scelta reale e 
di fondo fu elusa, nel rapido ripiegare 
dalle ipotesi riformiste alia pratica 
moderata ed alia pura < cooptazione > 
trasformistica delle forze socialiste. 

Comporterebbe un troppo lungo di
scorso misurare il peso, e le respon-
sabilita. delle occasioni perdute. Certo 
e che il problema che in momenti di-
versi si e posto in questo quarto di se 
colo. e che 6 stato eluso. si ripresenta 
oggi con la forza dell'urgenza e della 
ineluttabilita. Esso deve es3ere ormai 
positivamente risolto. 

Ho gia detto che questa coscienza del 
momento della prova. della scelta tra 
una grande svolta democratica. ed il 
rischio di una involuzione conservatri 
ce, e dell'impegno. quindi. a ripen 
sare in termini di strategia. come si 
dice, alia politica che occorre promuo 
vere per far fronte alia realta e alle 
spinte nunve. sono presenti anche in 
parti important! di forze che si collo 
cano socialmpnte e politicamonte in 
campo diverso od anche molto di verso 
dal nostro. Noi non ignoriamo questo 
fatto. ed anzi e anche di qui che vo 
gliamo muovere per rendere piu chia 
ro a tutti, ma anche a noi stessi. il 
nostro discorso sulla prospettiva per la 
quale noi enmunisti intendjamo lavora-
re e combattere. 

E intanto dlcUme subito ch* 
p*r not • chiero — ma lo credo 
che comlnciano a rendersene 
conto forze e gruppi democra
tic! cui pur* 4 *str*n*e una Ispi-
razlon* • una volonti rivoluzlo-
nsria — ch* la v i * da pcrcorr*-
rt non pu4 piu esser* qu*lla 
del f riformismo i , ch* d*l r*sto 
non 4 piu proponlbil*, *lm*no 
in un pa*s* come I'ltali*, nel 
quale la contraddizioni proprie 
alia nostra societt, la forza stes
sa ch* noi abbiamo • I'orlanta-
mtnlo politico ad ideal*, dl clas-
ta • Intarnazlonalista ch* Isplra 
tutta la nostra lotta, rondono Im-
posslbil* una s*ria operazione 
dl Inserimento a dl Integration* 
d*l movimftnt* d*i lavoratori nel 
I'assetto social* • politic*, capi
talistic. E' possiblle un'altr* 
via? Not pensieme che lo tie, e 
proprio su queste convlntlone *b-
btam* c*rc*to • cerchlamo dl 
svllupper* I * lotta nostra #d un* 
rk* rc* dl pensl*r* che mentenla-
me sempre apert*. Nel penslem* 
ch* 4 posslbll* le vie dl un com-
pletse dl trasformatlenl delle 
strutture ecenomlce-seclall, ch* 
segnlno un mutamento reale nel 
rapporti dl classe, t nell'eserclzla 
• noil* natura del potere». E' 
proprio In questa diretlone dl 
•ne estenslene repMa ed erge-

nlce delle democratia, nel cem-
po economlco • poiitico, verso 
soluzioni di tlpo socialists, che 
spingono i processl oggettivi in 
•Mo nel mondo della produzione, 
della scuola, dell'attivit4 scien
tific*, in tutto il t*ssuto socia
le; 4 in queste direzione che 
spingono, con una maturation* 
di coscienza s*mpr* piu v*sta, 
qu*ll* fort* sociali • politkh* di 
lavoratori, di Intelkttuali, di gio-
vani ch* d*vono coagularsi in 
un • blocco storico • dostinato a 
fondar* • costruir* un* nuova 
soci*t4. 

L'*iig*nt* dunque 4 quest* *d 
•ssa vi*no logk*m*nt« saldan-
dosi a quella dl un* nuova col
location* Internationale del no
stro Pass*, con una cons*p*vo-
l*tta ch* 4 anch'assa maturt d*l 
rapporto fra svolta domocratica 
• r*cupero piano dell'sutonomla 
• della liberta di iniziativa * di 
ation* dell'ltalia. 

Ora voi sapete. onorevoli colleghi, 
che noi abbiamo sempre affermato la 
persuasions che questa svolta rinno-
vatrice pud essere realizzata nel qua 
dro della Costituzione. Naturalmente. 
nella nostra visione questo non esclude. 
ma anzi impone la necessita. diventata 
oggi vitale, che i nostri istituti demo
cratic! vengano profondamente rinno-
vati e collegati alle esigenze ed alle 
forme nuove di democrazia di base. 
di partecipazione e di potere che sea-
turiscono sempre piu largamente dal
le esperienze e dalle lotte dei lavora
tori e dei cittadini. 

M* c'« di piu. Non soltanlo noi 
ci richiamiamo all* Costilution* 
d*mocr*lica. Tutta I* nostra rl
corca, tutta la nostra lotta sono 
iipirate dalla convinzione che I* 
v i * nostra, italiana, verso il so-
cialismo, * di costrution* dl un* 
socioti socialista dev* * puo an
zi sollonto ester* un« vi* demo
cratic*, una vi* dl sviluppo con-
soguante di un v*ro • libero 
regim* di popolo. 

Ma quel ch* import* qui sot-
tolinoar* 4 cho in questo richia-
mo all* Costituzione (* lasciamo 
d* part* I* formula * I* pole-
miche sui nuovi pattt, sulle nuo
ve fail costitutionall o sul rl-
torni a l l * Costituzion*, in cui 4 
pur* I* confession* dtll'inadem-
pienta o il riconoscimanto dalla 
n*c*ssll4 dl una svolta) si croa 
un punto di contatto, ch* puo 
•sser* region* * bas* dl Incon-
tro • di scontro con fort* che, 
pur non proponondotl un* pro
spettiva e degli obiettlvi socia
listi, avvertono tuttavia I'esigen-
ta dl un mutamento « vogllono 
di front* ai rlsehl di arretra-
mantl * di colpi reazionari di 
fendere II regime democratico e 
le sue possibillta di sviluppo. 

La funzione ch* spett* * noi 
comunisti ed a tutte le fort* so
cialist* consoguentl 4 quella non 
dl rlflutar* qu*stl puntl dl con
tatto, ma di dar* a questo pro-
cesso di rinnovamento a di tra-
sformazione democratic* dalla 
social* Italiana la nostra Impron
ta, il segno proprio di una gran
de forza operal* c popolare, 
mantenendo ben talda le nostra 
autonomla dl class* e politica, II 
proposito • la volontt dell* m4te 
final), degli obiettlvi socialist). 

Onorevoli colleghi, ho parlato 
di un dilemma, di una scelta, 
che mature ed alia quale sono 
legate le sortl • I'avvenire del 
regime democratico della nostra 
societa. Me la varlta e che sia
mo gli nel pleno di questo oro 
cesso, siamo g!4 ad una delle 
strette politiche, attraverso le 
quail 4 prevedlbile si dovr4 pa* 
sare per giungere a quel nuo
vo at set to doll* socl*t4, della 
direzione • del potera politico a 
rul blsogne condurr* II nostro 
Pass*. 

Tutta la presente realta sociale e po 
litica non puo essere compresa se non 
alia luce della maturazione di questa 
svolta di fondo. Proprio qui, del resto. 
c da ricercare la ragione prima del 
travaglio via via piu acuto e della crisi 
della politica di centro sinistra. 

Ma il punto di discussionc. ormai. 
per ammissione del resto di alcuni dei 
piii autorcvoli promotori e protagonisti 
del centro sinistra, non e piu la crisi, 
1'esaurimento palese dj quella politica. 
Si discule, ci si interrnga gia sulle pos-
sibilita o meno di una ripresa; sulla 
ulteriore validita o sulla cnnclusione di 
questa esperienza e di questa formula; 
ci si chiede se il precedente governo 
Rumor era 1'ultima spiaggia del centro 
sinistra o se altre se ne possono sco-
prire domani, e naturalmente Ton. Ru
mor e La DC un'altra dicono di averne 
raggiunta con questo monocolore sul 
quale si sono affrettali a piantare il 
cartello. anzi tanti cartelli. con su 
scritto: certtro-sjnwfrfl. 

Ma le verlt4 4 che II rlchlemo 
a I centro-slnistre ste prendendo 
il cerettere dl un ritual*, II sue-
no di un* formula che blsogne 
pur rlpetere, me ch* 4 vuote er-
mei dl un slgnHketo e dl un cen-

tanute effeMlvl. II process*) dl 
suporamento del centro-sinistra 4 
in sostanza gl4 cominclato. SI pu6 
parlar* * si potranno t*fit«r* 
nuove combineiloni « organkh* », 
come voi le definite, sul terrene 
governatlvo; ci si puo eppellare, 
come segno di sopr*vviv*nz» *d 
auspkio di rilancto, a l l * maggio
ranza parlanMfltar* ch* confor-
t*r4 con la flducia o con l'*sten-
sione questo governo, me la fa
se del suporamento 4 g i i comin-
cieta. 

E' cominciata. prima di tutto. perche 
contro la linea di sviluppo della nostra 
economia e della nostra societa, che e 
in gran parte il prodotto della politica 
di centro sinistra, contro le drammati-
che realta sociali ed umane di questo 
sviluppo, si rivolge ormai la lotta sem
pre piu risoluta e consapevole delle 
classi lavoratrici e di tutta la parte 
piu viva e piu ricc-a di futuro della 
nazione. Proprio per questo chi si ag-
grappa ancora al centro sinistra e fuori, 
o rischia di essere tagliato rapidamente 
fuori, da questo grande moto sociale. 

Del resto, non e case, 4 pro
prio nel momento in cui net PSI 
e nelle DC si 4 avvertito II ma-
turar* di questa r**H4 nuove, ed 
4 emerse I'ensla * la preoccu-
pazlone di un distacco da un mo
vimento di cui si avvertiva II va
lor* positive, 4 proprio de questo 
momento che h* preso evvlo la 
ricorca dl un • rapporto nuovo • 
con il PCI, s*nz* piu nasconder-
si che di quest! movimenti e dl 
queste lotte il PCI 4 perte essen
tia le e forza anlmatrice. La scis
sione socialdemocratica e lo sboc
co interlocutorio ed incerto che 
le crisi ha avuto, non hanno mu-
tato I termini del problema. An
il, si puo dire che hanno reso 
ancora piu evldente II fatto che 
il centro-sinistra non regge e non 
potr4 piu reggere, e che II pro
blem* politico ormai aperto 4 
quttlo del « dopo a. 

Alia modesima ragione. del resto, bi-
sogna ricondurre lo stesso fallimento 
cl amoroso dell'uniflcazione socialista. 
che non ha retto e non poteva reg
gere alia prova dei fatti, quelli duri 
di una linea di sviluppo fondata sullo 
sfruttamento brutale dei lavoratori, sul
la compression^ delle loro esigenze di 
liberta, e quelli delle tension) sociali. 
della crescita combattiva della classe 
operaia e dell'avanzata dei processi 
unitari. 

Sapremo respingere 
ogni attaeco al 

regime democratico 
Si comprende che la forza spietata 

di questi fatti e di queste realta abbia 
investito prima di tutto la formazione 
politica piii esposta d! fronte ai lavora
tori e alle masse popolari. aprendo nel 
PSI un travaglio e un contrasto politico 
che hanno messo capo alia rottura fra 
due corpi che erano rimasti in sostan
za estranei I'uno all'altro. Ma il pro-
cesso di radicalizzazione che il movi
mento di lotte social! e democratiche 
ha determinato in tutta la societa ita
liana non ha certo risparmiato ne il 
mondo cattolico ne la DC. Anzi. alcune 
delle pspressioni piii signifiicative delle 
tendenze di critica radicale dell'asset-
to capitalistic^) e dell'organizzazione 
dello Stato e del potere sono proprio 
di matrice cattolica. come dimostrano 
le motivazion! su cui le ACLI sono 
giunte ad affermare la fine del colla-
teralismo. 

Quando si guarda alia DC si dice, e 
vero. (e il fatto e stato motivo di sod-
disfatto compiacimento in tutto il set-
tore di destra della stampa italiana) 
che nel momento della stretta questo 
partito e stato capace di riaffermare 
la sua unita. Certo, la DC ha questa 
capacita di riversare sugli altri le pro
prie difficolta e di far ricorso nei 
momenti piu ardui al cemento potente 
del potere o. se volete. alio spirito di 
t servizio», che consente di affidare 
a Kestivo gli Interni e a Donat Cattin 
il ministero del Lavoro. E tuttavia co 
me non cogliere. anche per la DC, il 
travaglio, la crisi che hanno caratte-
rizzato la sua vita interna, dal 19 mag-
gio al suo ultimo Congresso. e in que
sta stessa crisi governativa? K d'altra 
parte, quale signifieato bisogna dare 
alia battaglia che I'opposizione inter
na ha ingaggiato al congresso per una 
nuova Tnonpioranza. se non quello del 
tentativo di dare una risposta. di defi-
nire una nuova strategia. di fronte ad 
una situazione in cui si avverte il de-
perimento del centro-sinistra e I'esigen 
za sempre piu stringente di una scelta 
nuova7 

Nemmene per le DC, anil meno 
encore per le DC, si pu4 dun
que pensare, anche per la pre-
spettlve e piu breve termlne del-
I'eutunno, che I nodi e I centre-
stl Irrlsoltl possene trevere una 
competition* nel desetl equlllbrl 
delle roppresentonxe preeertlo-
nell delle cerrentl nella dlretiew* 
del partite e del governo! Nen 
eccedr4, percM e'4 un mevlmen-

te reale nel paese, ch* vl «•*»-
veig* e die he *p*rfe uetfe v*> 
stre Pie una dlelettke * un ce*v 
treste dl pesJzionl die ueu au
tre** piu riselvere all* veccMa 
maniere. 

Ma consentitemi. a questo punto. di 
ricordare. onorevoli colleghi. che io ho 
parlato prima della polarizza&one di 
un dilemma. 

E questo significa che non ci devono 
sfuggire i movimenti delle forze che 
tendono a raccogliersi attorno allaltro 
polo di questo dilemma, attomo al polo 
della resistenza conservatrice o del con-
trattacco reazionario aperto. 

Anche queste forze interrogano se 
stesse. Sentono la preoccupazione. la 
paura di fronte a una realta. a una 
prospettiva nuova che avanza. E cer-
cano le vie di una risposta. della 
loro risposta. alia crisi cosi profonda 
che e aperta nel paese. Non a caao 
siamo davanti ad una attivizzazione 
sia di forze apertamente eversive. extra-
parlamentari. sia della destra dello 
schieramento politico. 

Non mettiamo tutti in uno stesso fa-
scio: ma la storia del nostro paese. e 
la sua realta attuale, ci insegnano che 
c'd. nella societa italiana. una trama 
nera, una trama che ha resistito e re-
siste. che riemerge nei momenti cru-
ciali della nostra vita nazionale, per 
cercare di riannodare e spingere al-
I'awentura forze diverse — del padm-
nato industriale ed agrario, dell'app*-
rato statale, della destra politica — 
forze decise e pronte ad opporsi con 
ogni mezzo possibile ad ogni movimen
to. ad ogni prospettiva che possano 
mettere in forse quell'assetto che e la 
base dei loro privilegi. Per questo non 
bisogna mai dimenticare che. anche e 
proprio per un paese come I'ltalia, il 
cammino verso un assetto nuovo. vera-
mente democratico, nell'organizzazione 
della societa e dello Stato. questo cam
mino e e sara enntinuamente esposto 
agli attacchi e ai pericoli di tipo rea
zionario. 

Abbiamo dichiarato che il no
stro Partito 4 deciso ad affron-
tar* con tutti i nwzti necessa
ri ogni tentativo di attaeco al 
regim* democretlco. Lo ribadia-
mo *nche d* quest* tribune — 
at1tnch4 lo tengano ben presen
te quanti si illudono dl poter lm-
beccere questa strada — insie-
me ell'eppello, alia vigilant* « 
ell'unlt4 ch* rivolgiemo * i lavo
ratori, ai glovani, al soldati ed 
• quail* part* d*ll'uffkialit4 
d*ll* nostre forte ermet*, ch* 4 
c*rto grand* meggioreme, ch* 
non pu4 lesciersi t*ntar* de sug
gestion! reezlonarie. 

M * rkordiemo tutti, soprettut-
to, che quelle • trama nere » 
della nostre societA, dalle quale 
puo venire le tentetion* all'av-
v*ntur* *uterlf*ria nen si spet-
ta sent* la volontA ed il coreg-
gio dl una grende svelte demo
cratic*. 

E' anche e proprio alia luce di que
sto tema. di questo dilemma e di quella 
scelta di fondo di cui ho parlato. che 
noi giudichiamo lo svolgimento e le 
conclusion) della crisi. e le prospettive 
che ora si possono aprire. 

Lo svolgimento della crisi e stato un 
susseguirsi di manovre. di espedienti. 
di reciprocl ricatti. di bracci di forza 
comprensibili solo per pochi iniziati. Vi 
sono state anche da parte della dire 
zione democristiana. per quanto il Pre 
sidente del Consiglio lo abbia negato. 
serie manifestazioni di scorrettezza p» 
litica. giunte in qualche momento al Ii 
mite della scorrettezza costituzionale. 

L'aspetto piu negativo e costituito dal 
fatto che durante un mese intero di 
trattative non e stato fatto un solo ac 
cenno ai problemi reali del paese. II 
fatto non e casuale, ne pud essere con
siderato solo un indice di distacco dal 
le aspirazioni e dai sentimenti del pae
se reale. 

Lo ha rilevato la CGIL, con dichia 
razioni pubbliche nel corso e a conclu 
sione della crisi. Lo ha rilevato l'ese-
cutivo delle ACLI. dlchiarando giusta-
mente che un'attenta consideration 
delle aspettative popolari, t come si 
manifestano quotidianamente nelle lot
te del lavoro e delle iniziative per la ca 
sa. gli affitti, la scuola, i diritti sinda 
cali in fabbrica. il problema dello au-
mento dei prtzzi », avrebbe subito di-
mostrato « la necessita anche sul piann 
Qovernatiro di dar vita a soluzicni quo 
li/lcafe in termini di rijorme da attuare 
e di apporti politici da utilizzare ». Si 
comprende che proprio questo abbiano 
cercato ad ogni costo di evitare i diri
genti socialdemocratici e quelli demo
cristiani. Meno comprensibilc e, inve-
ce. che sia il Partito socialista. sia 
le sinistre democristiane. non abbiano 
preso una sola iniziativa rivolta ad in
trodurre nel dibattito almeno qualcuno 
dei problemi sociali piu sent it i dai la 
voratori. 

E' vero, e not lo sottnlineiamo. che 
non tutto nello svolgimento della cri
si. 4 stato negativo. Non tutto 4 andato 
secondo le intention! e i piani dei grup
pi di destra dello schieramento gover-
nativo. 

Gli scissionisti socialdemocratici non 
sono riusciti a trover* rispondenxa nel 
paese agli anacronistici appelli at «n 

(Sefiie a pagi*m t) 


