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LA RELAZIONE DEL COMPAGNO PIETRO INGRAQ AL COMITATO CENTRALE 

Battere il tentativo di liquidare le Camere 
nate dalla spinta a sinistra del maggio '68 
La secca involuzione a destra della linea politico delta DC e il riflesso, subito acriticamente dai suoi attuali dirigenti, di una scelta la cui cabina di regia sta oltre Tevere - II dispe-
rato avventurismo dei socialdemocratici - La gravita della situazione politico richiede un intervento pieno e forte del partito e delle masse popolari • « Chi ci sfidasse, pagherebbe 

duramente » • La nostra posizione sulla questione del divorzio - Le lotte dell'autunno e il tentativo di controffensiva padronale - Per un governo orientato a sinistra 

La sessione straordinai ia del Comi-
tato centrale del partito, comocata per 
discutere 1 gravi sviluppi della situa
zione poluica e 1 consegiienti compitl 
del partito, ha avuto imzio ien alle 
ore IB con un rapporto del compagno 
Pfetro Ingrao della Direzione 

La Direzione del partito — ha lni-
ziato Ingrao — ha convocato quests 
riunione perche" ritiene grave la situa
zione politica, tale da rtchiedere un in
tervento pieno e forte del partito e 
delle masse popolari La crisi dura da 
tre mesi, ha notato il relatore, e da 
essa e stato estraneato il Parlamento 
mentre l'hanno utilizzata il grande pa-
dronato, gli apparati di poli7ia e parte 
della magistratura per un'azione di re-
pressione e svuotamento delle conqut-
ste dei lavoratori Dopo una catena tnin-
terrotta di tortuosi patteggtamenti e 
torbidi tntrighi, si delmea ora aperta-
mente il proposito di concluderla scio-
gllendo le Camere 

Quali sono i motivi di rondo della 
crisi? Ingrao, riassumendo il pensiero 
della Direzione del partito, ha indicato 
i seguenti fattori1 1) la crisi e parte 
del tentativo di rivincita del padrona-
to; 2) essa si correla con il piano in-
ternazionale ove si va precisando da 
partB degli Stati Unit! una linea di lot 
ta aperta contro le forze progressive 
e di accentuata penetrazione economi-
ca in Europe a cui fa naturalmente 
ostacolo il progredire dl uno schiera-
mento popolare in Italia, 31 il tenta 
tivo dei gruppi dirigenti della grande 
borghesla di colpire il processo unita-
rio, di recuporare forze sociali e poli
tiche che si sono spostate a sinistra, 
di paralizzare i gruppi oscillanti dopo 
la grande ondata dell' « autunno caldo » 
che non solo ha strappato miglioramen-
ti material! per i lavoratori ma ha 
rnutato i rapport! di forza Sono stru-
menti di questo tentativo la campagna 
di repressione e la provooazione fasci-
sta oho dovrebbero togliere slancio alle 
masse e creare un clima di rissa che 
giustiflchi 1'appello al « governo forte ». 
Anche 1'impiego di strumenti di politi
ca economica come la « stretta » flnan-
ziarla, cosl come la speculazione sul 
prezzi, la intensiflcazione dei ritmi la-
vorativi hanno un prevalente signiflca-
to politico tendendo a isolare la classe 
operaia dai suol alleati sociali. 

Ricotto doroteo 

e socialdemocratico 
Tuttavia t gruppi conservatori sento-

no che cio non basta perch6 le lotte 
del 1969 hanno avuto riflessi anche sul-
le forze politiche, comprese quelle del
la maggioranza avendo spostato a sini
stra forze socialiste e gruppi cattoliei 
Le incertezze sulla strategia gia, verifl-
catesi nel gruppi capitalistic! durante 
I'd autunno» hanno prodotto seri dis-
sensi sulle prospettive e sulle scelte 
tattiche- cib e stato importante per il 
successo delle lotte operaie e difatti e 
proprlo durante l'« autunno » che e co-
minciata 1'agitazione per 11 quadripar-
tito, alimentata da provocazioni padro-
nail e poliziesche e tentando dl uttliz-
zare anche le bombe di Milano in modo 
che sempre piu fa pensare ad un tor-
bldo compiotto La cnsi e stata aperta 
da Rumor all'tndomani dell eccidio di 
Milano e allorche fu chiaro che il mo 
nocolore non avrebbe potuto bloccaie 
in Pai lamento un libero confronto coi 
comunisti. II primo bersaglio sono sta
ti i socialisti e quei gruppi dc che in 
qualche modo s'erano spostati a sini
stra nel 1969, ponendo loro U ricatto: 
o rientrare negli steccati delle B mag-
gloranze delimitate» o scioglimento 
delle Camere. Non per caso i socialde
mocratici e quei gruppi dorotei e fan-
faniani che avevano sptnto alia crisi 
hanno concentrato tutto il dibattito 
sulla questione della «delimitazione 
della maggioranza » ponendo in secon-
do piano i concreti aspetti program-
matici. Rilanciare la soluzione quadrl 
partita nel dicembre 1969 signiflcava 
porsi contro lo spostamento a sinistra 
del paese, e chi domandava tanto al 
PSI e alia sinistra dc evidentemente 
puntava gia sulla mmaccia delle ele 
zionl anticipate In questo quadro gia 
toibido e esplosa la nota vaticana sul 
divoizio per cm H paese veniva posto 
di fronte al gesto di un'Autonta este-
ra che metteva in discussione la sovra
nita dello Stato flno a esigere che 11 
Parlamento ritornasse sul propri deli-
berati Non sappiamo se tutto cio — 
ha aggiunto Ingrao — e stato fatto per 
calcolo o per incredibile leggerezza. 
Sta di fatto che tutte le torze politi
che si sono trovate dinanzi al dovere 
di tutelare la sovranita e la laicita del
lo Stato, e all'adempimento di esso era 
anzitutto cbiamata la DC II gruppo di-
rigente dc ha invece dato copertura e 
sostegno alle miziauve della Santa Se-
de, ha mandato a picco lo stesso Ru 
mor pur di non demordere da questa 
postzione ed ha respinto la posizione 
delineata da Moro che in qualche mo
do si prfoccupava di tutelare la sovra
nita dello Stato 

Ingrao ha espresso l'avviso che cio 
sia dovuto al talto che nel vertice del
la DC e ilemersa una linea tendente 
a utilizzare un rilancio clerlcale per 
recuperare la presa elettoiale e intimi-
dire quelle avanguardie cattoliche che 
hanno spezzato il sistema del «colla
teral ismo »> ri^pttto alia DC 

Ma LI prevaiere delle spinte clenca-
U integralisiuhe ha compucato le trat-
tative tra I pnrlit) del centre sinistra 
ha re* piu difficile un comprome^ 
so da pane del Partito socialist 
tgiunto ahe mutative del tuito allobcu 
ro della nota vaticana) ha creato pro 
blemi nei rappoitt anche con i parti 
ti laid minorl 

Non ci vuole molto a comp.'endere 
su quale carta punta I'attuale gruppo 
che, sinora, ha prevalso nella condot-
t& politica della DC. Francamente, non 
Al sembra che esso speri senamente 

dj incidere neile file e nelle basl ele!> 
torali dell opposizione opeiaia Piutto-
sto, e mnanzi tuHo, esso vuole che •& 
DC riesca a eludere le sceite precise 
e chiarificatrici, che si troverebbe di 
fronte se continua la V teglslatura 
E non alludo solo al divorzio, ma al
io statute dei dintti dei lavoratori, 
alio sgravlo dell'imposts di ricchezza 
mobile sm salari, alle leggl agrarie (at-
fitto, enti di sviluppo), all attuazione 
entro questa pnmavera delle Regioni, 
alle decision! sulle giunte. II gruppo 
doroteo-fanianiano vuole annegare que 
ste scelte discnimnantl nel polverone 
di una rissa di rehgione, nell appello 
alia paura, nell'lmporre al Paese e al 
Parlamento un'assurda paralisl In que 
sto modo, esso pensa di diminuire il 
peso del Partito sociahsta e rldurlo 
alia ragione, ma soprattutto spera di 
fermare la disgregazione un atto nel 
((coacervo demoenstiano », atilizzando 
1'autorita rehgiosa della Chiesa stru-
mentalmente, per memprare 1'unita 
della Democrazia Cnstiana attravsrso 
uno scontro frontale tra uno schiera-
mento laico e uno schieramento inte-
gralistico nel quale basisti, forzanuo-
visti, sindacalisti e morotei — le sim-
stre democristiane, insomma — ven-
gano ridottl all'obbedienza, lngabbidti 
e politicamente liquidatl. Si oapisce 
bene, come di fronte a questa arro-
gante spmta conlessionale della DC, 'a 
pattuglla socialdtsmocratica sia appar-
sa nel ruolo di povero untorebo, e 
sia stata rigettata a un rango subal-
terno anche se essa non ba smesso 
la sua vocazione avventurlsta, tenta e 
rltenta di rinverdire 11 ramo secco 
del suo antlcomumsmo, e non esita a 
spingere provocatonamente alia con-
fusione 

Sembra chiaro che la secca involu
zione a destra della linea politica del
la DC — divenuta cosl pesante — e 
il riflesso, acriticamente subito dad 
suo] attuali dirigenti, di una scelta 'a 
cui cabina di regia sta oltre Tevere. 
Va tenuto presente infattl che dentro 
la Chiesa, In corrispondenza col Pon-
tiftcato giovaoneo, e venuto svlluppan-
dosi quel mutamento di orientamen-
ti sul terreno teologico, pastorale, re-
ligioso, che va sotto U nome di espe-
rienza concihare. Oggl invece la preoc-
cupazlone prima che sembra avere la 
Santa Sede e quella dl frenare, e pos-
sibllmente dissolvere, tutte le spinte 
di liberta e dl rinnovamento messe 
in moto dalla espenenza del Concllio. 
E' in base a questa preoccupazione 
che ha preso corpo una scelta politica 
che ha portato l vertlci del Vaticatio 
a una nuova anacronistlca impennata 
«costantimana », a cercare di nstabi-
lire, come che sia e al piu presto pos
sible, una unita dl condotta deli'in-
tero mondo cattolico itahano, dello 
stesso clero e perslno di cerbl setto-
n della Curia e di Important! ordi-
ni rebgiosl. Una unita autontaria, pe
rt), che splega, per esempio, il pesan
te intervento che la Commissione Hlpi-
scopale Italiana. sotto la presldenza 
del cardinal Poma, ha compiuto sulle 
ACLI, proprlo In quest! giornl. 

Dunque, alia llquidazione del Par
lamento eletto nel maggio 1968, spin-
gono oggi forze che vanno parecchio 
oltre la destra missdna e liberale, ol
tre I'awentunsmo disperato dei social 
democrat!ci, e che hanno dentro .a 
Demucrdzia cnstiana il ioro nucieo 
piu cunssistente Chi mira a questa pro-
spettiva lo fa per speazare 1 processi 
unitari a cui U 1968 e il 1969 hanno 
dato vita, per gettare ostacoli sulla via 
delia unita sindacale, per costringere 
i «dissidenti n a ntornare all'ovlle, e 
non esita a paralizzare 11 Parlamento 
per altrl mesi. regalando altro spazio 
libero aU'alta burocrazla e al grande 
padronato, i soli che in questo me
mento manovrano — secondo 1 loro di-
segni — le leve della politica econo
mica. Queste soiiO le raglonl dl fon-
do che ci fanno vedere nella prospet-
tiva di scioglimento delle Camere un 
tentativo di ributtare lndietro tutto 
il movimento popolare. 

Contro lo scioglimento 

delle Camere 
Noi chiamiamo 11 Partito, la classe 

operaia, le giandi masse popolari a 
battere tale tentativo. E' stato scriU 
to che la nostra opposizione alia ll
quidazione del Parlamento eletto nel 
196B, sarebbe «torsennata» e «lndi-
senminata». E perche mai? Con qua
le leggerezza, la stampa che pronun-
zia tali gmdizi parla dello scioglimen
to delle Camere quasi come di uno 
sbocco obbligato? Finora la crisi di 
governo e stata bioccata per mesi, e 
potremmo dire im pan tana ta attomo 
ad una sola formula di governo il 
quadripa'tito di centi o-sinistra Noi n 
teniamo non solo sbagliato politicamen 
te ma ormai assurdo insistere nel ren 
tati-vo di metieie m piedi una coali 
zione quadripartita che sarebbe oggi 
solo una confusa gmstapposizione di 
proposte pobtiche contraddittone Si 
e perduto gia troppo tempo, su que
sta strada. Peroht mai non dovrebbe
ro essere sperimentate altre forrnule? 
E perche Ton. Fanfani dovrebbe esse
re una sorta di «ultima frontiera ? 
Per il nodo che si e creato, lo sciogli
mento delle Camere porterebbe oggi 
all'annullamento del voto sul divorzio 
e vorrebtK1 dire che in pratica viene 
dato alia Santa Sede il potere di c<m 
cellare le decision! del Parlamento ita 
llano 

Per tutti questi moDvi sembra a noi 
indispensabile che ove I on Fanlanl -
il quale tra 1'altro non e stato indi-a 
to da nessuno dei partiti — Callist a 
i gruppi parlamentan siano messj in 
t^rado di esprimere nuovamente le lo 
io valutazioni e proposte Inline, noi 
con^ der.amo essenziale e irrinuncla-
bile che sia dato al Parlamento il mo
do dl esprimere direttamente la pro
pria volonfo, al momento concluslvo 
di ima crisi che si e svolta minora 
tutta al di fuon e alle spalle de! Par 
lamento. Non dovrebbe essere nemme-

no necessano sottolineare una tale esl-
genza Lo facciamo perche vi e addi-
nttura chi, in questi giorm, fa circola-
re la voce assurda di un possibile scio
glimento delle Camere senza che es
se abbiano potuto esprimere con il 
dibattito e con 11 voto il loro giudi-
zio. Si giunge dunque addirittura a 
prospettare la eventuallta — e in un 
modo che e offensive per il Capo del
lo Stato — dl soluziom che si confi-
gurerebbero come un vero e proprlo 
colpo dl mano Tale e la irresponsa-
bilita a cui stanno approdando uoml-
ni e gruppi, che con la loro inetti-
tudlne e la loro politica di cieca con-
servazione hanno portato il Paese al-
1 attuale vicolo cieco 

Noi combatteremo nel modo piu fer-
mo contro la prospettiva di uno scio-
ghmento anticipato delle Camere Tut
ti sanno che non abbiamo nulla da 
temere da eleziom politiche a cui an-
dremmo fortl per le lotte che abbia
mo condotto, sicun di costituire in 
uno scontro del genere il punto di n-
ferimento per masse imponenti, per 
uno schieramento vastissimo di foize 
sociali Chi ci sfidasse, pagherebbe du
ramente 

Nel prendere questa posizione, non 
slamo mossi dunque da una preoc
cupazione nstretta di partito. Obbe-
diamo alia linea politica che ci sia-
mo dati Abbiamo detto che per da
re la risposta giusta al travaglio del 
Paese, bisogna partire dalle conquiste 
strappate dai lavoratori con la lotta, 
per difenderle e portarle avanti, nei 
loro contenutl concreti e nel loro sen 
so piu profondo Questo vuol dire per 
noi, che non si deve lasciar via libera 
all'attacco ai salan, ma e urgente in-
tervenire ora sulle leve dello Stato e 
con le leve dello Btato per colpire la 
speculazione dei prezzi, per combatte 
re la fuga dei capitali, per awtare e 
qualificare una politica dl occupazio-
ne. prima di tutto sui grandi temi 
de! Mezzogiorno e delle campagne. 

Non siamo tra colore che hanno 
drammatlzzato la slruazione economi
ca. Abbiamo anzi sottolineato alcune 
importanti dlfferenze oggettive col 1962-
'63 Ma ognuno sa che la paralisi po 
litlca e la mancata utllizzazlone di al
trl strumenti che non siano quello mo-
netario e creditizio (l'unico operante 
quando In un modo o nell'altro ci 
si rimette alle tenderize spontanee del 
sistema e al meccamsmi tradizionali) 
rischlano, come nel 1963, dl porre non 
solo i lavoratori, ma anche strati di 
Imprenditori plccoll e medi di fronte 
alia somma di tutti i danni dell'infla 
zione e di tutti 1 danni della def'a-
zione alti prezzi piu rischio di disoc-
cupazione. 

Solutiomo i nuovi 

processi unitari 
Tanto piu pesante e la colpa di chi 

apre al Paese questa prospettiva — in 
una situazione economica intemaziona-
le molto incerta — quanto p!u 11 mo
vimento operaio e popolare, nell'autun-
no scorso non si era limitato ad avan 
zare rlvendlcazioni salariali monetane, 
ma aveva elaborato piattaforme positi
ve, piattaforme che muovendo dai bi-
sogni espressi nelle lotte indicavano a 
tutto il Paese una prospettiva generale, 
che avesse al centro, come leva e me
tro dello sviluppo, la valonzzazione 
della forza-lavoro Le proposte di ri-
forma che tendono a fare della casa 
un servlzio sociale, a porre la tra-
sformazione delle campagne come per-
no della riorganizzazione dell'industria, 
a mutare la scuola In funzione dei 
lavoratori, a norganizzare il sistema 
sanitario e di previdenza, non sono 
solo esigenze di emancipazione sociale, 
ma sono problem! della cui soluzione, 
attraverso un mutamento degli orien-
tamenti produttlvi, della struttura dei 
consuml e del carattere della spesa 
pubbhea, dipende la reale possibilita 
di ampliare e qualificare gb uivesti-
menti in Italia 

Noi salutiamo come un grande fatto 
1'incontro unitario e autonomo dei sm 
dacati su prospettive nuove di politica 
economica capaci di spezzare il ri
catto inflazione deflazione Questo incon 
tro e importante, anche perche e ma-
turato su posizloni scatunte da pos 
senti movimenti e processi democratic! 
di base Questi movimenti, questi pro
cessi non appartengono al passato, non 
sono una fiammata esauntasi nel 1969 
continuano a svilupparsl e a porsi nuo
vi traguardi su! piano sindacale e sul 
piano politico Non vogliamo nascon-
derci le difticolta e 1 ritardi di questi 
mesi. Vogliamo sottolineare che le esi
genze ed espenenze espresse in autun 
no dalle lotte dei metalmeccanici, del 
chimici, degli edili ritornano oggi nel
la bat.aglia dei tessili Vogliamo rlcor 
dare che la rete delle assemblee e dei 
deleg iti di base sta affrontando nuove 
prove che devono consolidarla e strut 
turarla Vogliamo ncordare le tappe nel 
processo di unita sindacale rappresen 
tate dai recente Consiglio nazionale del 
la CGIL e dail'mcontro unitano a Ge 
nova tra le organlzzazioni dei metal
meccanici 

Riteniamo che in questi autonomi 
processi di lotta e di unita stia la 
chiave, la base per respingere il con-
trattacco padronale e trasformare m 
senso positive anche il quadro politi
co generale 

Proprlo perche si tratta dl awiare 
nei joth questa i\olta, e non a parole 
abbiamo bisogno che la lotta sulle ri 
forme avanzi ora e trovi U suo sboccn 
necessano anche sul piano delle leggi, 
anr-he a llvello del Parlamento Pro 
prio perche ci interessa un rapporto 
nuovo tra le assemblee rappreseniative 
e i movimenti organizzati di lotta, ab 
biamo bisogno che le Regioni finalmen 
te si (acciano e siano strumenti di 
potere popolare 

Si pub selezionare — come e neces-
sario — la spesa pubblica in funzione 
di uno sviluppo della occupazlone e 
del sostPjmo ai settori piu deboh del 
1 induitria e deH'agncoltura, si pu6 agi-

re a favore dei grandi comumi collet 
tivi, contro le rendite, contro i paras-
sitismi, contro I pnvilegi di caste buru 
cratiche, solo con una trasformazione 
e una articolazione democratica della 
maccbina statale Percib sono urgenti 
le Regioni. Bisogna tenere entro pri-
mavera le eleziOm amministrative e re
gional!: l'ennesimo rinvio di queste ele-
zionl Barebbe un atto incostituzionale 
ed inaccettabile Chi sente il bisogno 
di una consultazlone elettorale del Pae
se, perche non sceglie queste elezionl, 
che spingono ad una rlforma dello 
Stato e non bloccano 11 lavoro del 
Parlamento, anzi, — con il decentra-
mento politico — creano le condizioni 
perche esso possa mutare 11 suo lavoro 
e concentrarlo sulle riforme di struttu
ra e sul grandi temi di Indirizzo ge 
nerale? 

Combattiamo la cosiddetta delimita 
zione della maggioranza, perche metre 
nelle mani di un superdirettono di 
pochi uomini un diritto di veto su 
tutte le decision!, svuotando il con
fronto pariamentare, cancellando per
slno il ruolo del governo, paralizzan 
do dai centro la vita delle assemblee 
locali. Tutto questo porta alia sclero
se mentre 11 Paese e scosso da un 
grande moto sociale e e'e bisogno dl 
un Parlamento dove i partfti agiscano 
come corpi politicl dinamici, capaci di 
confrontare le forrnule e i programml 
con la realta in movimento Perci6 
e ndicola la disputa se si possano o 
non si possano accettare i voti della 
opposizione allorche sono sostitutivi 
questa e questione politica che di vol-
ta m volta ogni governo, ognt partito 
nsolve nel concreto Non e questo il 
punto, ne si tratta di assurdi «inse 
nmenti». Noi poniamo invece un pro-
blema istituzionale- il proolema di un 
Parlamento che lavori in modo ade-
guato ai mutamenti del Paese, di una 
dialettica fra democrazia rappresentati-
va e strumenti d] democrazia di base 
nella fabbrica, nelle campagne, nei quar-
tieri, nella scuola. Piu che una que
stione di votl, noi solleviamo la que
stione di come si giunge al voti, di 
ci6 che si decide e come si decide. Per-
cib combattiamo contro 11 tentativo di 
far risorgere steccati nelle assemblee 
elettive. Se ci accontentaasimo solo del
ia propaganda o, peggio, della frase 
massimalistica potrebbe farci comodo 
accelerare il ricorso alle elezloni poli
tiche generall. Ma a noi interessa una 
strategia e la costruzione di un nuovo 
sistema di potere, di una democrazia 
di tipo nuovo. 

Per giungere a questo sbocco ritenia
mo indispensabili la convergenza e la 
maturazione di forze che vengono da 
matrici diverse Fondiamo su questa 
scelta dl fondo l'eslgenza di un dia-
logo tra le componenti storiche del mo
vimento operaio (socialiste. comunlste) 
e U movimento cattolico organlzzato 
In questa grande scelta strategica col-
lochlamo la nostra risposta alia que 
Btione della posizione della Chiesa sul 
divorzio Noi comunisti sapevamo che 
la questione del divorzio, nella specifi-
ca condizione dell'Italia, e tema com-
plesso. PercJ?t negli anni passati — e 
oggi si vec che avevamo buone ra-
gioni — ai siamo mossi con senso di 
responsabilita, operando perche matu-
rasse nelle coscienze, e nelle file anche 
dei cattoliei, la soluzione storicamente 
giusta. E' da dolersl che i gruppi di 
ngentl della Demociazia Crlstiana non 
abbiano voluto o saputo contribuire in 

questi anni a collocare il divoizio nel 
quadro di una nforma generale del 
diritto dl famiglla Ad ogni modo oggi 
la legge sul divorzio e diventata de 
cisione del Parlamento- non pub essere 
messa in discussione altro che in quel 
ta sede 

Proprlo perche siamo il Partito co
munlste italiano, il partito che ha vo-
tato I'art. 7 della Costituzione, nel qua
le si afferma che tanto lo Stato quan 
to la Chiesa sono, ciascuno nel pro
prlo ordine, indipendenti e sovrani; pro
prlo per questo sentiamo U diritto e 
11 dovere di difendere la laicita dello 
Stato, di schlerarcl a tutela di quanto 
sovranamente ha deciso il Parlamento 
italiano sulla questione divorzio-Concor-
dato Riaffermiamo la plena costitu-
zionalita della legge Fortuna Baslini 
Ribadiamo che essa non viola il Con 
cordate. E d altra parte noi abbiamo 
chiaramente detto, a suo tempo, in Par 
lamento, che siamo contro una rottura 
unilateral di questo strumento, e siamo 
invece per una revisione delle norme 
concordatane, che awenga mediante 
trattative bilaterali. 

Per quanto nguarda la nota vatica 
na del 30 gennaio, abbiamo detto che 
non vediamo obiezioni a contattl diplo
matic! dello Stato Italiano con la Santa 
Sede prima di tutto in ragione di una 
corretta prassl nei rapporti internazio 
nali ma non solo per questo Al ehia-
nmento con la Santa Sede lo Stato 
italiano potra andare sulla solida base 
del fatto che ti Pai lamento nella sua 
intangibile sovranita ha esplicitamente 
deciso che quanto sancisce la legge sul 
divorzio circa gli effetti civili dei ma-
tnmoni concordatari regolarmente tra 
scritti e plenamente costituzionale e non 
viola ne la lettera ne lo sptnto del 
l'art 34 del Concordats E del resto 
andiamo al concreto: come potrebbe il 
governo, un qualsiasi governo, senza 
violare la Costituzione, trattare con la 
Santa Sede una soluzione diversa, quan
do un ramo del Parlamento ha gia de
ciso e un altro ramo del Parlamento 
si e pronunciato fn sede di Commis
sione e sta per affrontare in aula la 
discussione sulla legge? Ce lo spieghi 
qualcuno. Il governo pub solo lnforma-
re il Parlamento della nota della San
ta Sede — ed e assai male che cib 
non sia stato fatto — e dire alle Ca
mere II suo parere. 

I rapporti fra Italia 

e Vaticano 
Questo dice il sempllce buonsenso po 

litico. E difatti, per grave che sia la 
controversla. cib che I "ha cosi pesante 
mente Inasprita 6 il modo con cui essa 
e state aperta dai Vaticano, il 
momento in cui essa e stata posta sul 
tappeto, nel pieno dl una crisi di go
verno, e soprattutto l'uso irresponsabile 
che dl tale controversla e stato fatto 
dai gruppo dirigente della Democrazia 
Crlstiana Come non si e visto che 
l'atteggiamento del dirigenti democri-
stiani a sostegno della posizione vati 
cana, compllcava gravemente la que
stione, rendeva piu difficile perfino il 
contatto con il Vaticano, gettava 
un dubbio profondo sul modo con cui 
11 governo italiano sarebbe andato a 
tale contatto? 

Dunque a mettere in discussione i 
rapporti con la Chiesa sono propno co-
loro che ancora una volta utilizzano 
per una lotta di potere in Italia que-
stloni che concernono la coscienza re-
hgiosa o si presenteno ancora come 
strumento politico e braccio secolare del 
Vaticano nel nostro Paese La linea 
sbagliata ed awenturistica del gruppo 
dirigente attuale della DC non fa che 
riproporre In modo acuto la domanda: 
perche mai la liberta di coscienza del 
clttedino dl fede cattolica, 11 suo di
ritto d! vivere in comunita religiosa, 
di affermare le sue ragionl nel confron
to delle idee dovrebbero tuttora essere 
garantlte dalla eslstenza di un partito 
confessionals di orientamento conserva-
tore, e non Invece dalla crescita della 
liberte di tutti, dallo sviluppo della de
mocrazia, dalla laicita dello Stato? Lo 
atteggiamento grave ed imprudente del
la dlngenza attuale democnstiana rlpo-
ne in discussione dunque 11 ruolo di 
questo partito, la sua collocazione nella 
societa italiana. In realta, messa in 
cnsi la strategia del centro-sinistra, 
fallita 1'integrazione di fasce consisten-
ti del movimento operaio e popolare, 
colpito lo strumento dell'lnterclassismo, 
la Democrazia Cristiana si trova oggl 
dinanzi al nodo della sua prospettiva 
negli anni '70, dei mezzi e delle poll 
tiche con cui mantenere e motivare la 
sua occupazione del potere Questo e 
uno dei punti politic! dl fondo che ste 
dietro alia crisi di governo e alia stessa 
polemica sul divorzio. 

Essendo questi \ problem!, a noi sem
bra del tutto illusona la speranza di 
frontegRiarli con qualche aggiustemen-
to interno alia passata politica del cen
tro sinistra Non coglie il punto giusto 
il compagno De Martmo, quando pole-
mizza con noi sulla esistenza o meno 
di R cedimentl» del PSI nel corso della 
trattativa Non stiamo a discutere di 
questo; ne 11 nostro dialogo con i com-
pagni del PSI si rlduce a fare 11 conto 
di qualche frase piu o meno avanzata 
m qualche documento, o anche dl qual
che misura in piu o in meno nella lista 
del programma di governo. La discus
sione e sulla valutazione della situa
zione e sulla strategia con cui inter-
venire m essa Per noi la poata della 
lotta in corso e uno spostamento dei 
rapporti di potere a favore delle classi 
lavoratrici II travaglio dei partiti e 
legato a questo Gli interlocutori sa-
ranno diversi nspetto agli anni '60 
basta vedere come sta cambiando il 
smdacato (e persino la Confindustrial. 
baste vedere che cosa e diventata la 
socialdemocrazia Per questi motivi non 
regge sperare di contrattare alcune cose 
in piu, restando all'interno dei metodi 
e de] quadro politico che ha domi 
nato negli anni '60 Bisogna andare ad 
uno sviluppo delle tstituztoni demo-
cratiche (e quindi degli schieramentl 
politic!) a tutti i livelh (ecco la « fase 
costituente»), alia edificazlone di nuo
vi strumenti di intervento e presenza 
delle masse; bisogna che le forze poli
tiche di sinistra — da noi al Partito 
socialproletario ai socialisti, all'ala 
progressiva del movimento cattolico — 
si impegnino fcome sta avvenendo, pur 
con un travaglio tra i sindacati) in 
un lavoro comune, organizzato, che 
awli e renda visibile sin da ora la co
struzione di uno schieramento politico 
altemativo, senza attendere, senza 11-
mitarsi a dire che non c'e. 

Le forze socialiste, quelle cattoliche 
avanzate — ha notato Ingrao awiando-

si a concludere — non hanno speran
za se restano dentro el vecchio siste
ma di potere; anzi, date la forza del 
movimento popolare, rischlano di esse
re continuamente ricattate e paraliz-
zate dalle spinte autoritarie con cui i 
gruppi conser/atorl tenderanno a fron 
teggiare la pressione del movimento 
popolare. Ne e pensabile che la sini
stra italiana possa uontrastare 11 peso 
crescente dell'integrazione dei grandi 
gruppi industriall itallani nel sistema 
monopolistico internazlonale senza an
dare a una ristruttu/azlone generale 
delle sue forze, alio sviluppo del suoi 
collegamenti a livello europeo Piu che 
mai abbiamo bisogno di collocare la 
battaglia delle sinistre nel quadro piu 
generale dello scontro tra socialismo e 
imperiallsmo, con una presenza attiva 
in Europa che renda possibile e cre
dible un'autonomia dellTtalia, un suo 
svincolamento dai controllo americano, 
un suo Incontro con le forze proges-
siste europee, con i paesi socialisti, con 
le nazionl emergenti nel mondo che si 
libera. 

Lo nostra 

iniziativa politica 
Sono questi mutamenti di orienta

mento e di direzione che noi vogliamo 
sottolineare con ia ri.endicazione di un 
governo orientato a sinistra Sappiamo 
che una risposta stabile ed organlca 
ai bisognl del Paese pub venire solo da 
una nuova maggioranza, che per noi 
e non solo alleanza tra le rone di si
nistra laiche e cattoliche, ma anche 
awento di una nuova direzione politi
ca, edificazlone concreta di un altro si
stema di potere. Ma, nella fase trava-
gliata che stiamo vlvendo, un muta
mento di segno nella direzione politica 
del Paese pub avere un'importanza es 
senziale. 

Abbiamo potuto verificare come le 
lotte incidano anche nella sovrastrut-
tura: bast! ncordare la scissione so
cialiste, la spaccatura del dorotei, il 
processo di unita sindacale, l'estender-
si delle Giunte unitane, ecc Guai, per-
cib, se dovessimo concepire una sepa-
razione fra le lotte combattute nel pae
se e la rostra presenza nella crisi di 
governo. Chiamando le masse a inter-
venire nella grave vlcenda della crisi 
noi non voltiamo pagma rlspetto a). 
l'« autunno » ma continuiamo la stessa 
lotta portandola ad un livello piu ge
nerale e nel cuore dello Stato Viene 
percib chiamata in causa tutta la no
stra capacita di mobilitazione e di 
iniziativa politica che deve esser tale 
da chiarire a tutto il paese il carat
tere degli awenimenti, impegnarlo a 
lottare contro i periccM, sviluppare 
il processo unitario. 

Sappiamo — ha concluso Ingrao — 
che le tre armi fondamentali di ogni 
nostra vittoria, di ogni avanzata della 
democrazia sono sempre state: la pre 
cisione degli obiettivi, la lotta delle 
masse e l'unite delle forze che, con 
la classe operaia, combattono per rag-
giungere quegh obiettivi Oggi e il 
momento di adoperare flno in fondo 
queste armi, e il partito certamente 
sapra farlo 

Subito dopo, 11 CC ha Iniziato il di
battito di cui daremo conto domani. 

Da federazioni e sezioni di tutta I'ltalia 

Con gli auguri, annunci a Longo 
sul rafforzamento del Partito 

Successi al Nord e al Sud — Reggio Emilia e Ravenna al 98 per cento con migliaia di ro-
clutati; cosi anche a Bologna citta e in numerosi centri 

Continuano a giungere al com
pagno Lmgi Longo centinaia di 
message, in cm in uno con 
le felicitaziora e gli auguri per 
il settantesuno compleanno del 
Segretano generale del PCI, 1 
compagm e le organi7zazioni 
del Partito segnakmo successi 
nella campagna di tesseramen 
to e nella difTusione dell Vmta 

Per le Federazioni segnaha 
ma gli annunci di Regaio Emi 
ha (62 634 tesserah pai i al 98 63 
per cento e 2 120 reclutati, 121 

II ringraziamento 

di Longo a 

tutti i compagni 
II compagno Luigi Longo, e 

la compagna Bruna, hanno of 
ferto ien all Istituto di studi 
comunisti alle Frattocchie una 
colazione per i membn della 
Direzione dei partito e le loro 
compagne Alia colazione erano 
anche prestnli 1 ambasciatore 
dell URSb e Ia sua con>orle M 
saluto e ai voti nvoltigh dai 
compagni Scoccimarro e Terra 
cini il compagno Longo ha n 
sposto con un breve discorso in 
cui ha espresso U suo ringrazia
mento a tutte le orgamzzazioni 
e a tutti i compagni che gli 
hanno fatto perverure l ioro aF 
fettunsi augun in occasuine del 
suo settantesimo compleanno 

sezioni al 100 per cento); Ra
venna (98 per cento degh iscnt 
b, 1100 reclutati e 60 sezioni al 
100 per cento, nella provincia 
romagnola la FGC1 e all 85 per 
cento e 600 reclutati e con 40 
circoh al 100 per cento), Pi-
sfoia, al 90 per cento degli 
iscntti del 1969. BieWa (1'orga 
nizzazione giovanile unpegnata 
a raggiungere entro il 21 marzo 
il 110 per cento) Potenza la 
FGCI e al 100 per cento 
Imposqibile dare un oidine 

geografico o d unportanza, ai 
nsultati delle sezioni e dei co 
mitati comunali o di zona Ri 
produciamo qui di seguilo gli 
annunci cosi come progressiva 
mente sono giunti, m quesu 
giorm. alia Duezione del Parti 
to Dal Sud, la notizia che i 
comunisti di Paola (Cosenza) 
domenica hanno diffuso 210 co-
pie dell Umtd; a Tern:, la se-
zione delle Acciaiene ha toccato 
l 73 reclutati e si e unpegnata 
a raggiungere. entro u" 1970, 1 
500 iscntti A Trieste la sezio 
ne universitana ha gia 20 re 
clutati. a Bologna citta i nuovi 

- nt l i al PCI sono 1235 \ Pe 
i la se/ione e al 100 per 

L'nto mentre la « Di Vittono s 
di Cainaregio (Venez.a) e al 
102 per cento con 43 reclutati 
Sempre ne) Veneto la sezione 
di Campore#e (Padova) dome 
nica ha diffuso 350 copie del 
rUmtd. mentre a Reggio Emi 
ba i comunisti delle Cantine coo 
peratue nunite <̂ono sUti tu'ti 
nte^iera'i mial ore il risultato 
annonaato dai Comitato comu 

nale di Codigoro (103 per cento 
e 130 reclutati) e da quello di 
Bibbiano (Reggio Enuba), che e 
andato oltre il '69 Ad Adria 
sono stati superati gb iscritti 

Gli impegni 
per lo 

diffusione 
del 22 marzo 
Domenica 22 marro si con

clude la gara di difTusione 
e reclulamento al partito 
con una grande glornata che 
vedra impegnate lutie le no-
stre organlzzazioni. Nella dif
fusions dell's Unita » con le 
pagine special) dedicate al 
Partito. 

Livorno dlfTondera 22 mlla 
copie, Cosenza 3200, Pesaro 
citta 5000, Urbino 600, Ra-
gusa 700 

Numerose Federazioni e se 
zionl sono Impegnate anche 
per real ina re glovedi 19 
marzo una difTusione di tipo 
domenica I e Fra queste i 
maggiori impegn) sono stati 
assunti da Livorno, Ancona, 
Ravenna, Reggio Emilia, Mo-
dena, Siena, Arezzo, Cosenza 
capoluogo (600 copie) e Pe
saro dove ia FGCI provin
c i a l si impegna a difTort-
dere da sola 700 copie, 

dello scorso anno e 35 hanno 
adento per la prima volta al 
PCI (impegno delle sezioni. pe 
raltro. a reclutarne altn 25). II 
risultato va nmarcato perche 
Adria, in provincia di Rovigo, 
e uno dei centn di maggiore 
esodo verso 1'estero e I poll di 
sv iluppo industriall del Nord 
Ancora da Reggio Emilia la se 
zioue di Canahna ha comumcato 
di essere al 105 per cento men 
tre a Udine la sezione Buzzi e 
andata oltre il 100 per cento, 
con 11 reclutati 

Ritcrmamo al Sud a Sant \r 
cangeio (Potenza) 100 per cento 
ne] tesserarnento A Pieve Quin 
ta — Forli — superati gli iscnt 
ti del 1969 (11 reclutati) e gli 
obietti\T finanzian postisi dalla 
sezione Sempre nel Reggiano, 
la sezione di Villalonga ha tes 
serato 33 compagni in piu del 
1969, con 34 giovani reclutati 
e la sezione della FGCI di San 
Marzano di Taranto II 100 per 
cento hanno raggiunto le se 
ziom delle zone del Verbano e 
Cusio mentre da Atn (Toramo) 
il risultato e smaghante 200 
per cento A Verbama. il Comi 
tato cittadino e al 100 per cento 
con 94 reclutati (il prnselitismo 
non si arresla prosegue) In 
una contiada. quella del Colle, 
di Roseto degli Abruzzi, i re 
clutati sono stati 43 

E proseguiamo, elencando 
scheletncamente sezione Ban 
do (Ferrara): oltre il 100 per 
cento con 21 reclutati e diffuse 
domenica 30 copie m piu del-
If'nifci. se?ione di Noventa Pa-
dovana, oltre il 100 per cento 

con 14 reclutati, sezione di Pon 
tevigodarzere oltre il 100 per 
cento e 10 reclutati; Casalgran 
de (Reggio Emilia i 11 100 par 
cento e 69 nuovi iscritti; sezione 
Ancarano Teramc): 150 per 
cento, Comitato comunale di 
Sant'Ilano dl Enza (Reggio E 
milia) 104 per cento, pan a 
1577 iscntti, di rui 95 reclutati, 
sezione di Bagnolo in Plant 
(Reggio Emilia) 100 per cento. 
con 1799 iscntti su 5650 abitanti1 

Lobietti\o del tesserarnento <> 
stato superato datla sezione 
Gambenm Nardi di Forli. con 
36 reclutab 10 reclutati e tes 
seramento al 100 per cento alia 
sezione * Che Guevara J> di Ba 
ragalla (Reggio Emilia) mentre 
da Correggio sa segnalano 85 
iscritti in pju nspetto alio scor 
so anno. Dal Patoiese, la t.ezio 
ne dl Spazzavcnto annuncia di 
avere raggiunto il 100 per cento 
con 20 reclutati; da Cadoneghe 
(Padova) 100 per cento; a No-
vellara sono stab superati gli 
iscntti dello scorso anno; da 
Padova. la commissione operaia 
comunicn il reclutamento di 85 
operai Da parte sua il Comi 
tato di fabbnea dei comunisti 
dell ^rsenale militare manttimo 
di Taranto ha annunciato il rag 
giungimento dell obiettivo con 
23 reclutati ed ha preso 1 impo 
gno di toccare piu avnn/ati im 
pegm Anche a Padova, la eel 
lula universitarla annuncia un 
buon risultato, con 10 nuovi corn-
pagm La sezione Dro dl Trento 
ne ha reclutati 15; 50 la sezione 
Gramsci di Term Centro, edit) 4 
al 102 per cento. 


