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, (Dalla undicesima) 

que calano dall'alto. spesso 
con finalita ed obiettivi che 
non rispondono alle esigcnze 
delle zone interessate. Si ar-
riva cosl in sostanza . alia 
emarginazione delle assemblee 
elettlve, ad una limitazione 
della democrazia. Ed e qui 
che la nostra battaglia per la 
democrazia si incontra con 
quella per una programma
zione democratica dell'econo-
mla ed investe in pieno le 
strutture dello stato e gli in-
dirizzl dell'intervento pubblico. 

SIRRI 
In una situazione che, come 

ha affermato la relazione, e 
dominata da uno scontro po
litico e sociale molto acuto, 
plu gravi diventano i vuoti di 
presenza e di iniziativa o gli 
errori del nostro partito e del 
movimento democratico. In 
particolare, da due rischi dob-
biamo guardarcl: in primo 
luogo, quello di non vedere 
il complesso intreccio della 
manovra reazionaria in atto, 
cogliendone solo il piu clamo-
roso aspetto squadristico; in 
secondo luogo, quello di sotto-
valutare il processo politico e 
sociale che la manovra rea
zionaria tende a mettere in 
movimento soprattuto fra gli 
strati meno avanzati dell'opl-
nione pubblica. 

Dobbiamo far comprendere 
la natura del processo in atto; 
a questo proposito, si confer-
ma valida l'analisi nostra, se
condo la quale in Italia il 
fallimento dell'operazione in-
terclassista non e stato se-
guito da un'involuzione rea
zionaria, ma da una ripresa 
offensiva del movimento opp-
raio. Ma proprio in questo 
quadro, e cib era in parte 
prevedibile, le scelte, 1'unita, 
la direzione di questo movi
mento presentano oggl pro-
blemi piu complessi e difficili. 

L'affermazione trova verifi-
ca nell'analisi delle lotte ope
rate di questi ultimi mesi nel 
Veneto. La spinta di queste 
lotte resta forte e combatti-
va, ma ne emergono proble-
mi nuovi: come garantire la 
unita e la compattezza dei la-
voratori quando le rivendica-
zioni non interessano in egual 
misura tutti gli operai e gli 
impiegati della fabbrica: co
me evitare, pur nella neces-
saria articolazione delle lotte, 
la frantumazione della clas-
se operaia e l'isolamento di 
alcuni suoi nuclei; come ga-

/rantire alle lotte rivendicati-
ve — anche in momenti in 
cui, come ora, non si tratta 
delle grandi vertenze contrat-
tuali — un vasto sistema di 
alleanze, un sostegno politico 
esterno alia fabbrica. 

L'esigenza di grosse inizia-
tive poiitiche esterne ci e im-
posta anche dai rischi di eco-
nomicismo della battaglia ri-
vendicativa, che abbiamo piu 
volte denunciato, e dalla con-
sapevolezza che solo un moto 
generale di rinnovamento, nel 
quale confluisca la lotta della 
fabbrica con quella che si de-
ve svolgere su una serie di 
nodi della vita economica e 
sociale, pub portare alia con-
quista delle riforme. 

Per questo, occorre batte-
re nel partito e nel movimen
to operaio ogni chiusura setta-
ria nei confronti dei ceti me* 
di produttivi; nella consape-
volezza per6 che non si tratta 
di fame una difesa corporate 
va che essi stessi considerano 
precaria e instabile, ma di 
richiedere in concreto un loro 
ruolo nuovo, sia per uno svi-
luppo economico del paese al
ternative a quello di tipo mo-
nopolistico, sia per una diver-
sa, democratica gestione del 
potere a tutti i livelli. II di-
scorso si puo allargare a tutti 
gli strati investiti da una po-
litica di riforme, nel senso 
cioe che tutta la nostra linea 
per la formazione di un bloc-
co di forze sociali e poiitiche, 
che realizzi tale politica rifor-
matrice, non si compie per 
aggregazioni successive di for
ze statiche, ma con una tra-
sformazione che passa neces-
sariamente all'interno dei vari 
strati sociali. Solo su questa 
base si puo realizzare una so-
lida unificazione. anche se 
complessa e graduale, del mo
vimento delle forze sociali e 
poiitiche. 

Sul tcrreno politico piu ge
nerale, dobbiamo rihadire la 
nostra netta opposizione a 
questo governo. costruendo 
una crisi da sinistra che non 
uSi basi su contrappnsizioni di 
•lormule, ma su contenuti e 
scelte sui problemi reali. Per 
far questo dobbiamo chiama-
re chiaramente il PSI ad uno 
scontro con la politica ed il 
gruppo dirigente della DC. ed 
jmpedire a quest'ultima di co-
prire la sua crisi interna tra-
scinandovi tutto il paese. A 
questo dobbiamo chiamare an
che le forze di sinistra interne 
alia DC, 

GRAVANO 
Nell'analLsi della situazione 

meridionale bisoena guardarsi 
da generalizzazioni che po-
trebbero farci nerdere la no-
zione delle differenziazioni, 
anche profonde. che si TPSI-
strano nella realta. Vi sono zo
ne di seria difficolta. quali il 
Molise in cui l'elemento domi-
nante e 1'estrema precarieta 
delie attivita economiche e 
quindi dei lavoratori: picrole 
imprese agricole scarsamente 
produttive. disoccuoazione edi-
lizia. un bracciantato scarsa 
mente occupato e per di p:u 
a sottas<»Iario. Su oupsti stra 
ti sociali. si proiettano. senza 
possibility di una reaz'onp 
compensativa. gli stessi 
fattori connessl con I'avanzata 
della classe operaia di fabbri
ca. quali la lievitiz'one dei 
prezzi o la crescente pressio-
ne di destra. A cio si connet-
tono limiti di ordine soe?etti 
vo. quali la dpbo?ez7q del par
tito. le div'sfoni ideologiche 
fra i lavoratori e fra questi e 
i contadini. 

Tuttavia c'e coscienza anche 
a seguito dell'm'ziativa del 
partito. che i nod: di questo 
sottosviluppo possono esse.-e 
sciolti solo con un forte in 
tervento della mano pubbh 
ca, in termini quanlitniivi e 

. di camb am?nto del metodo 
(vedi: i mTardi inut:hzzati 
della Gescal). \A trasforma 

' zione del Molise non puo non 
fax perno sulla riforma a?ra-
rta, ma ci6 significa anzitut-

to irrigazione, finanziamento 
della plccola azienda, associa-
zionismo sovvenzionato. Le 
forze di governo invece (co
me ha detto di recente il ml-
nistro Piccoli) non si scosta-
no dalla vecchia e fallita li
nea di istaurare nuclei indu-
striali. sconnessi rispetto al 
tessuto sociale e territoriale. 

In queste condizioni pud ac-
cadere che lo spirito di lotta 
di molto categorie possa esse-
re strumentalizzato a fini con
servator! e di destra. Sugge
stion! municipalistiche pene-
trano anche nel partito e ci 
impongono di dare alia nostra 
proposta un carattere com-
plessivo. tale da comprende
re tutti gli interessi non spe
culative senza cedimenti cor-
porativi. E' questo un elemen-
to molto delicato della nostra 
iniziativa perche tutto dipende 
da come il partito sa inserir-
si e onentare la disponibilita a 
battersi dei lavoratori. dei 
contadini, di certe parti dei 
ceti medi. Dobbiamo evitare 
contrapposizioni municipalisti
che attorno alle ipotesi di lo-
calizzazione degli investimenti 
e dobbiamo sempre prospetta-
re linee e obiettivi unificanti, 
in cui Tintera regione unita-
riamente si riconosca. E tutta-
via. cio comporta. accanto ad 
una articolazione del movi
mento a livello locale, anche 
una battaglia a livello nazio-
nale per imporre scelte di go
verno e d'intervento senza le 
quali l'azione locale rimar-
rebbe priva di sbocchi tangi-
bili. Come si e latto nell at-
frontare, il rifinanziamento 
della Cassa del mezzogiomo, 
con una posizione estrema-
mente chiara e democratica, 
investendone per nostra inizia
tiva anche i Consigli regiona-
li, altrettanto deve essere fat-
to per alcune scelte prioritarie 
di politica economica quali lo 
orientamento e la scelta delle 
partecipazioni statali e la stes-
sa politica agraria govemati-
va e le scelte che in questo 
settore vengono fatte. 

PATAcam 
Siamo in presenza di peri-

coli di deterioramento della 
situazione economica nei qua
li si inserisce la manovra di 
destra tesa a influenzare grup-
pi di popolino, lavoratori esa-
sperati, ceto medio. Siamo in 
una situazione cioe In cui si 
intrecciano manovre conserva-
trici e tentativi di «contro-
rivoluzlone anticipata». I pe-
ricoli non vanno ignorati. Tut-
tavia quel che piii conta in 
questo momento e avere la 
capacita di prevedere e prov-
vedere. Decisivo diventa il giu-
dizio che noi diamo della si-
tuazione. Se da una parte esi-
stono questi pericoli ai quali 
va data una risposta adegua-
ta con la nostra iniziativa uni-
taria, dall'altra vi sono fatti 
positivi che non possono es
sere sottovalutati. 

II primo e dato dal proces
so di sindacalizzazione in atto, 
dalla crescita dell'unita e del
la coscienza politica della clas
se operaia. E' un processo 
rapido che esige un nostro 
intervento per dare delle ri-
sposte chiare sul tipo di sin-
dacato che si vuole creare. 
Esistono dei tentativi mode-
rati in proposito che vanno 
battuti. II secondo fatto po-
sitivo e rappresentato dalla en-
trata in ftinzione delle Regio-
ni, che debbono qualificare 
la loro iniziativa, l'intervento 
politico nel quadro della bat
taglia per le riforme e la pro-
grammazione democratica col-
legandosi alia lotta operaia e 
alle rivendicazioni del ceto 
medio. Terzo elemento la batr 
taglia antifascista, larga e uni-
taria, basata su contenuti nuo
vi: la difesa dell'ordine re-
pubblicano da una parte, la 
trasformazione delle struttu
re economiche dall'altra. In 
questo quadro cosi comples
so si colloca il rapporto del
la classe operaia con i ceti 
medi. E' stato sottolineato che 
tale rapporto si e indebolito 
in questi anni ma non ba-
sta: occorre ricercare le cau
se. E allora magari si scopre 
che anche noi, come Parti
to, non sempre siamo riusci-
ti a dare una risposta ade-
guata ai problemi dei ceti me
di. La risoluzione della Dire
zione del luglio scorso non e 
stata sviluppata con iniziative 
poiitiche adeguate, e'e stata 
anche una carenza nella no
stra iniziativa parlamentare. 
Nel rapporto di alleanza fra 
classe operaia e ceti medi ci 
sono delle contraddizioni, non 
e una iniziativa fae'le. tutta-
via essa puo essere portata 
avanti sostanzi'ndola di una 
prospettiva generale di rinno
vamento della societa in cui 
anche i ceti medi possano'ri-
trovarsi con un proprio ruolo. 

Inline la lotta per le rifor
me. Ci sono dei ritardi e dei 
limiti: bisogna fame una lot
ta politica di massa intrec-
ciando airobb'ett'vo generale 
obbiettivi intermodi P c^nani-
stabili' intorno ai quali co-
stniire s^HiPrampnti unita rl 
che mohjlitino in^ieme alia 
classe operaia. i contadini. gli 
artigfani. i commercianti — 
ora ai mirr 'ni del movimpn-
to — invesVre Ic istihizionl 
dpmocrat'ehe. coinvoleondo le 
for7e n^'itiche ner spostare 
p!u avanti la situazione po-
litim connnistando una nuo-
va m^^ioranza alia direzio
ne del Paese. 

LUPORINI 
II mantenimento della ten

sion? sociale — come ha detto 
Auirnclnia — non e obbietuvo 
valido di per se. Si tratta di 
una proposizione meccepibile: 
lo sviluppo e la promozume 
della '.oun di classe non si pos 
sono semplicistieamente iden-
tificare con un mantenimen 
to, accrescimento continuo 
delle tensioni sociali. I.a loita 
di classe ha i suoi ritmi. le 
sue accelerazioni ma anche 
le sue pause, i suoi stati di 
at tesa ^ • 

II prob'ema reale tuttavia 
e un altro: la risoluzione ,di 
Iuglin tlla quale Amendola 
ha fatto marcatamente rifcri-
mento corrisponde ancora ai 
mnvmcntn re.ile nel paese? 
IJT tension! sori!»li non sono 
qualcosa che il Partito poli
tico di classe pub regolare a 
suo piarimento. ma e al-
trcttantr. vero che lo stesso 
P.irtito non puo non avere 
una infl'ienza sugli sviluppl 
effettivi della lotta di classe. 

Se ci6 non si realizza, e ne-
cessario riesaminare qualco
sa. Le tensioni sociali in atto 
sono un elemento portante del
la stessa lotta per le riforme 
e quindi anche della strategia 
del nostro Partito. 

E ancora: tensioni sociali e 
strategia delle riforme sono le
gate a filo doppio. Non e 
possibile oggi fare una poli
tica di alleanze indiscrimina
te, tesa a raccogliere tutti gli 
scontenti. Non significa que
sto liquidare la politica delle 
alleanze, bensl ricrearla su 
basi nuove e su nodi deci
sive 

Certo, nostro compito im-
mediato e quello di impedire 
che le manovre reazionane e 
fasciste abbiano delle basi 
di massa. Tuttavia le radici 
piii profonde del pericolo di 
destra stanno nel ritardo stes-
so delle riforme, che e un ri
tardo storico e che ha acuito 
squilibri e ingiustizie e che 
ha creato largne zone di sfi-
ducia nelle forze poiitiche. 
Primo ooiettivo nostro e quel
lo di non lasciarci coinvolgere. 
Dietro al fallimento del cen 
tro sinistra e'e un fallimen
to maggiore, quello del ceto 
politico dirigente, avvertito 
soprattutto dalle nuove gene-
razioni. Ecco allora una in-
dicazione di lotta: senza rl-
nunciare ad operare fra e con 
le forze poiitiche, dobbiamo 
pero anche provocare sposta-
menti, sconvolgimenti e ri-
strutturazioni nel loro interno. 
C'e un nodo sovrastrutturale 
che regge tutta questa impal-
catura fatta di pericoli rea-
zionari e di squilibri econo
mic! e sociali: cioe la profon-
da contraddizione tra la Co-
stituzione italiana e la ripri-
stinata continuity della no
stra struttura statuale. Una 
struttura che e dlfensiva del-
l'assetto proprietario e pro-
tettiva di un certo meccani-
smo di sviluppo. Inline l'in-
treccio fra riforme e democra
zia. Che cosa abbiamo fatto 
per far comprendere alia clas
se operaia il nesso stretto 
che c'e tra politica e econo-
mia? Ed e un interrogativo 
che esige una Iniziativa con-
creta altrimenti ci sara delu-
sione, stanchezza, riflusso e 
un varco aperto a destra. 

La difesa della legalita re-
pubblicana e del terreno del
la democrazia non pub essere 
qualcosa di statico. Deve pun-
tare stfla riforma dello stato 
e del parastato, e in cib pub 
avere una funzione decisiva la 
costruzione delle regioni come 
nuova struttura di potere che 
realizzi ja saldatura fra demo
crazia delegata e nuove for
me di democrazia diretta e 
di base. Su questa strada po-
tremo perseguire un nuovo 
rapporto dialettico e imposl-
tivo, un rapporto dl conqui-
sta, anche con forze giovani, 
che si muovono dietro i grup-
pi, facendo decantare gli de
menti provocatori e I'estremi-
smo piccolo-borghese, e nello 
stesso salto vitale delle gene-
razioni, ricostruendo la conti
nuity politica e storica nella 
lotta per il soclalismo. 

TORTORELLA 
II compagno Tortorella ha 

iniziato esaminando la posi
zione attuale del PSI. In po-
lemica con VAvanti! che ha de-
finito a s/ocato » il giudizio da
to dalla relazione a proposi
to del PSI. Tortorella ha sot
tolineato che la questione po
sta in questo Comitato cen
trale non e quella dell'apprez-
zamento da dare attorno al
le ultime risoluzioni del CC 
socialista. E' evidente che que
sto documento afferma una li
nea che, pur essendo gia sta
ta precedentemente enunciata, 
non aveva ancora assunto 
quella piii completa defini-
zione che oggi viene afferma-
ta. Vi e, qui, un atteggiamen-
to importante e in parte nuo
vo su alcuni punti gia ricor-
dati negli interventi: la insi-
stenza sui cosiddetti a equili-
bri piu avanzati », le indicazio-
ni sui rapporti tra le a forze 
riformatrici» e quindi anche 
sui rapporti con i comunisti, 
la affermata volonta di parte-
cipare al governo al fine di 
compiere riforme degne di 
questo nome. E ' chiaro che 
si tratta di una posizione im
portante. Ed e ugualmente 
chiaro che, non vedendolo, 
noi negheremmo non solo la 
validita di un'autonoma ela-
borazione che si connette alia 
tradizione socialista, ma anche 
la validita delle molte lotte 
sociali e della stessa nostra 
tenace politica unitaria. 

II probiema non e dunque 
quello del giudizio da dare 
su questo documento. II pro
biema e quello della tradu-
zione di questa linea in atti 
politici. E' da questo punto 
di vista che numerosi inter-
venti hanno giustantente sot
tolineato 1'incongruenza di al
cune important) misure di go
verno con le affermazioni di 
linea compiute dal PSI. Na-
turalmente noi comprendiamo 
che i gesti del governo non 
rappresentano soio la volonta 
del PSI. Ma non possiamo 
comprendere in alcun modo 
come si possa arrivare a 
smentire ancne cio che gia 
il govemo aveva concordato 
con i sindacati sulla questio
ne della casa. o a ignorare 
— com'e awenuto sulla leg-
ge Iiscale — persino le richie-
ste ai tutti i comum Italia 
m. Di qui, dunque, il richiamo 
nostro alia linearita e alia coe-
renza innanzitutto sui proble
mi dell'oggi. 

Una tale critica oggettiva e 
screna e indispensabile per
che un lineare atteggiamen-
to del PSI coerente alle sue 
impostazioni contribui rebbe 
ad affroniare la questione 
principale: la questione, cioe, 

• d e l rintolierabile doppiezza 
della Democrazia cristiana. 
Doppiezza che non si potra 
sciogliere se la parte conser-
vatrice della Democrazia en-
stiana potra continuare a van-
tare concessioni e copenure 
sui problemi concreti: dalla 
casa, al fisco, alia sanita. 

Cib di cui noi siamo preoc-
cupati non e certo questio
ne elettorale o elettoralistica: 
anche se e giusto considera-
re la neoessita di perseguire 
— nel quadro di un genera
le progresso della sinistra — 
un avanzamento delle posizio-
ni del nostro Partito come 
stimolo e sostegno a tutte le 
forze del progresso. La preoc-
cupazione nostra e per le sor-
ti del Paese e de'.la democra
zia. Noi temiamo che si apra 

un varco troppo grande per 
la destra attraverso la politi
ca delle riforme minacciate e 
non fatte, i plan! di avanza
mento politico che non porta-
no a risultatl concreti e — 
piii in generale — una linea 
dl governo non solo confusa 
e contraddittoria, ma incapa-
ce dl affrontare e risolvere 1 
problemi piii scottanti. 

Di qui la fermezza della 
nostra opposizione. Se — a 
suo tempo — non cl fossimo 
opposti noi alia erronea con-
vinzione che 11 libro della 
programmazione potesse ri
solvere qualcosa. sarebbe sta
ta travolta l'ldea stessa della 
programmazione nel momento 
in cui si e vista tutta l'im-
potenza di quel libro. Se oggi 
non ci opponessimo con for-
za alia politica della vanifica-
zione delle riforme evidente-
mente consentiremmo che il 
discredito si volga contro la 
idea stessa di una politica ri-
formatrice. E' percib necessa-
rio che noi, in proposito, te-
niamo ben ferma la nostra li
nea. Ed essa e che le riforme 
non sono in se medesime un 
fine assoluto; ma sono uno 
strumento — l'unico valido in 
un Paese come il nostro — 
per affrontare nell'immediato 
i problemi piii gravi ed ur
gent! e per saldare contro 1 
gruppl economicamente doml-
nant! un ampio schieramento 
di forze attorno alia classe 
operaia nella lotta per la tra
sformazione della societa. E' 
percib che abbiamo sottoli
neato che con maggiore ener-
gia deve essere da noi solle-
vato. insieme con le misure 
parziali di riforma. il fondo 
vero di una politica riforma-
trice: che 6 la questione del-
l'autonomia nazionale e della 
democraticlta nelle scelte che 
veramente contano. La verita 
e che i problemi, a partire 
da quello del Mezzogiomo, 
non si risolvono se manca 
una reale indipendenza econo
mica del Paese e se manca una 
scelta democratica e pubbli
ca sugli investimenti. Percib 
abbiamo parlato e parliamo 
di riforma della struttura eco
nomica e di sviluppo demo
cratico. A questa arcentuazio-
ne occorre chiamare le forze 
della sinistra e in primo luo
go i comunisti. L'azione dei 
comunisti, ovunque essi operi-
no, non pub e non deve nega-
re la necessita di una viva ed 
efficace articolazione delle ri-
chieste di riforma e delle for
me di movimento. Ma essa de
ve essere dominata dalla volon
ta di portare la visione com-
plessiva dei problemi, cosl co
me la situazione richiede. Non 
vogliamo imporre nlente 
a nessuno. Ma vogliamo cer
to nelle autonome associazio-
ni democratiche di massa, nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole 
un ampio dibattito democra
tico che veda ciascuno, e quin
di anche i comunisti, portare 
il loro contributo. Da cib de-
riva la necessita di una orga-
nizzazione, di una coesione, dl 
uno slancio ideale e pratico 
del Partito adeguato ali'eleva-
tezza della posta in gioco e 
alia serieta del momento. 

3ERTANIELETTA 
Giustamente il compagno 

Amendola e numerosi inter
venti hanno posto al centro del 
dibattito di questo comitato 
centrale la questione delle al
leanze della classe operaia 
nella lotta per le riforme e 
un nuovo corso di politica eco
nomica. La questione e di 
grande rilievo anche nella re
gione emiliana dove in parti
colare le lavoratrici ed i la
voratori del settore delle cal-
ze e maglie e dell'abbiglia-
mento hanno messo in discus-
sione con le loro conquiste 
contrattuali la base su cui si 
sono retti interi settori pro
duttivi in Emilia-Romagna. 
Sono i problemi del sottosala-
rio, del supersfruttamento, del i 
lavoro a domicilio ecc. Ora la 
novi»a del contratto conquista-
to nel settore dell'abbiglia-
mento e delle calze e maglie 
con una nuova unita tra ope-
raie interne e lavoranti a do
micilio riguarda proprio, co
me si sa, il diritto alia con-
trattazione del lavoro a domi
cilio. La questione e di im-
portanza centrale nella regio
ne emiliana dove contro 18 mi-
la operaie interne del settore 
si contano circa 100 mi la lavo
ranti a domicilio. Le conqui
ste dei lavoratori hanno pro-
vocato una violenta controf-
fensiva padronale tesa a non 
applicare il contratto. a re-
cuperare gli aumenti salariali 
intensificando lo sfruttamen-
to. cercando di ignorare il ri-
conoscimento dei diritti delle 
lavoranti a domicilio e di col-
pi me le prime leghe organiz-
zate facendo mancare il lavo
ro. A questa situazione e ne 
cessario rispondere subito e 
con forza, affrontando i pro
blemi della ristrutiurazione 
del settore e puntando alia 
applicazione dei punti qualiii 
canti del contratto di lavoro 
(in particolare quelli riguar-
danti il lavoro a domicilio). 
A questo fine e necessario 
consolidare 1'unita tra operaie 
interne ed esterne e del resto 
la classe operaia e consapevo 
le di tale obiettivo: alcune 
lotte e scioperi in questa di
rezione si sono gia avuti ad 
esempio in provincia cu Reg 
gio Emilia dove si e anche 
in parte reahzzato il controlto 
da parte degli organismi sin 
dacali di fabbrica sul lavoro 
distribuito fuori e si sono avu-
te alcune prime assunziom in 
fabbrica di lavoranti a domici
lio. Tra i molti problemi che 
restano da risolvere. rilevan-
te e quello della organizzazio 
ne delle lavoranti a domici
lio attraverso • le Leghe co-
munali e delle forme di colle-
gamento con le operaie inter
ne. Le Condizioni per tale or
gan izza zione esistono e c'e an
che combattivita tra le ope
raie. mentre maturano tra le 
stesse forze poiitiche del cen
tro sinistra, nella stessa DC. 
posizioni interessanti. C'e in
vece da riscontrare (ad ecce-
zione di alcune provinciei un 
notevole ritardo delle organiz 
zazioni sjndacali che sono cri-
ticate dalle stesse lavoranti a 
domicilio coscienti del rischio 
di un annullamento dei pri-
ml risultatl ottenuti. Bisogna 
dunque superare rapldamente 
quel ritardl ponendosi l'obiet-
tivo della contrattazione delle 
Urlffe di cottimo e dell'assun-

zione delle lavoranti a domi
cilio ecc. La lotta per Pap-
plicazione del contratto pone 
con urgenza la questione dl 
una ristrutturazlone del setto
re, avendo present! anche al
cune difficolta delle piccole 
e medie aziende. Bisogna for-
mulare e precisare quindi una 
proposta che investa il probie
ma di una ristrutturazlone fon-
data sullo sviluppo dl piccole 
e medie aziende ad aita spe-
clalizzazione, sulla organizza-
zione in fabbrica dell'lntero 
processo produttivo attraver
so il graduale superamento 
del lavoro a domicilio, sul 
ruolo dello Stato nello stimo-
lare e guidare tale processo 
dl riconversione. L'intero pro 
blema dovra vedere impegna-
ta anche la Regione, e gli enti 
locali 

GAU1HIER 
D'accordo con l'analisi, 1 

giudizi, le prospettive della 
relazione; assai utile la dl-
scussione che e seguita. Ci 
sono infatti diversi problemi 
da esaminare e approfondire, 
questioni collegate alia lotta 
per le riforme e al rapporto 
tra classe operaia e ceti medi. 
Anche nel Trentino vi sono a 
questo riguardo diversi pro
blemi che richiedono una chia-
riflcazione nel partito. Se e 
vero infatti che negli ultimi 
anni c'e stato un importante 
processo di industriahzzazione 
a cui si e accompagnato uno 
sviluppo del movimento sin-
dacale con lotte a cui hanno 
partecipato in misura crescen-
te anche i lavoratori cattolicl 
con la CISL e le ACLI, e 
vero anche che oggi si regi-
strano alcuni fenomeni ,iega-
tivi. Sono gli effetti dovutl 
all'aver lasciato spazio a mo
di discutibili dl intendere la 
lotta di classe; soprattutto in 
alcuni settori della CISL sono 
venute avanti posizioni tese 
ad una visione astratta e mi-
tica della classe operaia, a 
conceplre la lotta fine a se 
stessa. 

Al tempo stesso si sono ma-
nifestate zone di indifferenza 
per gli effetti della lotta ope
raia nei confronti dei conta
dini, dei ceti medi, non te-
nendo conto che I'allargamen-
to delle alleanze e condizione 
indispensabile per I'avanzata 
della ciasse operaia. Si sono 
avute cosi difficolta in certi 
momenti anche a dare giuste 
risposte di massa agli attac-
chi fascisti. D'altra parte non 
e ancora del tutto chiara in 
alcuni compagni la necessita 
di superare questi errori; er
rori che offrono alia DC spa
zio per sostenere tesi come 
quella degli «opposti estre- • 
mismi». Esiste perb molto 
forte e netta nella situazione 
trentina una spinta unitaria 
e una chiara volonta di lot
ta delle masse per le riforme 
e tesa a respinyere licenzia-
menti e sospensioni di mi-
gliaia di lavoratori delle pic
cole e medie industrie in crisi. 

II partito si muove dunque 
per superare i difetti che si 
e detto impegnandosi in modo 
particolare sulla questione — 
dl cui molto si e discusso an
che qui — del rapporto clas
se operaia-ceti medi evitan-
do perb anche di cadere in 
lacili generalizzazloni. Non 
ovunque infatti le piccole e 
medie industrie sono nate al
io stesso modo e hanno le 
stesse caratteristiche; esiste 
comunque anche nel Trentino-
Alto Adige il probiema di dif
ficolta oggettive che queste 
aziende hanno e il probiema 
di individuare giuste soluzioni 
anche sul piano « tecnico ». La 
lotta per le riforme pone in-
dubbiamente, come altri han
no detto, questioni che riguar-
dano gli strati intermedi e 
possibili incomprensionl e an
che a attlvizzazioni » contro il 
movimento operaio. Ad esem
pio l'iniziativa presa dalla as-
semblea regionale del Trenti-
no-AIto Adige di attuare il 
tempo pieno per i medlci ospe-
dalieri ha provocate reazioni 
violente tra gli interessati. 

Si tratta solo di una inizia
tiva e anche abbastanza mo-
desta, ma i riflessi che ha 
provocato devono farci riflet-
tere. Avere ben chiaro innan-
zi tutto che le riforme non 
sono indolori - e, soprattutto. 
considerare meglio quali con-
seguenze provocano tra gli 
strati intermedi. II che deve 
portarci anche ad avere con 
queste persone — siano medi-
ci o insegnanti o altre cate
gorie professional! che agisco-
no in settori oggetto di ri
forma — un rapporto che non 
pub essere di natura rigida-
mente sindacale. Ma un rap
porto sociale-culturale perche 
infatti le riforme comportano 
per queste persone una di-
versa collocazione sociale. 

LATANIA 
La lotta contro il fascismo 

non deve essere vista coir.r 
una lotta settoriale e .̂ .oorat-
tutto non e un fatto ultanto 
del Mezzosiorno. Oatai circola 
con insistenza la tesi che • i 
Partiti sarebbero tutti u^i'ia 
li». La portano avanti anche 
i gruppetti che dicono di ns 
sere alia nostra sinistra. E' u.ia 
tesi pericolosa che va battuti 
perche puo trovare una certa 
rispondenza fra I lavoratori 
I padroni si servono di qucsla 
tesi per avallare 1'altra, quella 
della necessita di una pice 
sociale. Cadere in questa trap 
pola significherebbe annullaie 
tutte le conquiste che fin q n 
sono sute ottenute. Eppure la 
condizione di fabbrica impon* 
sempre nuove azioni. AP/IUisi 
der di Taranto. tanto per fare 
un esempio. i siderurgici esco 
no da una lotta dura per le 
qualifiche. una lotta c o n c u r 
vittorinsamente ma alia quale 
dovranno seguire altre per pre-
mi, salute, ambient e di lavoro. 
E* il ruolo delle Partecipazioni 
IStuUii ri^i Meoi).! <•'!» che v* 
messo in discussions e alio'a 
le lotto .J. f ibbr.ea acqu f> 
ranno anche m^Tsriore r?spfrt 
e non saranno certo fini a se 
stesse. Mai come in queste set-
timane 1'IUlsider di Taranto 
e oggetto dell'attenzione del 
govemo. Nel giro di un mese 
sono venuti gia due ministri 
in attesa di ricevere anche il 
ministro Colombo a fine mese. 
E cosi si e saputo che Italsi 
der. Shell e SMAM vorrebbe-
do raddbppiare la produzione 
e in parte gli Impianti. Su
mo dl fronte alia solita deci-

sione unilaterale, non tenendo 
conto dei problemi della collet-
tivita, eppure il Mezzogiomo 
ha bisogno di una rete di Indu
strie di trasformazione accan
to a quella dl base, per lavo-
rare In loco 1'accialo prodotto 
con la creazione di nuovi po-
sti di lavoro e plena occupa-
zione. Per quel che si riferisce 
alle riforme dobbiamo confes-
sare ritardi e incertezze. Bi
sogna superarli, cosj come dob
biamo saper gestire meglio le 
conquiste strappate con dure 
lotte. E' un probiema dl Ini
ziativa politica. che vale an
che per la risposta da dare a) 
rigurgito fascista. Una risposta 
che passa attraverso lo svilup
po della lotta per le riforme 
da condurre in maniera unita
ria e con la partecipazione di 
tutte le categorie di lavoratori. 

COSENZA 
Sono d'accordo con il com

pagno Tortorella che ha mes
so nei giusti termini la que
stione del confronto con il 
Partito socialista. La risolu
zione del CC del PSI e sen
za dubbio un fatto positivo 
che deve pero essere messo 
in contraddizione con una 
certa pratica a livello dl go
verno e nel Parlamento. 

Per quanto riguarda la lot
ta delle riforme giustamen
te il compagno Di Giulio nel 
suo intervento ha posto la 
csigenza di una sua genera-
lizzazione. Biso?na infatti evi
tare il grosso pericolo presen-
te oggi con la nuova legge 
tributaria che trova scarsa 
eco nelle lotte in atto nel 
Paese. Soprattutto nel Mez
zogiomo le lotte delle rifor
me devono essere rilanciate. 
E soprattutto devono concre-
tizzarsi in successi interme
di, ne) piu breve tempo pos
sibile. C'e 1'esDerienza positi
ve del 1968 allorche furono 
realizzate importanti vittorie 
con il superamento delle 
gabbie salariali e con la con
quista della nuova legge per 
le pensioni. Tanto piu im
portanti perche scaturite da 
un movimento che ha visto 
impegnato tutto il tessuto 
democratico del Paese. Ma 
questo e un discorso che 
deve continuare soprattutto 
sul tema delle pensioni. Le 
storture della legge per quan
to riguarda la rivalutazione 
delle marchette e l'aggancia-
mento al salario per que! la
voratori che godono dell'an-
ticipo di pensione in segui-
to alia loro invalidita. An
che i minimi di pensione van-
no rivalutati. Nei giorni scor-
si abbiamo chiesto le dimis-
sioni del ministro Restivo 
ma in questo governo c'e 
un altro ministro che do-
vrebbe andarsene ed e il mi
nistro Piccoli, responsabi-
le della situazione di irrigi-
dimento di fronte alle ri-
chieste dei lavoratori delle 
Partecipazioni Statali. 

Un altro aspetto importan
te e la direzione del movi
mento. Se non ci mettiamo 
noi alia testa, altri occupa-
no quel posto. E allora le 
lotte finiscono per • perdere 
tutta la loro carica origina-
le. diventano lotte corporati
ve, lotte sbagliate. E' un di
scorso questo che riguarda 
sia noi che i sindacati. A Ca-
stellammare abbiamo avuto 
in questi ultimi tempi delle 
esperienze positive che dimo-
strano come il PCI possa es
sere sempre alia testa del 
movimento. La mattina dei 
fatti di Reggio Calabria il 
nostro giornale non e arriva-
to. Ugualmente gli operai so
no usciti dalle fabbriche e 
sono scesi in piazza a mani-
festare per lo sviluppo del 
Mezzogiomo, contro la degra-
dazione economica, per una 
nuova politica. Anche contro 
i rigurgiti fascisti occorre es
sere fermi. L'ultimo Comitato 
Centrale ha fatto bene a ri-
lanciare il senso che deve 
avere la milizia comunista. 

CHIARANU 
II probiema del consolida-

mento e dell'estensione delle 
alleanze sociali della classe 
operaia, che la relazione di 
Amendola ha posto giustamen
te come uno dei punti deter
minant! per dare uno sbocco 
positivo alio scontro sociale 
e politico in atto nel paese, 
richiede oggi non solo un 
forte impegno per evitare che 
si allentino rapporti tradizio-
nali con importanti settori 
popolari o di ceto medio, ma 
anche lo sviluppo di un'ini-
ziativa che tenga conto dei 
termini nuovi in cui oggi si 
pone il probiema delle allean
ze, sia per quel che riguarda 
1'estensione cne vengono as-
sumendo strati sociali un 
tempo di rilievo piii margi-
nale, sia per quei che riguar 
da 1'individuazione della piat-
taforma politica su cui oggi 
e possibile collegare alia clas
se operaia importanti catego
rie di ceto medio, in parti 
colare fra i lavoratori tecni-
ci e intellettuah. 

Un terreno di scontro di 
particolare importanza e og 
gi, a questo riguardo, quello 
della scuola. Cib. prima di tut 
to. per il rilievo politico per 
manente che ha. onnai. il I 
probiema del rapporto del ! 
movimento operaio con le 1 
forze studentesche e dell'onen- i 
tamento politico di queste 
forze. Ma non solo per que- I 
Mo Oggi nella scuola diventa 
per esempio sempre piu acu
to per largne masse di gia 
vani. il probiema della pre 
carieta dello sbocco proies-
sionale nel momento del di
ploma o deila laurea. e le 
recenti vicende politicne nel 
Mezzogiomo hanno messo in 
evidenza il segno politica 
mente ambiguo della disoc 
cupazione tecmca e intellet-
tuale, che pub diventare la 
base per una lotta comune 
con la classe operaia per la 
occupazione, per le riforme, 
per un diverso sviluppo eco
nomico c sociale, ma che pub 
essere anche il terreno per 
manovre che. puntando sulla 
frustrazione e sulla perdita 
di tradizionali posizioni di 
prestigio e di privilegio, ten-
tino una mobilitazione in chia 
ve reazionaria. Cosi pure lo 
sviluppo scolastico ha por-
tato ad una forte estensione 
di una tipica categoria di ceto 
medio come quella degli in

segnanti, cho oggi e posta In 
crisi nella sua funzione tru-
dizlonale e che da questa cri
si pub essere sollecitata a 
cercare un nuovo collegamen-
to con le forze operaie e po
polari, ma che anche e uno 
strato sociale dove possono 
gravemente incidere cosl ope-
razioni moderate (all'insegna 
del blocco d'ordlne) come 
suggestioni corporative e di 
destra. 

Queste diverse potenzlalita 
che sono oggi present! nella 
scuola richiedono percib il 
forte sviluppo di una battaglia 
politica, i ma anche culturale 
e ideale, che colleghi stret-
tamente — come e stato sot
tolineato alia Conferenza na
zionale di Bologna — il tema 
della scuola a quello della 
occupazione, la riforma sco-
lastica alia domanda, che e 
implicita in ognuna delle gran
di lotte di riforma, di un piii 
ampio sviluppo e di un di
verso uso sociale dell'istru-
zione, della scienza, della tec-
nica, che chiami in questa 
prospettiva a un nuovo ruolo 
i lavoratori tecnici e intel-
lettuali. Anche nei confronti 
degli insegnanti e necessaria 
un'iniziativa positiva per con-
quistare una parte importan
te e crescente di essi, senza 
concessioni a pregiudizi cor-
porativi o a posizioni mode
rate e conservatrici, ad una 
specifica funzione che pub e 
deve essere di grande impor
tanza nel quadro di una bat
taglia di riforma che rispon-
dn alia domanda sociale di 
una scuola diversa che e oggi 
espressa con crescente consa-
pevolezza dalla classe ope
raia e dalle masse popolari. 

BUFALim 
II compagno Bufalini, della 

Direzione del partito, informa 
dapprima il CC del passo 
compiuto presso il Presiden-
te del Senato perche il go
verno sia chiamato a rife-
rire circa le notizie di estre
ma gravita sul complotto di 
destra che sarebbe stato sco-
perto dalla magistratura. Su
bito dopo, afferma di voler 
affrontare — essendo d'ac
cordo con le linee generali 
della relazione — il punto 
che riguarda l'esigenza di un 
piii esplicito chiarimento del 
nostro obbiettivo politico nel
la prospettiva immediata. Si 
tratta, come e chiaro, del 
probiema del governo, di che 
cosa intendiamo quando par
liamo di «aprire la crisi da 
sinistra ». 

Bisogna chiedersi prima di 
tutto che cosa e cambiato 
da un anno a questa parte, 
cosa c'e di nuovo nella po
sizione che oggi assumiamo 
rispetto a quella assunta nei 
confronti dei precedenti go-
verni di centro sinistra e al 
momento della formazione 
dello stesso governo Colom
bo. Gia allora noi lottavamo 
per uno spostamento a sini
stra, per nuovi rapporti fra 
maggioranza e opposizione di 
sinistra, fondati sulla coscien
za di cib che noi rappresen-
tiamo nel Paese. Abbiamo an
che risposto che a tale spo
stamento si pub arrivare af
frontando i problemi urgenti, 
cercando e realizzando solu
zioni democratiche, attraver
so le necessarie convergenze 
fra le forze di sinistra, e 
determinando cosl spostamen-
ti politici all'interno della 
maggioranza. 

Bufalini afferma che a suo 
giudizio il nostro obbietti
vo immediato, la nostra tat-
tica, restano gli stessi. Cosa 
c'e dunque di nuovo? Prima 
di tutto, la coscienza della 
gravita e urgenza dei proble
mi su cui giustamente Amen
dola ha gettato l'allarme. 
Inoltre, una piii aperta e dif
fusa coscienza della funzione 
che spetta al nostro partito, 
ai partiti della sinistra ope
raia, nello sviluppo della de
mocrazia, per una svolta a 
sinistra. Appare anche l'ur-
genza che venga definitivamen-
te superata ogni forma di 
discriminazione ideologica pre-
giudiziale, causa prima della 
perdita di peso di tutti i 
partiti e della crisi nel fun-
zionamento delle istituzioni 
democratiche. 

Tutto cib porta ad una si
tuazione anomala. Lo stesso 
accresciuto peso del sinda-
cato, che noi salutiamo posi-
tivamente, la sua capacita di 
aprire vertenze sui temi di 
riforma, se non trovano nel 
Parlamento la capacita di 
operare una sintesi politica e 
di attuare le rirorme, pub de-
terminare deformazioni di ti
po corporativo. Amendola ha 
dimostrato che il tempo la-
vora nel senso di aggravare 
questa situazione. La dram-
maticita di essa emerge da 
un contesto di cui noi vedia-
mo tutti gil element!. AH'of-
fensiva ed alia avanzata del 
movimento operaio e per le 
riforme, fa riscontro la con-
troffensiva di forze reaziona
ne. intemnzionali ed inter
ne, resa piu pericolosa dalla 
stagnazione. dalla mancata 
at tuazione delle riforme, dal 
crearsi di uno stato di confu-
sione. 

La nostra opposizione e sta
ta responsabile e costruttiva, 
e tale deve rimanere. Ma e 
pcricoloso essere coinvolti in 
questa situazione stagnante, 
non solo per noi come par
tito, ma per le sorti stesse 
della democrazia. La prospet
tiva e quella delia nuova mag
gioranza. Occorre su cib svol
gere una campagna con piii 
forza e chiarezza. Amendola 
nota che la nuova maggioran
za tuttavia non e matura. Pu
re. c'e urgenza di risolvere i 
problemi. Occorre vedere, nel
l'immediato. qualcosa che in-
cida di piii nella realta poli
tica di oggi. Che cosa si fa 
contro il fascismo e 1'offcnsi 
va di destra; che cosa si da 
— anche in termini di lotta 
— al disoccupato meridionale; 
come ci muoviamo per supe 
rare difficolta reali. per di 
sperdere il clima artificiosa-
mente montato di marasma 
e i pericoli di spostamento a 
destra di strati di ceto medio? 

Dobbiamo incalzare per ro-
vesciare il govemo da sini 
stra. Dobbiamo dire a tutte 
le forze democratiche e di 
sinistra della maggioranza che 
non possono piii restare fer-
me a questa situazione, a 
quest'. ;ovemo, pensando che 
mtantt, inaturino equilibri piii 
avanzati. Bisogna imporre un 
effettivo spostamento a sini
stra: cib che ci intercssa non 
sono astratte dlsquisizioni ed 

alchlmie relative alle formu-
le, ma la sosUinza pomicu. 
Alcuni recenti avvenimenti, lo 
schieramento ' antifascista, le 
decisioni deU'ultimo comitato 
centrale socialista, indicano 
che un effettivo spostamento 
a sinistra e possibile. 

C'e l'esigenza cho vada 
avanti in concreto un proces
so di unita a sinistra. Finora, 
in parte in modo strumentale, 
si sono messe avanti, nel di
battito tra le forze di sini
stra, le divergenze di ordine 
generale, evitando un con
fronto concreto. 

E' venu'- > dunque ii mon'tn-
to di mette-e da parfe men 
tature artn.;ios» di riivtrpen-
ze esistenti fra le forze di si
nistra che operano sia all'op 
posizione che all'interno della 
maggioranza governativa. E' 
venuto il momento, invece. dl 
ricercare, di individuare, di 
dare evidenza di fronte a) Pae
se ai punti programniatici e 
politici di convergeuza e di 
accordo fra tutte queste forze: 
cib puo e deve cosUV.ilre un 
decisivo fattore di chianuca-
zione e di orienta.Tient'j per 
il Paese. Noi comunisti dicia-
mo che tali punti possor.u tro-
varsl: in una politica dell or
dine pubblico, che abbartdoni 
definitivamente e senza possi-
bilita di equivoci la linea anti 
costituzionale degli opposti 
estremismi e imponga la lega
lita democratica che ii^im no 
stra Repubblica e una legal'ta 
antifascista; in una politica 
economica, che affronti le 
strozzature del momeiuo. 1 
problemi della con^Ur.tura 
economica, le crisi di ques'.o 
e quel settore, e front* ,;:n la 
minaccia della disoccupazione, 
dando sul serio avvio m.c ri
forme, quelle capaci di dare 
un assetto nuovo. rigoroso. 
produttivo all'intera strutiura 
sociale ed economica del Pae
se; I'M una politica estcra, che 
si manifesti subito in concre
te iniziative del nostro Paese 
per la pace e per la distensio-
ne, che si esprima nella con-
danna aperta dell'aggressiono 
americana in Indocina. ^hi dia 
all'Italia un ruolo piu attivo 
e incisivo nella conclusione del 
trattato per la sicurezza euro 
pea e per una composizione 
rapida e pacifica del coniiitto 
ariboisraeliano. 

E" vero, e io sappiamo — ha 
concluso Bufalini — che l'ori 
gine vera della paralisi e del 
la stagnazione che minacciano 
di intossicare e corrompere la 
situazione politica attuale sta 
nella crisi della Demountzia 
cristiana, nel profondo trava-
glio di questo partito che non 
riesce a compiere le scelte 
necessarie. a darsi un assetto 
interno nuovo e piii avanzato. 
una nuova direzione. Sappia
mo anche, pero, che la lotta 
politica condotta dalle corren-
ti di sinistra per mutare lo 
indirizzo moderato dell'attuale 
segreteria della DC puo con-
seguire risultati positivi solo 
se viene sostenuta da movi-
menti di massa e da un movi
mento politico nel Paese che, 
per opera nostra, delle altre 
forze democratiche e in primo 
luogo degli altri partiti operai 
e di sinistra come il PSI, il 
PSIUP. la sinistra indipenden-
te, sposti i rapporti di forza 
generali. Se non avviene que
sto, la lotta all'interno della 
DC per dar vita a una nuova 
maggioranza puo anche con-
cludersi col ricornporsi di que
sto partito in una unita con 
un segno negativo, che non 
serve all'avanzata delle forze 
popolari e democratiche, che 
non serve al rinnovamento del-
l'ltalia. A questo fine e neces
saria una ripresa, e indispen
sabile un rilancio della grande 
e insostituibile funzione dei 
due partiti storici della classe 
operaia italiana, il PCI e il 
PSI, del ruolo che ha sempre 
avuto e che puo avere ancor 
piu oggi la collaborazione fra 
essi. Tale rapporto deve fon-
darsi e svilupparsi fuori di 
ogni frontismo, pud e deve 
esprimersi nel trovare solu 
zioni comuni per i problemi 
comuni e unitari della classe 
operaia e dei lavoratori. nel 
combattere insieme le lotte per 
il pieno funzionamento della 
democrazia e dei suoi istituti. 
nel dare rilievo ai punti di 
accordo autonomamente ricer-
cati e raggiunti, nell'aprire una 
discussione feconda su quelli 
dove c'e disaccordo. Tutto oib 
e divenuto essenziale nella 
presente situazione se si vuo
le davvero determinare quella 
dislocazione politica nuova al
l'interno della DC. I'avanzata 
alia sua direzione delle sue 
forze piii vive. piu aperte, piii 
conseguentemente democrati
che. popolari. antifasciste. che 
e il fatto capace di aprire la 
strada a una situazione poli
tica nuova. 

AMENDOLA 
(conclusion]) 
(Dalla prima papinn) 

ciati. ma non e deitn che il 
partito debba registrare fata 
Hsticamcnte queste ostilita. e 
non dphba svolgere invece la 
sua opera per restringpre 
Tarea dpi dis>pn<;i e ppr con 
qui«=tare invece una aui lar 
ga massa di con^ensi all'azio 
ne rinnnvatrice. I-a stpsvi 
c la^e onpraia non p oviqui 
stata definitivampnte ad una 
politica di riforme Si pos 
sono manifpstarp anchp nella 
cla-v*^ operaia fenomeni di 
stanchpzza o pnvz'oni corno 
raMve o strrttampntp opor.ii 
stichp f/alleanza della classe 
oppraia con i contadini con i 
cvti mpdi nrnduttivi. con i pro 
fp^siomMi e con le grandi 
massp dellp non.»la7ioni mp 
nd'onali p spmnrc il fruMo 
di una coscteme aztonr poli 
lica 

Vi e un patrimonio dpmocra 
tico un patrimonio intifa«ci 
sta. chp pprmpite d: nromuo 
vere anchp <ul ni<mo ldpalp 
una convprgenza di f<irze in 
una biitagl'a chr daMp l.n'r 
di fahhnca e d i quelle per !«• 
rifnrmp di >tniuur^ P OPI ina 
progr^mmi7i''np gMing.i a 
nnrre i proh'pru' svnprnli d 
una riforma morale e cultu 
ra!p. .ii un n:ino\ampnio gp 
nerale dplla socipta italiana 
anche nei campi della cullura 
della scuola. della guiMizia. 
in modo da offrire una pro 

sppttiva ideale alle nuove w • 
neraziom. in una naffcrma ' 
zione dplla pontinuita storica 
tra r<intifascismo. la Resi 
stenza e la trasformazione de 
niocratica e socialista del 
paese Ma cio esige un appro-
fondimento del programma di 
riforme. un maggior rispetto 
per la coerenza dei contenuti, 
una attenta considerazione 
delle posizioni assunte in que
sta lotta dalle varie forze 
sociali 

Nello sforzo di allargare la 
base di massa del movimento 
e di rafforzare il sistema di 
alleanze della classe operaia. 
il probiema centrale e sem
pre quello dellalleanza tra 
classe operaia e popolazioni 
del Mezzogiomo Oggi al cen
tro della battaglia meridiona-
lista sta il probiema dell'oc-
cupazione. che richiede una 
concentrazione degli investi
menti industriali nel Sud e 
I'attuazione di una politica di 
riforma agraria, 

Ad un movimento di tale 
ampiezza e profondita bisogna 
dare chiaramente uno sbocco 
politico. Ed il nostro obietti
vo. posto dal XII Congresso. 
e quello della formazione di 
una nuova maggioranza. che 
puo realizzarsi nell'incontro 
tra le forze dell'opposizione 
di sinistra e quelle forze del 
centrosinistra. prima di tutti 
i compagni socialisti. ma an
che forze di sinistra della DC. 
su una piattaforma di pace 
e di indipendenza. di rinnova
mento strutturale e di esten
sione della democrazia. Non 
abbiamo bisogno di inventare 
un obiettivo politico. Ma que
sto obiettivo va illustrate va 
precisato nei suoi contenuti 
programmatici. e va perse-
guito attraverso un'opera in-
cessante di costruzione unita
ria. E' necessario indicare una 
prospettiva politica alle for
ze sociali ed alle forze poii
tiche impegnate nella lotta 
per le riforme. Data l'ampiez-
za del movimento. e la parte
cipazione anche di forze so-
cialmente dilTerenti, perche 
sia assicurata ('indispensabile 
coesione. perche non si crei-
no incrinature e dispersioni. 
perche non si favoriscano con
cessioni aH'cconomicismo e 
ad una spoliticizzazione del 
movimento. e necessario un 
forte obiettivo politico, chia
ramente espresso, in forme 
semplici, comprensibili. popo
lari. L'assenza di un chiaro 
obiettivo politico provoca dif-
Hdenza. stimola pettegole, in-
sinuazioni. come se l'assenza 
di una nostra posizione signi-
ficasse l'accettazione da par
te nostra, in modo subordi
nate. di progetti maturati da 
altre forze poiitiche. Ora noi 
sappiamo che un'alternativa 
al centrosinistra non e sol-
tanto compito nostro. Ma cre-
diamo che il nostro contribu
to alia costruzione di questa 
alternativa deve consistere 
anzitutto nell'indicare quelli 
che sono i nostri obiettivi. 
Ora il PSI. nel suo ultimo 
CC. ha riaffermato la volon
ta di lavorare a creare nuovi 
equilibri. Noi apprezziamo lo 
sforzo compiuto dai compa
gni socialisti. anche per libe-
rarsi dagli equivoci e dalle 
contraddizioni del centrosini
stra. Ma pensiamo che la no
stra critica positiva possa sti-
molare i compagni socialisti 
ad accelerare i tempi della 
costruzione di una alternativa. 
ed a superare il contrasto. 
purtroppo ancora esistente. 
tra le affermazioni ed i fatti. 

Se poi. sotto la pressione 
delle contraddizioni reali. nel 
fuoco di drammatiche espe
rienze di lotta antifascista. e 
sotto lo stimolo della nostra 
critica. e anche per effetto 
delle pressioni che premono 
all'interno del PSI e della 
DC. si aprisse una crisi da 
sinistra, e che si realizzas-
sero spostamenti a sinistra. 
anche come momenti di pas-
saggio verso nuovi equilibri. 
noi non mancheremmo. come 
sempre abbiamo fatto. di 
esaminare positivamente que
sti spostamenti. Ma ci riser-
viamo. naturalmente. la no
stra liberta di giudizio. ne 
possiamo dare un consenso 
preventivo. a scatola chiusa, 
a soluzioni di cui si tgnorano 
ancora il carattere politico e 
le piattaforme programma-
tiche. 

Qui si pone il probiema 
dei tempi. Non si tratta di 
dividerci in fautori dei tempi 
lunghi e dei tempi brevi. 
Sappiamo che i processi uni
tari in corso hanno tempi ne
cessaria mente lunghi. Ho an
che detto che al nostro par
tito convengono i tempi lun
ghi. Ma. e bene ripeterlo. i 
tempi non li scegliamo noi. 
C'e il pericolo che prima che 
arrivi a maturazione I'alterna-
tiva democratica, possa in-
tervenire la controffensiva. 
reazionaria. per bloccare in 
tempo I'avanzata democratica. 
Non e detto che le forze in
terne ed esterne restino 
mrrti ad assistere passiva-
mpnte alio sviluppo della si
tuazione Ecco la drammati-
eita del mompnto. Ecco il 
premprp di «cadenze urgent!. 

I-a conclusione da trarre e 
che bisogna accelerare i tem
pi della costruzione dell'alter-
nati\a. Di qui il valcro delle 
lotte di oggi. di tutte le lo'te-
unmediate. dpi lavoro di ogni 
giorno Di qui l'importanza 

/ drllrf prossima tomata delle 
elezioni. E' evidente che lo 
esito dVlle elpzioni pespra Mil-
lo svihipno drlla r r s i politica. 
Kisngna che *lle prossime ele
zioni IH DC pigln il prczzo di 
un.i n<tl \c^ fallimpntare che 
ha pn»\ncnto 'a crave e con 
vul>a rnilifci sociale Percio 
il pirtito deve tr;«rre da que
sta consapcvolpzza lo stimolo 
ad intpnsifirare la sua azinne . 
e ad operare una piena mohi 
litazione delle 


