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IL DIBATTITOAL XIII CONGRESSO DEL PCI 
La terza giornata di di-

battito congressuale sulla 
relazione del compagno 
Berlinguer, s'era aperta ie-
ri mattina, poco dopo le 9. 
Nell'ordine hanno parlato 
i compagnl: 

D'ALEU 
FGCI - Campobasso 

Nel Molise 1 glovanl vanno 

Crehdendo coscienza del ten-
itlvo della DC dl spostare 

a destra l'asse politico del 
paese, tentatlvo che si rlflet-
te direttamente sul loro pro-
bleml. Va intenslflcandosl la 
adeslone alia FGCI e el PCI, 
con 11 rlfluto della polltlca 
dl promesse attuata dalla DC. 
I glovanl vogllono la sicurez-
za del domanl o non la tra-
dizlonale prospettlva dell'emi-
graz'one e della dissoccupa-
zione. Occorre sapere offrire 
loro oblettivl concreti, affin-
che la loro azlone non si tra-
duca in sempllce protesta sen
za sbocchl. Spesso, infatti. le 
masse glovanill deluse river-
aano le loro energle in lotte 
iporadlche e inconcludentl. 
Spesso non comprendono il va-
lore dell'unita operaia e della 
politica delle alleanze: non ri-
flettono sul fatto che tutto 
cib mette paura al padroni 
e rappresenta, dunque, una 11-
nea dl condotta glusta. Ta-
lora alcunl dl questl gruppi 
estremisti si autodeflniscono 
avanguardia della classe ope
raia ignorando le contraddi
zioni e le aspirazionl della 
classe. Alcunl di loro, finisco-
no col fare 11 gioco del pa-

Sronl che, dietro la teoria 
egll «opposti estremismi », 

nascondono la propria volon-
ta reazionarla. 

II nostro atteggiamento nel 
confront! di questl gruppi non 
e stato mai, comunque, di 
netta chiusura; anzi, abbiamo 
cercato sempre di awicinar-
II e dl stabilire un colloquio. 
Siamo consapevoli infatti che 
queste energle, se bene tndl-
rizzate, possono dare un gros-
60 oontributo alia nostra azio-
ne. Gia registriamo alcunl rl-
sultati. Infatti, alcunl grup
pi, e t ra quest! enche giova-
ni legati al Manifesto, hanno 
ohiaramente espresso l'orien-
tamento che 11 7 di maggio 
e necessario votare per 11 PCI. 

La nostra iniziativa si svi-
luppa in particolare nelle scuo-
le, per ricostruire un movi-
mento studentesco di massa: 
e qui infatti che le forze rea-
zionarie semlnano la dispera-
zione legata alia incertezza 
delle prospettive occupaziona-
li. Una situazione analoga e 
quella dei glovanl opera!, co-
stretti a lavori umilianti e a 
un regime di bassi salari; vi 
sono apprendisti che percepi-
Bcono 500 lire giornaliere. C'fe 
stato, in questo campo, un 
impegno diretto della FGCI: 
oecorre superare altresl, in 
particolare sul problemi del-
l'apprendlstato, certi vuoti 
della presenza aindacale. Una <• 
nuova pTospettiva e aperta, 
per 1 giovani lavoratori, dal-
l'insediamento della FIAT: oc
corre sottolineare che esso 
non rappresenta un regalo 
della «mamma buona» de-
mocristiana, ma e !1 risulta-
to delle lotte condotte a To
rino e nel meridione per in-
cidere sulla politica degli in-
vestimenti. 

Tale insediamento rappre
senta un fatto positive; ma lo 
sara in misura maggiore se 
sara accompagnato da una se-
ria rifonna agraria che eviti 
la definitiva disgregazione di 
molte zone della regione e 
dia fiducia alle rimanenti 
forze contadine. Si deve realiz
zare il piano di irrigazione, 
applicare la nuova legge su-
gli affitti rustici, superare il 
contratto di mezzadria. 

Attomo a quest! obbiettivi 
la FGCI affronta la battaglia 
elettorale, chiamando ! moll-
tani a condannare, con il vo-
to. la politica della DC e av-
viando. anche con il voto, una 

{irospettiva di rinascita per 
a regione. 

P. AlfNDOM 
Siracusa 

Solo F8°/9 delle donne sicl-
liane (la meta della media na-
jionale) ha un'occupazione, 
che non sempre e qualifica-
ta. Non potrebbe esserci dato 

Siu efficaoe per far compren-
ere a centinaia di migliaia 

di giovani donne la profonda 
Ingiustizia di questa societa, 
che nega loro un diritto fon-
damentale. Eppure, questo 
fatto non basta, da solo, a 
portare le donne in modo at-
tivo alia lotta per loccupazio-
ne e le riforme accanto alia 
classe operaia. 

Occorre superare 1 ntardi 
e a volte anche le resistenze 
delle nostre organizzazioni in 
questa direzione: elaborare 
una piattaforma specifica che 
possa far scendere in campo 
le masse femminili e dispie-
game tutta la potenziale ca-
rica di lotta. Ci aiutano in 
questo tutto il recente appro-
fondimento della nostra po
litica meridionalista, l'iniziati-
va per un'industrializzazione 
diffusa e armonica: non vo-
gliamo che si creino altri co
lossi isolati della chimica, co
me a Siracusa; ma che, pmt-
tosto, vada avanti un proces-
to di estensione dell'occupa-
zione femminile in specific! 
settori (elettronica, tessile — 
confezione). Ma lotta per il 
lavoro deve essere anche lot
ta per le riforme, ed m pri-
mo luogo per la riforma del-
rassistenza e della sanita. 

In Sicilia la mortal ita !n-
, fantile tocca l'indice del 38 
per mille, superiore di se! 
punt! alia media nazionale. 
Cio e dovuto alle precarie 
condizioru di vita, alio stato 
di abbandono e di miseria 
delle citta e dei paesi, alia 
degradazione clientelare degli 
strumenti tradizionali di as-
slstenza. La lotta per gli asih-
nido. utilizzando gli strumen-
ti offerti dalla nuova legge 

~ nazionale e ancorandola alia 
proposta regionale del PCI, 
potra rappresentare un ter-
reno Important* di sviluppo 
della richiesta dl occupazione 
femminile sia liberando da 
gravosl compitl molte mi-
SUala dl madri, sia offrendo 
laooctt ooocreU di laroro al

le dlplomate. Affermandocl co
me 11 Partlto che lotta per-
ch6 la donna abbia un lavo
ro, noi daremo anche la piu 
efficace risposta alia demago-
gia del fascistl, che, con la DC, 
contribuiscono a non far 
comprendere a che cosa ser-
vono le Istituzioni democratl-
che. Purtroppo, anche noi pa-
ghiamo 11 prezzo del qualun-
quismo seminato dalla DC e 
dobblamo nuscire a sconfig-
gerlo camblando radicalmen-
te 11 rapporto tra le donne, 
le Istituzioni elettive e le no
stre stesse organizzazioni de-
mocratiche. I Comunl da noi 
amministrati debbono dlven-
tare in questo senso la forza 
rinnovatrice ed il primo esem-
pio dl una reale possibllita 
di partecipazione femminile 
all'amminlstrazione della co-
sa pubblica. Lo stesso pro-
blema si pone per il sindaca-
to, se vuole essere • dawero 
nuovo e democratlco. Non e 
lo sviluppo industrlale a 
creare disordlne e dellnquen-
za: al contrario, e la mancan-
za di lavoro, 1'insicurezza del 
futuro, l'acuirsi dei drammi 
sociali (i delitti dell'emlgra-
zlone. gli omicidl bianchl, la 
condizione meridionale in ge-
nere, ecc.) a dlsorientare par
te delle nuove generazfonl. 
Una risposta positiva alle dif
fuse angosce per la situazione 
dl confusione morale di oggi 
pub essere data, nella pro-
spettiva della costruzione di 
una nuova societa, dalla vita 
stessa delle nostre sezioni, 
momento di lotta, solldarleta 
ed aggregazione democratica 

SUFANIHI 
sindaco di Pesaro 

II compagno Marcello Ste-
fanini, sindaco dl Pesaro, ha 
affrontato, in particolare, il 
grande tema delle alleanze so
ciali, rilevando anzitutto co
me i gruppi conservatori e la 
DC, facendo leva sulle diffl-
colta, da ess! stessl create e 
in cui versano vast! strati di 
ceti medi produttivi nelle cltta 
e nelle campagne, tentano di 
allargare le loro basi di massa 
avendo ben presente, perb, 
l'obiettivo di collocare gli stes-
si ceti intermedi in posizione 
subordinata rispetto agli inte-
ressi del grande capitale. Dal
le scelte decisive In materia 
di politica economica sono sta-
ti esclusi proprio quest! grossi 
gruppi di lavoratori e opera-
tori autonomi, che, nell'Italia 
centrale e nelle Marche in 
particolare, costituiscono l'uni-
co apparato capace di svilup-
pare l'occupazione. Su quest! 
ceti la politica dc ha scari-
cato le contraddizioni e la 
stessa crisi della grande in-
dustria, condannando intere 
zone del paese al sottosvilup-
po, al bass! salari, al lavoro a 
domicilio, aU'emigrazione, alia 
disoccupazione. Si tratta, dun
que. di offrire a queste cate-
gofie'sbocchi positivi e avan-
zati, in modo da superare gli 
attual! oggettiv! contrast! t ra 
lavoratori dipendenti e piccole 
imprese. Questo costituisce an
che un punto d'attacco per 
mettere in crisi il sistema di 
potere della DC. Non devono 
essere postl In discussione, ne 
sacrificati gli interessi, i di-
ritti dei lavoratori e le 11-
berta sindacali. II contrasto 
pub e deve essere superato 
attraverso una politica di pie-
na occupazione di cui i ceti 
medi produttivi siano prota
gonist! e questo anche attra
verso il sostegno pubblico e 
un nuovo ruolo delle parte-
cipazioni statali nel quadro di 
una programmazione demo
cratica nazionale e regionale. 

La chiave di volta di questa 
nuova politica di progresso va 
ricercata nelle riforme econo-
miche e sociali e in un nuovo 
modo di governare lo Stato, 
le Regioni e gli enti local!. 

II blocco di potere della 
DC, del resto. e gia stato mes-
so a dura prova dalle lotte 
per il suneramento della mez
zadria, alle quali le forze della 
conservazione hanno cercato 
di rispondere anche con pro-
vocazioni e manifestazioni di 
stampo fascista. Occorre por
tare avanti l'iniziativa e l'azio-
ne in modo da intaccare se-
riamente il meccanismo del 
massimo profitto che guida 
lo sviluppo capitalistico, con-
gestiona le aree gia industria-
lizzate e impoverisce vaste re
gioni, soprattutto nel Mezzo-
giorno e nel Centra. Nel set-
tore degli esercenti la pro-
spettiva del superamento del
la crisi va individuata in par
ticolare nell'associazionismo, 
da realizzare anche attraverso 
il soste^no pubblico. 

Le alleanze sociali e politi
cly fra classe ooeraia, con-
tadini e ceti medi della citta, 
diventano percio essenziali. per 
un ulteriore sviluppo della de-
mocrazia e per una nuova po-

. litica. Si tratta di una grande 
questione di attualita, che de
ve emergere anche nella cam-
pagna elettorale, in modo che 
la DC paghi la sua ostilita 
verso questl strati della no-
polazione, di cui si ricorda 
solo in occasione delle ele-
zioni. 

BOLDRM 
La pesante politica che vie-

ne condotta da anni sul piano 
intemo ed intemazionale ha 
creato preoccupanti situazioni 
in molte strutture mililari 
dello Stato. Peggio, tutte le 
intenzioni velleitarie e propa-
gandistiche su un cosiddetto 
atlantismo « diverso » rispetto 
a! tempi della guerra fredda 
sono cadute proprio per le 
contraddizioni della NATO, la 
sua crisi strutturale, la pesan
te ipoteca americana; e l'atti-
vismo militare della NATO si 
e sviluppato in modo preoc-
cupante e in ogni settore, im-
pegnando sempre di p'.u 11 
nostro paese con vincoli ed 
impegni politlci sempre piu 
pesanti sul piano economico 
e militare. territoriale per le 
sempre piu vaste servitu. 

Esemplare e la vioenda che 
ha portato ultimamente a Bru-
xelles, su iniziativa americana, 
alia :ostitu2ione di una flotta 

fi ;rmanente della NATO nel 
editerraneo, con l'abbando-

no «totale» del confini che 
prima limltavtno la aooa dl 

Una tribuna dei delegati e del pubblico degli invitati al Congresso 

mare dl pertinenza delle forze 
del patto, e questo proprio 
per esercitare una potente e 
continua pressione politica su 
tutto il settore mediterraneo 
— che va acquistando sem
pre maggior peso nella stra-
tegia imperialista USA — ed 
imponendo a tal fine che il 
governo italiano di centro-si
nistra si rimangiasse la ini-
ziale indisponibilita ad un'in-
tegrazione delle proprie forze 
con quelle della Grecia dei 
colonnelli. 

E' in questo contesto che 
un ammiraglio italiano — il 
comandante della NATO — ha 
potuto smettere i panni del 
nazionalismo atlantico per ve-
stirsi con gli orpelli del neo-
fascismo e partecipare alle ele-
zioni nelle liste del MSI. Quan-
te volte nel passato abbiamo 
denunciato questo sottofondo 
politico, reazionario e fasci
sta, che impasta la NATO e 
che pone alcuni suoi cap! mi-
litari in contrasto e in con-
trapposizione con i valori per-
manenti della nostra societa 
civile antifascista e repubbli-
cana? Ebbene, proprio il ca-
so Birindelli e la piu clamo-
rosa conferma delle nostre de-
nunzie, e non certo Tunica. 

Purtroppo, i gruppi pollticl 
e militari della destra atlan-
tica non valutano i radical! 
cambiamenti intervenuti in 
Europa, e mentre vi sono oggi 
degli Stati propugnatori della 
riduzione bilanciata delle for
ze convenzionali dei due bloc-
chi (Norvegia, Danimarca, Ca
nada, Islanda). il governo ita
liano, con quello turco e quel-
lo greco. e sfavorevole ed op-
pone una resistenza altrettan-
to dura per impedire che le 
forze americane in Europa 
vengano ritirate. Nessuno de
ve stupirsene: il fatto che i 
casi politici piu clamorosi sia
no scoppiati nel giro degli 
alt! gradi militari aggregati 
alia NATO testimonia non so
lo della servile miopia della 
nostra classe dirigente, ma del 
ruolo di punta che viene at-
tribuito a certe forze per con-
trastare lo sviluppo della de-
mocrazia, e per compromette-
re anzi sempre di piu l'indi-
pendenza e la sovranita dello 
Stato. 

Ecco allora uno dei proble
mi centrali della strutturazio-
ne dei comandi militari ita-
liani e della politica dei qua-
dri portata avanti per tanti 

anni dal govern! controllati 
dalla DC: come sono stati 
scelti quest! quadri, e con qua
li discriminazioni, e per quali 
servizi, e con quali patent! vio-
lazioni da favorire persino 
la promozione a general! di 
esponenti delle bande repub-
blichine? Sono interrogatlvi 
seri, gravi, che esigono un 
esame realistico dei process! 
in corso, delle spinte e delle 
controspinte per imporre un 
nuovo corso politico. Abbia
mo avuto l'inchiesta sul S.I. 
F.A.R. (della quale perb non 
si e tenuto alcun conto); oggi 
e II caso Birindelli, come 
qualche mese fa quello di un 
ex-capo di stato maggiore: chi 
li ha promossi. chi ha con-
sentito che giungessero al ver-
tice dell'apparato militare, chi 
1! ha costantemente incorag-
giati? C*e un problema dire-
zionale, ma c' l anche e so
prattutto un problema piu ge
nerate di indirizzi, di costume, 
di coscienza democratica che 
deve impegnare le forze > di 
sinistra per rompere questo 
sistema, per isolare le forze 
che tentano di fare leva sul 
gruppi armati per modificare 
profondamente la struttura 
del paese. 

Si tratta dl una iniziativa 
urgente, necessaria, decislva: 
una grande amministrazione 
politico-militare, con un bi-
lancio di duemila miliardi, 
con 450 mila militari e civili 
in servizio, con ben! patrimo
nial! per molte migliaia di 
miliardi, con precisi compiti 
istituzionali non pub che su-
bire profonde e radical! tra-
sformazioni «con il corso 
stesso » dello sviluppo del pae
se. Questo signlfica che non 
pub essere ulteriormente tol-
lerato, ad esempio, lo scan-
daloso criterio di gestione del-
l'istruzione civica e militare, 
che consente di riassumere 
In cinque righe — in un H-
bercolo edito dal mlnistero 
della Difesa — i fatti storici 
che hanno determinato la fon-
dazione della Repubblica; o 
che consente di utilizzare per 
gl! allievi sottufficiall un ma-
nuale di storia che dedica 
quattro righe alia Resistenza, 
poche altre alia seconds guer
ra mondiale. ma 80 pagine al 
conflitto 1915-18! 

Ma qui. in questa battaglia, 
soprattutto s! verificano II va-
lore e la portata della batta
glia antifascista e di rlnno-

vamento per liberare i corpl 
armati dello Stato dalle pres- i 
sloni esteme ed interne della 
destra fascista e reazionaria, 
e dalla politica di sottomis-
sione alio straniero. E' uno 
scontro che entra in profon-
dita nella vita dello Stato; 
che deve portare al confronto 
diretto tra le forze rinnova-
trici e quelle che ostacolano 
ogni trasformazione moderna 
che risponda pienamente agli 
interessi nazionali piu veri e 
sostanziali. 

Questa battaglia liberatrice 
trova gia un terreno di di-
sponibilita interna: proprio 1 
dirigenti della DC e della de
stra hanno dimostrato di re
cente tutta la loro inquietu-
dine per ! casl meno clamo
rosi, ma non meno significativl 
che vengono alia luce attra
verso le lettere inviate ai gior-
nali di sinistra da soldati, sot-
tufficiali ed ufficiali molti dei 
quali, concluso il servizio, non 
solo esprimono apertamente 
idee analoghe a quelle delle 
lettere, ma anche sollecltano 
l'intervento delle forze politi-
che piu avanzate per le gran-
di riforme politiche, econo-
miche. sociali. 

• Un segno del tempi, pro
prio perche il movimento pro-
fondo per le riforme comin-
cia ad investire anche le strut
ture militari. Questa nuova 
presa di coscienza, che si ma-
nifesta giorno per giorno e la 
migliore risposta a chi crede 
di poter giocare la carta del-
l'eversione e del fascismo. E' 
un impegno per noi comu-
nisti, per le forze di sinistra, 
di andare avanti con quanti 
lottano — con la divisa o sen-
za — per un corso nuovo 
della vita del nostro paese. 

FANTl 
Con 11 13. Congresso i co-

ministi presentano a tutte le 
forze vive del paese la piat
taforma politica e program-
matica per quella svolta de
mocratica che e ralternativa 
di governo al blocco di pote
re che e interamente respon-
sabile dell'attuale crisi. Que
sta piattaforma, per la qua
le chiediamo il voto del 7 
maggio, rappresenta la base 
unitaria per la costruzione e 
l'avanzata del nuovo blocco 

storico di forze sociali e po
litiche che solo e capace di 
assicurare lo sviluppo della 
democrazia e della societa in 
Italia. 

Con cib noi poniamo 11 pro
blema di una nuova direzio. 
ne politica nazionale e dob-
biamo compiere un grande 
sforzo affinche tutto il Parti-
to ne venga permeato non 
soltanto al vertice, ma 
nella vita quotidiana, nel
le forme e nei contenu-
ti di tutte le organizzazio
ni di partito, dalle piu gran-
di alle piccole. Questo modo 
di vedere le cose non e il ri-
sultato della particolare ango-
latura emiliana di fronte ai 
problemi nazionali e non e 
giustificato soltanto dai risul-
tati qui ottenut! nello svilup
po del Partito, ma e deter
minate soprattutto dall'attua-
zione deU'ordinamento regio
nale, che pona il problema 
della presenza e della azione 
del'nostro Partito come par
tito di governo in termini non ' 
ambigui, ma diretti. 

Nelle tre Regioni rosse po-
ste nel cuore del paese in!-
zia una attivita dl governo 
che noi ci siamo conquistati 
non chiedendo inserimenti, 
ma con anni di lotte dure e 
difficili, della classe operaia 
e delle masse contadine e po-
polari. Poiche le Regioni non 
vogliono chiudersi in se stes
se, il discorso diventa nazio
nale e pone sul piano na
zionale il problema dei con-
tenuti e dei modi di eserci-
zio di questo potere. che. pur 
nelle sue particolarita regio-
nali, investe le question! re
lative alia direzione politica 
nazionale e all'alternativa che 
i comunisti propongono. 

Noi, fin dal 1970, abbiamo 
parlato di a Regione aperta* 
come modo nuovo di far po
litica, di governare, perche" la 
« Regione aperta» esige che 
si dia vita al principi della 
partecipazione degli enti loca-
1! e della societa civile come 
assunzione di responsabilita, 
come liberazione delle forze 
politiche dai condizionamen-
ti delle posizion! precostitui-
te, come partecipazione di 
tutte le forze democratiche 
di sinistra, socialiste, laiche 
e cattoliche, alia determina-
zione degli indirizzi politici 
e amministrativi del governo 
regionale. In altre parole, la 

attuazione dello ordinamento 
regionale non significa per 
noi un semplice trasferimen-
to di funzioni dal centro al
le Regioni, ma significa inve-
ce l'awio di un profondo 
processo di trasformazione 
deU'ordinamento statale. Cib 
significa una collocazione nuo
va dei Comuni e delle Pro
vince che faccia uscire gli 
enti locali da una posizione 
subalterna e li collochi ad 
un livello qualitativamente 
nuovo in base alia concezio-
ne, indicata dalla Costituzio-
ne, dello Stato pluralistico. 

Ma questo non basterebbe 
ancora a mettere in movimen
to il processo di trasforma
zione dall'interno dell'attuale 
ordinamento statale: bisogna 
dar vita ad una sistematica-

e organica partecipazione del
le masse aU'attivita di direzio
ne politica, legislatlva e am-
minlstrativa a tuttl i livelli: 
una partecipazione non esau-
ribile al livello della «con-
sultazione », ma capace di rea
lizzare un sistema di democra
zia effettiva tale da portare, 
nella nuova struttura regio
nale dello Stato, ad una « ge
stione socialen delle attivita 
economiche, degli impieghi 
sociali, dei servizi pubblici, 
della scuola. 

Si pub cosl awiare, per la 
prima volta nella storia del 
nostro paese, la costruzione, 
all'interno dello Stato. di un 
intreccio profondo tra la vita 
delle istituzioni democratiche 
e quella delle organizzazioni 
economiche e sociali, delle 
forze produttive delle fabbri-
che, dei campi, delle scuole 
e deU'insieme delle popola-
zioni nelle comuni ta di quar-
tiere, di zona, di frazione, di 
Comune. 

E ' qui che possiamo speri-
mentare le elaborazioni teo-
riche del pensiero non solo 
marxista, ma laico e cattoli-
co -tendentl a una reale iden-
tificazione del potere con la 
democrazia ed e qui, in que
sto impegno di collegare il 
momento politico al momen
to sociale in una larga visio-
ne unitaria del rinnovamen-
to della vita italiana, che pos
siamo dare una risposta alter-
nativa a • quelle posizioni di 
vario segno che conducono o 
ad una gestione riformisti-
ca di uno Stato capitalista 
o alia negazione di ogni va-

lore rivoluzionario delle con-
quiste realizzate nelle lotte per 
la riforma dello Stato. La pro
posta di lavorare su questo 
tema non e valida soltanto 
per le Regioni a maggioranza 
di sinistra, perche dovunque 
eslstono le possibllita di uti
lizzare i nuovl poterl attribui-
ti alle Regioni. 

Da questl dlversl elementl 
raccogliamo la prospettlva dl 
un nuovo rapporto tra diri
genti e diretti, della svolta 
democratica come processo di 
lotta per una altemativa di 
governo, dl una nuova dire
zione politica nazionale. 

mmu 
segretario regionale del-
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II fatto che noi poniamo 
oggi il problema dl dare al 
paese, con la nostra parteci
pazione, una nuova direzione 
politica, non e un fatto di 
propaganda, ma concreto pro. 
blema politico, che si pone con 
drammatlca urgenza nell'inte-
resse del paese. Alia base di 
questa esigenza sta il grande, 
articolato processo di unita 
delle sinistre che e maturato 
nel corso della opposizione al 
centro sinistra; ma condizio
ne indispensabile per soddl-
sfare questa esigenza e che 
all"unita delle sinistre si ac-
compagni la reallzzazione dl 
una intesa e collaborazione fra 
le tre grandi correnti popola-
ri, comunista, socialista e cat-
tolica, l'affermarsl cioe di un 
nuovo blocco storico capace 
di dirigere il paese. 

L'altra grande novita della 
situazione e la profonda crisi 
cui e giunto il nucleo centra
le della politica dc, l'inter-
classismo. Per la prima volta 
dal '48 in poi la DC si pre-
senta alle elezioni senza una 
maggioranza di governo, sen
za una prospettiva politica, 
senza un quadro di alleanze 
e di copertura. La DC sa 
tuttavia che, se la scelta a 
destra operata in quest! mesi 
divenisse scelta strategica 
permanente, cib porrebbe pro
blemi drammatici per il pae
se, ma insieme porrebbe il 
problema della stessa eslsten-
za del partito dc come gran
de partito interclassista. Ma 
quali saranno la posizione e 
la collocazione della DC negll 
anni prossimi, spetta anche 
alle forze democratiche e di 
sinistra determinarlo. 

La sconfitta elettorale del
la DC infatti, la sconfitta da 
sinistra della sua attuale po
litica e del suo attuale qua
dro dirigente, potra liberare 
dalla subordinazione modera-
ta e di destra le forze de
mocratiche e popolari che tut-
t'ora si raccolgono all'interno 
di questo partito, e determi-
narne un indirizzo diverso. 

Alia vittoria di questa bat
taglia, alia reallzzazione di un 
governo di svolta democrati
ca, possono portare un contri-
buto decisivo le forze demo
cratiche e popolari del Mez-
zogiorno. Ci sono oggi nel 
Mezzogiorno le condizioni per 
bloccare e invertire la ten-
denza che ha portato il 13 
giugno parte della esaspera-
zione e della disperazione po-
polare ad esprimersi nel vo
to missino. 

Sono infatti maturate e ma-
turano nel sud nuove realta 
sociali e politiche, che porta-
no alia ribalta nuovi protago-
nisti della battaglia meridio
nalista: sono i nuovi nuclei 
di giovane classe operaia che 
riescono ad associare alia lo
ro lotta important! masse di 
contadini e di ceti medi ur-
bani, come e awenuto alia 
Monti di Teramo e di Pescara, 
durante la lunga e vittoriosa 
lotta operaia in difesa del po-
sto di lavoro, condotta con un 
vasto arco di alleanze, e che 
ha indicato alle forze politi
che un nuovo programma re
gionale e meridionalista. 

Sono queste lotte che hanno 
spinto i cattolici all'unita con 
le forze di sinistra; che han
no fatto della Regione e degli 
Enti locali punt! di riferimen-
to e di aggregazione; che han
no posto su nuove basi la so-
luzione della questione meri
dionale. 

E ' partendo dunque da que
ste lotte. i cui obbiettivi non 
si limitano a rivendicazioni 
economiche e sociali, che 
prende urgenza e concretezza 
la richiesta di una nuova di
rezione politica del paese. 

1HQRA0 

Un primo piano fra i delegati • il pubblico degli invitati al Congresso 

La lacerazione del centro 
sinistra, dopo Tesperienza du-
rata un intero decennio, dice 
due cose. In primo luogo essa 
segna l'insuccesso del tentati-
vo d! spaccare la sinistra ope
raia, isolando il Partito comu
nista e mettendo in pied! una 
grossa formazione socialde-
mocratica. Questo tentat.ivo e 
fallito sotto l'urto di un grande 
movimento - di lotte che ha 
portato il partito socialista a 
ritrovare un contatto unitario 
con le altre forze di sinistra. 
Contemporaneamente, nella 
vicenda del centro sinistra si 
e venuta consumando l'illusio-
ne riformista che fosse possi-
bile fare accettare ai gruppi 
moderati che controllano oggi 
!a DC, in modo relativamen-
te indolore, a spezzoni sepa-
rati, una politica di rinnova-
mento strutturale. Non ci Im-
porta ora ricordare ai compa-
gni socialistl, alle sinistre de-
mocristiane, ai gruppi di de
mocrazia laica, che noi 11 
mettemmo in guardia centro 
questa illusione. Ci Interessa 
che tutta la sinistra, insieme, 
faccia oggi un bilancio. Questo 
bilancio porta a concludere 
che la frantumazlone e lo 
stemperamento delle misure 
di rifonna non servono a miti-
gare le reazioni del sistema. 
Anzi: i gruppi conservatori 
utilizzano l'incertezza e le 
contraddizioni che da tale 
frantumazlone derlvano per 
spostare a destra gruppi so
ciali oscillantl. Percib la ri
sposta di fondo al contrattac-
co reazionario, sta in una 
svolta dl linea politica, nella 
costruzione dl una altemativa 
dl governo, capace dl espri-
mere benl e valori nuovi, che 
oonqulsU coal f o n e Interme-

dle oggi lncerte, strati dlse-
redatl disperatl, togllendo pos-
sibili basi di massa alia ml-
naccia di destra. 

Costruire un'altematlva dl 
governo- significa lavorare per 
una convergenza dl forze poli
tiche ma soprattutto per la 
costruzione dl un blocco cil 
forze sociali. II grande moto 
rlvendicativo della classe ope
raia deve diventare l'asse dl 
uno sviluppo generale. II no-
do decisivo e la costruzione di 
un forte potere democratlco 
che consenta alle masse ope-
raie e contadine, agli lnt>el-
lettuall e al ceto medio dl 
lncidere sulla formazione e 
sull'uso delle risorse, sull'or-
ganizzazione del lavoro e sul 
consuml sociali. La via per 
affermare questo potere de
mocratlco noi l'abbiamo vista 
In un intreccio fra democra
zia diretta e democrazia rap-
presentativa. 

Ecco la raglone per cui la 
stessa battaglia per la occu
pazione, per lo sviluppo e pro
fondamente politica, e batta
glia per un potere nuovo; e 
per vincere ci chiama ad 
estendere e a qualificare i 
nuovi organism! di base che 
sorgono nella fabbrica, nelle 
campagne, nelle citta, nella 
scuola e ad aprire un fronte 
di lotta per una riforma ra-
dicale degli strumenti dl ln-
tervento pubblico nell'econo-
mia, che afferml il potere pri-
mario delle assemblee eletti
ve su questo punto decisivo. 
Tutto cib chiede alle forze del
la sinistra operaia e popolare 
che esse cambino la quallta 
dei rapporti tra di loro e si 
pongano ormai apertamente 
l'obiettivo di una ricerca eo-
mune e di una azione che 
coordini i contenutl ed I di-
versi livelli della lotta. Que
sto coordinamento deve oggi 
realizzarsi in condizioni del 
tutto diverse dal «frontl-
smo »; secondo una dialettlca 
che non sopporta «cinghie 
di trasmissione», ma che fa 

scaturire l'unita contlnuamente 
da un confronto tra forze e 
movimenti autonomi. E* la 
stessa ricchezza ed articola-
zione del movimento che sia
mo riusciti a suscitare in que-
sti anni, che sollecita 1 partiti 
operai a questo sal to di qua
nta. Per cib non si potra nei 
prossimi mesi andare alia lot
ta in ordine sparso, non ci si 
potra fermare a convergenze 
di vertice, ne si potra rico-
minciare, aH'indomani delle 
elezioni, ripetendo meccanica-
mente gli schieramenti degli 
ultiml anni del centro sini
stra. 

La crisi che vive la societa 
italiana e crisi di prospettive 
e di certezze. Rendere pollti-
camente visibile, corposa, la 
avanzata di una nuova unita, 
vuole dire oggi dare un gran
de punto di riferimento e 
compiere l'atto politico che 
sposta forze, accelera la ma-
turazione delle coscienze. 
spinge a superare le posizioni 
dl estremismo infantile, com-
batte l'awenturismo. E que
sta unita nuova e la leva es-
senziale per incidere nella De
mocrazia cristiana. La stampa 
borghese ci ha obiettato che 
avendo noi affermato che la 
DC si e spostata a destra, la 
strada e sbarrata per i co
munisti. 

Questa obiezione parte dal 
presupposto che la sterzata a 
destra della DC stabilizzl la 
sua situazione. la porti fuorl 
dalla crisi. Invece non e cosl. 
La sterzata a destra della DC 
e una rottura profonda con 
un patrimonio di rivendicazio
ni e di conquiste che e stato 
espresso dal piu grande moto 
sociale di questo ventennio, il 
quale ha coinvolto e toccato 
masse estese anche della ba
se popolare democristiana. 
Proprio perche1 la sterzata dc 
ha questo signlficato. essa 
apre una contraddizione di 
fondo, e marca una scelta 
che mette in discussione tut
ta la collocazione della DC 
nella societa italiana. che col-
pisce tutta una tradizione de
mocratica e popolare di ma-
trice cattolica. Avremmo una 
immagine ristretta del nostro 
ruolo, deH'influenza e del 
compiti della sinistra se giun-
ti a questo nodo rinunciassi-
mo ad intervenire. non par-
lassimo al movimento catto-
lico. se lasciassimo tranquilli 
Forlani e i suoi amici. 

Noi chiamiamo gli italiani 
ad intervenire prima di tutto 
con l'arma del voto. Ma non 
solo con quest'arma. Noi 
lavoriamo per realizzare 
processi sociali e politici, spo-
stamenti di massa, conquiste 
di democrazia che colpiscano 
nel concreto gli specifici vin
coli a cui oggi affida le sue 
fortune rinterclassismo demo-
cristiano. Guardiamo alle vi-
cende delle sinistre democri-
stiane. Gli esponenti di que
ste correnti hanno puntato tut
te le loro carte su una forza 
di contrattazione al vertice 
del partito. fondata anch'essa 
su rapporti segnati da ca-
ratteri corporativi e cllentela-
ri, e quindi su una condizione 
disgregata e subalterna di 
quelle masse stesse di cui es-
si dirigenti volevano essere 
espressione. Questa debolezza 
delle masse si e tramutata 
perb in debolezza di quest! di
rigenti: e difatti ogni loro Ti-
bellione e entrata in crisi di 
fronte al pericolo del veseovo, 
o dell'ente di Stato. o del mi-
nistro che manovrando fli 
strumenti del vecchio e del 
nuovo clientelismo minacciava 
di togliere loro la base elet
torale. 

Da questa crisi e Impoteraa. 
Ie sinistre democristiane pos
sono uscire se avanza una de
mocrazia reale. che libera le 
masse da vincoli subaltern!. 
le fa crescere come una for
za sociale autonoma. Percib 
consideriamo vero e proprio 
autolesionismo racquiescenza 
con cui le sinistre democri
stiane hanno tollerato Vattac-
co dl Forlani all'unita sinda-
cale. hanno lasciato passare 
senza lotta 11 rigurgito cleri-
cale contro l'autonomia delle 
ACLI. hanno sopportato e uti-
lizzato l'impero di Bonomi: 
proprio esse, che potevano 
avanzare se camminava l'uni
ta dl classe, se veniva liqui-
dato fino in fondo ogni licat-
to confessionale! Percib af-
fermlamo che le forze demo
cristiane dl orlentamento de
mocratlco, soffocate oggi dalla 

(Segue Ma p*gm 9) 


