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La relazione di Comitato centrale 
(Ualla prima \mgtna) 

di fronte alia destra fascista e monar-
chica, la funzionc di piu autcntica e si-
cura barriera contro il comunismo. 
Non per caso si 6 puntato sulla ten-
sione e la radicalizzazione dello scon-
tro. si e cereato di far leva sull'allar-
mismo economico. sulla paura emotiva 
dol disordine. sulla lunga e nera tra 
faa. dei tentativi di sovversione. che 
fnuove dalla strage di Milano. su epi 
sodi oscuri e tragici di terrorismo. fino 
alia provoeazione indegna e grottesca 
nei confronti di militanti comunisti — 
il caso Castagnino! — fino all'insinuan-
te pressione di vaste e genenche opera-
zioni di polizia. di indagini. a cui pre-
ineva la suggestione dei nomi — le bri-
gate rosse —, fino alia deformazione 
risibile della nostra politica. 

Dopo aver affermato ehe questa 
aggressione politica I'abbiamo netta-
mente battuta, e che questi calco-
li. questi disegni li abbiamo fatti falli-
re, Natta ha osservato che il voto po-
polare sancisce una volta di piu che 
in Italia c'e un solo partito comuni-
sta: che questo partito comunista e la 
espressione storica e attuale. I'organiz-
zazione radicata e viva della classe ope
rai? e dei lavoratori italiani; che que
sto partito comunista e piu che mai 
un cardine essenziale dell'antifnscismo 
e della democrazia. un punto di rife-
rimento per tutte le forze di sinistra 
e progressiste nella battaglia democra-
tica e socialista. 

Natta ha quindi rilevato che in que
sto risultato c'e il segno di una straor-
dinaria mobilitazione di energie e di 
intelligenza. la prova della sensibilita, 
dell'impegno combattivo. deU'orgogho 
politico di un partito che ha avuto co-
scienza precisa della durezza della lot-
ta. deH'importanza della posta in gioco, 
delle proprie responsabilitS democrati-
che e nazionali. ed ha saputo stare in 
campo risolutamente. non risparmiare 
Javoro ? sacrifici. e unirsi. come non 
mai, nell'orientamento e nell'azione. 

E' tuttavia evidente — ha proseguito 
Natta — che non si intende una affer-
mazione come quella del nostro parti
to. e la capacita che essa rivela di un 
cosi profondo collegamento con grandi 
masse popolari, di una nuova saldatu-
ra con le giovani generazioni. ed anche 
di un rapporto rinnovato e piu esteso 
con le forze piu avanzate dell'intellet-
tualita e della cultura: non si intende 
la stessa straordinaria attivizzazinne 
del nostro elettorato, se non si fa rife-
rimento alia validita e alia presa della 
linea, della proposta, dell'azione poli
tica del PCI. Potremo e dovremo se-
gnare nella necessaria, rigorosa rifles-
sione critica i limiti, le ombre del vo
to del 7 maggio; e il peso di difetti. 
di inadeguatezze nell'impostazione e 
nella condotta politica. nei lavoro or-
ganizzativo e propagandistico; ma. a 
mio parere, occorre innanzi tutto rico-
noscere che a rinnovare e ad estendere 
la fiducia e il consenso al PCI e valso, 
certo il dato storico ed attuale della 
coerenza e fermezza antifascista. e 
quello della natura e dell'impegno di 
forza operaia e popolare — voto antifa
scista e voto di classe — ma ben al di 
la di questo sono valsi il programma e 
la prospettiva di svolta democratica. in-
dicata dal nostro XIII Congresso. 

Nessuno deve dimenticare e sottova-
lutare il fatto che e su questa linea. 
su questa proposta politica che il PCI 
ha raccolto oltre 9 milioni di voti. 

II - Dati e problem! del 
voto al PCI 

II compagno Natta si 6 quindi sof-
fermato su alcuni elementi piu sigmfi-
cativi del risultato elettorale del PCI. 
Egli ha innanzitutto notato che. sotto 
il profilo delle grandi ripartizioni terri-
toriali. il miglioramento piu sensibile si 
verifica, sia rispetto al '68 che al 70. 
nei Nord. Nelle regioni centrals I'an 
damento e meno uniforme. anche se 
npl complesso positivo; e cosi nelle 
regioni rosse (con una tendenza perd 
a non superare la punta avanzata del
le regionali del 70). Nei Mezzogiorno 
i! recupero. in complesso anche no^e 
vole (eccetto la Puglia) rispetto al 70-
71 . non ci porta tuttavia a raggiunge-
re la percentuale del 1968. 

Credo che siamo di fronte — ha detto 
Natta — per cid che riguarda il Mez
zogiorno. e non solo per il risultato del 
partito. ma per 1'andamento generate 
delle elezioni che ha visto una avanza
ta della destra. a scapito di tutte le 
altre forze nolitiche. e in particolare nei 
centri urbani. nelle grandi citta. al pro-
blema politico piu acuto che i! voto del 
7 maggio ci propone. Non il solo, cer-
tamente. perche vi e ben da riflettere 
anche sull'avanzata ma ancora una 
volta di tipo. direi. molecolare in re
gioni come il Veneto. nella fascia bian-
ca della l.nmbardia e sulla ristrettezza 
in cifre assoiute del nostro elettorato 
in grandi cireoscrizioni. di forte caral 
terizzazione operaia e contadina: e sul
la tenuta qui. e il progresso anrht1. 
della DC 

Natta ha perd affermato che in pri-
mo piano, nella nostra ricerea critica. 
occorre mettere oggi il risultato delie 
regioni meridionali e delle isole. aven-
do presente che i termini di confronto. 
se vogliamo intendere la dinamica del
la nostra forza debbono essere non so 
lo le elezioni del 70 71 e del '68 ma 
anche quelle del '63. e cogliere le r* 
gioni. oggettive. e soggettive. per cui 
la progressione e positiva ('63 '68 72> 
neH'Abruzzo e in Sardegna: e negativa 
in Lucania e in Sicilia: e rontradditm 
ria nelle altre regioni. anche se il ri
sultato del 7 maegio c? riporta al di 
sotto d: quello del '63 in Campania. ;n 
Puglia ed anche in Calabria nonostane 
il forte reouporo sul '68 in questa re-
gione. 

In particolare Natta ha rilevato che e 
il dato dei capoluoghi. dei grandi centri 
quello ;he piu deve preoccupare: non 
solo perche vi 6 uno squilibno. se s; 

esclude la Campania, tra la forza com 
plessiva che abbiamo nelle sinsole <v 
gioni e quella dei capoluogh. (ma Pan.) 
lisi deve estendersi ad aim eranl. 
centri) talvolta rilevante. ma perche 
in alcune regioni (in particdare la S: 
cilia) le flessioni sono piu sensibili 
nei grandi centri: sia inline perche e 
qui che la destra si presonta. pur con 
tutte le nserve sulla Pternpeneita e con 
traddittorieta di questa formazione. co 
me una forza consistente. ed e suffi 
cicnte nor mente al 25.2rf che essa rac 
eoglie nei capoluoghi campan: rispet 
to al 25 3 del nostro partito. al 17.6 con 
too U 22.8 in quelli pugliesi, al 25.8 

contro il 19,3 in quelli calabresi; al 
22.8 contro i 16.7 in Sicilia. II problema, 
duuque, delle citta meridionali. quello 
delle sacche di disgregazione econnmi 
co-sociale, ma anche quello di zone — 
si pensi alia fascia Siracusa-Catania 
Messina Reggio — di agricoltura pro 
gredita riconducono piu a fondo alia 
questione mendionale. 

Dopo aver affermato che la ripresa 
complessiva sul 70-71. i buoni risultati 
di Abiuzzo. Calabria e Sardegna. il da 
to complessivo della forza del partito 
nei Mezzogiorno e nelle isole. indicant 
senza dubbio che I'impegno del partito 
e stato seno. che abbiamo dato vigore 
nuovo alia battaglia meridionalista. che 
non e passato I'attacco reazionario, 
Natta ha sottolineato nello stesso tern 
po la necessita di una indagine piu ar-
ticolata sul voto. sulla realta sociale e 
politica che esso espnme. Tutti questi 
elementi ci pongono piu nettamente lo 
obbligo di una precisazione e di uno 
sviluppo della linea complessiva e della 
iniziativa per la rinascita del Mezzo 
giorno. come questione centrale dello 
sviluppo economico e democratico del 
Paese; ci pongono I'obbligo di progre-
dire nello sforzo di costruzione del par
tito. del movimento sindacale, del tes-
suto democratico. civile e culturale. 

Natta ha quindi osservato che la ca 
ratteristica essenziale del voto comu
nista come voto operaio 6 confermata 
bai buoni risultati nei grandi centri 
industriali, nei triangolo. e in altre 
regioni — in Emilia, nelle Marche, 
in Sardegna. a Trieste, a Napoli — 
che ha ribadito, del resto. la crescita 
di adesione al Partito nelle fabbriche, 
anche se I'impressione che si pud 
trarre da un primo e complessivo esa-
me e che la spinta sia stata meno 
netta e generate che nei 1968. E 
d'attra parte i dati che ho gia ci
tato relativi ai capoluoghi, le prime 
indicazioni delle nostre organizzazioni 
fanno considerare che anche il voto nel
le campagne sia stato buono, anche se 
forse meno univoco (per esempio nei 
Lazio. in parte delle Marche. Toscana, 
Piemonte si registrano flessioni) ed an
che se la tenuta della DC. in certe re
gioni, dal Veneto alia Sicilia. segna 
anche il limite della nostra capacita di 
incidere nei mondo contadino. 

I calcoli. sempre complessi. per m-
dividuare le tendenze del voto giovani-
Ie confermano tuttavia - ed e -^Kficu-n-
te il raffronto tra Camera e Senate 
anche se lo si volesse estendere alio 
intero schieramento di sinistra (PCI-
PSIUP-PSI) - che dalle giovan- gent-
razioni e venuto un consenso di grandi 
proporzioni: — il 35-40% delle nuove 
leve elettorali — come si poteva del re
sto gia avvertire dalla entusiastica par-
tecipazione e dal lavoro, dall'impeto 
ideale e politico di tanti giovani nella 
campagna del partito. 

Natta ha quindi informato che e in-
tenzione della Direzione promuovere un 
« seminario > per lo studio dei risultati 
elettorali. ed a tal fine e necessario che 
I'analisi venga approfondita. con nee 
re. all'interno di ogni regione e pro-
vincia e nelle diverse zone. 

Ill - Lo schieramento 
di sinistra 

H compagno Natta ha proseguito sot-
tolineando che le elezioni hanno riba
dito. con la forza del PCI. quella dello 
schieramento di sinistra: il 40 per cento 
circa degli italiani ha votato a sinistra. 
ha dato fiducia ai partiti operai e po
polari. Giustamente da parte nostra. 
e da parte socialista. e stato messo 
in rilievo che neH'attuale situazione que
sto schieramento costituisce un sicuro 
baluardo per la democrazia e ner : la
voratori italiani. 

Cid non significa certo - egli ha 
detto — come ha voluto intendere con 
artificiosa interpretazione il segretario 
della DC. un qualche proposito di con
tra pposizione. quasi che si volesse fare 
un solo fascio dell'altro 60 per cento, 
con una volonta di spaccare in due il 
paese. opponendo al rilancio della vec 
chia formula dell'area democratica la 
riproposizione. come si dice, del fron-
tismo. Per noi. e crediamo per .1 PST 
e per il PSIUP. cid significa esatta-
mente una piu acuta consapevolezza. 
in primo luogo. della responsabiliii e 
dell'i'mpegno che derivano da questo 
consenso di grandi masse lavoratrici e 
popolari. nelle quali e ben viva fon 51 
senso dell'autonomia di ogni partito. 
delle differenze di posizioni. della ne
cessita del confronto aperto. che si $ 
manifestato del resto nella stessa cam 
pagna elettorale. la coscienza del valore 
dell'unita per la salvaguardia e lo svi 
Iuppo del regime democratico e per la 
realizzazione di una politica di pro-
gresso sociale e di nforme In secondo 
luogo si vuol ribadire la gravila e 
I'azzardo d: inriinzzi e soluzioni pol' 
tiche — come quelle centriste — che 
volessero presemdere o contrapporsi a I 
le esigenze e alle forze operaie e popo
lari rapprc-sentate dai partiti e dalln 
schieramento di sinistra 

II PSI — ha no*ato Natta — ha ben 
resistito a pression* insistent e ricnt 
tatorie. raggiungendo un risultato po
sitivo. anche se esso resta hevemente 
al di sotto di quello regionale dH 
1970 71 (dal 10.3 al 9.6 «*) e rivela 
d;fficolta e flessioni nei Mezzogiorno. 
Per cid che riguarda il PSIUP c 
indubbio che la dispersione di voti 
a sinistra provocata da una serie 
di liste di disturbo. ha inciso parti-
colarmente sul sun elettorato Que 
sto fatto e il non aver ottentito un r>'-
ziente in nessuna circoscrizione hanr.o 
fatto sj cho un partito che ha tmr rac 
colto 650 000 voti non abbia aviito 'ina 
rapnresen'^nza alia Camera Ma al d 
la d' questo *erio e distorcente riflei^r 
dei meccanismi e!<-ttnrali TS'tana r 
conoscere — come hanno fatto con re 
snonsabile e or"n»n ri»on- -omnacn 
dirigenti del PSIUP - che il voto df>l 
7 masgk' ha arc*-ntuau> in -»rures>< 
critico di natura politica. sid deli 
neato nelle elez:on: del 1970 71 r no." 
rimediato dalla pur giusta intesa e bat 
taslia unitaria f>a riflessione su que 
sta esperienza non puA non investire 
tutto ij movm^nto merani ed .inrh» 
i! nostro partito II CC del PSIUP ha 
gia deciso. del resto. di affrontare in 
un aperto e democratico dihaitito tracn 
done le conclusioni. a luglin. con un 
congresso. il problema politico del su 
peramento del PSTUP. come partito. e 
delle vie e d«i modi, per i dirigen?* 
e i militanti socialproletari ner proso 
guire nell'i'mpegno di classe e nella bat 
taclia unitaria per il socialismo attra 
verso la confluenza nei PCI. 

Natta ha quindi affermato che altro 
e diverso ordine di problem) oone il. 
fallimenio della diaspora di sinistra 
la netta sconi'ilta dei gruppi extra 
parlamentari che hanno tentato la prova 
elettorale. con incauta contraddizione e 
per ostinato proposito di diversione. da 
posizioni di contestazione e di attacco 
delle istituzioni storiche della classe 
operaia e in particolare oontro il PCI 
. Queste formazioni — dal Manifesto 
alle altre ancor piu gruppuscolari — 
hanno non solo fallito clamorosamente 
sul terreno elettorale. ma debbono regi-
strare i l ' colpo politico che viene dal 
secco rifiuto da parte dei lavoratori, 
delle giovani generazioni degli operai 
e degli studenti. delle' loro -onfuse e 
contraddittorie ipotesi strategiche e del 
velleitan tentativi di dar vita a nuovi 
partiti ultrarivoluzionari. Giunge alia 
crisi un'esperienza che e stata sterile 
e dannosa. Bisogna rimediare al gua-
sto politico e ideale provocato. dop*> 
il momento positivo ed alto della con
testazione giovanile, dalla proliferaziont 
e degenerazione settaria dei gruppi. 

Dopo aver sottolineato che bisogna 
andare avanti nella battaglia contro 
le tendenze spontaneiste. i volontarismi 
astratti. i) sogettivismo che ad esem
pio nei gruppo del Manifesto hanno 
prodotto esaltate e facili previsioni ri-
voluzionarie ed altrettanto rapidi acca-
sciamenti e malinconiche teorizzazion: 
intellettualistiche di vittorie che il mo
vimento operaio dovrebbe raggiungere 
passando di sconfitta in sconfitta; Natta 
ha affermato che bisogna battere If 
ancor piu irresponsabili posizioni di 
quegli altri gruppi, che vorrebbero far 
regredire il movimento operaio alle 
concezioni pre e antimarxiste della set-
ta. della politica come cospirazione e 
che si fanno difensori di tesi, come 
quelle del terrorismo individualistico, 
dell'azione diretta fino al delitto poli
tico — che sono estranee e sono sempre 
state respinte dalla classe operaia e 
dal movimento comunista — con affer-
mazioni che hanno sempre piu il suo-
no della provoeazione stolta e che 
finiscono comunque per essere un 
servizio reso alia tradizione e alia 
prassi del « sovversivismo > reazionario 
delle classi dominanti. che ha trovato 
nei passato e trova ancor oggi i suoi 
strumenti nella violenza e nella pro 
vocazione di tipo fascista. Tocca al 
partito con la sua ampia. continua 
azione educativa e con l'iniziativa po
litica fare chiarezza. dissolvere I'agita-
zione del « sinistrismo >, e recuperare 
tutte quelle energie. in particolare di 
giovani, che sono oggi spinti a ri
flettere dopo esperienze deludenti. e 
che intendono riprendere una coerente 
posizione di lotta nei movimento ope 
raio. , 

IV -1 risultati degli al
tri partiti 

Per cid che riguarda le altre forze po-
litiche, il compagno Natta ha quindi 
sottolineato tre elementi. 

II primo e. la sostanziale conferma 
delle proprie posizioni da parte della 
DC. che & riuscita a contenere in li
miti modesti le perdite (lo 0.4) rispetto 
al 1968 ed ha recuperafo (lo 0.6) in 
confronto al 1970. 

II secondo e il segno di una crisi 
dei partiti cosiddetti minori. nhe si 
esprime non solo nei dissanguamemo 
progressivo del PLI. nella seria flessio-
ne del PSDI. nei corto respiro del 
PRI. che non tiene il passo del 70. ma 
anche nelle proporzioni a cui in asso-
luto questi partiti vengono o restano 
ridotti: il 2.9 del PRI. il 3.9 del PLI 
il 5.1 del PSDI. 

Dopo aver rilevato che 6 questo un 
fatto in cui. senza dubbio. occorre ve-
dere il riflesso di una impostazione po
litica di accodamento e di subordina-
zione alia linea della DC e che ha fi-
nito per dare a questa un evidente 
vantaggio (e che indica in particolare 
il fallimento dell'operazione di rilancio 
del PLI, il contraccolpo della crisi aper-
ta nei PSDI. il prezzo per il PRI del-
1'aiuto scoperto dato alia manovra cen-
trista della DC). Natta ha ricordato 
che questo dato ha fatto sorgere un in-
terrogativo d'ordine piu genera le e. cioe. 
se non abbia operato in queste elezio
ni. e non sia destinata ad operare ul-
teriormente nella vita politica italiana, 
una tendenza alia polarizzazione ed al 
la semplificazione degli schieramenti e 
delle forze politiche Certo e che la ri 
flessione sulla sorte e la funzione de! 
le formazioni politiche minori e pra 
posta anche alia nostra attenzione. 

II terzo elemento richiamato da Nat 
ta e il risultato della destra. che rag 
giunae 1'8.7% rispetto a I 5.8 del 1968 
e al 6.2 del 1970. Sono certamente val: 
de — egli ha detto - le considerazionl 
fatte dalle diverse parti e in general? 
dagli osservatorj politici: che il pro-
gresso della destra £ stato contenuo 
e resta al disotto delle previsioni. esal
tate o temute. e della tracotante sicu 
mera dei dirigenti fascisti: che il pe
so della destra risulta in definitiva mv 
nore di quello che monarchic!" e fasci 
sti hanno realizzato in altri moment:. 
ad esempio nei 1953 e nei 1958: che il 
fenomeno non pud essere ridotto ad 
una pura espressione di risorgenza fa 
scista. e che occorre tener presente '1 
carattere composito contraddit'orio d; 
una formazione in cui si sono unite 
component!, spinte e motivazioni diver 
se sotto il profilo sociale e politico 

Ma queste valutazioni — ha prose 
cuito Natta - non possono affatto far 
sottovalutare altri dati: la rjpresa. in 
tutto il Paese. e la radicalizzazione a 
destra di una forza conservatrice rea 
z'onaria: il n^so politico che essa as 
some dal Lazio a tutto il Meridione 
<* in particolare net srandi ^entri ur 
bani. dove si presrnta come il terz--
rd anrhe il second^ .oartito. con dell--
basi di massa e una capacita di attra 
zione verso strati di media e piccnla 
borghesia (degli impiechi. delle pro 
fessioni. dplla souola degli apparat: bu 
rocratici. delle forze annate): il preva 
lente segno neofascista in una strate 
sia che tende a combinare violenza e 
legalitansmo P che pnnia .Y)stanteme;i-
te — lo si 6 visto subito dopo I'ucci 
sione del commissario Calabresi - sul 
la tensione provocatoria o sulle affer 
mazioni tniculenle di Almirante — c il 
cadavere gettato sul tavolo della tra: 

. tativa di governo ». « la difesa per pro 
prio conto contro la ondata sovversiva 
e anarchica » — per condizionare la 
DC. a colpire il regime democratico e 
rrpubblicano: l'aiuto. infine che a que 
sta destra politica 6 stato dato dalla 
parte piu retriva del padronato. indu 
striale e agrario, e il supporto che essa 

riceve dal riemergere, anche sul terreno 
ideoiogico culturale. di teorle e miti rea-
zionari. di tentativi di restaurazione. 
' Natta ha poi rilevato che questo ri 

sultato della destra chiama innanzitut 
to in causa la politica della DC, le sue 
colpevoli tolleranze > e cedimenti e la 
stessa impostazione e condotta eletta 
rale di questo partito. E che sarebbe 
ben grave oggi non intendere (ma non 
ci se-mbra che i dirigenti dc.vogliano 
intendere) che una risposta a questa 
insidia evidente non deve impegnan? 
solo nella riaffermazione di una ispi-
razione costituzionale. di un indirizzo 
e di una direzione democratica della 
nazione, che hanno un cardine preci-
so nell'antifascismo. ma sollecita. piu a 
fondo. la soluzione dei grandi proble 
mi. dei mali storici del nostro paese. 
a cominciare da quello del Mezzogi«>r 
no, ed esige quindi programmi e schie
ramenti politici adeguati e capaci di 
far fronte a queste necessita nazionaii. 

Alia domanda se dal complesso dei 
dati si possa desumere che le eleziorii 
hanno segnato un sia pur limitato spo 
stamento a destra. Natta ha risposto 
afrermando che sarebbe assurdo parla 
re. come da qualche parte si 6 fatto. 
di uno scorrimento del voto verso de 
stra. A smentire tali tesi — egli ha no
tato — c'e il risultato nostro. il recu 
pero e 1'avanzata del PCI. Ne i dati 
numerici segnano in effetti un muta-
mento di rilievo nei rapporto delle 
forze. II problema del complessivo si-
gnificato delle elezioni deve essere af-
frontato. sotto un diverso profilo. quel
lo delle linee e delle impostazioni po
litiche dei diversi partiti. a partire 
dalla DC. 

A questo proposito Natta ha osser 
vato che e certo che. per la caratteriz 
zazione dominante nella campagna del 
la DC: per gli obiettivi perseguiti — 
il rilancio del PLI e dell'« area demo
cratica », l'alternativa centrista — pur 
con i margini di una mai dimessa am 
biguita e di una tollerata articolazio-
ne di posizioni tra le diverse correnti 
e gruppi; per le pressioni e gli appoggi, 
che — oltre il consueto e piu spregiu-
dicato uso di una macchina di gover
no tutta nelle mani della DC. e delle 
leve di pctere. e in particolare della 
RAI-TV, — le hanno consentito di te 
nere (l'aiuto scoperto della Confindu 
stria e del grande padronato. quello 
fatto via via generale della stampa bor-
ghese. quello del clero piu impegnato 
certamente che in precedenti consulta-
zioni): — certo e che per tutto quest J 
la conferma della forza della DC ha 
assunto un segno prevalente di sposta-
mento a destra nella situazione po
litica. 

Ma Natta ha anche indicato i limiti, 
le ragioni che possono rendere con-
traddittorio e critico questo stesso ri
sultato. Egli ha in proposito sottolinea
to che il limite non & costituito solo 
dal fatto che la DC ha mancato un 
obiettivo essenziale di questa linea, per
che la altemativa centrista e risultata 
estremamente fragile, evanescente sot
to il profilo dello schieramento ed ap-
pare piu che mai come un rischio. per 
la stessa DC. come scelta oolitica. Si 
tratta oltre questo del fatto — ha rile
vato Natta — che quella linea generale. 
caratterizzata in senso moderato con-
servatore. non ha comportato tuttavia 
una crisi seria nei rapporto tra I'elet
torato popolare e la DC. e non ha pro
vocato neppure una qualche sensibile 
emarginazione, all'interno. delle forze 
che si richiamano a posizioni di sini
stra. 

Cid propone non solo una valutaz IK 
ne attenta di una campagna della DC 
in cui hanno giocato. ancora una volta. 
posizioni. atteggiamenti e prospettive 
politiche diverse, e senza dubbio anche 
una certa polemica antifascista. ma ri-
propone il problema della natura com 
posita. del carattere e della funzione 
di un partito come la DC. che anche 
da queste elezioni esce come il parti
to cardine della borghesia italiana. 
nei quale si convoglia peraltro il con
senso. anche se meno netto. anche se 
meno motivato in termini ideologico-
religiosi. di grandi masse di lavorato
ri cattolici. Dopo aver avvertito che 
su questo tema sarebbe tomato iopo. 
Natta ha tuttavia per il momento fat
to due osservazioni: 

la prima, che non si pud considera
re certo come un accorgimenlo tattico. 
una manovra elettorale I'orientamento 
seguito dalla maggioranza della DC nei-
la campagna elettorale. Siamo di fron
te — egli ha detto — a un orocesso 
che si awia gia con lo scontro di linee 
e di prospettive verificatosi nei con 
gresso dell'estate '69 e che e andato 
avanti. pur tra notevoli oontraddizioni 
e incertezze. negli anni seguenti. e ha 
avuto un momento culminante nella 
elezione del Presidente Jella Reput> 
blica. 

La seconda osservazione e die di que
sto dato — della tenuta. cioe. e del 
tentativo di spostamento a destra del
la DC — occorre valutare le ragion: 
e intendere il peso e il senso '"he pud 
assumere in una situazione in cui e 
presente una destra eversiva. in cui 
restano aperti e continua.no i tentativi 
di far leva su fatti di provoeazione. 
di inasprimento del clima di tension; 
e di allarme. del ricorso a misure indi 
scriminate e arbitrarie di polizia ~ 
dalle perquisizioni di massa fino al-
1'episodio del «Corriere della Sera * 
di violazione dei diritti < di liberta t 
di informazione — per far oassare • r. 
dirizzi sociali e politici di conserva 
zione. di arresto e di attacco contr.-
la prospettiva e il moto di rinnova 
mento e di avanzata denvwratica 

II partito. il movimento operaio e l̂  
sue orgamzzazinni sinda^a.i a politicMc-
— ha detto Natta — dobbono avero 
precisa coscienza della serieta e dei 
rischi della situazione. C;d e necessa 
rio se vogliamo determinare una r nr . 

. mobilitazione. agire con ••fficacia e tern 
pestivita per contrastare e battere ».» 
pressioni e i tentativi di caratte-;-
neocentrista e per andare avanti ne't.-i 
battaglia di svolta democratica. 

V - II voto delta destra 
e i problemi della 
nostra iniziativa 

A questo punto della sua relazione 
N'.itta ba posto due ordini di problemi. 

In primo luogo — egli ha detto — 
crrd. che il partito debba avere una 
riflessione sui motivi. le cause per cui 
non ha operato in modo piu sensibile 
la spinU a sinistra, e la controffensi-

va moderata e conservatrice ha pur 
raggiunto un qualche risultato sul terre
no elettorale e nello spostamento a de
stra della DC. 

In secondo luogo si tratta di pre-
cisarc le linee, i contenuti, le forme 
dell'iniziativa e dell'azione politica, sa 
pentlo che le stesse caratteristiche dei 
risultati elettorali, ed i rapporti di for
za die da essi emergono non fanno che 
aumentare l'importanza ed il valore de-
cisivo dell'iniziativa e della lotta poli
tica dello sviluppo di un movimento 
politico di massa. 

In tre direzioni — ha detto il relatore 
— mi pare che dobbiamo andare a un 
approfondimento. In primo luogo, sui 
temi che gia sono stati affrontati in 
passato nei Comitato centrale e che so
no stati al centro dei congressi pro
vincial' e nazionale: quelli dell'imposta-
zione, dei contenuti. delle forme delle 
lotte rivendicative e di riforma. in rap
porto alia politica delle alleanze della 
classe operaia, all'estensione del movi
mento politico di massa per le riforme 
e in rapporto alia centralita. alia gra-
vita sociale e politica della questione 
mei dion.ile. 

A questo proposito Natta ha osser-
vatu die era difficile che il ripensa 
mento critico sull"esperienza degli ulti-
mi anni — in cui per difetti di impo
stazione o di condotta, si pud aver 
agevolato in qualche caso il contrattac-
co degli avversari e aperto qualche var-
co alia loro iniziativa in direzione non 
solo di ceti sociali che si sono sentiti 
minacciati da propoate. anche dei go-
verni di centro sinistra, in cui era tal
volta una punta di massimalismo astrat-
to, ma anche di altri strati, disoccupa-
ti, masse povere del Mezzogiorno, che 
si sono sentiti esclusi o non coinvolti 
dalla politica e dalle lotte per 
le riforme: era difficile che il 
nostro sforzo critico e di corre-
zione, le riaffermazioni di principio, 
nella concezione leninista delle allean
ze e dell'egemonia, il rilievo dato al 
temi della riforma morale e intellettua-
le, le realistiche e organiche definizio-
ni programmatiche del Congresso po-
tessero avere un riflesso immediato e 
di grande rilievo sui risultati elettora
li, anche se e da ritenere che cid ab
bia inciso in notevole misura. e in par
ticolare nei recupero sul 70-71 nelle 
regioni meridionali. 

L'esigenza — ha proseguito Natta — 
e ora quella. muovendo dalla linea del 
Congresso, di precisare orientamenti e 
contenuti e di promuovere l'iniziativa 
politica concreta innanzi tutto sui pro
blemi deH'economia. ponendo come 
obiettivi prioritari di un nuovo corso 
economico. di una politica di program 
mazione economica, democratica quelli 
della piena occupazione. della questio 
ne meridionale. nei suo aspetto di ri
forma agraria e di industrializzazione. 
dello sviluppo dei consumi sociali. dello 
indirizzo e controllo democratico del set-
lore pubblico. L'esigenza e quella della 
continuita dell'iniziativa sulle grandi 
questioni sociali e nazionali — quella 
meridionale. quella contadina, quella 
dell'emancipazione - femminile. quella 
del lavoro. dell'istruzione. della sicurez-
za delle giovani generazioni — e del-
l'attenzione verso i problemi degli stra
ti sociali — dai tecnici e impiegati agli 
artigiani e commercianti. agli intellet-
tuali ed insegnanti — il cui peso nella 
vita produttiva e sociale e venuto pro-
gressivamente crescendo e che rappre-
sentano degli alleati potenziali delle 
class1 lavoratrici, sapendo che in que 
sto campo si gioca in larga misura 
la partita politica tra progresso e in 
voluzione conservatrice. e che per avere 
consenso tra queste forze occorre che 
le nostre proposte abbiano — cid vale 
per la scuola. ma non solo per la scuo 
la — il carattere di alternative positi
ve. una validita egemonica e naziona
le e si inquadrino in una prospettiva 
che dia certezze e garanzie nuove e piu 
ampie di liberta e di ordine democra 
tico. 

Natta ha quindi dichiarato che uno 
sviluppo dobbiamo proporci. in secon 
do luogo, per cid che riguarda i fonda 

. menti ideologico-politici della nostra 
prospettiva socialista. II voto che e ve
nuto al partito il 7 maggio non e stato 
solo espressione di fiducia verso una 
grande. costruttiva forza di opposizione, 
ma anche verso il partito che rivendica-
va apertamente il diritto e la maturi-
ta di una propria partecipazione al ga 
verno del Paese. Non possiamo tutta
via sottovalutare il peso di interrogativi 
e di dubbi che sotto questo profilo per 
mangono e vengono alimentati e che 
dobbiamo rompere e dissipare dando 
ulteriore respiro e forza di persuasia 
ne. di ideologia di massa alia nostra 
linea e affermando piu nettamente le 
posizioni essenziali della vita italiana. 
per cid che riguarda il quadro demo
cratico di una trasPormazione della so 
cieta italiana e per cid che riguarda 
il rapporto tra autonomia nazionale e 
internazionalismo. Sul problema della 
democrazia abbiamo dato. nella cam 
pagna elettorale, una risposta ferma. 
pur.tuale in linea di principio. nei giu 
dizic sulla realta dei paesi socialist]'. 
nella valorizzazione del < nostro > modo 
di governare nelle regioni e nei comuni. 
e con 1'esempio di serieta. di capacita 
politica. di correttezza democratica dej 
partito. nella sua vita interna e nei 
suo rapporto con gli alleati. 

Non facciano dunque ricorso i diri
genti democnstiani — ha detto Natta — 
alia menzogna vergognosa di qualificare 
come antidemocratico o totalitario il 
PCI. all'insinuazione di una qualche cor-
responsabilita o tolleranza nostra verso 
teorie o fatti di terrorismo: proprio essi 
che hanno imposto una concezione e 
una pratica del potere in cui gh alleati 
loro non hanno mai contato: essi che 
hanno a|>erto varchi paurosi alle in 
sorgenze reazionane. al disordine e ai 
malgoverno in tutti i campi — dall'am 
ministraz;one della giustizia alia scuola 
— essi che hanno affidato i piu delicati 
congegni della difesa e della sicurczz^ 
della Repubbhca a personaggi infidi; 
essi che hanno dato prova della piu 
colpevole inettitudine a far luce e * 
colpire lo trame oscure. le central! d 
provoc«zi»ne italiane e straniere. ch( 
da piu di due anni avvelenano la vita 
del nostro Paese: essi che ora. per n 
mediare — come vorrebbero far crede 
re — non trovano di meglio che ripro 
porre discriminazioni e anatemi bana 
li contro i partiti che rappresentano la 
maggioranza delle classi lavoratrici P 
popolari e vorrebbero far ricorso a vec 
chie propensioni autoritarie contro i di 
ritti e le conquiste democratiche in 
questi anni realizzate nelle fabbriche. 
nelle scuole, nei rapporti civili! 

Dopo aver dichiarato che non dobbia
mo solo riaffermare in questo momento 
la nostra intransigente e vigilante di
fesa della democrazia e dell'ordine re-
pubblicano, dell'ispirazione antifascista 
della Costituzione, Natta ha affermato 
die dobbiamo batterci per costruire un 
nuovo potere democratico. Per questo 
e necessario affermare la superiorita 
della nostra concezione della democra
zia. E a questo fine abbiamo bisogno 
non solo di mantenere ferma e chia-
ramente operante la distinzione tra la 
nostra idea del rapporto democrazia-
socialismo ed altre esperienze storiche. 
Abbiamo bisogno di una piu larga azio
ne culturale e politica per dare consa
pevolezza della nostra elaborazione sui 
problemi dello Stato e dell'urganizza-
zione del potere democratico; abbiamo 
bisogno soprattutto di assumere in pie-
no 1'eredita dei valori fondamentali del
la democrazia e di sviluppare nello stes
so tempo la critica teorica e politica dei 
limiti, del carattere formale delle li
berta « borghesi », e di demistificare 
quell'ideologia liberaldemocratica su cui 
sembra attestarsi la DC 

Natta ha quindi ricordato come an
che suH'altro tema, quello dell'autono
mia nazionale, abbiamo dato nella bat
taglia elettorale una giusta e dura ri
sposta agli attacchi, rivendicando la 
funzione e I'impegno nazionale del no
stro partito dalla Resistenza ad oggi. e 
mettendo sotto accusa i dirigenti della 
DC per la condizione di « sovranita li-
mitata » a cui la loro politica ha por-
tato l'ltalia. 

Dobbiamo chiederci, perd, se nella 
campagna abbiamo incalzato abbastan-
za i nostri avversari sul terreno del
la politica estera — senza dubbio il 
Vietnam e stato un punto costante di 
riferimento e di polemica — se non 
abbiamo lasciato troppo in ombra o 
semplificato troppo. togliendole forza di 
proposta realistica e positiva. la linea 
enunciata al XIII Congresso che pone-
va in termini dinamici. di gradualita 
la stessa questione decisiva del supe-
ramento del vincolo di subordinazione 
che lega il nostro Paese alia Nato. 

Natta ha notato che certo importa. ed 
6 essenziale, la nostra liberta di giudi-
zio sulla realta e la politica dei Paesi 
socialisti, importa quando possiamo dar 
prova — come nei caso del processo 
di distensione tra la RFT e l'URSS e 
la Polonia, giunto con la ratifica dei 
trattati da parte di Bonn a uno sboc-
co di eccezionale portata — che il no-
no internazionalismo ci consente di ope
rare ben piu positivamente di altre for
ze politiche, nell'interesse della pace 
dell'Europa e del nostro Paese; ma 
importa ancor piu I'impegno e la lotta 
sui problemi della politica estera del-
ritalia, l'iniziativa unitaria per un mu-
tamento di indirizzo, che sempre piu si 
presenta come una esigenza nazionale 
— sotto il profilo dello sviluppo econo
mico. del progresso tecnologico e scien-
tifico. della liberta e della stessa si-
curezza della democrazia — e un'esi-
genza tanto piu urgente nei momento 

" in cui il vertice di Mosca tra Unione 
Sovietica e Stati Uniti, per gli stessi ri
sultati positivi. sollecita per il nostro 
Paese proprio una iniziativa nuova e 
indipendente nei rapporti internaziona 
li. in particolare verso i paesi socia
listi in campo politico ed economico. 
La « garanzia > che spesso ci si chiede 
sta in effetti nei mutamento dell'asset-
to internazionale. nella conquista di un 
regime di coesistenza, nei superamen-
to dei blocchi militari. nella sconfitta 
delle spinte espansionistiche e di do-
minio deH'i'mperialismo. La nostra azio
ne per questi obiettivi k la testimo 
nianza e la garanzia piu chiara anche 
per I'awenire della nostra volonta di 
costruire una societa socialista nei pie 
no rispetto della civilta. delle tradizio 
ni democratiche e dell'indipendenza del 
la nazione. 

Natta ha poi rilevato 1'opportunita. 
alia luce dei risultati elettorali. di svol-
gere qualche riflessione sul problema 
del dialogo e dell'incontro con il movi
mento cattolico. al quale forse non ab 
biamo dato nella campagna del 7 mag
gio il rilievo e lo sviluppo. di iniziativ? 
e di propaganda, che erano necessari e 
che erano stati proposti dalla relazio
ne di Berlinguer al XTII Congresso. li 
fatto che non si sia verificata, se non 
in limiti assai modesti. una crisi a si 

• nistra della DC. un distacco da que
sto partito di forze di lavoratori e po 
polari (ma I'analisi deve a questo pro
posito essere piu attenta): il fatto che 
d'alira parte il tentativo del MPL nop 
abbia avuto successo. indicano. senza 
dubbio. che verso la DC continua ad 
orientarsi il voto di un largo elettora
to cattolico; che il « dissenso » cattoli 
co — ideologico-religioso — non si tra 
duce meccanicamente in fatto politico e 
ha comunque avuto finora sotto que 
sto profilo una debole incidenza: che 
principi come I'autonomia. la liberta di 
scelta politica da parte di organizzazin 
ni sindacali o sociali — come la CISL. le 
ACLI — lo stesso impegno nelle lotte sa 
lariali e contrattuali non possono esse 
re semplicisticamente intesi come un 
autnmatico spostamento a sinistra di 
masse di lavoratori d'orientamento cat 
tolico. 

Natta ha quindi sostenuto la necessita 
di dare, in primo luogo. al problema 
del rapporto e deirincontro con i catto 
lici una ulteriore. piu ampia articola 
zione e una piu spiccata autonomia. 
nei senso che dobbiamo tendere a fare 
del nostro movimento un interlocutore 
diretto — sui grandi problemi del mon
do contemporaneo e della realta inter
nazionale. sulle prospettive di rinnova-
mento dell'Italia. sui < valori ^ — con 
tutte le espressioni e organizzazioni del 
cattolicesimo: dalla Chiesa (e ricordo 
qui anche la questione aperta della re-
visione del Concordato) al complesso 
delle associazioni sociali. culturali, ci 
vili In secondo luogo. occorre ribadire 
che l'incontro sul terreno politico. Tin 
tesa fra le tre grandi component! po 
oolari della storia e della vita italiana. 
pone, piu acutamente, il problema della 
DC e della lotta contro la sua politi 
ca. per determinarne una crisi e ur-
nutamento di fondo. 

II giudizio di Natta 6 che occorr.i 
una qualche cautela nei misurare su 
questo obiettivo il risultato elettorale 
oerche se e vero che resta quasi in 
tatto e rilevante il peso della DC. c 
anche verb che la linea voluta e per 
seguita dal suo gruppo dirigente ha fi 
nito. in realta. per rendere piu preca 
ria e difficile- la rivendicata liberta di 
scelta e per determinare una situazin 
ne politica in cui possono riemergerr 
e farsi piu acute tutte le contraddizio 
ni di classe, nei valori ideali e i rap

porti politici e quindi la crisi che gia 
nd passato hanno avuto nella DC un 
punto focale. Le correnti di sinisti.. 
hanno cereato, nella campagna eletto 
rale, una sorta di difesa tattica. Ed 
hanno ottenuto un risultato senza 
dubbio importante. Ma questa piu-
dente conservazione di forze in 
dica ancora una rinuncia o un rin 
vio di una battaglia che rischia di di 
ventare sempre piu difficile. Siamo al 
l'ipotesi centrista, ma i segni di una 
reale resistenza, di un impegno per un;t 
alternativa non si vedono, o e troppo p:> 
co se si esprimono solo nelle votazioni 
per i presidenti dei gruppi parlamentari. 
E un disegno, una battaglia di respiro. 
l'impiego delle proprie forze per 
una diversa prospettiva politica non 
possono attendere, a nostro giudizio, la 
scadenza congressuale. 

Natta ha infine rilevato die c'd un 
insegnamento da contermare per il no 
stro partito e che a noi sembra do 
vrebbe valere per l'intera sinistra; c. 
cioe, che al dialogo con i cattolici, al 
confronto e alio scontro con la DC cc 
corre andare con una impostazione e 
una iniziativa unitaria, non privilegian 
do il rapporto con l'una o l'altra com 
ponente, quella comunista o quella so 
cialista. Tesi, fantaslicate o sperimen 
tate, di questo tipo obbediscono non al 
l'obiettivo di promuovere e condurre po 
sitivamente avanti un processo di tra 
sformazione della societa italiana. ma a 
quello della rottura del movimento ope 
raio. Non a caso « l'incontro storico 
tra socialisti e cattolici » ha ceduto il 
passo all'« area democratica » non appe 
na il PSI ha voluto cercare un collega 
mento. un'intesa con il complesso del 
movimento operaio e con il nostro par 
tito; non a caso abbiamo avuto la lun 
ga e varia agitazione. su problemi come 
quello del divorzio e della presidenza 
della Repubblica. per distorcere la no 
stra linea, per avvalorare l'idea dello 
scavalcamento dei socialisti, della no 
stra disponibilita alle cosiddette intese 
conciliari. Interpretazioni, in questi ter 
mini, del rapporto tra movimento ope 
raio e movimento popolare cattolico 
possono servire ai dirigenti della DC: 
non sono e non possono essere le no 
stre ne, crediamo. possono essere p;u 
quelle del PSI. 

II che non significa affattc — e chia 
ro — che noi indichiamo una qualche 
intesa «frontista». una «egemo 
nia» comunista come condizione e 
base preliminare che dovrebbe dart 
efficacia al rapporto con i cattolici t-
consistenza alia battaglia per determi 
nare una crisi nell'orientamento e nei 
la direzione politica della DC. Voglia 
mo, invece, ribadire come il fondamentn 
di tutta la prospettiva di svolta demo 
cratica. di incontro tra le component! 
storiche del movimento operaio e popn 
lare. di costruzione di una nuova ma a 
gioranza. sia per noi proprio quella po 
litica di unita a sinistra, che pud de 
rivare vigore e slancio dall'autononva 
di ogni partito, dal confronto aperto 
delle posizioni politiche. e delle strate 
gie di lotta. E', del resto. questa idea 
del superamento della crisi italiana 
del rinnovamento democratico del no 
stro Paese — che e stata la proposta 
centrale del nostro Congresso e drill 
nostra campagna elettorale — che si 
rileva. dopo il 7 maggio. come l'unirv-
valida prospettiva su cui possono e deb 
bono dare battaglia il movimento n-• 
raio e i partiti di sinistra 

VI - Le prospettive po
litiche dopo le ele
zioni 

Natta ha osservato che la confern •• 
di questo giudizio viene anche dal fat:n-
che dalle elezioni non si pud certo di; e 
che sia emersa una indicazinne univoca 
risolutiva ne per una soluzione di tipo 
neocentrista ne per una riesumazione 
della politica di centro-sinistra. ch? i 
dirigenti della DC dichiarano essere di 
ventata anzi piu difficile in segu:to 
alia stessa campagna elettorale e che 
in effetti essi non hanno finora ripro 
posta. Sulla carta, nei puri termini no 
merici delle forze parlamentari. tu*:o 
sembra possibile. ma. in realta. o?:ni 
scelta appare piu che mai ardua. La 
girandola delle invenzioni di nuove for-
mule di maggioranza e di eoverno -
l'uno piu quattro. il tre piu due. l'uno 
p:d tre o il tre piu uno e cosi via — 
I'invito amoroso a tutti. dai socialisti 
a: liberals, a quella sorta di imbarro 
per Citera a cui i! sen. Fanfani nl-
terna Tintimidatorio * questo o quelV 
per me pari sono ». non riescono a m 
scondere le incertezze e i rischi di 
una situazione che ripropone tutti i 
problemi e le ragioni del contrasto r 
dello scontro che hanno fatto precipitare 
la crisi della V leffislatura e condr>t*r 
alle elezioni anticipate. 

La Iogica della linea politica e riel'i 
campasrna elettorale del gninno dirigen 
te DC alimenta. senza dubbio. e t 'i 
prevalenza alle nress:oni e al!e ?p;n;? 
verso il centrismo. ne ci sembra che 
gli interrogativi di fronte a eiii si tnvn 
la maggioranza della DC risuardiro 
fino a questo momento la sostanza r>o 
litica del disegno che essa ha pers~-
guito prima delle elezioni e con le e1^ 
zioni. Cid e del tutto chiaro quando da 
una parte il segretario della DC deve 
riconoscere la debolezza. anche rial 
punto di vista della pura formula di ro 
verno. deH'alternativa centrista. e d?l-
1'altra non pud andare al di la di pr . 
poste che. al massimo. offrono al P>I 
la partecipazione a una masurioran-a 
(e forse nemmeno a un governo) î 
area democratica. come si dice. r->n 
il PLT alia frontiera di destra e il P^T 
alia frontiera di rinistra: non pud c'»? 
ter.tare risposte elusive, anodine e ^ 
terlocutorie — ed c eloquente in pr> 
prsito la risoluzione della Direzione T,r* 
che non va oltre * l'appello per u-'i 
arr.pia e solidale convergenza tra > 
forze democratiche > — a quella rich « 
sta di una scelta pregiudiziale tra -> 
cialisti e liberali. di una decisione ch •* 
ra tra una od altra alternativa ch^ * 
venuta dal PST. 

Dopo aver rilevato che. in verita. :o 
spostamento a destra della DC e i H 
sultati elettorali. anziche dare una • f 
fettiva liberta di scelta. hanno fin v, 
per ridurre i margini di manovra 
possibility politiche della stessa P " 
cid che rappresenta un punto ps^erz ' 
le, Natta ha osservato die la ripresn r'i 
una collaborazione con il PST. per ' i 
quale non sembrano bastarp nemmp'-r 
le condizioni iuculatorio p-op~str> r.'-̂ i 
socialdemocratici. fa temere. mxzi ' 

(Segue in ottava pogim) 
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