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Concluso il dibattito al CC e alia CCC 
sul rapporto del compagno Berlinguer 

MARANGOHI 
Alls base della vlttorla vlet

namlta cl &ono 1 mutamentl 
del rapportl dl forza veriflca-
tlsl a llvello mondlale, ma 
soprattutto la capacita del 
dlrlgentl del Nord Vietnam e 
del Front© d! Llberazlone del 
•ud che hanno saputo lndivl-
duare e portare avanti una 
Unea strateglca fondata sul 
patrlottismo e Internazionall-
imo. Nol rltrovlamo nella 11-
nea strateglca del compagnl 
e del popolo vletnamlta delle 
analogle con la Unea seguita 
dal nostro partlto sin dalla 
lotta antlfasclsta, nel periodo 
della cosplrazlone, e della lot
ta armata, e dopo la libera-
•lone, con le grandl lotte 
per la Costituzlone e per le 
riforme. L'lnsegnamento del
la vittorla vletnamlta ha per 
11 nostro partlto un partlco-
lare valore e forse, plu dl 
ognl altro movlmento comunl-
sta lnternazlonale. nol possla-
mo trarre conslderevoll Inse-
gnamentl. II primo di questl 
rlguarda l'adeguamento della 
strategia polltlca alia realta 
del Paese, 11 secondo rlguar
da gli oblettlvl che cl slamo 
e che cl dobblamo porre. 

Con la vlttorla nel Vietnam 
si sono aperte nuove prospet-
tlve anche per 11 nostro pae
se: la fine della guerra fred-
da ha un grande slgnificato; 
non dimentichiamo che la rot-
tura verificatasl nel nostro 
paese sublto dopo la llbera
zlone coincise con l'lnizlo del
la guerra fredda e l'accentua-
zione della dlvislone del mon-
do In due blocchi. Dl qui la 
valldlta e l'lmportahza del 
rapporto del compagno Ber
linguer la dove lndica la ne
cessity dl portare avanti la 
azione per la fine del bloc
chi militarl e per determina
te una nuova sltuazione in 
Europa. Questa Impostazlone 
deve essere al plu presto ri-
portata in dlscussione In tut-
to il partlto quale coerente 
conseguenza della linea lndl-
eata dal XIII Congresso. 

La crlsi politica in atto e 
grave e non va sottovaluta-
ta; dobblamo per6 cogliere 
con maggiore puntualita il va
lore della grande partecipa-
zione alle lotte in corso ed 
ai mutamentl che si vanno de-
termlnando nelle singole si-
tuazionl. Anche nel Veneto, 
dove vi e stata la trama ne-
ra, dove per condizioni stori-
ehe e politlche rimane piu 
difficile un certo discorso. in 
quest! ultiml anni si sono ve-
Tificati movlmentl dl lotta e 
tniziatlve politlche che cl dan-
no il senso della diversita 
qualitativa rlspetto al passa-
to. SI tratta dl esaminare se 
l'azlone del nostro partlto e 
adeguata al momento politi
co che stiamo vivendo, e al 
contempo rigorosa: non solo, 
ma anche se gli obiettivi che 
el slamo post! corrispondono 
alle eslgenze del paese. 
L'oblettivo primario e quel-
10 di far cadere questo 
govemo al plu presto possi-
bile per conqulstarne uno nuo-
vo chiuso a destra, che lnver-
ta la marcia, clod l'attuale 
tendenza moderata. Un gover
no che faccia deU'antlfasci-
smo il perno del suo agire 
e che affront! in modo nuo
vo il problema dell'economia 
t delle riforme. 

Per dare credibility alle 
scelte indicate nel rapporto 
si impone di sviluppare un 
vasto movimento sociale e po
litico, la costruzione di ample 
alleanze e intese tra le forze 
comuniste, socialiste e catto-
liche. Tutto questo sara pos
siblle solo combattendo con 
vigore ogn! forma di awen-
turismo portato avanti dal va-
ri gruppetti, e sviluppando 
un'ampia iniziativa, per con-
tolidare l'unita, l'iniziativa e 
11 rigore del nostro Partito. 

PETROStLU 
U movimento dl lotta e di 

opinione sviluppatosi in Ita
lia sulla questione vletnamlta 
ha assunto, specie dopo la rl-
presa dei bombardamenti, 1 
caratteri di un dato politico 
che ha agito In via immedia-
ta sugli sviluppi della stes
sa lotta sociale e politica in
terna. Da qui la necessita 
di non smarrire — se non si 
vogliono compiere errori di 
valutazione — gli element! 
della nostra analisi sulla na-
tura della sterzata a destra 
e della «centralita» dc: un 
govemo moderato e conserva-
tore. quello dl Andreottl, 
aperto a sterzate reazionane, 
debole e pericoloso ma percid 
lmpegnato a dare garaczie al 
grande padronato e ai ceti 
conservatori e al tempo stes-
so a manovrare nel rapporto 
col PSI e col movimento di 
massa. Tenendo presente que-
•ta analisi e possiblle affer-
mare che la fase che attra-
versiamo e quella del falli-
mento degli obiettivi piu am 
Diziosi del govemo Andreotti, 
e una fase in cui Io svilup-
parsi della strategia della ten-
sione viene a intrecciarsi col 
fattore opposto offerto dalle 
potenzialita di uno sbocco po
ll tivo. 

Possiamo registrare alcuni 
dementi di successo della no
stra opposizione: il carattere 
radicale e politico del movi
mento di massa, 11 fallimcn-
to sostanziale fino a questo 
momento (Sella manovra ver
so il PSI e il movimento 
sindacale. il permanere — e 
l'esperienza di Roma Io di-
mostra — della vasta trama 
di offenslva politica democra-
tica Testimonianze Imporian-
ti di questa offensiva si sono 
avute neih cap tale e nel La-
Bio do sciopero antifascista 
del 12 genna:o. il coinvolgi-
mento di forze politlche come 
11 PRI. parte del PSDI e del 
la DC, prese di posizione nuo
ve delle assemble? eletti-

rc sullo sviluppo economlco, 
•alia lotta antifascista, sul 
Vietnam, sulla battaglia del 

. BcUlmeccanicl, e piu in ge

nerate, il segno democratic© 
del clima della cltta. 

E' in rapporto a questa 
realta che blsogna anallzza-
re i probleml della strategia 
della tenslone: essa non e 
fatta solo dl tentatlvl dl coin-
volgere 11 movimento in sln-
goli attl di provocazlone ma 
del tentatlvo plu generate di 
compromettere il confronto e 
10 scontro tra le forze 3torl-
che della Democrazla Italia-
na sulle grandl scelte e con 
clo lmpedlre che si esca dal
la crlsi In senso democra
t i c e di rinnovamento. Si 
deve constatare, in proposi-
to l'emergere di due poslzlo-
nl errate aventl la stessa 
matrice politica: da un lato 
una esasperazione della giu-
sta e necessarla denuncla del 
pericolo che non veda 11 nuo-
vo del movimento e si ripro-
ponga lllusori ritorni a for-
mule passate e fallite; dall'al-
tro, il rifiuto di un obiettlvo 
politico Intermedio che provo-
chl un'opposlzlone indistinta e 
senza sbocco. Dl fronte a po-
sizlonl del genere occorre te-
ner ferma la linea esposta 
dal compagno Berlinguer sen
za scarti e senza omission! 
che avrebbero un effetto ne-
gatlvo sugli sviluppi del mo
vimento politico di massa. 

E' appunto tenendo ferma 
questa Unea, che vanno ana-
llzzatl con una rigorosa vl-
slone nazlonale, i limltl del 
movimento dl massa e della 
Iniziativa polltlca. Alcuni di 
questl limltl: non pleno di-
splegamento della protesta so
ciale e delle battaglle per 
l'occupazlone; novita impor
tant! ma ancora scarso pe
so specifico delle lotte nelle 
campagne; dlfficolta persi-
stente, nonostante 1 progressl 
— slgnlficatlvl quelll nel set-
tore del pubblico implego — 
dell'organizzazlone economica 
e democratica dei cetl Inter-
medl; dlsparlta e dlsllvelll 
nella cresclta dei movlmentl 
dl lotta a llvello terrltoriale. 
Dopo aver sottollneato 11 va
lore della grande ed ecce-
zionale mobilitazlone antifa
scista di Roma anche ai fin! 
della contrapposlzione alle 
pratlche del gruppl extrapar-
lamentari. il compagno Pe-
troselli. concordando con le 
novita sottollneate nel rappor
to di Berlinguer, ha afferma-
to la necessita che risultl piu 
chiara la dlscriminante po-

• litica fra nol e 1'awenturlsmo 
di questl gruppl su cui s'in-
nesta la provocazlone. Nulla 
in comune abblamo con una 
analisi disperata della sltua
zione lnternazlonale e inter* 
na da cui derivano l*awen-
turismo e una proposta poll
tlca subalterna lncapace dl 
cogliere la centrale questione 
dello Stato e impastata di 
tattiche che rientrano nel dl-
segno politico della strategia 
della provocazlone. Blsogna 
llberarsl dall'equlvoco politico 
che non consente di vedere 
che la controffenslva reazio-
naria e una reazlone al pun-
to piu alto a cui abbiamo 
portato lo scontro sociale e 
politico. Ma perche eld risultl 
chiaro occorre che tutto 
11 partito sia conquistato al
ia consapevolezza che l'lnver-
sione di tendenza per la qua
le ci battiamo non si confi
gure come una sorta di ri-
piegamento o di esasperato 
gradualismo ma come 11 ter-
reno politico su cui possono 
maturare sbocchl positivi al
le lotte e una nuova direzio-
ne politica del Paese. 

MINUCCI 
Esprime il suo completo ac-

cordo con 11 rapporto dl Ber
linguer e pone in rUievo 11 si-
gnificato del nesso, della coin-
cidenza tra il fallimento del
la strategia della guerra fred
da e la crlsi. il venir meno 
nel nostro Paese di un tipo 
di sviluppo economico, di un 
sistema di rapporti social! e 
politici che proprio dalla guer
ra fredda avevano tratto la 
loro origine e I loro cormo-
tati. 

Questa colncidenza accresce 
la consapevolezza della pro-
fondita, della portata storica 
che e venuta assumendo In 
questl anni la crisi della so
cieta italiana, e rende piu 
evidente il fatto che superare 
questa crisi in senso favore-
vole aUa democrazla slgnifica 
lavorare non soltanto per un 
mutamento di congiuntura po
litica, ma anche per costruire 
un nuovo sistema di rapporti 
economic!, sociali e politici. 

Nella crisi italiana si rif.'et-
te non soltanto questo >lemen-
to generale, e per certi aspet-
ti oggettivo. della crisi di una 
epoca e di una strategia del-
rimperiaiismo, ma e presente 
anche un dato piu specifico, 
soggettivo, rappresentato dal
la presenza e dal peso del mo
vimento operaio italiano e del 
nostro partito sul vari aspetli 
della crisi stessa, e dalla Ii 
nea politica con cui le forze 
operaie e democratiche 'talia-
ne riescono ad incidere con-
cretamente nella sltuazione 
del nostro Paese. Per questo 
la situazione in Italia e ca-
ratterizzata da un intreccio 
inscindibile tra crisi struttu-
rale, economicc-soclale, e cri
si dei rapporti politici, delta 
direzione politica del Paese. 
Per questo e venuta matu-
rando una svolta su entrambi 
I pianl. 

AUa crisi del vecchlo mec-
canismo di sviluppo, e all'in-
capacita del gruppi dominan-
tl capitalist! e della DC dl de-
lineare una nuova fase di 
espansione. si accompagna 
una cresclta del movimento di 
lotta della classe operaia e 
delle masse, una cresclta Im-
portante soprattutto sul piano 
qualitativo. e che si esprime 
attraverso una maggiore ca-
pacita della classe operaia di 
far pesare le sue proposte, la 
sua funzlone dirlgente nazlo
nale sui temi dello sviluppo 
economico e sociale. 
• Le lotte operaie in corso 
stanno perdendo sempre piu 

quel resldul corporatlvl pre-
sentl nel passato: lo dimo-
strano le grandl rivendicazlo-
ni suU'organizzazione del lavo-
ro, sul controllo degU investi-
mentU e soprattutto la nuova 
cosclenza meridionalista che 
caratterizza la classe operaia 
del nord e l'impegno del mo
vimento sindacale unltarlo sul 
grand! temi del Mezzogiomo, 
dell'agrlcoltura e della scuo-
la. Sono anche mutatl 1 rap
porti tra le lotte operaie e le 
classl intermedie; si awerte 
oggi un clima di verso, a que
sto proposito, rlspetto ai sin-
toml preoccupantl registrati 
nel 1970-71. 

I Umiti e le contraddlzionl 
della classe dominante di fron
te ai probleml della ripresa 
produttiva e dello sviluppo 
economico, e la cresclta del 
*uolo dirlgente della classe 
operaia su questl probleml dl 
fondo, sono alia base della ra-
dlcalizzazione dello scontro dl 
classe e politico in atto da 
tempo nel paese: l'analisi del
la strategia della tenslone, dei 
pericoli reazionari che essa fa 
pesare sulla sltuazione politi
ca italiana, non pu6 essere 
Isolata o disgiunta da questl 
nuovl element! dl forza, dl 
maturlta e dl svolta che ca-
ratterlzzano 11 movimento del
la classe operaia e delle mas
se. II movimento operaio e de-
mocratlco non 6 arroccato su 
posizioni dlfensive; esso e in-
teressato a displegare plena. 
mente la strategia di trasfor-
mazione portata avanti In que
stl anni, la sua funzlone dl 
egemonia e di gulda dell'Inte-
ra societa nazlonale. I grup
pi estremistici si pongono con-
tro questa funzlone dirlgente 
della classe operaia, nel mo
mento in cui puntano tutte le 
loro carte su una esaspera
zione dei pericoli reazionari e 
fascist!, e addirittura asseri-
scono che sarebbe gla complu-
to un processo di fasclstizza-
zlone deUa societa e dello 
stato. 
Minuccl ha qulndl rllevato 

che lo sviluppo della funzlone 
dirlgente della classe operaia 
rlchiede che 11 tema delle 
scelte produttlve e della plena 
utilizzazione degli implant! sia 
collocate In una vlslone uni-
taria e organica. II padronato 
tende a chludere il problema 
dell'utllizzo degli impianti den-
tro la fabbrica, in un rapporto 
diretto ed esclusivo tra padro
ne e operaio, cercando dl riac-
quistare nuovi margin! di ma
novra suUe ore straordinarie, 
su! tuml, sugli orari. In real
ta si tratta di un problema 
che colnvolge l'intiero assetto 
sociale, e in primo luogo la 
struttura del mercato del la-
voro e il rapporto tra Nord e 
Sud. 

Una plena e razlonale uti
lizzazione degli Impianti e pos
siblle soltanto nel contesto dl 
un nuovo tipo di sviluppo eco
nomico che abbia come obiet
tlvo fendamentale la soluzio-
ne del problem! del Mezzo
giomo. Ma proprio questo in-
treccio inscindibile tra crlsi 
economica e crisi politica fa 
ribadire con maggior forza la 
convinzione che l'alternativa 
aperta oggi nel paese non e 
fra il permanere del centrc-
destra e il ritorno al vecchlo 
centro-sinistra. E* una alter-
nativa tra due tip! di svilup
po, e 11 govemo Andreotti de
ve cadere al plu presto pro
prio per accelerare l'avanzata 
di nuovi indirizzi economic! e 
politici. 

TRENTIN 
II fattore declsivo che pud 

determinare la qualita e acce
lerare 11 ritmo del cambia-
mento politico e il movimen
to deUe masse, e l'iniziativa 
nel paese. II contratto dei me-
talmeccanici riveste un valo
re politico e lo scontro in at
to e di carattere poUtico: in-
fattl il padronato aveva pun-
tato tutte le sue carte sulla 
liquidazione di fatto del po-
tere sindacale nel luoghl dl 
lavoro. Non e un caso che 
l'iniziativa all'intemo della 
Confindustria sia stata pre-
sa dalla Fiat che attraverso 
la Federazione degli industna-
li del settore cerca di assu-
mere anche la leadership del
le piccole e medie Industrie 
nel quadro dl una linea di fat
to antidemocratica, linea che 
ha come obiettivo il ridimen-
sionamento del sindacato, per 
acquisirlo ad una gestione cor-
porativa del sistema e nuovi 
rapporti con le forze poUti-
che e con Io stato stesso su-
perando vecchie mediazioni, 
ormai logorate. La sltuazione 
e grave e tesa anche perche 
questa strategia non e passa-
ta e oggi l'alternativa e fra 
le tentazioni autoritarie e la 
rimessa in discussione degli 
attuali equilibri politici. 

Per quest! motivi l'accento 
deUa nostra iniziativa poUUca 
va post© sul suo carattere di 
altemativa rlspetto aU'attuaie 
politica dei gruppi dominan-
ti. una altemativa che sia 
omogenea con i grandi obiet
tivi sul quali si concentra lo 
scontro di classe e non solo 
genericamente con il movi
mento in quanto tale. Kcco 
perche e necessarla al con-
tempo una maggiore chiarez-
za suU'analisi della sltuazio
ne economica. Esistono due 
sole vie per uscire dalla cri
si: 1) rilancio degli invest
ment! in alcuni settori e nel 
mezzogiomo. I'aumento della 
capacita produttiva e dell'utl-
Iizzazione degli impianti dl 
pari passo con I'aumento del-
l'occupazione; 2) impegno 
per il Mezzogiomo e ab-
bandono della logica del
ta ristrutturazione Non esi-
ste una terza via. Va qulndl 
rifiutata la tesi deH'cmerpcji-
za emersa dal convegno dl 
Perugia della DC, cioe, di ri-
costituire prima i margin! di 
ripresa economica per poi 
giungere ad una piu equa di-
stribuzione del reddlto pro-
dotto. Sotto 11 pretesto del-
l'emergenza si vuole fare pas-
sare la Unea del vecchlo mec-
canlsmo di sviluppo che cl 
ha condottl alia crisi econo

mica attuale. Per questo e 
necessarlo porre il problema 
dl una altemativa reale e con-
vlncente, altemativa che non 
pu6 essere costltuita dall'ln-
vocazlone dl una «situazione di 
salute pubblican dalla quale 
si deve uscire comunque. La 
crlsi conglunturale e forse In 
corso dl superamento; ma lo 
scontro si sposta sempre plu 
sulle linee dlscrlminantl della 
polltlca economica. L'lntrecclo 
fra un nuovo tipo dl sviluppo 
(In primo luogo 11 problema 
del Mezzogiomo) e lo svilup
po della democrazla e sempre 
plu stretto. 

Dobblamo avere bene pre-
sentl 1 due poll dello scontro 
In atto. La contrattazlone dl 
fabbrica slgnifica dlfesa del 
sindacato, ostacolo alia ri
strutturazione e al rlprlstlno 
del vecchlo meccanlsmo di 
sviluppo, ma slgnifica soprat
tutto difesa e sviluppo della 
democrazla. Nessuna lotta po
litica o sociale vlncente e con-
ceplbile con una sconfitta su 
questo fronte. La lotta nel 
mezzogiomo 6 11 punto dl ve-
rlfica dl tutta una serle dl 
oblettlvl (riforme e rlvendlca-
zlonl) che rlguardano sia l'ln-
dustrla che l'agricoltura. Un 
riformismo confuso, fatto dl 
mezze mlsure, slgnlflcherebbe 
magarl firmare un contratto 
« corporativamente » buono, 
accettare la liquidazione dl 
un impegno nel Mezzogiomo 
sulla base della logica del 
«prima produrre dove cl so
no le fabbrlche. poi vedre-
mo». 

Questa soluzlone dl «emer-
genza ». nelle sue version! sln-
dacall e In quelle plu pro-
prlamente politlche non cl fa-
rebbe uscire dalla crisi attua
le ma farebbe preclpitare ne! 
termini piu gravi, con una 
frattura In seno aUa classe la-
voratrice e la • creazlone di 
nuove basl per avventure di 
destra. II riformismo splccio-
lo non attenua neanche le con-
traddlzionl spicclole ma acce-
lera le esploslonl. Non cl so
no scorciatoie dunque. Anche 
nel confrontl dell'industrla d> 
stato non possiamo ricadere 
neU'lllusione della « stanza dei 
bottonl» e ignorare che que
sto centro dl potere associa 
ad una logica di sviluppo su
bordinate a quello dei gran
dl gruppl prlvatl una struttu
ra che ne fa un centro auto-
nomo dl declslone neU'ambito 
dello stato. E' necessarlo quln
dl andare ad una maggiore 
qualificazione del nostro rap
porto e delle nostre proposte 
con le altre forze sociali; pri
ma di alleanze si dovrebbe 
parlare di conqulsta, anche 
attraverso la lotta, ad una di-
versa prospettiva politica ed 
economica. 

INGRAO 
Sono In corso grandl lotte 

di masse operaie e di altre 
categoric lavoratricl: basta 
guardare al metalmeccanici 
per mlsurare l'alta combat-
tivita e la maturita rag-
giunta da alcune di queste 
lotte. Non slamo perd riu-
scit! ad allargare a suf-
ficienza lo schieramento 
delle forze in campo; e so
prattutto non slamo riuscitl 
ancora a realizzare una sal. 
datura durevole fra l'uno e 
l'altro gruppo sociale sugli 
obiettivi di fondo. Una lotta 
per roccupazione e per un 
nuovo tipo di sviluppo rl
chiede una combinazione dl 
tre element! fortemente coor-
dtnatl fra di loro: una unita 
di forze politlche che assiouri 
la gulda della classe operaia; 
una rete dl organism! dl mas
sa e di base che esprima una 
serle di bisogni che rnatura-

QO nella «societa civile »; un 
decentramento del potere po
litico che permetta di Inci
dere con la necessarla pene-
trazlone nel vari e complessl 
llvelli in cui si articola oggi 
1'azione dello Stato. Perci6 
noi dobbiamo oggi dare respi-
ro politico generale a lotte dl 
massa su piattaforme regio-
nali dl occupazione e di svi
luppo, articolate a llvello di 
zona e di Comune, operan-
do per decentrare dalle Re
gion! al Comuni, ai compren-
sori, alle provincie. tutta una 
serie di nuovi poteri statali, 
e lavorando per generalizzare 
queUe esperienze di democra
zla di base e di gestione so
ciale dl servizi collettivi che 
gia sono In atto In una se
rle dl centri. 

Qui e la via per dare spa-
zio a livello della societa agli 
organismi original! sorti nel
la fabbrica. Qui e un terre-
no per far maturare gli ele
ment! di una nuova dialet-
tica politica, splngendo ad un 
tipo nuovo dl selezlone ill 
quadri, a un nuovo modo dl 
far politica e di rapporto con 
le masse. Un processo di que
st© genere e essenziale per 
incidere sulla natura di par-
tit! come la DC. per rinsal. 
dare un'alleanza reale col P&I, 
ed anche per aprire una dia-
lettica feconda fra forze politl
che e organismi sjndacali e 
di massa, in cui si giunga ad 
impostare forme di lotta co
mune su obiettivi che riguar-
dino non solo l'occupazione 
e il tipo di sviluppo, ma an
che l'azlone antifascista. l'at-
tacco alle central! reazionarie 
che agiscono nell'apparato sta-
tale. la trasformazione dello 
Stato. 

Percid questa cresclta dl 
una democrazla organizzata e 
di un movimento politico di 
massa e element© essenziale e 
decislvo per quella lotta con-
tro la strategia della tenslo
ne. che giustamente e stata un 
punto centrale della relazione 
di Berlinguer e di molti In-
terventi. Blsogna denunciare 
la gravita della crisi che at-
traversa il Paese, 1 pericoli 
che corrono le liberta per la 
reviviscenza dello squadrismo 
fasclsta e per l'attacco di cen
tral! dl provocazlone e dl 
gruppi capitalistic!, l'incorag-
glament© che viene a tutto 
cl6 dalla esistenza del go
vemo Andreottl, e 1 dannl ne> 

fasti che derivano da provo-
cazioni e da azioni awentu-
rlstiche dei gruppetti estremi-
stl. La strategia della tenslo
ne e per6 tanto piu perlcolo-
sa perch6 si innesta su fe-
nomenl estesi di frantumazio-
ne sociale, che danno una ba
se potenzlale a gruppi dl de
stra e spingono alia passlvl-
ta, alia disperslone ed alia 
sflducla nel regime democra-
tlco. Noi dobblamo sapere 
combattere le centrali reazio
narie e contemporaneamente 
Intensificare la costruzione dl 
una democrazla organizzata, 
che renda corpose dinanzl alle 
grandi masse le vie e gli stru-
mentl reall per determinare 
un cambiamento. 

Questo e un punto dlscri
minante del confronto con gli 
altrl partltl. Oggi anche deter
minate forze che mlrano alia 
caduta del governo Andreot
tl la concepiscono, In gran
de parte, come pura sostltu-
zlone dl uomlnl e dl gruppl 
al vertice. Non sorprende che 
questo awenga anche In for
ze avanzate della Democrazla 
crlstiana, che recano tutt'ora 
nel loro seno una vlslone tut
to sommato integralista, la 
quale afflda 11 cambiamento 
a una modifica del rapoortl 
dl potere al vertice della DC, 
e non alia costruzione dl 
una nuova dlalettlca de
mocratica, ad un rappor
to nuovo con la compo
nent^ storica rappresentata 
dal movimento operaio. Per
cid non possiamo in alcun 
modo accettare 11 discorso che 
dice: prima la caduta del go
vemo e poi la lotta per le 
riforme; prima le formule e 
poi I contenuti. Io sono con-
vlnto che ogni pass© In avanti 
del movimento di lotta per le 
riforme, ogni pietra messa 
neUa costruzione di una rete 
democratica dl base acoelera 
la caduta dl Andreotti. per
che riduce lo spazlo dove agi-
see la carta vera di questo 
governo. che & la «corporatl-
vlzzazione» del Paese, 11 qua-
lunqulsmo. la dlvislone e la 
passivita delle masse. E pro
prio perchfi ritengo che sla
mo lmpegnati nella costruzio
ne di un'alternatlva che rl
chiede un Impegno dl iunga 
lena, e so che la nuova mag-
gioranza non e a portata di 
man©, proprio per questo so
no convinto che non possia
mo conslderare tuttl 1 go-
verni come tuttl uguali e 
dobblamo lavorare — dalla 
opposizione e con la indispen-
sabUe autonomia — per un 
govemo diverso, che soprat
tutto ere! una condizlone piu 
favorevole per lo sviluppo di 
tutta la battaglia per una 
una svolta generale. 

GAUO 
Pieno accordo con la rela

zione di Berlinguer. La nuova 
sltuazione intemazionale derl-
vante dalla sconfitta dell'im-
perialismo nel Vietnam, dal 
superamento della guerra 
fredda, daH'affermarsI. in mo
do nuovo e con nuovi conte
nuti dei valori che sono stati 
aUa base della guerra antl-
nazista e del susseguente mo
vimento di liberazione nazio-
nale. impongono un nuovo re
gime nei rapporti internazio-
nali e danno motivazion! piu 
ample e durature all'esigen-
za che noi poniamo di un 
nuovo corso economico e po
litico basato su un program-
ma dl rinnovamento nazlona
le. Da questa sltuazione deve 
derivare un rinnovato impe
gno per superare ritardi, in-
sufficienze e limit! nel movi
mento che tende a Uquldare 
11 governo Andreotti e ad in-
vertire la tendenza conserva-
trice e reazionaria di cui es
so e espressione. Tale obiet
tivo si presenta come una ne
cessita nazlonale e condizlone 
per impedire forme pericolose 
di subordinazione del nostro 
paese agli USA e una sua 
marginallzzazione rispetto al
ia situazione nuova che ma-
tura in Europa. 

n problema fondamentale 
che si pone riguarda qulndl 
l'apporto da dare e 1'azione 
specifica e unltaria da svi
luppare per dare al movimen
to in atto amplezza, vigore, 
articolazlone rispetto alle ne
cessita che si pongono. In par-
tlcolare rispetto all'acutizzarsi 
della crlsi strutturale sul pia
no economico e sociale, al de-
teriorarsi della situazione po
litica e dell'ordine democrati-
co e antifascista. La lotta vi-
gorosa e aperta contra le po
sizioni estremistlche, che pre-
dican© la lotta frontale e ne-
gano l'azlone uidtaria e la po
litica di alleanze, § una delle 
condizioni da soddisfare, nel 
quadro di una rinnovata azio
ne esterna e di moment! di 
direzione, a tutti i liveUi. che 
non facciano del tesseramen-
to e del mese della stampa gli 
unici ed esclusivi atti di sin-
tesi del lavoro di direzione. 
In questo quadro si tratta di 
dare plena attuazione alle in-
dicazioni date dal compagno 
Berlinguer per un giusto rac-
cordo tra momenti congiuntu-
rali e strutturali sul terreno 
economico e sociale. ferma 
restando la validita nodale che 
oggi ha il rinnovo del contrat
to dei metalmeccanici. nonche 
tra lotta per la difesa della 
legalita antifascista e pieno 
Impegno per una politica di 
svolta democratica. 

Rilievo particolare possono 
e devono assumere i movi-
menti di massa, l'iniziativa 
politica, lo stesso confronto 
programmatico sui problem! 
post! dalla mozione alia Came
ra in materia di misure eco-
nomiche per una effettiva ri
presa; la modifica del bilan-
cio dello stato in relazione al
le funzioni delegate e mate-
rie trasferite alle Region!, so
prattutto In rapporto all'esi-
genza di conquistare poteri e 
mezzi per 1 pianl regional! dl 
sviluppo e una serta azione 
verso 1 contadini ed il ceto 
medio; la crescente e qualifi-
cata opposizione ai contenuti 

delle ristrutturazioni industria-
11 — Montedison, Zanussl, Pi-
reUl, lettore tesslle ccc —; 

l'awlo di una polltlca lndu-
striale adeguata alle eslgen
ze del paese e alle necessita 
del Mezzogiomo, la quale, uti-
lizzando le imprese pubbllche, 
sostenga lo sviluppo delle 
piccole e medle imprese, lo 
sviluppo dell'agrlcoltura, l'av-
vio di una seria politica dl 
difesa del suolo e qulndl ten-
da ad allargare l'occupazlone 
ed a rinnovare la scuola. 

CERAV0L0 
Ha fatto bene 11 compa

gno Berlinguer ad inquadrare 
I probleml dl polltlca Inter
na nella nuova situazione ln
ternazlonale, In cui emergono 

spinte nuove che possono inf lui-
re profondamente all'lnterno 
dl clascun paese. Questo e 
coerente con la Unea di gran
de equlllbrlo che e stata la 
caratterlstlca del lavoro di 
orlentamento che ha contrnd-
dlstlnto l'azlone del nostro 
partito. E' • valutando corret-
tamente 1 nuovl element! che 
dlscendono dalla vlttorla rl-
voluzionaria del popolo vlet
namlta che possiamo coglie
re megllo la posizione arre-
trata del governo Andreottl, 
un governo In aperta contrad-
dlzlone con l'evoluzlone lnter
nazlonale, che per reggersl. In 
aperto contrasto con le ten-
denze nuove, e costretto se 
non a determinare almeno 
ad avvalersl della strategia 
della tenslone. 

Per questo la linea dl equl
llbrlo del nostro partlto ha il 
merit© dl dare una rlsposta 
efflcace ai vari probleml che 
cl stanno oggi dl fronte e dl 
agire positivamente sulle for
ze politlche. In particolare il 
PSI e la sinistra DC. che de
vono muoversi con noi per 
II rovesclamento del governo 
e per una profonda Inverslo-
ne dl tendenza nel paese. 

E' quella linea che ha con
quistato tante forze nuove nei 
mesi scorsi e che si impone 
sempre di plu alia conslde-
razlone ed al rispetto di vasti 
settori del mondo cattolico. 
Essa da .infattl, una rlsposta 
vallda al problema Immedia
te della perlcolosita della si
tuazione, individuandone i no
di nella difesa della legalita 
democratica ed antifascista, 
e chiamando ad una mobili
tazlone ampla per una lotta 
declsa. E questo tuttavia sen
za Ignorare che un vero mu
tamento deve Investlre le li
nee principall deUa politica 
economica fin qui seguita, 
creando le premesse per un 
nuovo meccanlsmo dl svilup
po. Va rllevato comunque che 
anche un governo «di pas-
saggion verso una reale svol
ta democratica, al quale il 

.-Partita,guarderebbe. con . oc-
chlo diverso rispetto aU'at
tuaie, deve configurarsi in 
un quadro dl dialogo e di rap
porti positivi con le masse 
popolari. 

Per un cambiamento dl ta
le qualita debbono agire spin
te costruttive profonde. La 
giustezza di questa imposta-
zione consente oggi al Partito 
dl dare una risposta effica-
ce anche aU'estremismo dei 
«gruppetti» in quanto e in gra-
do dl proporre non solo una 
linea strateglca e tattica 
di maturazione e dl grande 
responsabilita per tutta la 
classe operaia, ma anche una 
capacita di cogliere tutti ! 
ferment! e tutte le spinte che 
provengono dalla societa. 

La maggiore fiducia che 6 
possiblle battere oggi il go
verno Andreotti e di creare, 
qulndl, le premesse per una 
svolta democratica, ci viene 
dalla grande vlttorla del po
polo vletnamlta, che ha se-
gnato l'apertura di una fase 
storica nuova sul piano mon-
diale che sara contraddistin-
ta sempre di piu dallo svi
luppo della politica di coe-
sistenza. La vittorla del po
polo vietnamita. pagata con 
un alto prezzo di sangue. ha 
conquistato per tutti 1 poooli 
uno spazio di indipendenza ed 
autonomia. La consapevolezza 
di questo fatto storlco sta cer-
tamente alia base dello schie
ramento di solidarieta deter
minates! anche nel nostro 
paese. il plu amplo registrato-
si dopo la Resistenza. 

E* compito ora del nostro 
Partito consolidare in termi
ni di cosclenza e di inizia
tiva politica questo potenzla
le di forze: per questo oc
corre continuare con uguale 
impegno la mobilitazione per 
conseguire il riconoscimento 
del govemo di Hanoi, per sta-
bilire un rapporto con il go
vemo del Fronte di Liberazio
ne. per la riunificazione e lo 
sviluppo democratic© di quel 
paese. per la sua ricostru-
zione. per raffermazione di 
un grande ruolo di pace nel 
mondo cui devono concorrere 
unite tutte le component! de
mocratiche e popolari. 

RAGIONIERI 
D'accordo con quel compa-

gni che sulla scia del.a rela
zione di Berlinguer hanno 
post© l'accento sul post-Viet
nam e sulla necessita di una 
iniziativa politica che si in-
serisca nelle incertezze e nel
le contraddizioni provocate 
dalla sconfitta dell'imperlali-
smo, Ragionieri ha richiama-
to l'attenzione sulla necessita 
di determinare una nuova 
collocazione dell'Italia nell'a-
rea mediterranea. La presen
za e l'attivita di uno Stato 
fasclsta quale quello greco 
appositamente costruito con 
una funzlone di provocazlone 
e di tenslone intemazionali 
debbono essere apertamente 
contrastate. La «debolezza» 
del governo Andreotti che si 
accompagna ad un rafforza-
mento e a rimaneggiamentl 
assai sensibili nell'apparato 
dello Stato contribuisce Insie-
me alle spinte reazionarie a 
determinare un attacco molt© 
serio alia democrazla italiana. 

Declsiva e percid rinlzlativa 

del partito rlvolta ad lmpe
dlre che intorno a queste ml-
nacce autoritarie si de termi
ni un consenso dl massa. 
Ora, la scuola e dlvenuta ter
reno centrale dello scontro 
sociale e politico intorno a 
questa pasta. Ragionieri ha 
espresso a tale riguardo il 
gludizio che il partito e an
cora ben lontano daU'essersl 
reso conto del fatto che 11 

f>roblema della scuola e del-
'unlversita e dlvenuto In Ita

lia una questione nazlonale di 
confronto generale con la po
lltlca delle class! dominantl 
tanto per l'alto numero della 
popolazione studentesca, plu 
rilevante dl ognl altra cate-
gorla sociale del paese, quan
to per l'lmportanza centrale 
che essa assume per il pro-
gresso sociale del paese. Ci 
sono insufficienze di Unea pu
re nel mezzo a innegablll pro
gress!, nel senso dl un dlfet-
toso legame tra riforma uni-
versltaria, ricerca sclentlfica 
e occupazione; ma, in misura 
ancora maggiore, sono da ri
le vare difettl molto seri nel 
modo di lavorare delle or-
ganizzazionl di partito. La si
tuazione e drammatlca, ha 
sottolineato con forza Ragio
nieri, portando alcuni demen
ti trattl dalla sua diretta 
esperlenza dl docente unlver-
eltarlo. Obiettivo necessario d 
la creazlone dl un movimen
to di massa Intorno alle no
stre proposte dl riforma uni-
versitaria. Ma, per questo, si 
deve In primo luogo abbat-
tere il diaframma che si e 
ormai create con le grandl 
masse degli student! (anche 
d! quelll provenienti dalle 
classi lavoratricl) e si devo
no sollevare dall'avviUmento e 
dalla mortlficazlone tutte le 
forze che nella scuola e nel
la societa sono mobllltablll 
per obiettivi di riforma. Ma 
per realizzare questo obietti
vo condizlone prelimlnare e 
che il partito sia riconosci-
blle nel suo volte effettivo dl 
forza polltlca nazlonale e po-
sitiva, nutrita di un conte-
nuto culturale preciso, allena 
non solo da fornicazlonl ma 
anche da «glrl dl walzer» 
col gruppetti nichilisti che 
sono effetto e causa insieme 
della disgregazione della scuo
la italiana. Non e'e ulteriore 
tempo da perdere: blsogna 
operare una netta ed imme-
diata svolta del nostro lavoro 
e della nostra presenza nella 
scuola italiana. 

IMBENI 
L'immensa portata storica 

della vittorla del popolo viet
namita ha certamente biso-
gno della riflessione e del-
l'attenzione di tutto il Parti
to, per gli effetti che essa 
ha gia avuto e avrfc nella-ge
nerate situazione intemazio
nale e all'intemo di ogni pae
se. compreso il nostro. 

II ritiro degli USA dal Viet
nam, il riconoscimento ai po-
poli dell'Indocina del loro dl-
ritto aU'autedeterminazione 
costituisce una vittoria della 
coeslstenza paciflca e il segno 
piu evidente del faUimente 
della cosiddetta politica di 
a contenimento » deU'imperia-
lismo americano. Ed fe pro
prio perche questo rlsultato 
si poteva gia intravedere nel
la resistenza vietnamita di 
quest! anni che e stato pos
siblle anche In altre parti del 
mondo respingere il ruolo di 
gendarme del mondo che ;?li 
USA avevano assunto. In par
ticolare in Europa abbiamo 
registrato dei pass! in avan
ti di grande rilevanza nella 
direzione dell'autonomia e 
dell'indipendenza dei popoli, 
anche se ancora oggi si fan-
no sentire 1 riflessi negativi 
deUa logica dei blocchi. 

Cosl come d vero che la 
lotta per la coeslstenza pacifi-
ca dovra nel prossimo futuro 
rivolgersi alia soluzlone del 
problem! del Medio Orien-
te, della liberazione delle ex 
colonie portoghesi. di uno svi
luppo indipendente dei paesi 
dell'America latina, d altrct-
tanto vero che i risultati fu-
turi di questa battaglia si mi-
sureranno soprattutto dal gra-
do in cui il movimento ope
raio e democratic© dei paesi 
deU'occidente capitalistico 
riuscira ad incidere sul ter
reno nuovo. politico ed eco
nomico commerciale in cui 
awerra il confronto e Io scon
tro interimperialistico. Di qui 
deriva una necessita nuova, 
che scaturisce con immedia-
tezza dalla prospettiva euro-
pea per la quale ci battia
mo. quella di una generale 
attenzione da parte nostra e 
delle altre forze democrati
che del nostro paese alia real
ta politica dell'Europa, di un 
intervento attivo per favorire 
processi di awicinamento e 
d! iniziativa politica con forze 
che tendano ad assumere po
sizioni nuove sul piano inter-
nazionale e sono di fatto por-
tate da un processo ormai 
messo in mote a confrontar-
si in modo nuovo sui proble
ml deU'organizzazione sociale 
e della struttura economica e 
produttiva. 

Un'Europa Indipendente si 
costruisce favorendo il pro-
gressivo superamento dei 
blocchi militari, liberandola 
dalla infezione fasclsta in 
Grecia, Portegallo e Spagna, 
trasformando profondamente 
le strutture sociali: sono tutti 
obiettivi oggi plu rawicinatl 
per la crisi della guerra fred
da per le possibility nuove 
di collaborazione e di unita 
tra le forze popolari e de
mocratiche dell'Europa occi-
dentale. Soprattutto sono 

. obiettivi necessari, se si vuo
le favorire rimpegno delle 
nuove generazioni; su di esse 
l'epopea vietnamita ha avuto 
1'effetto immediate -• di far 
crollare il mito americano, 
un modello di vita e di socie
ta, che non solo aggrava le 
loro condizioni material I dl 
vita, ma che si esprime nel
la volonta di reprimere e di 
contenere le loro aspirazlonl 
e le giuste amblzloni ad una 

nuova organizzazione socia
le e politica. 

Con 11 Vietnam, dopo mol-
teplicl tentativi dl rlfarsi, cer-
candovi modelli complutl, od 
altre situazionl, la gloven-
tu pub esprlmere la sua vo
lonta dl rinnovamento pro
prio nelle due direzloni fra 
loro Interdlpendentl, della lot
ta per l'autonomla e l'lndl-
pendenza di tutti 1 paesi a 
partire dal proprio, e per una 
profonda trasformazione In 
senso democratico della so
cieta. 

L'urgenza dl un impegno 
cosl caratterizzato 6 plu che 
mal comprensiblle ov© si ve
da la situazione italiana, nel
la quale crescono i motlvl 
di dlsagio, di vera e propria 
disperazlone di larghe masse 
di giovani, senza una certa 
prospettiva, escluse dal lavo
ro, inserlte In una scuola, la 
cui crlsi si fa sempre plu 
insostenlbile. 

II governo e le forze conser-
vatrici hanno tutto Hnteres-
se che a questa sltuazione 
insostenlbile non venga una 
risposta ferma, responsabile, 
unltaria: questo Invece d il 
nostro obiettivo e per queste 
tutte le forze popolari del 
movimento operaio e demo
cratico devono favorire la co
struzione di nuove forme dl 
organizzazione autenoma e 
democratica della gioventu, a 
partire in primo luogo dalla 
scuola. 

GUERRA 
La situazione del paese pud 

essere cambiata attraverso la 
creazlone di un nuovo schie
ramento che determini un di
verso rapporto di forze. In que
st! ultlmi anni 11 movimento 
sindacale ha dimostrato di 
saper tenere testa al padro
nato, ora s! tratta di impri-
mergli una spinta qualifican-
te per un allargamento del 
fronte, per uno sviluppo del
la parteclpazione in direzio
ne di una ulteriore avanzata. 
In questo senso va la propo
sta della CGIL per un pro-
gramma di vero e proprio 
rinnovamento e risanamen-
to nazionale, che rappresenta 
una piattaforma dl unita e dl 
convergenza di grandi forze 
sociali. 

I cardini della proposta so
no le scelte economiche e so
ciali compiute democratica-
mente, l'attuazlone di profon
de riforme che mutino le po
sizioni di potere, un grande 
impegno di lotta per un con
trollo costante sull'effettuazlo-
ne deUe scelte e delle rifor
me che devono vedere come 
protagonistl anche Regloni ed 
Entl Locall. Non siamo, quin-
di, per una tregua ma per 

*uho'sviluppo delle lotte a va
ri liveUi, che dovranno sal-
darsi in una azione generate 
per l'occupazlone, le riforme 
ed il Mezzogiomo. 

Su questa linea si deve co
struire l'unita sindacale, che 
si d gia espressa contra il 
govemo Andreotti, partendo 
da una precisa chiarificazio-
ne sulle due linee che attual-
mente emergono: le riforme 
come necessaria premessa 
per lo sviluppo sociale ed eco
nomico; lo sviluppo come pre
messa per le riforme. E' dal 
superamento di questa diver-
sa visione che deve prendere 
l'avvio il movimento per giun
gere ad una salda e reale 
unita sindacale. E questo pud 
avvenire solo con il concor-
so attivo e determinante del 
lavorator! e delle masse po
polari. 

• Da qui la necessita dl una 
ampia discussione della pro
posta della CGIL a tutti 1 li
veUi, di un allargamento e di 
un rafforzamento di tutto il 
movimento, deU'impegno per 
una lotta immediata, un im
pegno questo che non pud es
sere in alcun modo rinviato. 
In questo quadro sempre piu 
stretta si mostra la inter-
dipendenza fra il momento 
sindacale e quello politico e, 
quindi, la linea e le scelte 
del Partito saranno di valido 
aiuto a! fin! del raggiungi-
mento degli obiettivi che i la-
voratori e le masse popolari 
si sono proposti. 

GALLUZZI 
La vittoria del popolo viet

namita rappresenta un con-
tribute alio sviluppo della po
litica di pacifica coeslstenza 
e dell'affermarsi fra gU sta
ti e i popoli di rapporti nuovi 
fondati nel rispetto delle li
berta, dell'autonomia, dell'in
dipendenza. 

II realizzarsi di questi rap
porti e ancora agU inizi, d 
segnato ancora da contraddi
zioni, ma esso rappresenta or
mai una linea di tendenza 
nella situazione intemaziona
le e in particolare della sl
tuazione europea dove si svi-
luppano spinte verso il supe
ramento dei blocchi e deUa 
loro logica che pur assicuran-
do al continents europeo un 
periodo di stabilita e di pace, 
ha comportato. se pure in 
modo diverso dall'una e dal-
1'altra parte, limitazioni piu 
o meno gravi aU'autonomia e 
alia sovranita dei paesi schie-
rati. 

II nuovo passo In avanti 
che la pace nel Vietnam fa 
fare alia politica di coesl
stenza pacifica mette In cri
si la vecchia linea comunita-
ria fondata suIl'Europa Occi
dental bastione della guer
ra fredda e apre le condi
zioni per un capovolgimento 
di questa logica e per fare 
dell'Europa Occidentale una 
Europa democratica e aute
noma, capace di stabilise un 
rapporto positivo con 11 ter-
zo mondo, un rapporto non 
di contrapposizione, ma di au
tonomia dagli USA e di av. 
viare un dialogo nuovo con 1 
paesi socialisti. 

II punto centrale per nol k 
quindi quello da un lato dl 
lnserircl pienamente nel pro
cesso dl integrazlone in atto 

in Europa occidentale, afen-
do per modificare questo pro
cesso, a vantaggio dei lavora
tor!, dall'altro dl proiettar* IU 
scala europea la nostra po
lltlca unltaria, ricercando un 
lncontro con la soclaldemo-
crazla. Un incontro non a 
mezza strada, ma fondato su 
un confronto ideale e politico 
che spinga alia evoluzione ul
teriore deUa polltlca delle to-
claldemocrazle europee e alia 
preclsazione del prlncipi «u 
cui fondiamo la nostra lotta 
per il sociallsmo in Occident*. 

II persegulmento dl questa 
Unea d condlzlonato dalla so
luzlone dl nodi essenzlall del
la nostra vita nazlonale. In 
primo luogo dalla capacita 
che avremo di far uscire l'lta-
11a dalla grave crlsi economi-
ca, che non solo rlschla dl 
spingercl ai margin! deU'Eu-
ropa, date che l'ltalla non 
tiene il rltmo economico dei 
suo! partners, ma che apre 
gravi pericoli anche per il re
gime democratico, dato lo 
stretto rapporto che eslste tra 
sviluppo economico e demo-
crazia. CId rlchiede una Unea 
dl sviluppo davvero naziona
le, tale non solo da difendere 
le conquiste operaie, ma da 
dare uno spazio, un ruolo ad 
altri cetl sociali, i ceti medi 
e inteUettuaU, la plccola e 
media industrla, e anche al
cuni gruppi capitalistic!, e 
una decisa lotta per la de
mocrazla capace dl colplre 
duramente le centrali della 
vlolenza e della provocazlone 
e la destra neofasclsta. 

In secondo luogo. una In-
verslone di tendenza sul pia
no politico con il rovescla
mento del governo Andreotti. 

Del resto ormai anche for
ze deUa maggioranza e del
la stessa DC si rendono con
to che bisogna cambiare stra
da, e cercano seppure in mo
do ambiguo e contraddittorio 
di riaprire 11 dialogo con 11 
PSI. Ma questo dialogo d vl-
zlato da una contraddizione 
dl fondo, poichd alia spinta 
per sbarazzarsi di questo go
verno corrisponde come al
temativa la proposta dl una 
riedizione del. vecchlo e scre-
ditato centro-sinistra. 

Una inversione di tendenza 
passa oggi attraverso l'eli-
minazione dei liberali e un 
rapport© tra DC e PSI, ma 
questo rapporto non pud es
sere che il risultato di alcune 
scelte chiare, prima fra tutte 
quella della lotta per il supe
ramento della crisi economi
ca e per colplre alle radici 
il fascismo. 

I modi, 1 tempi di questa 
inversione di tendenza dlpen-
deranno dalla capacita che 
avremo di suscitare nel Pae
se un ampio movimento uni-
tario, dalla unita del PSI, dal
la assunzione chiara dl re
sponsabilita da parte di quan-

' tr anche'nella- DO~vogliono 
cambiare le cose. 

POU 
La nuova situazione intema

zionale apertasi con la vitto
ria del Vietnam indebolisce 
ulteriormente il govemo di 
centrodestra. Questo governo 
e la sua politica tuttavia non 
cadono da soli, ma solo se si 
estende la lotta per un nuovo 
sviluppo economico e sociale 
e si coagula uno schieramento 
politico aiternativo. I vari mo
menti della lotta per l'inver-
sione di tendenza e fra questa 
e la prospettiva di fondo che 
il Partito indica, non sono 
scindibili. 

La crisi del vecchlo mecca
nlsmo di sviluppo e la crisi 
politica del blocco dominante 
sono evident!. Nel Veneto, la 
contraddizione dl fondo che si 
apre con le esigenze delle 
masse mette in crisi lo stesso 
blocco di potere costruito dal
la DC.caratterizzato dallo in-
treccio fra rendita e profitto, 
dal sostegno contemporane© di 
posizioni monopolistiche e da 
posizioni parassitarie. La DC 
ha da una parte diretto e as-
secondat© tale tipo di svilup
po, dall'altro utilizzato tutti i 
margin! consentiti per 
un'cpera di mediazione verso 
vasti strati popolari. I cam-
biamenti verificatisi nella Re-
gione sono stati profondi e ca-
ratterizzati da grandi distor-
sioni, al punto che oggi pos
siamo parlare di un dualismo 
nella struttura produttiva: ri-
strette isole industriall avan
zate si accompagnano ad un 
crescente peso delle randite. 
dei parassitismi e delle si
tuazionl precarie. 

Awertiamo ora una mar-
cata carenza strateglca nella 
DC, incertezza e confusion© 
circa le proposte di sviluppo. 
che nascono appunto da una 
contraddizione non sctolta: il 
tentativo di riattivare il vec
chlo meccanlsmo di sviluppo 
si scontra con il fatto che es
so non pud piu funzionare 
con la dinamica espansiva del 

passato. Entrano percid in crisi 
il blocco di forze costruito 
dalla DC. la stessa natura e 
funzlone di questo partito. E* 
in tale quadro che vanno col-
te le novita emergent! fra le 
stesse forze dorotee venete nel 
dibattito politico nazionale, 
combattute fra le ricerche di 
una via d'uscita e la tenta-
zione di riprendere il ruolo 
tradizionale della DC e del 
mondo cattolico veneto, come 
forza contrattuale nei confron
tl deUo Stato, per richlamare 
sulla Regione una grande 
massa di investimentl pubbli-
ci, da manovrare, anche a 
detrlmento di interessi piu ge
neral! del Paese (Mezzogior-
no. occupazione). 

Una simile collocazione 
espone la DC a diventare da 
un late un ctcoacervo di in
teressi dominati da una linea 
conservatrlce e moderata i>, 
dall'altro, specie nel Veneto, 
acuisce la contraddizione fra 
la sua natura popolare e una 
tale linea. Da queste conside-
razioni derivano alcune consc-
guenze per la nostra azione e 
la nostra iniziativa nel Vene-

(segue a pag. 10) 


