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Reazioni e commenti ai lavori dell'assemblea dell'EUR 
* ' • i 

Pesante intervento dell'on. Malagodi 
controTintesa di cui discute la DC 

De Martino chiede che si esca da ogni ambiguita e si affrontino i problemi di un 
nuovo corso politico - Tanassi non esclude una soluzione «intermedia » della 

crisi di governo - Irritazione della stampa di destra e dei neofascisti 
5 *' 1 L i ^ 

espresso complacimento per 
«raccordo dl larghlsslma con-

I lavori del Congresso na-
aionale della DC e i nuovl 
orlentamentl che ne emergo-
no rispetto alia fase della ge-
stlone Forlanl, rlmangono al 
centra dell'attenzlone degll 
amblentl polltlcl e • della 
stampa. 

II compagno De Martino, 
segretario del PSI, parlando 
lerl ad Aosta, ha rllevato che 
11 pleno fallimento della poll* 
tlca dl centro-destra « domina 
sul Congresso democristiano, 
sebbene non tutti sembra che 
vogliano prenderne atto». 
KOccorre invece — egll ha 
agglunto — U8dre rapiaamen-
te da qualsiast ambiguita ed 
a/frontare in modo aperto i 
problemi di un nuovo corso 
politico, che abbia a suo fon-
damento la ripresa della col' 
laborazione con il PSIu. Do-
po aver Indlcato alcunl lmpe-
gnl per una ucorretta impo-
stazione di questo nuovo cor
so politico » (Intransigents 
lotta antlfasclsta, lotta all'in-
flazlone e ripresa econornica, 
avvlo alle riforme e alia so
luzione del problemi dell'oc-
cupazione e del Mezzoglorno), 
11 segretario del PSI ha af
fermato che «e indispensabt-
le che ci siano fatti concreti 
ed immediati capaci di rende-
re esplicito e convincente il 
programma della maggio
ranza ». 

De Martino ha quindi dl-
chiarato che aoccorre acqui-
stare la coscienza che il PSI 
non pub essere un alleato di 
comodo», essendo tiespressio-
ne di forze vive della socie
ta, che aspirano a mutamen-
ti profondi net valori della 
vita it. all riconoscimento di 
tale funzione — egll ha con-
clufio — e, in sintesi, I'esigen-
ta fondamentale che noi po-

niamo per una nuova politica 
nella quale il PSI debba as
sume™ le sue responsabilita ». 

II compagno Vittorelli, del
la dlrezlone del PSI, ha da 
parte sua dlchiarato che 11 
documento dlscusso dai capl-
corrente dc a palazzo Glustl-
nianl pu6 costltuire uun'inte-
ressante e positiva base di di-
scussione per avviare il con-
fronto con il PSI». Analoghe 
dlchlarazloni dl apprezza-
mento sono state rilasclate 
dai repubblicanl Mamml, Ban-
dlera e Compagna. 

MALAGODI L.attuale mlnlstro 
del Tesoro e presidente del 
PLI, on. Malagodi, parlando 
anch'egll ad Aosta, ha rotto 
In modo brusco il cauto e tl-
moroso rlserbo flnora mante-
nuto dai liberali, agitando roz-
zamente 11 consueto spaurac* 
chlo delle uavventure para-
comunistiche o paraautorita-
rien e augurandosl che la 
decisione del Congresso dc 
«sia tale da garantire Vita-
Wa» da simlli «avventure». 
Egll ha quindi dlchiarato che 
«se invece la DC, nell'ansia 
di garantire la sua unita in
terna, dovesse sacrificare git 
interessi nazionali (che sono 
stati In realta ulteriormente 
e gravemente compromessl 
dai governo dl centro-destra 
a parteclpazlone liberale • 
n.d.r.), cedendo al ricatto del
le sue sinistre e gettandosi 
nell'equivoco di una nuova av-
ventura di centro sinistra, 
aperta di fatto ai comunisti, 
noi saremo di nuovo in pri
ma tinea nel combatterla*. 

IANA55I n presidente del 
PSDI e vlcepresldente del 
Conslgllo, Tanassi, ha Invece 

Aperto q Torino il convegno delNstituto Gramsci 

Organizzazione del lavoro 
e nuovo tipo di sviluppo 

La relazione dei compagni Minucci e Giovanni Berlinguer - Le lotte operate 
hanno fatto maturare un nuovo rapporto fabbrica-societa - II ruolo della scienza 

per la crescita complessiva delle forze produttive 

Gli sviluppi del congresso democristiano 

Si susseguono 
le riunioni 

delle correnti 
Probabile per oggi un secondo iticontro fra i maggiori 
leader - Posifivi apprezzamenti sul discorso di Rumor 

Al congresso dc l'accaval-
larsi delle riunioni di corren
te, degll Incontrl, delle trat-
tative, rivela che si e alia fa
se critica, dopo la definizlone 
del documento aprogramma-
tico» varato alia vigilia del 
congresso a concluslone della 
riunione promossa dai sen. 
Fanfani. Restano ancora in 
sospeso problemi di non scar-
so momento: sul modo di con-
cludere questo congresso-chia-
ve; sulla forma con cui giun-
gere alia approvazione del 
documento; sull'atteggiamen-
to di alcuni degll esponenti 
di rilievo (in particolare di 
Andreotti per un verso, e di 
Forlanl per l'altro verso); sul 
slstema di votazlone — listo-
ne? varie liste? — per Tele-
alone del conslgllo nazionale. 

Su questo complesso di 
question! 11 discorso e ancora 
aperto, ma l'impressione che 
ai vada rapidamente a strln-

Sre e awalorata dai ritmo 
ipresso al confronto soprat-

tutto a llvello di assemblea 
di corrente. Oggi, inoltre 
si svolgera una seconda riu
nione dei capicorrente per 
varare in congresso 11 docu
mento di Palazzo Giustinlani. 

Intanto. txa il pomeriggio 
• la nottata di ieri quasi tut
ti I gruppi erano tornati a 
riunirsi, spesso addirittura a 
poche ore di dlstanza dalle 
precedent! assemblee. 

E* il caso della Base dove 
piu accentuatamente e mani
festo rorientamento della pre-
sentazione di una lista auto-
noma, «ci6 che in ogni ca
so — e stato precisato ierse-
r» — presuppone l'accettazio-
ne dello spirito e della so-
stanza del documento politico 
che dovrebbe essere recepito 
nella mozione finale*. 

Va rilevato inoltre che dal-
la stessa corrente sono venu-
ti apprezzamenti tuttaltro 
che formal! per il discorso 
pronunciato giovedl pomerig
gio da Rumor. Per Cossiga, 
per esemplo, 1'intervento del 
leader doroteo ha fatto com-
piere csenza dubbio un gros-
ao passo in avanti* al pro-
cesso dl chlarificazlone all'ln-
terno della DC; tanto piu che 
Rumor ha voluto parlare su-
blto c quasi a voler imporre 
la sua posizione come fatto 
compiuto, al riparo da tenta-
Bioni di ripensamento da 
parte di esponenti della sua 
corrente ». 

Una netta distinzlone tra 
la relaztone di Forlanl e 1'in
tervento di Rumor e stata 
fatta da Scarlato, che fa 
parte dell'ala piu moderata 
deila Base, il quale ha attac-
cato il segretario uscente per 
rilevare di Rumor «il tenta-
tlvo apprezzabile dl supera-
mento della fase di stallo in 
cui ft venuta a collocarsl la 
DC». 

Al polo opposto la corrente 
AndreotU-Colombo, si e riu-
nita per la prima volta a not-
te fonda nella sala del cine
ma Capranlchetta per tenu
re di comporre la dlvaricazio-
ne tra 1 due leaders del grup-
po, che lancer fresco Inter
vento dl Colombo aveva ler-
8*ra vlsibllmente accentuate. 

Acque mosse nelle file fan-
fanlane, per le evldentl diffi-
colta In cui si trova Forlanl. 
Alle prime due riunioni della 
corrente era stata notata an-
pmAo l'aatensa del segretario 
«attnte. La terta riunione, 

,convoeata dapprima per ler-
•era e pol frettotasamente 

rlnvlata a domanl (la convo-
cazione era stata sollecitata 
dallo stesso Forlanl, aveva 
subito rivelato 1'agenzia Ita
lia, anche se poi questa ver-
sione e stata smentita) pu6 
essere que J la decisiva. 

Quanto alia questlone delle 
liste, la posizione di cNuove 
cronaches e stata chiarita 
ieri dallo stesso sen. Fanfani. 
Ad un glornalista che gli po-
neva una domanda sul all-
stones, Fanfani ha replicate: 
«Evidentemente non avete 
letto il documento di Palaz
zo Giustinlani. m esso 11 11-
stone e una ipotesl». (Cirlaco 
De Mita, che era presente al
io scamblo dl battute, ha ag
glunto; « Noi non parliamo di 
listone ma di liste B. La pre-
senza dl De Mita non era, 
anche qui, casuale: insleme 
a Marcora aveva appena con-
cluso un colloqulo con lo 
stesso Fanfani da cui e sea-
turita tra l'altro l'idea della 
nuova riunione del capicor
rente, In programma per og
gi). 

II dibattlto si e sviluppato 
con notevole ricchezza dl 
spuntl politici anche tra 1 
morotel e tra 1 delegati di 
Forze Nuove, pur insistendo 
questl ultiml — lo aveva fat
to anche dalla tribuna con-
gressuale Vittorino Colombo 
— sul non necessario auto-
matismo tra documento e li
stone, ma anzi sul valore 
prlmarlo del confronto sul 
contenutl politici del docu
mento conclusivo rispetto al 
problema della lista unica. 

Giorgio Frasca Polara 

vergenza, se non dl unaniml-
ta, sul documento preparato 
dai sen. • Fanfani». Dopo es-
sersl pronunciato per «la rl-

ftresa dl una rinnovata poll-
ica dl centro sinistra», egll 

ha affermato che bisogna 
a formare al piu presto un go
verno organic'o con la diret-
ta parteclpazlone dl tutti 1 
componenti della maggloran-
za che e chlamata a sostener-
lo ». Rllevato che una soluzio
ne interlocutoria a darebbe 
l'impressione di un ulterlore 
rlnvio, mentre la situazlone 
politica ed econornica del Pae-
se reclama soluzlonl rapide e 
stabili», Tanassi ha dlchiara
to che « peraltro, se la situa
zlone richiedesse una fase In
termedia per glungere alia 
coallzlone organlca, noi non 
cl opporremo». Ma il nuovo 
governo dovrebbe avere ale 
caratterlstiche autentiche e 
preparatorie del Eoverno dl 
centro sinistra ». 

I COMMENTI QUM tum , 
glornali < attrlbuiscono all'ln-
tervento pronunciato dall'ono-
revole Rumor giovedl pome
riggio al Congresso democri
stiano le caratterlstiche di un 
discorso da a presidente del 
Consiglio "in pectore"». Con 
cid si vuol sottolineare non 
solo — come nota 11 Corriere 
della sera — «Za piena ode-
sione di Rumor alle proposte 
formulate da Fanfani», ma an
che la sua accettazione dei 
nuovi ruoli (Fanfani alia se-
greteria del partite e Rumor 
candidate alia presidenza del 
Consiglio), sul quail all'inter-
no della corrente dorotea si 
erano manlfestate perplessita. 

La Stampa dl Torino sostie-
ne, con una lmplicita critica 
alia relazione di Forlanl, che 
Rumor aha posto nettamente 
il congresso dinanzi al pro
blema centrale: sostegno o ri-
fiuto del centro sinistra». E 
nel titolo rileva che egll si e 
espresso aper un tentativo di 
alleanza coi socialisti». Anche 
secondo 11 Corriere della se
ra 11 suo discorso e stato quel-
lo di tun presidente del con
siglio "in pectore" che crede 
nell'alleanza con il PSI e che 
e pronto a tentarne il rilan-
do con un programma avan-
zato, purchi gli impegni siano 
chiari e calati in una cornice 
politica che ne assicuri il ri
spetto*. Quasi ldentlche le 
considerazioni del Messagge-
TO di Roma, 

La stampa dl destra e quel-
la neofascista contlnuano a 
manifestare la piii grande ir
ritazione per I nuovi orlen
tamentl che si vanno dell-
neando nella sltuazione poli
tica. In un acldo corsivo II 
Tempo dl Roma si adonta per 
la soddisfazlone manlfestata 
dai morotel e dalle sinistre 
democristiane, mentre nello 
edltoriale di commento al Con
gresso si augura che neH'as-
semblea dell'EUR le cose non 
vadano a tanto liscev. 

H quotidlano mlsslno perde 
addirittura le staffe, lancla 
Insulti, parla di adissennata 
incoerenza fanfaniana* e la-
menta una tsupina e incre-
dibile ' acquiescenza di An
dreotti >. 

La nostalgia per la politica 
dl centro-destra ormai fallita 
traspare da tutti questi glorna
li. Ed essa si esprime anche 
in certi elogi tra accoratl e 
funebri dedficati da alcunl 
giornallsti al dlmlsslonaxlo 
segretario della DC, Forlanl. 
In questo senso e da segna 
lare un artlcolo dl Montanel-
1! sul Corriere delta sera. Evi
dentemente non si tratta solo 
di un dignitoso «benservito»; 
vi e chl spera che Forlanl pos-
sa essere messo in serbo come 
carta di riserva per la riesu-
mazione dl una politica falli
ta. Lo nota anche La Stampa, 
la quale scrive: * £' prematuro 
affermare che la linea An-
dreotti-Forlani sia ftnita: essa 
sembra essere stata accanto-
nata volonlariamente dai suoi 
sostenitori, i quali perb H-
mangono in posizione di attesa 
e forse di sflda*. 

a. pi. 

Re Feisal dell'Arabia Saudlta ha Iniztato 
ieri la sua visits di Stato in Italia. Arrivato. 
all'aeroporto dl Clampino qualche minute 
prima delle 14, Feisal vi e stato accolto dai 
presidente della Repubblica Leone, che lo 
ha pol accompagnato al Quirinale, dove 
l'ospite alloggia durante la sua permanenza 
a Roma. Alle 18 si e avuto 11 primo collo* 
quio ufficiale fra i due capi di Stato. ' 

La vlslta di re Feisal e accentrata soprat-
tutto sul tema dei rapporti bilaterali — po
litici ed economic! — fra 1 due Paesl; non 

r manchera tuttavia di essere toccato il tema 
della crisi medlorientale, anche alia luce dei 
colloqui che 11 ministro degll ester! Medici 
ebbe qualche mese fa proprio nell'Arabia 
Saudlta, oltre che al Cairo e a Beirut. 

Dalla nostra redazione ' 
<- w >• TORINO, 8 

*«** Studlosl. tecntcl. 'politic!. 
slndacalisti, opera! e tudenti 
sono riundtd a Torino per di-
scutere, In un lmportante con-

, vegno organlzzato dall'lstltu-
t to Gramsol, su una delle que-
stlonl piu scottanti e attuaU. 

> al centro della vita politica e 
soolale non solo in Italia ma 

• In tutto il mondo capitalist!-
co e che trova larea eco an
che negli Stati a slstema di
verse. come 1 Paesl socialisti. 
«Scienza ed orqanizzazione 
del lavoro» e 11 tema propo
ste alia discussione che si 
sviluppera nel corso dl tie 
Intense giomate sulla base dl 
relazioni e comunlcazlonl 6oV 
toposte al dibattlto della as
semblea riunita nel grande 
teatro di Torlno-Esoosizionl. 

L'introduzione generaie e 
stata svolta dai compagno 
Adalberto Mlnuccl. della dire-
zione del PCI, 11 quale ha 
esposto la sintesi dl una piu 
ampia relazione. redatta In 
collaborazione con 11 compa
gno Giovanni Berllneuer. 

Secondo 1 due relaton, ci 
troviamo di fronte al tramon-
to di un'epoca dell'organl?aa-
zione e dei rapporti ind'jstrla-
li che aveva rlcevuto la sua 
impronta essenziale dai tay-
lorismo e dai fordlsmo. Oggi 
quel modello. che ha plasma-
to In questi ultiml 80 annl 
l'industria, e in crlsl ed 1 mo-
tivi di tale crisi vanno rlcer-
caU: 1) nel mutamento del-
l'organizzazione del processo 
lavoratlvo; 2) nel mutamento 
del rapporto fabbrica-societa; 

Domani si vota nella Regione a Statuto speciale 

LE SCELTE DELLA DC VALDOSTANA 
CONDANNATE DA MOLTI CATTOLICI 

Sacerdoti e laici attaccano con forza la politica conservatrice e centralistica dello scudo crociato 
L'esperienza della Giunta Democratici Popolari-PSI costituisce un importante passo avanti ma pre

sents dei limiti non trascurabili — La linea autonomistica e unitaria del PCI 

Dal nostro inyiato 
AOSTA, 8. 

I dlrigentl democristianl del
la Valle d'Aosta a vogliono es
sere gli unici rappresentant! 
dei cattolici, nell'intenzlone di 
contlnuare in un slstema dl 
monopolitica e dl collaterali-
smo, molto comodo e interes-
sato. ma oltremodo dannoso 
per la fede e la Chlesan. La 
DC valdostana acerca con 1 
slsteml piii subdoli e senza 
scrupoli di asservire, stru-
mentallzzare, commerclare e 
materializzare tutto, anche la 
rellgione e lo spirito B. Ecco 
un segno rivelatore delle dif-
flcolta che la DC Incontra nel
la campagna elettorale per le 
regional! di domanl 10 giugno: 
questo durlsslmo attacco alia 
politica dello a scudo crocia
to B, infatti, e stato flrmato da 
un sacerdote, don Ernesto 
Challancin, giovane parroco dl 
Fontainemore (un paesino al-
l'imbocco della Valle di Gres-
soney), che gia in altre occa
sion! non aveva lesinato le 
criticbe al maggiore partite 
valdostano. 

Don Challancin non costi
tuisce eccezione, se non per 
11 fatto che ha impugnato la 
penna decidendo di rendere 
pubbliche, alia vigilia del vo
te, posizioni che sono noto-
riamente condlvlse da nume-
rosi sacerdoti valdostanl. An
che qui sta emergendo in 
moltl ministri del culto, so-
prattutto tra quell! apparte-

nenti alle ultime leve, una 
chiara presa d! coscienza del
la realta sociale e civile della 
Valle. E 11 mutare dei tempi, 
11 crescere della consapevolez-
za, 11 maturare derautonoma 
capaclta di giudizio non sem-
brano rivolti a propizlare le 
fortune elettorali della DC. 

Don Challancin rimprovera 
alia DC di non volere ammet-
tere 1 cambiamenti che si so
no verificati anche all'intemo 
della Chlesa, di essere restata 
ferma a un «antlcomunlsmo 
pregiudizlale di trlncea*. La 
propaganda elettorale' dello 
scudo crociato ricorre infatti 
a ton! e slogans vecchi dl un 
quarto dl secolo, addirittura 
risibili nella loro rozzezza. In 
un appello agl! elettori, il ca-
polista dc Mauro Bordon e 
giunto ad affermare che «i 
comunisti sono senza dubbio 
la causa prlnclpale dl tutti i 
peggiori mall del paese». Chi 
pub ancora accettare simlli 
sciocchezze? Come e posslbile 
condurre un serio confronto 
su questo terreno? 

Se lo deve essere chlesto an
che don Challancin, che rispon-
de: «Si tratta di posizioni 
antlstoriche, mantenute per 
puro calcolo elettorale che 

' comporta interessi di potere 
e di guadagnoB. La verita, 
pluttosto, e che la DC rifluta 

I«in pratica tutte le istanze, 
; 1 pungoll, 1 desiderl dei cat-
• tolici che tante volte hanno 
chlesto un rinnovamento di 
metodi e dl azlonl e dl uo-

mini B. E" stata questa lncapa-
cita di rlnnovarsi che ha con-
dannato la DC alia scisslone 
del 1970 e, pol all'isolamento. 

Alia tribuna elettorale tele-
vislva, il portavoce del De
mocratic! Popolari ha ricor-
dato: «Per poter essere fedell 
alia nostra matrice popolare 
abblamo dovuto uscire dalle 
file della Democrazla Cristia-
na». Caduto il centro-slnlstra, 
qualoosa e comlnciato a cam-
blare con il governo DP-PSI. 
sostenuto dai voto determl-
nante del PCI e del due pro
gressist! staccatlsi dallTJnlo-
ne Valdotalne. Si e comlncia
to a stabilise un rapporto de-
mocratico con 1 sindacat! e 
con le altre organlzzazloni so
cial!, le decision! non sono 
piu plovute dall'alto sul capo 
dei sindacl e sul consigll co-
munal! della Valle. Ma certo 
ora bisogna fare altri pass! 
avanti. 

In che dlrezione? Insieme 
ai temi della parteclpazlone, 
il PCI ha posto al centro del 
suo colloqulo con gli elettori 
11 problema dei contenutl del-
l'autonomia. Togliatti aveva 
scritto che l'autonomia sareb-
be monca senza un preclso 
significato sociale ed econo-
mico. Ecco dov'e necessario 
un rinnovamento profondo, 
che l'esito elettorale deve po
ter consentlre. Ci sono stati 
vuoti e incertezze nell'azione 
della Giunta regionale. Pro
poste di notevole valore rl-
fonnatore avanzate dai grup-
po comunlsta — come quel-

la dl un piano quinquennale 
dell'edillzia popolare, o quel-
la per l'esercizio dei dirltti 
democratici nella scuola e i 
presalari per tutti gli univer-
sitari — sono state respinte 
dalla DC e dallTJnlone Valdo-
taine, ma anche da democra
tici popolari e socialisti. 

La DC valdostana aveva 
sempre subito, senza batter 
ciglio, le limitazioni poste dai 
governl central! democristia
nl alia piena attuazione del-
l'autogoverno regionale. Un 
modo di soffocare l'autonomia 
era quello che viene applica-
to anche oggi nei confront! 
delle Region! a statuto ordi-
nario: leslnare 1 mezzi, bloc-
care l'attivita delle Giunte 
chludendo il rubinetto dei fi* 
nanziamenti. Anche qui qual-
cosa e camblato: la nuova 
maggioranza ha costretto il 
ministero Andreotti a raddop-
piare la quota del riparto fi-
scale a favore della Valle 
d'Aosta: 1 millardi, che erano 
dieci, sono diventatl venti. Ma 
come 11 si spendera? Con quali 
obietUvi? In quali tempi? -

L'impegno nelle scelte per-
che" siano scelte a favore del
le class! lavoratrici, concrete 
proposte per un programma 
di sviluppo, il contribute del
la grande forza di cui dispon-
gono nel paese: ecco cid che 
i comunisti possono portare 
nel governo della Regione, in 
unitl con le altre forze euto-
nomiste e di sinistra. 

Pier Giorgio Befti 

Una esigenza di mutamento espressa nel dibattito al congresso democristiano 
{Dalla prima pagina) 

do di tale portata con il PSI 
— ha continuato Colombo — 
e stata affermata da parte 
della DC dai '62 a oggi, ne~ e 
stata rinnegata nella campa
gna elettorale. «Un equivoco 
che va chiaritoB, ha detto 
Colombo polemizzando aperta-
mente con Forlani, e quello 
che fa discendere dalla «cen-
tralitas della DC cuna sua 
neutralita, megllo un'indiffe-
renza verso le posslbili allean-
ze alternative nell'ambito dei 
partiti dell'arco democratico ». 
Dunque, la DC deve oggi 
criaffermare la sua natura 
di partite popolareB ripren-
dendo insieme al PSDI e al 
PRI la collaborazione con i 
socialisti. 

La seduta del matttno e 
stata caratterizzata dagli In-
terventl delle tre correnti di 
sinistra, che hanno portato 
nel dibattito, come elemento 
comune pur nelle diverse ac-
centuazioni, la volontA di una 
decisa svolta politica. Moro
tel, Forze Nuove e Base, so-
stanzialmente concord! con U 
documento proposte da Fan
fani e con le posizioni soste-
nute sulla stessa linea dai ml
nlstro degll Intern! Rumor, 
divergono Invece fra loro sul
la proposta di presentare, ol
tre a un documento unltario. 
anche una lista unica per la 
elezkxie delle cariche dl par-
tito: sono per quest* soluzione 
le correnti dl Moro e di For- | relativi ha abdicate per la

ze Nuove, mentre vi si oppone 
la Base, in polemlca con un 
• unanimismo» che, si affer-
ma, non e in realta sostenu
to da una comune volonta po
litica. Queste posizioni sono 
state rispettivamente sostenu-
te ieri negli Interventi di Gul 
(moroteo), di Vittorino Co
lombo (Forze Nuove) e di Gra-
nelli (Base). 

L'ex ministro dell'lstruzione, 
Gul, ha detto che, ormai. nel
la DC prevalc l'oplnione di 
un i mutamento di rotta » nei 
confront! del centrodestra, 
che ha dimostrato di essere 
cdestinato a sfaldarsi o ad 
essere condizionato da! neofa-
scismoB. Tale mutamento di 
rotta si concreta nella ripre
sa del dialogo con I socialist! 
per arrivare a un governo or 
ganico di centrosinlstra, che I 
morotel vedrebbero con mag-
gior favore rispetto a una 
soluzione dl translzlone. Ma 
per attuare questa svolta e 
necessaria, come hanno soste
nuto Fanfani e Moro, una for
te ripresa della DC, definite da 
Gui come una « rifondazione B 
del partite, a cui tutti sono 
chiamati a partecipare. 

Con un Intervento caratte-
rlzzato da una forte accentua-
zlone delle posizioni popolari 
e antifasciste. Ton. Vittorino 
Colombo di Forze Nuove ha 
sottollneato l'urgenza della ri
presa deU'lnizlatlva della DC 
verso 1 socialisti, inlzlatlva a 
cui 11 partite dl maggioranza 

sciarla nelle man! dei social-
democratici. I socialisti — ha 
detto l'esponente di Forze 
Nuove fra molti applausi — 
sono pront! per un governo 
che segni una chiara inver-
sione di tendenza: tocca alia 
DC prendere 1'iniziativa, poi-
che gia si e perso troppo tem
po in sterili giochi di potere. 

Quanto aH'assetto interno 
del partite, Vittorino Colom
bo ha affermato che la sua 
corrente ha aderito alia pro
posta unitaria cui ha fatto 
riferimento anche 1'intervento 
di Rumor: la DC ha blsogno 
di una maggioranza ampia e 
chiara; d'altra parte, Forze 
Nuove respinge l'ipotesi del 
cosiddetto ctaglio delle alls 
(I'esclusione cioe della mag
gioranza della sinistra e della 
destra) e d'altra parte consl-
dera primari II confronto e 
i'accordo sui contenutl politi
ci del documento conclusivo 
rispetto al problema della li
sta unica. 

Un altro dirigente di Forze 
Nuove, Arroato. ha avuto ac
cent! assai critlci per una ge-
stlone del partite, responsa-
bile — ha detto — dl una po
litica «dl disperslone e dl 
iropopolarlta B della DC. 

Diversa, anche se non rlgi-
da, la posizione espressa su 
questo punto dall'on. Granel-
11. della Base, che tuttavia ha 
detto di voler csdrammatlz-
zare 11 problema della lista di-
visa o unltaB. cib che conta 

di un reale processo unitaria 
Se qualcuno pensa di utillzza-
re il suo no all'unanlmismo 
per far saltare un accordo po
litico lmportante e positivo — 
ha detto ancora Granelli — 
questo qualcuno si sbaglia. 
Noi inooraggiamo un accordo 
politico che metta insieme, 
all'intemo della DC, gli uoml-
ni piii capaci, piu autorevoli, 
piii sinceri; ma diciamo che 
se non si fa oggi una maggio
ranza coerente con l'impegno 
alia formazlone di un governo 
di centrosinlstra, questa mag
gioranza si dovra fare doma
ni. Gia una volta, Infatti, il 
centrosinlstra e caduto perche 
la DC lo ha affidato ad uomi-
ni che non k> volevano. 

Per 11 resto, 11 discorso del-
l'esponente baslsta, (spesso in-
terrotto dagli applausi e salu-
tato alia fine da un'ovazJone 
dell'assemblea In piedl) ha 
avuto moment! di notevole 
tensione politica soprattutto 
quando ha riproposto le ra-
gkmi della scelta a sinistra 
della sua corrente. Rivendi-
chlamo la nostra matrice crl-
stlana — ha affermato Granel
li — perche proprio questa 
matrice d fa stare con gli 
sfruttati contro gli sfruttato-
ri; in politica, sostenlamo che 
11 rapporto con U PSI va 
concepito come un roezao per 
allargare le basl popolari del
lo Stato democratico. 

Del resto — ha detto an
cora Granelli — un nuovo 

— ha sostenuto — e I'misio f centrosinlstra deve affrontare 

In modo nuovo anche 11 rap
porto con i comunisti, nel 
parlamento e nel paese. Que
sto nuovo rapporto deve esse
re basato sulla consapevolezza 
che il PCI rappresenta grand! 
masse nel paese e che, per 
questo, dai confronto con 1 
comunisti nessuno pub pre-
scindere. La DC deve avere 
coscienza che questo confron
to sara in perdita se ad esso 
ci presenteremo come un par
tite che si aggrappa al passa-
to; 1 comunisti a loro volta, 
devono intendere che per vin-
cere i pericoll di burocratiz-
zazione cui alcune esperien-
ze di rivoluzione socialists so
no andate lncontro. essi devo
no fare 1 contl anche con la 
nostra tradizione democratica 
e popolare. 

Accent! molto duri per la 
gestione Forlani ha usato an
che 11 presidente della regio
ne Lombardia, Bassetti. basl
sta. «La DC — ha detto — 
non ha saputo mettersl al 
passo e in sintonia con I'evol-
versi della societa nelle sue 
diverse articolazioni B. Occor-
re Invece «una grande capa
clta dl nuova organizzazione 
per una presenza continua e 
costante nel tessuto della so
cieta, B. Questo anche per non 
«lasciare al PCI il tema delle 
autonomic e del pluralism©* 
an cui deve fondarsi «la co-
atruzione di un nuovo Stato, 
nello spirito della Costitu-
zioneB. 

Per i fanfanlani, l'on. Mai-

fatti ha sostenuto che se si 
vuole risolvere in Italia il 
problema della stabllita poli
tica, escludendo la ipotesi sia 
di - una istituzionalizzazione 
delle elezioni anticipate, sia 
di una modifica istituzkmale 
con la creazione di una re
pubblica presidenziale, biso
gna andare decisamente ad 
un confronto con il PSL 

Tra gli Interventi dl minor 
portata quello del capogrup-
po dc al Senate. Spagnolli, do
roteo, che ha accettato sia 
pure con molte risexve la 
proposta di Rumor per un 
confronto con 11 PSL nel con-
testo di un discorso impron-
tato airanticomunlsmo. I mi
nistri Natali e Ferrari Aggra-
di si sono soffermati soprat
tutto sui temi (agricoltura e 
politica econornica) dei loro 
rispettivi dicasteri, definen-
done 1'operato. La senatrice 
Falcucci, dorotea, ha fatto 
1'elogio della sconfitta «cen-
tralita » di Forlani; ha poi cri-
ticato, unica fra gli orator! 
intervenuti ieri, llntesa fra 
le varie correnti, definita ac
cordo di vertice con il qua
le 1 delegati sono stati messi 
dinanzi al fatto compiuto. 

La lunga giomata congres-
suale ha avuto una coda, con 
seduta notturna, e ha regl-
strato fra gli altri gli inter
venti dei mlnlstr; Gasparl e 
Sullo e del delegate giovanl-
le Plgnata. 

3) negli sviluppi della lotta 
di olasse. - - n. .. * -,_.,_ 
•' Uno del fattori che hanno 
contrlbulto In mlsura detcr-
mlnante alia capaclta del si 
sterna di sviluppare lmpetuo-
samente e al tempo stesso 
di mantenere sotto 11 proprio Lcontrollo le forze poduttive, 
va Individuate senza dubbio 
nello schema industrlale ford-

< taylorlano, che da un late ha 
•potuto sfruttare una nuova 
tappa del processo dl coope-
razlone e soclalizzazione del 
lavoro, dall'altro l'ha almbri-
gllato» attraverso la parcel* 

v Hzzazlone e la consequent© 
subordinazione del lavoro vi
vo alia macchina. la crisi ed 
il superamento di un tipo di 
organizzazione del lavoro che 
ha improntato lo sviluppo in
dustrlale per oltre mezzo se
colo, possono essere determi-
nati soltamto da processi 
nuovi di portata storica, tali 
cioe da modificare le tenden-
ze piu profonde e la quali-
ta stessa della struttura Indu
strlale. Le trasformazioni in 
atto da vari arm! nella gran
de industria hanno indubbia-
mente questa rilevanza quali-
tativa, in quanto pongono 
in discussione e — al llmite 
— tendono a rovesclare i ca-
ratteri essenzlali del vecchlo 
modello su entrambl i pia-
ni sovraindicati: il processo 
lavoratlvo e 11 rapporto fab
brica-societa. 

Al momento attuale 1 pro
cess! di crisi del taylorismo 
non sono perd oertamente 
consumati. Per un lungo pe-
riodo ancora ~ e presumibile 
— forme tradizlonall dl lavo
ro e di organizzazione sussi-
steranno accanto (e intreccia-
te) a quelle nuove, In una \aa-
riet4 estrema di situazioni. 

II problema della crisi del-
rorganizzazione del lavoro, so-
stengono Minucci e Berlin
guer, si intreccia con quello 
della divislone internazlonale 
del lavoro e per l'ltalia 11 perl-
colo di un attacco crescente 
dai Paesi piii avanzati e di 
un disllvello (gaptecnologico) 
irrimediabile, si va facendo 
dl giorno in giorno piu dram-
matico. Di qui la necessita 
sul piano politico ed econo-
mico, per non restore taglia-
ti f uori dallo sviluppo d! una 
«nuova generazione» dellln-
dustria, di una Integrazione 
dell'Europa occidentale e del
la formazlone, in questo qua-
dro, di nuovi soggetti econo-
mico-produttivi, capaci di sol-
lecitare, mediante nuovi rap
porti con i Paesi in via dl svi
luppo e con i Paesi sociali
sti, un slstema di collabora
zione econornica che muti gra-
dualmente l'attuale divislone 
intemazionale del lavoro. C16 
non potra realizzarsi senza 
una profonda trasformazione 
dei rapporti di potere, sen
za l'acquisiziorte dl un llvel
lo di autonomia che potra 
essere garantlto soltanto da 
un peso crescente della clas-
se operala e delle masse popo
lari. Assume quindi una !m-
portanza primaria la capacl
ta del movimento operaio dl 
enucleare le nuove tenderize 
dl fondo che oggi emergono 
dai processo industrlale e che 
sono destinate ad impronta-
re sempre piii le prospettive 
dello sviluppo. 

Svolta in Italia 
Nelle situazioni in cui 11 mo

vimento stndacale e completa-
mente Integrate al slstema in
dustrlale (come negli Stati 
Uniti) e non riesce quindi a 
esprimere in modo positivo 
la ribeUlone del lavoxatori di 
fronte ai regimi di fabbrica 
intoUerabili si hanno forme di 
rifiuto apassivoB (dail'ecce-
zionate liveilo del turno-over, 
aU'assenteismo, a forme di sa-
botaggio dei prodotti). In Ita
lia, nella maggioranza dei ca
st, 1'iniziativa del movtmento 
sindacale e gli elementi di 
coscienza politica sviluppati 
dalla presenza del Partite co
munlsta, riescono a trasforma-
re in coscienza la ribellione 
genertea, a far si che que-
st'ultima nan si esprima nel
la ricerca iDusoria di soluzio-
ni mdivlduali (come 1'assen-
teismo e il cambio di lavo
ro), ma si organizzi in nven-
dicazioni e lotte collettive. 

La specificita della sltuazio
ne ltaflana, a questo riguar-
do, e stata analizzata da Mi
nucci e Berlinguer In un ap
posite capitolo della loro re
lazione, nel quale si sottoli-
nea che questo processo si 
presenta con i segni di una 
svolta e viene evidenziata la 
profonda differenza tra que
sta nuova fase e quella vLssu-
ta negli anni '50. 

DalWBB e infatti in atto 
nel nostro Paese un movimen
to di lotte operaie che si ca-
ratterizza non soltanto per 
la conttnuita, ma anche per 
la progressiva organicita de
gll obiettivL SI e fatU sem
pre piu consapevole. In parti
colare, la tendenza a coliega-
re le rivendicazkmi inerenti 
la trasformazione deU'organiz-
zazione del lavoro con la lot
ta per un nuovi tipo di svi
luppo e per riforme struttu-
rail che lo rendano posslbi
le. 1 gruppi piu dinamici del-
rindustria monopoltstica di 
fronte a questi fenomeni ten 
dono a delineare una nuova 
cstrategia industriale» che 
coin vol ge a sua volta sia Tor 
ganizzazione del lavoro, sia 
gli indirizzi economic! e poli
tici general!. 

A sua volta il movimento 
operaio ha potuto enucleare. 
nella fase piu recente, alcunl 
element! essenzlali dl una 
impostazione sindacale e po
litica che k> pongono oggi in 
grado di fronteggiare efflca-

cemente 1 processi dl crisi e 
di trasformazione del vecchlo 

>« modello » dell'lndustrla capl-
tallstica. Questi elementi so
no: unita e autonomia sinda
cale; artlcolazione della lotta; 
nuove forme di potere e dl 
parteclpazlone («gruppi ope-
ral omogenei», delegati, con
sign); riforme di struttura co
me obiettlvi Intermedl di un 
processo dl trasformazione 
complessivo e come elemen
ti declslvi al finl dl stabilire 
un nesso organico tra fabbri
ca e societa. 

Anche negli orlentamentl 
culturali e politici vi e un 
sostanziale mutamento fra il 
modo dl vedere l'organlzzazio-
ne del lavoro negli annl Cln-
quanta ed oggi. Al momento 
del varo del primo centrosi
nlstra vennero avanzate due 
ipotesi: da una parte Cera 
chl aveva la pretesa dl rin-
novare la societa mantenen-
do immutate le condizioni 
di fabbrica; dall'altra chl teo-
rlzzava (da sinistra) la tota-
le capltelazlone di fronte al 
disegno neo-capltallstlco in 
grado dl Inglobare tutto, ve-
nendo pol smentito sia dal
le contraddlzioni esplose cla-
morosamente nell'ambito del 
slstema, sia, soprattutto, dal
lo sviluppo lmpetuoso delle 
lotte operaie. 

Dibattito teorico 
Punto dl maggiore dibattito 

teorico di questi annl e stato 
quello del rapporto tra scien
za, produzione e societa. Le 
lotte hanno messo In discus
sione. infatti, il carattere og-
gettivo della scienza e delle 
sue appllcazioni e sono state 
poste in evidenza soprattutto 
le contraddizioni delle scienze 
umane. La polemlca contro la 
a scienza neutralen ha indot-
to alcunl a ritenere che la 
scienza sia soltanto un mo
mento Interno alia dlalettica 
capltale-lavoro, poiche altro 
non sarebbe che un mezzo che 
permette lo sfruttamento del 
lavoro. Si tratta, invece, per 
la classe operala di a appro-
priars! criticamente d e l l a 
scienza promuovendo uno svi
luppo sclentifico complessivo 
coliegato ai processi di svilup
po delle forze produttive e 
del movimento di emancipa-
zione. 

A concluslone della loro In-
troduzlone, Berlinguer e Mi
nucci hanno sottollneato che 
siarao, su scala internazionale, 
di fronte ad una fase di svolta 
nell'organizzazione del lavoro 
e nel rapporto sclenza-socie-
ta. E* inoltre evidente che, 
per l'ltalia, questa fase coin- , 
cide con una sltuazione eco
nornica grave e con una sltua
zione politica tesa, nella qua
le i pericol! involutivi e le 
possibillta rinnovatrlcl si fron-
teggiano in modo cruciale. 
Siamo in una situazlone aper
ta che ha notevoli diversita 
rispetto al passato. La nuova 
fase nasoe con una tendenza 
di fondo alia ricomposizione 
del lavoro, alia soclalizzazio
ne delle conoscenze e degll 
sviluppi scientifico-produttivL 
La nuova fase non nasce cer-
tamente da una scelta a libe
ra» dell'lndustrla capitalist!-
ca, ma, al contrarlo, con una 
industria per moltl aspettl co-
stretta e condizionata — 
anche se capace di svolte e 
di iniziatlve — dalla presenza 
mondiale del socialismo, dalla 
rivolta oattiva* e «passiva» 
della classe operala e di altri 
gruppi della popolazione, da 
movimenti di liberazione sem
pre piu vicini al centrl fonda-
mentali del capitalismo, da 
una profonda crisi politica, 
culturale e morale. 

Nel momento in cui sembra 
conclusa con una sconfitta una 
esperienza di governo che 
aveva preteeo di ricacciare in-
dietro i lavoratori dalle con-
qulste sindacaH e polltiche ot-
tenute in questi anni; nella 
fase in cui appare illusorio 
ripetere un'altra esperienza di 
governo che si fondd suil'as-
sunto di riforme che prescin-
devano dall'organi zzazione del 
lavoro nelle fabbriche e dalle 
modifiche negli orlentamenti 
nei rapporti social! della pro
duzione; nel periodo in cut rl-
sufta chiarissimo che una 
svolta politica democratica ed 
una ripresa econornica sono 
impensabili senza modificare 
il ruolo della classe operala 
nell'attivita produttiva e nella 
vita sociale, ristituto Gramsci 
coBoca questo convegno, pre
parato da lunghi dibattiti • 
coincidente ora con impegna-
tive scadenze, come un con-
tributo all'elaborazione di que
sti temi easenziaH per il f utu-
ro deila societa. 

In apertura dei lavori — ai 
quail erano presenti oggi i 
compagni Ingrao e Di Giulio 
della Direzione del PCI — 
Franco Ferri, direttore del-
llstituto Gramsci, aveva am-
piamente motivate le scelte 
del tema, illustrandone I con
tenutl e le linee lungo le qua
il e stata impostata la ricer
ca e i quesiti proposti per il 
dibattito. Dopo avere tnqua-
drato il convegno nell'attivita 
generaie dell'Istituto, Ferri ha 
precisato 1 termini delle lm-
plicazionl polltiche della ird-
ziativa. 

Nella prima giomata dei la
vori sono intervenuti: Giorgio 
Cortellessa, per la commhv 
sione culturale del PSI; Paolo 
Franco (FLM torinese); Ri-
nolfi (Alfa Romeo di Milano); 
Logli (dl Prate); Pevulll (OdL 
di Venezia); Parodi (Ansaldo-
Meccanica dl Genova); Lucio 
Libertini; Di Gioia; Bottozzi 
(ENEL di Torino); Mario 
Tronti; Biazzl (Credito Italia-
no, Milano); Sciandra (Olivet
ti). 

Diego NovtVN 
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