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IL RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL PARTITO AL COMITATO CENTRALE 

Berlinguer: rendere ef fettiva I'inversione di tendenza 
per avanzare verso una generate svolta democratica 
Ecco il testo del rapporto 

svolto dal compagno Enrico 
Berlinguer al Comitato cen-
trale: 

II bilancio 
della lotta 
contro 
l'operazione di 
centro-destra 
1 \ La nostra riunione ha luogo in 

/ una situazione politica nuova. Con 
1'indirizzo e con le decisioni della no
stra precedent* riunione la lotta con
tro il governo di centro-destra si e 
fatta ancora piu incisiva, sia nel Pae-
se che nel Parlamento. Cio ha con-
trihuito in modo decisivo, insieme al-
l'azione dei compagni socialisti e di 
altre forze democratiche, a dare al go
verno di centro-destra il colpo risolu-
tivo e a fare della sua caduta il ri-
sultato non di pure operazioni di ver-
tice ma di un ampio scontro politi
co. Tale scontro non ha assunto ne 
poteva assuraere i caratteri del sus-
sulto improvviso che travolse il gover
ns Tambroni, ma ha avuto pero co
me arena l'intero Paese. In tale scon
tro un ruolo di grande importanza e 
stato svolto dal Parlamento. 

Quali sono il bilancio e gli insegna-
menti della lotta che ha portato alia 
sconfitta della politica e del governo 
di centro-destra? 

Fin dall'inizio noi rilevammo l'in-
trinseca debolezza del governo Andreot-
ti. anche per la ristrettezza della sua 
maggioranza parlamentare. Ma non ci 
nascondemmo che tale governo aveva 
potuto costituirsi, e pensare di dura-
re, in quanto in certi strati del Pae
se aveva avuto luogo uno spostamen-
to a destra, sia pure limitato e con-
traddetto da fatti di natura opposta, 
che si erano manifestati anche nella no
stra affermazione elettorale del 7 mag-
gio 1972. 

Noi eravamo dunque consapevoli che 
non sarebbe stato sufficiente scatena-
re contro il governo di centro-destra 
una lotta decisa e senza quartiere. 
anche se questa rimaneva la prima con-
dizione del successo. Era necessaria 
un'azione efficace sulle cause dell'ope-
razlone di centro-destra, per determi-
nare nella societa e nelle forze poli
tiche spostamenti in senso contrario a 
quelli che si erano prodotti a comin
ciare dal 1970. 

Perche. tra il 1970 e il 1972 si pro-
dusse uno spostamento a destra? E' 
utile soffermarci ancora su questa que-
stione, anche nella fase nuova che si 
e aperta, perche fatti ed errori ana
logic a quelli che determinarono que-
gli spostamenti potrebbero riprodursi. 
' Sarebbe un errore pensare che gli 

spostamenti a destra di certi strati 
social i e di opinione siano dipesi dal fat-
to che, in precedenza. la situazione si 
era venuta spostando a sinistra. E' 
vero che ogni avanzata del movimen-
to dei lavoratori. ogni conquista che 
esso riesce a strappare determina sem-
pre reazioni e contraccolpi. Ma la por-
tata e gli effetti di queste reazioni 
e contraccolpi possono essere limitati 
e soprattutto dominati, creando le con-
dizioni di ulteriori progressi ed avan-
zate sulla via del rinnovamento nazio-
nale. se la guida del paese sa agire 
con Iungimiranza e con accortezza e 
senza abbandonare mai quell'ispirazio-
ne che viene da un fermo ancorag-
gio ai principi democratici. Inoltre, i 
possibili errori del movimento operaio 
hanno anch'essi un peso nel favorire 
lo spostamento a destra di certi stra
ti della popolazione. 

In altre parole, una politica di si
nistra. che i. la sola che risponde al
le necessita oggettive dell'Italia, per 
vincere. deve avere in tutti i suoi 
aspetti i requisiti della fermezza. del 
rigore. della serieta. 

A piu riprese abbiamo denunciato le 
responsabilita e gli errori dei governi 
a direzione democristiana. soprattutto 
a partire dal 1970. per la loro con-
dotta contraddittoria. priva di una vi-
sione generate dello sviluppo del Pae
se. fatta di concessioni scriteriate al
le piu varie pressioni e sempre, in 
ultima analisi. ossessionata dalla preoc-
cupazione di evitare la benche mini
ma smagliatura del sistema di pote-
re della D.C. Cosi, nel campo della 
politica economica. si credette di af-
frontare il problema posto dalla rottu-
ra di equilibri economici e sociali pro-
vocata dall'avanzata operaia del '68-
*69 con i decretoni e altri prowedi-
menti pasticciati. rivelatisi oltretutto 
di macchinosa e difficoltosissima at-
Uiszkme. Cosi, per altri aspetti. quei 
governi non seppero ne cogliere le 
motivazioni sociali di movimenti co
me quelli di Reggio Calabria, ne in-
tervenire con un minimo di fermez
za contro inaudite violazioni delle leg-
gi penali compiute dai capi reaziona-
ri di quel la rivolta. Fu solo il nostro 
partito che diede allora prova di sa-
per chiamare le masse e i pubblici 
poteri a far prevalere su tutto il sen
so dello Stato democratico, mentre gli 
esponenti democristiani e govemativi, 
sul piano locale e su quello naziona-
le. scelsero la via della connivenza o 
della tolleranza. con conseguenze che 
ancora paga tutto i] Paese. Le stes-
se proporzioni prese in questi anni 
dalla criminalita politica e comune han
no una delle loro origini principal! 
nelle impunita e dimissioni di potere 
che vi furono in quel periodo nei con-
fronti degli attentat] e delle violen 
K re.-^ionarie. Cosi. quando la batta 
giM nostra, dei compagni socialisti e 
di altre forze democratiche riusci fi-
nalrr.ente a imporre 1'istituzione delle 
Regioni. questa novita di cosi grande 
portata introdotta nella vita e nella 
struttura stessa dello Stato. fu consi-
derata dai govemi passati c dal go-
w n o Andreotti quasi come una iat-
! • > • comunque come un impaccio, 

invece che come uno stimolo a rinno-
vare profondamente 1'amministrazione 
pubblica e il modo di governare. ' 

Sappiamo bene che gli errori che ab
biamo ricordato e denunciato sono il 
riflesso di cause profonde, sulle quali 
ritorneremo, che derivano dalla stessa 
struttura sociale del Paese e dal rap
porto che con essa e venuto intreccian-* 
do durante lunghi anni il partito de-
mocristiano. Ma in tali errori noi ve-
diamo anche il segno di un decadi-
mento del costume democratico. del 
logoramento di una visione nazionale 
e del senso dello Stato in una parte 
notevole del personale politico e di 
governo. Non poco peso ha avuto an
che l'approssimazione nel campo della 
politica economica e nei problemi giu-
ridici e legislative 

Nei Congressi della D.C. e del PSI 
e anche nelle dichiarazioni programma-
tiche dell'on. Rumor e stata ricono-
semta la necessita di un ripensamento 
autocritico dell'esperienza di centro-si-
nistra. 

E' difficile dire in quale misura si 
avra la capacita di tener conto nella 
pratica di governo e nei rapporti tra 
le forze politiche di questa autocriti-
ca. Non nascondiamo i dubbi che ab
biamo a questo proposito, ma aggiun-
giamo subito che un'importante funzione 
di stimolo e di correzione possono e-
sercitare e di fatto hanno gia comin-
ciato ad esercitare il movimento ope
raio e popolare e il nostro partito. 

In effetti, le organizzazioni sindacali 
e politiche dei lavoratori hanno dimo-
strato in questo periodo di possedere 
capacita di critica, di autocritica e di 
autocorrezione. Uno dei fattori decisi-
vi della lotta contro il centro-destra 
sta proprio nel fatto che le cause de
gli spostamenti a destra sono state 
analizzate con realismo e individuate 
con precisione e che si e cercato di 
lavorare per superare limiti e insuf-
ficienze che si erano manifestati pre-
cedentemente. Una funzione positiva 
hanno avuto in questo senso le riu-
nioni del nostro Comitato Centrale e 
la preparazione del nostro XIII Con-
gresso. Per la parte loro anche i Sin-
dacati. le associazioni contadine, le coo
perative e altre organizzazioni di mas-
sa hanno tratto utili insegnamenti dal
la ncca esperienza delle lotte di que
sti anni. 

In tutto cio si awer te quanto sia 
presente e agisca nell'intero movimen
to operaio italiano — e alia fine pre-
valga su residue o ricorrenti incom-
prensioni — la lezione che viene dal-
l'esperienza del 1919-22, di quegli anni 
drammatici nei quali il movimento ope
raio fu isolate e sconfitto, preda co- • 
me era del concorso di due linee e-
gualmente esiziali: l'una, del cedimen-
to opportunista e persino della capito-
lazione di fronte al nemico di clas
se e alia violenza reazionaria, l'altra. 
del massimalismo inconcludente e del 
settarismo piu angusto. con una ri-
nuncia quindi. nell'un caso e neH'altro, 
a porsi come forza egemone, dirigen-
te e organizzatrice dell'opera di sal-
vamento e di rinnovamento dell'intera 
societa nazionale. 

Questa lezione. arricchita dalle suc
cessive esperienze nazionali ed inter-
nazionali delle lotte proletarie e demo
cratiche, ha operato anche in questi 
ultimi anni, e si e espressa in mo
do particolarmente efficace nella bat-
taglia contro il centro-destra. Questa 
battaglia, infatti. e stata caratterizza-
ta dal combinarsi del momento della 
durezza e della fermezza e di quello 
delta ricerca del massimo di unita, di 
alleanze e di convergenze. 

Ricordiamo a questo proposito, anzi-
tutto. U decisivo valore che hanno avu
to le lotte operaie e sindacali che si 
sono sviluppate dall'autunno dello scor-
so anno fino a questa primavera. Guai 
se in questo campo vi fosse stato un 
cedimento: tutta la situazione sarebbe 
tornata indietro. La combattivita dei 
lavoratori e la fermezza dei sindacati 
hanno mandato in frantumi le illusio-
m di rivincita dei settori piu reazio-
nari del padronato. Ma il successo 
delle lotte sindacali nelle fabbriche e 
nelle campagne e stato possibile per
che alia alta combattivita si e unita 
la capacita di mantenere e rafforza-
re 1'unita dei lavoratori in lotta. di 
evitare il loro isolamento e di gua-
dagnare alia loro causa il piu lar
go consenso di altre forze sociali e 
di una parte grande della opinione pub
blica. sollecitando anche 1'impegno dei 
partiti e degli istituti rappresentativi. 

Evidente e stato anche il progresso 
compiuto nell'impegno sul problema 
meridionale. sia nel poire questo pro
blema al centre della linea e dell'ini-
ziativa del movimento operato e sinda-
cale in tutto il Paese, sia sviluppan-
do nelle regioni meridionali movimen
ti non solo di categoric ma di lar
go respiro popolare (dalle lotte delle 
popolazioni alluvionate fino all'ultimo 
sciopero genera le in Sicilia). Inoltre, 
ampie intese programmatiche e politi
che si sono determinate fra le Regio
ni e fra i partiti. come e awenuto 
nel Convegno di Cagliari e nella riu
nione delle Regioni meridionali che si 
e svolta nei giomi scorsi a Roma. 

Nella lotta contro il centro-destra e 
venuto in luce ancora una volta il va
lore decisivo che ha in Italia la co-
scienza antifasdsta. Dopo Tuccisione 
dell'agente Antonio Marino e il falli-
to attentato al treno Torino-Roma, c 
emersa la diretta responsabilita del 
MSI nella tra ma eversiva. La campa-
gna antifascista ha assunto a parti
re da quel momento un carattere di 
grande ampiezza e vigore, trovando 
rispondenza nelle piu larghe masse po-
polari. scuotendo 1'opinione pubblica an
che nei suoi settori piu incerti, risve-
gliando lo spirito antifascista in tutti i 
partiti democratici, e trovando eco in 
dichiarazioni di condanna da parte del
le massime autorita dello Stato, che 
ha nix. riaffermato anch'esse il carat
tere antifascista della nostra Costitu-
zione. L'isolamento politico e morale 
del MSI che ne 6 derivato ha concor
so grandemente a indebolire la poli
tica del governo di centro-destra, che 
dei voti missini sempre piu frequente-
mente veniva avvalendosi. 

Alle resislenze e al duro contrasto 

che il centi'o-destra sempre piu ha in-
contrato in Parlamento, nei suoi rap-

' porti con i Sindacati e con le Re
gioni si sono aggiunti i risultati per 
esso negativi delle elezioni ammini-
strative parziali e di quelle regiona-
li dello scoi-so autunno e della scorsa 
primavera. 

E* cosi che si e giunti a determi-
nare nel Paese uno spostamento ver-

' so sinistra: spostamento ancora limi
tato ma che purtuttavia 6 stato riso-
lutivo per determinare nel Parlamen
to e fra le forze politiche, compresa 
la stessa DC. una situazione che ha 
reso impossibile la continuazione della 
politica di centro-destra e che ha alia 
fine imposto la liquidazione del gover
no Andreotti. Ma dall'analisi delle cau
se che hanno provocato la crisi del 
centro-destra non possono essere cer-
to dimenticate. per il peso che han
no avuto negli orientamenti di impor-
tanti strati di opinione, le posizioni 
e iniziative dei sindacati, dei partiti 
operai e del nostro partito su proble
mi quali quelli della politica econo
mica, della politica estera e dell'Eu-
ropa, della scuola (con l'inizio di una 
svolta nell'azione verso gli insegnanti 
che ha dato un colpo serio alle mano-
vre di destra e alle tendenze corpo
rative). della polizia e della lotta con
tro la criminalita. del riordinamento de
mocratico delle forze armate, e cosi 
via. Importanti si sono rivelate anche 
nel movimento e nella lotta politica la 
nostra chiara posizione di critica e la 
nostra iniziativa nei confronti degli o-
rientamenti dei gruppi estremisti. 

Dalla lotta contro il centro-destra il 
nostro partito esce cosi con un raf-
forzamento della propria influenza e del 
proprio prestigio in quanto forza com-
battiva e seria. capace di elaborare 
e di esprimere una linea giusta e re-
sponsabile. rinnovatrice, su tutti i prin
cipal problemi del Paese. anche quel
li piu complessi e piu difficili e sui 
quaK il movimento operaio non si era 
finora impegnato fino in fondo. Anche 
organizzativamente il partito si e raf-
forzato: abbiamo oggi 1.604.2U iscritti. 
ventimila piu che alia fine dello scor-
so anno, dopo la confluenza dei com
pagni del PSIUP. Anche la FGCI ha 
otjgi piu iscritti che alia fine del 1972. 

L'ispirazione 
permanente 
della linea 
politica del Pci 
ty\ Alia base della nostra condotta 
™# di questi anni e della battaglia 
diretta a liberare il paese dalla dele-
teria politica del centro-destra sta lo 
sforzo per sviluppare coerentemente un 
fondiimentale principio che ispira tutta 
la nostra azione: noi affidiamo le fortu
ne del movimento operaio e del Par
tito ccmunista e le prospettive stesse 
di avanzata verso il socialismo alia so-
luzlone positiva dei problemi del po-
polo e del Paese, alia lotta per far 
avanzare tutta la societa nazionale e 
per garantirne il progresso democrati
co. Cosi. del resto. la classe operaia 
e le grandi masse lavoratrici voglio-
no che operi il Partito comunista e 
questa e la ragione prima della loro 
fiducia in noi. Non per caso i grup
pi reazionari — ecco quanto mostra-
no di non comprendere coloro che di-
cono di volersi collocare alia nostra 
sinistra — puntano invece le loro car
te suli'aggravamento dei problemi. sul 
deperimento della vita economica e ci
vile e sullo smarrimento delle coscien-
ze che pud derivarne. 

Qualcuno afferma che con la nostra 
politica noi contribuiremmo a consoli-
dare il regime capitalistico. Costoro evi-
dentemente danno dell'attuale sistema 
economico e sociale e delle sue pos
sibility di recupero un giudizk) mol-
to piu ottimista del nostro e non col-
gono il senso e la portata della cri
si generate che stiamo vivendo. 

Le vicende recenti e anche recen-
tissime della nostra vita nazionale di-
mostxano che i gruppi e gli esponen
ti borghesi. anche quelli che intendo-
no nmanere sul terreno democratico. 
non sono in grado non diciamo di gui-
dare il paese verso mete di progres
so, ma nemmeno di garantire quelle 
cose elementari che sono il funziona-
mento corrente dei meccanismi econo-
mlci e il norma le andamento delle 
amnifuistrazioni e dei servizi pubblici. 

Da questo quadro oggettivo sorge la 
necessita storica di un mutamento del
la classe dirigente. Ma la classe ope
raia, per affermarsi come classe diri
gente, non pud e non deve attende-
re il momento in cui andra al go
verno: deve fin da ora sapere indi-
carc e imporre con le sue proposte 
e con lo stimolo delle sue lotte la 
giusta soluzione di ogni problema; e far-
si pcrtatrice in tutti i campi delle 
esigenze della serieta, del rigore, della 
effirienza. E' cosi che si costruisce nei 
fatti e non a parole una alternativa 
al regime capitalistico e si fa avan
zare la lotta per un generate rinnova
mento delle strutture economiche e so
ciali, in direzione del socialismo. E' 
COJI die la classe operaia esce de-
fin:"liv;;mente da ogni posizione subal-
terna e di puro ribellismo, afferma 
e rvalizza fino in fondo la propria 
autonomia. conquista progressivamente 
1'egtmonia sulla grande maggioranza 
della popolazione. diventa classe diri
gente della nazione. 

Questa linea di condotta non attenua. 
ma rafforza il vigore e la combatti
vita dell'azione proletaria; non offu-
sea ne allontana la prospettiva socia-
lista, ma la fa anzi avanzare e la 
costruisce giorno per giomo. 

E" stata questa l'ispirazione di quel-
la !inea che fin dagii anni delta guer-
ra fasdsta, e spedalmente dalla svol
ta di Salerno in poi. Togliatti ha in-
dicato al Partito comunista. Sarebbe 
un errore pensare che quella linea 
fosse valida soltanto per far fronte 
a^li immani problem! della salvezza 
della nazione trascinata alia catastrofe 

dal regime fascista, della sua ricostru-
zione post-bellica e della fondazione di 
uno Stato democratico. Essa ha un va
lore permanente e ha riacquistato una 
attualita bruciante e una presa ef-
fettiva in una fase di crisi nazionale 
qual 6 quella che il paese conosce 
da alcuni anni. Compito nostro e dun
que quello di sviluppare e attuare que
sta linea in tutte le sue implicazio-
ni e conseguenze. 

Fase politica 
nuova e 
crisi di fondo: 
l'opposizione 
diversa 
dei comunisti 
Q\ Lo spirito di responsabilita na-
* ' zionale e l'aderenza alle necessi
ta del popolo lavoratore, che hanno 
informato la nostra lotta per sbaraz-
zare il campo dal centro-destra, de-
vono guidare la nostra' condotta an-

,che nella fase nuova che si e aperta. 
con una tattica e con obiettivi poli-
tici necessariamente diversi. ma con 
una identica ispirazione. • -

Abbiamo gia indicate anche nel di-
battito parlamentare, gli elementi po-
sitivi che noi vediamo oggi nella si
tuazione e nel clima politico del Pae
se e che hanno trovato riflessi sia 
pure parziali nella costituzione e negli 
orientamenti del nuovo governo, come 
risulta da alcuni punti del suo pro-
gramma. dal suo impegno di azione 
antifascista e dal fatto che in certi 
settori della maggioranza sembra far-
si strada 1'esigenza di una maggio-
re correttezza e serieta nelTimposta-
re il rapporto politico con • l'opposi
zione comunista. Da cio abbiamo rica-
vato e ricaviamo le ragioni per con-
durre un'opposizione di tipo diverse 
rispetto a quella condotta contro il cen
tro-destra. II Paese stava scivolando 
lunsjo una china sempre piu rovinosa. 
Questo scivolamento e stato arresta-
to. Ma la crisi economica, sociale e 

- politica e assai seria e i guasti com-
piuti dal governo Andreotti non sono 
facili da riparare. II nuovo governo 
non da di per se garanzia di rime-
diare a tali guasti, di avviare il supe-
ramento positive della piu generate crisi 
del Paese e neppure di affrontare con 
I'efficacia necessaria i problemi eco-
nomici e politic! piu pressanti. 

A cio si aggiunge il fatto che non 
solo le forze eversive antidemocrati-
che ma anche i gruppi piu conservato-
ri. dt-ntro e fuori della maggioranza 
goverziativa, non staranno fermi, ma 
cercheranno m tutti i modi di ricrea-

' re le condizioni di una controffensi-
va. Sappiamo bene che a questo fine 
essi faranno leva suli'aggravamento del
la crisi, sullo scatenamento di interes-
si ccrporativi e parassitari, sul dis-
sesto economico. sul disorientamento 
anche di ceti popolari. oltre che su 
una ripresa della strategia delle pro-
vocazioni e della tensione. 

Da tutu questi elementi ricaviamo 
il nostro modo di collocarci nell'attua-
le situazione. Da una parte noi ci 
caratterizzeremo come forza di oppo-
sizione autonoma. ben distinta dall'at-
tuale maggioranza e attenta a non la-
sciarsi ooinvolger^e nei suoi errori. Dal-
Taltra parte noi ci impegneremo a fon
do per spingere a una soluzione posi
tiva dei problemi economic! - e poli-

' tici piu • urgenti e per superare la 
piu generate crisi del Paese rinnovan-
do la societa. A questo mireranno le 
nostra iniziative e le nostre lotte. 

Chiamiamo il partito e le masse po
polari ad una piena comprensione del
la novita della situazione. Non e solo 
un governo che e stato battuto. ma 
una politica,' diretta a realizzare un 
duraturo spostamento a destra della di
rezione del Paese. Bisogna riuscire ora 
a fare avanzare una politica realmen-
te nuova in tutti i campi: e per que
sto c c bisogno non di tregue o di 
benevoie attese ma di un'opposizione 
vigorosa e costruttiva. democratica. 
fondata su iniziative che rendano atti-
ve grandi masse di popolo. Tale opposi-
zione. che solo' noi comunisti siamo 
in grado di condurre, guarda alle que
stion) di fondo della crisi italiana e 

• punta ad una loro radicate soluzione 
positiva. 

E la crisi — ome abbiamo phi vol
te messo in evidenza negli ultimi an
ni — investe tutti gli aspetti della vi
ta nazJonate. 

Vi* e una crisi della struttura eco
nomica e sociale che ha le sue radi-
ci nella sempre piu grave ristrettezza 
della baso produtu'va (la quale ha i suoi 
indici piu significative oltre che nella 
emarginazkme del Mezzogiorno e del-
ragricoltura. nella continua diminuzio-
ne deLa popolazione attiva e nell'abbas-
saroento della percenUiate di essa im-
piegata in attivita produttive). e si e 
sprime in fenomeni abnormi come quel
lo per cui gli addetti alle attivita pro
duttive sono i peggio retribuiti. Di qui 
la portata e insieme la difficolta del 
cambfamento che e necessario opera-
re nei meccanismo dello sviluppo eco
nomico e sociale. 

Vi 6 ' una crisi politica, della vita 
democratica che non si esprime solo 
no;{H attacchi e propositi reazionari. Al
le radici di questa crisi vi e una de-
viazione dai principi c dalle regole 
sanciti dalla Costituzione democratica. 
Vi 6 il fatto che potentati economic! 
e altri centri di influenza e di po
tere operano al di fuori di ogni con
trol !o democratico e parlamentare. Vi 
e il mode con cui la DC, e non es
sa soltanto, ha costruito il proprio si
stema di potere, la propria rete di 
interessi, il suo rapporto con la strut-
Una economica e sociale. Vi e l'aber-
rante dottrina deU'<area democrati
ca ». priva di ogni legittimita storica 
c costituzionale, fonte di inammissibl-
li discriminazioni fra i partiti e fra 
t cittadini, causa di degenerazioni nel 

funzionamento dello Stato e delle as-
samblee elettive, motivo di divisione 
del Paese e di stravolgimento di un 
corretto rapporto tra le forze politi
che. La nostra convinzione 6 che l'i-
nefficienza del modo di governare e 
amm."«istrare 1'Italia ha la sua pri
ma ragione nell'aver voluto artificiosa-
mente restringere nelle mani di pochi 
l'esercizio del potere politico. 

Vi e, inline, una crisi morale, idea
te e culturale. Essa e grave anzitutto 
nella scuola. e si manifesta non solo 
nolle sue strutture materiali, ma anche 
nal fatto che e mancato finora nello 
insegnamento e nell'istruzione, per u-
sare l'efficace espressione di Gramsci. 
un c principio educativo » nazionale, uni-
ficanle. storicamente adeguato. La clas
se dirigente che guido la nazione do
po il moto risorgimentale seppe dare 
a lh scuola un asse educativo e for-
mativo. La DC e i partiti che con 
essa hanno governato l'ltalia negli ulti
mi venticinque anni non hanno saputo 
dare alia scuola della Repubblica un 
nuovo « prinoipio educativo », quello che 
si ricava dalla Costituzione nata dalla 
Resistenza. Di questo stesso male, della 
carenza di iniziativa dei governanti di
retta a trasfondere in tutto il Paese 
10 spirito e le idealita della Costi
tuzione democratica, soffrono anche al
tri settori del Paese. come 1'amministra
zione della giustizia e. piu in genera
te. tutto l'apparato dello Stato. 

Dalla situazione del Paese, in tutti i 
suoi aspetti — economici, sociali, po-
litici. morali e culturali — sorge la 
pressante necessita di un'opera di ri-
sanamento e rinnovamento di enorme 
portata. la quale pud essere realizza-
ta solo con la partecipazione consape-
vole e l'iniziativa della grande maggio
ranza del popolo. 

La lotta contro 
Hnflazione e 
per la ripresa 
economica 
* \ Un'opera di risanamento e rinno-
^ / vamento deve e pud cominciare 
a realizaarsi gia nel modo con cui si 
affrontano le questioni piu immediate 
e pressanti: sul terreno della politica 
economica e sociale; nella lotta contro 
il neo-fascismo e contro le trame rea-
zionarie, per una linea di ferma difesa 
e di sviluppo del regime democratico;. 
e nei rapporti internazionali. 

L'obiettivo centrale di una politica 
economica e sociale seria, dettata dagli 
interessi gcnerali del paese, dovrebbe 
essere quello di sanare gradualmente. 
ma coerentemente, i mali che, come ab
biamo ora ricordato, caratterizzano la 
struttura sociale dell'Italia: il restringi-
mento della base produttiva e la spe-
requazione di trattamento a sfavore 
delle categorie produttive. A questo 
obiettivo devono ispirarsi gli stessi in-
terventi congiunturali. 

II problema piu grave e urgente e 
oggi quello della lotta contro l'infla-
zione. Qui si gioca la partita piu im-
portante per le condizioni di vita dei 
lavoratori. per l 'awenire del Paese, 
per le sorti stesse della democrazia. 

Sappiamo bene che 1'inflazione e ali-
mentata anche da fattori internazio

nali: politica americana, crisi del si
stema monetario mondiale e nei rap
porti fra i paesi capitalistic!, mano-
vre speculative. 

E anche su questo piano occorre 
dunque un'azione ferma ed accorta, a 
partire da misure che colpiscano i.mo
vimenti di capitali e di valuta a scopo 
puramente speculativo. Noi concordia-
mo sulla necessita che si torni quanto 
prima ad un sistema di cambi fissi. ma 
non vogliamo ne sostituire il dominio 
del dollaro con quello del marco o del 
franco, ne andare al cambio fisso sulla 
base di una pesante svalutazione della 
nostra moneta. Per questo riteniamo 
che l'obiettivo principale da perseguire 
sia oggi quello di creare le condizioni 
economiche a noi piu favorevoli per 
un ritorno ai cambi fissi. Non e'e a 
questo proposito da illudersi. Talune 
misure monetarie decise dalle autorita 
italiane o concordate a livello europeo 
hanno solo concesso qualche tregua. 
11 problema e queilo di utilizzare que
sta tregua per portare rapidamente su 
un nuovo binario il corso economico 
italiano e per dare cosi alia lira una 
nuova credibility economica e politica. 
II tema centrale e dunque quello della 
politica economica. 

La causa principale della crescente 
inflazione sta nell'aggravarsi continuo 
di quelle storture profonde dell'assetto 
sociale italiano che abbiamo gia ricor
dato. II governo Andreotti ha aggravato 
ed esasperato al massimo tali storture 
con un'opera di eedtazione del corpora-
tivismo piu deteriore e con una linea 
di appoggio alia riscossa dei gruppi pa
rassitari. L'espressione piu vistosa e 
scandalosa di questa linea e stata il 
decreto a favore degli alti funzionari 
dello Stato. cio che ha reso inevitabili 
una serie di altre richieste e ha reso 
impossibile e privo di ogni presa qual-
siasi discorso di rigore nella spesa pub^ 
biica. Per quanto riguarda il problema 
del!a ripresa produttiva. il governo An-
dreotti-Malagodi ha scelto la strada di 
un'inflazione galoppante e incontrollata. 

Queste scelte sono state le piu in-
giuste e le piu a destra che si potes-
sero compiere. Con esse si d cercato. 
da una parte, di conquistare al governo 
una base di appoggio attivo nei gruppi 
piu privilegiati della societa e dello 
Stato e, daU'altra parte, di annullare 
di fatto le conquiste salariali dei lavo
ratori. II risultato 6 stato un impo-
verimento delle masse popolari a red-
dito piu basso e un'ulteriore emargina-, 
zione dal processo produttivo del Mez
zogiorno e di altre zone economica-
mente arretrate. 

Come rimediare a questi gravi gua
sti provocati dalla politica del governo 
di centro-destra? E quindi, oggi, come 
far fronte all'inflazione? 

Sono note da tempo, e non e neces
sario elencarle in questa sede, tutte le 

proposte che noi abbiamo fatto. cosi 
come sono note le proposte della Fede-
razione unitaria CGIL-CISL-UIL. 

Ricordiamo invece il senso generate 
di queste proposte, che comportano 
interventi in tre direzioni fondamentali: 
anzitutto misure rivolte direttamente 
al contenimento e in certi casi alia 
riduzione dei prezzi, degli affitti, delle 
tariffe; in secondo luogo, misure per 
sostenere e migliorare i redditi delle 
categorie piu colpite daH'inflazione; in 
terzo luogo, misure che avviino subito 
un processo di ampliamento della base 
produttiva, garantendo la formazione di 
una maggiore quantita di risorse. 

Per quanto riguarda il primo punto 
abbiamo posto l'accento anzitutto su 
misure capaci di frenare 1'ascesa dej 
prezzi alimentari, stabilendo prezzi po-
litici per alcuni prodotti essenziali; in-
tervenendo per garantire in ogni situa
zione, anche con impoitazioni di carne, 
grano, ecc . il rifornimento del mer-
cato; facendo funzionare in modo di-
verso l'AIMA e la Federconsorzi. 

Abbiamo altresi sottolineato l'esigen-
za di un blocco generalizzato degli af
fitti e dei contratti fino a quando non 
saranno definiti i criteri e i metodi 
per garantire l'equo canone. Insistiamo 
sul carattere generalizzato del provvedi-
mento perche solo cosi sara possibile 
evitare una casistica complessa che ser-
vira ad alimentare vertenze, ad aprire 
brecce nell'applicazione della legge a 
danno dei piu deboli, a creare^ insi-
curezza e sperequazioni e perche solo 
cosi. dunque, il provvedimento potra 
avere concreti effetti anti-inflazionistici. 

E' gia in corso in Parlamento la di-
scussione sopra i decreti presentati dal 
governo e i nostri gruppi parlamentari 
stanno operando sulla base dei criteri 
che abbiamo esposto e delle rivendica-
zioni piu volte da noi avanzate. 

Noi ribadiamo in generate l'assoluta 
necessita che in un breve periodo di 
tempo il Paese avverta gli effetti. al-
meno iniziali, di provvedimenti volti a 
difendere il potere d'acquisto dei la
voratori. 

E' chiaro che in mancanza di cio 
— come ha avvertito il Congresso della 
CGIL. e noi concordiamo con esso — 
sarebbe inevitabile a breve scadenza 
una ripresa della spinta salariale. 

E' deplorevole die nulla sia stato 
ancora deciso per le categorie meno 
abbienti e in particolare per i pensio-
nati. Le rivendicazioni che noi abbiamo 
avanzato per l'aumento delle pensioni, 
dei sussidi di disoccupazione e degli 
assegni familiari hanno un valore non 
solo sociale ma economico. Si tratta 
di spendere. ma per consumi di stret-
ta necessita vitale. volti ad alleviare 
il peso di situazioni drammatiche, in-
degne di un paese civile. II valore 
economico delle nostre proposte sta 
nel fatto che con esse si effettuerebbe 
un trasferimento monetario in alterna
tiva ad altri trasferimenti di spesa pub
blica che ben altrimenti opererebbero 
in senso inflazionistico. Non e'e solo 
differenza sociale di fondo, ma diffe-
renza economica tra una linea che tende 
ad aumentare redditi che si indirizzano 
verso consumi superflui, come si e fatto 
per una fascia di alti dirigenti statali, 
e una linea che tende a soddisfare 
bisogni primari. come quelli dei citta-
dini che percepiscono pensioni sociali 
persino inferiori alle 13.000 lire mensili 
o d; centinaia di migliaia di disoccu-
pati che ricevono per meta anno un 
sussidio di 400 lire al giorno. 

Ma e'e una considerazione politica 
di valore piu generate da fare: e im-
pensabile — e antidemocratico e illu-
sorio — pensare di fronteggiare una 
situazione cone quella attuale. con i 
guasti che ha creato, evitando, senza 
eccezione alcuna, trasferimento di red-
dito a favore dei lavoratori. La scelta 
e tra trasferimenti che avvengano at-
traverso spinte rivendicative piu o meno 
spontanee. che rischiano di dare vantag-
gi solo ai gruppi e alle categorie piu 
forti, e trasferimenti che avvengano 
per favorire i salari e i redditi piu 
modesti. 

Ma accanto ad alcuni trasferimenti 
monetari noi abbiamo posto la richiesta 
di trasferimenti di beni reali e di ser
vizi. Quando abbiamo rivendicato e ri-
vendichiamo scuole estive aperte con 
refezione, scuole a tempo pieno con 
refezione. distribuzione gratuita di li 
bri scolastici, asili nido. noi propo-
niamo di inten'enire su consumi di 
stretta necessita vitale. che conviene 
economicamenle soddisfare in modo 
collettivo. 

Se si riconosce che obiettivo di fon 
do di una nuova politica economica 
dev'essere 1'aUargamento della base pro
duttiva e deH'occupazione. la lotta con
tro I'inflazione non pud essere condotta. 
come viene ammesso anche dagli espo
nenti govemativi. prendendo la strada 
di un'indiscriminata restrizione credi-
tizia e monetaria o di un indiscrimi-
nato blocco della spesa. 

Noi siamo per una linea di rigore 
nella politica economica generate e nella 
politica della finanza pubblica. Ma rigo
re significa fissare gli obiettivi priori-
tan dello sviluppo e subordinare ad 
essi tutti gli interventi govemativi. 
Tali priorita sono. secondo noi. il Mez
zogiorno. ragricoltura e la difesa del 
suolo. la scuola. 

Metro di misura principale della va
lidity di ogni scelta di politica econo 
mica deve essere il suo effetto sulla 
situazione meridionale. La tentazione 
di puntare tutto sul patrimonio indu-
striale gia esistente. e limitandosi per 
il resto ad un impegno di generica 
promozione industriale per questo o 
quel settore. e forte. Ma ci6 — in as-
senza di un nuovo generate quadro 
di riferimento che abbia il suo asse 
nella questione meridionale — sarebbe 
esiziale per il Paese e per le stesse 
prospettive del Nord. Occorre invece 
dare alia politica industriale, alia po
litica agricola. e a quella delle opere 
pubbliche obiettivi che siano intrinse-
camente meridionalisti. 

Si tratta cioc di cominciare ad ope-
rare un deciso dirottamento delle ri
sorse finanziarie verso gli investimenti 
n?l Mezzogiorno. nell'agricoltura e per 
la scuola. Lo scopo e anche quello 
di contenere. fino a bloccarlo, 1'esodo 
roassiccio, che continua dalle regioni 

meridionali, soprattutto da quelle in
terne, e dalle campagne. Ogni albra 
esigenza di spesa va sottoposta a que
ste priorita: se si vuole evitare, fra 
l'altro, il sorgere di contraddizioni al-
l'interno stesso delle masse lavoratrici, 
con tutti i pericoli che potrebbero de
rivarne per lo stesso regime demo
cratico. 

Bisogna battere la tendenza a pren-
dere tempo, specie quando si tratta del 
Mezzogiorno. Che cosa impedisce che le 
somme ingenti stanziate per le allu-
vioni vengano spese subito e nel modo 
migliore? Che cosa si aspetta ad acce-
lerare le opere per 1'irrigazione della 
Puglia e della Basilicata, in gran parte 
gia predisposte — e persino comin-
ciate — ponendo fine alio scandalo 
per cui immensi quantitativi di acqua 
gia invasati si sprecano da anni o re-
stano inutilizzati? Perche non si utilinza 
pienamente il potenziale industriale. tec-
nico e scientifico che esiste nell'area 
napoletana? Perche non si vara subito 
il piano di rinascita della Sardegna 
che e gia stato definito in un pro-
getto di legge sottoscritto da tutti i par
titi democratici e che giace da mesi 
al Senato? Che cosa si aspetta a dare 
maggiori poteri di intervento e mezzi 
finanziari alle Regioni, specie per quan
to riguarda l'agricoltura? Non abbiamo 
voluto riprendere qui tutta la piattafor-
ma concreta e realistica definita dai 
Sindacati e dalle Regioni. ma solo in-
dicare alcuni punti i quali — se rea-
lizzati — comporterebbero una spesa 
non certo superiore alle migliaia di 
miliardi che anche in questi ultimi 
anni una politica dissennata ha sper-
perato nel Mezzogiorno sotto forma di 
regali alia rendita assenteista e ai gran
di monopoli e alle reti clientelari della 
DC. Avanziamo una domanda: come 
sono stati spesi (a favore di chi? e con 
quali effetti per lo sviluppo del Mez
zogiorno?) i 6 mila miliardi stanziati 
dalla nuova legge per il Mezzogiorno 
dalla cui approvazione non sono tra-
scorsi nemmeno due anni? 

II nuovo governo ha detto sul Mez
zogiorno molte parole. Ma in concreto. 
il solo punto su cui ha preso degli im-
pegni e quello di una revisione del si
stema degli incentivi. Tate revisione c 
senz'altro necessaria e urgente, ma 
non pud davvero essere sufficiente. Il 
finanziamento dei progetti speciali pre-
visti dalle leggi sul Mezzogiorno non 
puo essere rinviato. E' vero invece che 
i progetti finora elaborati vanno pro
fondamente rivisti, abbandonando quel
li di natura puramente clientelare e con-
centrando la spesa, invece, su quelli 
diretti a realizzare alcune grandi opere 
di difesa del suolo. di irrigazione, di 
trasformazione del territorio e dell'agri-
coltura, di raccordo tra industria e 
agn'coltura. 

Per quanto riguarda l'agricoltura. ap 
paiono oggi a tutti, nella loro drani-
matica evidenza. i risultati della poli
tica condotta dai governi democristia
ni da oltre venti anni. L'ltalia ha un 
passivo alimentare con l'estero di cir
ca 3.000 miliardi. Si e costretti a im-
portare quantitativi sempre maggiori di 
carne. di latte. di mangimi. di grano e 
persino di frutta, mentre le campagne 
si sono andate spopolando e milion! 
di ettari di terra una volta coltivati 
sono stati lasciati in assoluto abban 
dono. 

Tutto cio prova la necessita di una 
svolta radicate nella politica verso la 
agn'coltura. svolta di vitale interesse per 
l'intero Paese e soprattutto per il Mez
zogiorno. II punto di partenza 6 una 
modifica delle strutture fondiarie: ri-
forma dei fitti rustici (che puo essere 
approvata definitivamente al piu presto 
in un testo concordato. insieme ai prov
vedimenti a favore dei piccoli con-
cedenti), trasformazione della mezzadria 
e della colonia in affitto. Si tratta di ri-
forme che, liberando il contadino da 
una-parte del peso della rendita e dan 
dogh condizioni e garanzie di poter 
vivere vantaggiosamente e stabilmente 
sul fondo. lo fanno protagonista di 
un processo di accumulazione. di svi
luppo e di trasformazione die aumen 
ta la ricchezza del Paese. 

Naturalmente occorre un intervento 
dello Stato — che oggi si deve artico 
lare attraverso le Regioni — il quale 
aiuti il processo di estensione e di 
trasformazione delle colture agricote fa-
vorendo tutte le possibili forme di asso 
ciazione volontaria dei contadini. Un 
ruolo importante puo e deve essere 
svolto dalle industrie a partecipazione 
statale che gia operano nel settore ali
mentare garantendo ai contadini con
tratti pluriennali di acquisto dei pro 
dotti agricoli. Questa richiesta si eollo-
ca nella nostra linea che non mira a 
un gonfiamento del settore pubbllco 
ma a un suo efficientc e razionale fun 
zionamento. 

Cambiare la politica agraria signifi
ca. fondamentalmente. tre cose: imbor-
care la via della riforma agraria. dare 
aile Regioni tutti i loro poteri. operare 
per il superamento della fallimentare 
politica protezionista della Comunita 
europea in questo campo. 

La riforma della scuola e anzitutto 
una imprescindibile necessita per il 
progresso culturale del Paese e per la 
formazione civile dei cittadini. La re-
cente II Conferenza del Partito sulla 
scuola ha precisato le nostre proposte 
sui contenuti didattici e sugli ordina-
menti che aovrebbero caraiterizzare ur..( 
scuola rinnovata secondo lo spirito 
della Costituzione. In questa sede vo
gliamo richiamare brevemente l'atten-
zione anche sugli effetti economici che 
si determinerebbero se venisse final 
mente soddisfatta 1'esigenza di una scuo 
la estesa al massimo grado possibile 
e funzionante. L'accoglimento di una 
tale esigenza comporterebbe ordinazio-
ni cospicue per l'industria edilizia. per 
l'industria dell'arredamento e. a rifor
ma comptetata, ordinazioni stabili e 
programmabili all'industria alimentare. 
Verrebbero creati centinaia di migliaia 
di posti di lavoro qualificato nella scuo
la stessa, per personale docente e non 
docente. e aumenterebbe considcre-
volmente l'occupazione nell'industrla 
delle costruzioni. E' evidente che la spe 
sa pubblica per soddisfare queste ne
cessita va graduata nel tempo t 

(Segue a paglna f ) v 


