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L'ampio dibattito al Comitato Centrale 
sulla relazione del compagno Berlinguer 

E' prosegtoii, ieri al Comi
tato centrale del PCI il di
battito sulla relasione svolta 

; dal compagno Enrico Berlin-
, guer. Pubblichiamo gli inter-

venti del pomeriggio di gio-
vedi e di parte della giornata 

1 di ieri. 

GOUTHIER 
Gouthier ha innanzitutto 

posto l'accento sul valore e 
la grande portata dell'azione 
svolta dal partlto per la 11-
quidazione del governo di cen
tro-destra e per avviare una 
inversione di tendenza che 
apra nel paese nuove prospet-

• tive. Occorre quindi far com-
• prendere appieno questo sue-

cesso e con esso le nuove pos
sibility che si presentano di 
fronte al partito. Per questo 

. si rende necessaria un'ampia 
opera di chiarificazione ed 
una approfondita discussione 
che devono costantemente in-
trecciarsi con le iniziative di 
lotta che il partito porta 
avanti sui vari problemi 
emergent! dal paese. Pas-
sando ad analizzare la situa-
zione nel Trentino-Alto Adl-
ge, Gouthier ha osservato co
me in questa zona si stia 
registrando un «calo» della 
incidenza politics dei gruppi 
estremistici con una conse-
guente crescita nella forma-
zione di quadri opera! nuovi, 
in parte provenienti anche 
dai « gruppi», che nella vita 
del partito trovano nuove e 
piu concrete possibility di ini-
ziativa. Inoltre la politica por
tata avantj dal partito ha tro-
vato e trova sempre piu po-
sitivi apprezzamenti in stra
ti di popolazione fin'ora tra-
dizionalmente e radlcalmen-
te avversi, apprezzamenti che 
si sono riflessi anche in pre
cise iniziative autonomamen-
te condotte da una parte non 
trascurabile del ceto medio, 
come per esempio i piccoli 
commercianti. Tuttavia In 
tutta la regione permangono 
situazioni di disagio, che ge-
nerano incertezze, timori e con-
fusione per quanto concerne 
la valutazione dell'attuale mo-
mento politico e delle sue pro-
spettive. E' quindi indispensa-
bile un ulteriore sviluppo del
la nostra iniziativa anche per 
ridurre ancor piu 1 margin! 
di manovra dell'estrema de-
stra, i cui ripetuti tentativi 
diretti ad alimentare la spira-
le della violenza ed 1 reiterati 
attacchi alle istituzloni ed al-
le forze democratiche sono 
isolati e respinti dalla mo-
bilitazione unitaria del mo-
vimento antifascista. In que
sto quadro il fattore deter-
minante per lo sviluppo del
la democrazia ed il progres-
so sociale resta la forte capa
cita di lotta della classe ope
raia, impegnata a fondo — 
soprattutto nel Trentino — 
nella battaglia contro l'au-
mento del costo della vita, 
per l'occupazione, per la crea-
zione, attraverso adeguati in-
vestimenti, di nuovi possibi-
lita di lavoro, per la realizza-
zione delle riforme. Di questa 

• situazione ha dovuto pren
dere atto anche la DC di Pic
coli, che tende ad abbando-
nare la vecchia linea della 
contrapposizione frontale per 
cercare di sviluppare un di-
scorso piu articolato con que-
ste forze. E' in questa realta 
in trasformazione che il par
tito si muove in vista delle 
elezioni regionali di novem-
bre con 1'obiettivo di compie-
re un passo in avanti facen-
do leva sulla maggiore dispo-
nibilita alia lotta della classe 
operaia e sulla sua accresciu-
ta influenza su strati nuovi 
della popolazione. 

CARDIA 
II compagno Cardia si e sof-

fermato sui problemi di po
litica estera, ponendo in ri-
lievo gli elementi nuovi an
che se limitati che sono pre-
senti nelle enunciazioni pro-
grammatiche del nuovo gover
no. I! senso di questi pur 
limitati cambiamenti appare 
piu chiaro se si approfondi-
sce il giudizio su quella che 
* stata la politica estera con-
dot! a dal govemo di centro-
destra e si dissipano equivo-
ci che tuttavia possono per-
manere intomo al senso ed 
ai fini di quella politica. In 
nessun momento si e tratta-
to. infatti. di un'azione tesa 

. a riflettere esigenze naziona-
li di fondo o a conquistare 
spa?i di reale autonomia, quel 
che ha caratterizzato quella 
politica e stato il tentativo 
di dissociare 1'Italia dal con
testo sia dell'Europa comuni-
taria ed occidentale sia da 
quelio europeo piu generale, 

• cioe di un'Europa tesa a ri-
cercarc forme nuove di sicu-
rezza collettiva e di coopera-
zione. Questa dissociazione e 
stata operata proprio nel mo
mento in cui venivano ina-
sprendosi i rapporti tra Euro-

, pa Occidentale e Stati Unit! 
e vi era estremo bisogno di 
uno sforzo unitario comples-

1 sivo dei paesi dell'occidente 
• europeo. La prevalente « me-

d'tcrraneita » dell'Italia e sta
ta, da quel governo. evocata 
non per condurre in questa 
area un'autonoma iniziativa 
di pace- e di cooperazione, 
ma per tentare di al linea re il 
nostro paese con gli stati me-

• diterrane! a regime fascista, 
' che sono i pern! della stra-
> tegia americana in quest'area 
' del mondo. E' awenuto co-

sl che 1'Italia si e trovata, 
come d'un tratto. sbalzata 
fuori del contesto comunita-
rio ed europeo, confinata ad 

' Helsinki ed a Vienna in un 
, ruolo del tutto marginale c 
, la sua stessa diplomazia me-
< 4iterranea e apparsa inconsi-

c subalterna. A quel

la politica estera con 11 ro-
vesciamento del governo An-
dreotti si e dato un colpo di 
arresto. Nel programma del 
nuovo governo non vi e una 
critica coerente, ma solo l'ac-
cenno alia esigenza dl un mu-
tamento d! tenderize, dl con
tro piu urgente e diventato 
imprlmere un'inverslone pro
fonda alia politica estera ita-
liana, si da farle esprimere 
le esigenze nazionali e demo
cratiche di un paese come il 
nostro che di un nuovo or-
dinamento internazionale e di 
una sua giusta collocazione in 
esso ha bisogno proprio per 
dare soluzione ai problemi in
tern! di sviluppo e di rifor-
ma sociale. Occorre dunque 
in questo momento impegna-
re piu profondamente tutte le 
energie del partito e del mo-
vimenlo operaio e democrat!-
co italiano per affrontare, in-
sieme con le questioni inter
ne, i grandi temi dl una poli
tica estera nuova rispondente 
ai veri interessi nazionali del
l'Italia. Questo impegno i co-
munisti fanno proprio e si 
sforzeranno di tradurlo in coe-
renti iniziative nel parlamen-
to e nel paese. 

SCHETTINI 
Concordo col giudizio 

espresso dal compagno Ber
linguer che la caduta del go 
verno Andreotti rappresenta 
un primo successo della lot
ta del nostro partito, delle al-
tre forze democratiche e anti-
fasclste, della classe operaia, 
dei sindacati. delle popolazio-
ni del Mezzogiorno. Cosl la 
fase che si e aperta col go
verno di centro sinistra, pur 
carica di contraddizioni e am
biguity, e una fase nuova che 
presenta aspetti positivi e 
permette un'iniziativa piu 
avanzata da parte del movi-
mento popolare e democratl-
co. II nuovo centro sinistra 
e stato accolto senza ostilita, 
ma anche senza grande fidu-
cia. L'atteggiamento di gran 
parte dell'opinione pubblica 
e di attesa, come se fosse un 
governo in prova. D'altra par
te il suo programma ha li
mit! gravi per quanto riguar-
da il Mezzogiorno, l'agricoltu-
ra e la mancanza di un orga-
nico collegamento tra proble
mi economicl, sociali e rifor-
ma dello Stato, sviluppo del
la democrazia, del decentra-
mento, • del ruolo delle Re
gion!. 

Senza attese, per6 e neces* 
sario costruire un movimen-
to di massa che punti sul
la soluzione dei bisogni del
le popolazioni (carovita, pa
ne, acqua, lavoro) che hanno 
raggiunto una dimensione che 
non riguarda solamente la sfe-
ra economica e sociale, ma an
che quella della democrazia. 
I recenti tumulti per il pane, 
sono la spia di una coscienza 
democratica messa a dura 
prova e di una situazione sul
la quale pud innestarsi la 
provocazione e la manovra fa
scista. Ma il livello di coscien
za delle masse puo fare un sal-
to in avanti se noi sappia-
mo raccogliere i disagi, le pro-
teste, se sappiamo stare in 
mezzo alia gente, sappiamo 
dirigere le lotte e ottenere dei 
risultati concreti. L'opposizio-
ne di tipo diverso che dob-
biamo svolgere si costruisce 
sulla base della piattaforma 
illustrata da Berlinguer, in 
un continuo rapporto con le 
popolazioni, battendoci per 

la soluzione dei loro pro
blemi. 

Un forte movimento si e 
sviluppato negli ultimi mesi 
in Basilicata; esso ha avuto 
un'impronta antifascista mol-
to marcata e si e articolato at-
torno ai temi deH'occupazio-
ne, dei prowedimenti contro 
le alluvioni, contro i tentati
vi di smanteilamento di di
verse aziende. II risultato piu 
importante e stato il decreto 
del governo che stanzia 130 
miliardi per le alluvioni. Ma 
anche sul piano politico si so
no avuti risultati di riiievo; 
mi riferisco al documento 
unitario del PCI e del PSI 
sullo sviluppo economico, so
ciale e democratico della Ba
silicata. che rappresenta un 
modo piu incisivo e piu or-
ganico di stabilire il rappor
to fra il PCI e il PSI e il con-
fronto con le altre forze de
mocratiche e riformatrici. 

In questa situazione, Ia 
Giunta regionale di centro 
sinistra dimostra di essere al 
di sotto del livello raggiunto 
dal movimento. Allora e ur
gente evitare che il modo di 
governare antidemocratico e 
clientelare, dominato dalla 
componente moderata della 
DC logon l'istituto regionale. 

In Basilicata 1'aJternativa 
di fronte a cui si trovano le 
forze politiche democratiche 
e: arretratezza fino al crollo 
o sviluppo. A questa altema-
tiva ne corrisponde un'altra: 
ciientelismo o democrazia. 

ALIHOVI 
Dalle drammaticne giomate 

del pane di Napoli viene pic-
namentc confermata l'analisi 
e la linea della relazione: sia-
mo di fronte ad una situa
zione sostanzialmente nuova 
ed aperta e ad un intreccio 
di difficolta, anche grandi e 
comunque diverse da quelle 
del passato, e di potenzialita 
notevoli. Dopo aver richiama-
to I momenti fondamentali 
della tensione per il pane di 
Napoli, come momento di 
una grossa manovra che ave-
va scelto il pane come pun-
to di attacco per lanciare la 
speculazione, Alinovi ha mes-
so In luce il ruolo del partito 
a Napoli, nel sostenere fer-
mamente la battaglia per II 
prezzo politico del pane co
me momento imporUnte per 

portare Innanzl tutto un mo
vimento contro il rlncaro del 
costo della vita e per risolve-
re le gravl questioni del di
sagio delle popolazioni. 

Al di la dl quelle che sono 
le presenze flslche del sobil-
lator! della destra e del tep-
pismo, non e'e dubblo che 
la manovra speculativa ten-
deva nella loglca del suo! lspi-
ratorl. a suscltare e rilancia-
re la strategia della tensio
ne. II blocco di interessi ete-
rogenei e contrastantl e stato 
spezzato. Ia prova delle glor-
nate del pane e stata a Napo
li una prova vincente della 
democrazia, di cui Telemento 
determinante e stata la mo-
bilitazione dei comnnisti e la 
loro capacita di collegarsl con 
le grandi masse su una linea 
giusta, concreta, popolare, 
unitaria, secondo una tradl-
zione viva piu che mai oggi 
nel partito. Anche 11 governo 
Rumor e passato attraverso 
la prova del pane ed e reali-
stica la valutazione di Berlin
guer secondo cui questo go
verno 6 diverso non solo dal 
precedents ma anche rlspet-
to agli altrl governi dl centro 
sinistra: a Napoli il governo 
ha caplto dl dover accettare 
la prova dl forza con la spe
culazione e ha dovuto tener 
conto dell'lniziativa «autono-
ma e distinta » del nostro par
tito, della nostra forza, che 
in concrete ha dimostrato la 
capacita di condurre con suc
cesso un'opposizlone diversa, 
cioe incalzante e volta a gua-
dagnare positivi risultati di 
progresso. Dai fatti di Napo
li vlene anche pero confer
mata l'inadeguatezza pro-
grammatica, di composizione 
e di capacita operativa dell'at
tuale schieramento governa-
tivo. 

A tale inadeguatezza — che 
costituisce una difficolta rea
le grave della situazione — 
11 PCI si pone non solo per6 
con una posizlone di critica 
puntuale ed anche sferzante, 
ma con la proposta e l'azio-
ne positiva continua, facen-
dosi carico delle esigenze del
le masse e della necessity di 
uscire dalle difficolta attuali. 
C'e anche per noi un proble-
ma di saldatura tra azione 
sul carovita, sui problemi im-
mediati e grandi questioni 
dell'occupazione e delle rifor
me strutturali nel Mezzogior
no. Combinando l'azione di 
massa articolata con la pres-
sione incalzante, anche perife-
ricamente, di tutta l'azione di 
governo. e certo difficile, ma 
non impossibile controlla-
re alcuni dei processi che piu 
direttamente incidono oggi 
sulla vita e sui bisogni delle 
masse. Con la coscienza che 
il disagio acuto non sara di 
breve durata, dobbiamo an-
dare alia costruzione del mo
vimento per i sussidi ai gio-
vani disoccupati, per una rea
le disciplina dei fitti e cosl 
via — con la certezza che pro
prio su questi terreni si scon-
figge la destra e si porta in-
nanzi un prooesso di svolta. 
Contest ualmente alia batta
glia sulle questioni immedia
te vanno rilanciati con for
za i grandi obiettivi propo-
sti dalle «vertenze» regiona
li: piano di rinascita sardo, 
e siciliano. irrigazione in Pu-
glia, suolo, potenziamento e 
qualificazione dell'apparato 
produttivo della Campania. 
La «tenuta» al Sud dipende 
certamente dai comunisti e 
dalle forze democratiche del 
Mezzogiorno ma dipende an
che dalla capacita di tutto il 
movimento dei lavoratori di 
fare propri questi grandi 
obiettivi strutturali. 

Affrontando i temi del la
voro del partito in una situa
zione difficile ma certamen
te aperta anche nel Mezzo
giorno, Alinovi pone proble
mi di correzione del lavoro 
politico ed anche dell'orienta-
mento: il partito non pud 
essere l'unico elemento di cer
tezza democratica, o meglio 
riesce ad esserlo pienamente 
solo se promuove modifica-
zioni sostanziali per quel che 
riguarda il tessuto organizza-
to delle masse (superare nel
le citta meridionali ad es. lo 
squilibrio tra forte potere con-
trattuale della classe operaia 
e potere quasi nullo di gran
di ma%e povere) e il funzio-
namento degli istituti di au
tonomia dello Stato democra
tico. II dramma di Napoli e 
della Campania e anche do-
vjto al fatto che il vecchio 
Stato centralistico e organi-
camente Incapace di affron
tare i problem! dell'oggi e il 
nuovo Stato delle autonomie 
stenta a crescere, e sottopo-
sto a logoranti crisi. Anche 
in questo campo Tiniziativa 
comunista in Campania di
mostra che una dinamica po
sitiva pud essere determina-
ta nei partitl e nella societa. 
Su questo terreno. di oppo-
sizione cne non concede atte
se ed Incalza, il PCI « si iden-
tifica con Ia causa della de
mocrazia » e costruisce un 
processo di svolta. 

PETRUCCIOU 
ET diffusa fra i lavoratori e 

le masse la consapevolezza di 
aver conseguito una vittoria 
cont»*o il centro destra, che 
questa vittoria deve essere 
consolidata, che e stato scon-
fitto non solo un govemo, 
ma una politica. Piu comples-
so e il giudizio sulla consape-
voleoa della novita della si
tuazione e del compiti che ne 
deh/ano. Innanzitutto va col-
ta la differenza fra l'origina-
rio centro-slnistra, che si po-
neva 1'oblettivo dl dare vita 
ad un nuovo blocco di pote
re fondato sulla egemonia e 
la estensione deU'lnterclassi-
smo dc c sulla rottura del 
movimento operaio, e questo 
fovemo. 

Oggi 11 problema 6 Infatti 
quelio di fare i conti con la 
fui>zlone della classe operaia 
nella societa e nello Stato. 
Per noi quindi oggi l'obletti-
vo non 6 tanto dl impedlre 11 
coalizzarsl di un nuovo bloc
co interclassista a dlrezione 
bor^hese, quanto dl determl-
naiM stabllmente, su una li
nea di soluzione positiva del 
prooleml. di progressivo con-
solioamento ed estensione del
la itemocrazla, nuovi rappor
ti positivi fra le correntl idea-
11 e le component! politiche 
che possono e vogliono rico-
nostere alia classe operaia 
una funzione centrale e de-
cis.va nella vita e nella dlre
zione del paese. 

In questa situazione va su-
bito colto il rischlo di un of-
fuscamento di una grande 
conquista di questi annl con 
cernente la consapevolezza del 
valore, del primato della po 
litlca. Questo rlschio e 
allmentato non solo dal fat 
to che con il governo dl cen 
trodestra era assolutamente 
evidente la necesslta della lot 
ta politica, ma anche e so 
prattutto dalle reall condlzio 
ni dl disagio e talvolta di 
esasperazlone eslstentl tra le 
masse. 

La lotta contro 11 carovita 
assume, per questo, impor 
tanza politica centrale va ag 
giunto perd che esiste, e la-
tente. un problema salarlale 
che va anche al di la della 
lotta al caro vita a cui sono 
connesse nuove forme di sfrut 
tamento e anche difficolta nel 
la reallzzazione delle conqui 
ste contrattuali: esiste come 
problema politico ed econo
mico di retribuzione del lavo
ro produttivo, come si dice 
giustamente nella relazione. 
esiste strettamente connesso 
con 1'obiettivo dell'ampliamen-
to della base produttiva, del
la riqualificazione e riforma 
di fondamentali attivita pro-
duttive. come quelle agricole. 
• II malessere fra altrl strati 
sociali (piccola borghesia da 
un lato. dall'altro. strati po 
veri e diseredati) impone a 
noi dl dirigerlo, per ottenere 
risultati concreti e rapidi per-
cid d necessario superare ogni 
forma dl corporativismo. ri 
conducendo i loro obiettivi a 
unita politica intomo alia 
classe operaia. 

LA TORRE 
Occorre superare certl stati 

d'animo presentl In alcuni 
settorl del Partito che porta-
no alia incornprensione della 
nostra linea politica e soprat
tutto alia passlvita; non si 
tratta di avere atteggiamenti 
ottinilstlci o pessimlsticl ma 
dl avere consapevolezza della 
nuova situazione che si e de-
terminata Si sono infatti 
create le condlzioni per bat-
tere il centro destra mentre 
non ci sono ancora quelle 
per un governo di svolta de
mocratica. Alia svolta demo
cratica indicata dal Partito si 
potra arrivare se sapremo 
dalla nuova situazione deter-
minare un mutamento del 
rapporti di forza. Di qui la 
necessita di un amplo dibat
tito ed impegno per un orien-
tamento generale del partito. 
Questo vale soprattutto per 
le organizzazioni del Mezzo
giorno dove piu forte e l'at-
tacco della destra reazionaria 
e fascista. Si tratta di stabi
lire un rapporto permanente 
con le masse sulla base di 
iniziative concrete. I tre assl 
principali dell'lniziativa poli
tica devono essere; 1) lotta al 
caro vita; 2) lotta per l'occu
pazione; 3) lotta contro il si-
stema clientelare e per lo svi
luppo della democrazia. La 
lotta al caro vita e decisiva 
poiche se dovesse fallire ne 
va di mezzo la prospettiva po
litica per cui ci battiamo. I 
recent! episodi verificatisi nel
le citta meridionali sulla que-
stione del pane hanno dimo
strato che si cammina sul fi-
10 del rasoio, non bastano 
le dichiarazioni del nuovo go
verno di voler stroncare la 
speculazione se po! si dovesse 
dimosfrare incapacity mcoe-
renza nell'applicare i prowe
dimenti. Lo scontro e decisi-
vo e non riguarda sol tanto il 
pane ma anche la pasta, !o 
zucchero e tutti gli altri ge 
neri alimentari di largo con-
sumo. II caro vita e Ia spe
culazione possono colpire le 
popolazioni meridionali in 
misura maggiore perch& gli 
enti locali e certe strutture 
burocratico amministrative 
sono incapaci di combattere 
11 fenomeno. Ecco perche oc
corre costruire strumenti 
nuovi da parte del movimen
to democratico e del partito. 
sulla base di un preciso pro
gramma che tenda a realiz-
zare nuovi rapporti fra le 
masse popolari e le istituzio
ni democratiche. Una secon-
da questione riguarda le ri-
vendicazioni poste dal movi
mento sindacale per gli asse-
gni familiari, le pension! e il 
sussidio di disoccupazione. 
Questi devono diventare ele
menti di forte mobilitazione, 
soprattutto la questione del 
sussidio di disoccupazione 
che deve interessare non sol-
tanto le tradizionali catego-
rie ma anche i giovani in at
tesa del primo impiego. 

H tema del Mezzogiorno 
neU'attuale fase politica e sta
to messo da tutti al primo po-
sto: non pud perd trattarsi 
di un rituale. Sono quindi 
necessari obiettivi molto pre
cis! per gli investlmenti: pia-
ni di Irrigazione, diferi del 
suolo, sviluppo della piccola 
e media Industria, Interven-
to delle Partecipazioni Stata-
li, ecc Ogni manifestazione 
di lotta per l'occupazione a 
livello zonale o regionale de
ve avere degli sbocchi anche 
parzlal! per non creare scorn-
peml ed elementi dl sfiducla. 

Necesslta quindi di dare una 
effettlva articolazione al mo
vimento. 

L'ultima questione e come 
si reallzzano le conqulste che 
si vanno sviluppando. La cri
si In cui versa l'istituto regio
nale Impedlsce l'lmmedlata 
utilizzazlone degli stessi stan-
ziamenti finanziari conquista-
tl (es. alluvione, Piano Sar
do, ecc). Rlsulta evidente che 
gli attuali schieramenti sono 
Incapaci di garantire il decollo 
delle reglonl meridionali; oc
corre quindi fare corrisponde-
re Ia dlrezione politica delle 
region! meridionali agli schie
ramenti unitari che si vanno 
realizzando nei movimentl dl 
lotta. 

L. LOMBARDO 
RADICE 

D'accordo con il giudizio 
generale della crisi, e sulla 
tattica prescelta dl una oppo-
sizione di tlpo nuovo. Ha perd 
rlserve critlche sul metodo 
segulto, sul prim! atti delta 
nuova opposlzlone, sulle pro-
spettlve strategiche a medio 
termlne. In primo luogo: era 
opportuno, anzl forse necessa
rio, mobilitare il partito alia 
apertura della crisi con una 
sessione del Comitato Centra
le, con la convocazione di as-
semblee in tutte le sezioni. 
Una oppudlzlone nuova richle-
de un vero salto di qualita 
nella Iniziativa di tutte le or
ganizzazioni democratiche e 
popolari, una loro «capacita 
di governo » centrale e perife-
rlco. Se il partito non e tutto 
mobilitato politicamente, se 
non e coautore della nuova 
opposlzlone. non vl pud es-
sere successo politico. In se
condo luogo: e giustissimo ri-
badire. come ha fatto Berlin
guer, la grande permanente 
linea di Togliatti di proporre 
«momento per momento la 
giusta soluzione di ogni pro
blema». Questa linea «non 
offusca ne allontana la pro
spettiva socialista », a condi-
zlone perd che anche nelle 
proposte parziali e immedia
te ci sia qualche elemento 
che colpisca I mall alle ra-
dlci. La nuova opposizione non 
pud limitarsi a proclamare 
«insuff icienti» I prowedi
menti del governo, con pro
poste dl generallzzazione e di 
«rialzo». Quando si parla dl 
fitti e di prezzi non si pud 
non avanzare qualche propo
sta che colpisca alia radice 
rendita e speculazione; qual
che proposta anche llmltata, 
ma indlcativa (sostituzlone 
coatta di cooperative o di en
ti pubblici ai grossisti e ai 
mediatori, esproprio di gran
di societa immobillari. acqui-
sto forzoso dei Comuni a 
prezzo agricolo dei terreni da 
costruzione nelle citta, o simi-
li). In verita, dalla crisi attua-
le si esce solo indlcando su-
bito In prospettiva un nuovo 
assetto della proprieta; In ter-
zo luogo, si pongono proble
mi seri di strategia a medio 
termlne, che debbono da noi 
essere trattati piu a fondo. 
L'oratore si limita alia que
stione della « componente cat-
tolica T>. Nelle considerazioni 
su divorzto, referendum. Con-
cordato crede di scorgere una 
soprawalutazione del vecchio 
clericalismo e sanfedismo. una 
sottovalutazione della nuova 
dinamica apertasi negli anni 
sessanta nel mondo cattollco. 

a I cristiani nella sinistra 
sono oggi un fatto storico 
rilevante ed indispensabile nel 
processo verso il sociallsmo 
in Italian, affermano i pro-
motori del convegno «Cri
stiani per il socialismo» (Bo
logna. settembre 1973). Giu-
sto proporsi una azione che 
determini un nuovo equilibrio 
nella DC, giusto non fissare 
1'attenzione solo sui cristiani 
che hanno gia fatto una sccl-
ta di classe e socialista. E' 
errato invece sottovalutare il 
profondo mutamento dell'opi
nione pubblica cattolica ri-
spetto al sociallsmo, e anche 
rispetto ai rapporti fra Chiesa 
e Stato. E* ormai ben chiaro 
dal punto di vista della dot-
trina cattolica che l'introdu-
zione del divorzio nella legi-
slazione dello Stato nulla ha 
a che fare col carattere sacro 
e indissolubile che ha per 
essi come credenti il matrimo-
nio religfoso (gli effetti civili 
del matrimonio concordatario 
rientrano invece nella legge 
dello Stato). Avremo percib 
una campagna di cattolic! 
contro l'abolizione del divor
zio, una campagna di altri 
cattolici per la astensione o 
per Ia liberta di voto: certa
mente nessuno potra invocare 
esplicitamente motivi religio-
si. Di conseguenza l'oratore 
ritiene che si debba modifica-
re la linea sin qui seguita, 
impegnandosi sin d'ora nel
la campagna contro l'aboli
zione del divorzio in vista 
del referendum, e suscitando 
cosl subito una mobilitazio
ne vastissima, di laici e cat
tolici. Solo in via suborjinata 
si potra tentare anche la via 
di una nuova legge concorda-
ta con la DC 

CHIARANTE 
La relazione de] compagno 

Berlinguer ha sottolineato il 
riiievo che la questione della 
scuola ha assunto sia nella fa
se dello scontro con il gover
no di centro-destra, sia come 
uno dei punti ccntrali di ri-
ferimento per rimpegno del 
nostro partito nella nuova fa
se politica che si e aperta con 
la caduta di quel governo. II 
governo Andreotti aveva pun-
tato proprio sulla scuola mol-
te delle sue carte: cercando 
di fame un terreno privilegia-
to di aztone per' conquistare 
consensi di massa in cstesi 
settorl dl ceto medio al suo di-
segno di sUblliziazlone della 

politica di svolta a destra. E' 
Importante che quel dlsegno 
sia stato battuto anche nel 
mondo della scuola: non e 
riusclto 11 tentativo di aggre-
gazione di un blocco di ordl-
ne; fra gli student! si 6 con-
fermato prevalente un orlen-
tamento antifascista e di si
nistra: fra le grandi masse de
gli insegnantl e del lavorato
ri della scuola si 6 affermata 
con successo l'iniziativa delle 
grandi Confederazioni. 

Questo risultato deve perd 
ora essere consolidato. Gravi 
conseguenze avrebbe Infatti 
un ritorno alia tradizionale 
politica scolastica del centra-
sinistra, con le sue contraddi
zioni paralizzanti e con 1 suoi 
approdi falllmentari. E che 
questo pericolo esista e con-
fermato dalle dichiarazioni di 
Rumor, che sul temi del
la scuola sono state o del tut
to generlche ed evasive, op-
pure — come nel caso dell'unl-
verslta — gravemente inade-
guate. E' percid Indispensabi
le lo sviluppo di un forte mo
vimento dl lotta, che Impon-
ga a tempi brevl soluzlonl che 
vadano nella dlrezione dl una 
reale espansione della demo
crazia nella scuola e dell'ef-
fettivo avvlo di un processo 
dl riforma. 

Per lo sviluppo di questo 
movimento. tre Indicazionl 
contenute nel rapporto dl Ber
linguer debbono essere parti-
colarmente presenti nella no
stra azione. La prima e 11 col
legamento fra la lotta per im-
porre nuove scelte dl priori-
ta in materia di politica sco
lastica che rispondano agli in
teressi delle masse popolari 
(plena gratutta dell'intera 
istruzione obbligatoria, svilup
po della scuola a tempo pie-
no, generalizzazione e riquali
ficazione della scuola per la 
infanzia) e la battaglia oggi co
sl attuale contro l'inflazione e 
il carovita. La seconda e l'af-
fermazione che una scelta in 
dlrezione della riforma della 
scuola 6 oggi uno dei temi 
prloritari per uno sviluppo 
produttivo diversamente orien-
tato. La terza riguarda la cen-
trallta che la battaglia per il 
rinnovamento della scuola 
assume per il superamento 
della crisi non solo sociale ed 
economica, ma morale e idea-
le, che il paese attraversa. Que
sto tema deve impegnare un 
grande schieramento di for
ze, cosl interne come esterne 
al tradizionale mondo della 
scuola: e a questo riguardo 
e di grande importanza la con
quista recentemente realizzata 
da importanti categorie ope-
raie di un tempo retribuito 
per lo studio. Ia formazione 
e la cultura. 

NAPOUTANO 
Per un'esatta valutazione 

della fase politica attuale, 
e indispensabile sottolineare 
ancora la pericolosita che ave
va assunto I'operazione di cen
tro-destra e il valore dell'es-
sere riusciti a interrompere 
quel corso politico anche se 
al centro-destra e seguita una 
soluzione parziale e inadegua-
ta, Sentiamo piu che mai la 
necessita — per risolvere i 
problemi piu scottanti e la 
crisi generale del Paese — di 
una profonda svolta demo
cratica e di un piu diretto ap-
porto del partito comunista; 
ma sin dall'agosto scorso ci 
siamo res! conto di dover 
puntare su una soluzione in
termedia, pur essendo consa-
pevoli della sua inadeguatez
za, e abbiamo via via chiari-
to sia il legame che la di-
stinzione tra svolta democra
tica. come obiettivo di fon
do della nostra azione, e in
versione di tendenza, come 
obiettivo immediato. 

I limiti dell'attuale gover
no sono evidenti; esso risen-
te anche di quelli che po-
tremmo chiamare 1 vizi or
ganic! del centro-sinistra. Ma 
guai a non vedere la novita 
del contesto politico, quale si 
riflette anche all'interno del 
centro-sinistra. 

E* stato giusto non essercl 
fatti imbrigliare dalla dispu-
ta sulle formule, nello svilup
pare la lotta contro il cen
tro-destra. E abbiamo fatto 
bene nei mesi scorsi a reagi-
re all'idea che una lunga lot
ta di opposizione di tutte le 
forze di sinistra — comuni
sti, socialist!, sinistre demo-
cristiane — fosse la soluzio
ne migliore, in quanto avreb
be potuto permettere di ac-
cumulare energie ed esperien 
ze e di creare condizioni tali 
da determinare una svolta 
profonda nella direzione poli
tica del paese. Questa tesi 
presupponeva resistenza di 
larghi margini di sicurezza 
per il regime democratico. 
mentre le vicende degli ulti
mi anni — a partire, soprat
tutto. dalla strage di Piazza 
Fontana — ci avevano detto 
il contrario. e la nascita e la 
politica del governo Andreot
ti ci dicevano poi che la con
creta conseguenza del prolun-
garsi di una situazione di rot
tura tra il gruppo dirigente 
della DC e rintero schiera
mento di sinistra, compresa 
la stessa sinistra demorristia-
na, era lo sviluppo di una 
operazione di centro destra 
estremamente pericolosa per 
il regime democratico. 

Ne si pud parlare a que
sto proposito di una parente-
si anacronistlca ormai chiu-
sa. Quella di un radicale SDO-
stamento a destra della dire
zione politica del Paese. in 
forme che possono giungere a 
mettere in discussione il re
gime democratico in Italia, 
rimane una delle possibili 
scelte delle class! dominantl 
o di importanti settorl delle 
class! dominant! — di fronte 
all'avanzata del movimento 
operaio — e del circoli im
perialistic! mondial!. 

81 tratt* ora di afire in 

modo che l'inverslone di ten
denza sia effettlva, che la fa
se attuale sia intermedia non 
nel senso dl collocarsl nel 
« giusto mezzo » tra centro-de
stra e svolta democratica, co
me se si potesse a lungo re-
stare In tale posizlone, ma 
nel senso dl aprlre la strada 
a nuovi, piu netti e decislvl 
spostamentl verso sinistra, 
verso obiettivi di reale con-
solidamento. A questo deve 
mlrare In sostanza la nostra 
opposizione nei confrontl del 
governo Rumor, una opposl
zlone che vogllamo sia con
creta e dl lungo resplro, si 
impegnl sul problemi piti ur
gent! e guard! alle questioni 
dl fondo della crisi italiana. 
Bisogna vedere reallsticamen-
te e affrontare gli ostacoli 
(condizionamenti internazio-

nali. interferenze degli Stati 
Unitl e della NATO nella vita 
politica italiana; sbarramen-
tl ideologic!) che si oppongo-
no a un positlvo sciogllmen-
to della «questione comuni
sta » e anche chlarire quale 
possa essere la base sociale 
dl un governo di svolta de
mocratica. Va sottolineato 
che la politica dl programma-
zlone democratica per cui da 
tempo noi ci siamo pronun-
clatl non 6 solo una politica 
di riforme dirette a colpire 
posizionl dl rendita ma e an
che una politica antimonopo-
llstica, una politica dl con-
trollo degli indlrlzzi e degli 
investlmenti dei gruppi mo
nopolistic!, di Hmltazlone del 
loro potere e della loro liber
ta d'azione. 

In quanto alia DC. 11 dato 
piu interessante emerso negli 
ultimi tempi e costituito dal 
rinnovarsi dl un'isplrazlone 
antifascista in importanti set-
tori di questo partito, dal-
1'estendersi delle preoccupa-
zioni per 1 pericoli insiti in 
uno spostamento a destra 
della dlrezione del Paese, e 
dal dellnearsi della consape
volezza, di fronte alia ripre-
sa neofascista e alia trama 
everslva, della necessita di 
una politica di risanamento 
e rinnovamento democratico. 
Ma tutto questo entra in 
contraddizione profonda con 
la politica finora condotta dal
la DC e con la conservazio-
ne del suo sistema di pote
re. E' su questa contraddizio
ne che devono imperniarsi la 
nostra azione politica e la 
nosrta battaglia ideale nei 
confront! della DC. 

Si apre cosi davanti a noi 
— nella nuova fase politica 
— un vasto campo di elabo-
razione. di dibattito e di con-
fronto. Occorre elevare e affi-
nare il nostro impegno su 
tutti i terreni, e anche ac-
crescere il nostro rigore, sia 
per garantire Porientamento 
piu saldo ed effettivo delie 
nootre organizzazioni, sia per 
difendere e rafforzare quella 
tensione ideale e quel costu
me morale che sono sempre 
stati — e lo possiamo dire 
senza indulgere ad alcuna mi-
tizzazione di determinat! pe-
riodi o singole personallta del
la storia del nostro partito 
— e debbono restare caratte-
ri distintivi del partito co
munista. 

PASQUINI 
Condivisi gli orientamenti 

espressi nella relazione di 
Berlinguer avverte che oggi 
ci si trova in una nuova fase 
della lotta politica. che ri-
chiede di intervenire rapida-
mente. senza attese. perche il 
processo che si e aperto con 
Ia lotta contro il governo 
Andreotti, ci consenta di su
perare la soluzione inadegua-
ta cui si e giunti e di pro-
muovere una profonda svolta 
democratica nel paese. La 
condizione f ondamentale e da
ta dalla capacita e dalla forza 
del movimento unitario, I cui 
riflessi si colgono anche a 
livello delle forze politiche, 
della DC e del PSI. 

Certo, sul nuovo govemo 
pesano i limiti e le ambiguita 
del congresso dc, che ha tut-
t'altro che risolto La propria 
crisi interna, ma anche nella 
DC qualcosa di nuovo e in-
tervenuto: su di essa hanno 
pesato i processi in atto nel 
paese, 1'inquietudine e 1'insod-
disfazione interna di fronte 
alia insorgenza fascista ed 
alia crisi economica del pae
se. H mutamento non e sol-
tanto un segno di un'azione 
di vertice. 

Richiamandosi aH'esperien-
za toscana, ove terreni d'in-
contro. parziali ma significa
tive fra il movimento di sini
stra e settori della DC e de! 
mondo cattolico, si sono avuti 
sul tema dell'antifascismo. 
della solidarieta internazio
nale, del risanamento del pae
se, sul problema delle comu
nita montane, a livello delle 
associazioni degli enti locali 
e di fronte anche a cid e 
entrata in crisi la cosiddetta 
battaglia di Toscana. Pasquini 
ha sottolineato come esistano 
le condizioni per andare avan
ti. E* sbagliato associare il 
centro sinistra di oggi a quel
io del '62. Non si tratta di 
un ritorno puro e semplice, 
vi e nel mezzo un'esperienza 
di lotta delle masse am-
pia e profonda. Allora" il 

centro sinistra si proponeva 
lo sfondamento a sinistra, 
oggi il PSI dichiara di voler 
mantenere i legami unitari 
con il PCI. 

Le pesanti discrimlnazlonl 
a sinistra sono improponibili 
anche se Je insidie non sono 
scomparse. Insidie che risie-
dono nella volonta del gruppi 
dirigenti dc di voler limitare 
la portata del cambiamento. 
La nuova collocazione del PSI 
pone problemi al partito, a 
tutti 1 livelli. Rlbadito che so
no da battere ritornl settari, 
Pasquin! ha posto il problema 
dello sviluppo dei rapporti 
unitari nelle region!, negli 
enti locali, a tutti l livelli 

per far andare avanti 1 pro
cessi In atto ed incalzare posl-
tivamente il governo. Misu-
rarsi con 11 governo 6 piu 
difficile di prima, ma non 
si pud vivere dl rendita, oc
corre sviluppare la nostra 
« capacita di governo ». 

RUBBI 
Manifestato 11 pieno accor-

do con la relazione dl Ber
linguer, sottolinea il duplice 
stato d'animo che si avverte 
nel paese in ordine alia co-
stituzione del nuovo governo: 
soddisfazione per la sconfit-
ta del governo Andreotti e 
del grave e pericoloso disegno 
politico di cui si e fatto por-
tatore e aspettativa per i mu-
tamenti che si verificheran-
no. E' qui, percid, che biso
gna intervenire con un'ampia 
opera di orientamento e di 
mobilitazione unitaria, evi-
tando i rischi di una sterile 
discussione sulle formule, per 
incalzare, in modo serio, re-
sponsabile e costruttivo il 
nuovo governo. 

Sottolineata l'esigenza di 
una giusta valutazione della 
situazione e dell'iniziativa u-
nitaria, il compagno Rubbi 
avverte l'esigenza di una va-
sta e profonda iniziativa nel
le campagne, ove la crisi ha 
raggiunto limiti estremi: nel
le campagne e avvenuta in 
questi anni (e continua tut-
tora) una distruzione senza 
precedent! di risorse materia-
li e umane, di forze produt-
tive. Terre abbandonate, de-
pauperamento del patrimo-
nio zootecnico e ortofruttico-
lo: nessun paese della CEE 
si trova in questa situazione. 
Se continua questa situazio
ne mancheranno le forze va-
lide per la ripresa del setto-
re. Pesanti e gravi sono dun
que le responsabilita dei go
verni e della DC. E' un no-
do questo sul quale occorre 
intervenire con forza, per 
nuovi spostamentl, per svi
luppare il movimento asso
ciative, per far compiere pas-
si avanti all'alleanza fra con-
tadini e braccianti. Dopo aver 
ricordato Timportanza della 
grande lotta dei braccianti 
per i contratti, Rubbi ha po
sto il problema del ruolo del
le Regioni, in funzione di 
una saldatura dei processi 
delle campagne con il movi
mento politico e sindacale e 
della profonda modifica dei 
rapporti sociali. 

Le Regioni debbono deter
minare non sol tanto un pro
cesso di riforma dello stato, 
ma nuovi interventi nelle scel
te e negli orientamenti di po
litica economica. A questo 
proposito vi e forse la ne
cessita di un momento speci-
fico del partito sul tema del
le regioni. 

Concorda, infine, sulla va
lutazione cne la nuova situa
zione politica non sia stata 
determinata soltanto da scel
te di vertice, ma da un pro
fondo movimento esistente nel 
paese, che si e riflesso anche 
nella stessa DC, sul terreno 
dell'antifascismo e della ne
cessita di determinare nuove 
scelte e nuovi indirizzi di po
litica economica. Si tratta ora 
di muoversi sul terreno di 
massa senza attesismi, raffor-
zando gli strumenti unitari e 
promuovendo nuove aggrega-
zioni, per superare i limiti e 
le contraddizioni del nuovo go
verno. La questione comunista 
non e una questione del fu
ture, ma dell'oggi e va posta 
al confronto politico ed ideale 
con le altre forze politiche 
democratiche. in particolare 
col PSI. come esigenza per 
affrontare e risolvere positiva-
mente la crisi di fondo della 
societa italiana. nell'interesse 
delle masse lavoratrici e po
polari e del paese. 

6RAVAN0 
Esprime il suo accordo 

con la relazione rilevando la 
necessita di sottolineare con 
piu forza il ruolo che ha avu
to la battaglia condotta dal 
partito e da tutte le forze 
democratiche per abbattere il 
govemo di centro destra e 
per imporre un cambiamento 
di rotta. Hanno inciso in que
sta direzione la condotta del
le lotte operaie. la profonda 
unita, la disciplina. l'impegno 
politico dimostrato per con
quistare un nuovo sviluppo 
economico e sociale del pae
se. Inoltre il fronte operaio 
si e saldato con le lotte del 
Mezzogiorno contro i tentati
vi di inserimento della de
stra fascista nella direzione 
del paese e contro l'utilizzo 
da parte della DC del MSI. 
La impostazione della lotta 
contro il governo Andreotti 
ha provocate uno spostamen
to a sinistra, e emerso Infat
ti con maggiore chiarezza t ra 
le masse che il fascismo e 
disordine, e stato dimostrato 
che con lalleanza a destra 
non si risolvono i grandi pro
blemi (agricoltura, risanamen
to del suolo, scuola, sanita. 
ecc.) e che con tale alleanza 
non si garantisce un tipo di 
sviluppo che salvaguardi gli 
interessi di quei ceti sui qua
il ha puntato la reazione (ar-
tigiani. commercianti. piccola 
e media industria, ecc) . 

La situazione nuova che si 
e determinata con la caduta 
del centro destra e perd ca-
ratterizzata dalla profonda cri
si che attraversa il paese gra-
zie non soltanto all'inflazione 
ma alia miseria largamente 
prc3ente nelle campagne. nel
le regioni meridionali, alia di
soccupazione e alia inoccupa-
zione che colpisce sopratut-
to i giovani. Non c'6 uno dei 
tanti problemi del Merldlo-
ne che sia state affrontato 
o che si intraweda una qual
che volonta dl affrontarlo. 
Ecco perch6 In questa situa
zione la pericolosita del MSI 
va ancora ben considerate. 

Abbiamo gia modo di verifi-
care l'incapacita dell'attuale 
governo di affrontare i pro
blemi di fondo della realta 
meridionale e Italiana, quin
di devono essere stabiliti due 
punti fermi al di la del di
battito sulle formule e su-
gll schieramenti: sul piano 
polilco non e stata trovata 
una soluzione duratura, di 
conseguenza si deve lavorare 
per accentuare lo spostamen
to a sinistra, costringendo con 
l'iniziativa di massa, la DC a 
fare una scelta decisa a sini
stra, per la costituzione di 
un governo di svolta democra
tica. Possiamo sin d'ora pre-
vedere rotture a tempi bre-
vi dello schieramento gover-
nativo sulle questioni piu scot
tanti (RAI, fermo di polizia, 
scuola, ecc). La critica alia 
incapacity del centro sinistra 
ad operare nel senso giusto 
avra come effetto un ulterio
re spostamento a sinistra se 
i lavoratori avranno compre-
so il senso della nostra pro
posta. 

Circa le proposte avanzate 
dal movimento sindacale rile-
va la necessita di coinvolgere 
neU'attuale confronto tra go
verno e forze sociali anche 
le organizzazioni dei lavora
tori autonomi poiche il movi
mento sindacale non pud rap-
presentare gli interessi degli 
artigiani. dei commercianti, 
dei contadini. In merito alia 
ripresa economica non e accet-
tabile nessun discorso su un 
primo ed un secondo tempo 
di interventi: e in atto una ri
presa del fenomeno dell'emi-
grazione sopratutto in alcune 
regioni meridionali che pud 
significare, ad esempio per 
realta come quella del Moli-
se, la fine di ogni possibilita 
concreta di rinascita. Si trat
ta di imporre delle priorita 
indirizzando tutti gli interven
ti e gli investimenti dello 
Stato e delle Regioni in que
sta direzione, garantendo un 
coordinamento tra le varie 
vertenze regionali, evitando la 
trattativa singola. 

SPAGNOU 
Uno dei terreni su cui si 

misura il potenziale di perico
lo della vastita del danno ap-
portato dal governo Andreotti 
e quelio delle strutture e del
l'apparato dello Stato, della 
sua organizzazione e dei suoi 
corpi. Questa pericolosita e 
evidenziata dallo spazio dato 
alle velleita reazionarie, alle 
complicita stimolate nei con
front dell'insorgenza fascista, 
alle spinte corporative, alio 
spirito di rivalsa alimentato 
nei settori retrivi e degli ap-
parati burocratici dello Stato. 
Le conseguenze determinate 
nell'apparato statale dalla po
litica del centro destra sono 
rovinose sia sul terreno del 
rapporto con i cittadini, sia 
sul terreno della capacita. 
della correttezza e dell'effi-
cienza degli apparati stessi. 
Basti per tutti l'esempio dei 
prowedimenti a favore de: 
superburocrati e alia conse-
guente paralisi di interi set
tori della pubblica ammini-
strazione come quelli della 
giustizia e della finanza. 

Non vi e dubbio che la svol
ta politica segnata dalla fine 
del centro destra non pud n<>n 
operare incisivamente anc:i_' 
in questi settori ed il compor-
tamento del govemo deve es
sere valutato, ai fini dell'in-
versione di tendenza, sul me
tro di come affrontera i pro
blemi gravissimi che si sono 
determinati. L'impegno anti
fascista. la lotta alia rendita 
parassitaria, le affermazioni 
regionaliste, i propositi sulle 
riforme, si misureranno an
che sul metro della capacita 
di affrontare in modo nuovo 
non solo l'esercizio del go
verno ma anche i problemi 
che si connettono alia riforma 
dello Stato, alio ordinamento 
regionale, alia democratizza-
zione e alia efficienza degli 
apparati dello Stato. alia ca
pacita di rompere con un me
todo e un sistema di potere 
che e alia radice della dege-
nerazione e della paralisi. 

Dai primi sintomi si avver
te la mancanza di una volon
ta e di una capacita nuove. 
valga il caso della non consi-
derazione delle Regioni in re
lazione ai prowedimenti an-
ticongiunturali e 1'affermata 
tendenza alia omogeneizzazio-
ne della formula dal centro 
alia periferja. II caso di To
rino e emblematico poiche do
po nove mesi di crisi comuna-
Ie anziche partire dai proble
mi che sono stati posti al cen
tro delle lotte operaie e dei 
movimenti popolari e a livel
lo di fabbrica e di quartiere 
per cercare la soluzione ed un 
modo nuovo di governare la 
citta si tenta di imporre, con 
gli accordi romani. uno schie
ramento che ha gia fatto fal-
limento. Ecco perchfe la nostra 
organizzazione torinese ha 
puntato sui contenuti, sulle 
questioni che attendono da 
troppo tempo soluzioni ade-
guate, costringendo, dopo una 
lunga battaglia non soltanto in 
Consiglio comunale ma in 
stretto collegamento con i cit
tadini a discutere su di un 
programma minimo capace di 
segnare una svolta. 

E' indispensabile infine una 
piu dettagliata e attenta ini
ziativa propositiva nostra su 
terreni che, come quelio della 
polizia e delle forze annate. 
hanno dimostrato una atten-
zione e una attesa nei con-
fronti delle posizioni assume 
recentemente dal partito. Par 
ticolare attenzione deve esse
re posta ai problemi della 
Giustizia. Occorre uscire da 
una crisi che si sta facendo 
drammatica come dimostra 
tra I'altro Tesplosione carce-
raria. Nel nuovo quadro po
litico si deve chiedere alia 
Magistratura la ferma apph-
cazione delle leggi della F.e-

(segue m pag. W 


