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tive clie rcndono necessari i movi-
mcnti c lc lotte della popolaz.iono 
lavoratrice. Sono lc condizioni di 
una societa che at traversa una cri-
si di tutte le sue s t ru t turo e clie 
ccrca una via di uscita, senza an-
cora avcrla trovata. Non e por un 
caso che i problemi cosi seri cui 
noi accenniamo ritornano ornmni 
in tu t te le assemblee. di qualsiasi 
part i to clie abbia un contatto can 
le masse, e danno luopo a preoc-
cupazioni e denunce accoratc, i:i 
vivo contrasto con l'ottimismo del-
le sfere ufliciali. 

E' assurdo che i diripenti demo-
cristinni. quando afTrontano qucsti 
problemi. esaltino il loro ideale di 
una societa costruita e ordinata a 
misura degli uomini, aperta npli 
sviluppi della persona umana, nr-
ticolata nclla liberta. La societa 
nostra odierna e il risultato depli 
indirizzi che il loro partito ha tu-el-
to e imposto. ed 6 una societa dove 
non si ritrovano questi lineamenti. 
Sono gli interessi del Grande capi-
tale monopolistico che liannn pro-
dominato, non quelli di uno svi-
luppo economico democratico. L'or-
ganizzazione socinle ntttiale c erti-
damente porarchica e chiusa. Per
sino le profession! intermedin, del* 
1'impiegato, del tecnico. venpono 
propressivnmente ridottc a pure 
funzioni esecutive, che pia ricor-
dano quelle dell 'operaio alia cate
na automation di fabbrica. Tra chi 
ha un potere di direzione della vita 
economica c chi dove solo subire 
questo potere, vi e una barr iera 
che non si puo suporare. l.e pro-
spettive di avvenire per i piovani, 
]e prospettivc di emancipazione 
per la donna sono difilcili, dure . 
ostacolate in tutti i modi. E non o 
jl merito che conta e decide, ma 
l 'appartenenza a un pruppo socin
le determinato, l 'aseervimento ai 
pruppi dominanti , la rinuncia alia 
propria autonomia di sviluppo e 
di giudizio di fronte alia prcpotc.-i-
za di qucsti. 

La crisi delle s t ru t turo scolnsti-
che 6 forse tra le manifestnzioni 
piu evidenti del profondo attuale 
squilibrio sociale. U de.siderio di 
s tudiare parte dalla necessita di 
conquistarsi un depno posto di la-
voro, di avanzare nel benosseie e 
r.ella dignitii. Si crea cn«i una spin-
ta generale verso il sapere, d ie e 
carat terist ica della societa moder-
na , nel momento in cui il pensie-
TO e la scienza nffrontnno proble
mi nuovi e centinaia di milioni di 
uomini sono impepnati nella co-
struzione di nuove societa. Noi non 
siamo ancora riusciti a orpanizzare 
la scuola per tutti fino ni 14 mini: 
abbiamo una scuola media il cui 
indirizzo culturale non si sa piu 
bene quale sia: una scuola profes
s i o n a l che non soddisfa. ne oppi 
ne in prospettivn. le richieste scin-
pre piu estese dcU'industria: una 
Universita che riesce a stento e 
non sempre a ndempiere le sue 
molteplici funzioni; una riccrca 
scientifica che ci colloca apii ul ' i-
mi posti nel confronto con tutti i 
paesi, sia socialist! che capitalistic!. 
E si disciite, intanto, del modo di 
insepnare il latino! La vera discus-
sione dove essere dcpli indirizzi 
generali e del cnntenuto della cul-
tura , perch6 questo 6 il vero so-
s t ra to della crisi delle s t rut turo 
Fcolastiche e scientifiche. La voe-
chia cultura umanisticn si 6 di-
sfatta. in consepuenza del suo chiu-
so carat tere aristocratico. sia di 
certe depencrazioni dell'epoca fa-
scista, sia soprat tut to perche non 
esistono piu le condizioni in cui 
quella cultura forniva un decoro a 
classi diripenti che sono scomparse 
o stanno scompnrendo. Lo studio 
del mondo antico deve essere fat to 
in modo diverso, alia luce delle 
nuove dottrine storiogrnfiche o so-
ciolopiche. L'essenziale sta nella 
unita del mondo culturale. che op-
pi non puo essere data che dal'.a 
ansiosa ricerca che pli uomini han-
no intrapreso e conducono. per di-
ventare pienamente padroni sia 
della natura che depli sviluppi eco-
nomici e sociali, perche questo o il 
solo cammino che parantisca loro 
l 'avvenire. il propresso. In felieita. 
Costatiamo con soddisfazione che 
questa necessita di rinnovamento, 
di dare vita e una cultura moder-
na, viva, impepnata nolle lotte so
ciali. ispirnta apli idenli dell 'anti-
fascismo e oppi Inrpamente sent:-
ta e si affcrma in inizintive ed 
opcre notevoli. che raccolpono nel-
l'opinione pubblica larpo consensu. 

10. Politico di 
piano e svolta 

a sinistra 

T
UTTA LA SOCIETA' italia-
na ha bisogno di una profon-
da opera di rinnovamento. 
Per eompierla, ci si deve ri-
collegare apli indirizzi poli-

tici della Kesistenza. sviluppandoli 
nellc condizioni odierne. Bisogna 
ristabil ire la prospettiva di una de-
mocrazia di tipo nuovo, lavorare 
e lottare per realizz.irla. sepuendo 
e t raducendo in pratica quelle in-
dicazioni proprammatiche che si 
t rovano nella nostra Costituzione. 
Debbono essere introdotte delle ri-
forme nella s t ru t tura economica. 
per rendere possibile uno sviluppo 
economico democratico. cioe tale 
che porti alia soluzione piu rapida 
possibile dei problemi opgi cosi 
acuti e al superamento deglj squi-
libri attuali. Per questo bisosma 
lottare conlro il predominio dceji 
at tuali prandi pruppi monopolist-id. 

Abbiamo sempre affermnto che 
quest 'opera di rinnovamento non 
?i puo at tuare se non co n 1'inter-
vento dello Stato e sotto la sua 
direzione. Accettinmo quindi e sol-
lecitiamo la nazionalizzazionn di 
settori di produzione monopolisti-
ca. Abbiamo approvato quella della 
industria elettrica. anche se fntta 
con criteri non del tutto piusti e 
con troppi rigunrdi per la riechez 
za monopolistica. Vi sono altri set-
tori, come quelli dello zucehcro, 
del cemento. della ch:mica. dove la 
eoncentrazione monopolistica e 
piunta a tal punto che richiede 
misure decisive per la tutela del-
l 'interesse generale. Alia iniziativa 
economica del privato r imarra 
sempr* un margine vastissimo, che 

noj non proponiamo affatto di sop. 
primere, perche prevodiamo. anzi, 
la prosenza e partecipazione di que. 
sta iniziativa nell'opera di rinnova. 
mento economico e sociale che an-
spichinmo. 

Accettiamo U principio della 
proprammazione economica pover-
nativa. Se l'attuazione di una po-
litica di piano da parte dello Stntn 
diventera 1'asso deH'nzinne di go-
\-erno. non potremo ohe salutare 
In cosn enmn un propresso 

Bisopna pero subito intender^i 
Che Stato e quello che elabora e 
attiia un piano economico? E' uno 
Stato democratico. ohe si propone 
di rispettare e sviluppare In de-
moorazin. oppure e uno Stato con-
snrvatore e corporativo, che conti-
nua n operare ncirinteresse dei 
pruppi economic! privilni/iati e del 
prande capitale monopnlistico? E' 
uno Stato che applica nella lettera 
e nello spirito la Cf)stituzione re-
pubblicana. oppure e uno Stato che 
eontinua. per cosi yran parte, co-
m'e avvenuto siuora, a ipnorarla 
e violarln? 

La questione deve essere dibnt-
tutn a fondo Esistono infatti esom-
pi. neU'Europa occidentale. di na-
zionalizzazioni e di una sedicente 
proprammazione. le qunli si sono 
ridotte a un puro accordo tra i 
prandi monopoli e i poverni ch.e 
ne coordino o tutelino pli interest.. 
Anche il prande capitale monopn-
listico puo accettare sifTnttn pro
prammazione, tanto piu epiando al-
cune misure di razinnalizzazione 
ed e(|iiilihrio della cspansione eco. 
nnmica appalono del tutto irnli-
spensnbili. come avviene oppi in 
Italia. Si ha. in questo caso, un ca-
pitalismo dj Stato che non intaeen 
j | potere delle oliparchie economi-
clio e finanziarie, anzi lo rafforza, 
piunpendo a inserire nel cosiddetto 
piano economico il divieto depli 
aiimenti salariali o il loro conte-
nimento entro limit! prestabiliti. 

Non e di questo che ha bisopno 
il nostro Paese. Non possiamo ri-
vendicare oppi una pinnificazione, 
che jiivestn tutto il campo della pro
duzione e depli scambi. Non sono 
sufllcienti. pero, |o previsioni gone-
rali. come erann quelle delh> sche. 
ma Vanoni e a cui vormbbero li-
mitarsj le correnti politiche con-
servatrici. La polition di piano che 
chiedianio deve essern democrat!-
ca. c attuata per il ra2Ritinpimento 
di qiiepli obiettivi economici e so
prat tut to sooialj che oppi sono nl-
l'ordine del piorno del nostro Pae
se. Devo quindi predisporre pli 
strumenti necessari a rappiunpere 
questi obiettivi: ma tanto Pli uni 
cpianto pli altri debbono toner con-
to delle esitrenze. delle richieste e 
dei movimenti stessi delle masse 
lavoratrioi. Inammissibile. assurdo, 
c-hiedere ai lavorntori e alio loro 
orpanizzn/ioni sindacali di rinun-
ciare alia loro autonomia e alia 
loro lotta per i miplioramenti sa
lariali Questa lotta e imposta dal
le cose ed e uno stimolo, non un 
ostacolo alia cspansione economica. 
I^o Stato deve anzi sostenere le 
orpanizzazioni operaie nella azio-
ne per estenderc i loro diritti ed 
estendere il loro potere oontrattua-
le. Interviene infatti in questo mo
do un fattore democratico. che in
troduce nn clementn di controllo 
per limitare il potere del prande 
capitale. Nossuno depli obiettivi di 
una pinnificazione democratien 
puo essere rappiunto se non si col-
pisce questo potere. La stessa or-
panizzazione cooperativa di produ
zione e di consumo deve dare il suo 
enntributo a questa lotta, con suoi 
nuovi adepuati sviluppi. 

Nolle enmpapne. il problemn 
sempre nperto e ncuto 6 quello di 
una generale riforma apraria. per 
trasformare I'attuale assetto fon-
diario, dare la terra a chi la lnvo-
ra. difendere la piccnla e media 
azienda coniadina. far scomparire 
lo forme contrattuali anacronisti-
che e nocive. come la mezzadria e 
al tre dello stosso tipo. sviluppare 
nuove forme di cooperazione tra i 
coltivatori. Tutto cio non si ottie-
ne se non si contiene In penetra-
zione monopolistica nelle camna-
pne, se non si introduce nn ele-
mento di orpaniz.zazione democra-
tica depli sviluppi apricoli. attra-
verso 1'attivita di enti cho siano 
sottopostj al controllo delle masse 
lavoratrici. 

Nelle ci'.ta. un razionale svilup
po urbnnistioo non si puo avere so 
non con misure di ospropriazione 
delle aren fnbbricabili. che sono 
oppi una delle fortezzc del prande 
car>itale. 

Nolle zone arretrate. nel Mezzo-
piorno in particolare e nelle I^o'.e. 
i problemi decisivi dello <=viluope 
acricolo e del rinnovamento delle 
s t rnt ture oconomiche fdiidamentali 
non <=j risolvono se non con una 
pianificazione cbe fnccia prevalere 
r in temsse collettivo sulla ricerca 
immediata del massimo profit'o 
privato. 

E" in prado. r . i t tuale Stato lt.i-
liano. di a t tuare sitTatta poli'.ica di 
pianificazione democratica? Noi cre-
diamo di si. ma a condi/.ione che 
venpano realizzate quelle trasfor-
mazioni della s trut tura dello Stato, 
che sono previste e prescnt ie dalla 
Costituzione repubblicana. Intcn-
diamo la crea/ioiic dcli 'Epte i ° -
gione. rafTerma/.ione. la difesa. \i 
estensione delle autonomic' lo(;.li 
ohe la Costituzione stessa impo:,e. 
la valorizzazione del Par!.i've..:o 
nolle sue funzioni di dvci>!'»r.e e •'•! 
t-ontrollo. Non e possibile u.i piano 
nazionale che non si articoii in Y''-<--
ni regionali, di zona e di cit 'a. Sv;-
hippo economico democratico o «!•-'• 
mocrazia politica venpor.o i:i que 
sto modo a coincidere. i:i .1:1 .nil 
colato sistoma di sludi. di d'battiti . 
di deeisioni. di re.ili//a/i.»iii e .!' 
eontioili E' u^ si>teuia nw»-v.» in 
vita politica, ma \m sistem.i a ."-u 
tendoiio oopi sia la p.ule ; , i ;i P'o-
me.hta del Pae>e. sia le V^-l'li 3 i : e -
tr.ite. Tutte le prandi citla ^••!H»n.-
una spinta a supcraie i l:ur.;i i)e!!:i 
vci-chia amministra/.ione chiusa nel-
l'ambito delle mura t itta.lir.e. ;d 
a \ e rc piani e prospettivc c.'. se.u-
pre piu ampio respiro. Tutte le >e-
pioni apricole sentono la n^ee.-.siln 
di un coordinamento depli sf«»iv' 
volti da arrestare la tleia lenza di 
Z(»ne inticre Tutte !e esperiea/e :li 
orpanizza/ione region.ile an!.>iii.m.i 
fatte sinora sono. del resto. positi
ve e ben piu lo snrebbero st.ilo. in 
Sicdia. per esempio. se non vi f«>.->e 
stato il sabotappio dei gruppi con-
servatori e del partito dominarte 
all'opera di rinnovamento econo
mico e sociale, sia nell'agricoltiira 
che per lo sviluppo indtistriale. 

Noi abbiamo seguito con soddi-
sfazione il maturare in altri partitl 
e correnti politiche della coi-ciciizi 
cho questi nuovi sviluppi dei nostro 
ordinamento democratico sano ne
cessari. per il bone di tutto il Pae
se. Anche nelle Hie dei partito do-
minante, in convepni da esso pro-
mossi o promossi da altre orpaniz
zazioni cattoliche. si e notota una 
certa maturazione di orientumeati 
e indirizzi nuovi. Al Cong re.-, so di 
Napoli cio e stato manifesto e ioi 
abbiamo considerato positivo que
sto fatto. II partito democvisliano 
e i suoi alleati tradizionali y.i sono 
inoltre trovati di fronte, a pari ire 
per lo mono dal 11)00, alia prat'cn 
necessita di abbandonare le vetvn'O 
i'ormulc politiche del centrismo con 
mappioranze parlamentari orienta
te, di fatto, verso destra. La coscien-
za democratica e antifascista del 
Paese, 1'incombere di problemi nuo
vi e acuti. il loporio delle vecchie 
liropagando imponevano un ctim-
hinmento. Dal conlluiie d; quej ' i 
diversi elcmenti e soda la nuova 
furniaziono iiarlamentare, detin di 
centro-sinistra, che ha da'.o luopo 
a 1111 governo con l'appopgi(i dei 
socialisti. Per giudicarne esattameii-
te occorre pero tenor present! j li-
miti e le condizioni dei nuovi oiiiU 
namenti usciti dal congrossc demo-
cristinno di Napoli. Il congresso ha 
fatto un passo avanti, dichiaran-
dosi favorevole a piu vasti intor-
venti dello Stato nella vita econo
mica. E' rimasta pero aperta la q re -
stione so questi interventi deb'oa-
no essere di natura tale da limi
tare e tompere il potere del pvaiide 
capitale monopolistico, oppure se 
sono unicamente da concepire come 
11111̂  strumento di razionalizzaziuno 
economica, che non incidn su que
sto potere. Nelle aifermuz.ioni del
la niaggior parte dei diripenti dcino-
cristiani e stata infatti accetlata 
(piesta seconda interprelazioiic e 
anche dopo il congresso il l"ro 
orientameuto e stato in questa di
rezione. Inline, il partito dcMnocp-
sti.mo e da troppo tempo i! paitit 't 
diripente delle classi borgliesi, da 
lioppo tempo ha dedirato i suoi 
sforzi a rompere la umta Jeile lor-
ze demooratiche, operaie e ^(K'i.di-
ste, da troppo tempo lilieiie >;i do-
ver essere per sua natura inves'ito 
in perinanenza della diiezi>>ne delle 
attivita cli governo, perche le modi-
licazioui della sua linea politica po-
tessero essere profonde. An.-he cpi.»l 
tanto di nuovo che gh attuali iiiri-
penti democristiani sono cos tret ti a 
accettare. essi lo piustilicano come 
una continuazione dei loro voce hi 
orientamenti, ojipure come una con-
tinpente necessita per tondurre vu 
a fondo la lotta auticoinuni.~tii. si
nora coronata da ben poem .T";C-
eessi. per svolpere yin.i piu etlicicy 
az.ioue di rottura delle for/e popo-
lari. per subordinare a questi loro 
ptopositi anche il partito soeiaiis'.a, 
che lino ad oppi li aveva respinti. 

La forniazione politica di c:'ntro 
sinistra e (piindi sorta come cosa 
eteropenea, dove il positivo e »1 ne-
gativo si introcciano e confondono. 
Chiudere gli occhi davanti al posi
tivo, che si concreto in alcuni punti 
del progranima povernativo, sareb-
be stato un serin orroro, che non 
faccmmo e non farenio mai. C,uei 
punti propranunatici erano il frutto 
di una elaborazione coliettiva e 11111-
taria, nella quale noi aeevamo avu-
to una parte non indillerente. Essi 
eorrispondevano ad alcune delle ri
chieste da noi avanzate, tra faltro, 
proprio nella mozione conclusiva 
del nostro proccdente congresso. V'i 
era, tra questo richieste, ricordia-
niolo, tanto la nazionali/zazione ;'el-
le fonti di enerpia, quauto I'attu-i-
zione di 1111 piano di sviluppo "«'o-
nomico ad opera dello Stato. P.iva 
di qualsiasi fondameuto, i;u<:Kli, 
tutta la campapna su| nostro .->edi-
cente imbarazzo e teutato i:iae:i-
mento di ultima ora. cosi com'e as-
surda l'accusa che ora ci si niuovo, 
persino da parte dei socialisti, di 
condurre contro il governo atiuale 
una lotta frontale, solo perche insti-
stianio perche gli impepni propram-
matici venpano rispetlati e a'.tuati. 

In realta, i fattori nepativi che 
erano contenuti nolle deeisioni del 
congresso democristiano di Napoli 
sono venuti gradatamente pren-
dendo il sopravvento, j | che spiega 
tutto I'attuale deterioramento della 
situazione politica. II piano politico 
dei diripenti democristiani sembra 
oppi abbastanza chiaro. II carat
tere unitario e plobalc delle diver
se parti del proprainma di governo 
e da essi nepato. Per rapricoltura. 
si assiste alio scandaloso abbando-
110 persino <lelle richieste formulate 
dalla conferenza deH'apricoItura: 
si lospingono le rivemlicazioni 1:-

formatrici avanzate da tutte le or-
ganizzazioni contadine; si ripiepa 
sopra misure che lasciano intatto 
I 'ordinamento fondiario e fuvorisco-
n<» la penetrazione monopolistica 
nelle campagne. Per fare le Regio-
11 i. si rinvia e rifiuta la approva-
zione della legge decisiva, che 6 
quella elettorale. Si conta, intanto, 
sul progettato ostruz.ionismo della 
destra e su un anticipato sciogli-
mento delle Camere. nella speran-
za che le elezioni creino condizio
ni nuove, in cui lo spostamento a 
sinistra possa venire riassorbito e 
si ritorni a qualcosa di simile nl 
vecchio immobilismo centrista. 

Contro questi propositi noi ab
biamo il dovere di combattere in 
modo np».'rto e di chiamare a com
battere tutti coloro che vogliono 
una svolta a sinistra (appUiusi). 

Svolta a sinistra significa poli
tica di pace, azione concreta per la 
distensione e la pacifica coesi-
stenza: 

significa sviluppo economico de
mocratico e lotta contro il grande 
capitale monopolistico; 

significa riforma agraria, reden-
zione del Mezzogiorno, terra a chi 
la lavora; 

significa articolazione e svilup
po di tutte le autonomic neH'am-
bito dello Stato democratico; 

significa partecipazione di tutto 
il popolo, attraverso questa arti
colazione democratica, alia dire
zione e al controllo della economia 
e della politica; 

significa rinnovamento e progres . 
so in tutti i eampi della vita nazio-
nale; 

significa prima di tutto piu be-
nessere. liberta, giustizia sociale c 
cultura per le masse popolari. per 
gli sfruttati e i diseredati e avvento 
di tutto il popolo alia direzione 
del Paese 

//. Per /unita del

le tone operaie 

e popolari, de

mocratic/! e e 

socialiste 

E
» U N OBIETTIVO realizzabile 
7 la svolta a sinistra.' E come 

e possibile realiz/arla? E clie 
valore ha questo obicttivo, 
nella lotta che conduciamo 

per avanzare verso il socialismo? 
Prima di tutto avanzare verso 

il socialismo vuol dire nuioversi, 
non puo voler dire rimanere in-
chiodati alia pura propaganda, a l 
ia pura protesta per le condizioni 
di oppi e alia nttesa della grande 
piornata (uppluusi). 

Non puo neanche ridursi alia 
scniplice apitazione e lotta. pur 
cosi necessaria e indispensabile, 
per miplioramenti economici e per 
la difesa dei diritti politici. I pri-
mi possono essere annullati dal 
complesso dei movimenti della eco
nomia; i secondi dapli attaeehi 
della reazione. Per cercar di evi-
tare tanto Tuna cosa (pianto l'al-
tra la classc operaia deve riuscire 
a intervenire. come fattore attivo, 
autonomo, dotato di una propria 
iniziativa e di propri obiettivi. tan
to nel campo dei rapporti politici 
(pianto di quelli economici. Le clas
si diripenti borphesi, quando non 
possono piu fame a meno per la 
forza stessa acquistata dal rnovi-
mento opera io, subiscono questo 
intervento. ma cercano in tutti i 
modi di r idurne la efficacia. indi-
rizzandolo verso fini di natura pu-
ramente paternalist ic! e parziale, 
che non cambino la sostanza dei 
rapporti politici e sociali. La classe 
operaia cho si riduce ad accettare 
questa posizione si condanna. in 
ultima analisi. a una pura funzio-
ne suballerna nei eonfronti della 
borphesia e il suo obicttivo. il so
cialismo. vieuo accantonato. dimen-
ticato. Questa e. nel mipliore dei 
casi. la sorte toccata ai partiti so-
cialdemocratici europei. quando es
si. pero. mutando totalniente cam-
pi-'. non si sono assunti sen/.'altro 
il compito di povernare ncir inte
resse dei pruppi diripenti borphesi 
e deirimperialismo. 

Ogni miplioramento. anche limi-
tato. delle condizioni dei lavorato-

ri, ogni colpo dato al sistema del 
privilegio e dello sfruttamento 6 
un fatto positivo. Nulla e piu scioc-
co e piu dannoso della politica del 
tanto peggio tanto meglio. Noi 
1'abbiamo sempre respinta. Anche 
al tempo dei governi centrist! ab
biamo chiesto le misure concrete 
che ritenevamo necessarie e appro
vato tutto cio che era migliora-
mento e conquista. Ma al di la di 
questo misure contingent! sono 
nperto due questioni di sostanza, 
che debbono essere investite dalle 
rivendicazioni operaie e popolari, 
la questione della s trut tura eco
nomica e quella della direzione po
litica della societa, alio scopo di 
diminuire e possibilmente spezzare 
il dominio assoluto dei gruppi di-
rigenti borghesi. E (pli sono da 
premiere in considerazione le ri-
forme di s trut tura. le nazionaliz-
zazioni. un piano di sviluppo eco
nomico democratico e cosi via. 

A questo punto si avanza la obie-
zione in apparenza piu seria. La lot
ta per questi obiettivi si svolge nel-
I'ambito dell 'attuale Stato, il quale 
mantiene la sua natura di Stato 
borghese, sino a che non vi sia un 
salto di qualita. E sta bene. La na
tura di classe dello Stato sappiamo 
qual e. no viene modillcata perche 
si approvi una o piu nazionalizza-
zioni. La stessa nostra Costituzione, 
che non e una Costituzione sociali-
sta. non ha cambiato la natura del
lo Stato. Questo ragionamento pero 
c ancora astratto. Per renderlo con
creto si deve scendere all'esame del 
modo come 6 formato c organizzato 
I'attuale blocco di potere delle 
classi dirigenti e della possibility 
e del modo di trasformarlo con una 
avanzata di natura politica. I go
verni di fronte popolare, prima 
della guerra, cambiavano la natura 
dello Stato? In astratto no; in con
creto aprivano una nuova prospet
tiva politica e sociale. Si tratta di 
vedore se, partendo dalla attuale 
struttura statale, muovendosi sul 
terreno di quella orpanizzazione de
mocratica alia cpiale partecipano 
oppi lo prandi masse popolari, rea-
liz/.ando In profonde riforme pre
viste dalla Costituzione, sia pos
sibile sviluppare un movimeiito e 
ottenere risultati tali che modi-
fichino I'attuale blocco di potere 
e creino le condizioni di un altro, 
del quale le classi lavoratrici fac-
ciano parte e nel quale possano 
eonquistaro la funzione che a loro 
spettn. FT evidento che nell'accet-
tare (piesta prospettiva. che e quel
la di una avanzata verso il sociali
smo nella democrazia e nella pace, 
noi introduciamo il concetto di uno 
sviluppo graduale, nel cpiale e assai 
difficile dire quando. precisamen-
te. abbia luopo il mutametito di 
(pialita. ('io che prevodiamo e, in 
paesi di capitalismo sviluppato e 
di radicata orpanizzazione democra
tica, una lotta, che puo estendersi 
jier un lunpo periodo di tempo e 
nella quale le classi lavoratrici com-
battono per diventare le classi di
ripenti e quindi aprirsi la strada 
al rinnovamento di tutta la strut
tura sociale. Kidurre questa lotta 
alle competizioni elettorali per il 
Parlamento e aspettare la conqui
sta del 51 per cento sarebbe, oltre 
che inpenuo. illusorio. Una classe 
dominante borphese puo sempre 
riuscire a impedire questa conqui
sta. Altrettanto e anche piu inpe-
nua. pero. e la proposta di coloro 
che ci dicono clie il compito sa
rebbe quello di orpanizzare sen-
z'altro, cosi, per decisiono dall'alto, 
dei * comitati di potero >, e poi a-
vanti! 

L'idea della conquista del potere 
viene ridotta, in questo modo, a 
una banalita. La classe operaia, 
quando e giunta ad avere la forza 
numeriea e organizzata. le capacita 
sindacali e di movimento politico 
che ha ogpi in un paese come ITta-
lia. tende ad affermare il proprio 
potere in forme assai piu compli
cate e articolato. ma anche assai 
piu efficaci. Lo afferma difendendo 
gli istituti della democrazia, anche 
parlamentaro. rivendicando le au
tonomic regionali e locali, combat-
tondo per delle riforme sostanziali, 
avanzando proposte nuove di con
trollo dal basso e di forme di de
mocrazia diretta (applausi). E' in 
grruJo. essa. di trovare nclla societa 
capatalistica avanzata. quella forza 
di massa che deriva dalla intesa. 
dalla collaborazione. dalla alleanza 
c«»:' strati di popolazione non prole-
tari. come furono. in altri paesi. le 
prandi masse indifferenziate dei 
contadini poveri e scnza terra? 

E' questo il problema decisivo, 
e la risposta che noi diamo alia do-
tnanda e nettamente positiva. La 

Togliatti e Longo mentre votano per la nomina delle commission! del Congresso 

stratificazione economica e sociale 
che si crea con I'attuale sviluppo 
del capitalismo e tale che, se si vo
gliono risolvere nell'interesse co-
mune i problemi vitali del mo
mento, non solo conscnte, ma ri-
chiede una opposizione di tutti i 
lavoratori contro i gruppi dirigen
ti della economia dei monopoli. Si 
veda quale e la simpatia e adesio-
ne con le quali sono seguito le 
grandi lotte della classe operaia. 
Si veda il grande blocco unitario 
di masse e di organizzazioni conta
dine che sta sorgondo nelle cam
pagne nella lotta per una trasfor-
mr.zione dell'assetto fondiario. Sor
go dalle cose stesse una strate-
gia di lotta, che. isolando i prup
pi monopolistic!, rompe il bloc
co di potere costituito attorno ad 
essi e crea le condizioni di un di
verso blocco di potere. Le intese, 
le collaborazioni, le alleanze neces
sarie a questo scopo devono anda-
re in direzione nuova. e debbono 
essere cosi estese e cosi forti da 
consentire, nel caso che i pruppi 
diripenti cerchino di rendere im
possible il progresso facendo ri-
corso alia violenza, di spezzare il 
loro tentativo c batterli decisa-
mento. 

E* certo che questo piano di rin
novamento economico e sociale 
eomporta molte cose nuove. Com-
porta la presenza di diversi partiti 
politici in una societa fondata sul 
lavoro e sulla giustizia sociale, e 
a cui si giunpa attraverso tale stra-
tepia. Comporta il mantenimento e 
lo sviluppo di diritti di liberta. oppi 
in parte pia affcrmati, ma che po-
tranno assumere tutto il ioro valo
re soltanto quando non esista piii 
lo sfruttamento economico. Questo 
cose nuove possono essere l'apporto 
della classe operaia dell'Occidente 
all'opera comune di creazione di 
iln mondo socialista. 

Ma non tutti i gruppi politici e 
sociali che possono essere d'accor-
do nella lotta contro il grande ca
pitale monopolistico si collocano. 
oggi, sul terreno del socialismo. Lo 
sappiamo. Esistono pero condizioni 
sempre piu favorevoli alia cieazio-
nc di una coscionza socialisti tra 
le masse, ed e nostro compito lavo
rare per crearla. Anche dal campo 
delle organizzazioni cattoliche e di 
personality religiose si raccolpono, 
oppi. adesioni a principi che sono 
socialisti. Le rccenti posizioni so_ 
ciali della Chiesa, per quellt» che 
hanno di nuovo. sono anch'esse 
manifestazioni di una prossione 
ideale socialista. Ne si puo credere 
che i ciicoli dirigenti della Chiesa, 
stretti tra csigenze di rinnovamen
to e spirito conservatore, possano 
continuaro a Iungo. nei confron'i 
del mondo socialista. sulle posizio
ni della guerra fredda. La coscion
za socialista non e separabile oppi. 
da una coscionza nazionale. I pro
blemi piii pravi che ci stanno da
vanti. il problema del lavoro. il 
problema agrario, il problema me-
ridionale. non si risolvono local-
mente, ma in tutta l'ltalia. Solo in 
una societa socialista la solidarieta 
nazionale si esprime in modo com-
pleto. 

Quando si e piunti. nel nostro 
mondo politico, alia attuale fornu;-
zione di centro-sinistra. noi 1'ab
biamo giudicata secondo i criteri 
che corrispondono a questa nostra 
visione dell 'avanzata verso il so
cialismo. Si olTriva alle forze de-
mocratiche e a noi stessi un ter
reno di azione piu avanzato e cio 
ora bene. L'azione doveva pero 
continuaro ad avere. nella misura 
possibile. un carat tere unitario. 
Questo doveva consentire di anda-
re avanti. Cio che e venuto prevr.-
lendo. invece. e la intenzione di 
rompere ogni possibility di intesa 
tra le forze democratiche e spez
zare la unita del movimento ope
ra io e popolare. 

II partito democristiano fa un 
gran parlare. per spiegare questa 
sua odierna politica. di antieomu-
msmo. rcspingendone. a parole, p'i 
aspetti di pura discriminazione. ma 
fr.cendone questione essenziale di 
ideolopia. Nessuno vuole imporre 
ad altri posizioni ideologiche che 
essi rifiutino. II problema e di 
scelte cconomiche e politicbe. L'an-
ticomunismo e stato la maschera 
dietro la quale le scelte decisive 
sono state, ncgli anni passati. a 
favorc della rcstaurazione del pre
dominio di quei ceti privilepiati pi 
qunli la vittoria della Kesisten/a 
aveva dato un colpo scrio. Oppi 
esso serve, su per piu. alio slesso 
scopo, a ridurre la necessaria ope
ra di rinnovamento a quel tanto di 
modernizzazione che qucsti ceti 
sono disposti ad accettare e nion-
te piu. 

II partito socialdemocratico ar-
cetta epiesta posizione. Lo si 6 vi-
sto al suo recente conpresso. nel 
quale esso ha rinunciato a five un 
scrio esame di coscionza delle sue 
passate colpo e delle colpe di MitTa 
la socialdemocrazia. che oppi il 
movimento operaio sta scontando 
in tanti paesi dell'Occidente. Que
sto esame di coscionza. ovc losse 
condotto a fondo. con In stesso spi
rito critico con cui noi facciamo 
1'esame di coscionza delle nostro 
pussate attivita. potrebbe aprire 
nuove prospettivo unitario a tutto 
il movimento operaio. I repubblf-
cani sono talora piu attivi nella 
l>o!cmica. ma arrendevob sernpie 
nella pratica. Ai socialisti si ./one 
oppi il problema cui accennava 
Gramsci nel 1923. quando senveva 
che < ii movimento socialista italia-
no depli ultimi trent 'anni e stato 
un apparecchio per seloziona*e 
nuovi clementi diripenti dello Sta
to borphese». criticn ch'epli rivel-
peva anche ai popolari. Questo e 
cio che offrono al partito socialista 
pli attuali diripenti democristian:. 
quando gli chiedono. in cambio di 
alcune misure di amr.iodernamen-
to o ra7ionalizzazione. di insetirsi 
in un fronte atlantico e antici.mi:. 
nista, accinpendosi a rompere l.i 
unita delle forze operaie e pop* -
lari in tutti i campi. da quello po
litico generale e quello nmmimstr?-
tivo a quello sindacale La cosa piu 
prave e che tra i socialisti vi s*a 
chi ha cercato. come Pietro N't nm. 
di dare di questa politica di sci<-
sione una giustificazione generale. 
col prctesto che la nostra solida
rieta col movimento comunis'a d.'i 
mondo inticro ci renderebbe into.--
cabili e impraticabili. particelar-
mente se si tratta di lotta JKT il 
potere. Ma oggi si lotta sul t eneno 
del potere tutte le volte che il mo
vimento operaio e democraticr- af-
fronta questioni di fondo dell 'or-

ganizzazione economica e politica. 
La solidarieta, poi. con la classe 
operaia e con i popoli che hrnno 
eonqtiistato il potere e costiuisco-
110 societa socialiste. e sostanziale 
per un movimento che voglia con
tinuaro ad essere socialista. II che 
non vuol dire che spetti a noi r i
solvere i problemi che stanno da
vanti a quei popoli. ne che noi 
rispondiamo del modo come Ii ri
solvono. I.a realta e che Pi.-tro 
Nenni ccrca arpomenti e pretesti 
di fronte alle perplessita e al pa-
lese rifiulo di una cosi pran parte 
del suo stesso partito. pei giu^titi-
care raccettazione dei propositi 
scissionisti. anticomunisti e anti-
socialisti deH'attuale direzione de-
mecristiana. I problemi del potere 
epli riliuta di risolverli con un pai-
tito di operai e di popolo, come 
siamo noi. mentre ne corca la so
luzione dove non si puo trovare. 
cioe nella soppezione a una poli
tica di scissione della classe ope
raia e delle masse lavoratrici. 

Niin voirei si credesse d ie par-
lianio a ipiesto modo perche siamo 
ossossionati dal peiiccdo del no
stril isolamento. Isolate un parti
to come il nostro dalle masse ope
raie e lavoratrici 6 impiesa im-
possibile (ririssimi upplmmi). E' 
lier.si vero che la lotta contro i 
coinunisti come prepiudiziale a 
qualsiasi decisiono politica e la 
strada che battono le forze reazio-
narie e consei vatrici per riuscire 
a I avere il sopravvento. Cosi o av-
venuto in Erancia. dove l'obiettivo 
di * i^olare T I coiniinisti ha LMiidato 
tutta la politica della IV Hopub-
b!;.'.i. Sono stati i.^olati i coinunisti? 
Neanche per sopno! Essi sono 
oppi piu di prima radicati tra 
pli operai e nel popolo (appUiu
si). La democrazia pom o stata 
liipiidata. Non si e voluto opporre 
alia reazione, nel momento deci
sivo. quel inovimeiito unitario che 
sarebbe stato vittoiioso o la rea
zione, trovata la porta aperta. e 
passata coniodamente. Questa cosi 
i.stMittiva le/ione della stoiia ha 
un vahno peneralo. (Jnale van-
tappio puo venire, ad esempio. ne-
pli stati del Terzo mondo. dalle 
misure antieomunUto e dalla per-
secuzione del nostro movimento? 
Puo venirne soltanto un indeboli-
meuto della necessaria unita po
polare nella lotta contro i residui 
della politica nnnerialista e contro 
il nuovo colonialisuio (applausi). 

Ai propositi di scissione della di
rezione democristiana noi dobbia-
niii pero opporre non soltanto una 
critiea. ma un'azione vasta. com-
ple.-sa. bene articolata, per la crea
zione di un movimento politico uni
tario che rivendichi c imponpa 
ipiei mutamenti di indirizzo rhe 
sono i! contenuto di una svolta a 
sinistra. I.e promesse e le condi
zioni di questo movimento esisto
no. La stessa posizione autonoma 
e di primo piano che attribuiamo 
alia classe operaia in tutta I'opera 
di rinnovamento economico, fa si 
cho acquistino per noi importanza 
decisiva la unita di azione o la 
riconquista deH'iuiita orpanica del 
movimento sindacale. Per rappiun-
perla saranno impepnati pli sforzi 
dei nostrj compapni. che militano 
nel movimento sindacale. Analo-
pamente la funzione che attribuia
mo alio sviluppo delle autonomic 
locali. ci spinpe alia difesa ostina-
ta, su questo terreno. della collabo
razione di tutte le forze popolari. 
al consolidamcnto e alia ostonsione 
della loro unita. Cio che soprat tut
to occorre e che le pntenti spinte 
da! basso e i movimenti parziali 
acquistino un piu elevato contenu
to politico, attraverso la elabora
zione eollot'ivn di misure propram-
matiche. di concreti piani di svi-
li-ppo ropionale e urbann. di pro
poste per la afTermazione dei di-
ritti sindacali. per la riforma agra-
r'.0. por il controllo delle attivita 
dei srandi monopoli. jier la rifor
ma della scuola e cosi via. La pros-
simn lopislatura dovra avere. senza 
d.tbbio. un suo preciso progranima 
d: rinnovamento strut turale e po
litico. ma questo non puo uscire 
da incontri clandestini e compro-
messi poco chiari. Deve essere Ift 
espiessione di un movimento pe
neralo. la base del cpiale non pmS 
essere che unitaria. di una unita 
di tipo diverso dal nassato. nia for-
s * p :u profunda e piu larpa. a crea-
ro la quale noi siamo chiamati a 
dare e siamo in prado di dare II 
piu erando contributo. 

Elcvare in questo modo lo prandi 
lotte di massa attuali al livello di 
movimento politico generale e il 
ocrrpito principaJe che ci si pone 
r e ! momento presente. 

12. Rinnovare e 

rafforiare il 

Partito: compi

to permanente 

S
E PASSIAMO, ora. e per con
clude: e. alTc-aiiie deit 11 01 :en-
tamenti. della attiv.ta e de
pli svilupp: del nostro par
tito nogli ultimi anni, credo 

dobbiamo dare, nel complesso. un 
pnidizio positivo C; siamo trovat: 
di fronte a problem! nuovi e com-
plessi; a una situazione interna/io-
nale irta d: pericoh: a notevoli 
mutamenti nella situazione econo
mica. politica, sociale; .-) seri pro
blem; e d.battiti in soni al movi
meiito coiuunistn 'Mternazian.ilc 
Ci siamo m >>.-!. ne! coinplc-^o. 1:1 
modo tempo.-:.v.i e p.u-to. coiiec-
^ondo ci" chi" o.'W'v .1 es-e. e *or-
retto d; precedent: nr-s'ii piu liz:. 
cor. uno -lor/o continuo di ndepwa-
;e al 'e nuove realta !a nostra azio
ne. d: m<n cedere no al rev is:oni-
snio opportunisti. 'o. ne al d.ipmn-
tismo. che entraT.b-, c[ nvrehhero 
imue.lito di affront T C e ri<rlvere 
com pit i nu.'v i se-i/a n c i o ' v I*"" no
stro carat 'ers 'K'i-c di ni- t t> 'ine-
rai,i e p^pol.ne r.\o!u/i inario N"o:i 
e :nai il m:nu ta !.-» "os 'ra • >m;i.nt-
t : \ i ta II c -n t ' iba to c'^e ahbi I^IO 
dato a tutte !e 1, f e deil i ult n*l 
aiv.vi, sia ec^neni 'die v-'ie paliti.-he. 
0 stato un cmtr ibuto derisivo Er-
rori e defi.'ienze possono essere: 

(Contirwa a jtnpina 7) 
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