
• s ' • *• -•' 

1'Unit A / tafMilo 17 ottobrt 1964 

^ , - » "•II !,!• II VWHM * • * w « . „ 

A ' 

la nuova gen erazlone 

1 ii '•rrfiiilium , ;:" 
'/V 

'•'MJUL'.--'' 

ftulla - cantociaiKi 
•^* ?» 

Per Funita della sinistra 
contro i tentktivi autoritari 

del grande capitale 
H 22 novembre il popolo ita-

liano e chiamato alle urne. Non 
la prima * volta che la nostra 

[organizzazione affronta la compe-
Itizione elettorale e si impegna 
Icon slancio c con declsione per 
Istrappare nuovi success! sulla via 
Idella democrazla e del socialismo. 

Credo perb non sia sfugglto a 
jnessuno dl vol che ci trovlamo in 
I una situazione particolare. Siamo 
| infatti agli inizi di una campagna 
elettorale che si inserisce nel con-
testo di una grave crlsl politica, 
dl una situazione incerta e aperta 
a tutti gli sbocchi, una campagna 
elettorale al cui centro si collo-
cano i nodi fondamentali della vi
ta politica, sociale ed economlca 
di tutta la nazione. 

Una campagna elettorale, in 
cui l'elettorato italiano si trovera 
direttamente a contatto con quel 
probleml che il governo e il 
partito dl maggloranza relatlva 
non sono riusciti a rlsolvere nel 
corso delle ultime movimentate 
settimane di incertezza e di in-
trigo. Una campagna elettorale 
che si colloca in una situazione 
in cui la vita economlca e poli
tica italiana ha sublto. o sta su- , 
bendo, una svolta profonda. Non 
e'e alcun dubblo che cl6 che av-
vlene nella struttura economlca' 
italiana e destinato ad aprlre una 
nuova fase dello scontro di clas-
se e segnare l'lnlzio di un nuovo 
periodo della vita politica Ita
liana. ' i 

Gia nel mese di luglio. nel cor-
ao della nostra Conferenza Merl-
dionale, nel reglstrare 11 falli-
mento della sflda democratica lan-
ciata contro dl noi dalla DC. .e 
il fallimento della nuova fron-

Jlera economics che avrebbe do-
vuto portare al superamento de-
gll squilibri vecchi e nuovi della 
socleta italiana, abbiamo ritenuto 
necessario guardarci - dall'lncor-
rere nell'errore dl credere che 
alia scontitta della linea rlformi-
sta dovesse seguire necessaria-
mente una fase di crisi. di stagna-
zione e di immobllismo. -

Tra le rlforme e I'lmmobllismo, 
affermammo allora, si profilava, 
dl fronte alia classe dominante, 
una scelta di versa che l'avrebbe 
condotta ad aprlre su basi nuove 
lo scontro dl classe per far fron
te alle nuove necessity dl svi-
luppo e dl rlstrutturazione della 
industria Italiana. SI aprlva cioe 
dinanzi ai gruppl piu effictenti 
drl capltalismo italiano la possi-
bllita di una via dl usclta dalla 
crlsl attraverso un ulteriore pro-
cesso dl concentrazlone industria-
le flnanziaria e un rinnovato im-
pegno nello scontro di classe e 
nell'lmplego ' di metodi dl com-
presslone economlca e politica 
sulle masse lavoratrici. Questo e 
per l'appunto il processo in atto, 
su cui e necessario Intervenire 
in tempo se non si vuole aprlre 
la strada al dominlo incontrastato 
del grand! gruppi monopolistic!, 
questo fe il processo che gli elet-
torl sono chlamatl ad interrompe-
re con 11 loro voto. Oggl, come e 
stato rilevato anche dalla rela-
zione di Longo all'ultimo CC e 
daU'arttcolo del compagno Amen-
dola su Rlnasclta. ci -awiamo 
verso un nuova fase del ciclo 
economlco. proprio perche* I grup
pi monopolisticl tendono ad uscl-
re dalla crlsl attraverso una rlor-
ganizzazione delle loro strutture 
e 11 tentatlvo dl rldurre la capa-
clta contrattuale del lavoratori sta 
nell'azlenda con una eliminazione 
radlcale del potere contrattuale,, 
sla a livello nazlonale con la poli
tica del redditl con cui si vor-
rebbe subordinare la classe ope-
rala alle esigenze deU'accumula-
zione eapitalista. 

Questo processo si accompagna 
alio svlluppo deU'integrazione ln-
ternazionale del gruppi dominantl 
del capltalismo Italiano sotto il 
controllo del grandl cartelli In-
ternazionali. airincremento pro-
gresslvo delle partecipazioni stra-
nlere nel nostrl maggiorl com-
plessi Industrial!, alio sbalzo ver-
tiglnoso deiratflusso di capitale 
straniero nel nostro paese. 

Questi sono gli elementl con-
creti da cut prendeva le mosse 
nel documento dl Yalta, l'afier-
mazione di Togliatti secondo cui 
nell'occidente europeo prevale, 
come elemento comune, un pro
cesso di ulteriore concentrazione 
monopolistica che rende piu for-
ti le basi oggettive di una poli
tica reaxionaria, che tende a li-
quldare o limltare le liberta de-
mocratlche. a manteners in vita 
regimi fascisti, e nuovi regimi 
autoritari. a impedire ognl avan-
zata della classe operaia, e a rl
durre senslbllmente il suo livello 
di csistenza. Si tratta. lo ripetiamo. 
di un processo grandioso che 
coinvolge un periodo dello svl
luppo del capltalismo, che porta 
con se un rivolgimento nell'crga-
nizzazione delle strutture pro-
duttive, nel rapporti tra politica 
e economia, e spinge alia Inces-
sante ricerca di nuovi equilibri 
•Miall e politick 

Crisi 
id cenfro-sinisfro 

e oHensbra 
del pcNlronof o 

Questo processo obiettivo del 
grande capitale e lo sfondo su 
cui si staglla 1'attuale crisi della 
politica italiana di cui il centro-
sinistra appare ormai essere solo 
un eplsodio transitorio Piu volte, 
neglt ultiml mesl, abbiamo av-
vertito la nece^sita di non con
siderate piu la formula di centro-
sinistra 11 problema centrale del
ta vita politica Italiana. e abbiamo 

it* che il processo di rior-

ganizzazlone del capltalismo su 
scala europea rendeva la media-
zione politica del centro-slnlstra 
incerta e debole e rafforzava le 
componenti autoritarle nella ri
cerca di un equillbrio piu stabile. 
Ora, questa non e piu una ten-
denza. ma un dato di fatto, che 
progresslvamente viene ricono-
sciuto dalle stesse forze democra
t i z e e di sinistra di tutti i par-
titi impegnatl nell'attuale governo. 

Dobbiamo essere consapevoli 
che andiamo alia campagna elet
torale in una situazione di crisi 
(ormai da tutti dichiarata aperta-
mente) dl una politica e di una 
formula dl governo che doveva 
nelle intenzioni dei suoi propu-
gnatori, risolvere i problemi del-
l'economia italiana e isolare 1 
comunistl come componente «ot-
tocentesca» e deflnltivamente su-
perata. 

Nessuno del due obiettivi e 
stato reallzzato. L'ipotesi dl un 
incessante e armonico svlluppo 
dell'economia italiana sull'onda 

, del miracolo economico, su cui si 
fondavano le intenzioni e le at-

1 tese riformistiche. e caduta ml-
, . seramente di fronte alle leggi 

dello svlluppo ineguale del ca
pltalismo. agli squilibri tra i vari 

• settori produttlvi, alia diverslta 
dei tivelli • tecnologici e dl pro-1 

. duttlvita. ai tradizionall squili
bri tra cllta e campagna e all'ln-
soluto problema meridionale. I 
comunistl non solo non sono statl 
isolati ma si collocano al centro 

' dell'attenzione generate, come te-
- stimonia lo stesso congresso della 

DC ove 4 apparso chiaro che il 
problema centrale della situazio
ne Italiana e quello del rapporti 
col comunisti. con 1 quail e sem-
pre piu impossibile non fare, in 
un modo o nell'altro, i conti. 
• 11 logoramento della politica di 
centro-sinistra e dunque un fatto 
di cui il Congresso della DC e 
stato la prova piu eloquente oltre 
ad aver costituito la testimomanza 
del tramonto di ogni slancio di 

> prospettiva, a cui si e sostitut'.o 
' un indecoroso spettacolo di c6p-

torcimentl, di division! e dl coh-
fusione. 

Le illusion} democratiche pre-
sentl nella politica dl centro-sl-
nistra sono crollate ai prtml sin-
tomi della crisi economlca, la 
pollvalenza di quella politica si e 
scomposta nelle sue componenti 
democratiche e reazionarie apren-
do cosl un periodo di transizione 
che sembra essere sempre piu 
domlnato dall'incertezza e dal-
l'intrlgo. 

Ma se la vita politica sembra 
stagnare in una situazione dl 
vuoto di potere in cui le tenden- . 
ze democratiche e le componenti 
reazionarie che operano nel go-

= verno si elldono a vicenda. rldu-
cendo l'apparato dello stato al-
l'immobllismo e gettando discre
d i t sulle stesse Istituzlocl demo
cratiche, il grande padronato por
ta avantl la sua azlone nel paese 
coll'lntento di precostitulre nella 
socleta civile e nel cuore delle 
strutture produttlve, le nuove po-

. slzlonl di potere da cui partire 
per un'ulteriore offensiva auto-
rltaria sul terreno della politica 
nazlonale. , 

In questo senso si puo dire che 
la vita politica italiana sta regi-
strando con ritardo 1 movimenti 
profondi che travagliano la socle
ta. le classi. i ceti social! e le 
masse lavoratrici. 

L'attacco padronale al llvelll sa-
lariall sta procedendo senza at-
tendere l'appllcazlone organica dl 
una politica del reddlti a livello 
governativo; i llcenziamenti. le 
sospenstoni a zero. 11 blocco delle 
assunzionl. gli spos'.amenti di ma-
nodopera da settori meglio retri-
buitl a settori peggio retribuiti, 
sono tutti element! che concor-

: rono alia dlmlnuztone del monte 
' salari. 

Bench* il processo di riorga-
nizzazlone della struttura indu
strial registri fortl dlfferenze fra 
i vari settori produttlvi. tra set-

. tori che sono colpitl da una crisi 
congiunturale per 11 dlvario tra 
capacita produttiva e domanda. 
settori che reglstrano una cadu-

-. ta del saggio di profitto e un ral-
lentamento degli investimenti, e 
settori invece in plena espanslo-
ne. malgrado questa differenzla-
zione interna al slstema produt-
tivo in una fase di risistemazione. 
ovunque si profila la tendenza a 
far pagare alia classe operaia il 
prezzo delle difficolta e dell'as-
sestamento del sistema economi
co. II dato uniforme a tutti i set
tori e infatti rappresentato dal-
l'aumento dell'lntenslta dello 
sfruttamento attraverso la riorga-
nlzzazione del lavoro. l'attacco agli 
organic! il taglio dei tempi, l'ac-
celerazione dei ritml con notevoli 
riflessi deprimenti sulla qualiTt-
razione. II processo di integra-
zione finanzlaria e Industriale a 
livello europeo accentua tutti 
questi fenomenL In questa dire-

' zione 11 grande padronato sta gla 
muovendo la sua offensiva in 
grande stile: ma nel modo in cui 
questa offensiva viene condotta 
dal grandi gruppi capitalistic!. c> 
aualcosa di nuovo. Infatti il pa
dronato tende a mutare. a suo 
favore. 11 rapporto di forze nrl 
paese e nelle aziende non attra
verso un attacco frontale. ma pre-
sentando le riduzionl di orario e 
le sospensionl a zero come una 
necesstta transitoria. una specie di 
ponte della speranza verso il nuo
vo miracolo economico. 

In realta si tratta di un pro-
cessc come abbiamo vista che 
ratforza il potere dei grandl grup
pi monopolist! e tende a limitare 
l'autonomia slndacale delle masse 
lavoratrici. Dobbiamo percib de-

' nunciare con chlarezza l'attacco 
padronale. dichiarare con fermez-
za che in questa prospettiva non 
ci sara miracolo economlca ma 
un ulteriore aggravant di tutti gli 
squilibri della socleta italiana. •• 
' Nello stesso tempo pert pren-
diamo atto della linea dell'awer-
sarlo, che si muove non in una 

situazione dl crisi economica con 
prospettive catastrofiche genera-
lizzabili, ma in una situazione in 
cut e necessario sul piano slnda
cale portare avanti precise piat-
taforme settoriall sulla linea del 
V Congresso della CGIL come 
punto di partenza di una rispo-
sta unitaria all'offensiva contro 

, l'occupazlone e all'aumento dello 
sfruttamento. 

I probleml dell'occupazlone, 
dell'aumento dello sfruttamento, 
della qualificazione sono i gran
di teml, I problemi immediati. il 
dramma concreto che sta di fron
te alle masse popolari, a tutti i 
lavoratori Italiani, e sono 1 teml 
da cui parte la nostra denuncia 
nel corso di questa campagna elet
torale. Ma proprio perch6 tutto 
cib e 11 risultato di una via di 
svlluppo del capltalismo Italiano. 
e il prodotto dl una linea gene-
rale, per rimuovere questa situa-

- zione e necessaria una risposta 
politica che indichl alle masse 
con chiarezza gli obiettivi da per-
seguire e apra. non solo la spe
ranza, ma la cert.ezza in una nuo
va strada di lotte e di conquiste. 

La campagna elettorale e quin-
dl una grande tribuna. non solo 
di denuncia. ma anche di indi-
cazione di una linea generate che 
contest! l'azione dei grandi grup
pi monopolisticl. La campagna 
elettorale e una discussione col 
popolo di una nuova linea di at
tacco capace dl Indicare ad ogni 
lavoratore la via quotidiana del-
l'azlone da condurre per dar vita 
ad una prospettiva di rinnova-
mento sociale ed economico. Noi 
dobbiamo prima di tutto indica
re cbme si pub contrastare la 
linea del grande padronato, come 
si pub battere a livello politico 
una prospettiva che coinvolge be-

• ni capital^ ricchezze immense, 
strumenti e investimenti gran-
diosl che provoca il terremoto dl 
settori produttivl, che trasforma 
11 destino di popolazioni intere • 
e di Intere regioni; come si pub , 
capovolgere uno svlluppo che vi-

' sto dal chiuso della singola of- ' 
f icina. del • singolo reparto pub i 
apparire un processo Incontrol-
lablle e di fronte al quale non 
esiste una logica economica obiet-
tiva capace di contrastarlo. Qui 
si inserisce la funzione unifica-
trlce delle coscienze e delle vo-
lonta cui questa campagna elet
torale, questa grande consulta-

• zione democratica del popolo. pub , 
' assolvere. 

La prima Indicazione che dob
biamo dare con chiarezza alle 
masse popolari e alle nuove ge-
nerazioni e che la linea del gran
de capitale deve essere contestata , 
partendo dal vivo della lotta di 
fabbrica non solo per dlfendere 
la capacita contrattuale del lavo
ratori e del sindacati. ma anche 
e soprattutto per saldare la lotta 
rlvendlcatlva e la lotta generale 
per una programmazione demo
cratica che contesti 11 processo 
dl riorganizzazlone del grande ca
pitale. 

Dalla confesfozione 
in fabbrica 

all'aiione politico 
per uno olfernofivo 

Nel corso della campagna elet
torale le assemblee dei giovani 
operal rimangono valide non solo 
come proposta di lavoro, ma an
che come Indicazione di una li
nea dl lotta. di uno svlluppo della 
democrazla, di uno strumento di 
azione di tutto 11 movlmento ope-
raio. La nostra vislone dell'orga-
nizzazlone della classe deve con-
giungersi in questo modo ' alia 
nostra vlsiqne dell'organizzazione 
piu generale della societa, degli 
istituti democralici locali e nazio-
nali. senza nessuna separaztone 
tra programma di lotta nella so
cleta e programma elettorale. II 
movlmento delle assemblee di fab
brica viene oggi esaltato e trova 
un punto di riferimento preciso 
nella convocazione della III Con
ferenza dei comunisti delle grandi 
fabbriche. nella stessa esperlenza 
delle conferenze unitarie di offi-
cina. intese come centri di orga-
nlzzazlone della lotta politica del
la classe operaia. 

Questa impostazione che mette 
l'accento sulla organizzazione del
le forze social! parte dalla valu-
tazione che i contrasti social! van-
no verso un forte inasprimento 
e dal constatato acuirst di tutti 
i problemi a partire dall'orga-

' nizzazione della fabbrica moder-
na. attorno cui ruotano oggi. i 
problemi che travagliano la mag-
gioranza delle famiglie italiano 
e delle nuove generazionl. -

Dobbiamo pert aggiungere. che 
lo sbocco positivo dell'attuale si
tuazione sociale ed economica e la 
risoluzione progressiva della nuo
va fase della lotta di classe che 
si dispiega davanti a noi. non pos-
sono essere affidati alio scontro 
frontale delle forze socialL. alia 
semplice lotta dal basso II pro-
r^sso In corso apre una nuova 
prospettiva di lotta, di cui la 
costituzione di uno schieramento 
unitario di forze sociali e politi-
che diverse rimane l'elemento fon-
damentale. 

L'elettore si trova di fronte alia 
rovina del centro-slnlstra. alia 
crlsl dl una politica. alia fine di 
un mito di rinnovamento. alia 
confuslone e alia incertezza. Se 
noi ci limitasslmo a guardare iro-
nicamente le rovine di questa po
litica, non riusciremmo a gio-
care un ruolo positivo, ad assol
vere ad una funzione dirigente 
nazlonale. di indicare una reale 
via d'uscita anche alle altre forze 
democratiche. Noi dobbiamo in

vece partire, e questo e il nostro 
compito del momento, da un ri-
chiamo alia responsabilita della 
sinistra, un richiamo argomenta-
to e appassipnato; tutta la nostra 
agitazione, la nostra propaganda 
devono essere mosse da una gran
de tensione unitaria. Questo e il 
centro politico della campagna 
elettorale In corso, 

Non possiamo nascondere a noi 
stessi, alle masse popolari e alle 
altre forze politiche che il mo
mento politico che attraverslamu 
#> inquieto. che e possibile che si 
sviluppino lo scetticismo, la de-
moralizzazione. lo scoraggiamento. 
l'abbandono della lotta politica. 
Mai come in questo momento la 
societa italiana e parsa essere al 
bivio tra svlluppo democratico e 
involuzione conservatrtce e rea
xionaria. Ormai si va diffonden-
do In vastl settori del centro-si
nistra e sopra'tutto fra le nuove 
generazioni, la consapevolezza di 
questa situazione; noi oggi av-
vertiamo preoccupazionl che sono 
eomuni ai movimenti giovanili che 
attraverso il centro-sinistra che 
intendevano aprire una nuova fa
se democratica al paese e sentia-
mo che assieme dobbiamo dare 
una risposta coraggiosa che supe-
ri ogni forma di dogmat'.smo e 
apra una nuova prospettiva di' 
dialogo tra le forze della sinistra. 
Anche durante la campagna elet-
torv'e. pur nelle divergenze e 
nello scontro, questo dialogo de
ve continuare. 

Ma per tentare una risposta 
nuova che apra un processo di 
unificazione della sinistra italia
na bisogna. prima di ogni altra 
cosa. individuare con chiarezza le 
caratteristiche del momento pre-
sente. nella consapevolezza che le 
divisioni del passato oggi crolla-
no di fron'e ad una realta nuova, 
che richiede rlsposte, e se e 11 
caso. anche scontrl qualitativa-
mente dlversi. 

E' questa coscienza del nuovo 
che ci deve animare. Da parte 
nostra e necesuario molto corag-
gio politico, bisogna - affrontare 
e risolvere - problemi nuovi in 
modo nuovo •». Da parte delle al
tre forze della sinistra laica e 
cattolica e necessario prendere 
atto della linea dl sviluppo del 
mondo economico borghese. delle 
conseguenze che questo sviluppo 
ha sul piano istituzionale. sui pro
blemi della liberta e della demo-
crazia La vecchia alternative tra 
riformismo e stalinismo appare 
ormai uri alibi buonp solo per i 
conserva'orL 

II nostro richiamo alia respon
sabilita della sinistra sorge da 
una precisa valutazione delle 11-
nee di sviluppo di tutta la situa
zione e dei pericoli che questa 
comporta. 
• Nell'occidente capitalistico r lo 
sviluppo della programmazione 
capitalistica impone di risolvere 
in modo nuovo i problemi della 
democrazia politica e della demo
crazla economica in una nuova 
vlsione della lotta a livello dello 
stato che Innova alcune valuta-
zioni classlche del leninismo. 

Noi ci muovlamo nel slstema 
del * capitalismo monopolistico di 
stato, un sistema che ~ vede il 
progressivo sviluppo della con
centrazione Industriale e mono
polistica e l'incessante passaggio 
delle piu importantl funzioni di 
decisione economica e politica 
nelle mani dl ristretti e potent! 
gruppi di capitalist!. 

Di fronte a questo processo 
obiettivo. il Parlamento tende a 
perdere l'influenza e viene visto 
da alcuni ceti dirigenti borghesi 
come un intralcio o. nella miglio-
re delle ipotesi. una palestra po
litica che non pub e non deve 
influire sulla direzione economi
ca e sociale del paese. La cen-
tralizzazione della direzione eco
nomica porta con se la program
mazione dall'alto e la politica del 
redditi con cui si vorrebbe ne-
gare il libero sviluppo dell'azio-
ne sindacale e quindi il libero 
sviluppo della lotta politica. Que
sta e la strada in cui si e incam-
minato oggi 1'occidente capitali
stico e che ha nel generale De 
Gaulle l'esemplo piu eloquente e 
insieme piu inquietante. Questo 
e il punto centrale di tutta la 
situazione. Questo processo spin
ge obbiettivamente. verso solu-
zioni autoritarle che limitano 
insieme ogni forma di autonomia 
individuate e di reale democra
zia politica. 

i'unifo della sinistra: 
compito storico 

rfefle nuova 
generation'! 

Non possiamo perb negare che 
in questo quadro. diciamo cosl. 
europeo. lltalia assuma ancora 
delle caratteristicjie del tu:to par-
ticolari. le caratteristiche di un 
paese animato da una ricca vita 
democratic^ e da una profonda 
coscienza politica che impronta di 
se le vicende quotidiane di lar-
ghe masse popolari. di ceto me
dio e di intellettuali. Noi non 
abbiamo nessuna difflcolta a ri-
conoscere questa realta. anzi ri-
vendichiamo il merito di essere 
una forza determinante della de
mocrazia Italiana. di avere con-
tribuito a disegnare i connotati 
essenziall della coscienza demo
cratica nazionale. Le tendenze 
autoritarle che percorrono l'Eu-
ropa del grandi trust, delle gran
di concentrazioni industrial! in 
Italia, flno ad ora. si sono scon-
trate con i fermenti tuttora ope
rants di quella coscienza demo
cratica. determlnando una situa* 
zione ancora incerta e aperta a 
tutti gli sviluppi. Ma ora e glunto 
il momento di suonare il campa* 

nello d'allarme. Perche- sentiamo 
che una sinis.ra debole e incerta, 
che si impegna in una azione di 
governo senza success! avvertl-
bili da parte delle grandi masse 
popolari. che non riesce ad In-
novare, non diciamo. la vita eco
nomica, ma nemmeno il costume 
e i piu elementari rapporti fra 
lo stato e il popolo, 6 una sini
stra che contnbulsce. contro la 
sua stessa volonta, alia degenera-
zione della vita politica e delle 
istituzioni. alimenta lo scettici
smo e prepara il terreno a solu-
zionl di tipo autoritario. 

Proprio per cib entnamo in una 
fase in cui solo le grandi cose 
possono muovere gli animi, capo
volgere una tendenza e aprire un 
nuovo corso alio sviluppo demo
cratico del paese. 

Con questa convinzione pro
fonda che ultimamente ci siamo 
rivolti dalle colonne del nostro 
giornale alle altre forze giova
nili. che abbiamo chiesto a tu'ti 
i movimenti giovanili democra
tic! di fare un passo che vada 
oltre i loro stessi partiti Da parte 
nostra, lo abbiamo gia detto, siamo 
pronti a questo passo sulla via 
di una nuova e articolata offen
siva della sinistra, perchd siamo 

- convinti che II problema dl fondo 
e di portare avanti un processo 
di unita politica della sinistra: 
anche se sappiamo che il cammi-
no e difficile, che bisogna abbat-
tere dogmi e pregludizi del pas
sato, che e necessario imboccare 
con sicurezza la via della liberta 
in un'Europa in cui cresce la 
mala nianta deH'autoritarismo. 

t Non e il ritorno a vecchie forme 
di unita che noi invochlamo, e 
la ricerca di una nuova e origi-
nale via di avanzata della demo
crazla. E' un cammlno difficile, 
ma e il cammino che sta di fron
te alia nuova generazione della 
sinistra italiana. 

Si tratta. soprattutto per la 
nuova generazione, di Iniziare un 
processo originate della storia ita
liana in una fase storica in cui 
ciascun componente della' sini
stra non pub limitarsi a porre la 
egemonia del proprio passato, 
della propria tradizione di Idee 
e d'azlone sulle altre, ma deve 
di fronte alia nuova realta, Inno-
varsl profondamente e Indicare 
nuovi traguardi e nuove solu-
ziont. Tutta la sinistra deve essere 
oggi profondamente consapevole 
della responsabilita che si 'assume 
di fronte al paese. alia classe ope
raia, alle masse popolari. L'attua-
le crisi delle Istituzioni politiche 
richiede una risposta decisa da 
sinistra, una risposta che sia te-
stimonianza di serieta, che esca 
fuori da ogni velleita strumen-
tale, dal giuochi tattici. dalle pro-
poste interessate di fronti laid, 
che crescono all'ombra del Vati-
cano. per risolvere in modo posi
tivo il rapporto tra movlmento 
operaio e movimento cattollco. 

Rivofuzione, liberta 
internazionalismo 
nel partito unico 

dei lavoratori 

Alia luce di questa esigenza o-
biettiva, in questa campagna elet
torale noi affronteremo i grandi 
temi dl prospettiva su cui si in-
treccla ogni discorso unitario, i 
problemi della liberta e della de
mocrazia. del dialogo coi catto-
lici e con le altre forze della si
nistra laica, noi andremo davanti 
agli elettori con 1'ultima indica
zione lasciatacl dal compagno 
Togliatti. con quel messaggio di 
untta. di ricerca del nuovo. di 
affermazione di una originate via 
di sviluppo verso il socialismo. 

Noi riconfermeremo davanti alle 
masse la valldita di quel temi. 
perche sappiamo che di 11 biso
gna partire per aprire una nuo
va prospe'.tiva. perche sappiamo 
che di 11 prende le mosse 11 no
stro contributo originale per lo 
sviluppo di un nuovo processo 
unitario nella sinistra italiana. 
infine perche sappiamo che gli 
elettori oggi ci gludicano anche 
per i grandi temi. per 11 modo 
come noi riusciremo ad aprire 
dinanzi alle coscienze la spe
ranza e la certezza di un nuovo 
cammino in avanti. di una vera, 
nuova frontiera di liberta e di 
democrazia reale. 

Ma sappiamo anche che questa 
prospettiva non e affidata ad una 
sola forza politica. che scatunsce 
da un processo tormentato e con-
traddittorio, che un susseguirsi di 
scontri sociali e politici da cui 
germinera la nuova unita politica 
del movimento operaio. 

Un processo quindi che dovra 
assumere tutte le caratteristiche 
di una svolta storica e di fronte 
al quale appaiono in tutta la loro 
meschinita provinciate e codina 
quelle false proposte unificatrlci 
che mostraoo di non sentlre Tin-
segnamento della storia. la dura 
lezione della lotta delle classi e. 
cosa ancor piu grave, la necessita 
di una pur timlda consapevolezza 
autocritica. L'unificazione della 
sinistra non awiene attraverso 
la resa dei conti ad un partito. 
ne tantomeno al seguito di un 
eplsodio di cronaca quale po-
trebbe essere Telezione di uno 
dei tanti president! della Re-
pubblica. Un processo di unifi
cazione reale dovra essere. e 
sara. il rieultato di una sentita 
consapevolezza storica e di una 
ricerca che prende le mosse dal
la coscienza della originalita 
della rivoluzfone democratica e 
socialista nell'occidente capita
listico. 

In qunto quadro at colloca ft 

problema del partito unico dei 
lavoratori. La nostra ricerca si 
conflgura come sviluppo del pen-
siero rlvoluzionario — ha detto 
il compagno Longo nella sua re-
lazione al CC. 

Cib vuol anche dire che noi 
nconosciamo che tale processo 
di rinnovamento sociale e po
litico non coincide rneccanica-
mente con il nostro partito. che 
tra il partito e l'azione rivolu-
zionaria esiste un rapporto dia-
lettico, la possibility di differen-
ze ideologiche e po.itiche. di una 
plurality di espressioni. anche 
tra loro differenti della volonta 
nnnovatrice delle classi lavora
trici. 

Ma dobbiamo anche eapere 
che tutto questo ha un valore. 
se viene per sempre riferito ad 
una, reale volonta nnnovatrice, 

' alia volonta TivoUizionaria dl 
trasformare le attuali strutture 
sociali. di costruire una societa 
nuova liberata dallo sfrutta
mento. 

Noi possiamo ammettere, e su 
questo terreno abbiamo il do-
vere di aprire una discussione 
serena e rispettosa aelle posi-
zioni altrui, che altre compo
nenti della sinistra affermino che 
la via indicata dai comunisti 
non conduce ad un reale supe
ramento dello sfruttamento; quel-

• lo che non possiamo ammettere. 
in una forza che si dice socia
lista, e l'abbandono di quell'obiet-

' tivo di liberazione dell'umanita 
che. nel centenario della 1. - In-
ternazionale dobbiamo ricorda-
re. e stato il punto di partenza 
del movimento operaio e, insie-

• me ,il germe fecondatore di tut
ta la storia contemporanea. 

La presenza di piu componenti 
nella sinistra, o anche in un fu-
turo partito unificato, trova la 
sua fondamentaJe condizione uni
taria nel comune impegno alia 
trasformazione rivoluzionaria del
la societa 

Da parte nostra abbiamo ab-
• bandonato il feticUmo di par

tito: gia nel 1356 nella sua nota 
, intervista a "Nuovi Argomenti •* 

' il compagno Togliatti riconoece-
va. quasi prevedesse le succes-

, sive rivoluzioni cubana e alge-
rina. la possibility che movimen
ti di rinnovamento e di trasfor
mazione sociale si sviluppasse-
ro anche al di fuori. o in con-
trasto. con I partiti comunisti. 
Questo processo ei e realizzato 
a Cuba e, in 'forme diverse, si 
e svlluppato in Algeria dove il 
FLN ha assunto la guida del 
movimento rivoluzionario. 

Ora tutti sanno che Tiel Fron
te di Liberazione Nazionale con-
fluiscono forze tra di loro di
verse, che si contrastano non so
lo sugli immediati obiettivi po
litici ma si differenziano anche 
per le impostazioni ideologiche e 
persino religiose; purtuttavia eot-
to la direzione del FLN l'Alge-
ria non solo ha sconfltto 11 colo-
nialismo. ma si trasforma e si 
dirige, nel dibattito e nel con-
trasto a volte duro, verso una 
societa nuova. una societa so
cialista. Per questo noi non ab
biamo nessuna difflcolta ad av-
viarci verso la formazlone dl 
una compagine politica nuova, in 
cui siano presenti componenti di 
diversa ispirazione ideale. pur-
ch5 questo signinchi una conces-
sione. accettabile, alia liberta ri
voluzionaria e non un cedimen-
to opportunistic, purche segni 
una svolta reale e profonda nel
la societa italiana. purche que
sta nuova formazione politica 
apra la via della liberazione de
gli uomini Questa e 1'unita avan-

. zata. questo e il punto di incon-
tro che costringe tutte le com
ponenti della sinistra a fare dei 

• pass! avanti. a liberarei da vec
chie incrostazioni dogmatiche ed 
opportunistiche. 

Nell'incontro fecondatore tra 
rivoluzioni e liberta, tra demo
crazia reale e democrazla poli
tica sta la prima condizione fon-
damentale del processo di unifi
cazione della sinistra. 

Se e vero che il processo rivo
luzionario non coincide, mecca-
nicamente con un solo partito e 
con l'adesione ad un blocco di 
stati. tuttavia esso trova la pro
pria raaione d'essere nella ricer
ca sempre viva degli obiettivi 
da pereeguire e dei nemici di 
classe da battere in campo na
zionale e in quello internazio-

. nale. In questo senso l'altra con
dizione fondamentale del proces
so di riunificazione della sinistra 
e l'intemazionalismo. non come 
adesione alia politica dei blocchi. 
ne come accettazione acritica di 
una determinata visione mam-
chea dello scontro di classe a li
vello internazionale, ma come in-
dividuazione nuova delle carat
teristiche deU'imperiahsmo. del
la sua politica su scala mondiale, 
al fine dl condurre nel suoi con
front una lotta decisa e senza 
quartiere. 

Se la adesione al blocco degli 
stati socialist! e interr.azionali-
smo non coincidono. tuttavia e 
anche vero che la non adesione 
alia poiitica dei blocchi non de
ve significare rinuncza ad una 
propria e originale lotta contro 
l'imperialisnio 

Ci permettano I compagni 60-
cialieti di segnalare a questo 
proposito il forte discorso pro-
nunciato dal compagno Tito al 
-vertice- del Cairo. II Presidente 
jugoslavo pariando a! massimi 
dirigenti dei paesi non allineati. 
dopo aver affermato che i bloc
chi sono In decadenza e che quel 
che conta e l'azione conseguente 
e unitaria basata sull'umta di In-
teressi e di valuta zioni, e che 
non e'e contraddiz;cne tra la 
coesistenza e la lotta di libera
zione perche non v'e pace senza 
liberta. ha sostenuto che il non 
allineamento non e eqridiatanza 
bensl impegno alia iifesa della 
pace, dei diritti elementari dei 
popoli, piattaforma progressista 
reale per lo sviluppo della co-
munita internazionale. 

Anche partendo da un discor
so In grandissima parte condi-
vlso da Statl non alllneatt, 11 
compagno Tito ha voluto giusta-
mente sottolineare Jhe nella lot
ta contro l'imperiallsmo e 11 co-
lonialismo non vi pub essere 
equidistanza; se questo discor
so nel mondo odierno pub ormai 
essere accettato da stati retti da 
diversi regimi sociali. tanto piu 
esso non pub non "ssere la ba
se irrinunciabile di un partito 
operaio. 

La terza condizione da cui 
pub scaturlre un processo di 
unificazione della sinistra con-
siste nel maturare della consa
pevolezza. che soprattutto per 1 
comunisti comporta uu arricchi-
mento del proprio peusiero poli
tico e della propria azione. del
le caratteristiche onginali che 
deve assumere il pr»»ces30 rivo
luzionario neH'oecidPiite capita
listico. della necessity per il mo
vimento operaio deu occidente 
capitalistico. di uscire c'alla pre-
dicazione. dalla propaganda, per 
indicare. nel corso stesso della 
azione rinnovatrice, ^li obietti
vi positivi, sia sul piE.no econo
mico che su quello deali isti
tuti politici. su cui fondare la 
coatruzione di una societa nuova. 

Una nuova 
prospettiva 

per il 
socialismo 

La necessita di contrapporre 
alia programmazione eapitalista, 
un'alternativa economica e poli
tica. ci sembra essere il punto 
centrale di una ricerca per una 
via originale di avanzata ver-
60 il socialismo. 

In questo senso il punto no-
dale rimane l'invito che il com
pagno Togliatti ci ha nvolto nel 
documento di Yalta, a precisare 
che cosa noi intendiamo per de
mocrazia in uno stato borghese. 
come si possono allargare i con-
fint della liberta e delle isti
tuzioni democratiche, e quali sia
no le forme piu efficaci di par-
tecipazione delle masse operaie 
e lavoratrici alia vita economi
ca e politica. 

«Sorge cosl la questione — 
scriveva Togliatti — della possi
bility di conquista d! posizioni 
dl potere. da parte delle classi 
lavoratrici, nell'ambito di uno 
stato che non ha cambiato la sua 
natura di stato borghese e quindi 
se sia possibile la lotta per una 
progressiva trasformazione. dal-
1'interno. dl questa ratura. 

Questa indicazione rappresenta 
il punto centrale della nostra 
ricerca di oggi. nella consapevo
lezza che le forme e le condi-
zionl concrete di avanzata e vit-
toria del socialismo «aibnno mol
to diverse di cib che sono state 
nel passato: perche, come abbia
mo piu volte affermato, le con-
dizioni per la presa del potere 
sono diverse nell'occidente • ca
pitalistico. non si presentano co
me l'immediata continuazione 
della rivoluzione democratica 
borghese. ma come rivoluzione 
direttamente anticapit&istica. In 
una fase storica in cui l'arco 
delle alleanze sociali e politiche 
pub essere insieme piu artico-
Iato e piu vasto di quello del-
l'ottobre del *17, e dove la co
stituzione s tees a di questo nuo
vo blocco dl alleanze richiede 
l'indicazione positlva, economi-
csmente rigorosa e democratica-
mente garantita. del'a via di svi
luppo delle societa altamente 
sviluppate. 

Questo vuol dire. In concreto, 
costruire il nuovo blocco dl po
tere all'intemo dello stato; una 
costruzione che e i or.testazione 
dall'interno. e insieme indicazio
ne di nuove forme di democra
zia. E in tal senso tutti I pro
blemi economici e pclitici tro-
vano il proprio punto nodale 
nella lotta per una programma-
*ion*» democratica; perche la 
consapevolezza che nel sistema 
del capitalismo monopolistico di 
stato sorge la questione della 
centralizzazione delia direzione 
economica. della r^alizzazione 
della programmazione dell'altro. 
impone alia classe operaia e a 
tutte le forze democratiche il 
compito di presentare un piano 
eenerale di sviluppo economico 
da contrapporre alia program
mazione eapitalista. 

Programma 
di Uanshione 

e nuovo 
cfamocrozio 

Questo e il punto centrale, la 
indicazione di fondo che deve 
scaturire da questa campagna 
elettorale. E questo e I'impegno 
che chiediamo anche alle altre 
forze della sinistra. Infatti dob
biamo confessare un certo fasti-
dio per il tipo dl owcuesione 
che si svolge fra It forze del
la sinistra e per I'alteggiamen-
to austero da professor!, oaten-
tati e riconosciuti oallo stato, 
della liberta che alcuni assumo-
no ne! nostrl contrnnti: fasti-
dio perche tutto cib e ridicolo. 
provinciate, poco seno. fastidio 
perche una vuota. e spesso poco 
dotta. discussione sulla liberta, 
che si rlduca alle concession! op-
pure ai rifluti redproo, pub di* 

ventare un alibi chn favorite* 
l'lmmoblllsmo sostan74ale • 11 
concreto deteriorarsi degli isti
tuti politici. 

Pensate, solo per un momen
to. alia patetica curiosita sto
rica che 1'attuale periodo potra 
offrire alio storico di domani, 
la visione di questi saSgl toga-
ti, di questi santonl del socia
lismo e del cattolicesimo che di-
scutono con sussie^o di liberta 
e di varia umanith. mentre la 
repubblica crolla sotto 1 colpl dl 
un nuovo autoritammo 

Una discussione <.eria nella 
sinistra deve sorgere d? un Im
pegno reale. deve proporre unn 
alleanza di forze sociali, e per 
questo deve trovare 11 proprio 
binco di prova n»lia deflnizio-
ne dl un programma organlco 
alternativo alia programmazione 
eapitalista. 

II problema 6 quindi eesen-
zialmente politico: . on si trat
ta infatti di elabora-e a tavo-
lino uno schema e»ie noi comu
nistl proponiamo .-.sli altrl: il 
tratta piuttosto dello svlluppo dl 
un movimento reale di forze so
ciali e politiche da cui sorge il 
nuovo programma. rello scon
tro e nell'incontro con le altre 
forze 

La linea di questa ricerca par
te dalla crisi del centro sinistra, 
vista nel suo punto centrale. co
me crisi. denunciatA dallo stes
so Lombardi. di una ronvlvenza 
tra obiettivi di int.^osse collet-
tivo e Interessi privati che non 
ha aperte soluzioni positive, non 
ha permesso di dislocare pro-
gressivamente il pow-re econo
mico e politico nelle mani delle 
classi lavoratrici. Ed e per l'ap
punto dalla constatazione di que
sto fallimento che la sinistra de
ve aprire una strada nuova per 
vedere come dislorare progres-
sivamente il potera in favore 
degli interessi coiielhvi, come 
contrastare in conccoto. le scel-
te dei grandi gruppi privati. E* 
a questo punto che obiettivi di 
riforma e organizzazione nuo
va e originale del movimento si 
incontrano. 

Infatti. la proposta di una pro
grammazione di transizione — 
che non e. proprio perche dl 
transizione, una prosrammazione 
socialista — che preveda la pre-
minenza dell'lnteresse collettivo 
e del settore pubblico come cen-

, tro dl regolamentazione del mer-
cato e che lasci una funzione 
all'lnlziativa privata. comporta 
anche la ricerca d! ui metodo 
anche nella direzione della vi
ta economica sia attraverso la 
utilizzazione del poteri dello sta
to e delle assemblee t-5ettlve. sia 
attraverso nuove forme di par-
tecipazione e di controllo della 
classe operaia e de'le masse po
polari; il che presuppone una 
integrale connessione fra batta-
glia per la modiQTazione del 
meccanismo generale di svilup
po e una nuova organizzazione 
del movimento e deiia politica 
delle alleanze in vista della crea-
zione di quegll strumenti di po
tere che permettano '.a messa a 
punto dl una progiammazione 
organica e rarticotatione demo
cratica della vita sociale e po
litica. 

Naturalmente si tn-tta di un 
processo di lotta *• d azione. al 
cut interno si collocano gli obiet
tivi intermedi e parziall che sia
no lungo una linea che garan-
tisca 11 dislocamento progressivo 
dei rapporti dl forxa in favore 
delle classi lavoratrici. 

E' quindi necessar'o che tutto 
il nostro movimento sia consa
pevole del valore centrale cbe 
assume la battaglia per la pro
grammazione democratica. Tale 
battaglia. infatti. e il punto dl 
raccordo di tutte le lotte. 11 cen
tre di congiunzdone ("ella lotta 
rivendicatlva e di quella politi
ca, il banco di prova di una ee-
ria e fondata discussione sulla 
democrazia. su! suoi isliruti, sul
la parteclpazione real* delle mas
se popolari alia £e?tione dello 
stato. 

La campagna elettorale e la 
grande occasione per dare il sen
so generale di questa scelta. per 
fame il centro Ideale e politico 
del nostro discorso con le maa-
se. con le altre forze politiche. 

La programmazione deve pre-
sentarsi come II centro dl tutte 
le rivendicazioni che noi porre-
mo nel corso della competlzione 
elettorale e come il punto di 
partenza di un movimento reale. 

Lo stesso movim»ato giovani-
le. la nostra oraanlr-AZione. le 
orgamzzazioni unitirie degli stu-
denti e degli op-rai. nel mo
mento in cui pongono delle oal-
eenze autonome e eontrastanti 
la loeica del profitto capitalisti
co. della subordinaziooe al pro
cesso di accumulazloce del gran
de capitale. contribui«^ono alia 
elaborazione degli obiettivi ewn-
creti per una progr?mmaz!one 
democratica. 

\ 
A questo punto il compagno 

Occhetto ha svolto la eeconda 
parte della relaziene, in cut ha 
esposto | punt! programmatic! 
della FGCt per la prosalma cam-
pagna elettorale. In particolare 
sono state tracciate le proposte 
riguardantl la costituzione • la 
azione delle Conaulte giovanili, 
II piano per II diritto alio studio 
la riforma dell'ittruzione profes 
sionale, la carta della gloventc 
meridionale. î 

Tutti questi argomenti sarannr 
presl in conaiderazlona dal no • 
•tro giornale nel proaaimi nu.l 
men, e soprattutto nel numeral 
speciale elettorale del 31 ot 
tobre. 
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