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Pubblichiamo qui di scguito 
1 rcsoconti degli intcrventi di 
giovedl pomeriggio e di ieri 
al CC. e alia C C C : 

i"i -£», ' 

Volpe 
Concorda con la sostanza 

della impostazione del docu-
mento e con la relazione del 
compagno Bufalini. II dibat-
tito attorno ai problem! della 
unita d'azione delle forze socia-
liste e della loro unita orga-
nica deve rapidamente trasfe-
rirsi nel paese e occupare gia 
un posto di primo piano nella 
campagna . elettoralc in corso 
in Sardegna e in altri ccntri. 
Volpe sottolinea che il proces-
so unitario che stiamo avvian-
do non deve essore concepito 
in modo statico: esistono in-
fatti concrete possibility di mo-
dificare profondamente gli 
od iemi schieramenti politic! 
superando anche difficolta c 
delimitazioni che possono ap-
parire ardue nel momento pre-
sente . 

Al dibattito devono parteci-
pare in primo luogo Ic grand! 
masse operaie. Abbiamo comln-
ciato alia Conferenza di Geno-
va una ricerca autocritica sul 
nostro lavoro verso le fabbri-
che. Su questa ricerca deve in-
nestarsi il dibattito sull'unifi-
cazione del le forze socialiste 
che ne ricevera ulteriori ar-
ricchimenti. E* fuiiduiiiufilalc 
per noi partire dalle questio-
ni concrete della enndizione 
operaia per risalire ai proble-
mi piu generali dello sfrutta-
mento capitalistico e ai proble-
mi della prospettiva politica 
e ideale che noi offriamo alia 
c lasse operaia e al paese. Dob-
biamo portare nella c lasse ope
raia il dibattito suite forme 
nuove di potere che i lavora-
tori dovranno esercitare nella 
fabbrica e nella societa. 

Tra i problemi peculiar! del
la via italiana al socialismo 
un rilievo maggiore deve ave-
re la questione meridionale che 
presenta oggi aspetti nuovi in 
conseguenza della penetrazio-
ne monopolistica. Lo sviluppo 
economico in atto viene conte-
stato anche da forze politiche 
distant! da noi che vengono 
spinte a riconsiderare i loro 
rapporti con i comunisti com'e 
A caso di certi gruppi social-
democratici e della sinistra cat-
tolica dell'Irpinia. Su questo 
terreno nel Mezzogiorno pud 
maturare un incontro di forze 
per la soluzione dei problemi 
immediati e per portare avan-
ti il dibattito generale sulla no
stra strategia di avanzata al 
socialismo. 

Perna 
La questione della uniflcazio-

ne delle forze socialiste s i pre
senta in modo oggettivo, perche 
e uno sviluppo possibile di una 
forte ripresa unitaria. Dipende 
anche dal modo con cui noi 
sapremo rispondere a questo 
problema s e si riuscira a inver-
tire le tendenze presenti nella 
situazione di oggi e a fare 
emergere nei fatti gli elementi 
di formazione di una nuova 
maggioranza. Ora si tratta di 
esaminare 1 motivi che hanno 
causato la ulteriore divisione 
delle forze socialiste e di indivi-
duare le grand! l inee di una 
prospettiva positiva. a lungo 
termine. 

- In questo quadro, Perna si 
sofferma sul tema della lotta 
antimperialista e per la pace 
che considers il piu importante. 
non solo per la particolare gra-
vita del momento. ma anche 
per l'intreccio che lega la 
politica italiana ad alcuni spe
cific! dati del le relazioni intc-r-
nazionali. L'oratore ricorda a 
questo punto gli indirizzi domi
nant! nell'area del MEC: la 
accettazione deH'alleanza atlan-
tica da parte del PSI: la 
progeitata costituzione di una 
forza atomica multilatcralc. la 
associazione al MEC di 18 paesi 
africani nel quadro della 
politica neocolonialista della 
Francia . 

- Le forze socialiste debbono 
misurarsi con questa difficile 
realta se vogliono avv iare con 
successo uno sviluppo della 
azione unitaria. II movimento 
operaio d e v e offrire concrete 
soluzioni ai problem! posti dal-
rintegrazione europea spec ie 
per quanto riguarda i rapporti 
con i popoli mediterranei. e sa-
pere indicare uno sbocco al 
problema posto dalle nuove tra 
sformazioni tecnologiche che il 
nostro paese affronta oggi in 
condizioni di inferiorita: e cine 
propugnando nuove relazioni 
economiche e commercials con 
tutti gli Stat! europei e mediter
ranei; poiche cid e essenziaie 
ai flni stessi di una program 
mazione democratica e della 
lotta per scalzarc le posizioni 
c h e \ monopoli occupano nel 
rOccidcnte. 

Ma sulla situazione interna 
zlonale. sulla possibility di una 
politica intemazionale della 
c lasse operaia italiana. pesano 
anche altri elementi negativi: 
Ic contraddizioni insorte tra i 
paes! d! nuova indipendent*. il 
ritardo dcllo sviluppo delle for 
2e produttive ticl campo socia 
l i s ts risprtto alle prc\i«!'r>r.i di 
alcuni anni or 3ono: e infine il 
contrastn con i enmpneni cine 
s!. che non c solo di natura 
idcologica ma anche di rapporti 
politic! e statali Rlsopna pcrciA 
non solo valorizrare al massirrin 
l'autonomla di ogn! singnln mo 
vimento. ma anche consegulre 
un risultato complessivo che 
Itiovi alia causa generale. Ed c 
necessario rlbariire che la coe 
l i s t e r i a paciflca non e solo il 
pJA f iTorevole terreno per la 

rlvoluzione: e qualcosa di piu. 
e un nuovo ordine intemazio
nale politico e giuridico a cui 
possono tendere anche partiti 
e govern! borghesi che respin-
gano la dipendenza dagli Stat! 
imperialist]; 6 la conquista di 
un mondo nuovo la cut prima 
caratteristica dovra essere 
quella ' di un mondo senza 
guerre. 

n compito attuale e di fron-
teggiare gli aggressori imperia
list! e di isolarli. Ma non basta 
solidarizzare con 1 popoli col-
piti dalla violenza imperialista. 
Si tratta di prevenire le guerre. 
L'esperienza dimostra che gli 
USA pagano un altissimo prezzo 
politico per le loro criminal! av-
venture. Bisogna trasformare 
questo prezzo in sconfltta poli
tica. Ci6 comporta due conse-
guenzc: lottare per la pace su 
tutta I'arca mondiale; dare una 
prospettiva alia protesta. po-
nendo in primo piano 1'esigenza 
di considerare la lotta per un 
nuovo ordine pacifico, per lo 
allargamento delle < zone di 
pace >, - quale indispensabile 
presupposto della via italiana 
al socialismo. 

Sanlorenzo 
Pienamente d'accordo con la 

sintesi del documento fatta dal 
compagno Bufalini, sottolinea 
che essa mette in evidenza le 
principuli novita del nostro 
discorso unitario. II dibattito 
che si sta sviluppando sul pro
blema dell'unificazione, e arti-
colato intorno a tre punti: i 
rapporti in seno al movimen
to operaio intemazionale; la 
concezione dello Stato s ia nel
la fase di lotta per il potere 
che nella fase della gcsl ione 
del potere; le questioni della 
organizzazione democratica in
terna del partito. E' su que-
sti temi che dibattono le for
ze politiche che vogliono l'uni
ta. l'unificazione da no! pro-
posta. In relazione a tali obiet-
tivi il documento contiene ap-
punto nuove formulazioni di 
sintesi assai utili per chiarire 
il discorso unitario che noi fac-
c iamo: sulla costruzione del so
cialismo nella pace: sulla 
espansione della democrazia 
politica in base ai principi con
tenuti nella Costituzione; sulla 
necessita che la pianiflcazione 
economica si sviluppi in arti-
colatc autonomie locali ad evi-
tare le degenerazioni accentra-
trici o burocratiche. Anche per 
quanto riguarda la democrazia 
nel partito, ci si trova di fronte 
a nuove formulazioni c h e eli-
minano con chiarezza s ia il pe-
ricolo dell'avvio di un proces-
so di anarchia all'interno, sia 
quello opposto delle degenera
zioni autoritarie o burocrati
che. Per garantire il partito 
da tali pericoli perd, non ba
sta confermare la piena liber 
ta di discussione per ogni mi 
litante: occorre che a tutti i 
livelli il partito possa conosce-
re attraverso quale ricerca e 
quale confronto di posizioni 
anche nei massimi organism! 
dirigenti, si e giunti al le deci-
sioni finali. Non sempre invece 
la sintesi finale risulta chiara 
o riesce a mobilitare veramen-
te il partito, in quanto non e 
stato chiaro il processo attra 
verso cui si d giunti a deter 
minatc conclusioni. Per quan 
to riguarda il problema della 
unificazione e'e stato invece 
un piu ampio dibattito e un 
piu evidente confronto di posi
zioni che spiega il maggiore 
entusiasmo del partito sul te
ma dopo il rapporto del com
pagno Longo all'ultimo C C . 
Restano comunque limit! di 
freddezza ad alcuni livelli in-
termedi del partito. c o m e re
stano i pericoli di sedimenta-
zioni scttarie antiche e an
che piu recenti: ad escmpio 
certe eccess ive illusion: ali-
mentate nel partito sui possi-
bili risultati immediati del dia-
logo con i cattolici: oppure 
certe formulazioni astratte sui 
temi della democrazia politica: 
o inflne certa mitica insisten 
za sul rapporto che lega le 
lotte rivendicative immediate 
c Ic Intte gencrali per ' e rifor-
mc. Da quc^ti p e " ^ ' ' deve 
sapersi guardare il partito nrl 
conduiTe avanti il dibattito sul
la unificazione. 

Pintor 
n compagno Pintor esprime 

la convinzione che il C C . deb 
ba considerare il documento 
sull'unincazionc un contributo 
airimminente claborazionc del 
le Tesi per I'Xl Congresso del 
Partito. e percid non debba n6 
approvarlo n^ rendrrlo pub 
hlico. 

CiA per uiia questione di 
metodo. in primo luogo. giac-
che" il documento affronta 
questioni di fondo e decis ive 
che sono di competenza del 
Congresso e che non d oppor 
tuno definirc in anticipo senza 
un libera confronto di posi 
zioni che puo a\-\enire solo 
nella sede naturale. ossia nel 
la sede precongressuale e con 
gressuale Non si pud antepor 
re un problema come quello 
della unificazione delle forec 
socialiste in un solo partito. e 
quindi della sorte del nostro 
Partito alia def.nizione dei con 
tenuti che la nostra strategia *» 
qtirlla dell ?\ent«ialo partito 
unif.catn devnno averc non si 
pud partire dal tetto an/ iche 
dalle fondamenta 

Ma il problema non e solo 
di metodo. bensi di sostanza. H 
documento. anche se e apprez-
zabile in alcune parti, non fls-
sa quelle indispensabili discri-
minanti che sono essenziali per 
l iquidate ogni concezione di 

subordinazionc del movimento 
, operaio al s istema dominante 
Se dobbiamo metterc in di
scussione la strultura del no 
stro Partito. cid pud avvenire 
solo con jn ancoraggio a con-
tenuti di c lasse e internaziona 
listi inrquivocabili. 
• Prima di tutto, occorre par
tire da una piu esplicita indi-
cazione dei termini dello scon-
tro di c lasse e politico che e 
in atto nel paese , non per < su-
perare > il centro sinistra ma 
per « batterlo > e invertire la 
tendenza che esso esprime. 
Questo richiede una piattafor-
ma di lotta che tragga ai flni 
di una trasformazione demo
cratica e socialista della so 
cieta nazionale, tutte le conse 
guenze programmatiche e di 
alleanze politiche che deriva-
no dal nostro giudizio sulla 
sconfltta e la vanita delle posi
zioni riformiste. 

La natura di c lasse del nuo
vo partito, e in generale del 
movimento che intendiamo su-
scitare, deve risultare assai 
piu chiara: cid richiede un 
chiarimento preliminare all'in
terno del nostro Partito, ai flni 
di quella svolta di cui abbia
mo parlato a Gcnova circa la 
azione politica e l'organizza-
zione politica rivoluzionaria in 
fabbrica e lo scon tro al livello 
dei rapporti di produzione, ma 
sulla quale non si e giunti a 
conclusion! soddisfaccnti. An
che nei confronti delle nuove 
gencrazioni, come della classe 
operaia. I'indicazione dcll'unifi-
cazione non ha for/a di attra 
zione e valore storico e non 
serve a battere le suggestion! 
estremiste se non d connessa a 
un approfondimento dei termi
ni di scontro col sistema e a 
un nuovo slancio ideale. 

Circa la componente interna-
zionalista, Pintor osserva che 
il documento d al di qua dei 
problemi maturati su scala in 
ternazionale e dei termini del 
pro memoria di Yalta: la in 
scindibilita tra coesistenza pa
ciflca e lotta antimperialista va 
affermata in termini tali che 
non lascino spazio a una con
cezione giuridica della coesi
stenza, ma intendano la coesi
stenza come riduzione dell "area 
imperialista e delle sue radici 
di guerra attraverso la dina-
mica della lotta di c lasse in
temazionale e quindi dei mo 
vimenti di libcrazionc, della 
lotta anticapitalistica nell'oc-
cidente. di una politica dinami-
ca degli Stati social is ts 

Sui problemi della democra
zia interna del Partito. il do
cumento ha concetti apprezza-
bili circa la partecipazione de
gli iscritti all'elaborazione del
la linea politica, anche attra
verso la conoscenza del pro
ces so di formazione della vo-
tonta politica degli organismi 
dirigenti e degli eventuali dis-
sensi . Ma due punti sono da 
sottolineare. II primo. che il 
Congresso deve essere la sede 
naturale in cui il confronto 
del le posizioni s i realizza e 
il dissenso eventuate si espri
m e senza che una imposta
zione dall'alto lo vincoli. II 
secondo che tra un Congresso 
e l'altro si tratta di restituire 
al Comitato Centrale t suoi 
attributi leninisti di organo su
premo di direzione politica. nel 
cui seno la volonta politica si 
forma in armonia e in naturale 
contatto (per la stessa com-
posizione rappresentativa del 
C C . e attraverso le sue com
mission! di lavoro) con 1'insie-
me del Partito. delegando agli 
organismi esecutivi superiori 
che del C C . sono emanazione. 
le decisioni operative. Senza 
di che il rapporto corretto tra 
democrazia e centralismo. tra 
dibattito e units operativa. non 
sara risolto n£ saranno evitate 
le cristallizzazioni. 

Nessun documento potra 
c sistema re > dall'alto questio
ni che solo nella mobilitazinne 
congressuale del Partito p a 
tranno trovare la necessaria 
chiarezza e tradursi in azio
ne. Procedcre in questo modo 
e indispensabile s e vogliamo 
trovare una ceo reale tra le 
forze di minoranza del PSI. 
nel PSIUP. tra i cattolici 
avanzati . che non ci chiedono 
c garanzie » o « disponibilita > 
ma I'indicazione di contenuti di 
lotta all'altezza dello scontro 
col capitalismo moderno e con
tra il riformismo; e soprattutto 
per superare ogni malessere 
nel Partito e proicttarlo non 
sulle formule ma sui propri 
problemi di rinnovamento stra-
legico e democratico intcrno. 
sui compiti di lotta a cui an 
corare anche il discorso sulla 
unificazione 

Pavolini 
Su tutto il problema delta 

nuova maggioranza c della 
riorganizzazione della sinistra. 
le posizioni del partito si so
no andate sviluppando attra-
\ c r s o un dibattito molto am
pio. che dura da diversi me-
si . e che na portato via via 
a introdurre correzioni impor
tant! e a flssare punti fermi. 
E" stato ed e un dibattito di 
linea. condotto in forme pub 
bliche. e al quale ha parteci 
pato largamente la base del 
partito. reaIiz7andosi cos! un 
inizio di attuazinne delle de 
cisioni delta Conferenza nazio 
nale di Napnli E stata cd d 
un opera difficile ma indispcn 
sabile. data la dclicatezza c 
la complcsMla del tema Non 
c'b dubbio che la discussione 
dovre continuarc. II documen
to presentato d esso stesso in 
buona parte problematico c in-
vita quindi a ulteriori svilup
pi e precisazioni su cui oc-
correr i impegnarsi durante 

la prcparazionc congressuale e 
nel confronto con le altre for
ze politiche alle quali le nostrc 
proposte sono rivolte. Sarebbe 
assai errato »confondere. que
sta esigenza di dibattito e di 
approfondimento con una man-
canza di fiducia nella validi
ty della nostra prospettiva po
litica o con una scarsa con
vinzione circa I'attualita dei 
temi della unita e della uni
ficazione. . ' 

Nel concreto, il documento e 
la relazione contestano in ma-
niera eff icace la linea e la po
litica del centro sinistra: sia 
nei suoi contenuti economic!, 
che si riassumono nella poli
tica dei redditi e ' nel conse-
guente tentativo di imbriglia-
re la spinta operaia, sia nei 
suoi sbocchi politic!, che ten-
dono a una socialdemocratiz-
zazione del paese. II proble
ma non d solo, infatti, quel
lo della socialdemocratizzazio-
ne progressiva di Nenni e del 
suo gruppo. ma del pericolo 
che si determini in Italia un 
clima politico generale di ti-
po socialdemocratico, che po-
trebbe essere benissimo c ge-
stito > anche dal partito de-
mocristiano. Tuttavia. poichd 
il documento d e vuote essere 
un atto politico concreto. di-
rctto non a stabilirc princi-
pii generali. ma a incidere sul-
I'immediato. occorre rendere 
del tutto esplicito — secondo 
l'oratore — appunto il proble
ma politico di oggi, che d 
quello della lotta contro l'at-
tuale governo di centro-sini-
stra. Ci troviamo di fronte a 
una politica ben chiara. espres-
sa da Colombo e da Carli ed 
enucleantesi in atti governa-
tivi precisi: vicende del pia
no Pieraccini, proroga della 
Cassa per il Mezzogiorno. vi-
cissitudini della l egge urbani-
st ica. piano verde. piano Gui. 
superdecreto anticongiuntura-
le. II grave non e tanto che 
una simile politica classica-
mente conservatrice venga con-
dotta dalle classi dominanti, 
quanto che a essa partecipi 
in prima persona il partito 
socialista. La lotta per far ca-
dere l'attuale governo non pud 
essere quindi una questione di 
prospettiva, da affrontare 
quando una nuova maggioran
za sara c pronta >. Al contra-
rio, d proprio nella lotta aper-
ta contro questo governo. di-
retta a render concreto il fal-
limento del centro sinistra, che 
pud maturare la crisi delle for
ze politiche delto schieramento 
di centro-sinistra e che pos
sono aprirsi nuove possibility 
unitarie. Al centro del nostro 
richiamo unitario dev'essere 
I'obiettivo di un nuovo mecca-
nismo di accumulazione. da 
realizzarsi attraverso - riforme 
economiche e statuali e attra
verso una programmazionc de
mocratica quali alternative al
io sviluppo neocapitalistico. 

Occorre liquidare. in questo 
quadra, l ' inesistente contrap-
posizione tra il problema del-
l'unificazione delle forze che 
lottano per il socialismo e il 
problema del rapporto e del-
I'unita con le m a s s e cattoli-
che. E' un compito storico, 
questo. c h e il partito comuni-
sta ha affrontato in Italia, e 
che nessuna altra forza poli
tica si e posto in maniera giu-
sta. Le altre forze oscillano 
tra I'accettazione delle impo-
sizioni - democristiane e uno 
pseudo* laicismo ^ che vorreb-
bc dividere in sede politica. 
nel nostro paese . coloro che 
vanno a messa da coloro che 
non ci vanno. La nostra bat-
taglia d, o w i a m e n t e . una bat-
taglia per lo Stato laico: ma 
lo Stato laico. in Italia, si fa 
con l e m a s s e lavoratrici cat-
toliche liberate dal le ipoteche 
confessionali e padranali. E' 
per questo che. in definitiva. 
non si pud comunque parlare 
in Italia di una prospettiva di 
bipartitismo. 

Damico 
I-a prospettiva di un unico 

partito dei lavoratori d una 
prospettiva che s e posta bene 
d in grado d i . e sa l tarc tutti i 
sinceri democratic! e puo dare 
I'avvio ad un nuovo processo 
unificatore delle forze popolari: 
a condizione, tuttavia. che si 
tratti di un rilancio unitario 
che poggi su di una generale 
lotta politica sul terreno eco 
nomico. sociale e ideale. Con 
cordo quindi con la relazione 
di Bufalini quando richiama 
tutto i! Partito ad un dibattito 
che abbia come ba<=c i! docu 
mento qui presentato 

La meta ci;e noi ci poniamo 
richiede una rigorosa analisi 
delta nostra societa per rrnde 
re concreti gli obiettivi inter 
medi e nclto stesso tempo per 
indicare con chiarezza gli 
obiettivi finali. Al riguardo la 
ITI Conferenza delle fabbriche 
ha soltolincato to sforzo in cui 
sono impegnati oggi i quadri 
operai per creare nella con 
crcta realta dei processi pro 
duttivi un valido terreno pro 
grammatico sul quale costruire 
la nostra alterrativa. E' ap 
parsn chiarn a Genova che il 
problema principale oggi — di 
fronte alia crisi stnitturalc che 
travaglia il Paese — e quello 
di determinare un in tenento 
diretto della c lasse operaia ne! 
la direziaie deireconomia e che 
i rapporti tra lotta politica ed 
economica si integrano in una 
generate prospettiva di rinno 
vamento. 

La esatta valutazione dei pro
cessi reali in corso d neces
saria per climinare scetticismi 
o incomprensioni dell'obiettivo 
che noi indichiamo. L'unifica
zione, infatti, non pud partire 

da presupposti negativi come 
quello della frantumazione del
le forze socialiste, nd da una 
sopravvalutazione degli aspetti 
congiunturali della crisi attuale 
perchd cid ci porterebbe ad 
indicare obiettivi arretrati co
me quello della riconquista di 
una nuova unita sulle preceden-
t! posizioni. I ritardi che si ri-
levano nella risposta operaia 
derivano dal fatto che ancora 
non riusciamo a colpire l'at
tuale meccanismo di sviluppo. 

Perchd per le lotte della RIV 
a Torino, mancd un sbocco po
litico? La rivendicazione di un 
intervento pubblico di fronte 
al processo di concentrazione 
monopolistico rimase ristretta 
alia RIV e a Torino. E cid 
perche vi era, nel complesso 
del Partito. un ritardo nel va-
lutare il tipo di crisi e nel 
comprendere le sue reali pro-
spettive e i suoi contenuti 
strutturali. Oggi il problema 
d di spostare in avanti tutto 
il fronte di lotta il che richiede 
una maggiore attenzione nel 
valutare lo stato reale del mo
vimento. Non si tratta di di-
viderci in pessimisti o ottimi-
sti quantc rilevaro il ritardo 
che ancora perman1; nel dare 
la risposta adeguata t>H'attacco 
padronale. Perchd, per escm
pio, di fronte alia cri.ii della 
Magnadyne ed alia richiesta di 
2000 Iicen7iamenti non abbiamo 
lavoratn per determinare un 
vasto movimento con I'obietti
vo di un qualificantc intervento 
pubblico? 

Occorre operare sulle strut-
ture odierne per aggredirle e 
trasformarle poiche questo e 
il modo per fare chiarezza sul
la funzione e sul posto che de
ve avere la c lasse operaia nel-
l'attuale societa. Diversamen-
te. I'obiettivo entusiasmante 
dell'unificazione potrebbe ap 
parire come astralto, quasi una 
evasione dai problemi reali e 
potrebbe ricreare delusion!. Si 
tratta percid di operare per la 
unita non partendo dall'ele-
mento negativo della frantu
mazione delle sinistre ma da 
una politica positiva, ancorata 
a processi reali. Di qui sorge 
una piu profonda accentuazio-
ne del valore nuovo del nostro 
Partito. In questo quadro ri-
tengo che dovremo avanzare 
proposte concrete sugli stru-
menti di una piu ampia unita 
politica attraverso patti con-
sultivi, consultazioni periodiche 
e anche permanenti. Deve ap-
parire chiaro che alia nuova 
unita si pud andare solo con 
un Partito comunista al mas-
s imo delle sue potenzialita po
litiche e organizzative e della 
sua presa ideale e politica, co
me garanzia di una unita real-
menlc avanzata. adeguata al 
tipo di esigenze che lo stesso 
sviluppo capitalistico pone. 

Pizzorno 
II modo come viene posta la 

questione delTunita politica e 
dell'unificazione delle forze so
cialiste e di una diversa orga
nizzazione politica della sini
stra italiana puo contr ibute a 
dare una piu concreta prospet
tiva politica — e quindi nuovo 
slancio — all'azione del partito 
o pud invece costituire un ele-
mento di remora a questa 
azione. 

L'unita politica delle forze so
cialiste — intendendo per tali 
le forze marxiste e classiste — 
e una nuova organizzazione po
litica della sinistra devono es
sere concepite come punto di 
approdo di un processo politico 
che avanza attraverso lo svi
luppo di un largo movimento e 
di una lotta politica di massa 
verso obiettivi concreti di tra
sformazione democratica e so
cialista della societa pur te-
nendo distinti il movimento del-
1'unita d'azione e quello dell'uni-
ta politica. 

II partito deve far fronte da 
un lato alle esigenze di impo
st a re e portare avanti il di
scorso sull'unita politica con le 
altre forze democratichc (so
cialiste e non socialiste) pre-
sentandosi con la massima aper-
tura e senza posizioni program
matiche precostituite e dall'al-
tro alle esigenze di una sem 
pre piu puntuale definizione di 
una sua linea politica — che 
indichi soluzioni democratichc 
complete per i problemi di fon
do che si pongono nei diversi 
scttori nella vita economica e 
sociale del paese e su piano 
politico — come condizione per 
portare avanti la sua azione e 
contribuire alia elaborazione di 
una linea « alternate a > a quel 
la del centro sinistra e alio svi
luppo su questa linea di un mo 
vimento e di una lotta politica 
di massa capaci di spostare a 
sinistra i rapporti di forza di 
c lasse e politici creando Ic con
dizioni per dare uno sbocco de
mocratico all'attuale situazione. 

Bisogna evitare che ia nostra 
disposizione a un dialogo co-
raggioso con le altre forze sul
le questioni politiche. ideali e 
organizzative possa essere in-
tcsa nel senso che noi conside-
riamo non piu \a l ide Ic attuali 
nostre posizioni politiche e 
ideali. 

II processo di costruzione e di 
sviluppo dell'unita sindacalc e 
dell'unita politica della c lasse 
operaia hanno indubhiamente 
un riftcsso ed un rapporto re 
ciproco cd anche un denomi 
natorc comune in quanto. in un 
caso e ncll'altro. si tratta per 
i comunisti di costruire e raf-
forzare l'uniti con forze di al 
tro oricntamento ma in condi
zioni molto diverse. 

Mcntre nel sindacato esistono 
le correnti non esiste una po
litica di corrente ma una politi
ca unitaria del sindacato nelle 

cui istanze dirigenti a! diversi 
livelli le correnti confluiscono. 

Tra i partiti politici la cosa 
d diversa. II partito non pud non 
avere una sua linea e una sua 
azione politica. 
>• Per avanzare nella costruzio
ne dell'unita politica il partito 
mette a confronto le sue posi
zioni e la sua linea con quelle 
delle altre forze politiche socia
liste e democratiche con spiri-
to e volonta politica unitari per 
raggiungere posizioni comun! e 
cid sia attraverso la discussio
ne e il dibattito a tutti i livelli 
sia sopratutto portando avanti 
l'azione politica e ricercando in 
questa azione l'unita con le 
altre forze socialiste e demo
cratiche. 

Azione che sard tanto piu effi
cace quanto piu si riuscira a 
porre alia sua base una linea 
ed una piattaforma politica or-
ganica che affront! con una vi-
sinne unitaria i problemi della 
condizione operaia e delle mas
se popolari, i problemi di indi-
rizzo di struttura e di potere 
politico democratico: i proble
mi interni ed intemazionali . 

Pizzorno ha sottolineato la 
esigenza di un'azione del par
tito che tenda a rendere eviden
te ed esplicito il rapporto reci-
proco esistente tra i problemi 
della condizione operaia e delle 
masse popolari, il tipo di svi
luppo economico del paese e la 
collocazionc intemazionale del-
I'ltalia e quindi i suoi rapporti 
economici e politici con gli al
tri paesi della sua posizione e la 
sua politica verso il Mcc. 

A questo proposito Pizzorno 
ha rilevato l'importanza politica 
della lotta in alcuni scttori mag-
giormente «internazionalizzati > 
quale l'economia marittima (e 
nel suo ambito i cantieri navali 
e la navalmeccanica) e i tra-
sporti come c momenti * essen
ziali della lotta generale per la 
qualiflcazione democratica della 
programmazione economica e 
dell'indirizzo della politica del 
paese. 

II partito rendendo evidente il 
rapporto tra la lotta per i pro
blemi intemi — economici, so-
ciali e politici — e la colloca
zionc intemazionale dell'Italia, 
ciod la lotta per una diversa po
litica estera, contribuisce an
che a far maturare nella c lasse 
operaia e nelle m a s s e la co-
scienza del rapporto che oggi 
obiettivamente intercorre tra la 
lotta democratica e socialista 
e della c lasse operaia nei sin-
goli paesi, e in particolare in 
quelli dell'Europa capitalista, e 
la lotta antimperialista in atto 
sul piano intemazionale. A que
sto proposito Pizzorno ha sot
tolineato l'importanza del si-
gniflcato politico assunto dalla 
decisione del nostro partito di 
mandare i volontari nel Viet
nam qualora essi fossero ri-
chiesti. 

Sui problemi della vita inter
na del partito Pizzorno, con-
cordando sulla opportunity del
la maggiore circolazione delle 
idee ha rilevato tra l'altro 1'esi
genza di una precisazione circa 
la possibility della presentazio-
ne di document! diversi. 

Tromkadori 
' s , * 

L'esigcnza di fondo posta in 
luce con ricchezza e rigore di 
argomentazioni dal rapporto 
del compagno Bufalini e la lo-
gica conseguenza del dibattito 
svoltosi nel precedente C C II 
momento della lotta per liqui
dare il centro-sinistra e per 
la formazione di una nuova 
maggioranza non pud essere se-
para to da quello della costru
zione di una piu ampia unita. 
Le condizioni per lo sviluppo 
del processo unitario non sol-
tanto esistono ma si consolide-
ranno nella misura in cui il 
dibattito attorno al problema 
della unificazione politica del
le forze che si ispirano al so
cialismo pcrdcra ogni residuo 
di accademismo e diventcra es
so stesso uno strumento poli
tico a t t u o per la trasforma
zione dell'attuaie situazione po
litica italiana. Rinviare la va 
luta/ione di questa iniziati\a 
all'XI Congresso equivarrebbe 
a negare il nesso suo inscindi-
bilc con tutta l'azione in corso 
per la formazione di una nuo
va maggioranza e di conse
guenza a restringerne 1'ampiez-
za c* indebolirne 1'efflcicnza. Ha 
fatto bene pertanto il relatore 
a sottolineare l'importanza dei 
contributi che gia sono \enuti 
al dibattito da forze della si 
nistra laica c soprattutto da 
dirigenti del PSI c del PSIUP. 
Occorre che alto s \ i luppo del 
dibattito in corso rnntrihmsrn 
pienamente tutto il partito e che 
in tal modo es.«o arquisti il \ a 
lore di iniziativa politica di 
massa. Le osscrvazioni critiche 
che in taluni punti si possono 
muovere alia relazione (da con 
dividers!, ad esempio. quelle 
avanzate dal compagno Perna 
a proposito della strategia della 
coesistenza paciflca o quelle 
riguardanti la necessita di una 
maggiore p r e c i s i o n circa il 
nesso fra sviluppo della unifl 
cazione delle forze socialiste 
e dialogo con i cattolici) non 
possono in alcun modo atte 
nuare la scclta politica che il 
partito d c \ e compiere tempo 
stivamente e con grande chia 
rezza. 

Cid d tanto piu n c c c s s a n o 
se si vuote combattere nella 
pratica la spinta alia depreca 
bile unificazione su basi social 
democratiche per la quale la 
vorano I'estrcma destra del 
PSI e il PSDI. Le conseguen 
ze positive del nostro rilancio 
dei problemi dell'uniid operaia. 
ivi compreso quello della uni
ficazione politica in un partito 
nuovo, sono gia controllabili e 

sarebbe irreparabile errore non 
afferrarne le possibility di svi
luppo politico immediato. Per
tanto occorre che il dibattito 
nostro intcrno sia il piu chia
ro possibile e che sulla esigen
za di fondo esprcssa dal rap
porto del compagno Bufalini si 
misuri in piena luce la volon
ta politica del Comitato Cen
trale. 

Cappeffoiif 
Possono — si chiede Cappel-

loni — spec ie in questa fase , 
il CC e la CCC prendere de
cisioni che contengono notevo-
li novita neU'elaborazione del
la politica e dell'ideologia? La 
domanda ha una sua giustifi-
cazione. tanto piu che il docu
mento. per i temi che ha af
frontato e che non poteva non 
affrontare. somiglia molto a 
delle vere e proprie tesi con-
gressuali . Alia domanda perd 
non si pud rispondere non ap-
provanclo il documento. Del re-
sto il rapporto di Bufalini ne 
contiene tutte le parti sostan-
ziali. La soluzione piu giusta 
mi sembra quella di conside
rare il documento, possibil-
mente sfrondato e ridotto spe-
cialmente nella sua parte in-
troduttiva. come parte delle 
tesi dell'undicesimo congresso: 
quindi o c c o n e approvarlo co 
me base utile di dibattito e di 
discussione sia nel Partito che 
nei confronti delle altre forze 
politiche. 

L'esigenza del dibattito su 
questi temi. infatti, scaturisce 
prepotente dalla realta. Non 
so s e in questo momento la 
questione del partito unico dei 
lavoratori entusiasmi o meno 
i giovani; non credo comun
que che questo debba essere 
uno tra i piu important! flloni 
della nostra ricerca. So invece 
che questa questione d la lo-
gica conseguenza di tutta la 
strategia che siamo venuti ela-
borando dalla Liberazione in 
poi, e in particolare dall'otta-
vo congresso (ritengo anzi che 
negare cid. e ciascuno d libe
ra di farlo. significa mettere 
in discussione tutta la nostra 
l inea s t r a t e g i c a l L'unita po
litica dei lavoratori su basi 
classiste e marxiste d condi
zione essenziale per il rinno
vamento democratico e socia
lista della societa; non esistono 
nel P a e s e condizioni insormon-
tabili per far avanzare rapida
mente nelle coscienze dei lavo
ratori la causa della loro uni
ta politica e l'esigenza di bat
ters! per essa . anche s e a l 
vertice delle forze politiche in-
teressate ' esiste certamente 
una situazione piu contraddit-
toria e confusa. Si tratta di 
un compito difficile, e vera. 
ma il nostro Partito ha Ia pos-
sibilita di affrontarlc. P e r que
sto e necessario che il dibat
tito si sviluppi subito, e in 
modo ordinato. 

Proprio perchd sono d'accor
do con l e l inee generali del 
documento, ritengo che esso, 
nella sua stesura definitiva, 
sia in grado di rispondere mc-
glio alia domanda: unita poli
tica organica, per che cosa? 
Credo che non basti risponde
re: per la costruzione della so
cieta socialista. Non d certa
mente possibile, c forse neppu-
re giusto, presentare. nel do
cumento. una piattaforma or
ganica e completa di azione 
politica immediata ed inter
media; tuttavia dobbiamo far 
di tutto per evitare sia il peri
colo che la nostra iniziativa 
po5«» essere interpretata co
me una fuga in avanti , sia 
quello che possa essere vista 
come una nostra aspirazione 
a un'astralta e quasi mitica 
unita del tutto distaccata dal
la realta attuale. Mi sembra 
quindi giusto un arricchimen-
to dalla linea di azione imme
diata ed intermedia che noi 
proponiamo. 

Cappelloni ha proposto inflne 
che il documento contenga 
qualcosa di piu prcciso a pro
posito non solo delle funzioni 
del Comitato centrale. ma an
che dei comitati regionali. fe-
dcrali e di sezione del Par
tito. 

Trivelli 
II documento va sottoposto 

aU'approvazionc del CC. anche 
se deve essere sfoltito. miglio 
rato, precisato. II problema 
della unificazione delle forze 
socialiste non e sollanto mate
ria delta prossima discussione 
congressuale. ma e anche una 
questione politica viva sulla 
quale c aperto un largo dibat
tito non solo ai vertici ma in 
tutto il partito Sarebbe un er
rore arrctrare davanti al le no-
vita contenute in questa ipo-
tesi e rinviare tutto all'XI Con
gresso. D'altra parte noi stia-
mo proponendo uno *~iitaf>ij?. 
adecuato at!< •• -• >--• VT^*' 

qi.t.31! u7.ii,. UCilC p"ji:.-.'r.;.i. 
csprcsse nelle tesi del X Con
gresso. e non un rovescia-
mento del le posizioni. non 
una diversa strategia. 

Non d sufficiente parlare di 
un failimento del centro sini
stra come di un failimento del 
riformismo Come si qualifica 
questo failimento? Come lo 
vivono la c lasse operaia e le 
masse popolari? II failimento 
del centro sinistra viene vis-
suto come incapacity crescentc 
della nuova alleanza politica 
a dare una soluzione ai pro
blemi sociali del paese lungo 
la via dell'cfficienza del siste
ma. ciod a risolvere positiva-
mente i problemi dello svilup
po. Questa d gia una esperien-
za delle grandi masse e cid 
I a s d a a noi e alia nostra ti

nea di opposizione democrati
c a un vastissimo terreno di 
movimento, sul quale pud ma
turare una politica articolata 
di alleanze, una nuova unita 
delle sinistre e la prospettiva 
di un nuovo partito. Per questo 
l'azione del partito non pud 
limitarsi solo alio scontro di 
c lasse nel suo momento astrat-
tamente piu elevato. Dobbia
mo muovere! invece nel senso 
di saldare in una grande linea 
democratica i problemi della 
c lasse operaia, dell'occupazio-
ne, dello sfruttamento a tutte 
le grandi questioni irrisolte. 
collegando cos! c lasse operaia 
e popolo in una grande batta-
glia democratica. 

Non esiste tra noi una divi
sione tra chi nccetta l'integra-
zione nel sistema e chi vuole 
cambiarlo. II problema d del 
come pervenire a un tale cam-
biamento. Di fronte alia pro
spettiva astratta e velleitaria 
che pretende di risolvere la 
modificazione del s istema con 
la rottura della macchina sta-
tale e con l'assnlto operaio, 
si deve riaffermare la piena 
validita di tutta la nostra li
nea ventennale. che si d affer
mata attraverso grandi batta-
glie democratiche. spostamen-
ti di rapporti di forza a sini
stra: cioe attraverso una reale 
funzione dirigente della c lasse 
operaia. 

Anche negli anni dello svi
luppo monopolistico e del cen
tro-sinistra questa grande li
nea democratica non d stipe-
rata e trova oggi un suo ori
ginate sviluppo e sbocchi nuo
vi nella lotta per costruire 
una nuova maggioranza, cho 
comprenda forze laiche e cat-
toliche, nell'iniziativa per l'uni
ta d'azione delle sinistre e n e r 

ginngere nlln uniHcazione or
ganica delle forze s o c i a l i s t s 
Lungo questa linea sta lo svi
luppo naturale di tutta la no
stra politica e di tutta la no
stra visione strategica. 

luporifif 
E' del parcre che il docu

mento non debba essere messo 
in votazione perchd vincola e 
predetermina la piattaforma 
congressuale mentre non d an
cora indetto il Congresso. H 
partito ha reagito alia propo-
sta deU'uniflcazione delle for
ze socialiste con interesse m a 
anche con diffldenza. Ora ai 
tratta di dare una analisi del le 
varie questioni e della pro
spettiva che renda convincente 
l'argomentazione. L'atteggia-
mento dei compagni pud essere 
modiflcato e molto pud modifl-
carsi della s tessa strultura e 
della vita interna del partito. 
Per questo il documento d e v e 
essere presentato, in forma 
semplificata e problematica, 
come base di discussione per 
1'XI Congresso. 

Luporini condivide la critl-
ca al metodo del le votazionl 
unanimi ma pensa che non s i a 
il caso di cominciare da questo 
punto. Pregiudiziale d Tanalist 
dei contenuti del la nostra po
litica attuale. Porre il proble
ma deU'uniflcazione d giusto, 
ma d un errore ribaltare le 
proporzioni della prospettiva. 
cioe subordinare a un obbiet-
tivo piu lontnnn 1'obbiettivo 
ravvicinato dell'unita d'azione 
delte forze operaio in alterna
tive nl centro sinistra. In que
sto modo la s tessa ipotesi del
ta unificazione rischia di sea-
dere nella propaganda. 

L'unita d'azione delle forze 
operaie contro il centro sini
stra deve essere quindi posta 
in primo piano alia luce del la 
prospettiva deU'uniflcazione, 
di cui occorre mantenere la di
scussione piu aperta e pro-
muovendo un ulteriore rinno
vamento democratico del par
tito, che deve e s sere uno dei 

(Segue a pagina 13) 
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