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(Dalla pagina 15) 
nei confront! • delle posizioni 
ideologiche e politiche della so-
cialdemocrazia, bisogna ac-
compagnare un lavoro attento 
e unitario in seno alle forze 
popolari che seguono il PSDI, 
se si vuole lavorare a creare, 
oltre il centro sinistra,' una 
nuova maggioranza. Lo stesso 
discorso vale naturalmcnte an-
che per i repubblicani. II dia-
logo con i cattolici deve es-
sere portato avantl insicmc al 
dibattlto e all'azione politica 
per 1'unificazione delle ' forze 
socialiste. La lotta per la pace, 
10 scontro sul problem! econo
mic!, la difeaa e lo sviluppo 
della democrazla costituiscono 
11 terreno su cui il nostro di
scorso unitario coi democrat!-
ci caltolici pud validamente 
proseguire in modo concreto, 
evltando che il dialogo si 
prolettl escluslvamente net fu
ture sul rapporto tra comuni-
smo e cattolicesimo nclla so
cieta socialista. Oggi il terreno 
unitario e fornito dalla mobilita-
zione e dalla lotta delle masse 
lavoratrici, per rispondere al-
l'offensiva capitalistica, per 
difendere 1 loro intercssi, per 
imporre, con una politica di 
programmazione democratica, 
una soluzione positiva del pro
blem! del paese. 

II giudlzlo sulla situazione 
deve essere realistico, abolen-
do ogni tendenza a civettare 
con I'estremismo e a giocare 
con le frasi di tono agitatorio. 
Quel che si chiede oggi al no
stro Partlto d di essere coe-
rente con tutta la linea di svi
luppo della sua elaborazione, 
di essere sempre piu una for-
za unitaria, democratica e na-
zionale. ' Decidendo sul tenia 
che sta di fronte al Comitato 
centrale non infirmeremo cer-
tamente l'autonomia e la so-
vranita del prossimo Congres
so, ma affronteremo al mo-
mento giusto i problem! che 
stanno sul tappeto: occorre in-
fatti non dimenticare che e 
molto importante poter avere 
un buon documento congressua-
le, ma che e altrettanto im
portante arrivare al Congres-
so in una situazione politica 
favorevole. 

Ledda 
H compagno Romano Ledda, 

primo oratore della seduta di 
ieri mattina, rileva che nel 
dibattito si e manifestata una 
divergenza a suo avviso im
portante, non tra chi e d'ac-
cordo sulTunificazione e sulla 
sua attualita e chi non lo d. 
ma sul suo significato, i suo! 
contenuti, i process! real! cui 
risponde e le forze politiche e 
ideali cui si rivolge. Sono que
st! punti su cui occorre essere 
molto chiari e non sempre lo 
siamo stati. 

L'unificazione riguarda le for
ze autenticamente socialiste, 
respinge quindi qualsiasi piat-
taforma riformista e qualsiasi 
orientamento socialdemocrati-
co. Non poniamo l'obiettivo 
dell'unificazione per pervenire 
ad un partito di tipo laburista 
0 di forze genericamente di si
nistra. Lo poniamo invece a ri-
dosso dei processi reali della 
societa italiana, della matura-
zione di situazioni nuove e piu 
avanzate di lotta, dei nuovi 
problemi che si pongono alia 
lotta di classe in Italia. Se per-
diamo questi connotati della 
realta, perdiamo anche gli in-
terlocutori reali del processo 
di uniflcazione, passiamo so-
pra la testa della dinamica 
concreta delta vita politica e 
sociale, quale si svolge oggi, 
e rischiamo quindi di trasfor-
mare la proposta di unificazio-
ne In un astratto espediente. 
Per questo non si pud essere 
d'accordo con quei compagni 
che allargano genericamente 
i conflni della unificazione 
estendendoli a forze di vario 
genere, per cui si pone il pro-
blema dell'unita di azione e 
non dell'unita organica. II ter
reno concreto, gli interlocutori 
reali oggi di un processo di 
unificazione sono il PSIUP, la 
parte del PSI che respinge 
una linea di socialdemocratiz-
zazione e quelle forze non or-
ganizzate nei partiti che inten-
dono battersi per il socialismo. 

i Questo e il dato reale che ab 
1 biamo di fronte. Certo che que-
!sto processo potra a sua volta 
modificare la situazione, de-

Iterminare nuovi spostamenti. 
jpreparare ulteriori svolgimenti 

questo e oggi il dato reale. 
le non astratto. da cui dobbia-
; mo partire per awiare un pro
cesso che per altro non sara 
facile. 

Punto importante e quindi 
quello di una analisi puntuale 
della attuale dinamica politica 
e sociale. Anche qui si pud es
sere d'accordo con quei com
pagni che soUolineano unica-
camenle le spinte unitarie tra-
scurando poi relemento altret
tanto importante — che e al 
centro Jel carattere contrad 
dittorio dei processi in corso — 
di una spinta anche alia divi
sione. Non possiamo continua-
re a soffermare esclusivamen
te la nostra attenzione su cid 
che ancora rimane del patri-
monio unitario del movimento 
operaio, dobbiamo vedere an
che cid che non e'e piu. II rat-
to nuovo su cui dobbiamo con-

•rentrare 1'attenzione e che le 
zone di unita politica. di note 
re amminisirativo, negli orga 
nismi di massa si sono ridotte 
e che il complesso dell'azione 
unitaria d in difficolta. E cid 
accade cssenzialmente perchd 
per la prima volta negh ultimi 
40 anni si dclinca nel movi 
mento operaio italiano una se 
ria e consistente tendenza so 
cialdemocratica. uno sposta 
mento su un asse idealc e po 
litico socialdemocratico di 
una parte non trascurabile del 

ft tratta di un processo 

certo contrastato, che urta 
con tradizioni e storia di quel 
partito. che da luogo ad una 
lotta ancora in corso, ma e non 
di meno un processo reale. Si 
deve dire con cid che ormai 
la battaglia d perduta e che si 
tratta quindi di forze irrecupe-
rabili? No di certo. Nessuna 
forza che sia legata ad una ba
se popolare e mai irrecupera-
bile. II problema d come, re-
cuperare quelle forze ad una 
lotta unitaria. Mi pare che in 
questo senso tre cose vadano 
dette e fatte: 1) che se d ve
ra che il centro sinistra d fal-
lito come disegno riformista, 
e altrettanto vero che esso ha 
conseguito un relativo succes-
so — presente nel disegno or!-
ginarlo — di sposta re una parte 
del PSI su posizioni socialde-
mocratiche; d di qui che del 
resto sta maturando con forza 
nel PSI. e nello stesso mondo 
cattolico. un ripensamento pro-
fondo sulla strategia che era 
alia base del centro sinistra, e 
quindi su una diversa prospetti-
va di soluzione dei problem! 
della societa italiana. Di qui la 
spinta unitaria che si sta sem
pre di piu contrapponendo al 
centro sinistra, per una nuova 
maggioranza; 2) che 1'unlflca-
ilone non d semplicemente e 
puramente un processo interno 
al movimento operaio. ma la 
verifica e il riflesso della sua 
lotta contro l'avversario di 
classe nel la fase attuale del-
lo sviluppo capitalistico; e si 
misura quindi in una strate
gia di attacco che ravvicina 
t termini della battaglia demo
cratica e socialista, cogliendo 
pienamente tutti gli elementi 
di radicalizzazione dello scon 
tro politico e sociale present! 
ncli'attuale momento: 3) che 
si deve fare uno sforzo piu 
puntuale per dare una rispo-
sta ai problemi di fondo che ci 
sono posti dalle cose stesse 
e dal dibattito con le altre for
ze interessate all'unificazione. 

A me pare — conclude Ledda 
— che questi problemi siano 
present! nel documento, talvol-
ta espliciti, talvolta troppo im
plicit!, in qualche parte arre-
trati e insufficient!, in altre in
vece surficienti. Ritengo per 
questo che il documento debba 
essere rivisto, reso piu proble-
matico. il che non vuol signifi-
care ambiguo o impreclso, e 
quindi piu base e strumento 
di discussione. 

Noberasco 
H compagno Noberasco af-

ferma di non essere d'accordo 
con quei compagni che hanno 
sostenuto la esigenza di rin-
viare al Congresso ogni deci-
sione sulla iniziativa politica 
della unificazione. B dissente 
anche sulle motivazioni ad-
dot te: quella che invoca una 
specie di questione di legitti-
mita e quella che ritiene il pro
blema talmente grande. al pun-
to che su di esso il Comitato 
centrale non possa neppure de-
liberarn. 

Credo — sottolinea Nobera
sco — che occorre affrontare 
chiaramente nel merito il pro
blema. valutando tra l'altro 
che la discussione sull'unifica-
zione non d caduta daU'alto al-
l'improwiso. ma d patrimonio 
del partito che negli ultimi die-
ci anni ha realizzato progressi 
notevoli di pari passo con la 
smitizzazione e. ad un tempo. 
la eoncretizzazione degli ideali 
socialisti, con il risultato di far 
avanzare in vasti strati la co-
scienza della necessita di pro-
fonde trasformazioni nella vi
ta economica e politica del 
paese. 

Sono cadute molte delle vec-
chie accuse alia nostra politi
ca, anche se sorgono interro
gativi nuot'j ai quali ci sfor-
ziamo di dare una risposta per 
domani. ma che devono rife-
rirsi anche alle concrete con-
dizioni della lotta di oggi. Co 
si, quando gli altri sollevano il 
problema delle cosidette c ga-
ranzie>. io credo che si tratti 
di rispondere senz'altro con 
una costante - precisazione dei 
temi che riguardano la conqui-
sta, la edificazionc e il funzio-
namento del potere socialista 
in una societa come la nostra. 
Credo nerd che occorra co-
struire queste * garanzie » as-
sieme alle forze con le quali 
intendiamo portare avanti la 
lotta per il socialismo. E. in 
questo senso. va annessa una 
grande importanza politica im-
mediata ai problemi dell'unita 
organica della classe operaia. 
ciod alle questioni che fanno 

del partito unico dei Iavoratori 
italiani un problema immedia-
to ed anche urgente per la con-
quista e I'affermazione della 
egemonia politica della classe 
operaia. 

Sotto questo profilo a parer 
mio — dice Noberasco — dob
biamo in modo piu concreto cd 
aperto sviluppare. con quel 
profondo senso di rcsponsabi 
lit A che mai e venuto meno 
al nostro partito. la nostra po-
sizione critica verso le altre 
espcrienze socialiste. perche 
questa esperienza critica co-
struttiva possa far parte gia 
oggi di una specificazione piu 
concreta della linea di edifica-
zione socialista che noi propo-
niamo alle forze social i da 
conquistarc in Italia alia pro 
spettiva socialista. 

Noberasco afferma quindi di 
non essere d'accordo con alcu-
ne critiche mossc alia confe-
renza di Genova — nel senso 
che essa non avrebbe adegua-
tamente analizzato il movimen 
to di lotta ed i suoi limiti —: 
critica che vienc riferita anche 
al documento in discussione 
Io credo — precis — che lo 
aspetto positivo della conferen 
za di Genova sia stata proprio 
l'indicazione politica generale. 
la spinta che ha dato per de-
terminare un intcnento sem
pre piu politico della classe 
operaia. che partendo dalla lot
ta rivendicativa. sappia con 
quistare l'alternativa e la nuo

va maggioranza per le quali ci 
battiamo. Di qui anche il ri-
lievo che. anche a Genova. ha 
avuto il problema del partito 
unico dei Iavoratori. E credo 
che non si possa discutere di 
questo problema, se non quale 
elemento di tutta la posizione 
affermata da Longo nel pre-
cedente C.C., nel senso appun-
to che la lotta per una nuova 
maggioranza deve accompa-
gnarsi ad un processo di mag-
giore unita politica e di unita 
organica della classe operaia. 
E' cosl che lavoriamo per una 
piU forte opposizione, estcn-
dendo l'arco delle forze che si 
collochino aU'opposizione, ciod 
raccogliendo ' anche le forze 
disperse ed cvitando che altre 
forze si isolino in atteggiamen-
ti puramente protestatari. 

Noberasco. infine. chiede che 
il CC e la CCC si pronuncino 
con un voto sul documento, e 
nello stesso tempr sottolinea la 
esigenza di iniziative a livello 
locale e nazionale in direzione 
dell'unificazione. " ' 

Jotti 
Sono d'accordo con la rela-

zione e con il documento pre-
sentato e quindi condivido la 
affermazione dell'attualita e 
deH'urgenza del problema del-
l'unificazione delle forze socia
liste che implica, tuttavia, la 
esigenza di una discussione sul-
l'orientamento del Partito. In-
fatti quando dai vertici scen-
diamo ai quadri di sezione cd 
anche di federazione registria-
mo un elemento di sorpresa 
poichd — cd d questo il quesi-
to che ci viene sottoposto — 
la proposta di uniflcazione vie
ne formulata in un momento 
in cui la divisione del movimen 
to operaio 6 maggiore che nel 
passato. Dobbiamo tener con-
to di cid ed anche del fatto che 
esiste in Italia la tradizione di 
un forte movimento comunista 
e socialista distinti. Inoltre, 
c'd l'esigenza di presentare la 
prospettiva delFuniflcazione in 
un disegno politico talc che 
conquisti forze nuove e in pri
mo luogo le giovani genera-
zioni. 

A questi qucsiti dobbiamo da
re una risposta piu chiara e 
precisa di quanto non abbia-
mo fatto, e tale che ricsca a 
superare scetticismi e diffiden-
ze. E' quindi ueccssario fare 
un discorso che esea dai termi
ni organizzativi e di vertice e 
si agganci alia realta del Pae
se e alia crisi che esso attra-
versa per il fallimento del cen-
trosinistra e per la politica dei 
monopoli che non risolve ma 
aggrava i problemi della so
cieta nazionale. La nostra bat
taglia, cioe, deve essere por-
tata sul terreno politico il che 
significa che il problema del 
rapporto tra unita d'azione e 
processo d'unificazione va af-
frontato in modo piu preciso 
ponendo • 1'accento sul primo 
termine come momento essen-
ziale per giungere nll'unilica-
zione stcssa. Occorre far com-
prendere con chiarezza che la 
prospettiva che noi poniamo 
implica un processo. in cui 
quel rapporto tra unita d'azio
ne e uniflcazione si pone m 
termini dinamicl. 

Se cid facciamo. vengono a 
cadere le preoccupazioni rela
tive alia prospettiva dell'unifi
cazione delle forze socialiste 
e alle conseguenze che cid pud 
avere sull'obiettivo del dialogo 
coi cattolici. Se la nostra pro
posta unitaria d posta in rap
porto alle lotte unitarie da svi
luppare nel Paese anche il dia
logo coi cattolici non trova una 
remora neil'unificazione socia
lista ma anzi un incentive Del 
resto non si deve dimenticare 
che se non fosse intervenuta 
la rottura tra noi e i socialisti 
anche il nostro discorso con il 
mondo cattolico sarebbe piu 
efflcace e piu avanzato: quella 
rottura d servita alia destra 
reazionaria della DC per bloc-
care e distorcere un processo 
positivo. 

Quanto al problema della 
coesistenza pacifica non condi
vido del tutto le opinioni del 
compagno Perna. In questi an
ni si sono avuti mutamenti 
sen e gli aspetti critici che 
esistnno oggi rispetto ai pas
sato debbono essere visti. La 
nostra linea di coesistenza pa
cifica d sempre stata caratte-
rizzata da una concezione di
namica. Noi abbiamo sempre 
inteso la coesistenza come so
luzione dei problemi lasciati 
apcrti dalla scconda guerra 
mondiale. L'attacco che oggi 
viene sviluppato dall'imperiali-
smo d un attacco che rende 
impossible tale soluzione. 
Dobbiamo quindi rifarci di piu 
al documento di Yalta, tenen-
do conto anche che da Yalta 
ad oggi nuovi problemi sono 
maturati che non possiamo e 
non dobbiamo ignorare (ne ri-
cordo uno solo come esempio: 
il problema dell'ONU e della 
sua funzionc) proprio per por 
tare avanti il processo di coe 
sistenza. Su questo noi ahhia 
mo da dire una parol a impor
tante e tmxiamo anche qui 
un filonc sul quale orp.inizzare 
una nuova unita socialista d?n 
do ad cssa un forte contenuto 
di lotta per la coesistenza. 

Garavini 
In rclazione alia proposta 

unitaria che ci accingiamo a 
fare formulo alcune conside-
razioni su tre punti: sviluppo 

j della lotta della classe ope 
raia nelle condizioni determi
nate dal ccntrosinistra: poli
tica di coesistenza pacifica: 
rapporto tra unita organica 
delle forze socialiste e unita 
d'azione politica 

Sul primo punto ritengo ne-
ccssario elaborare meglio e 
piu prccisamente le nostre po 
sizioni. Quando — come si fa 
nel documento — denunciamo 
il fallimento del ccntrosinistra 
rispetto ai suoi stessi obiettivi 
originari. occorre che l'analisi 
sia portata piu avanti per non 

introdurre nel nostro discorso 
un > elemento equivoco e ciod 
che tendiamo a costrulre una 
nuova maggioranza per conse-
guire 1 vecchi positivi obietti
vi del ccntrosinistra. Cid per-
chd se centrale d il problema 
di un potere contrattuale della 
classe operaia che si estenda 
flno alia programmazione de
mocratica. si deve aver chia
rezza sul fatto che su questo 
problema centrale si d deter-
minato un rovesciamento della 
situazione: nel senso che da 
una fase di avanzata verso 
qucll'obiettivo noi siamo pas-
sati, prima lentamente e poi 
piu rapidamente, ad una fase 
in cui la classe operaia d im-
pegnata in una lotta per re-
spingere il contraltacco padro-
nale e governativo rivolto a li-
mitare quel potere contrattua
le e a fare della programma
zione uno strumento per un at
tacco autoritario in nuove for
me alia classe operaia. Non 
basta dire: il centro sinistra d 
fallito. II centro sinistra, co
me forma nuova di attacco ai 
Iavoratori, d andato avanti. 

II problema quindi dell'am-
piezza delle lotte — che ci sono 
e sono ampie. quest'anno piu 
dello scorso anno — d proble
ma del terreno sul quale esse 
si svolgono, dello sbocco cui 
devono essere portate. Cid an
che perchd sta maturando nel
le masse una critica al centro-
sinistra in cui noi stessi po-
tremmo csser coinvolti. Nelle 
condizioni del centrosinistra, 
ad esempio. anche 1'intervento 
pubblico nella economia diven-
ta largamente sostegno all'at-
tacco alia occupazione e al po
tere contrattuale. Allora, nella 
complessita tattica della lotta 
da condurre. la nostra propo
sta unitaria deve andare piu 
avanti, non deve tendere ad 
una nuova maggioranza per 
obiettivi che siano quelli « buo-
ni > ma failiti del centrosini
stra, ma deve contenere una 
critica alia concezione origina-
ria dalla quale d partito il cen
tro sinistra, con una visione che 
tenda a battere il centro sinistra 
stesso con nuovi obiettivi per 
una nuova maggioranza. 

La seconda considerazione 
riguarda il problema della coe
sistenza. Al riguardo ritengo 
che dobbiamo riaffermare la 
piena validita dei principi Ian-
ciati dal XX Congresso. rile-
vando. tuttavia, che nell'appli-
cazione di quei principi, come 
emerge negli ultimi anni della 
politica sovietica. occorrono 
delle correzioni. Negli anni 
passati, al centro del processo 
di coesistenza d stato posto lo 
sviluppo economico dei paesi 
socialisti, anche come fattore 
di contenimento dell'aggressi-
vita imperialista. Ma vi sono 
state difficolta economiche nei 
paesi socialisti ed un aumento 
dcH'aggressivita dell'imperiali-
smo. Dobbiamo quindi sottoli-
neare che il momento della lot
ta contro l'imperialismo e del
ta lotta per la pace sono due 
elementi che si condizionano 
reciprocamente e strettamente 
complementary Dalla parola 
d'ordine della pace dobbiamo 
oggi far derivare l'esigenza 
delta lotta antimperialista. 

La terza considerazione d 
relativa alia questione del rap
porto tra unita d'azione e uni
ta organica. Non sono persua-
so del modo come nel docu
mento e in molti interventi 
questo problema d stato af-
frontato. poiche non basta dire 
che questi due elementi non 
sono contraddittori (cid non d 
sempre vero; infatti, nel pas
sato. la proposta di unita orga
nica non ha aiutato 1'unita di 
azione politica. come si deriva 
dalle vicende relative alia pro
posta di fusionc col PSI che 
noi facemmo nel *4G) ma oc
corre sottolineare che tra i due 
elementi non vi d un rapporto 
semplice. E' vero. infatti. che 
prevale oggi un processo di 
disgregazione delle forze socia
liste, ma esistono al riguardo 
anche elementi di stability. 
Siamo certi che la linea che 
De Martino contrappone alia 
nostra proposta di unita orga
nica non possa avere una pre-
sa che renda piu difficile an
che le nostre Iince di unitn di 
azione con le forze socialiste? 

Come abbiamo affermato nel 
precedente C.C. noi poniamo 
oggi — in rclazione alia lotta 
contro il centrosinistra. per la 
pace e il socialismo — il pro
blema dell'unita d'azione po
litica immediata e in questo 
ambito siamo pronti ad awia
re un dibattito per la forma-
zione di un partito unico. Cid 
significa che il problema del
l'unificazione non d presentato 
come un obieltivo e uno sbocco 
immediate no come punto cen
trale immediato. Si tratta di 
chiarire questo aspetto essen-
ziale e di indicare il partito 
unico come obiettivo che si po 
ne in prospettiva. mentre d 
immediata l'esigenza della uni
ta d'azione politica e della uni
ta politica. H documento deve 
essere quindi proposto sempli 
cemente come un contributo 
alia discussione che noi svi-
luppiamo. 

Colombi 
n dibattito sull 'unificazione 

delle forze socialiste non deve 
essere un espediente per eva-
dere dalle difficolta della situa
zione presente. La nostra pro
posta unitaria non deve esse
re considerata percid un toc-
casana. Esistnno diffidenze per 
questa proposta in alcune zo 
ne del partito: potranno esse 
re superate con una argomen-
tazione convincente. 

L'importante d di non gene 
rare dubbi sulla validita della 
nostra strategia che non e cer 
to fallita. La politica unitaria. 
base per costruire un sistcma 
di alleanze attorno alia classe 
operaia. d stata e rimane una 
costante del nostro partito. Ta
le unita che noi consideriamo 
come una unita di lotta. capa-
ce di mobilitare le masse, pas-
sa oggi attraverso una scon-

fitta della politica del gruppo 
dirigente della destra sociali
sta e di tutti coloro che, an
che attraverso la progettata 
uniflcazione socialdemocratica. 
lavorano alia divisione del mo
vimento operaio. La manovra 
di divisione della borghesia si 
pone l'obiettivo di trovare un 
punto di appoggio nella classe 
operaia per rendere sempre piu 
dilllcili le lotte operaie e li-
mitare il potere contrattuale 
delle masse. 

Quanto alia creazione di nuo
vi rapporti tra le forze socia
liste si pud pensare a forme 
federative di unita che per-
mettano < a ciascun partito di 
mantenere una distinta flsiono 
mia. 11 partito comunista non 
d un frammento della sinistra. 
Noi siamo una grande forza 
che ha dato un apporto decisi-
vo alia direzione della lotta 
della classe operaia e a man
tenere aperta la via dell'avan-
zata democratica al socialismo. 

Il dibattito che noi pro ponia
mo alle altre forze socialiste 
non deve comportare una ri-
nuncia ai principi. Noi voglia-
mo andare al socialismo per 
una via democratica, ma dob
biamo anche avvertire che 
questo non dipende solo da 
noi (e ! regimi autoritari pre
sent! nel continente europeo 
stanno II a ricordarcelo). II 
momento della presa del pote
re e della socializzazione dei 
fondamentali mezzi di produ-
zione d sempre un salto quali
tative al quale il grande capi-
tale cerchera di opporsi con 
tutti i mezzi. Questa eventua
lity deve essere sempre tenuta 
presente nel dibattito che af-
frontiamo con le forze socia
liste per la creazione di un par
tito unico che deve essere par
tito di massa e di lotta. 

Terracini 
Oggetto del dibattito non devo

no essere singole parti del do
cumento il quale d'altxonde ri-
prende concetti e posizioni da 
tempo acquisite al bagaglio dot-
trinario e d'azione del nostro 
partito, ma la sua conclusione, 
ciod la proposta della creazione 
di un nuovo partito variamente 
designato come partito unico o 
partito uniflcato che dovrebbe 
accogliere tutte le forze che si 
richiamano al socialismo. Ora, 
riconfermando il suo pieno con-
senso a tutto il contesto del do
cumento. come analisi e linea 
politica, Terracini dissente dal
la conclusione che ne costitui-
sce a parere suo una artificiosa 
appendice. Manca infatti ogni 
nesso argomentato fra l'enun-
ciazione dei fondamenti ideolo
gic! e politici della strategia 
unitaria, che d nostra da sem
pre. come problema delle al
leanze necessarie ai fini della 
lotta per la democrazia e il so
cialismo e l'accoglimento della 
unita organica del movimento 
socialista. Si dice che non ci si 
pud sottrarre alia necessita di 
portare a conclusione un discor
so ormai da tempo avviato. Lo 
errore primo e stato appunto di 
avere avviato un tale discorso 
e non per iniziativa responsa-
bilc del partito ma di singoli 
compagni. II secondo errore d 
di considerare il dibattito di 
vertice svoltosi fino ad ora co
me indice probanle di una situa
zione di tnaturata attualita del 
prohlema nel paese. tra le mas
se lavoratrici. fra i militanti dei 
partiti interessati. II terzo er
rore sta nel carattere del tutto 
astratto dcll'impostazione e nel-
l'assenza di ogni sua riprova 
nella realUi. Questa realtA co-
munaue gia di per sd ha impo-
sto il progressivo ridimensio-
namento del problema. 

Dalla formulazione iniziale di 
Amendola. che non poneva li
miti all'idea del partito nuovo. 
si d passati al termine discri
minatory del marxismo. per 
giungere oggi a una indicazione 
piu specifica delle forze desti-
natarie della iniziativa propo
sta. Di fronte a cid parlare di 
unificazione socialista d vellei-
tario. e non ha fondamento ri-
chiamare a confronto la poli
tica di fusione del 1945-'46. poi-
chd allora davvero si propo-
neva come verosimile 1'unione 
di tutte le forze che in Italia 
si richiamavano al socialismo. 
Oggi. alia stregua dei principi 
che lo stesso documento enun-
cia. e giustamente, l'iniziativa 
proposta. nella situazione con
creta italiana. manca dei pre 
supposti necessari. Ne cssa po-
trebbe. come si pretende. pro-
iettarsi sul piano intcrnaziona-
le. dato che nei paesi capitali
st!. fuori della stabilizzata con-
trapposizione dei partiti comu 
nisti e socialdcmocratici, non ci 
sono margini o frammenti del 
movimento socialista che possa-
no confluirc in un partito nuovo. 
Ma si sostiene che la proposta 
del partito uniflcato pud ridare 
slancio al movimento unitario 
del quale, contraddittoriamente 
si denuncia poi una stagnazione. 
Ebbene per sostrnere questo 
movimento non occorrono sol 
lecitazioni irrazionali o senti-
mcnt^li. ma l'enuneiaz;one di 
obictth i di lotta perseguibili nel 
quadra di una prospettiva trat
ta dai problemi vivi della si 
tuazione italiana. E bisogna cs
senzialmente vedere nel parti
to. questo partito. lo strumento 
irrinunciabile per il raggiungi-
mento di quegli obiettivi. II do 
cumento stesso riconferma d'al-
trondc la validita del ruolo del 
nostro partito. coi suoi carat-
teri storicamente maturati ai 
fini della azione rivoluzionaria 
della classe operaia e delle 
masse lavoratrici del nostro 
paese. II che comporta i mas 
simi dubbi suH'offerta prospet 
tiva di un partito nuovo che do 
vrebhe nnn si sa in qual di-
verso modo assumerne cd as 
soheroo i compiti. 

La politica unitaria resta il 
presupposto irrinunciabile di 
tutta la nostra strategia di 
avanzata verso il socialismo. 
Questo d il punto sul quale il 
C.C. deve mettere 1'accento. 
Ed d il modo migliore di ri-
prendere e proseguire il discor
so secondo l'attesa del partito. 

Natoli 
Esprime un parere non fa

vorevole al documento attual-
mente in discussione. II dibat
tito sulla unita anche organiz-
zativa delle forze socialiste. ri-
corda. inizid nel dicemebre del 
1964 e da allora e proseguito in 
fasi diverse. Dopo avere ricor-
dalo il proprio dissenso dalla 
posizione. sostenuta da qualche 
compagno. relativa alia possi-
bilita d! riunire organicamen-
te tutto lo schieramento a si
nistra della DC (il 48 per cen
to deH'elettorato) per il carat
tere di ammasso troppo etero-
genco di forze che un simile 
schieramento avrebbe. afferma 
che in realta il problema della 
uniflcazione non d un problema 
nd attuale nd tantomeno ur
gente. Si tratta di una questio
ne che per un certo verso d 
stata sempre presente come lo-
gico sbocco di tutta una politi
ca, alia linea de) partito e im-
manente a essa come momen
to irrinunciabile della strategia 
del partito italiano; d'altro 
canto perd questo problema in 
termini di unita organica non 
pud essere considerato proprio 
oggi attuale e urgente come 
sostiene il documento e come 
hanno sostenuto alcuni degli 
intervenuti nel dibattito. 

Nel 1946 II problema aveva 
una ben diversa attualita dato 
che esistevano precise premes-
se unitarie: se allora la propo
sta della unita organica non 
ebbe uno sbocco positivo, lo si 
deve a una serie di ostacoli fra 
i quali il principale d forse da 
individuarsi nella influenza di 
fattori internazionali che pone-
vano questioni in quel momen
to non risolvibili in uno schie
ramento cosi largo. Oggi non 
esiste — e lo stesso documen
to lo afferma con chiarezza 
nella parte annlitica iniziale 
— quel livello di collegamenti 
unitari, quell'ampio movimen
to delle masse che sono con-
dizione pregiudiziale per lo svi
luppo di un processo di unifica
zione organizzativa che non si 
limiti ai vertici. Dal 1962 a og
gi c'd stato un grave deterio-
ramento del processo unitario 
(i fatti piu evidenti sono il di-
stacco progressivo del PSI dal
la politica unitaria, la scissione 
del PSI stesso. 1'indebolimento 
dell'azione unitaria in seno alle 
organizzazioni di massa e al
io stesso sindacato). L'involu-
zione del centro sinistra ha pro-
vocato. si pud dire, danni pe-
santi. Ma qui occorre chiarez
za nell'individuare quello che 
viene definito in termini anco
ra equivoci il c fallimento » del 
centrosinistra. La nostra ana
lisi del centrosinistra fu pre
cisa fin dall'inizio: il centro
sinistra aveva in sd due anime 
e due possibility. Da un lato la 
spinta progressista e riformi
sta; dall'altro 1'anima modera
te e la spinta conservative. 
Oggi T assistiamo alia disfatta 
delle velleita riformiste del 
centro sinistra e all'avanzata 
della spinta conservatrice che 
punta con certi successi a in-
tegrare il PSI e a frantumare 
il movimento unitario delle 
masse. Ci troviamo quindi di 
fronte a una crisi dell'unita in-
dividuata nel documento che 
discutiamo; poi. con un salto 
politico, si identifica la esigen
za unitaria con quella della 
uniflcazione organica. Sono 
questi due processi ben distin
ti anche se evidentemente cor-
relati e sarebbe grave errore 
considerare l'unificazione come 
il mezzo per superare la crisi 
che sta attraversando il movi
mento unitario. 

C'd in effetti la possibilita di 
una ampia ripresa delle lotte 
unitarie. ma a patto che con 
chiarezza si proponga una piat-
taforma alternativa al centro
sinistra cosi come vigorosa-
mente proponeva il rapporto 
Longo aH'ultimo CC. Ogni in-
versione dei termini del rap
porto fra ripresa unitaria e 
unificazione d pericolosa e er
rata. Conclude proponendo che 
pur continuando il dibattito at-
tualmente in corso sul proble
ma della uniflcazione. il do
cumento discusso dal CC ven-
ga trasmesso alia commissio-
ne per le tesi congressuali, la-
sciando arbitro il Congresso 
— mentre si porta avanti la 
lotta e l'iniziativa unitaria del 
partito — di ogni decisione sul
la questione della unita orga
nica. 

Ragionieri 
Afferma che la questione che 

sta davanti al CC non d la di
scussione particolareggiata del 
documento presentato. ma piut-
tosto la proposta politica che 
esso illustra. Con franchezza 
hisogna criticare. afferma Ra-
gionieri. il carattere pletorico 
di questo documento e anzi 
questa dovrebbe essere una 
huona occasione per decidere 
che i document!* di partito de 
\ono ormai assumere un ca
rattere diverso, piu i stringato 
e iasiemc problematico Sostie
ne anche che a lui appare ar
tificiosa la eontrapposizionc 
tentata da qualche parte fra 
la rclazione del compagno Lon 
go aH'ultimo CC c l'atluale do
cumento. il quale ultimo invece 
non fa che tradurre. sia pure 
con molti difetti inevitabili data 
la sua eccezionale ampiezza e 
con attenuazioni piuttosto che 
non accentuazioni. la proposta 
d'iniziativa avanzata dal segre-
tario del partito. Resta chiaro 
quindi che si discute di una 
sola proposta: quella secondo 
cui il problema delia unifica
zione e c pregiudiziale > per 
provocare una inversione del 
la tendenza attuale alia frantu 
mazione dell'unita della sinistra 
operaia 

II rapporto fra lotte unitarie 
e proposta di unificazione non 
t casuale c va individuato esat-
tamentc per dissiparc dubbi che 
sono emersi dalla discussione 
sul documento. Per guardare 
il problema da uno solo dei 
molti possibili angoli di visua-
le, si considerino le condizioni 
di ordine interna rionak. La ca

duta di Krusdov e stata, nel 
profondo, il sintomo di crisi di 
un tentativo serio di rompere 
con i criteri di vecchio tipo che 
regolavano ancora, al-di la del 
XX congresso, i rapporti fra 
il partito e il paese dove nac-
que il socialismo. i partiti co-
munisti occidental! e i partiti 
del campo socialista. In realta 
oggi d entrato in crisi il lega-
me fra la dominante concezio
ne della costruzione del socia
lismo in un solo paese e la 
linea degli altri partiti comu-
nisti. Molti partiti guardavano 
pur sempre al socialismo sovie-
tico come a una realta domi
nante. riservandosi soltanto una 
attiva vigilanza difensiva per 
preservare vie di autonomo svi
luppo. Oggi questa concezione 
si sta logorando rapidamente 
anche nella pratica. Si pone 
quindi con prepotenza un nuo
vo problema che ogni partito 
comunista deve affrontare in 
piena autonomia e senza piu 
preoccupazioni difensive: il pro
blema della costruzione del so
cialismo in tutta 1'Europa, il 
problema della creazione di un 
nuovo model lo socialista valido 
per I'Europa intera. Ecco quin
di l'attualita della proposta di 
forme nuove di unita che col-
legando senza soluzione di con
tinuity le lotte unitarie alia 
iniziativa di unificazione, nel 
caso nostro, pongono la pre-
messa indispensabile, offrono il 
nuovo strumento per l'avvio di 
una strategia che guarda al 
socialismo in Europa in termi
ni concreti. Si dichiara quindi 
pienamente favorevole alia ini
ziativa presa dal partito. 

Secchia 
11 documento — e stato det-

to — non e ne compiuto ne de
finitive, e neppure impegnativo. 
E' un primo contributo alia 
preparazione delle tesi con
gressuali. 

La politica di unita d'azione 
non costituisce una no vita: d 
sempre stata ed d una nostra 
politica permanente. L'iniziati
va nuova invece consiste nel-
1'avanzare oggi la proposta del
la unita politica delle forze che 
lultano per il socialismo sino 
ad arrivare alia formazione di 
un partito nuovo della classe 
operaia e dei Iavoratori che 
lotti per il socialismo. Non si 
trattava di deflnire nei parti-
colari il carattere e la struttu-
ra del nuovo partito della clas
se operaia, ma certo nella sua 
nalura fondamentale di classe 
vi dev'essere chiarezza sin dal
l'inizio. 

Sulla assoluta necessita di 
realizzare 1'unita della classe 
operaia e dei Iavoratori non 
credo possano esserci dubbi 
tra di noi. Siamo sorti come 
partito comunista da una scis
sione, ma per affermare forte 
l'esigenza non soltanto dell'u
nita d'azione, ma dell'unita po
litica ed organica della classe 
operaia e dei Iavoratori. Non 
dobbiamo tuttavia chiudere gli 
occhi davanti alia realta quale 
essa e. con i partiti che esisto
no. con la politica che condu-
cono e con le forze reali che 
ci stanno di fronte. 

La creazione di un unico par
tito della classe operaia e dei 
Iavoratori pone una quantita di 
problemi che nessuno presume 
di poter risolvere facilmente. 
che non possiamo risolvere noi 
da soli. Dobbiamo avere co-
scienza che per raggiungere 
l'obbiettivo che ci proponiamo 
occorre un tenace, lungo la
voro. un impegno nostro e di 
tutte le forze socialite. 

Per andare avanti occorre 
sapere chiaramente cid che si 
vuole e il progetto di documen 
to ha voluto indicare alcuni 
punti-base su cui sviluppare la 
politica d'unita d'azione e per 
arrivare al partito unico, e 
prectsamente: 1) lotta a fon
do contro la politica del centro 
sinistra e per una nuova mag
gioranza; 2) lotta contro la po
litica socialdemocratica: 3) lot
ta contro 1'imperialismo, per 
la pace e per 1'indipendenza 
dei popoli. 

La prima cosa che i Iavo
ratori ci chiedono d quale 
partito nuovo si vuole creare. 
con chi, per quale politica. 

II progetto di documento ri
sponde: vogliamo creare il 
partito di tutte le forze che 
lottano ed intendono lottare 
per il socialismo. un'organiz-
zazione di combattimento. un 
partito rivoluzionario della 
classe operaia e dei Iavorato
ri. guidato da una teoria ri
voluzionaria. fedele ai prin
cipi deU'internazionalismo ed 
alia solidarieta attiva con tut
te le forze che lottano per la 
pace, per 1'indipendenza dei 
popoli e per il socialismo: vo
gliamo esso sta un partito di 
lotta e non un partito di opi-
nione. elettoralista. nd di tipo 
socialdemocratico. Queste co 
se. se !e diciamo cosi chiara
mente come sono dette nel do 
cumento, j Iavoratori giovani 
e anziani ci comprenderannn. 
Ma se nell'intenzione di pre-
cisare o di raccogliere piu am
pie adesioni parliamo non piu 
di forze che \ogliono lottare 
per il socialismo. ma di for
ze di vaga ispirazione socia
lista. allora si scivola nello 
equivoco. 

II partito unico di tutte le 
forze che lottano per il socia
lismo non pud essere nd una 
specie di partito laburista e 
neppure una sorta di Fronte 
popolare. Non partiamo dal-
i'anno zero: il tempo in cui 
siamo \issuti d ricco di espe-
rien7e. Ognuna di esse dalla 
Rivoluzione d'Ottobre. alia ri 
\oIuzione cinese, a quelle dei 
paesi socialisti d'Eumpa. alio 
ri\olti7ioni del Vict Nam. del 
l'Algeria. di Cuba sono ston 
camente legate a circostanze 
particolari non ripetibili nelle 
stesse forme, ma ognuna di 
esse offre insegnamenti gene 
rali che restano. 

L'immenso patrimonio del 
marxismo e dc! leninismo non 
d anticaglia. Non si tratta di 
asaminam, e il documaoto BOO 

k) fa. cid che d vivo e cid che d 
superato della letters del mar
xismo e del leninismo, ma di 
intenderne lo spirito. lo spi-
rito di una dottrina che come 
nessun'altra ha esercitato ed 
esercita . un'enorme influenza 
rivoluzionaria, - emancipatrice, 
progressiva, culturale, politi
ca, liberatrice presso tutti i 
popoli del mondo. 

Lottare per il socialismo si
gnifica partire dalle rivendi-
cazioni immediate collegando-
le alle lotte per le rlforme di 
struttura ed alia prospettiva 
generale della lotta per il po
tere. 

La linea dl demarcaztone 
passa tra i partiti, i movimen-
ti, le forze che vogliono lot-
tare per il socialismo. e quel
le forze che si accontentano 
di una planificazione progres
siva o di un miglioramento del
la societa capitalista come ad 
esempio la socialdemocrazla. 

Condizione per realizzare la 
unita politica. organica, il par
tito unico della classe operaia 
e di tutte le forze che lottano 
per il socialismo. d che gia 
1'unitd d'azione si sia svilup-
pata nei fatti. nelle lotte. nel
la realta del paese. Per aver 
successo la nostra iniziativa 
non pud limitarsi a dibattiti al 
vertice. deve svilupparsi alia 
base, nelle fHbbriche. nei vil-
laggi, uscendo cosl dai limiti 
degli schemi dei partiti per 
interessare direttamente anche 
le masse dei Iavoratori gio
vani e anziani che per un mo-
tivo od un altro nun militant) 
nd nel partito comunista. nd 
nei partiti socialisti, od han
no cessato di fame parte. 

Gullo 
Afferma che l'ampia discus

sione svoltasi nel corso di que
sta sessione del CC non offre 
un quadro di chiarezza e com-
piutezza nelle conclusion!, qua
le sarebbe stato auspicabile. La 
verita d che i problemi ogget-
tivi che si pongono in questo 
momento sono molti e ardui. 
Nella precedente sessione del 
CC il compagno Longo aveva 
annunciato esplicitamente una 
riunione apposita del CC stes
so per discutere nei particolari 
il problema della unificazione 
delle forze socialiste. Non era 
giusto quindi uscire dai conflni 
cosl bene delimitati come inve
ce ha finito per fare il docu
mento che d stato presentato, 
che affronta una serie di ar-
gomenti che sono estranei al 
tema in discussione e che offre 
una serie di soluzioni gia de
finite. II partito in questo caso 
rischia quindi di trovarsi di 
fronte a conclusioni compiute, 
cid che certamente non facilita 
nd incoraggia il dibattito. La 
questione del partito unico che 
oggi discutiamo non deve essere 
in alcun modo confusa con lo 
spirito unitario che anima da 
sempre il nostro partito, che 
anima fin dalla sua nascita il 
movimento socialista sorto non 
per caso con la parola d'ordi
ne < proletari di tutto il mondo 
unitevi ». La questione del par
tito unico d diversa e come tale 
va affrontata. NeU'avviare il 
dibattito su questo nuovo pro
blema, il primo rischio dal qua
le dobbiamo guardarci d quello 
di una eccessiva schematizza-
zione nella quale invece si d 
finiti talvolta per cadere. Quan
do venne lanciata la nuova pro
posta di un partito uniflcato 
delle forze socialiste. si disse 
che nell'avviare il dibattito su 
questo tema, bisognava tenere 
presente che attualmente in 
Europa nd le forze socialde-
mocratiche nd i partiti comu-
nisti hanno raggiunto le mete 
che si erano proposte. Questo 
non d esatto in quanto, in verita, 
le forze socialdetnocratiche han
no largamente raggiunto il loro 
obiettivo in numerosi paesi oc-
cidentali. Resta quindi aperto 
il problema dei rapporti che 
il nuovo partito dovrebbe avere 
con le forze della socialdemo-
crazia come rimane aperto un 
altro problema non chiaramen
te definito: i rapporti del par
tito uniflcato con le forze cat-
toliche. Si afferma che il nuo
vo partito non dovrebbe costi-
tuire una alternativa alle for
ze cattoliche: ma cid vuole 
forse significare cbe si ipotizza 
1'inclusione anche di quelle for
ze nel partito uniflcato? Questi 
sono interrogativi, dice Gullo, 
che restano ancora senza rispo
sta. E' una ragione di piu che 
conferma l'esigenza che tali 
questioni vengano portate prima 
di tutto alia base del partito. 
Una tale esigenza d fortctnente 
sentita anche perchd il proble
ma che si discute, a diffcrenza 
di quanto d stato affermato da 
qualcuno in questo dibattito. d 
senz'altro attuale. I problemi 
infatti se non sono attuali nem-
meno si pongono e proprio il 
fatto che questo tema si sia in 
\ece posto ne) momento in cui 
piu grave d la crisi della unita 
delle sinistre. conferma la sua 
attualita come momento essen-
ziale • della reazione del movi
mento operaio alia tendenza in 
atto della frantumazione delle 
sue forze. Percid appunto d in
dispensabile un dibattito ampio 
alia base del partito. 

Po/effo 
Noi ci troviamo. e non da 

questa riunione del C. C. — 
rsordisce Giancarlo Pajctta — 
di fronte a una iniziativa poli 
tica nuova. che e un momento 
della nost-.i politica unitaria; 
e il noshr impegno d di ren 
derla attuale. perchd ha lar 
ghe possibilita di incidere sulla 
realta del paese. Ne d la pro 
va il dibattito di questi mesi. 
che d stato tutt'altro che ar-
tincioso; un dibattito. che ha 
auadUto tanU passione. • sta

to qualcosa di effettivo • di 
reale. Io comprendo che la 
necessita di una rifle&sione, di 
un dibattito, di interrogativi • 
anche di dubbi su problemi tan-
to impegnativi, si sottintende 
in un partito come il nostro. 
nel quale perd non pud venir 
poi meno la nccessitd della 
passione politica. lo slancio per 
la rcalizzazione. II venir meno 
di questa passione sarebbe un 
danno per il partito non solo. 
ma per tutto il movimento de-
mocrattco. v • . 

Pajetta ricorda a questo pun
to che il rapporto del compa
gno Longo alia precedente ses
sione del C.C. in cui si pone-
vano le basi deU'attuale dibat
tito. d stato una grande prova 
di flducia del partito in se stes
so, e. al di la dei dubbi, c'd 
stata su quel rapporto una 
unanimita tutt'altro che artlft-
ciosa, perchd ciascuno ha av-
vertlto che si poneva il proble
ma non certo di liquidare un 
partito. ma si sentivn che que
sto nostro partito d cosl forte 
da saper porre a se stesso e 
agli altri temi difTlcili. nuovi. 
Ognuno di noi ha sentito quel
la unanimita sul rapporto. al 
quale si richiama anche chi. 
oggi e enntrario o dubbioso sul 
documento che stiamo discu-
tendo. E non solo fra noi: an
che fuori del partito nessuno, 
neppure i borghesi. ha dubi-
tato die nel rapporto non el 
fosse una prova concreta della 
vitalita e della forza di attra-
zione del partito. 

II C.C. mentre affronta la 
discussione di un documento 
come base per un problema 
aperto e reale. deve rillettere, 
dibattere, criticare. Ma — sot
tolinea Pajetta — io vorrei cha 
in noi avesslmo chiaro che 
quel documento e questa di
scussione sono usciti gia da 
un dibattito appassionato, an
che se per qualche aspetto an
cora confuso. 

Ci sono stati limitati dissan-
si sul contenuto della scelta. 
e sono stati manifestati taluni 
dubbi sulla capacita del C. C. 
di assumere la responsabilita 
di questa iniziativa; dubbi cui 
d seguita la proposta di rin-
viare il dibattito e le scelle al 
congresso. Noi non siamo di 
fronte a una decisione orga
nizzativa, al voto su un atto da 
delegare alia direzione o alia 
segreteria; vogliamo sollecita-
re un dibattito nel partito • 
nel movimento operaio e per 
questo dargli una base quanto 
piu possibile efflcace. E' per 
questo che l'approvazione del
la Jinea generale deve com
portare sollecitazioni, suggeri-
menti,' critiche che non solo 
non possono essere considera-
ti elementi negativi. ma cha 
sono utili arricchimenti al la
voro compiuto dalla prepara
zione del documento. 

10 — afferma Pajetta — in-
travvedo percid un pericolo In 
certe proposte: quello di so-
spendere un'azione efflcace in 
corso, mentre d di fronte a not 
il problema di una forte inizia
tiva politica, che dia slancio 
al Partito, convincendo i com
pagni che noi diamo loro 
un'arma capace di allargar* 
il movimento unitario delle 
masse; abbiamo preso una 
iniziativa anche per dare fldu
cia a coloro che sono oggi o 
possono essere scoraggiati dal
le azioni scissioniste. ma vo
gliono o possono tornare a vo-
Iere combattere il centrosini
stra, ampliare le iniziativa di 
lotta contro questo governo, 
per una politica nuova. 

Dobbiamo batterci per ana 
prospettiva piu ampia. oppttre 
no? si domanda Pajetta, fl qua
le poi osserva che la Commis-
sione che ha elaborato il do
cumento sottoposto aU'esama 
del C.C. e della C C C , ha 
scavato nella realta e ha indi-
cato anche che noi non ci sot-
traiamo in nessun modo. nel 
dibattito con le altre forze so
cialiste, alia discussione sul 
contenuti e sui problemi ea-
senziali. 

11 dibattito d in atto. e U do
cumento deve essere qualcosa 
che ci permette di avanzare. 
non di stare sulla difensiva. Noi 
possiamo e dobbiamo andare a 
questa prova come un partito 
fiero di se stesso. sicuro della 
validita della sua politica. ma 
che non teme di ricercara il 
nuovo e anche di imparare da-
gli altri. Quello che certo non 
possiamo rispondere oggi & 
che non sappiamo che cosa 
fare, in attesa del congresso: 
non possiamo dare questa ri
sposta a tutte quelle lar-
ghe zone del movimento ope
raio che s'attendono da noi 
che compiamo il nostro dovere, 
che si attendono da noi corag-
gio. E non si tratta di questo 
o quel dirigente. ma di migliaia 
c migliaia di operai nelle fab-
briche. di Iavoratori. di giova
ni che guardano con profonda 
preoccupazione alle division] a 
alle lacerazioni nel movimento 
di ispirazione socialista. 

Per questo — conclude Pa
jetta — siamo chiamati a de
cidere dcH'urgenza dcll'inizia-
tiva e del dibattito. non gia su 
tutte le sue conclusioni. Una 
scelta che deve impegnare tut
to il partito ancora prima del 
congresso. nel quale dovremo 
poi deliberarc sulla base dei 
fatti, delle espcrienze. di quel 
che si d ottenuto e non soltan
to sulla base delle parole c 
delle formule pure importanti 
dalle tesi che proporraata. 
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