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La relazione di Achille Occhetto al XVIII Congresso dei giovani comunisti italiani 

Un'ampia e profonda azione della FGCI per 
I'unit a socialista delle nuove generazioni 

Sempre maggiore inferesse intorno alia proposta della Confederazione delle organizzazioni giovanili di sinistra — La lofta per la pace impegno primario — Le condizioni di 
lavoro e di studio dei giovani — Una Carta rivendicativa della gioventu — Approfondire i temi della democrazia nella societa e nel partito nel dialogo con le altre forze 

Da uno dei nostri inviati 
BOLOGNA, 3. 

La Federazione giovanilc co-
munista lancia, per lutto il 
mcse di luglio, una campagna 
permanent*; di mobilitazione e 
di lotta per la pace nel Viet
nam. L'annuncio e stato dato 
dal compagno Achille Occhet
to. Aprcndo la sua relazione 
al XVIII congresso della FGCI. 
in termini drammatici Occhet
to ha ricordato il ripetersi dei 
criminali bombardamenti su 
Hanoi e su Haiphong, in vio-
lazione dei diritti delle genti 
e in spregio ai sentimenti del 
mondo intero. Contra qucstc 
azioni che avvicinano grande 
mente i pericoli di guerra noi 
dobbiamo chiedere un'azione 
energica e immediata al no 
stro governo. « I giovani pero 
— ha affermato l'oratore — 
non attendcranno pass.vamen-
te la risposta dell'on. Mora. 
Essi siano ancora una volta, 
come sempre. l 'avanguardia 
della nostra popolaziono, gri-
dino in tutte le piazze d' l talia. 
In tutti i paesi. in tutte le 
citta e in tutti i villaggi. il 
loro Basta! Pretendano la pa
ce immediata. la ccssazione 
dei bombardamenti. il ritiro 
degli imperialisti americani dal 
Vietnam.. La FGCI assume 
l'impegno solenne di animare. 
sviluppare e incoraggiare la 
immediata azione di protesta 
della gioventu italiana. Assu
me l'impegno di lanciare per 
tutto il mcse di luglio una 
campagna permanente di mo
bilitazione e di lotta. 

< In questo mnmento grave 
per le sorti del mondo ci ri-
volgiamo ai giovani socialisti. 
ai giovani cattolici. diciamo 
loro che questo e il momento 
della verita. il mnmento dei 
fatti. Oggi la discriminazione 
fra la liberta e la pace passa 
fra chi e per i bombardamenti 
americani e chi e contro i 
bombardieri americani. t ra chi 
appoggia rimperialismo ameri-
cano e chi vuole la pace e 
l'indipendenza del Vietnam. 

«Troviamo quindi insieme le 
forme della lotta e della pro-
testa: diciamo insieme, com-
pagni socialisti, amici cattoli
ci. che la nostra civilta non e 
rappresentata dai marine ame
ricani. C'e un debito da pa-
gare ai popoli oppressi. e 
questo debitn dobbiamo pagar-
lo tutti assieme. cattolici. co
munisti, democratici, perche 
tutti insieme dobbiamo far sen-
tire che cosa sienifica per noi 
la parola civilta ». 

Questo nostra XVITI Congres
so — ha quindi rilcvato Oc
chetto — si svolge in una fase 
nuova della vita politica nazio-
nale: in una fase di passaggio 
dai miti e dalle illusioni ri-
formiste e democratiche del 
centro-sinistra al consolidamen-
to di una politica conserva-
trice e reazionaria di marca 
neo-ccntrista. Quattro anni fa. 
durante il congresso di Bari 

della nostra organizzazione, il 
centro-sinistra dominava la 
scena politica italiana, la si-
tuazione sembrava statiea, le 
coscien/e dovevano armarsi 
contro le insidie conuttr ici del 
riformismo. 

« Oggi la politica reclama la 
sua parte. Hitorniamo quindi 
all'azione politica di massa nel
la consapevolezza che la situa-
zione si sta aggravando, che 
il centra sinistra prepara il 
l>eggio, che la destra reazio
naria vuole un governo forte. 
che la polizia svolge un'attivita 
politica di repressione antiope-
raia e antidemocratica, che la 
famosa dinamica sociale del 
centro-sinistra ristagna sonno-
lenta. Che cosa e rimasto, oggi, 
delle s|>eranze con cui una par
te della sinistra si e impegna-
ta noU'esperionza di governo 
guidata dall'ipote.si di trovarsi 
di fronte ad uno strumento che 
favorisse la conquista e la ge-
stione del potere da parte del
le classi lavoratrici? Questa 
politica avrebhe dovuto realiz-
zare il controllo dell'economia 
capitalista ai fini dello svilup-
po equilibrato di tutta la so
cieta, e utilizzare le l e w <W.o 
Stato per raggiungere tale fine. 
Questo tentativo e fallito. In 
realta. sin d'allora, il program-
ma era destinato a influire 
piu sulle coscienze e sui con-
vincimenti di una parte del 
movimento operaio che non ad 
oporare concretamente nella 
realta italiana. 

«Questa parte del program-
ma democristiano ha avuto 
successo: ma. come prevedem-
mo allora. il nuovo blocco di 
potere politico non e riuscito 
a integrare le forze sociali e 
a estendere in modo omoge-
neo la propria influenza su 
tutta la societa civile. Pe r ar-
r ivare a questo sarebbe stato 
necessario realizzare un pro-
gramma avanzato di riforme. 
E qui. invece. I'ideologia ri-
formista -si e scontrata con la 
realta capitalista. con la natu-
ra di classe dello Stato e con 
1'anarchia della produzione. 
Cosicche il programma rinno-
vatore del congresso di Napoli 
della DC e fallito. Volevano 
isolarci dalle masse, non ci 
sono riusciti. Dopo sei anni di 
governo di centro-sinistra la 
DC sente ancora il terrore 
della nostra presenza nella so
cieta italiana ed e costretta. 
come ha fatto nella recente 
competizione elettorale. a sce-
gliere la via dello scontro di-
retto e frontale con noi. con il 
Partito comunista! 

Ma. se c
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nuti meno i prcsupposti teo-
rici c le condizioni pratiche 
su cui avrebhe dovuto svi-
lupnarsi la politica di centro-
sinistra. nello stesso tempo 
perd e fallita anche l'ipotesi 
che quella formula rappresen-
tasse una prima forma di 
apertura a sinistra, destinata 
a coinvolgere i comunisti co

me protagonist! attivi di uno 
scontro frontale tra le forze 
di destra che si sarebbero op-
poste al programma riforma-
tore del governo e lo schiera-
mento di sinistra. Al contra-
rio abbiamo assistito ad un 
processo opposto che ha co
me cardini 1'involuzione a de
stra della DC e rallargamcn-
to a destra della base eletto 
rale del centra sinistra, come 
si e verificato nella recente 
competizione amministrativa. 

« Ecco spiegato il mistero 
del fallimento del centra si
nistra. 

« Dobbiamo pero aggiungere 
subito che un punto e stato 
realizzato dalla politica DC 
nel centra sinistra: cioe la di-
visione tra socialisti e comu
nisti che ha aperto la strada 
a tin nuovo processo di so 
cialdemocratizzazione. II PSI 
ha portato a termine la sua 
lunga, lenta e faticosa me-
tamorfosi. Da parte sua il 
PSDI ha visto crescere le pro-
prie forze. grazie alia con-
fluenza di una serie di fatto-
ri eterogenei: un certo neo-
liberalismo. incoraggiato dai 
giornali fautori di una ispira-
zione democratica moderata, 
le suggestioni presidenziali e 
infine le allettanti spintc clien-
telari. La DC. invece. nel cor-
so della competizione eletto
rale. ha ritrovato la propria 
unita su posizioni conservatri-
ci. anticomuniste e reaziona-
rie. 

« Nel complesso. quindi. 
1'asse politico del centra sini
s t ra . in conformita con la sua 
involuzione conservatrice e 
reazionaria. si e spostato a 
destra a spese dei liberali e 
del MSI. L'analisi dello schie-
ramento dei partiti e pero ben 
lontana dall 'esaurire la com-
plessa realta. Se volgiamo il 
nostra sguardo alio scenario 
politico e sociale del paese per 
cogliere la sua reale tensione 
vediamo, da una par te del 
campo di battaglia. crescere 
la spinta unitaria delle masse 
comuniste. cattoliche, sociali-
ste e democratiche (spinta 
che si esprime nella vasta ten
sione rivendicativa in corso 
nel Paese e nelle grandi lotte 
democratiche), e. daH'altra 
par te , aumentare la pressio-
ne delle forze reazionarie sul 
governo e sui partiti di centro-
sinistra. In definitiva il gover
no si e trovato. in questi ul-
timi mesi. all'incrocio di una 
duplice spinta: da una parte 
il processo unitario che saliva 
dal paese e in primo luogo 
dall'esperienza unitaria delle 
lotte sindacali e dall 'altra par
te il rincrudirsi delle pretese 
reazionarie e conservatrici dei 
grandi gruppi capitalistic!. 

« I n questa situazione e ne
cessario capire in tempo che 
questo governo prepara il peg-
gio, a rma la reazione. favori* 

see il deterioramento degli 
istituti democratici e apre la 
via a tentazioni autoritarie. 
Questa e la realta cui la sini
stra deve sapere guardare in 
faccia. sen/a infingimenti. 

« Le forze della destra con 
servatrice sono ormai una 
componente detorminante del 
blocco di potere su cui si reg-
go il centra sinistra, e questo 
blocco di potere trova oggi 
nella DC e nella socialdemo
crazia i due pilastri fonda-
mentali. II pericolo reaziona-
rio non trova quindi nella so
cialdemocrazia. almeno per il 
momento. ne un correttivo ne 
un baluardo. 

i Naturalmente questa real
ta puo nascondere. coprire. 
ma non superare i contrasti 
che si aprono aU'interno del 
governo e dei partiti di cen 
tra sinis'.ra. In primo luogo 
appaiono evidenti le preoccu 
pazioni democristiane nei con
fronti dell'unificazione social-
democratica. Per due ragioni 
principali: primo, la DC teme 
la concorrenza di un forte par
tito socialista moderato nella 
gestione del potere e del si-
stema; secondo. una grande 
parte della DC rifiuta la po-
sizione esplicita di partito mo
derato e conservatore della 
borghesia che divide a mez-
zadria la gestione del potere 
con un partito di natura po-
polare e socialdemocratica. 
Una simile prospettiva rischie-
rebbe infatti di trasformare 
profondamente la ispirazione 
fondamentale della DC e di 
mettere in crisi la sua natura 
interclassista e i suoi rapporti 
con le masse popolari catto
liche. 

« A questo punto arriviamo a 
uno dei nodi politici fondamen-
tali che stanno di fronte a que
sto nostra Congresso. Se e ve
ra che i due pilastri del bloc
co di potere sono la DC e la 
socialdemocrazia — con le con-
traddizioni interne che abbiamo 
visto — quale deve essere la 
nostra azione per indebolire 
quel blocco di potere e per spo-
s tare le masse popolari che lo 
sostengono? Questa e la que-
stione: e per risolverla biso-
gna dare un giudizio preciso 
delle caratteristiche e delle 
aspirazioni delle masse che 
ancora seguono il centra si
nistra. 

c La recente competizione 
elettorale ha dimostrato che. 
sebbene il programma governa-
tivo non sia stato realizzato. 
una parte determinante delle 
masse popolari nutre ancora il
lusioni nel centro-sinistra e gli 
da il voto. Cio vuol dire che 
si riduce la zona dell'elettorato 
su cui fa presa un richiamo 
alle tradizioni unitarie del vec-
chio Parti to socialista e che 
nuove sono le caratteristiche 
delle forze che seguono il PSI 

BOLOGNA — Occhetto durante la relazione 

e la socialdemocrazia in gene-
rale. 

«Ne discende forse che dob
biamo rompere tutti i ponti con 
questo forze? No. nel modo piu 
assoluto. 

«Dobbiamo invece premiere 
atto che le forze socialiste sono 
diventate una componente nuo 
va e di versa dal passato. an 
che se i problemi della liberta. 
della democrazia e del benes-
sere sono ancora i problemi 
che muovono. in modo confuso. 
vasti strati di masse socialiste. 

«Come rivolgersi a queste 
masse, quale politica realizza
re nei loro confronti? L'elet 
torato italiano e suddiviso in tre 
grandi zone: una zona modera
ta conservatrice. una zona del
le forze di classe che si battono 
conseguentemente per la demo
crazia e per il socialismo e una 
vasta zona democratica inter
media mossa da esigenze di rin-
novamento. II problema centra-
le che ci sta di fronte & quel-
lo di stabilire un contatto ed 
esercitare una profonda in
fluenza nei confronti di questo 
settore intermedio dell'opinione 
pubblica di cui fanno par te nu
clei importanti di classe ope-
raia e ceti che vivono del pro-
prio lavoro. 

« A questo scopo la FGCI si o 
battuta per la costituzione di un 
polo di attrazione a sinistra. 
cercando di unire le forze an 
tenticamente socialiste in una 
comune lotta per la pace, la 
democrazia e il socialismo. col 
compito vasto e ambizioso di 
conquistare le vaste masse gio
vanili ancora lontane dai parti
ti e dalla politica. La nostra 
posizione su questo punto e 
chiaro: bisogna che i rivoluzta-
nari si dividano dai riformisti. 

Cio non toglie che i rivoluzio 
nari, nella loro autonomia di 
coscienza e di prospettive, non 
debbano avere una politica nei 
confronti dei riformisti. Con 
questo spirito abbiamo avan
zato la proposta di una confe
derazione delle for/e giovanili 
socialiste. 

« La confederazione delle for
ze giovanili socialiste dovrebbe 
presentarsi come una grande 
organizzazione di massa della 
gioventu democratica che guar-
da al socialismo. colmando il 
distacco esistente oggi tra i 
partiti di sinistra e quei gio
vani che ne restano lontani pur 
mnntenendosi in posizioni di 
lotta contro il sistema. Per su
perare questa divisione noi ri-
teniamo sia utile e necessario 
tentare forme nuove di orga
nizzazione per raccogliere e di-
rigere la carica combattiva del
le nuove generazioni fuori dalle 
divisioni e dagli schemi del-
l 'attuale realta della sinistra 
italiana. La nostra proposta 
non era certo strumentale. Al 
contrario. noi concepivamo la 
confederazione non come lo 
strumento della politica di un 
partito. e in particolare del PCI. 
bensi come un primo passo ver
so una organizzazione unitaria 
delle giovani generazioni socia
liste. autonoma dai partiti, e 
quindi lo strumento deH"auto 
governo e dell'iniziativa politi
ca dei giovani. 

« La questione dell'iinificazio 
ne sorgeva infatti per noi dal-
l'acuta consapevolezza che il 
problema della costituzione di 
una societa socialista e un pro
blema di oggi, che il socialismo 
non e attuale solo storicamen-
te. ma anche politicamente. 
L'unificazione delle forze au-

I discorsi dei compagni Signorile e Pupillo 

Impegnati interventi dei segretari delle 
federazioni giovanili del PSI e del PS I UP 

DalU nostra redazione 
BOLOGNA. 3. 

Migliaia di bolognesi. di la-
voratori venuti da tutte le cit-
td emiliane e romagnole. si uni-
ranno domani sera alle 2/ in 
piazza Maggiore agli oltre TOO 
delegati e agli invitati al XVlll 
Congresso nazionale della 
FGCI. in una grossa manife-
stazione per la pace nel Viet
nam, in cui parleranno i com
pagni Luigi Longo, Enrico Ber-
linguer e Achille Occhetto. 11 
Congresso concludera cost le 
sue quattro giornate di lavoro 
con una ini:iatira politica pub
blica che traduce subito nei 
fatti Vimpeano proposta dalla 
relazione di Occhetto di fare 
di luglin t:n nctc di i» i rvj») 
attiro. di lotta contro I'agqrcs 
sione imperialista. per la pace 
nel Vietnam. Questo e stato. del 
resto, uno dei temi che ha avu
to particolare rilievo in tutti 
i lavori congressuali_ dall'aper-
tura dei lavori quando i stato 
letto il messaggio della Federa
zione dei giovani vietnamiti a 
stamattina quando sono inizia-
ti i saluti delle 22 dclegazioni 
straniere presenti. di cui rife-
riamo a parte. 

1 giovani vietnamiti non so 
no potuti venire al congresso 
perche il governo italiano ha 
negaio loro il visto. Hanno man 
dato percio un messaggio scrit 
to in cui inviano i loro augu-
ri e saluti ed «csprimono la 
piu sincera gratitudine per la 
solidarietd attiva che t" oiorani 

c tutto il popolo italiano mani-
festano al popolo vietnamita in 
lotta •>. II messaggio e stato ac-
colto con grandi applausi dai 
delegati che in piedi scandiva-
no il nome di llo Ci Min. Ap 
plausi e nome che sono pin 
volte risuonati sotto la grande 
volta del Palazzo dello Sport 
dove si svolgono i lavori del 
Congresso, insieme alle note 
delle pifi popolari canzoni de
dicate alia eroica lotta dei par-
tigiani vietnamiti. I lavori del 
Congresso si sono aperti cost 
venerdi mattina con una nnta 
di particolare attualita. acutiz-
zata dalla drammaticita delle 
nnti:ie del nuorn bombarda-
mento VSA su Hanoi. 

rrima del s.iluto dei ainrani 
vietnamiti. il compagno Grava-

I no areva dichiarato aperto il 
congresso e chiamato alia pre-
sidenza i compagni Luigi Lon
go. F.nrico Berlinguer, Cossut-
ta. Fanti e Calamandrei che 
fanno parte della deleoazione 
del CC del PCI ed inoltre. Oc
chetto. Petruccioli. Mechini. 
Pieralli e tutti i componenti la 
Direzione e il CC della FGCI. 
numerosi delegati delle singo-
le federazioni. il segretario re-
gionale del PCI per I'Kmilia-
Romagna. Cavina. il segretario 
della federazione bolognese. 
Galctti, i compagni Zangheri. 
Stefani. Cocchi e Bentini. La 
campagna Jotti che faceva par
te della delegazione del CC 
ha telegrafato i propri salu
ti e auguri perche impossibili-
fafa a intcrvenire. 

Xella grande sola, addob-
bata di bandiere rosse e trico-
lori_ con una sola scritta s«I 
fondale dietro la presidenza: 
« Xell'unita dei giovani I'avve-
nire socialista dell'ltalia >. ol-
trc ai 7.T9 delegati di tutte le 
regioni italiane, a numerosi 
invitati. ai rappresentanti dei 
movimenti giovanili di altre Via-
zioni. sono presenti ufficialmen-
te anche le delegazioni della 
federazione giovanile del PSI 
(ne fanno parte i segretari Si
gnorile e Fioriello, Cicchitto. 
Cabibbe. e Spinella della dire
zione ed altri dirigenti nazio 
noli), della federazione giova
nile del PStUP (rappresentata 
dal segretario nazionale Pu-
pilln. da Amaro di Bologna e 
da Miata). 

Prima della relazione di Oc
chetto. che ha occupato gran 
parte della mattinata di vener
di, il segretario della federazio
ne comunista di Bologna. Galet-
ti. ha portato il saluto della cit
ta e dei I(X) mila comunisti bo
lognesi. Bicordate le tradizioni 
antifasciste e di lotta per il so
cialismo che sono patrimonio 
e vanto di Bologna. Galetti ha 
messo Vaccento sulla coscienza 
democratica che anima la mag 
gioranza dei cittadini. sul « tes-
s'.ito unitario che lega. pur nel 
dissenso e nella lotta politica 
ideale, le diverse forze politi-
che democratiche e di sini
stra >. Dopo a r e r parlato dcl-
I'operato e dei risultati rag-
giunli dalle amministraziom 

popolari di sinistra. Galetti ha 
detto che la grande forza dei 
comunisti bolognesi e" sempre 
stata e vuole essere al servi-
zio dell'unita operaia, dell'uni 
ta delle sinistre «per un nuoro 
rapporto tra le forze politiche 
democratiche laiche e cattoli
che che favorisca un processo 
di nuove convergenze. di col-
laborazione. di intese per nuo
ve maggioranze >. Galetti ha 
concluso il suo discorso rin-
novando gli auguri e i saluti 
a tutti j presenti e sottolinean-
dn Vatfesa e Vinteresse che 
circondano il Will Congresso 
della FGCI. 

II dibattitn sulla relazione del 
compaono Occhetto. iniziato ve
nerdi pomeriggio. e proseguito 
per tutta la giornata di sa-
bato e di oggi. con gli inter
venti di numerosi delegati e 
la partecipazione attiva anche 
dei giovani del PSI e del 
PS1UP. Tanto Signorile che 
Pupillo. infatti. hanno preso 
la parola non per esprimere dei 
saluti formali. ma entrando nel 
vivo della discussione a cui 
hanno portato interessanti con-
tributi. • 

// segretario della federazio 
ne giovanile del PSI ha messo 
Vaccento sitlle forme nuove di 
unita e di discussione che i 
giorani della sinistra laica c 
cattolica hanno saputo trova-
re. Un dibattito che ha sem
pre cercato di essere < un di
scorso positivo in cui l'impegno 
dei giovani socialisti per U su-

peramento dell'attuale politica 
del loro partito si accompagna-
va ad una conferma aggiorna-
ta delle "ragioni" socialiste di 
Venezia >. La maturazione uni
taria dei giovani. ha prosegui
to Signorile. e avvenuta attra-
vers0 le lotte per la democra
zia. E' cost giunto il momento 
di tentare un bilancio della si
tuazione politica piu recente. 
partendo dal luqlio '60 e preci-
sanno il giudizio sul centro-si
nistra Sel momento attuale 
r il centro-sinistra si e attesta-
to sul terreno moderato ed ha 
cost perdutn la sua stessa ra-
ainne di es^ere>. quella per cui 
era nolo, e cioe di mettere in 
a'to una politica di riforme. Da 
cui la necessita oggi urgente 
o» Tina ristrutturazione unitaria 
delta sinistra tenendo presenti 
tre esigenze essenziali: che il 
vuoto del centro-sinistra vie-
nc riempito da un'aggressiva 
iniziativa padronale, che e ne
cessario una risposta socialista 
per I'oggi, che la riorganizza-
zione unitaria della sinistra de
ve essere perseguita dalla com
ponente socialista proprio di 
fronte alia evoluzione politico 
in atto Alia luce di queste con-
siderazioni. ha proseguito Si 
anorile. va detto anche che la 
unif.cazione tra PSI e PSDI non 
costituisce una risposta positi-
va a nessuno dei tre problemi 
ititolineati. Dopo avere svilup-
pato una serrata critica al pro
cesso di unificazione socialde
mocratica, Signorile ha rileva-
to che lo schieramento di avan-

guardia delle sinistre unite non 
pud avvenire « intorno y ad un 
partito. Occorre muoversi con 
pazienza. ma anche con corag-
gio. Ed e compito delle forze 
avanzate cattoliche. laiche. 
mariiste — ha concluso — co-
stituire il nucleo motore di que
sto processo. 

Anche il segretario della fe
derazione giovanile del PSIUP. 
Pupillo, ha posto al centro del 
suo intervento il problema del
la unita delle sinistre. Dopo 
avere compiuto un attento esa-
me critico dell'attuale situazin. 
ne politica e del centro sinistra. 
Pupillo ha messo Vaccento sul 
come contrastare Vunificazirn-' 
socialdemocratica. Si tratta — 
ha detto — di dare una rispo-

! sta politico ai problemi del 
momento. facendo i conti con la 
realta e anche con noi stessi. 
Si tratta di elaborare e por-
tare avanti una strategia di al-
ternatira basta sulle riferme 
di struttura, portando lo scon
tro di classe a fasi piu acute. 
Si tratta di colpire il meccani-
smo generale del sistema facen
do centro sul rapporto' fabbri 
ca-*oc:etc. economia politica. 
Txi questione dell'unita delle si
nistre — ha concluso Pupillo — 
sj colloca in questa visione del 
le cose, avendo presente che \1 
tema e quelln di dare urn n>no 
sta socialista per Voagi. rem 
perando la coscienza della po< 
sibilita e attualita del sr9n 
lismo. 

I. a. 

tenticamente socialiste sorge da 
questa consapevolezza e quindi 
dalla volonta di costruire lo 
strumento per I'azione rivo-
hi/ionaria di una societa capi
talista sviluppata. II supera-
monto del dogmatismo settario. 
da parte nostra, e dcH*op|xir-
tunismo socialdemocratico. ne 
sono i prcsupposti ». 

A questo punto il compagno 
Occhetto affronta una serie di 
quattro domande rivolte ai gio
vani comunisti dal convegno dei 
giovani socialisti contrari al-
l'tmificazione socialdemocrati
ca. « Per quanto riguarda i rap
porti col PSDI. noi riteniamo 
che sia necessario definiro una 
linea alternativa a quella so
cialdemocratica. La nostra non 
e oggi una lotta per la demo-
cratiz/azione del sistema capi 

talistico ma per una profonda 
trasformazione del potere. per 
l'avvento di una nuova classe 
dirigente. Il primo sforzo uni
tario che le forze di sinistra 
devoiio fare e quello di indi 
care con chiarezza il program
ma di riforme del pcriodo di 
transizione e nttorno a questo 
programma e a ciascuna rifor-
ma mettere in movimento. in 
modo originate. le masse. 

« La democrazia della socie 
ta socialista 6 garantita dalla 
prospettiva di una societa piu-
ralMiea e riren di articolazio-
ni democratiche. Una societa. 
cioe. in cui il socialismo non 
si riduca al potere dello Sta
to. sia approrondito il rappor
to tra le masse e le assem-
blee eletto e la libera espres-
sione delle contraddizioni si 
manifesti attraverso la plura
lity dei partiti. 

«I1 problema della democra
zia aU'interno del partito e 
problema che va discusso a 
fondo per trovare una soluzio 
ne concreta. al di fuori degli 
schematism!. Noi riteniamo che 
e possibile applicare in modo 
rinnovato il principio del cen-
tralismo democratico e non 
escludiamo la possibility di 
studiare la sua articolazione in 
una serie di regole e di istituti 
capaci di assicurare. in ogni 
istanza, il pieno sviluppo del
la democrazia. Anzi questa ri-
cerca va incoraggiata. 

«II rapporto tra internazio-
nalismo e autonomia sta per 
noi nella chiara definizione di 
Togliatti: unita nella diver-
sita. 

«Non dimentichiamo che cosa 
il mondo deve alia Rivoluzio-
ne d'ottobre e alle rivoluzioni 
socialiste in Europa. in Asia. 
in Afiica e in America latina. 
Noi siamo nrgogliosi di essere 
compagni di coloro che nel 
mondo intero combattono per 
liberarsi dalla schiavitu. dal 
colonialismo. dallo sfruttamen-
to capitalistico. Non si posso-
no valutare con miope gret-
tezza le durezze di un movimen
to rivoluzionario ma. nello 
stesso tempo, non si possono 
sottovalutare le questioni di 
democrazia che restano anco
ra aperte e che costituiscono 
un problema comune a tutto il 
movimento operaio. E questo 
per il motivo molto semplice 
che il movimento operaio dcl-
l'occidente capitalistico puo 
sviluppare meglio la propria 
azione se il campo socialista 
raffor/a il suo prestigio idea
le e morale, non solo affron-
tando la competizione in ter
mini economici. ma anche at
traverso un approfondimento 
della democrazia. dell'organiz-
zazione dei rapporti t ra d i 
uomini: e i paesi socialisti pos
sono allargare la democrazia 
anche grazie all 'apporto di 
idee e di azione del movimento 
operaio occidentale che puo 
arricchire resperienza ri\olu 
zionaria di nuovi \aIori e di 
nuo\i contenuti di liberta. 

< Per questo abbiamo affer
mato piu volte che noi voglia-
mo andare avanti e oltre il 
XX congresso. Riteniamo ne
cessario aiutare ogni azione 
volta a superare lentezze e re-
sisten7e nella costnizione di 
una autentica democrazia so 
cialista che assicuri. nel par
tito e fi»ori di es.so. larga li
berta di espressione e di di
battito. Noi riteniamo che sia 
oggi po*«ibiIc affrnntare aper-
tamente e con coraacio qoeMi 
problemi. Siamo entrati in una 
cpoca nuo\a : le que=tioni del 
ta democra/ia sociali-ta e del
la mohi7ione in occidente 
stanno diventando i problemi 
di questa seconda meta del XX 
secolo. Affrontare questa que
stione e il compito storico del
le nuove generazioni sociali 
sto! 

« L'insieme di questi proble 
mi, che noi abbiamo affronta-
to per rispondere ai compagni 
socialisti. sono anche parte in 
tegrale del nostra dialoco con 
le forze cattoliche. Questo dia-
I020 e aperto. Da parte no 
stra basti ricordare come al-
1'XI Congresso del PCI il com-
pasno Loneo abbia dichiarato 
esplicitamente che anche lo 
Stato socialista per cui ci bat-
tiamo deve rifuggire da ogni 
forma di ateismo di Stato. 

cLa portata di questa affer-

mazione d grande. Lo Stato. 
secondo questa definizione. de
ve essere laico e anticonfes-
sionale, cioe deve garantire la 
stessa liberta di pensiero e di 
azione a tutte le comin/ioni 
religiose e filosofiche, anche se 
in questo modo noi affermia 
mo il diritto dei cattolici di 
organi/zarsi come for/a poli
tica aU'interno dello stato so
cialista. 

Oggi e la D.C. che, sempie 
piu involuta a destra. non e 
in grado di offrire ai giovani 
una simile prospettiva di pro-
gresso. Essa deve scegliere: o 
diventa scij/pie piu il partito 
moderato, l.iico del grande ca-
pitale mono|H)listico e in que 
sto modo |HT(IO per la strada 
il sostegno «Mle masse catto 
liche, oppuie clifende la pro 
pria tradizione di partito po 
polare. cattolieo. si impogna in 
qualche modo a realizzare i 
valori espressi dal Concilio. e 
allora deve trovare un rappor
to positivo con le forze rivolu 
zionarie del movimento ope
raio. Ma questo non e possibi
le senza una rottura. anche 
profonda. tra l'anima modera
ta e conservatrice della D.C. 
e la sua anima popolare e de
mocratica ». 

L'oratore affronta ora il pun
to centrale del suo discorso: 
la svolta di massa in sono alia 
FGCI. 

« Dietro alle for/e politiche. 
ai loro programmi e alle loro 
contraddizioni scorgiamo i pro
blemi delle grandi masse gio
vanili. Si parla spesso della 
tendenza del giovane a rinchiu-
dersi in snluzioni individuali. 

Ma oggi il problema individua-
le del giovane assume piu di-
rettamente che nel passato ca
ratteristiche sociali: e nello 
stesso tempo le aspirazioni del 
giovane operaio. del giovane 
tccnico c del giovane studen-
tc sono piu omogenee che nel 
passato. la rivendicazione so 
ciale ed cconomica e la riven 
dicazione di liberta e di demo
crazia si saldano. i problemi 
del lavoro manuale e del lavo
ro intellettuale trovano un nu-
mero sempre crescentc di pun-
ti di contatto. Da dove scatu-
risce questa spinta unitaria, 
qual 'c la sostanza che cemen-
ta questa unita di esigenze e di 
aspirazioni delle nuove gene
razioni? 

«Ci sembra di poter indivi-
duare ressenza delle aspira
zioni dei giovani in una spin
ta insopprimibile. all'afferma-
zione della propria liberta e 
dignita personale. al consoli-
damento del valore qualitati
ve della propria fun/tone nel
la societa: questo c il filo 
rosso che unisce tra di loro 
le varie rivendicazioni giova
nili. Questa tensione 6 oggi 
una componente fondamenta 
le deirirrequietezza, dello 
slancio delle masse giovanili 
anche se non sempre e accom-
pagnata da una consapevolez
za diretta del rapporto che si 
deve stabilire tra la difesa 
della liberta personale e i pro 
blemi generali della societa: 
e compito nostra creare que
sto contatto tra esigenze indi 
viduali ed esigenze sociali e 
accendere cosi la scintilla del
la coscienza socialista. Que
sto deve diventare sempre piu 
1'asse della nostra azione. de
ve diventare la garanzia del
lo sviluppo di quella svolta di 
massa della FGCI a cui in 
questi ultimi tempi abbiamo 
posto solide premesse. Non 
dobbiamo andare in cerca di 
soluzioni miracolistiche. 

«Pragramma di riforme. 
obiettivi immediati. strumen-
ti organizzativi adeguati: ecco 
i tre punti su cui si fonda il 
rilancio di massa della nostra 
iniziativa politica. E per far 
questo e necessario abituarsi 
cli piu a prendere le mosse 
delle esigenze vive. reali. del 
le masse giovanili. 

< Sul piano concreto questo 
vuol dire che noi poniamo al 
centra della discussione del 
XVIII Congresso la proposta 
di dar vita a forme unitarie 
di organizzazione dei gio\ani 
sui problemi. riuscendo a tra 
durre nel concreto l"e?igen/a 
generale di una organizzazio 
nc del mo\imcnto delle m«T=se 
e delle alleanze politiche per 
gli obiettivi di riforma. II no 
stro compito non e s ° l " ",ud 
lo di indicare i contenuti po 
sitivi. le soluzioni concrete. 
ma anche quello di dar vita 
a nuo\e forme di organizza 
zione del movimento delle 
masse giovanili, che superi 
no le divisioni esistenti tra 
i partiti. che impediscano al 
movimento di rifluire su se 
stesso, che prefigurino nuove 
istanze di presenza democra
tica delle masse nella vita 
politica. sociale cd economi-
ca del paese. 

« Nell'immediato futuro que
sta azione di massa d e \ e im 
pegnarsi in primo luogo nella 
lotta per una nuova maggio-
ranza onde superare il centro-
sinistra che porta avanti il 
processo di concentrazionc 
produttiva facendolo pagare 

alle masse lavoratrici. In se 
condo luogo occorre dare uno 
sbocco politico alia tensione 
sociale che si manifesta nel 
paese; e poiche 1'autonomia 
del sindacato deve essere ri-
gorosamente rispettata e sal-
vaguardata. ancor maggiore 
de \e essere l'iniziativa e la 
presenza autonoma del parti
to e della FGCI fra i lavora-
toii. 11 partito non ha limiti 
nella nostra iniziativa. il par
tito puo quando, come e clove 
vuole val'.iiizzare la protesta 
delle masse lavoratrici. col-
legarla alia lotta piu generale 
per le riforme e per il muta-
mento <u Ha clire/ione politica 
del Paese. 

«L'a/ione autonoma del par
tito e della FGCI deve quin
di suscitare un sistema arti 
colato cli allean/c democrati
che sui contenuti programma 
tiei della nuova maggioranza 
che devono dare vita a movi
menti permanent! e capillar! 
sul problema della casa. del-
lassistenza, del lavoro. della 
qualificazione, della scuola. 
della riforma agraria; questi 
movimenti, battendosi per de
gli obiettivi democratici, com-
pongono in concreto il pro
gramma di transizione verso 
il socialismo ». 

La relazione di Occhetto si 
addeiitra, qui, con grande pre-
cisione e profondita, nell'esa-
me della situazione del gio 
vane nella societa moderna e 
dei singoli problemi nel con 
testo assai vurio della realta 
nazionale: i problemi caratte-
ristici dei giovani nel Meri-
clione. i problemi dei giovani 
nelle campagne, quegli degli 
studenti. quelli delle donnc e 
del rapporto uomo donna che 
deve essere fondato sulla li
bera scelta e sulla liberta di 
unione che presuppone la li
berta di scioglimento del vin-
colo coniugale. Su ognuno di 
questi problemi Occhetto in-
clica la possibility di solu/.io 
ne da perseguirsi nella piu 
larga unita delle forze. In que
sta serie di problemi ha ov-
viamente una parte fondamen
tale quello della pace. Non 
occorre dimostrare che, se 
non si blocca il cammino che 
conduce alia guerra, se non 
si salva la vita stessa del-
rumanita intera, e vano par-
lare cli progresso in qualsiasi 
campo. L'oratore paragona la 
ixisiziono del governo italia
no, interamente succubo de
gli americani. con quella del 
governo inglese. del governo 
francese che. sia pure in mo 
do diverso. cercano di salva-
guardare la propria autono
mia. 

« Coesistenza pacilica. ovvia-
mente, non signilica abbando-
no della lotta di liberazione 
dei popoli oppressi. Proprio su 
questo sono state sollevate due 
obiezioni: la prima afferma 
che la coesistenza pacifica non 
e valida perche gli imperia
listi non vogliono l'accordo, 
perche rimperialismo c por-
tatore di guerra. Infatti. ri-
spondiamo noi. proprio perche 
questa e la natura dc ;l'impe-
rialismo e proprio perche rim
perialismo porta con se la 
guerra come la nube I'uraga-
no. bisogna che la nostra of-
fensiva concreta di pace isoli 
di volta in volta le sue punte 
aggressive, impedisca agli ag-
gressori di commcttere fatti 
irreparabili. tali da distrugge-
re le basi stesse della civilta 
umana. II secondo argomento. 
in apparenza piu sottile. so-
stiene che si ottiene la pace 
solo se si batto il capitalismo: 
coloro che sostentrono questa 
frase. perche nient'altro che di 
una frase si tratta. in appa
renza dura ma nella sostanza 
priva di senso. cvidentemente 
non si sono mai chiesti che 
cn^a bisogna fare per battere 
il capitalismo. In realta se k 
vero che si ottiene la pace 
se si batte il capitalismo. e 
anche vero che per bat tere 
il capitalismo e neeessaria la 
offensiva di pace dei popoli e 
decli Stati socialisti. 

* Proprio perche il capitali
smo e imperialismo. rimperia
lismo o la pace sono in con-
traddi/ione. la lotta per la coe
sistenza impo.ne aH'imneriaH-
= mo un.T camiria di forza e 
nllarca il fronte delle allcan-
7C porta di fatto a batters! 
rontro rimperialismo uno schie
ramento piu ampio di quello 
delle forze coseicntemente an-
ticanitaliste. 

* E qui giungiamo alia que
stione dei compagni cines!. 
Abbiamo piu volte affermato 
che la via dell'unita e una via 
affldata alia ricerca. all'impe-
gno critico. alia comprensione 
profonda della diversita delle 
condizioni in cui operano i 
vari partiti comunisti. Con 
que«to spirito. come voi sape-
te. le nuove generazioni co
muniste hanno cercato di av-
vicinare o di comprendere le 
posizioni dei compagni cinesl. 
cercando di capire l'orieinaJ!-
ta delle condizioni e de! pre-

f. t. 
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