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LA RELAZIONE DI NATTA A L C C E ALL A CCC 

Per un Partito piu forte, unito e combattivo 
(dallu prima pagina) 

nistra per imporre una nuova 
politica e un nuovo governo. 

La logica interna del ccntro-
sinistra si 6 mossa. dalla for-
mazione del terzo governo Mo 
ro verso una ulteriore involu-
zione moderata. Ed e signifi
cative che nel PSU dopo I'at-
tesa per 1'atto tatimaturgico 
della unificazione il primo ur-
to con la realta. le prime delu-
dentj prove elettorali abbiano 
dato una qualche espressinne 
critica alio inquietudini, al ma-
lessere e alle resislenze di ba
se per una politica che non 
solo mostra la velleita dei pro
positi di alternativa alia DC 
nel paese e al PCI nel movi
mento operaio ma fa correre 
il rischio alia recente forma-
zione di perdere altre forze 
e di venire ulteriormente umi-
liata dalla DC. II dilemma pro-
posto qualche tempo fa da De 
Martino c o una inversione di 
tendenza o il disimpegno dal 
la collaborazione » cosi come la 
formula enfatica di Nenni « o 

at tuare il programma o cadere 
sul programma » appainno ora 
come pseudo alternative. Se la 
possibilita di un rilancio del 
centro sinistra era gia un'illu-
sione un anno fa quando venne 
formato il terzo governo Moro 
dopo il recupero degli seelhia-
ni. oggi la possibilita di rag 
giungere una soluzione positiva 
sulle questioni di maggior ri-
lievo pu6 passare solo attra-
verso la rottura dell'equilibrio 
su cui il centro sinistra si e 
attestato e sul recupero pieno 
della liberia d'azione da parte 
dei socialist!. Perch6 la Demo-
crazia cristiana insiste per evi-
tare la crisi di governo? Per
che la linea e I'unitA atttiale 
delta DC hannn bisognn per 
reggere di questn centrn-sini 
stra. hanno bisogno per nnn es-
sere messe in causa di impe-
dire una defezinne dcll'alleato 
di sinistra nel mnmento in cui 
viene avanti anche in gruppi 
e forze di sinistra nel movi-
mento cattolico una polemica 
contro il modem tismo; nel mo-
mento In cui il processo. cer-
to contraddittorio e complesso 
aperto dal Concilio attenua e 
rende meno diretta l'investitu-
ra religiosa mentre diventa piti 
pesante quella della grande 
borghesia capitalistica. 

La sfiducia delle 
sinislre catfoliche 

Non possiamo ignorare cer-
to quanto puo esservi di stru-
mentale. di copertura a sini
stra nei fermenti critici. nelle 
posizioni nolemiche delle sini-
stre catfoliche ne tacere la re-
sponsahilita che ad esse tocca 
in questa circostanza per non 
aver dato coerente espressio 
ne politica alle loro critiche. 
E ' certo perd che tali orienta-
menti derivano dalla sfiducia 
nei risultati e nelle possibilita 
del centro-sinistra e dalla dif
fusa persuasione che il centro-
sinistra e stato impari al com-
pito di affrnntare i problem? 
di una societa in movimento 
che ha maturato a fondo la 
coscienza della ingiustizia e 
aspira a conquiste certe di li
berta. 

Vi 6 certo nelle file cattoli-
che questo senso delle grandi 
cose, della svolta a cui si trova 
II mondo. della tragedia del 
Vietnam. Di qui la convinzione 
che il centro sinistra e divenuto 
in sostanza l 'argine e lo stru-
mento di una gestione conser-
vatrice dcll 'attuale societa. Bi 
sogna rompere quest 'argine se 
si vuole d a w e r o contestare la 
politica e il po'ere della DC. li 
berare e spingere su una stra 
da diversa le forze catfoliche 
popolari e di sinistra. E' un 
compito in cui devono sentirsi 
impegnate tutte le component! 
della sinistra operaia e demo-
cratica. 

Ma se II centro sinistra si 
trova a questo punto non e solo 
per 1'incapacita di risolvere i 
problemi del paese o per gli 
sviluppi della sua dialettica in 
terna. La crisi del centro sini
stra e anche il risultato della 
nostra lotta. Siamo stati pre 
senti come par te viva e diri 
gente nei moment! alti della co 
fcienza e del movimento popo 
lure. nelle lotte rivendicative e 
sociali. nella tragedia delle al
luvion". nell'azione per la pace 
e la liberta del Vietnam. Ab 
biamo risposto aH'unificazicne 
socialdemocratica intensifican-
do la nostra politica unitaria e 
tanto nel paese che in Parla-
mento ahbiamo svolto una fun 
zione di avanguardia indicando 
una linea positiva di alferna 
Hva al centro sinistra. Sottoli 
neiamo questo non perche ci 
preme ricordare che chi punta 
v« sulla crisi del PCI si ritro 
va ora alle prese con la pro
pria. ma perche comprendiamo 
che tocca a noi spiegare in 
questo momento le nostre forze 
nella battaglia per impedire che 
tutto torni a s tagnare nei com-
promessi e nelle dispute inter
ne del centro sinistra: tocca a 
noi stimolare tutte le forze che 
dentro e fuori della maggioran 
za attuale awer tono che le co 
se non possono restare cosi: 
tocca a noi far compiere alle 
masse un ulteriore passo nella 
coscienza che il centro sinistra 
e fallito e fare emergere nel 
paese una spinta democratica 
e di sinistra piu profonda. 

II paese non pud perdere un 

altro anno di tempo tra « veri-
flche >, « chiarimenti » e pal-
leggiamento di responsabilita. 
D'altra parte I'ipotesi di un ri
lancio programmatico del go
verno 6 consumata. Noi abbia-
mo indicato gia all'XI Congres-
so 1'esigenza di una inversione 
di tendenza e in particolare di 
un nuovo rapporto tra maggio-
ranza e opposizione per risol
vere i problemi di fondo. E' 
evidente che questo significa 
mettere in discussione il centro 
sinistra e l'egemonia dell'attua-
le gruppo dirigente della DC. 
Ma se si vuol fare una politica 
di pace e di riforme, se si vo-
gliono le Regioni per il '68 e 
una legge universitaria rinno-
vatrice bisogna rassegnarsi alia 
lezionc delle cose. Senza un'in-
tesa con le forze di sinistra e 
col PCI una tale politica non si 
fa, non e possibile. Certo. si 
puo respingere questa ipotcsi: 
allora si lasciano prevalere i 
moderati e si acuisce la ten-
sione sociale e politica. E in 
questo caso — lo ha detto con 
chiarezza il compagno Longo 
— puo diventare inevitabile e 
salutare. con una maggioranza 
che ha fallito gli impegni del 
suo programma e che si ritiene 
senza alternative, l'appello al 
corpo eletlorale. 

Prospeltive al di la 
del centro sinistra 

E' il momento — continua 
Natta — in cui la nostra ini-
ziativa. la nostra battaglia di 
opposizione deve incalzare e 
far mirare alle prospettive che 
stanno al di la del centro sini
stra. E' il momento in cui il 
partito deve sviluppare con 
grande vigore e apertura la po 
lemica contro le forze della de 
stra socialdemocratica e socia 
lista che hanno condnlto il PSU 
all'aUualc stato di impotenza e 
di subordinazione alia DC e 
spingere col dibattito e I'azio-
ne unitaria a posizioni e atti 
coerenti quelle tendenze. quel
le forze socialiste che hanno 
assunto atteggiamenti critici o 
che ritengono consumata I'espe 
rienza di centro sinistra. A bre
ve distanza dall 'atto della uni
ficazione si puo constatare l'in-
successo dell'obiettivo di fare 
della nuova formazione il pun-
to di raccolta delle forze pro-
gressiste e di contestazione del 
monopolio politico dc. Nelle in
quietudini. nel moto critico che 
agita il PSU e certo anche il 
risultato dell'azione nostra, del
la linea che abbiamo seguito. 
della denuncia della vecchia li
nea socialdemocratica. della 
ferma condanna degli obiettivi 
della unificazione e al tempo 
stesso della ricerca costante di 
un rapporto unitario. della di 
fesa delle posizioni unitarie nel 
movimento- di massa e popo-
lare. Abbiamo mantenuto aper
to il nostro discorso e stimolato 
altre forze di sinistra a mante-
ncrlo aperto. nel sindacato. ne-
gli enti locali. nelle lotte sociali 
e politiche. Ora dobbiamo an-
dare avanti facendo leva sui 
punti di fnrza della nostra li
nea: e il primo e che una poli
tica di sviluppo democratico. di 
riforme strutturali. di avanza-
ta al socialismo esige che il 
colpo sia portato in modo deci-
sivo contro 1'indirizzo conser-
vatore e il potere della DC. 

E' muovendo di qui che noi 
dobbiamo colpire il pericolo e 
1'inconcludenza dell'impostazio 
ne socialdemocratica e l 'errore 
di chi t ra i socialist! ha cre-
duto di poter rinviare la conte 
stazione nei confronti della DC 
al momento della conquUta 
della maggioranza tra i lavo 
ratori e di punta re per la con-
quista della egemonia sulla 
contrapposizione di principio 
e sulla rottura delJ'organizza 
zione unitaria e di classe. Oggi 
anche da parte di qualche di
rigente della vecchia maggio
ranza del PSI si accenna alia 
opportunity di un ripensamento 
dairopposizione. Ma a w i a r e 
un periodo di ripensamento. 
disimpegnarsi dal centro sini
stra ha un senso se ci si impe-
gna coerentemente per una n u a 
va prospettiva. Questa 6 la scel-
ta su cui dobbiamo misurarci. 
su cui noi e il PSIUP dobbia 
mo spingere a misurarsi le 
oorrenti di opposizione. le for
ze della sinistra sociallsta: 
quella di un rapporto nuovo 
con il movimento. le lotte dei 
lavoratori, quella di un pro 
eesso di awicinamento e di col 
Laborazione nello schieramento 
di sinistra con il nostro par
tito in primo luogo che e poi 
il modo per sollecitare dav-
vero ad una battaglia coerente 
le forze proaressiste del movi 
mento cattolico. 

L'iniziativa di massa 
dei comunisti 

Noi non abqiamo interesse 
che le forze socialiste vengano 
umiliate e disperse. Vogliamo 
lavorare perche la resistenza 
vi sia e si esprima in atti 
coerenti: perche ci sia un re 
cupero il piu largo possibile 
delle energie socialiste alia 
tradizione e all'impegno classi 
sta e rivoluzionario. 

Questa riumone del CC — pro 
segue Natta — ha due temi es 
senziali: esame dei campi e del 
le forme deU'iniziativa e del 
l'azione politica di massa del 
parti to; veriflca dello stato del

la organizzazione, dell'orien-
tamento e del lavoro. 

All'attenzione piu immediata 
dobbiamo porre le scadenze 
politiche a cui il governo e la 
maggioranza sono stretti e alle 
quali non intendiamo lasciarli 
sfuggire: problema della cor-
retta soluzione dello scandalo 
della Federconsorzi e sua de-
mocratizzazione. una nuova 
legge democratica che consen 
ta la rappresentanza e U con-
trollo delle minoranze nelle 
mutue contadine. ripristino del
la cedolare d'acconto. istitu-
zione dell'ordinamento regio-
nale per il '08. Si tratta di or-
ganizzare movimenti politici 
unitari che rompano gli schemi 
e gli efjuilibri attuali e di far 
crescere ir» questa battaglia 
la nostra forza politica e orga 
nizzativa. Farla crescere intan-
to nella prima competizione 
elettorale che ci impegnera a 
giugno in Sicilia di fronte a 
una delle piu squallide espre.s-
sioni del centro sinistra. Sara 

vuno scontro duro; se non riu-
sciremo a realizzare nelle liste 
un ampio schieramento unitario 
della sinistra resta ben fermo 
che la nostra lotta tendera a 
sottolineare e a dare concre-
tezza a questa esigenza di una 
nuova raccolta delle forze di 
sinistra, progressive e autono 
miste. Natta indica inoltre la 
necessita di un forte impegno 
di massa per la cessazione dei 
bombardamenti americani sul 
Vietnam e per costringere gli 
aggressori a t rat tare la pace 
sulla base degli accordi di Gi-
nevra. 

Quest'anno corre il 5ft' anni-
versario della Rivoluzione di 
Ottobre. L'azione nella quale 
saremo impegnati: ricerca. 
popolarizzazione storiografica. 
propaganda non ha solo un fine 
celebrativo. Questa sara inve-
ce una grande battaglia ideale. 
non solo una occasione per da 
re agli italiani una immagine 
reale delKURSS. della sua for
za. dei suoi successi. della re-
sponsabile fermezza della sua 
politica estera. quella immagi 
ne che ci ha portato il viaggio 
del compagno Podgorni. La 
nostra iniziativa deve permet-
terci di accentuare il vigore e 
la concretezza della propagan
da del socialismo. delle sue 
conquiste. della sua superiorita. 
di affermare meglio il valore 
del nostro legame internazio-
nalista con l'URSS e la fun-
zione storica, liberatrice del 
movimento comunista. Pu6 sem-
brare certo che il moto delle 
cose, rompendo le barr iere del
le divisioni manichee e delle 
certezze assolute ci abbia so-
spinto ad un tempo in cui nes-
sun movimento politico, nessu 
na concezione ideale si presen-
ta trionfante. polo indiscuti 
bile di verita e di forza. Ma 
non bisogna equivocare. Noi 
sappiamo che nulla sarebbe 
piu assurdo. da un punto di vi
sta manrista, della dogmatiz-
zazione della nostra dottrina e 
di un arroccamento conservato
re sulla totale verita della no
stra storia. Siamo stati in real
ta noi comunisti a compren-
dere che gli stessi successi 
deirURSS e la crescita del no
stro movimento esigevano svi
luppi nuovi e il superamento 
di schemi e impacci del pas-
sato. In realta noi siamo stati 
e siamo la forza che con piu 
tenacia ha cercato di promuo 
vere una situazione politica in 
Europa e nel mondo in cui piu 
aperti possano divenire il con-
fronto e la lotta politica e idea
le. anche perch£ sentivamo che 
a questo cimento ci era possi
bile andare senza presunzioni 
ma armati delle ragioni della 
nostra dottrina e della nostra 
storia. sia nei confronti del 
mondo cattolico che nei con 
fronti dell'esperienza socialde
mocratica E dal concreto pro 
cesso storieo noi possiamo ope-
rare quella saldatura tra con-
tinuiia e norita in cui un gran 
de movimento rivoluzionario di 
milioni di uomini deve tro-
vare. com'e necessario. la cer-
tezza del proprio passato e la 
fiducia nel proprio a\-venire. 

I'opposizione 
al piano Pieraccini 
Passando a t ra t tare della no

stra opposizione al Piano Pie
raccini Nalta afferma che se 
e quando si giungera ad una 
decisione in Pariamenlo la chia-
ra posizione di condanna e di 
rifiuto del nostro partito risul-
tera come lo sbocco coerente 
non solo di un dibattito parla-
mentare. ma di un movimento 
politico e di un'esperienza gia 
in alto delle masse. Quanto 
alle recenti decisioni della 
CGIL in merito aH'astensione 
nel voto in Parlamento sul pia 
no e alia definizione. nella let 
tera ai gruppi dell"onenta-
mento del sindacato sul terre-
no della programmazione e piu 
in generale sul problema del-
I'autonomia sindacale. il rela-
tore ricorda che il nostro par
tito ha affermato da tempo una 
visione della lotta per la de-
mocrazia e il socialismo, che 
ha un suo cardine nell'articola-
zione e neU'autonomia del mo
vimento di classe e politico. In 
questa linea noi abbiamo rico 
nosciuto il valore e la necessita 
del principio deU'autnnomia 
sindacale. dando ad esso. co
me comunisti. ben piu che una 
adesione schietta e profonda. 
Crediamo. infatti. di aver con
tribute in questi anni, la cor-

rente sindacale comunista, e il 
partito ad elaborare il princi
pio dell'autonomia nei suoi ter
mini attuali affrontando pro
blemi che sono certo complessi 
e nuovi e di averlo fatto anda
re avanti nei fatti. difendendo-
ne la validita, anche in mo-
menti recenti. non solo contro 
le pressioni del padronato c del 
governo. ma anche contro le 
tendenze riaffioranti sul sinda
cato partitico o ideologico. Non 
possiamo. dunque, che ribadire 
una linea che e nostra, con la 
conclusione molto semplice. se 
volete, che affermato il princi
pio c'6 poi da rispettarlo quan
do esso si esprime in fatti di 
cui non ci sfugge la portata e 
la novita. Ma la considerazione 
non e banale. Voglio dire che 
questo rapporto di reeiproca 
autonomia in cui ci nvioviamo 
ormai da tempo — sindacato e 
partito — richiede sempre piu 
la consapevolezza. in primo 
luogo. che l'autonomia non e 
qualcosa che vale a senso uni-
co. e qualcosa che vale anche 
quando le posizioni del sinda
cato possono non coincidere 
con quelle del parti to: e in se-
condo luogo. direi. che e con-
naturato al concetto stesso di 
autonomia reeiproca la possi
bilita della valutazione di me
rito da parte del partito. il 
fatto che il partito nssuma. a 
sua volta. posizioni diverse da 
quelle del sindacato. in rispon-
denza dei comniti e dei fini che 
gli sono propri. 

Nel caso specifico noi rite-
niumo che la posizione della 
CGIL abbia risposto giustamen-
te all'esigenza di segnare l'au-
tonoma funzione del sindacato 
in un campo che lo impegna 
— aldila del momento del giu-
dizio politico generale — in 
una azione e in una lotta uni
taria di lunga prospettiva. Cer
to cio pone in modo piu aperto 
il problema della incompatibi-
lita t ra cariche sindacali e ca-
riche pubbliche, e a questo 
proposito noi dobbiamo riba
dire I'apprezzamento positivo 
che il partito ha gia espresso, 
per soluzioni che nel principio 
dell'incompatibilita vedono un 
momento dell'autonomia e del-
l'unita delle organizzazioni sin
dacali. 

Noi non abbiamo bisogno ne 
di strumentalizzare n6 di at-
tenuare la portata della posi
zione del sindacato che si di
stingue, ma non e in contrad-
dizione. a nostro giudizio. con 
l'atteggiamento del partito. 
Questo resta sul piano governa-
tivo quello. ben fermo e pre-
ciso. del no. Un no. vale forse 
la pena di ripetere. non gia una 
pregiudiziale e astrat ta posizio
ne di principio suU'illusorieta 
di ogni battaglia per la pro
grammazione in una societa 
capitalistica. ma un impegno 
a condurre a fondo su questo 
nuovo terreno la nostra lotta, 
e un impegno dunque che 
non sta per esaurirsi con il 
voto parlamentare. ma esige 
ora. intanto. l'azione per i pia-
ni regionali, che hanno una 
scadenza ravvicinata. e lo svi
luppo di un movimento che pre-
ma e orienti la ripresa econo-
mica in direzioni diverse da 
quelle volute dai gruppi mo
nopolistic!. e agevolate dal pia
no. e affronti con piu forza la 
lotta contro rintensificazione 
dello sfruttamento. per l'occu-
pazione. per la soluzione dei 
problemi deH'emigrazione. Ab
biamo definito un orientamento 
unitario del partito per una 
alternativa democratica alia li
nea della concentrazione e del
la razionalizzazione monopoli-
stica. n punto e ora di tradurlo 
piu vigorosamente neH'azione. 

I problemi del lavoro 
e dell'occupazione 

Quale e il terreno della no
stra iniziativa? Innanzitutto 
il problema del lavoro e del
l'occupazione. Forti lotte ope-
raie hanno contestato e respin-
to nel '66 la politica dei red-
diti. La dinamica salariale si 
e mossa lentamente ma non 
6 stata bloccata. Siamo di 
fronte all'esigenza di una conti
nua campagna di denuncia del-
I'asprezza della condizione ope
raia . di lotta per il migliora 
mento dei livelli salariali . per 
un piu forte potere contrat-
tuale e di intervento sui pro
blem! degli investimenti. del-
lorganizzazione produttiva. del
lo s\iluppo tecnologico. Nel-
l'impegno per la programma
zione abbiamo compiuto dei 
passi avanti nella definizione 
di una linea di riforme di 
struttura nei settori decisivi 
deU'industria e ora e'e bisogno 
di una iniziativa piu marcata 
nel campo delle parteeipazioni 
statali . E' da realizzare la pro 
posta di c reare una serie di 
comitati di coordinamento di 
partito a cara t te re nazionale 
nei quali siano presenti. con 
funzioni di responsabilita. rap-
presentanti e dirigenti di fab-
brica. Nelle cittA la lotta con
tro i riflessi economici e so
ciali della congestione e per 
la riforma delle strutture ci-
vili (casa. scuola. trasporti . 
ospedali) deve articolarsi in 
rivendicazioni precise (come 
un piano di grandi lavori pub 
blici che sia coerente all'esi 
genza di bat tere le distorsioni 
e il peso della concentrazione 
i n d u s t r i a l ) . Si t rat ta di pun-
ta re su quegli aspetti delle 

riforme — per l 'urbanistica ad 
esempio l'edilizia popolare — 
che toccano piu immediatamen-
te le grandi masse urbane an
che in rapporto a questioni — 
come lo sblocco dei fitti — 
che nelle grandi citta hanno 
ancora una incidenza dram-
matica. 

Occorre definire tempestiva-
mente i nostri programmi e 
strumenti di azione su scala 
regionale e provinciale in rap
porto alia lotta per l'occupa 
zione. sui grandi filoni della 
sistemazione territoriale. della 
riforma agraria, della riscossa 
meridionalista. Non dobbiamo 
lasciar rientrare nell'alveo del-
l'ordinaria amministrazione il 
movimento che dopo I'alluvio-
ne si e avuto sui temi della 
difesa e del riordinamento 
idrogeologico. Nel campo agra-
rio bisogna sottolineare una 
ripresa di attenzione e di at-
tivita del partito nelle zone 
mezzadrili, in quelle deU'enfi-
teusi. nel movimento dei fitta-
voli, nell'azione per gli enti 
regionali di sviluppo. nella bat
taglia sulle mutue. Qui l'espe-
rienza compiuta dalle masse 
— si pensi alle leggi del cen
tro sinistra e alia situazione 
nelle mutue — apre nuove pos
sibilita di lotta unitaria per 
una nuova politica agrar ia . (A 
questo proposito Natta propo
ne al CC di tenere in autunno 
una conferenza nazionale di 
partito). Grande, particolare e 
continua attenzione deve esse-
re rivolta ai problemi della 
previdenza e della sicurezza 
sociale, della riforma sanita
ria. In sostanza noi abbiamo 
bisogno di un movimento che 
dia una carica. una sollecita-
zione di massa alia rivendica-
zione delle riforme: cosi per 
la scuola e l'Universita. cosi 
per la Regione. Piu in gene
rale si afferma la necessita 
di una battaglia di grande re-
spiro sui temi della liberta e 
della democrazia che lo scan
dalo del SIFAR ripropone da-
vanti a tutto il paese. 

La partecipazione 
delle masse 

A questo punto Natta compie 
un esame dello stato del partito 
in relazione ai compiti posti 
dalla crisi del centro sinistra. 
II partito deve difendere e ac
centuare i suoi carat ter i di or
ganizzazione politica di massa. 
democratica e unitaria. Noi sia
mo di fronte a un'occasione 
nuova. L'esaurirsi del centro si
nistra. la crisi ideale della DC. 
la confusione del PSU possono 
e debbono permetterci di fare 
quello che altri non possono 
fare: dare un senso. un valore 
reale alia partecipazione delle 
masse alia vita politica, ope-
rare una raccolta nuova. una 
nuova leva democratica di for
ze. una crescita del partito. Noi 
siamo in grado di proporci e di 
realizzare obiettivi cosi ambi-
ziosi muovendoci con fiducia 
sulla linea dell'XI Congresso. 
Ma occorre intendere bene che 
se la chiarezza intcllettuale del
la lotta e indispensabile cid non 
basta: questa chiarezza ha un 
valore politico in quanto diven
ta passione diffusa ed e la pre-
messa di una forte volonta. E 
qui torna il problema della ri-
spondenza tra elaborazione ed 
azione. t ra dibattito e lotta. tra 
iniziativa dei vertici e movi
mento di base. Permangono in
fatti tendenze ad esaurire la 
battaglia politica nel dibattito. 
difetti di generalizzazione del
le esperienze e di controllo de
gli impegni. Talora le nostre 
organizzazioni danno 1'impres-
sione di una certa casualita nel 
lavoro. Un movimento politico 
di massa esige una organizza
zione politica di massa del par
tito. un'organizzazione perma-
nente. articolata del movimento 
democratico: vi d un momento 
specifico. autonomo della orga
nizzazione che non d meccani-
eamente decisa nel suo svilup
po dagli orientamenti e dalle 
posizioni politiche. 

Dobbiamo difendere e svilup^ 
pare la forza organizzata del 
partito nei suoi punti vitali: 
quelli della classe operaia e 
dei giovani. Nel tesseramento 
'67 a gennaio avevamo supe-
rato l'80%. Le cifre indicano 
ancora una volta l'imponenza, 
la vitalita della nostra organiz
zazione. I risultati delle gran
di citta sono migliori dello scor-
so anno. Restano tuttavia. e 
dobbiamo colmarli. squilibri 
seri tra diverse e vicine orga
nizzazioni. 

La «diversita» del 
Partito comunista 

II metro di misura essenziale 
della diversita del nostro par
tito e proprio neH'essere capaci 
di far crescere il grado di par
tecipazione dei militanti. di far 
diventare sempre di piu le mas
se protagoniste della politica, 
di far fare ai giovani la pro
pria esperienza. Ora noi parlia 
mo di una realta che ha visto 
in questi anni espandersi la de 
mocrazia e articolarsi meglio le 
strutture del partito. Ma un 
problema esiste: il rapporto tra 
il grado di elaborazione politi 
ca, il livello politico-culturale 
dei gruppi dirigenti e l'inizia
tiva di base, il movimento di 
massa. Dobbiamo colmare una 

sfasatura tra la potenzialita, le 
energie combattive della base e 
l'impegno concreto di lotta che 
riusciamo a determinare. il che 
vuol dire superare difetti nella 
capacita di organizzare l'azio
ne politica e limiti di democra
zia che impacciano la crescita 
delle nostre forze. Non e in di
scussione la linea del decen-
tramento. dell'articolazione; e 
in discussione da una parte il 
suo sviluppo reale e dall 'altra 
l'esame della rispondenza delle 
soluzioni organizzative — le zo
ne, i comitati comunali. i co 
mitati cittadini — all'obiettivo 
che ci siamo proposti e che e 

i quello di avvicinare alia base 
la direzione politica. pro
prio per dare piii respiro e con
cretezza all'iniziativa delle se-
zioni. Piu a fondo dobbiamo an
dare nell'esame di questo punto 
di forza decisivo che e la so 
zione. affrontando il problema 

soprattutto nelle citta. della co 
struzione di nuove sezioni. del
la loro articolazione e del loro 
rinnovamento e imuuizi tutto 
deU'iniziativa politica battendo 
i due poli estremi che aduggia-
no la vita di molte nostre se
zioni — il dibattito generale 
che non si conclude in impegni 
e compiti di lavoro e 1'ammi-
nistrazione burocratica delle 
forze. K' con l'azione politica 
che le sezioni possono conqui-
stare nuove energie di giovani. 

Ma il problema della parte 
cipazione, della democrazia e 
della funzione del partito a 
questo fine deve essere collo 
cato nel quadro della nostra 
concezione della lotta per il 
socialismo e della nostra poli
tica di unita: una visione fon-
data sull'articnlazinnc e auto 
nomia del movimento di classe 
e politico, sul pluralismo della 
societa e delle sue forze politi-

Una risoluzione della 

prima Commissione del CC 

L'impegno dei comunisti 
per la sicurezza europea 
e la non proliferazione H 

La prima commissione del Co-
mitato cent rale, riunitasi per 
ascoltare una relazione del com
pagno Sergio Segre sul tema « la 
questione tedesca e l'azione at
tuale per la realizzazione di un si-
stema di sicurezza collettiva in 
Europa ». ha approvato. dopo una 
discussione in cui sono interve-
nuti i compagni Vidali. Di Mari
no. Li Causi. Colaianni. Boldrini. 
Galluzzi. Sandri e Parodi. una 
risoluzione su « l'impegno dei co 
munisti nella lotta per la sicurez
za europea e la non prolirerazione 
atomiea ». II documento sottolinea 
che la situazione europea. rima 
sta per anni bloccata su contrar* 
lK)sizioni che rendevano difficile 
un proficuo dialogo fra l'Est e 
l'Ovest per la creazione di un si-
stema di sicurezza collettiva e 
entrata ora in una fase per mol-
ti aspetti nuova. di cui sono de
menti caratterizzanti il fallimen-
to degli obiettivi perseguiti in 
questi anni dagli Stati Uniti e dal
la Germania occidentale. la crisi 
della NATO, le difficolta che in-
contrano i tentativi di realizzare 
I'integrazione economica e politi
ca. la crisi che ha investito la 
politica di Bonn. E' in questo con-
testo che vanno collocati l tenta
tivi attuali di « aggiustamento » 
della politica estera tedesco occi
dentale. I dirigenti di Bonn si 
trovano nella impossibilita di con-
tinuare la vecchia politica ma si 
rifiutano di operare correzioni 
sostanziali e, in particolare. di 
riconoscere la intangibilita delle 
frontiere e la esistenza di due 
Stati tedeschi, limitandosi a cor-
reggere quella parte della «dot
trina Hallstein» che impediva 
alia RFT di allacciare relazioni 
diplomatiche con paesi sociali-
sti. In tal modo il governo Kie-
singer apre perd delle contraddi-
zioni nuove e rende ancora piu 
insostenibile il veto posto ad un 
riconoscimento da parte degli al
tri paesi della realta dei due 
Stati tedeschi. 

La risoluzione della prima com 
missione del CC pone poi in luce 
la gravita della campagna con-
dotta da Bonn contro la conclu

sione di un trattato sulla non pro
liferazione atomiea e sottolinea 
che i dirigenti della RFT confer-
mano in tal modo la loro volonta 
di giungere in un modo o nel-
I'altro al controllo di anni a to 
miche. 

Dopo una analisj della situa
zione interna in Germania occi
dentale — con particolare riguar 
do al pericolo rappresentato dai 
successi dei neonazisti e alle at
tuali diffico!ta congiunturali — la 
relazione rileva che proprio que
sti sviluppi della politica di Bonn 
rendono nece.s-s.irio un piu inten 
so sviluppo della lotta per la si
curezza europea. 

Per questa lotta esistono oggi 
condizioni migliori. e possibilita 
piu arnpie. Le questioni decisive 
per awiare 1'Europa ad assetto 
democratico e pacifico sono at-
iualmente l'adesione di tutti i pae
si al trattato in preparazione sul
la non proliferazione. il ricono
scimento dell'intangibilita di tut
te le frontiere. il riconoscimento 
dell'esistenza della RDT. la mol-
tiplicazione delle relazioni tra 
F-st e Ovest. La convocazione di 
una conferenza pan europea sulla 
sicurezza appare. in questo qua
dro. come una tappa importante 
per la realizzazione di nuovi rap-
porti di pace e di collaborazione 
sul continente. 

La risoluzione sottolinea inflne 
l'impegno dei comunisti perche 
nel paese e nel Parlamento si 
estendano gli schieramenti. si ar-
ticolino le iniziative e si adottino 
le decisioni volte a tale fine, e 
la loro volonta di < moltiplicare 
gli sforzi per contribuire a dare 
vita al piu largo schieramento 
unitario di forze democratiche. 
laiche e cattoliche. intorno agli 
obiettivi del riconoscimento delle 
attuali frontiere europee e della 
esistenza di due Stati tedeschi. 
della costruzione della sicurezza 
in Europa dell'ade.sione dell'Ita-
Iia ad un trattato di non proli
ferazione atomiea quale passo 
essenziale sulla via di nuovi 
accordi in direzione del di-
sarmo *. 

che e ideali. anche nella pro
spettiva della costruzione del 
socialismo. Ma proprio questa 
impostazione porta ad accen
tuare la funzione del partito di 
avanguardia. la sua capacita 
di direzione. il suo compito ege-
monico sia per cio che riguarda 
le forze politiche sia per cio 
che riguarda il movimento di 
classe e democratico. 

Si 6 detto dell'autonomia e 
dellunita sindacale e del com 
plesso di mndificazioni interve-
nute nel campo del lavoro. Ma 
cio crea anche per il rapporto 
tra il partito e la classe operaia 
problemi nuovi di orientamento. 
di iniziativa. di organizzazione 
a cui sentiamo di non aver dato 
ancora una risposta pienamen-
te sufficiente anche se dalla 
Conferenza operaia di Genova 
si sono fatti dei passi avanti. 

La difficolta non sta tanto 
nel distinguere nella fabbrica 
l'area del sindacato e quella 
del partito. Si tratta piuttosto. 
in primo luogo e ancora. di un 
fatto politico, anche se abbia
mo compiuto in questo periodo 
esperienze positive, e cine della 
saldatura t r a rivendicazioni 
operaie e riforme strutturali. 
Si tratta di valutare e definire 
il compito specifico. le forme 
peculiari di partecipazione del
la classe operaia. della nostra 
organizzazione operaia p e r 
ogiuino (iei grandi problemi del
le grandi iniziative nazionali 
del Partito. Si tratta di mette
re sempre in luce la fisionomia 
di partito di classe. di lavora
tori che si esprime in primo 
luogo nella conoscenza della 
realta, nell'interesse umano e 
politico uer l'asprezza del la
voro in fabbrica delfoperaio 
e nell'impegno di denuncia. di 
propaganda appassionata, di 
lotta non perdendo mai di vi
sta che la parte di protagoni-
sti degli opcrai nella societa. 
che vogliamo arfermare. ha il 
primo metro di misura nelle 
loro condizioni nella fabbrica. 
Si tratta inline dei metodi del 
nostro lavoro che debbono esse
re meno esterni. meno propa-
gandistici. e di stimolare di piu 
la partecipazione. il peso dei 
quadri opcrai non solo nella or
ganizzazione di fabbrica. ma 
nella gestione. come si dice. 
nella direzione politica di ogni 
giorno del partito. 

Un piu vigoroso 
sforzo di sintesi 

Anche nella vita interna del 
partito il processo di articola
zione che abbiamo sviluppato 
non solo dal punto di vista del
le strutture e della direzione, 
ma anche con l'accentuazinnc 
dei momenti di autonomia nella 
elaborazione e nelle scclte nel 
campo dcH'attivita parlamenta
re, degli enti locali. del mo
vimento femminile. di quello 
giovanile. esige una piu vigoro-
sa capacita di sintesi. di unifi
cazione. di direzione politica. 
Non ci sono inconvenienti che 
possano farci mettere in di
scussione questo orientamento 
che riteniamo giusto. necessa
rio per lo sviluppo del partito 
e rispondente alia nostra con
cezione del mnderno partito di 
classe e rivoluzionario. 

II Partito — afferma Natta 
avviandosi alia conclusione — 
deve essere difeso anche con
tro la vociferazione. la fiac-

chezza o le tolleranze politi
che, il lassismo organizzativo, \ 
la stanchezza dell 'ordinarla 
amministrazione. 

L'arma stessa della cri
tica. lo stesso metodo del 
dubbio — se poi manca l'impe
gno. la passione attiva — ri-
schiano di sboccare nell'espres-
sionc nervosa di scontenti c di 
insoddisfazioni d a w e r o acriti-
che. Questi sono impacci. non 
certo la discussione. il confron
ti) aperto tra noi. con gli altri 
a cui dobbiamo dare piu slan-
cio. piu spa/.io se vogliamo af-
frontare quella lotta per la di
rezione ideale e politica. a cui 
ho accennato. soprattutto nei 
confronti dei giovani e delle 
forze intellettuali. Non siamo 
qui di fronte ad un orientamen
to significativo verso altri poli 
e formazioni ideali e politiche; 
ne la DC ne il PSU hanno rea-
lizzato un qualche reale suc
cessi). No ha certo un qualche 
peso nella vita politica e cui- . 
turale l'esperienza dei gruppet-
ti estremisti. di diversa ispira-
zione. rumorosi alcuni. ma de-
boli tutti e chiusi nella logica 
della setta e delle sue succes
sive divisioni. e di cui noi pos
siamo accelerare la crisi in al
to, con la fermezza dell'orien-
tamento e con I 'apertura del 
nostro dibattito politico e cul-
turale. Altri sono i fenomeni 
preoccupanti. quelli piu com
plessi. estesi e contraddittori 
della protesta generica e della 
integrazione; al cui fondo sta 
un atteggiamento critico verso 
1'attuale societa. e le sue espres-
sioni politiche. o la difficolta. 
che il centrosinistra ha aggra
v a t e all'impegno per una pro
spettiva di rinnovamento demo
cratico della societa e per 
quella riforma intcllettuale e 
morale che e momento inte-
grante della lotta per il socia
lismo. 

Ma e proprio di questo dato 
di fondo. deirinsoddisfazione. 
del gusto di liberta, deU'inquie-
ta vergogna per 1'intcgrazione 
che provoca magari il sussulto 
estremista. che noi dobbiamo 
tener conto. II campo ci e aper
to. non meno che in altri mo
menti: e aperto al nostro di
scorso ideale e politico, sulle 
posizioni. pur riconosciute va-
lide. che in tante direzioni ab
biamo elaborato. II campo ci 
e aperto. ma e necessario su
perare schemi. abitudini del no
stro lavoro, forme del nostro 
linguaggio. in cui i giovani in 
particolare stentano a ricono-
scersi; e necessario anche qui 
il metodo della partecipazione 
reale che si esprime neH'azin-
ne politica di massa e nella lot
ta contro il gioco democratici-
sta. che non dobbiamo lasciar 
scambiare dai giovani « con il 
fare politica ». Questa e la di
rezione essenziale del lavoro di 
proselitismo. di costruzione del 
partito: i giovani di tutti gli 
strati sociali dagli opcrai agli 
studenti. dalle commesse alle 
maestre : i giovani delle citta 
e del Mezzogiorno. E' questo 
dello sviluppo del partito per 
cui e necessaria certo 1'intelli-
genza delle cose grandi. ma an
che r interesse. la cura. In pre-
cisionc neH'organizzazione del 
lavoro. I'attivita paziente ed 
umile un compito di oggi. ur-
gente. se vogliamo essere pron-
ti alio scontro elettorale c por-
tare al successo il partito nel
la battaglia contro la DC e il 
centro sinistra. 

La lotta delle forze popolari nel Venezuela 

Vana caccia ai leader comunisti 
fuggiti dal car cere di Cantos 
Una precedente incredibile evasione d el leggendario compagno Teodoro Pet-
koff - Spavalda polemica dalla prigion e con un giornalista messicano - Peri-

colose divisioni nel partito sulle forme della lotta di liberazione 
Dal nostro corrispondente 

LAVANA. febbraio. 
Una lettera aperta di Teodoro 

Petkoff, membro della direzione 
del Partito comuni?ta venezolano 
fuggito alcuni giorni fa dal car-
cere San Carlos di Caracas, e 
stata pubblicata recentemente dal 
settimanale «La vox de Mexico>, 
organo ufficiale del PC messi-
cano. Î a lettera e particolarmen-
te significativa perche fu indiriz-
zata quando PetkofT si trovava an
cora fra le mora della cella. a 
\m giornaliMa messicano. tale 
Mario Menendez Rodriguez, che 
si era permesso di trattare in 
man;era inciiir.osa e diffam.itn-
ce il compagno Petkoff in un 
articolo p-.ihbhcato dalla r,vista 
« Sucesos ». 

PetkofT, dopo avere debitamen-
te replicato alia bassezza di cer
te ingiune personali e di eerie 
accuse politiche. concludeva ac-
cennando in maniera che ora ap
pare spavalda alia possibilita di 
una sua uscita imprcvista dalla 
prigione. « Questo e tutto. sitmor 
Menendez — scriveva PetkofT — 
e mi creda. questa prigionia mi 
duole piu oggi che in ne-stin al
tro momento. perche cose come il 
suo reportage decuplicano la sen-
sazione di impotenza che tl car-
cere dj per se stesso produce. 
Pero il mondo gira. signor Me
nendez. e in uno di questi giri 
chissa che non ci si debba in-
contrare. A quel giorno >. 

Basandosi confusamentc sulle 

polemiche sorte aH'intemo del 
Partito comunista venezolano a 
proposito della condotta della 
guerriglia nel '54 e nel '65. il gior
nalista Menendez aveva seminato 
a piene mani calunnie contro co 
raggiosi combattenti comunisti 
in parte costretti nel segreto del
la lotta clandestina. in parte ad-
dirittura chiusi in carcere; co-
mimque impossibilitati a reagire 
pubblicamente con la neces<=ana 

finisca col tradire la guerriglia: 
cli altri pvnsano the. accentrando 
la direzior.e nella guerriglia. si 
Mnisca col perdere tl contatto 
con le mas?;e cittadine. 

La discussione — nel quadro 
drammatico delle persecuzioni. 
riecli arrest i. delk? torture e dei 
massacri perpetrati dalla polizia 
politica del governo Leoni — e 
logicamente arrivata a un punto 
morto e ha provocato divisioni 

tempestivita al torrente di accu^o perico!o<e. Do-igla« Bravo. Lubcn 
l*n certo numero di compacni 

yenezolani si trova attualmente 
in aperto di«sen50 ri'-petto alia [ 
linea precomzzata da colnro che 
interne con Teodoro PetkofT. <onr> | 
fuffffiti nei eiomi <ror.«;i rial car ! 
cere di Caracas: Pompeyo Mar-
quez e Guillermo Garcia Ponce. 
membri deH'iifficio politico del 
Partito. I compagni riuniti intor
no a Douglas Bravo nella guer
riglia che ha la sua sede fonda-
mentale nello stato di Falcon ri
tengono che la direzione politica 
di tutto il movimento di libera
zione debba essere trasferita sul
le montagne nel comando stesso 
della guerriglia. 

Gli altri. pur ritenendo la lotta 
armata come il cammino giusto 
per il Venezuela, considerano che 
si debba mantenere una plura
lity di forme di lotta e pertanto 
una direzione politica clandesti
na che abbracci tutte queste for
me anche nella loro diversa col-
locazione geografica. Gli uni ri
tengono che la diversita di forme 

PetkofT (fratello di Teodoro) e 
altri enmpaeni che da anni com 
battono ^ulle montagne. hanno 
crea to on organi^mo autonomo di 
.o;t.i. le FALN FLN (organ smo 
nvlitare e fronte politico) con il 
quale ci propongono di raggrup-
pare tutte le forze decise a dare 
battaglia cssenzialmente con la 
guernglia e col terrorismo citta-
dino. diretto contro assassini e 
torturatori. 

I membri deH'ufficio politico del 
partito designato dall'ultimo con
gresso. trovandosi in maggioranza 
in prigione. hanno deciso I'espul-
sione di Douglas Bravo per indi-
sciplma. Ma molti dei luogote 
nenti di Douglas Bravo che ope 
rano nel Falcon Lara e Yaracuy. 
sono ancora membri degli orga
nism! dirigenti del partito Con 
la fuga di Pompeyo Marqucz. 
Teodoro PetkofT e Guillermo Gar
cia Ponce, ci si augura, adesso. 
che le discussioni possano ripren-
derc in condizioni piu normali, an
che se clandestine, e riportare 

lunita nel glorioso partito vane-
zolano. Come giustamente rilava 
Petkoff nella ?ua lettera aperta 
al giornalista messicano. le calun
nie contribuiscono solo ad «g-
gravare i problemi ( c e voj pa-
ghercte per questo delitto. si
gnor Menendez. potete stare si-
euro... >). Menendez aveva preso 
goffamente le parti di Douglas 
Bravo e del fratello di Teodoro. 
Lnben. 

Teodoro Petkoff e una figura 
leggendaria. Nel '63. Tuggi una 
prima volta dal carcere con un 
sis'.ema rocambolesco. quasi in
credibile. Bevve una bottiaj'etta 
di sangue p*r poi fingere un'emot-
tisi. Tra^portato al settimo piano 
di una clinica pnvata. ricevette 
dairestemo una corda con la 
quale si calo fino a terra. Guiller
mo Garcia Ponee fu agli inizi 
I'organizzatore della guerriglia e 
Pompeyo Marquez il teorico. Ora 
tutta la polizia e resercito ve-
nezolani sono sulle loro tracce. 
Una gigantesca refe i stata get-
tata su Caracas e dintorni per 
riprendere i tre fuggiaschi. Si 
cerca di evitare soprattutto il 
contatto con la guerriglia di 
Douglas Bravo_ dove si trova il 
fratello di Teodoro coi gradi di 
vice comandante generale della 
FALN*. e con i patriot! del fronte 
«Simon Bolivar ». rimasti disci-
plinatamente agli ordini d«l par
tito. 

Saverio Tutino 
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