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L'attualita cle^li ultinii scritti a tre anni dalla scomparsa 

LINSEGNAMENTO TOGLIAni 
Capitalismo e rif orme di struttura 

In occasione della giornata straordinaria di diffusione 
dell' « Unita », dedicata al ricordo del compagno Palmiro 
Togliatti, crediamo di fare cosa grata e utile ai nostri 
lettori ripubblicando alcuni degli ultimi scritti del nostro 
grande compagno, scomparso tre anni or sono, il 21 ago
sto 1964. 

Si fratfa dell'ultimo editoriale scritto per «Rinascita», 
di un brano di un intervento al Comitafo Centrale, nel di-
cembre 1963, e di due passi dell'ultimo scritto, pubblicato 
postumo, come « Memoriale di Yalta ». 

Gli argomenti di questi tre scritti che riproponiamo 
all'attenzione dei lettori, sono di estremo interesse e 
attualita. Nell'editoriale di « Rinascifa » si affronta, al 
di la della contingenza immediata che ne aveva dettato 
la stesura, il tema di fondo della lotto per le riforme di 
struttura nel quadro della « via italiana al socialismo ». 
Nel brano di intervento al CC del dicembre 1963, viene 
lumeggiato, sul piano teorico e politico, il concetto del 
Partito della classe operaia e il tema, nuovo, del « plu-
ralismo dei partiti» nella societa socialista. II primo 
passo estratto dal« Memoriale di Yalta » e quello, famoso, 
nel quale si tracciano le previsioni sul peggioramento 
della situazione internazionale in rapporto alia svolta a 
destra in corso nella politico americano. Nel secondo si 
affrontano i temi dello sviluppo del movimento operaio 
e comunista al livedo dei nuovi temi posti dai mutamenti 
intervenuti in Europa. 

(Ultimo editoriale 
scritto per « Rmasci-
ta >, pubblicato I'll 
luglio 1964). 

L E riforme di struttura, 
come \ia per lo svilup 
po della democrazia c 
per aprire la strada 

alia costruziunc di una so
cieta nuova. non sono ne una 
inven/.ione nostra, ne una in-
venzione dei compagni socia 
listi. ne del paitito d"a/ione. 
ne di alcun altio giuppo poli 
tico in mudo particolare. Fu-
rono e sono parte integrante 
delle rivendica/ioni program-
matiche del grande movimen
to unitario della Resistenza. 
Questa non mirava infatti sol-
tanto a liberare l'ltalia dal 
fascismo, ma a impedire che 
un regime di reazione aperta 
potesse mai risorgere e a fon-
dare. a questo scopo. una so
cieta nella quale fossero di-
strutte le radici della reazione 
e della conservazione sociale. 
Appariva percio indispensabile 
una profonda trasformazione 
della organizzazione economi-
ca e politica nazionale e le 
grandi linee di questa trasfor
mazione furono indicate nella 
stessa Costituzione dello Stato. 

Ma a quali forze poteva es-
sere affidata la attuazione di 
questo grande piano di rinno-
vamento della societa italiana? 
E' evidente, per noi. che non 
poteva essere affidata ad altri 
che a un movimento e a una 
direzione unitari, cui parteci-
passero tutte quelle forze po-
litiche e tutti quei gruppi so-
cialj che avevano portato la 
Resistenza alia vittoria. Vi fu, 
invece, la rottura di quella uni
ta. jl prevalere del chiuso con-
servatorismo degasperiano, cui 
corrisposero quegli aggrava-
menti politici e quelle lotte che 

tutti ricordiamo. II partito de-
mocristiano. assuntosi il com-
pito di dirigere tutta la vita 
della nazione, dovette fare i 
conti con i vecchi gruppi di
rigenti borghcsi, che alia Re
sistenza non avevano contri-
buito se non per eccezione e 
che pretesero di riavere, co
me nel passato. il dominio in-
controtlato della vita econo 
mica. La natura e gli orienta-
menti tradi/ionali di questi 
gruppi vennero subito alia lu
ce. L'esasperato anticomuni 
smo, che sembra\a rendere 
ormai impossibile l'attuazione 
dei propositi politici della Re
sistenza, fu di loro piena sod-
disfazione. Lo alimentarono e 
ne furono alimentati. A quella 
parte del partito democristiano 
che. passata anch'essa attra* 
verso la Resistenza o ispirata 
da proprie idealita sociali. non 
aveva rinunciato a propositi e -
conomici e politici nnnovatori, 
non rimase che accontentarsi 
di un vago riformismo borghe
se. anch'esso. peio, continua-
mente contestato e limitato nei 
tentativi di pratica applica-
zione. 

Sorge infatti a questo pun-
to una questione fondamenta-
le: in quale misura i gruppi 
dirigenti della grande borghe-
sia italiana. industriale e a-
graria, sono disposti ad acco-
glierc anche solo un complesso 
di moderate misure di rifor
mismo borghese? In quale mi
sura, cioe. 6 possibile, in Ita
lia, un riformismo borghese? 
Invitiamo gli studiosi di sto-
ria e di economia ad approfon-
dire questa questione, che e di 
decisiva importanza non tanto 
per giudicare il passato quan-
to per tracciare le linee di una 
prospettiva. La questione d 
strettamente collegata a quella 

delle sorti di un partito social-
democratico, che in Italia non 
e mai riuscito ad avere la stes-
si parte che in altri paesi eu-
ropei, e degli altri partiti di 
lavoratori. 

E' sulla struttura stessa del 
capitalismo italiano che e ne-
cessario concentrare I'atten-
zione. Essa e tale, per forma-
zione e tradizione storica e per 
indirizzi di politica economica 
seguiti per decenni, che il pro-
cesso della accumulazione 6 
condizionato dalla arretratezza 
e dalla mancanza di sviluppo 
di una met a del territorio na
zionale. dalla sovrabbondanza 
di mano d'opera e quindi dal 
livello tremendamente basso 
dei salari e, infine, da un ar-
tificioso sostegno concesso dal-
lo Stato al ceto privilegiato ai 
danni di tutta la collettivita 
(protezionismo. commesse co-
stose. politica tributaria. ecc). 
Sono quindi presenti e contri-
buiscono alia ricchezza dei 
gruppi borghesi capitalistici 
vastissime zone di sovrapro-
fitto e di rendita, alia cui di-
fesa attende efficacemente la 
politica economica governati-
va. Su una struttura di questo 
genere e stato sempre assai 
difficile, anche da parte di chi 
forse lo avrebbe voluto. inne-
stare una politica di riformi
smo borghese. Da questa strut
tura usci invece il fascismo. 
Ma in quale misura ha essa 
subito. oggi. una trasforma
zione? 

Subito dopo la liberazione. 
la grande borghesia fu disfat-
tista e maltusiana. Esportd ca-
pitali e non partecipo alia ri-
costruzione economica se non 
quando pole essere sicura del 
proprio predominio. Anche la 
riforma agraria fu avversata, 
ridotta a un minimo indispen

sabile, non sviluppata in tutte 
le necessarie direzioni: non si 
doveva rompere la cerniera del 
blocco industriale-agrario. Un 
lungo periodo di disoccupazio-
ne di massa e quindi di diffi
cile sviluppo vittorioso del mo
vimento sindacale e, infine. la 
congiuntura internazionale pro-
pararono e resero possibile il 
famoso < miracolo ». che muto 
i rapporti reciproci, all'inteiiio 
dell'cconomia nazionale. tra a-
gricoltura e industria. ma non 
dette luogo a nessuna modifi-
cazione delle strutture sociali 
di fondo. I momenti di progres-
so che si sono affermati (ac-
cesso al lavoro delle donne. 
parita salariale, riduzione del
ta disoccupazione, ecc.) hanno 
quindi mantenuto un carattere 
abbastanza aleatorio. L'emigra-
zione all'estero e le imponenti 
e pesanti trasmigrazioni inter
ne hanno avuto. d'altra parte. 
una importanza decisiva per 
tutto lo sviluppo economico. La 
capacita di conconenza sul 
mercato mondiale si 6 affer-
mata in un primo tempo, ma 
ora tende di nuovo a scompa-
rire. Per consolidarla sarebbe 
infatti occorsa una rinuncia del 
grande capitale di tipo mono-
polistico alia tradizionale ri-
cerca di sovraprofitti imme-
diati, alia caccia alle posizioni 
di rendita e all'altrettanto tra
dizionale disfattismo difronte 
ai pur molto velleitari propo
siti di riforma del centro si
nistra. Per la nazionalizzazio-
ne elettrica furono imposte. 
a favore delle societa espro-
priate. condizioni tali da sfian-

care l'economia nazionale per 
un buon numero di anni. La 
creazione di un vasto settore 
di economia pubblica e, senza 
dubbio, cosa nuova e impor-
tante, ma sino ad ora non si e 

riusciti a modificare, utilizzan-
do questo settore, il processo 
dell'accumulazione: anzi, non 
lo si e nemmeno tentato. II 
settore pubblico non e stato 
capace di contestare le leggi 
del settore piivato. 

In sostan/a. la sola azione 
sistematica volta a intaceare 
le struttuic e coronata da un 
successo non trascurabile e 
stata, in tutto questo periodo. 
la lotta dei smdacati per I'au 
mento dei salari e l'accresei 
mento del loro potcre contrat-
tuale. La sola riforma effetti-
va delle strutture e stato quel 
tanto o poco di aumento delle 
retnbuzioni che il movimento 
sindacale e riuscito ad impor-
re. Non per niente proprio in 
questa direzione si e scatenato 
l'attacco di tutto il mondo ca-
pitalistico e attorno a questo 
problema, in sostanza, e ve-
nuta a maturazione la cribi 
attuale. 

Di conseguenza. se la so
stanza democratica del regime 
conquistato con la vittoria del 
la Resistenza non ha potuto 
essere intaccata, nonostante i 
ripetuti tentativi di limitarla 
o annullarla (offensiva scel-
biana, legge truffa, leggi ca-
pestro proposte da De Gaspe-
ri, tentative tambroniano, ecc.) 
e non ostante i propositi e le 
minacce anche del giorno 
d*oggi, il piano di riforme del
la struttura economica 6 ri-
masto sino ad ora quasi esclu. 
sivamente un piano. Si e cosi 
creato nella societa italiana 
uno squilibrio. diventato oggi 
evidente piu che nel passato. 
E' uno squilibrio non solo tra 
un piano costituzionale e una 
realta, ma tra questa realta 
e le aspirazioni delle grandi 
masse lavoratrici. D'altra par
te, se la sostanza del regime 

democratico e stata salvata, 
lo si deve alia vigorosa azione 
condotta da questo masse nel 
corso di due decenni. K se a 
un certo punto si e creato un 
movimento di opinione pubbli
ca che rivendicava I'immedia-
to inizio di una a/ione di ri
forma e rinno\amento econo
mico e sociale, 6 .stato perche 
da tutte le forze sinceramento 
democratiche partita una 
profonda critica del \eccluo 
ordinamento economico o la 
nchiesta almeno di un mi/io 
di applica7inne integrale della 
Costituzione. 

Questo e dunque, per ora, 
il nostro punto di arrivo e 11 
nostro punto di partenza. Una 
valida e profonda riforma del
le strutture non si pud otte-
nere se si crede di potervi ar-
rivare senza una lotta politica 
che contesti il predominio eco
nomico del vecchio ceto diri-
gente capitalistic^. Ci6 v uol 
dire che sono necessarie. so si 
vuole andare avanti, una lotta 
politica e una mobihtaziunv 
dj opinione pubblica ampie e 
decise. Questa nostra nchiesta 
non ha dunque niente a che fa
re ne col < massimalismo ». di 
cui si parla tanto a sproposito. 
ne con gli errori che furono 
commessi. sia dal movimento 
socialdemocratico sia da quel
lo comunista. di fronte agli 
attacchi della reazione nel pe
riodo tra le due guerre. Si 
sbaglid. allora. per lasscnza 
di obicttivi concreti di un 
grande movimento delle clas-
si lavoratrici e per la man
canza di unita del campo de
mocratico e prima di tutto del-
la classe operaia. Questi sono 
invece, oggi, gli obicttivi che 
noi proponiamo a tutti, mentre 
in ogni modo lavoriamo e lot-
tiamo per realizzarli. 

II Partito e il pluralismo 
(Dal lesto di un in

tervento alia sessione 
del Comitato Centra
le del 4-7 dicembre 
19C3). 

LA CLASSE operaia si 
af forma come classe 
dirigente per il suo 
programma. che indica 

mete piu lontane, presenta so-
luzioni adeguate per i problc-
mi vicini e urgenti. e che spet-
ta al partito. in contatto con 
altre forze democratiche. ela-
borare e rendere popolare, fa-
cendolo diventare il program
ma di un grande movimento di 
lavoratori. La classe operaia 
si afferrna come classe diri
gente per la sua capacita di 
lottare per la realizzazione di 
questo programma e imporla. 
in forme e in condizioni deter
minate. La classe operaia, in
fine. si afferrna come classe 
dirigente per la sua capacita 
di esercitare sulla opinione 
pubblica un certo grado di ege-
monia politica anche prima di 

avere conquistato il potere. 
Cid dipende dal grado di svi
luppo della stessa societa ca-
pitalistica e quindi dal grado 
di maturita dei germi di socia
lismo che sono in questo svi
luppo: dipende dalla avanzata 
del socialismo nel mondo e dal
le condizioni della lotta politi
ca in ciascun paese. II com
plesso di questi tre momenti k 
decisivo perche si possa avere 
una avanzata democratica ver
so il socialismo ed e attraver-
so la elaborazione politica. il 
lavoro, la organizzazione e le 
lotte del partito che in questi 
tre campi si riesce a progredi-
re. In tutti e tre questi campi, 
pero. ogni progresso e subor-
dinato ai legami del partito con 
le masse, alia loro direzione, 
estensione e solidita e cioe al 
carattere di massa del partito. 

Gramsci parld del partito 
della classe operaia come intcl-
lettuale collettivo. In questa 
definizione confluiscono tutti i 
momenti cui ho brevemente 

accennato. Nel partito 6 supe-
rata la coscienza soltanto cor-
porativa: si giunge alia pohti-
ca. H partito opera nella so
cieta civile e nella societa po
litica per trasformarle. L'ade-
sione al partito e la costruzio-
ne del partito sono quindi at-
ti di liberta. L'operaio. il la-
voratore incomincia a liberar-
si, entrando nel partito e lot-
tando nelle sue file, dalla con-
dizione puramente oggettiva, 
individuale, economico-natura-
le della sua esistenza e della 
sua vita di cittadino. La sua 
attivita diventa creazione. cul-
tura. costruzione consapevole 
di un mondo nuovo. 

Anche nelle condizioni in cui 
la classe operaia gia sia di-
ventata classe dirigente e si 
lavori alia edificazione di un 
nuovo ordinamento sociale, la 
presenza e 1'attivita del parti
to sono indispensabili, come 
momento della direzione consa
pevole di un processo compli
cate, talora difficile, di cui so

no protagoniste le grandi mas
se lavoratrici. E qui ci si scon-
tra con il problema del parti
to dirigente unico e della cor-
rispondente struttura politica. 
Questo problema e stato risol-
to in un certo modo nell'Unio 
ne Sovictica, in modo gia di-
verso in altri paesi socialisti, 
dove esistono e collaborano di-
versi partiti politici. Noi ab-
biamo da tempo elaborato, per 
quel che ci riguarda, una po-
sizione nostra. Riteniamo pos
sibile e necessaria, nelle con
dizioni che stanno davanti a 
noi. la plurality dei partiti po
litici durante la costruzione di 
una societa nuova. Ne si deve 
credere che questa nostra posi-
zione sia dettata soltanto dalle 
circostanze del nostro paese; 
ne soltanto dalle cosl aspre 
critiche che sono state fatte di 
errori, violazioni di legalita e 
persino crimini commessi sot-
to il potere di Stalin. II motivo 
di fondo delle nostre ricerche 
ed elaborazioni sta nella con-

sapevolezza da un lato delle 
complicate differenziazioni po-
litiche e sociali che sono pro
prie di societa capitalistiche 
molto sviluppate e di tradizio
ne democratica; dall'altro lato 
del nuovo sempre piu grande 
prestigio che stanno acquistan-
do i principi e i programmi del 
socialismo. Mentre un tempo 
si poteva considerare che si 
sarebbero potute orientare ver
so il socialismo solo le avan-
guardie della classe operaia, 
oggi questo processo si compie 
in ampi strati di masse lavo
ratrici e anche di ceti inter-
medi e del ceto intellettuale. 
Vi sono quindi larghe e nuove 
possibility di estensione del 
campo delle forze politiche che 
accettano. anche se in forme 
diverse, una prospettiva socia
lista, e che. evidentemente, 
non possono appartenere tutte 
a un solo partito. E' una situa
zione del tipo di quella cui ac-
cennava quel classico della no
stra dottrina il quale ha scritto 

che, qualora noi riuscissimo a 
staccare dalla adesione passi-
va all'ordine borghese grandi 
parti delle masse contadine e 
del ceto medio, allora la stes
sa questione della dittatura del 
proletariate) si dovrobbe porre 
in modo diverso. 

Noi, intanto. teniamo conto 
che nella situazione odierna 
possono esistore partiti politici 
diversi che si richiamino al so
cialismo, che vogliano rendere 
possibile la costruzione di una 
societa socialista e intendano 
parteciparvi. Intcndo partiti di
versi per le loro tradizioni e 
anche per i loro programmi, 
cioe per il modo come concepi-
scono e vogliono costruire una 
societa nuova. Questa e una 
delle condizioni da cui dcri\a 
la esistenza. anche dopo che la 
classe operaia gia sia diventa-
ta classe dirigente. di partiti 
diversi, tra i quali potra esser-
vi collaborazione ma potranno 
anche esservi contra^ti. dcri-
vanti da posizioni differenti. 

Dal«Memoriale di Yalta» 
SULLE PROSPETTIVE DELLA 

SITUAZIONE PRESENTE 

r" ^ ~ T oi giudichiamo con un 
m | certo pessimismo le 
^ prospettive della situa

zione presente, interna-
zionalmente e nel nostro paese. 
La situazione e peggiore di 
quella che stava davanti a noi 
due-tre anni fa. 

Dagli Stati Uniti d'Americi 
viene oggi il pericolo piu serfo. 
Questo paese sta attraversa n-
do una profonda crisi sociale. 
II conflitto di razza tra bian-
chi e negri e soltanto uno de
gli element! di questa crisi. 
L'assassinio di Kennedy ha pa-
lesato fino a che punto pud 
giungere l'attacco dei gruppi 
reazionari. Non si pud in nes-
sun modo escludere che nelle 
elezioni presidenziali debba 
trionfare il candidato repub-
blicano (Goldwater), che ha 
nel suo programma la guerra 
e parla come un fascista. II 
peggio e che l'offensiva che 
costui conduce sposta sempre 
piu a destra tutto il fronte po
litico americano, rafforza la 
tendenza a cercare in una 
maggiore aggressivita interna
zionale una via di uscita ai 
contrasti interni e la base di 
un accordo con i gruppi rea
zionari dell'Occidente europeo. 
Cio rende la situazione gene-
rale assai pericolosa. 

Nell'Occidente europeo la si
tuazione e molto differenziata. 
ma prevale, come elemento co-
mune. un processo di ulteriore 
concentrazione monopolistica, 
di cui il Mercato comune e il 
luogo e lo strumento. La con-
correnza economica america-
na. che si fa piu intensa ed 
aggressiva, contribuisce ad ac-
celerare il processo di concen
trazione. Diventano in questo 
modo pi& forti le basi ogget-
tive di una politica reaziona-
ria, che tende a liquidare o 
limiUre le liberta democrati-
cht, a mantenere in vita i re-

gimi fascisti. a creare regimi 
autoritari, a impedire ogni 
avanzata della classe operaia 
e ridurre sensibilmente il suo 
livello di esistenza. Circa la 
politica internazionale, le riva-
lita e i contrasti sono profondi. 
La vecchia organizzazione del
la NATO attraversa un'eviden-
te e sena crisi, grazie parti-
colarmente alle posizioni di 
De Gaulle. Non bisogna farsi 
illusion], perd. Esistono certa-
mente contraddizioni che noi 
possiamo sfruttare a fondo: 
sino ad ora. pero. non appare. 
nei gruppi dirigenti degli Sta
ti continentali, una tendenza a 
svoliicre in modo autonomo e 
conscguente un'azione a favo
re della distensione dei rap
porti internazionah. Tutti que
sti gruppi. poi. si muovono. 
in un modo o nell'altro e in 
maggiore o minor misura. sul 
terreno del neocolonialismo, 
per impedire il progresso eco
nomico e politico dei nuovi 
Stati Iiberi africani. 

I fatti del Vietnam, i fatti 
di Cipro mostrano come, so-
prattutto se dovesse continua-
re lo spostamento a destra di 
tutta la situazione. possiamo 
trovarci aH'improvviso davan
ti a cri>i e pericoli molto acu-
ti, in cui dovranno essere im-
pegnati a fondo tutto il movi
mento comunista e tutte le 
forze operaie e socialiste d'Eu-
ropa e del mondo intiero. 

Di questa situazione credia
mo si debba tener conto in 
tutta la nostra condotta verso 
i comunisti cincsi. L'unita di 
tutte le forze socialiste in una 
azione comune. anche al di so-
pra delle divergenze ideologi-
che. contro i gruppi piu rea
zionari deirimperialismo e una 
imprescindibile necessita. Da 
questa unita non si pud pen-
sare che possano essere esclu-
si la Cina e i comunisti cinesi. 
Dovremmo quindi sin da oggi 
agire in modo da non creare 
ostacoli al raggiungimento di 

questo obiettivo, anzi da faci-
litarlo. Non interrompere in 
alcun modo le polemiche. ma 
avere sempre come punto di 
partenza di esse la dimostra-
zione, sulla base dei fatti di 
oggi. che l'unita di tutto il 
mondo socialista e di tutto il 
movimento operaio e comuni
sta e necessaria e che essa 
pud venire realizzata. 

SULLO SVILUPPO DEL 
NOSTRO MOVIMENTO 

Oggettivamente esistono con 
d:zioni molto favorevoli alia 
nostra avanzata. sia nella clas
se operaia, sia tra le masse 
lavoratrici e nella \ita sociale. 
in generale. Ma e necessario 
saper cogliere e sfruttare que-
ste condizioni. Per questo oc-
corre ai comunisti avere molto 
coraggio politico, superare ogni 
forma di dogmatismo, affron-
tare e risolvere problemi nuo
vi in modo nuovo. usare me-
todi di lavoro adatti a un ara-
biente politico e sociale nel 
quale si compiono continue e 
rapide trasformazioni. 

Molto rapidamente faccio al
cuni esempi. 

La crisi del mondo econo
mico borghese e molto pro
fonda. Nel sistema del capita
lismo monopolistico di Stato 
sorgono problemi del tutto nuo
vi. che le classi dirigenti non 
riescono piu a risolvere con i 
metodi tradizionali. In parti
colare sorge oggi nei piu gran
di paesi la questione di una 
centralizzazione della direzio
ne economica. che si cerca di 
realizzare con una program-
mazione dall'alto. nell'interes-
se dei grandi monopoli e at-
traverso l'intervento dello Sta
to. Questa questione e aU'or-
dine del giorno in tutto 1'Ocd-
dente e gia si parla di una 
programmazione internaziona
le, a preparare la quale lavo-
rano gli organ! dirigenti del 
Mercato comune. E' evidente 

che il movimento comunista e 
democratico non pud disinte-
ressarsi di questa questione. 
Ci si deve battere anche %u 
questo terreno. Cid richiede 
uno sviluppo e una coordina-
zione delle rivendicazioni im
mediate operaie e delle propo
ste di riforma della struttura 
economica (nazionalizzazioni, 
riforme agrarie. ecc.) in un 
piano generale di sviluppo eco 
nomico da contrapporre alia 
programmazione capitahstica. 
Questo non sara certo ancora 
un piano socialista, perche per 
questo mancano le condizioni, 
ma e una nuo\a forma e un 
nuovo mezzo di lotta per avan 
zare \erso il sociahsmo. La 
possibility di una via pacifica 
di questa avanzata e oggi 
strettamente legata alia impo-
stazione e soluzione di questo 
problema. Un'iniziativa politi 
ca in questa direzione ci pud 
facilitare la conquista di una 
nuova grande influenza su tuui 
gli strati della popolazione. 
che non sono ancora conqui-
stati al socialismo. ma cerca-
no una via nuova. 

La lotta per la democrazia 
viene ad assumere, in questo 
quadro. un contenjto diverso 
che sino ad ora, piii cor.creto. 
piu legato aila realta della 
vita economica e sociale. La 
programmazione capitahstica 
e infatti sempre collegata a 
tenderize antidemocratiche e 
autoritarie, alle quali e neces
sario opporre l'adozione di un 
metodo democratico anche nel
la direzione della vita econo
mica. 

Col maturare dei tentativi di 
programmazione capitahstica 
si fa piu difficile la posizione 
dei sindacati. Parte sostanzia-
le della programmazione e in
fatti la cosiddetta < politica 
dei redditi», che comprende 
una serie di misure volte a 
impedire il libero sviluppo del
ta lotta salariale, con un si
stema di controllo dall'alto del 

livello dei salari e il divieto 
del loro aumento oltre un cer
to limite. E' una politica de-
stinata a fallire (interessante 
l'esempio dell'Olanda); ma pud 
fallire solo se i sindacati sap-
piano muoversi con decisione 
e con intelligenza. collegando 
anch'essi le loro rivendicazio
ni immediate alia richiesta di 
riforme economiche e di un 
piano di sviluppo economico 
che corrisponda agli interessi 
dei lavoratori e del ceto me 
d;o. 

La lotta dei sindacati non 
puo pero p.u. nelle odierrve 
coniizioni dell'Occidente. es
sere condotta soltanto iso!ata 
monie, paese per paese. Deve 
svilupparsi anche su scala in
ternazionale. con rivendicazio
ni e azioni comuni. E qui e 
una del.'e p;u gravi lacune del 
no-!ro movimento. Î a nostra 
organizzazione internazionale 
(FSM) fa soltanto della gene-
rica propaganda. Non ha fino-
ra preso nessuna iniziativa ef-
ficace di azione un.tana contro 
la pohtica dei grandi mono 
poli. Del tutto assente e anche 
s:a:a, f.nora. la nostra inizia 
tiva verso le altre organizza 
7-on: sindacali in'.ernaz.onah. 
Ed e un seno errore. perche 
in quc-ste organizzazioni g:a vi 
e cm critica e tenta di oppor-
si alle proposte e alia politica 
dei grandi monopoli. 

Ma vi sono. oltre a questi. 
molti altri campi dove possia
mo e dobbiamo muoverci con 
maggiore coraggio. liquidanda 
vecchie formule che non cor-
rispondono piu alia realta di 
oggi. 

Nel mondo cattolico organiz-
zato e nelle masse cattoliche 
vi e stato uno spostamento evi
dente a sinistra al tempo di 
papa Giovanni. Ora vi e, al 
centro, un riflusso a destra. 
Permangono perd, alia base, 
le condizioni e la spinta per 
uno spostamento a sinistra, 
che noi dobbiamo comprendere 

e aiutare. A que-ito senpo non 
ci serve a niente la vecchia 
propaganda ateistica. Lo stes-
so problema della coscienza 
religiosa. del suo contenuto. 
delle sue radici tra le masse, e 
del modo di superarla. deve 
essere posto in modo diverso 
che nel passato. se vogliamo 
avere accesso alle masse cat
toliche id essere comprosi da 
loro. Se no avviene che la no
stra < mano te=a ai cattohci > 
v icne intcsa come un puro cspt-
diente e quasi come una ipo-
ensia. 

Anche nel mondo della cultu-
ra (Ictteratura, arte, ncerca 
scientifica. c-cc.) oggi le porte 
sono largamente aperte alia 
penetrazione comunista. Nel 
mondo capitalistico si creano 
infatti condizioni tali che ten-
dono a distrugccrc la liberta 
della vita intelleituale. Dob
biamo diventare noi i campio-
ni della liberta della vita in
tellettuale, della libera crea
zione artistica e del progresso 
scientifico. Cid richiede che noi 
non contrapponiamo in modo 
astratto le nostre concezioni 
alle tendenze e correnti di di-
versa natura, ma apriamo un 
dialoco con queste correnti e 
attravcrso di esso ci sforziamo 
di approfondire i temi della 
cultura. quah CSM oggi si pre
senta no. Non tutti coloro che. 
nei diversi campi della cultu
ra. nella fUosofia, nelle scien-
ze storiche e sociali. sono oggi 
lontani da noi. sono nostri ne-
mici o agenti del nostro nemi-
co. E" la comprensione reci-
proca, conquistata con un con-
tinuo dibattito. che ci da auto-
rita e prestigio. e nello stcsso 
tempo ci consente di smasche-
rare i veri nemici, i falsi pen-
satori, i ciarlatani deU'esprcs-
sione artistica e cosl via. In 
questo campo molto aiuto ci 
potrebbe venire, ma non sem
pre e venuto, dai paesi dove 
gia dirigiamo tutta la vita a»-
ciale. 
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