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do un carattere sempre piQ chlara-
mente anticapitalistico. Proprio per 
questo il movimento studentesco tende 
a creare un coDegamento — e non pu6 
non tendervi, se vuole assolvere aino 
in fondo la propria funzione — con le 
altre grandi componenti della lotta an-
t capitalistica, a cominciare dal mo
vimento operaio. cosl come si esprime 
nelle sue organizzazioni sindacali e po- -. 
litiche. n fatto che noi diamo questa 
valutazione complessiva del movimen
to studentesco, determina giA, in ef-
fetti, il nostra modo di porci nei 3uoi 
confronti. che e un modo aperto alia 
sua comprensione, e all'accettazione 
delle sue istanze di fondo di rinnova-
mento, U solo modo possibile e conce-
pibile, del resto, per un partito rivo-
luzlonario. 

Alcuni si chiedono. ad esemp :o. in 
Italia e non solo in Italia, come possa, 
un movimento il quale trae in larga 
parte le sue origini. — per l'estrazione 
sociale dei suoi componenti — piu da 
cotl di piccola, media ed anche grande 
borghesia, anzichd da forze operaie e 
contadine, come esso possa svilupparsi 
come un movimento il quale tenda a 
porrc in discussione le strutture della 
societA capitalistica. Altri si chiedono, 
se un movimento del genere non sia 
per forza di cose sottoposto al pre-
valere di spinte estremistiche, di ori-
gine piccolo borghese. Sono tutte pos-
sibilitA, queste, (o pericoli a seconda 
del punto di vista da cui ci si none) 
che possono veriflcarsi nell'attuale mo 
vimento studentesco. Ma questo modo 
di impostare il problema della carat-
terizzazione del movimento studentesco, 
nel suo insieme. sembra a me astrat-
to e pcrciA sbagliato. poi che non tiene 
conto di quello che 6 invece l'elemento 
essenziale: ed 6 che questo movimento 
soprattutto in Italia, ed in Francia, non 
sorge e si sviluppa in una sorta di 
vuoto, ma sorge e si sviluppa. invece. 
in una situazione di crisi della socie
tA capitalistica e nel quadro di un 
grande scontro jxilltico e sociale. di 
cui la elasse nperaia, le for/e lavora 
trici e le loro molteplici organizzazioni 
sono sempre di piu le protagoniste co-
scienti e di primo piano. Non ci na-
scondiamo e non ci dobbiamo nascon-
dere — lo ripeto — che certe spinte 
estremiste e tentazioni di fughe in avan-
ti esistono. A questo proposito mi pare 
assai acuta l'osservazione fatta da Lu-
porini — e che ha evidentemente una 
portata che supera il quadro delle lot-

te studentesche ed operaie. t Gli estre-
mismi ideologici. egli ha detto. credo 
che portano all'isolamento perche non 
vedono i nessi ed i collegamenti tra i 
vari problemi, tra 1 vari movimenti >. 
Noi combatt!amo contro le spinte e le 
tentazioni estremistiche di certi gruppi, 
proprio per la responsabilitA che ab
biamo di grande partito rivoluzionario 
della elasse operaia e delle forze la-
voratrici. Queste sp'nte estremistiche 
nel movimento studentesco sono de-
stinate ad entrare sempre di piu in 
conflitto con i compiti stessi che stan-
no di fronte ad esso ed all'esigenza che 
gli si pone, proprio per raegiungere g'i 
obiettivi che si prefigge. di svilupparsi 
come un grande movimento di massa, 

. capace di mettere in movimento 1'insie-
• me degli student), e non .soltanto le 

loro avanguardie, e capace di collegar-
si al grande movimento delle masse 
lavoratrici, e non soltanto ad alcune 
forze estremiste e genericamente anar-
coidi di esso. Proprio perch.6 noi diamo 
uuesta valutazione del movimento stu
dentesco. proprio perche. nel quadro 

• della nostra eoneezione pltiralistica 
della societa. attribuiamn una iminr-
tanza di fondo al mantenimen'o ed al 
consolidamento della sua autonomia, 
proprio perche abbiamo coscienza del
la funzione che questo mov'mento A 
ehiamato ad assolvere, noi ci preoccu-
piamn che esso non perda il suo slan-
cio, la sua forza, la sua ampiezza e 
vogliamo contribuire. come comunisti. 
ad evitare un suo riflusso. un suo sgre-
tolamentn. che sarebbe di grave danno 
non soltanto per la lotta per la rifor-
ma dell'lJniversita e di tutto l'istituto 
scolastico., ma sarebbe anche un gra 
ve danno per la lotta piu generale per 
la trasformazione democratica della so
cieta italiana. 

Questo contributo noi dobbiamo dar-
lo anche con la eritica di posizioni le 
quali r'schiano di ridurre la presa e 
I'estensione del movimento studentesco. 
e. soprattutto. con l'azione positiva, con 

• l'in :ziativa. con l'impegno politico e cui-
turale. sia all'interno del movimento 
che nei rapporti con esso. per contri
buire a creare le condizioni per cui 
veramente esso po3sa svilupparsi e 
condurre avanti gli obiettivi di lotta 
che si 6 proposto. e che interessano 
cos) da vicino e profondamente la elas
se operaia c tutte le for/e che vogliono 
il rinnovamento democratico della so
cietA italiana. 

Infine, mi voglio trattenere ancora 

su una question* che potremmo cMa-
mare della miseria. della povera gente, 
come ho detto nel rapporto introduttivo. 
Nella stessa campagna elettorale abbia-
mo denunciato le condizioni di estrema 
indigenza di vaste zone del nostra Pae
se e di yasti strati delle nostre popola-
zioni. Siamo stati - spesso accusati di 
veder tutto nero, e di accentuare i lati 
negativi della situazione solo a scopo 
di parte, strumentale. come si dice. Eb-
bene, da quanto abbiamo potuto con-
statare durante la ste3Sa campagna 
elettorale e da quanto e risultato anche 
qui, da molti interventi, ho 1'impres-
sione che a questo punto della miseria 
e della povera gente non abbiamo dato 
e non diamo ancora tutta l'attenzione 
che media . Anzi. e mia opinione che 
abbiamo lasciato correre, senza ade-
guata risposta. molte chiacchiere sulla 
pretesa entrata dell'Italia nel novero 
delle cosiddette societA opulente, sulle 
cosiddette teorie a proposito di eosid-
detta economia del benessere, sulla ci-
vilta dei consumi. A leggere certi * stu-
di », certi articoli, si aveva l'impres-
sione che la nostra uente fosse quasi 
sofffK-ata dal benessere: non sapesse 
piu come consumarc i prodotti del suo 
lavoro. Alio scopo di creare un artill-
cioso ottimismo. un'illusoria soddisfa-
zione si e voluto confondere 1'albero 
con la foresta. si e voluto elevare a 
condizione generale dati e fatti che in
teressano ristrette zone e ristretti strati 
del Paese. Certo. nell"ultimo quindicen 
nio, si e registrata una avanzata del
l'Italia verso traguardi piu avanzati, 
nella pnxluzione industriale e nei con
sumi. Ma si socio presentati questi daii, 
tacendo gli inumani costi sociali con 
cui sono stati ottenuti. e si sono utili/.-
zati per compiere un brutale distorci-
mento della realta. Infatti. per poco che 
si vada a fondo nell'esame di questi 
dati, per poco che non ci si arresti sol
tanto alia loro contemplazione. ma si 
guardi anche a quanto li circonda e ii 
accompagna. a come si sono ottenuti. 
si vede che c'e ben poco di benessere. 
di opulenza. di civilta dei consumi da 
contare. e che I'arretratezza. la miseria, 
lindigenza, colpiscono ancora larghi 
strati di popolazione, al Nord come al 
Sud, nelle grandi cittA. come nelle cam-
pagne piu disgregate. Nelle stesse fonti 
ufficiali si puo trovare la constatazione 
che negli ultimi tempi in Italia si e as-
sistito. in primo luogo, ad un marcato 
impoverimento relativo delle classi la
voratrici italiane. Infatti. la relazione 

sociale del MEC segnala che r inddenza 
del redditi di lavoro dipendente sul red-
dito nazionale complessivo — a), netto 
dell'aumento dell'occupazione — dal 
1955 al 'Go e diminuita del 3.5 % in Italia. 
mentre e rimasta pressoch6 uguale in 
Francia. ed 6 aumentata negli altri 
paesi della ComunitA europea. Se si ag-
giornano questi dati. al 19G7. si puo ri 
levare che la diminuzione — perch6 an
cora di diminuzione si tratta — si ag-
gira oramai attorno al 5 '*. 

Come si vede e qtiestione di un proce-s-
so, e non di un fenomeno temporaneo, 
transitorio. congiunturale. visto anclie 
le caratteristiche dell'evoluzione econo-
mica dal 1955 al 19C7. Abbiamo qui 1'in-
d ce di uno squilibrio fondamentale non 
solo della situazione sociale. ma anche 
dell'intera situazione economica nazio 
nale. 

In molte occasioni noi abbiamo con-
centrato la nostra attenzione sulle que-
stionl che riguardano direttamente la 
elasse operaia e le masse contadine. 
Alio studio e all'azione su queste que-
stioni abbiamo dedicate, giustamente. 
un grande lavoro che. nell'inverno scor-
so. e culminato in due grandi manife 
stazioni. che, come e stato ricordato an
che in questo C.C.. ci hanno dato pre 
ziose indicazioni per il nostro lavoro; 
parlo della Conferenza agraria di Fi-
renze e della Conferenza operaia di To
rino. 

Ma un partito come 11 nostro 
non pud non dedlcare una gran 
de attenzione anche a quel ml 
llonl di uominl e di donne che 
non possono essere classlficaTI ne 
come componenti deila elasse 
operaia, ne come contadini. C'e 
II problema dello sviluppo della 
nostra in l i lat lva nel confronti 
del cell medi urban) (art lgtanl, 
plccoll commerclantl, e c c ) , su 
cui il compagno Scoccimarro ed 
altr i si sono giustamente soffer-
mnti nei loro interventi. Ma c'e 
anche, ad un altro Hvello, II pro
blema delle condizioni di est-
stenza di mll lonl e mlllon) — 
perche di mil ionl si t rat ta — dl 
Ital ian!, dl quelle grandi masse 
dl povera gente che aspirano a 
conquistare condizioni sicure dl 
guadagno e di v i ta , a divenlre 
elasse operaia, o che non hanno 
ancora perduto la speranza di 
divenlre contadini modernl, — 

ma che, per Intanto, contlnuano 
a vlvere una vita degradata dal-
I'lncertezta, dalla miseria e dal-
I'avvillmento. 

II nostra Partito non pud. certo. — 
lo ha rilevato il compagno Alinovi — 
;iuardare solo alle punte alte dello 
sviluppo. II compagno Reichlin ha ri
cordato che. in alcune provincie del 
Mezzogiorno. il reddito medio b ap-
pena ad un quarto di quelle di Mila-
no; il compagno Cardia ha pure par-
lato delle difllcili condizioni di esi-
stenza di tanta Darte della Sardegna, 
« ter ra di banditi » dice la stampa 
benpensante. fingendo di ignorare le 
cond zioni dis|>erate in cui si trova-
no quelle popolazioni. e riducendo ad 
una questione di polizia quella che 
e. prima di tutto, una tragica condi
zione sociale. Situazioni ugualmente 
tragiche si hanno nelle zone interne 
della Campania.' della Lucania, della 
Calabria, della Sicilia. Enormi. in tut
te queste zone, sono gli squilibri: di 
reddito. di livello civile, di possibility 
(ii lavoro e di vita. Ben 57 pro
vincie italiane hanno un reddito me
dio. per abitante, inferiore a quello 
med'o nazionale — giA tanto basso. 
Non si dimentichi che le provincie 
aventi un reddito medio pro-capite, 
pari soltanto al 70% di quello medio 
nazionale, hanno una popolazione com
plessiva che supera i 20 milioni di 
persone. 

Queste cifre general) nnscondono. ln-
dubbiamente. fenomeni diversi. ma non 
possono nascondere che milioni di uo-
mini e di donne. di vecchi e di bam
bini sono vittime della miseria. e vivo 
no in condizioni di indgenza. Credo 
di non essere lontano dal vero. se cal-
colo che almeno un milione di fami-
glie italiane vivnno non d) un norma-
le reddito. non di un guadagno sicu-
ro. |>:'r quanto piu o meno insufTlcien-
te. ma vivono puramente e semplice-
mente di espedienti. Si tratta di fami-
glie che vivono nelle cittA e nelle cam-
pagne. senza avcre un'occupazione o 
che lavorano saltuariamente. Si trat ta. 
in molti casi. di famiglie rimaste fuori 
dello svilupfio generale. come risulta 
nelle statistiche general!, di famiglie 
delle zone disgregate. come e stato 
detto: si tratta di famiglie che proprio 
in seguito alio sviluppo registrato in 
certe zone e in certi strati, registrano 

un crescente Impoverimento. sia asso-
luto che relativo: basti pensare a quel
le famiglie che vivono dell 'agncoltura 
e che, ora. proprio in seguito alio svi
luppo capitalistico e monopolistico dal
la loro attivitA rimasta ai livelli tecni-
ci e culturali del passato non p:>ss<>no 
piu t rar re che un'esistenza sempre piu 
misera. Anche qui. non dimentichiamo 
che oltre centomila fanvglie. cioe cir
ca mezzo milione di esseri umani. vi
vono in alloggi di fortuna — baracche. 
grotte — che le stesse statistiche ufti-
ciali deflniscono come «non abita/.io 
ni 9. Non dimentichiamo che ad ogni 
terremoto migliaia e migliaia di JXT-
sone sono trasferite in accampamenti, 
in baracche. dove restano quasi sem
pre vita nutural durante. E' il caso 
delle popolazioni del Fucino. del San 
nio. dell'Irpinin, della Sicilia. 

L'estensione della piaga della mise
ria e dell'indigenza dovrebbe essnre og-
getto di attento studio. Nel 1952 tale 
problema fu l'oggetto di un'apposita 
inchiesta parlamentare la quale, mal-
grado le sue insufflcienze. valse a met
tere in luce alcuni aspetti della questio
ne. Molti anni sono passati da allora. 
Ma. dopo il cosiddetto « iniracolo ecu-
nomico » degli anni '58-T>2. dopo la nuo-
va fa.se espansiva degli ultimi anni. 
quelle condizioni di miseria non sono 
cambiate. Vale la pena di riflettere su 
alcuni fatti. Pa re incredibile. ma ri
sulta dalle statistiche ufficiali. che in 
Italia, nel 19C5. vi sono stati quasi tre 
milioni di presenze nei dormitori pub 
blici e che gli U.(KK) posti letto. qtrvi 
a disposi/.ione. non possono os pit a re che 
una parte molto esigua di coloro che 
non hanno alcun tetto sotto cui ripa-
rare. Solo in questo anno, sono stati 
quasi 300.000 i poveri ricoverati in isti-
tuti di beneficenza. tra cui 115.000 vec
chi che non sanno dove e come Hnire 
i loro ultimi anni di grama esistenza. 
II numero dei ci t tadni italiani. classi 
ficati come poveri sono circa 2 milioni 
e mezzo, cine, quasi il r>'< della popo
lazione italiana non ha mezzi per assi 
curarsi il piu elementare livello di esi-
stenza. Un altro dato. che stigmatizza 
una vergogna nazionale e quello che 
indica che ben il 7"o delle abitazioni 
in Italia sono senza latrina e senza 
aequa potabile. I>a situazione e dram-
matica ed intollerabile specialmente nel 
Mezzogiorno, dove le abitazioni. a que
sto livello di arretratezza. sono il 24% 

in Calabria, il 26fyc nel Molise. il 30% 
in Uasilicata. Per tali problemi il no
stro Partito ha gia elaborato precise 
proposte: talvolta. su tali questioni, ci 
si e impi'gnati anche a sviluppare un 
movimento popolnrc di lotta e di soli-
darieteA. Pero tutto questo non basta: 
data la vnstita e la gravitA del proble
ma. credo che questa questione della 
povera gente. delle condizioni inuma-
ne ed inciv Ii in cui sono ancora co-
stretti a viverc milioni e milioni di 
uomini. di donne. di bambini italiani, 
debba essere al centra della prepara-
z one delle elezioni amminisirative del-
lanno prossimo. Nel quadro di questi 
problemi rientrano tutte le questioni che 
noi poniamo per Televazione delle pen
sion*!. per la ereazione di maggiori for
me di assistenza materiale e sanitaria 
all'infanzia e alle famiglie dei lavora-
tori, e in primo luogo per quell! nddettl 
a lavori in^ lubr i con forti percentunll 
di malattie professionali. 

Queste sono. compngne e compagn). 
le questioni che intendevo nffrontare In 
queste m'e conclu'iioni. Dall'insieme del 
nostro dihatlito. emerge, come punto 
cent rale. 1'imnortanza ''etermiriante che 
ha oggi lo sviluppo dell'ini/iativa milia
ria del partito. 1'espandersi della sua 
capacita di lotta e della sua capacitA dl 
fare politica, il suo rafforzamento e 
rinnovamento. Î e inizintive che abbia
mo assunto per una nunva leva di ml-
litnnti e di diricentl. opera! e donne. 
giovnni e contadini. la campagna della 
stampa romunista per i due miliardl • 
per elevare ancora In diffusione del-
ri 'nifn e di tutte le nostre puhhlcazlo-
ni. sono motnenti impirtanti di questa 
ini/iativa del Partito. per la quale esi
stono oggi. nella nuova situazione poli
tica. creata dal voto del 19 mnggio. 
tutte le prospettive di successo. 

Abbiamo di fronte a noi impegni Im
portant! e scadenze impegnative. VI 
andiamo (ldticiovi. uniti e sicuri. forti 
del grande consen^o impolnre e della 
combattivitA di milioni e milioni di la-
voratori i quali vogliono. con la loro 
lotta. far cambiare le cose, farle cam-
biare al piu presto, e fare avanzare 
un nuovo orientamento politico il quale 
si fondi sui rapporti di intesa e di col-
laborazione tra tutte le forze di sini
stra. Iaiche e cattoliche. |x;r fare avan
zare il nostro paese nella liberta. nel 
lavoro. e nella pace, verso il socin-
lismo. 

Gli ultimi interventi al Comitato centrale 
tORGHIHI 

II voto del 19 maggio ha ra-
tificnto e reso esplicito a livel
lo politico il fatto che siano 
ormai entrati in una fase in 
cui le forze del socialismo ap-
paiono sempre piu chiaramente 
come l'elemento dinamico della 
vita politica e sociale, mentre 
le forze della conservazione e 
del capitalismo uppaiono inve
ce come l'elemento di stagna-
«ione e di freno al libero c de-
mocratico1' sViTuppo; di ttitla la 
societA.. Q îeMo sifjnifica che 
siamo entrati in una « fase di 
movimento» nella lotta per il 
socialismo che impone al par
tito due compiti fondamentali: 
quello di prornuovere e di di-
riKere un visto e articolato mo
vimento di lotta che tragsja ali-
mento dalle condizioni reali di 
vita e di lavoro delle masse 
ponolari e che si proponga di 
cambiarle: e (juello di unificare 
politicamente questo movimen
to di lotta portandolo verso la 
conquista di nuove e piu in
cisive posizioni di potere nella 
fabbrica e nella societa. 

Per fare questo e indispen-
aabile che lo sviluppo delle 
lotte rivendicative si accom-
pagni anche alio sviluppo di 
una nuova articolazione demo
cratica (assemblee. partecipa-
zinne diretta dei lavoratori 
alia deflnizione degli obbiet-
tivi di lotta. ecc. ecc.) che 
spe//i . I'autoritarismo sociaje. 
e che spo^ti in avanti i rap 
porti di for^a a favorc delle 
classi lavoratrfci. La salda-
tura fra questi due movimenti 
e la condizione indispensabile 
per liberare tutto l'enorme po-
tenziale di lotta socialista ma-
turato erfettivamente nella so
cieta e per portarlo verso sboc-
chi politici sempre piu avanza
ti che sa'dino in concreto la 
lotta democratica e la lotta 
itocialista. la lotta rivendicativa 
alia lotta per un nuovo potere 
popolare. 

Per fare questo e necessario 
un profondo rinnovamento del 
partito e del suo stile di vita 
e di lavoro come condizione 
per un piu diretto r -pporto dm 
le mas=e popolari. E' in que
sto quadro che la FGCI ritone 
di dovere contribuire al rinno
vamento del partito rinnovando 

. innanzitutto se stessa. Rinno-
vare la FOCI significa ocgi da
re vita ad un movimento gio-
vanilc comunista che si arti
coli e si modelli a stretto con-
tatto col movimento di lotta 
dei • giovani. che operi nel 
concreto delle lotte sociali di 
massa, e che di queste lotte 
unitarie sia promotore in pri
ma persona, contribuendo sia 
a definirne gli obbiettivi sia 
• strutturarle sulla base di 
nuove istanze democratiche che 
consentano ai giovani espe-
rienze reali di liberta: ossia di 
autogoverno e di autogestione. 
Se andremo avanti su que>ta 
strada di rinnovamento la FGCI 
potrA sempre di piu essere lo 
strumento che conscnte al par
tito di avere un rapporto di
retto con i movimenti di lotta 
dei giovani e di fare di questi 
movimenti reali il tcrreno sul 
quale inserire la sua azione per 
la conquista di migliaia di gio
vani alia milizia organizz^ta e 
consapevole per il socialismo. 

SCUTARI 
H voto nel Mezzogiorno. e 

srxvificatamente in I^irania. an 
che nelle /one di disgreiazione 
sociale £ un voto. da un punto 
di vista sociale. omogeneo. • In 
Lu:ania abbiamo s\ suhito una 
flejsione del 2 7 per cento, ma 
fra gli asiognatan e gli ope-ai 
le percent uali del "63 sono sta 
te mantenute. mentre fra i gio
vani la nostra avanzata e stata 
superiore a tutte le preredenti 
elezioni. In Lucania la DC recu-
pera ed aumenta voti rispetto 
al '63. raggiungendo quasi la 
•juota del '58 anche per l'uso 
efrvnato del potere. Tutti gli 
#fcri partill irretrano. Ma se 
Vretriamo nelle zone di diagre-

gazione .sociale. il fenomeno non 
e univoco perch6 vi e anche do
ve si e andati avanti. Questo 
significa che e errata quella 
teorizzazione ancora presente 
nel partito secondo la quale oc-
correrebbe concentrare le forze 
soprattutto nei settori di aggre-
gazione sociale. Si puo andare 
avanti ovunque. invece. Si po") 
andare avanti. cioe. se si crea-
no certe condizioni e queste so
no: !a presenza del partito e lo 
sviluppo delle lotte. 

L'avanzata che il 19 mairgio 
ha • registrato sul piano nazio
nale per il nostro partito e per 
le slnfttre ha coinciso con un 
grande movimento di lotte ope
raie. contadine. studentesche. II 
risultato negativo Iucano coinci-

I de invece con una sorta di im-
mobilismo, con una franturna-
zione delle lo^e. che non hanno 
avuto un momento unillcatorio. 
tale da mettere in movimento le 
forze .sociali ed in particolare i 
contadini. 

Le grandi vittorie del '53 e 
del '63 furono il fnitto di un 
wnto movimento di lotta popo-
lare per la terra e l'indiistria-
lizzazione. Oggi questo SDpporto 
non c'e stato. N'on si puo quin-
di non concordare con chi ha 
affermato la propria preoccupa 
zione per un indebolimento del 
carattere unitario della questio
ne meridinnale. perch^ ciA com-
porterebbe una ritirata dei con-
tenuti di lotta nella dimensione 
regionale e favorirebbe la pre
sa del clientclismo e del tra=ror-
mismo. A tutto questo si deve 
ai!i!iungere la caduta della no 
stra ini/iativa rispetto ai ceti 
me.li (commeroianti. artigiani. 
tecntci) facile pre^a della DC. 

Questo quadro non deve tut-
tavia far dimenticare la larga 
disponibilita alia lotta dei lavo
ratori e specifkatamente dei 
contadini. Gli organismi di mas 
<sa e il partito. nella loro rcri-
proca autonomia. devono quin-
di impeirnarsi a difTorKlere e 
ad esten-fere le lotte per farle 
diventare lotte di popolo par-
tenlo dai bisoani immediati e 
colIes;ando!e con la lotta piu 
conera'e per le riforme di strut-
tura. N'e vanno dimenticati gli 
enti lorali. II Comcne pjo e 
deve diventare lo strumento che 
tinifira i! movimento e a2i.*ce 
contro la tenienza alia di*z.-e 
ca/ione 

II ri.-ultato del 19 ma**:o. lar-
gameate po*itivo sul piano na
zionale. puo comunque far yj-
perare anche in Lucania difli-
colta e pe^antezze e di que.-to 
ci sono giA incoraegianti sia-
tomi nel nuovo slancio che si 
resiitra nelle se/ioni e neil'au-
mento di fiiucia nel nostro par
tito da parte delle ma^se lavo
ratrici. 

PINJ0R 
II voto di raageio non e rvira. 

gonabi'e. per importanza e qua. 
lita. a nessuna delle consulta-
zioni di questi vei:t'anni. Nello 
scont-o tra due po>sibili linoe di 
svilupjM della societa naziona 
le, ha vinto una anea di unita 
a sinistra che inveife g'.i equi-
lihri del si-tema contro urui Ii-
nea riformista di stahiliz''a7:rt-
ne capitalistica. Qui d it grande 
va!ore del crollo socialdcmocra-
tico. che ill.imina tutto il signi 
ficato del risultato elettorale. II 
carattere operaio e giovanilo del 
voto a sinistra ha lo ste^so va 
lore e indica non so!o una vo. 
lonta di rnutamento ma una di. 
rezione di mar.-ia. II voto e 
l'osp-e<>ion? di co-rei>ti di fon
do che scuofc-n la so<icta m-
zi^nale. e riflette non un com
plice «pr»--tarpen!r> di on;n;one a 
s:ni<tra ma una '•a-'trah'z/azione 
a sinistra delle ma««e in una 
sitp^T-one r".vidiale tntta in mo-
vJmer^o che ha assunto in 
Fran^i? il carattere di una vos-
sa rivnlnT-onaria «nza orece-
denti nell'occidente europco. 

Pintor affcrma che si tratta. 
ora. di cogliere fino in fondo tut
te le potenzialitA di una situa
zione sociale e politica cost ric-
ca e nuova. operando soprattut
to m due direzioni che il rap
porto del compagno Longo e il 
dibattito del C.C hanno giA po-

sto in piena evidenza: quella di 
uno sviluppo del movimento del
le masse, con obbiettivi e forme 
di lotta adeguuti alia nuova real-
fa. e quella di una iniziativa in 
direzione delle forze politiche. 
per una nuova unitA a sinistra e 
una alternativa di potere che su 
tale unita si fondi. II risultato 
elettorale conferrna la validita 
della nostra linea generale di 
avanzata al socialismo. ma in 
jvari tempo sollecita questi svi-
luppi e approfondimenti. 

Circa lo sviluppo del movi
mento. Pintor si rifcrisce so
prattutto a due ordini di que
stioni: I'intollerabilitA della con
dizione operaia. che dal Sud al 
Nord sollecita forme di lotta ge
neral izzata non solo .sul terreno 
rivendicativu ma sti quello noli 
tico sociale. e pone percio nuovi 
problemi di strumentazione del 
movimento fsia di accelerazione 
dell'unitA sindacale dal basso. 
sia della ricerca di orean'smi 
unitari di elasse per un diretto 
intervento operaio nella lotta 
politico-sociale); ia necessaria 
ripresa del movimento studente
sco. la cui preziosa carica anti-
capitalistica che accomuna le 
nuove generazioni su scala mon-
diale non va confusa con le 
punte e teoriz.-'azioni estremiz-
zanti. e la cui tcmatica — an-
tiautoritarismo. autogestione. de-
mocra7ia diretta — e la stessa 
su cui da Rran tempo r.oi nor. 
tiamo avanti la nostra ricerca. 
anche se con difficnlta e ritardi 
nel tradurla in azione politica. 

Circa 1'iniziativa in direzione 
delle forze politiche. Pintor sot-
tolinca la consistonza del polo 
a sinistra che le elezioni hanno 
espresso, rilevando che. una 
nuova e piu ampia unitA a sini
stra puo prender corpo non co
me allargamento a macchia 
d'olio dell'unitA gia in atto. co
me nuovo frontbrno o sommato-
ria di forze eterogenee. ma co
me risultato di una nuova dina-
mica che acccleri la profonda 
crisi del PSU e del movimento 
cattolico. Anche la possibilita di 
una formazione jwlitica unica 
della sinistra passa attraverso 
questo p'ocesso. Ii problema 6 
meno che mai quello di un 51'"J-
a sinistra della D C. e nuello di 
dare esnressione a quella mag-
gioran^a poten/iale di forze au-
tentiramente di sinistra oifCi di-
slo-ate su tutto !o scacchiere 
politico, dentro le fornva/ioni po
litiche tradtzionali e fuori di 
esse, chiamandole a confronto 
su di un programma avanzato e 
su una prospettiva socialista. 

Questa nuova unita che dia 
subito con(r-etezza a una alter
nativa politica. deve es«e~e co-
stniita dal basso, ma sj rtuft 
pens ire a una iniziativa di jfran-
de respiro. a una riunione con-
ciunta dee'i orsani diricenti del
la sinistra imita con le ranpre-
sentan/e delle fo'-7? socialiste e 
cattoliche e di altre forze rap-
presentative che cia si ponffo. 
ro il D*ob!e*na di una nuova uni
ta. per la ri.-v*ca e la nmnosi 
zior.e di i:n3 tematica po';,ica co 
mune e di una sfateaia comu 
ne di avanzata .̂ l s,->r;aIi~mo. I-a 
r>rer»a-ariose del nnstro Conffres-
so pi:^. svilupoanrlo il d'.h-»ttito 
e la mobihta'ione del Partito — 
e n-.:el r"nr»ovaTento e qnella 
aoe-t'ira che s?:a la Dire»"one e 
i! oomoa Jno Tv»n?n hanno «oT'eci-
tato in te-rr:ni di Teva pjovani-
!e — fa vert-e questo nostro in-
te-ien'o ne"a rr;*i rv»'itica in 
atto e reT orocesio di forrniTio. 
ne e co*t"JiTione di una n^ova 
un'*A a sinistra e di una alter. 
nativa 

R0DAN0 
Non e poAsibue un esaxe oet-

tagl-ito del voto femmimte. man-
can :o per esso elementi ceri: 
come si possono ^\ere invece per 
l giovani. Non si puo tutlavia 
negare che le donne abbiano lar-
ganxnte contribuito alia vittoria 
del rwstro partito e delle sini-
strc. In questo quadro una pri
ma cosa appare certa. che il 
voto delle donne diventa aempre 
piu omogeneo a quello degli al
tri elettori. soprattutto nella 
elasse operaia e fra le nuove 
generazioxd. La differtnxa p«r-

mane nelle zone di disgregazio-
ne sociale. di poverta e di ar-
retratezai e anche negli strati 
di ceto medio delle grandi citta. 

Le maise femnunili hanno pa-
gato molto caro il tipo di svi
luppo economico imposto dalle 
classi dominanti e dal centro-
sinistra: lo hanno pagato con 
1 espulsione dalla produziom.'. 
con larresto dello sviluppo del
le atirezzature sociuli connesso 
con la politica del taglio della 
s;K?5a ptiDblica, con lestrania-
zione oal tessuto democratico 
man mano cne le scelte di fon
do sono state sottratte al con-
trollo popolare. Non per questo. 
tutuvia, si pu6 dire die s:a 
passato ntrlla coscienza delle 
maise femimnili un modello al
te. nativo a quello che noi pro-
piriuaiiio cosi come e passato in 
vece in altre societa di tipo ca
pitalistico. Non sono passati co
si alcuni tentativi delta destra 
del PSU di fare dell'emancipa-
zione femminile una pura que
stione di costume, ne aono pas
sati altri tentativi dc. e nep-
pure la remterpretazione di ri-
laiwiaie la funzione esclusiva-
mente familiare della donna, di-
ciaino marcusiana. dell einanci-
pazione femminile che conside-
ra la donna non intograta nel 
sistema solo se- collocata al di 
fuori oel projesso di pro:iuzione. 

II voto del 19 maggio apre 
dunque una situazione nuova. 
Lobbiettivo di lotta. difficile. 
ma al quale non si puo sfuggi-
re. e quello dell'a I larga memo 
delle possibilita di occupazione 
femminile. Esso si scontra im-
mediatamente con l'attuale ten-
denza di sviluppo che non solo 
considera le masse femminili 
come semplice mano d'opera di 
riserva. ma mira a tenerle fuo
ri dell'intero sviluppo produc
tive Î a difficoltA dell'obbiettivo 
constste dunque nel fatto che 
esso pone concretamente I'esi-
genza di un rovesciamento to-
tale delle scelte delle classi do
minanti. 

Con la lotta ttittavia esso e 
raggiungibile. a coniizione di 
superare la fase della propa
ganda e aprire una fase di lotte 
concrete, anche se oarziali e di 
puntare su certi strati so,:a!i e 
di porre ob:ettivi che incidano 
direttamente. come nc! ca~o del 
le lotte operaie contro !o sfrut-
tamento e in quello deMazione 
per I'irri.zazione e !e trasforma-
zion: agrarie. o indirettamente. 
come in quello dei sorvizi e del-
l'assetto civile, sulle scelte de?!i 
im-estimenti. 

Un'azione valida e qi^Ha che 
ha per centro nel qjadro della 
riforma del sistema nensionisti-
co. la paritA per le donne e la 
pensione sociole e quel!a. che 
ha gia una larga ba^e unitaria 
per la riforma dellassistenza 
alia matemita. Non vi e dubbo 
che su Questo terreno vi sono | 
ritartii. e negli organism: di j 
mas«a e nel pa^i'o. rXsj vanno 
S'jpemti aseo'tando la lozi.ne 
che ci viene dal voto. facen.io 
tesoro dell'esperienza de"e lotte 
in corw e anche di quo'.'e 'ie! 
movimento stuientesco Vi s«>no 
obbiettivi «1el malcontento fem 
minile che vanno ;ni:vid.ia:i e 
precisati. orzaniz2an<io anche 
verso certi orsarasmi d: sotto-
go\-emo nel eampo dei ser\izi. 
la contestarione deHo masse e 
rageiunzendo ne'.la lotta un a j 
mc*"̂ *o <^\ ootere derr-.^c-^ticc' e 
uno svilur<» deli'un ta di hose. 
L'azione de! nart:to e in questo 
senso decj'iva. 

LUP0RIKI 
Per i rapporti tra i comunisti 

c il movimento studentesco e 
stato detto che si e realizzata 
una saldatura di fatto. manife 
statasi negli stessi risulta ti e'.ei 
torali. Essa lascia comunque 
grossi problemi aperti. anche se 
un grande potenziale unitario 
per il futuro si e rivelato. Rp-
sta dunque la necessiti di av* 
re una politica definita nei con
fronti del movimento studente
sco. Ne esistono gia te bast 
gettate in sostanza dall'articolo 
di Longo su € Rinascita > e con-
fermata dal dibattito oel Co

mitato centrale. Bisogna sottoll-
neare l'importanza di questa 
impostazione, anche per il mo
mento politico in cui fu espres-
sa, cioe nel vivo della campa
gna elettorale, assutnendo il 
carattere di un impegno. di una 
sorta di carta costitutiva del 
nostro rapporto col movimento 
studentesco. E" stata riconosciu-
ta cos l'autonomia del movi
mento studentesco. 6 stato af
fermato il metodo della nostra 
presenza. che non e detta-
to da spirito di rinuncia. ne 
da velleitA di egemonia ver-
bale, ed e stata riconosciuta la 
legittimita al fatto che il movi
mento invest a i problemi non 
solo universitari. ma dell'intie-
ra societa. Da queste posizioni 
muove la nostra iniziativa. Cio 
non significa cessare ran.a.!ici 
del movimento studentesco. In 
eiretti si e trattato di una esplo 
sione di contraddizioni politi
che e sociali nuove nel tessu'.o 
della societa capitalistica, una 
esplosione che si e maturata ra 
pidamente. all'infuori de'ile no 
stre prevision), ma che anche 
nel nostro Paese ha avuto tut-
tavia un penodo preparatcrio, 
di cui avremmo potuto cogl:e 
re il senso se non ci avesse ve-
lato una certa impermeabilita. 
La nostra analisi deve aiutare 
oggi il movimento studentesco 
a raggiungere la conoscen/a 
reale, superando lo stadio di 
toscienza soltanto " ideologica " 
di se stesso. E' un metodo che 
non vale solo a contencre 'e 
punte estremistiche. ma a por-
tare a maturazione la consape-
volezza politica del movimento 
stesso che fin da principio del 
resto e stato contrassegnato da 
un marcato istinto politico. D'al-
tronde noi stessi abbiamo qual-
cosa da apprendere. Ce stata 
infatti una forte accelerazione 
del nesso tra democrazia e so
cialismo e una acquisizione di 
contenuti nuovi per esso. L'in-
tenso processo di iniziativa dal 
basso, nelle sue varie forrr.e. 
ha espresso il bisogno proton-
do di combattere contro tutti i 
condizionamenti politic;, econo-
mici. culturali dell'uomo neila 
societa attuaie. Da qui ia iotta 
contro " lau'.oritarismo". 1-a 
coscienza che esso e ii risulta 
to di un cotr.plesso di forze che 
fanno " ii^te.na ", la " contesta-
zione g.obale "' ha portuto ai!e 
parole d'ordine anticapitahsti-
che e antiimpenalisticae. 

Si e mamfestato certo il ri-
schio di una sottovaiutazione 
delle contraddizioni " interne " 
del sistema. del fatto cbe la 
stessa contraddizione fonda
mentale capitale-lavoro non e 
ma: in grado da sola di rove-
sciare il sistema. Sia in quella 
spinta c'e una confluenza rea
le tra nuove masse studente*cr;e 
e clas?e operaia. Non bisognj 
perdeie di vista fintrecc.o tra 
i fenorreni che si possono ri-
condurre sotto il termine di 
aiienazione e quelli direttamen
te aitmenti aiio sfruttamer.to 
capita.ist.tx> 

Gran p.irte degl: estrenr.smi 
ideologiti derivar.o dal non co-
gi:ere questo in:recc;o o ad.li-
r.ttura dall offuscann-nto prop.'.o 
del rapporto di sfruttamento 
• tutta Iideologia sulia elasse 
operaia integrata). Doobiamo tar 
conoscere al movimento studt.n 
te?co ia elasse operaia. la ?to-
na della sua lotta. il se.iio 
anche delle battaglie parlanien-
tari per tin pirt.to rivr»!ii?ioia 
rio Risoana pero stare atttnti 
a non cadc^e nellunilaterahia 
opposta. che sottolinea soltan.o 
i fenomeni dello sfruttarr.er.t<> 
In que«to senso si lotta su riot» 
front i. 

Da questa spinta di democra
zia dal bas^o c'e qualcosa che 
dobbiamo cogi:ere anche a ii 
vello di rinnovamento teonco. 
C'e qualco«a da ritrovare nel
la teoria. e proprio nel pea 
siero di Marx sul tema del 
1'autocontrollo dal basso e nel
la battaglia contro la direzione 
burocratica C'e poi il problema 
del rapporto fra i movimenti di 
cu) riconosciamo e promovia-
mo l'autonomia. fra i loro an
che diversi ritmi di sviluppo. e 
la necessaria ricerca dell'unitA. 
Non e sempre facile identificare 
il punto dlnamioo dl quctu uai-

tA che non pud essere comun
que ne ideologistica ne soltanto 
tattica. Deve essere una unitA 
che, costruendosi nella lotta. di-
scende dalla detinizione della 
prospettiva stratcgica. Solo 
partendo da questa deflnizione 
possiamo ad esempio fare co-
gliere agli studenti la necessitA 
degli obbiettivi intermedi. ciod 
delle riforme di struttura, e il 
problema del rinnovamento del-
lUniversita e della scuola. co
me un terreno specifico di lot
ta. grande nodo di contraddizio-
zioni sociali. che non puA es
sere abbandonato con fughe in 
avanti. 

E' stato detto che II nostro 
patrimonio politico e culturule 
si mantiene quando si svilup
pa. Ci6 non 6 sufflciente se non 
vi e una rontinua reinterprela-
zione. s|iecie nei momenti di 
accelerazione rivoluzionaria. 

Molte cose anche nella tradi-
zione rivoluzionaria dd nostro 
partito e del nostro Paese sono 
•la ritrovare alia luce dei pro-
cessi attuali, e ciA implica un 
rinnovamento profondo della no
stra politica culturale. il cui 
orizzonte deve oggi allargarsi 
a tutti i problemi reali della 
societA. 

GX. PAJETTA 
II dibattito si £ sviluppato in 

un modo interessante. vivace. 
fraterno. e necessaria pero una 
maggiore incisivita sui problemi 
dello stato de! partito e della 
imme.liata pro.^Teltiva politica. 
I-e questioni ideologiche e le 
di.scu.ssioni sulla strategia han
no naturalmente una prima ria 
importanza ma non devono met
tere in ombra la necessita che 
da! giudizio sul voto esea con 
chiarezza la prospettiva. una 
linea dazione imme/Jiata che ci 
dia la capacita di attra.-re nella 
lotta altre forze oltre quelle che 
hanno gia collaborato con noi 
sul piano elettorale. 

E" nostro compito dunque og-
gi veiere come si mobiliterA il 
partito e che casa della nostra 
;>o!iti:-a deve essere sottolineato 
e realizzato 3'jperando I livelli 
della azione propazandistica 

I: eompazn.o Pajetta sottolinea 
a Tiesto pj.T.o come la concre-
te//a e il significato politico 
della protesta s;ano stati ele 
nvnt: e*.senzia!i de! nostro suc-
iCvo elettora'e: quando cioe !a 
protesta e diventata lotta delle 
mas^e con !a presenza attiva del 
partito no: siamo andati avan
ti: que?to dicono. per e'empio. 
i rLviltati in grandi centri in-
du.i?ria:i come Torino I>o stes
so del re=to vale ^r !e zone 
contadine: tutti eravamo e sia
mo d'arcordo sulla possib:!i*A di 
nc-'evoli .«no«tamenti nelle cam-
r>a^ne dove la ribellione torca 
arv.-'-e settori 2.a t-aii7»na! 
rr.ente 'ogati al'a Bi>noT>i.Tna. 
Lo stesso ,n-o-.i vi 'e pe* :! vo 
to ^ei aovan:: eventual esa-
spe-azion: del movimento stu
dentesco nm oossono osn»-a*e 
i: s;;n:1rato ^e!!a z-anle mobi-
!;taz:one di es=o contro i! regi
me 1: rent-osinist"a 

Daltra oa-te e r''obab:!T.en-
te la manranza di uno slancio 
rr,erti;onali<ta 'a causa prima 
di dete-minate f'essloni in alru-
ni reiioni de! Sud: e questo 
L-he ha pe-messo all'avvp-sario 
di aiora-e !a carta itM cliente-
li^mo e de! sotto2ovemo. Dove 
.-' c lottata. per alt-o. anche 
-e! "sui *: e aniati notevnlrwn-
*e avanti. 

La conr-etezza della lotta — 
ha oont'Tiato Pajetta — si e 
trasfonnata n «iic.-es*o e'etto-
-I'e ->e-crî  abbiamo satyi'n co1 

'e?.i-e !a 3*osr>ettiva quotiiiana 
iM'avanzata ve-.«o il so'ia'Lsmo. 
La c-ande d:ffe-en7a fra noi e 
i partiti ie! centro sim"«t-a. ch<» 
> r e inflienzavano !a*?hi =t-a-
ti di ma*«e in l^tta e nel fatto 
che solo noi abbiamo sanuto e 
notuto inquadrare le lotte in una 
era-vie o*o*oettiva di rinnova
mento gene-a!e. Altti elemento 
es.«enziale del successo della si
nistra e la pol'tica di tmitA che 
durante la campatna elettorale 
si e particolarmente diapiegata: 
unitA di elasse e larga alleanza 
su motivi non settoriali e con
tingent!. In effetti noi non «b-

blamo rlcercato io scontro fron-
tale ma abbiamo realizzato una 
politica unitaria che giA guar-
dava agli alleati di domani, al 
di IA del risultato elettorale. 
Oggi noi dobbiamo realizzare 
questa prospettiva. non limitar-
ci a constatare il successo del
la nostra politica ma orientarci 
verso un allargamento della no
stra azione unitaria. 

I-a politica di unita — ha no-
tato a questo punto Pajetta — 
pone innanzitutto un problema 
di orientamento del partito. di 
tutto il partito. perch6 si rea-
lizzi un efflcace colloquio con 
1'clettorato. Questo ci permet-
terA di avanzare impetuosamen-
te prima che l'avversario rista-
billsca barriere discriminatorie. 
Siamo arrivati all'accordo elet
torale unitario innanzitutto at-
traverso l'azione politica. supe
rando anche qualche zona di 
scarso entusiasmo: andare avan
ti ora significa innanzitutto su
perare o#ni remora. II risultato 
positivo della politica unitaria e 
testimoniato anche da certi fat
ti concreti: la formazione. per 
esempio. del gruppo autonomo 
al Senato. espressione del p!u-
ralismo della t dirersifd nella 
unita * che noi abbiamo teoriz-
zato. Ora pero non dobbiamo 
a^pettare altre prospettive elet-
torali per fare ulteriori passi 
in avanti: dobbiamo cereare su
bito di allargare lo schieramen-
to dei nostr: compagni di Iotta 
per le prospettive che immedia-
tamente ci attendono. 

Andare avanti dunque: in che 
direzione? Prima di tutto in 
direzione della sinistra sociali-
sta. Ad essa noi non chiediamo 
rotture o una rinunzia alia bat
taglia interna di partito ma 
chiediamo di prendere con noi 
delle concrete iniziative politi
che. Cio vale anche per i grup
pi del dissenso cattolico: met
tere alia prova questi gruppi 
significa ofTrire loro la possibi
lita di una lotta unitaria. Ne 
dobbiamo trascurare il rappor
to con i contadini cattolici an
cora Iesati a!!a organizzazione 
bonomiama. 

EsLstono poi problem! di uni
tA non ver=o forze politiche gia 
definite, ma verso gruppi so 
cial; e categoric-, per esempic 
verso i tecnici. gli studenti. gli 
intellettuah. E' chiaro che le 
forme dellunita con questi grup
pi saranno varie. quali le sug-
geriseono gli stessi problemi po
litic! posti e !a storia del mo
vimento. Anacronistira e la po 
sizione del ziovane che non com-
prende cosa e'£ di vivo nella 
tradizione della ResLstenza. a!-
trettanto anacror,i«tica e la po-
sizione di chi vede nella Resi-
stenza !a sola base per I'unitA. 

La continuitA storica e per 
no: eAsenria'mente nella capa
city di cozliere sempre gli ele 
menti nuo-ri della situarlone e 
del prorevo unitario: caratte-
ristico ii ozgi. in un momento 
di profonda crisi sociale come 
l'attuale. con la presenza di 
un grande pa't.to come il no
stro e i! fatto che anche gr-jr> 
p: eterogenei passo-io ritrovare 
un lo-o centro di coes-lone. 

Nessuna delim-tarlone aprio 
ri=tica ci deve es.;ere dunque 
da parte no-tra ''ne alcun ce-
dimento verso un e^ettlvno 
ideologico) ma la consapevolez-
za che il concreto orientamento 
de: van gruppi sara determi-
nato dalla lotta. dal movimen
to di massa. 

Nel mentre noi affermiamo la 
neces-sita — ha continuato l'o-a 
tore — di muoverci in modo 
concreto. sistematico e organiz 
zato per aop-ofoodire e svil-jo-
oare I'unita. dobbiamo an^he ri 
tenere p-ematjjro ogni tentativo 
di cri;ta'liz7azone del processo 
unitario: essenziale e invece 
mettere in moto altre forze nel 
la piena autonomia. che p-io 
essere garantita dall'artico'a 
zione ste«a del movimento. nel 
dibattito e nella lotta comune. 

Pensare piu cose in comune 
attraverso una lotta cornune: 
questo e I'obiettivo e questo e 
possibile se tutti i comunisti 
opereranno in questa direzione. 
N'on si tratta naturalmente di 
fare delle conceuioni a una po
litica dl vertice ma di iviluppa-

re e articolare sempre piu 11 
movimento delle masse. 

L'oratore s'awia alle conclu
sion! iottolineando la necessitA 
di aver presenti le responsabi
litA anche organizzative de! par
tito in questo camjw, tenendo 
conto fra laltro della imiwrtan-
te scadenza politica rappresen-
tata dalle elezioni regionali. Ab
biamo bisogno di compagni e 
amici che sappiano afTrontare 
con competenza e precisione i 
problemi regionali: a questo fi
ne potrebbero servire delle Im
mediate iniziative unitarie sui 
vari problemi. 

Infine il compagno Pajetta ha 
affrontato alcuni problemi della 
attivitA internazionale del no
stro partito mettendo In risalto 
!a giustezza della nostra politi
ca di unita e di articolazione. 
Siamo il partito che ha avuto 
ed ha il maggior numero di 
rapporti con gli altri in discus-
sioni anche vivaci ma senza al-
cuna cristallizzazione di posi
zioni. L'impegno internazionale 
e la forza del nostro partito de
vono essere element! sui quali 
iasistere. senza nervosusmi per 
cio che non approviamo e. d'al-
tra parte, senza sposare acriti-
camente la causa altrui. 

NAT0U 
La r:.spo.sta alia domanda su 

come si e arrivati al successo 
del 19 maggio risiede senza 
dubbio nella nostra politica di 
oppo=izicr.e e di lotta al cen-
tro-s:n:stra. Si tratta di una 
risposta che rischia di appari 
re per fino ovvia: per questo 
dobbiamo approfondire il pro
blema. Una linea poLtica non 
p sempre uguale a se stessa: 
in uno spaz:o di anni cfxiosce 
i suoi alti e bassi. i suoi mo
menti di attacco. di pausa e di 
lotta difensiva. Per eextp.o. 
in una situazione stagnante in 
cui poteva sembrare (a me 
sembro) che il centro-sinistra 
avesse ottenuto un successo tat-
tico — PSI al governo. unifl-
caz:one sociaidemiKratica —. 
era senza dubbio giusto porre 
come obiettivo quello dei nuo
vi rapport: tra magg:oranza e 
oppoi:z.on* Ma g.a alia fine del-
i'anro scorso e ^o\ nel corso 
del !!*# e g.un'a a maturazio
ne uni situazone nuova. sul 
piano interno e su qj<-".lo in
ternazionale fdal Vietnam alia 
crisi monetar.a internazionale. 
alle lotte. operaie e de'. movi-
nxTito studentesco. alia degra-
daziore di cu: ha dato prov3 
il centro-sin.stra. nel;' uiimo 
scorcio di legislat ira). Si sono 
quindi este=: i proces-si unita
ri. In que-:e condizioni. la pa-
rola d'ordine di < cambiare* e 
d; costru.re un'altem^t;va al 
centro-sinistra e stata piena-
mente rea'.istica. Vi e stata in
fatti -na fusione degli elementi 
ii espansicne de: proces.s; r » 
'.itici unitari con g'.i dementi 
di radicalizzazione delia lotta. 
f-^sione che ha gocato in fa-
vore dello spos'arnento a sini
stra. facendo appanre infor.dati 
certi t.rnori die qua'.eur.o n J-
tri .a alia vigilia ie'Je elezioni. 

Ii voto a sinistra ha senza 
dubb.o un cara'tere d. c'.3%yC. 
c:A che nm attenua rr.a anz; 
esalta :1 «uo s:gn:r1catA ur:ta-
rio. Per andare avanti. occorre 
sviluppare coerentemen:e. nel
la situazione nuova. '.} politi
ca d: alleanze. tenenio conto 
perA dei mjtamenti .ntervenu-
ti. L'in-errozativo cbe e stato 
posto se i! campo del> a:-
eanze di elasse >i a'.iarza o 
si restrnge e ozi: per lo mono 
«ngo'.are. I-a risposta e che 
»s50 si allar?a. per la cnsi :n 
"ui e stato Te<*o I' ntc-rclasv.-
«mo dc e so;iaVie;T»:ratico. 
per la prospe'tiva di Iiquidaro-
ne del rentro-simstra: si al-
targa ner lo *v 1 opo de!a nuo
va in 'A a sinistra dalla quaie 
<^rte forze politiche e di c'.as-
«e n<n rv»*sono che ea=ere auto-
matcarrente ejclu=e stnza b: 
sogno di innalzare alcana bar-
riera d.scnminatori*. 

A questo p:*ito Nato'.i si chie-
de se e definitivamente supera-
to il momento dell'unitA del!* 
forxe democratiche e antlfasci-

ste. La ri3posta e certamente 
negativa. Questo momento con-
serva il suo valore potenziale 
tattico. difensivo, tna tanto piu 
quanto piu salda ed ampia A 
I'unitA socialista delle forxe 
classiste e socialiste, il bloc-
co delle forze lavoratrici Iai
che e cattoliche diretto dalla 
elasse operaia. In questo sen
so. le elezioni hanno segnato il 
tramonto della prospettiva tat
tica del 51 per cento, che del 
resto non ha mai fatto parte 
del nostro patrimonio strate-
gico. 

Essenziale appare oggi svilup
pare l'imziativa di lotta delle 
masse, delle forze sociali in 
movimento. elasse operaia. con-
tad :ni. movimento studentesco. 
verso obiettivi non solo imme
diate ma infermedi che sia
no giA elementi di un program
ma di transizione. Natoli con
clude sottolineando tre punti: 
1) la lotta per la riforma del 
sLstema pensionistico non ha 
carattere settoriale. investe tut
ti i lavoratori. gli orientamentl 
della politica economica. 11 pia
no Pieraccini. Richiede su tut
ta questa area un pieno impe
gno del Partito e dei sindaca-
ti: 2) II movimento studentesco 
va riconosciuto come parte del
le forze motrici rivoluzionarie: 
su questa ba=e va condotta la 
Iotta politica contro i fenrvneni 
di anarchismo piccolo borghese 
e di luddismo con cui esso 
r.on deve essere identiflcato: 3) 
bisogna cogliere che do che ca-
ratterizza le lotte di questi tem
pi A l'aspirazione alia costru-
zirne di nuovi elementi di po
tere da] basso: questo il ter
reno di Iotta non solo per il 
rilancio ma per una rielabora-
zicne della strategia delle rifor
me di struttura. della strat#gia 
di Iotta per il socia'ismo sul 
nostro paese. 

GALETTI 
Dopo le elezioni ci troviamo 

effettivamente in una situazione 
nuova. di movimento. forse an
cora di piu di quanto il risultato 
elettorale, di per se cosi indica
tive. non dica. Dobbiamo d-m-
que. con la nostra presenza po
litica e con la nostra iniziativa 
unitaria. facendo leva sui pro
blemi che abbiamo messo al cen
tro della campagna elettomle. 
mettere a confronto con la real-
tA del Paese le diverse forze 
politiche per dare alia situa
zione sbocchi piu avanzati. Pa
ra llelamente. acqulstano un sd-
gnif;cfito diverso !e lotte artico-
late che investono settori jnv 
portanti e !e lotte unitarie dei 
lavoratori delle campagne. AH» 
considerazioni di alcuni compa
gni in proposito. vorrei solo ag-
giungere che nel quadro della 
ria fferma zione della giastezza 
del mo-.imento rivendicatiro ar
ticolato si a^-verte s*mpre di piu 
lesieenza di momenti di gene-
ralizzatooe de! movimento a li
vello di settore od anche di piu 
settori e che, in secor>.-o luogo. 
si fa piu presente la necessitA 
di un collegamento stretto tra 
le !o;te e I'opinione pubblica. 

Con il voto. inoltre. e stata 
rotta la diga antkocnunista di 
Borvomi. BLsogna ora incelzare. 
non perdendo la battuta anche 
a livello parlamentare: in par-
tnrolare r.ei confronti della Fe-
cerconsorzi. cosi come nella di
rezione delia terra ai contadini. 

L'l.-isieme delle lotte in corso 
non riuscirA tuttavia ed mci-
dcre sulla situazione politica e 
sui process I in atto. se non 
riusciamo a creare il gusto nes
so tra le lotte e !e ragioni che 
le motivacio ed una politica di 
riforme. E questa una salda-
tura che spetta essenzialmente 
alle forze politiche e in parti-
co!a-e al nostro Partito. Su que
sto terreno sara piu facile in-
fldire sugh altri schieramenti 
politici e sulle forze democra
tiche che agiscono nel loro in
terno. E' dunque sui problemi 
vivi. collocati in questa prospet
tiva. che possiamo aiutare 1* 
stesse forze socialiste del PSU 
ad uscire da gli equivoci. In un 
rapporto unitario. chiaro. dev« 
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