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Verso il congresso del PSU 

II centra-sinistra visto 
da De Martino e Giolitti 

Poich6 ogni corrente ha 
un nome e ogni niozione por-
ta un titolo, Francesco De 
Martino, cosegretario del 
PSU, si fe scelto il motto di 
« Riscossa e ' unita sociali-
sta ». « Riscossa » sta ad in-
dicare una posizione polemi
cs poiche sottintende una 
diagnosi pessimistica dello 
stato del partito che si vuol 
tonificarc con un recupero 
di energie e di volonta. 
t Unita» pud voler dire 
molte cose in un partito che 
ha perlomeno cinque frazio-
ni: e una qucstione contro-
versa e tutto dipende dall'ot-
tlca che si adopera. 

II congresso socialista si 
fara dal 23 al 27 ottobre, in 
Roma, e De Martino ci an-
dra con parecchi amici. 
Avra con se il vice segreta-
rlo Brodolini e tre ex mini-
stri: Arnaudi, Mariotti e 
Pleraccini, piu una serie di 
nomi come Bertoldi, Cattani, 
Arfd. Lauricella, Lezzi. Mon-
tagnani, Mnsca, Palleschi, 
Vittorclli, Venturini. Calef-
fi, Principe. Macaggi, Jaco-
metti. Per unirsi a lui Ave-
rardi, Ariosto, Pellicani e 
Margherita Rarnabei si sono 
staccati da Tanassi. Lo ap-
poggiano anche Simoncini, 
Ravenna e Dalla Chiesa, sin-
dacalisti della UIL. Dopo le 
elezioni di maggio, quando 
il Comitato centrale delibe-
ro l'tiscita del partito dal 
governo e 1 vari gruppi si 
contarono, risulto che De 
Martino raccoglieva la mag-
gioranza dei mcmbri del vec-
chio PSI. Piu difficile sareb-
be accertare quale sia la sua 
influenza sui quadri inter-
medi e alia base: questo cen-
simento e proprio il con
gresso che lo deve fare. 

E' da tempo che 1'atteg-
giamento di De Martino si 
distingue da quello di Nen-
ni. Da Tanassi, malgrado la 
occasionale convergcnza sul 
« disimpegno », lo separano 
la provenienza politica, la 
formazione culturale e quin-
di la diversa nozione del 
partito e dei suoi scopi. 

[Nondimeno. e solo di recen-
te che De Martino ha dato al 
suo gruppo una base orga-
nizzativa e intanto ha gia 
proposto che il congresso 
decreti lo scioglimento delle 

i correnti. 
Dal suo osservatorio egli 

\ vede « il rischio che il parti
to corre di trasformarsi in 

: una scadente formazione 
piccolo-borghese*. Piu preoc-

I cupato di < assicurare la 
stability del governo» che 
non di rispettare i suoi prin-
clpi tradizionali il PSU ha 
perso autonomia e ha finito 
per rafforzare le « tendenze 
moderate » nella DC e nella 
mageioranza. Sicche — dice 
De Martino — 1'idea origi-
naria del centro-sinistra si 

! e smarrita e noi abbiamo 
perso contatto coi movimen-

itl real! del paese accettando 

DE MARTINO 

la teoria dell'« isolamento > 
dei comunisti. 

•Va detto che questa ana-
lisi non e stata fabbricata 
ad uso congressuale. Essa 
risente, indubbiamente, di 
una critica che sale verso 
il gruppo dirigente da una 
buona parte del partito, ama-
reggiata dalla esperienza tra-
scorsa e preoccupata che 
quel che resta di una « forza 
socialista > non vada sven-
duto. E c'e dietro l'illusio-
ne-delusione con cui lo stes-
so De Martino ha seguito in 
questi anni la curva del cen
tro-sinistra. Piu il tripartito 
obbediva al comando del 
moderatismo democristiano, 
piu De Martino vagheggiava 
11 ritorno ai programmi di 

rtenza. Era e rimane con-
Into che il centro-sinistra 
ud essere rianimato se si 
porta alle ambizioni inizia-

1 Egli evita di porsi la 
uestione del perch,* l'ala 
modemlzzante • del centro-

sinistra ha finito per soc-
cotnbere alia linea dei Mo
re, dei Colombo e dei Ru
mor. Riccardo Lombard! ha 
dato, su questo punto, una 

sposta autocritica: «In ef-

fetti e necessarlo riconosce-
* re che nella visione oiigina-

ria che cl spinse a tentare 
questo esperimento Cera 
qualcosa di illuministico». 
De Martino, invece, si fer-
B t • considerate che nella 

DC le tendenze moderate 
hanno prevalso su quelle in-
novatrici c che qualcosa di 
analogo e avvenuto nel PSU. 
Dalla sua analisi egli rieava 
uno schema rovesciato, cioe 
i'ipotesi che le « forze di 
progresso » minoritarie del-
la DC e quelle « riforma-
trici * del PSU prendano il 
sopravvento. Le loro istanze, 
incontrandosi, detterebbero 
le condizioni per il « rilan-
cio» del centro-sinistra. E 
poiche queste condizioni non 
csistono per il momento, bi-
sogna che il PSU aspetti che 
maturino e si disponga a 
prepararle, per parte sua, 
liberandosi da uno strctto 
habitus ministeriale. Di qui 
l'uscita dal governo e l'astcn-
sione « benevola » verso 
Leone. 

Prigioniero di questo pro-
getto velleitario, De Martino 
gli paga un pedaggio pesan-
te. Prima di tutto egli si 
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GIOLITTI 

preclude la ricerca di una 
alternativa. Partendo dal-
l'assunto che il PSU non pud 
sottrarsi alia «responsabili-
ta » di ricostituire 1'alleanza 
tripartita egli apre alia DC 
il campo di un negoziato do
ve Pultima parola tocca al 
partito piu forte e al gruppo 
che prevale nel suo seno. De 
Martino crede di prevenire 
questa obiezione dichiarando 
che solo c un impulso nuo-
vo », « una svolta > possono 
rendergli accettabile una 
riedizione del centro-sini
stra. Ma sta il fatto che egli, 
muovendo dal presupposto 
che il PSU non ha altre stra-
de da seguire, e gia costret-
to ad anticipare alia DC una 
cauzione proibitiva. 

Deve concedere a Rumor 
(e a Nenni) che esiste « 1'im-
possibilita di una lotta co-
mune per la conquista del 
potere > dei socialist! coi 
comunisti; deve professare 
il rispetto deeli * impegni 
atlantici» dell'Italia: deve 
tener fede alia priorita del-
la formula di centro-sinistra 
nelle amministrazinni locali. 
Date per acquisite queste 
clausole della collaborazio-
ne con la DC. De Martino ri-
tiene di poterne alterare il 
segno mediante una serie di 
correttivi E difatti introdu
ce nel suo discorso il « su-
peramento della delimitazio-
ne pregiudiziale della mas-
gioranza» e il rifiuto di 
estenderla meccanicamente 
in periferia miando le giun-
te siano «difficili > o im-
possibili a farsi senza una 
soluzione unitaria. •Nei li
mit! di una politica di rifor
ma — dice De Martino — 
il PSU non puo accettare la 
delimita7ione pregkidiziale a 
sinistra. Se nel programma 
di governo saranno accoltc 
le esigenze di riforma il voto 
comunista e del PSIUP non 
e da resDingere anche se ri-
sultera determinante *. 

« Esigenze di riforma > e 
un termine vago. ma De 
Martino non va oltre. II suo 
ragionamento ha un limite 
formalistico perche prospet-
ta un telaio del centro-sini
stra « nuovo • prima di sta-
bilire quanto sia «credibi-
Ie ». Non e un caso che la 
parte programmatica della 
sua mozione sia notevolmen-
te debole. Se De Martino 
traducesse in politica la te-
si che • la democrazia non 
si consolida se non si modi-
ficano a vantaggio dei lavo-
ratori i rapporti tra le clas-
si » dovrebbe ammettere che 
essa e inconciliabile con il 
codice del tripartito Questa 
sarebbe la premessa per ela-
borare un programma di al
ternativa al moderatismo, 
cioe la base di una ricerca 
unitaria della sinistra italia-
na senza la quale il « quadro 
politico • non camhia. 

Tra tutte le « pregiudizia-
li » che il segretario del PSU 
vuole abolire non c'e quella 
che schiaccia il suo partito 
in una condizione subalter-
na. Non e solo una perdita 
dl tempo I'attesa che il cen
tro-sinistra si « riscatti >. Per 
qualcuno degli amici di De 
Martino pud essere anche 
un falso scope. Per tutta la 
corrente e motivo di una con-
dotta rinunciataria, gia pa-
lese nelle prime battute par-
lamentari, che ha regalato 

un lasciapassare persino a 
Leone. E soprattutto 6 un 
modo di proibirsi la defini-
nizione di una strategia so
cialista e con essa la ricon-
quista di una funzione auto-
noma. 

A questo limite soggiace 
anche la posizione di Anto
nio Giolitti e del gruppo 
(•Impegno socialista*) che 
egli ha costituito di fresco 

I con Federico Coen, Loris 
I Fortuna, Roberto Guiducci, 

Norberto Bobbio, Luigi Co-
lombari, Giuseppe Dagnino, 
Sandro Petriccione. Manlio 
Rossi-Doria, Umberto Serafi-
ni, Francesco Albertini, Al
berto Cipellini, Beniamino 
Finocchiaro, Eugenio Scal-
fari (intellettuali di origine 
radicale, tecnocrati o ex co
munisti). 

Giolitti si e staccato dalla 
sinistra del PSU e la sua mo
zione ci spiega perche. Men-
tre Lombardi giudica che il 
centro-sinistra non ha piu 
nulla da dire Giolitti vuole 
vederlo. a certe condizioni, 
come una prospettiva di lun-
ga lena. Una parte degli ar-
gomenti che porta lo acco-
stano a De Martino. 

Anche la sua critica si ap-
punta sul contenuto « mode-
rato > della passata esperien
za di governo e anche la sua 
ipotesi di lavoro resta an-
corata al centro-sinistra co
me « unica mageioranza pos-
sibile». In politica estera 
egli segue la medesima trac-
cia: dice che bisogna agire 
all'interno delle alleanze mi-
litari. 

Tuttavia durante la crisi 
recente Giolitti si e mosso 
in modo diverso da De Mar
tino. Egli ha criticato il e di
simpegno » come una « umi-
liazione » del PSU ed e per 
questo che alcuni osservato-
ri lo hanno «fissato > alia 
destra di De Martino e nei 
paraggi dell'on. Mancini. 
Giolitti chiedeva che si for-
masse subito un ministero a 
tre con un programma e una 
scadenza definiti. Non un 
»governo di legislatura», 
dunque, ma il primo di una 
serie di governi con contrat-
to a termine. Nel suo docu-
mento viene abbozzata la li
nea di un comDortamento 
dualistico.j Giolitti sostiene 
che il PSU rientrando nel 
governo deve rappresentar-
vi le istanze delle forze so-
ciali della sinistra, ma in pa
ri tempo deve avere le mani 
libere nella societa civile. 
La «delimitazione della 
maggioranza » viene denun-
ciata sia in sede parlampn-
tare che nelle giunte non 
perche vieta un «corretto 
rapporto » con Popposizione. 
ma perche Impedisce al PSU 
di norsi come «cerniera» 
tra 1'area maggioritarla e le 
spinte «:ociali. E* una «de-
lpga » che Giolitti rivendica 
al PSU come «sinistra di 
governo ». 

Non e un'idea nuova. Una 
parte dei socialist! la colti-
vava eia ai primi temoi dpi 
centrn-sinistra. Giolitti stes-
so. che risolse di abbando-
nare il suo posto di ministro. 
dovette acrorger^i di nuantn 
fo"=se labile. Riorooonen-
dola osffi effli non vuol te-
nerp conto del fatto oiu 1m-
portante. n^sia del fatto che 
mentre all'interno del cen
tro-sinistra le forze riformi-
ste sono arretrate davanti 
ai moderati. tutta la situazio-
ne generate si e sooMata in 
aranti col voto del 19 mae-
sio. tl centro-sinistra e sta
to un crack come regime di 
stabilizzazione ma anche co
me ipotesi riformistica e 
nella sua parabola ha bru-
ciato ! vari Giolitti prima d! 
bniciare Moro. 

Oeei che i rapport! di for
za seenalano una netta ra-
dicalizzazione dello scontro 
tra una sinistra che e resa 
piu forte nella sua proposta 
unitaria dall'avanzata del 
PCI e del PSIUP e una DC 
che acquista nuovi consensi 
solo a destra. il problem a 
non e di riattualizzare « me-
diazion! • gia sconfitte e su-
perate. Nella presenza uni
taria della sinistra si defini-
sce rautonoTnta delle forze 
operaie e democratiche e la 
loro articolazione. Questo e 
un « polo • della lotta. L'al 
tro e il gruppo dirigente de
mocristiano. Giolitti crede di 
sciogliere Taltemativa aggi-
randola con uno schema 
astratto che Rumor, Nennl, 
Mancini e compagnia si ap-
prestano a riempire di un 
contenuto meno libresco. E 
intanto ai • giolittiani • che 
chiedono l'inchiesta pari a 
mentare sul Sirar risponde 
il veto del governo Leone 
che da Pannuncio del cen
tro-sinistra < nuovo >. 

Va concesso a Giolitti che 
il suo • ministerialismo > 
non e cosl rozzo come quello 
in voga presso Mancini e che 
ha motivazioni pijt scaltre 
dello scontatissimo «appel-
Io > nenniano. Ma e la dire-
zione di marcia che e sba-
gliata. 

Roberto Romani 

DAI RF.ATT.FS ST LIQUID A GRATIS A b i , i 9 r a ' l s a»a boutique del Beatles! E' dovuta Intervenlre la polizla per arglnare l j f ^ * 1 « ^ A ^ ^ ^A Uiyi*JlRJl\ \J1W\A10 | a f o l l a d i g ! o v a n i c h e s i e r a p r e c i p i f a t a in Baker street non appena saputa la 
strabiliante notizia: i Beatles avevano deciso di chiudere boltega c stanchi di fare i commercianti » e avevano ordinato d! distribuire le rlmanenze al popolo dei 
fan. Stock per oltre 10 mila slerline sono stati liquidati cosl. Nella foto: folla di ragazzi travolge la polizia davanti ad Apple, la celebre bottega 

Interessante iniziativa in un istituto tecnico romano 

Apprendono la sentenza a voce 
prima di leggerla nei« quadri» 
Yerbalmente e singolarmente la commissione ha riferito agli student! i risultati dell'esame di abilitazione — Ragazzi pro-
mossi sorpresi e rimandati felici... — L'ispettore del Ministero.- «Temevo che si trattasse di un dibattito sugli scrutini» 
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t Spogtiartllo nuzlale • potrtbW mrm il nam* di questo abilo 
da spesa pmentat* dal disegnatore parigin* Mkh*ll« Tallin. 
In realta la modella non * nuda, ami porta un lungo abite 
bianco, in apparenza del tutto tradizionale. Soltanto, il ttssuto 
i u n p o ' piu traiparento del »oli!o, ceskche I'effttte, In centre-
luce, e quello mestrate dalla fete. 

Le ragazze della sezione A 
deliistituto tecnico «Einau-
di >. alcuni studenti di una 
sezione distaccata a Subiaco, 
altri ancora di una scuola 
privata, salgono. dopo mez-
z'ora di attesa, le scale. Sono 
tesi e nervosi. parlano e ri-
dono a voce alta: al secondo 
piano dell'istituto la I com
missione — quella che li ha 
esaminati — ha concluso i la-
vori degli scrutinii e vuole 
rendere noti. verbalmente, e 
singolarmente. i risultati. 

Una grossa novita: la sen
tenza, questa volta, non sard 
data dai quadri affissi nelle 
solite bacheche, ma gli stessi 
professori che hanno svolto 
gli esami in un breve incon-
tro con lo studente. precise-
ranno e motiveranno il giudi-
zio dato. 

< Salite — dice un bidello — 
la commissione vi aspe t ta» . 
'SelVaula gli insegnanti han
no preso posto dietro un gros-
so tavolo: davanti t verbali 
d'esame. E' arrivato anche un 
ispettore della Pubblica istru-
zione. Vmgegner Enrico Ab-
bolito che. intervistato dal 
collega della RaiTv. si pre-
mura subito di precisare: 
€ Si. certo e un interessante 
tentativo. ma la sua validita 
potra essere misurata succes-
sivamente. solo se diverra 
prassi... >. II presidente • di 
commissione. prof. Adotfo Pe-
tiziol. mrece sottolinea che 
* non potevamo fare altri-
menti. perche una volta im-
postato l 'esame su criteri de-
mocratici. di aperto d alogo 
con gli studenti non poteva 
essere concep^bile interrompe-
re questo rapporto. brutal-
mente. con una fredda serie 
di cifre scritte su burocratici 
fogli >. 

L'incontro con 
gli studenti 

Entra la prima ragazza: 
«Si accomodi — dice sorri-
dente il presidente. — Î ei si 
chiama Teodora Amorosi? ». 
La giovane trema. e pallida. 
«Su. coraggio. Lei e stata 
abilitata. quindi sorrida ». La 
giovane tira un sospiro di sol-
lievo, ma non riesce a cal-
marsi. « Certo ha zoppicato in 
alcune materie. in italiano. in 
inglese, ma insomma con un 
po' di aiuto oe 1'ha fatta >. 
«Grazie». 4 Vunica parola 
che Teodora Amorosi riesce 

ad emettere. Si alza, esce e 
appena chiusa la porta si sen-
te un'esplosione di g'wia. E le 
grida. i commenti a voce al
ta, gli abbracci o i singhiozzi 
si sono ripetuti puntualmente 
ogni volta che il breve incon-
tro con gii studenti si e con
cluso. 

La J commissione (compo-
sta dai professori Michele 
Palmietto, Franca Cafaro. Al
fredo Bentimialia. Otello San-
topaolo. Cataldo Picarreta e 
dal membro interno Ugo Be-
chelli) ha esaminato 92 alun-
ni: 42 i promo.ssi. 4 i respinti 
(tutti privatisti) e gli altri do-
vranno riparare una. due, ma 
anche sei materie (visto che 
alcune sono abbinate). 

Entra Giuliana Cintoli: e in 
preda ad un vera e propria 
choc e quando il preside le 
annuncia che dovra riparare 
inglese e ragioneria scoppia 
in lagrime. «Sono due mate
rie scritte — dice — quando 
ce la faccio!? >. c Ma lei si 
sara resa conto di essere an-
data male in molte altre ma
terie ». dice uno dei professori 
per consolarla. Ma non un ac-
cenno sul perche sia stato de
ciso di farle riparare quelle 
materie e non altre: non una 
parola che rienrdasse Vinter-
rogazione. le domande fatte o 
le risposte avute. « Mi addo-
lora molto — dice il professor 
Petiziol quando Giuliana esce 
— vorrei dire sempre a tutti 
che sono stati promossi. Ma 
in corti casi e stato proprio 
impossibile - aiutarl i : noi poi 
abbiamo tenuto particolarmen-
te conto delle ammissioni ». 

Annalisa Giordano, quando 
sa di essere slata promossa. 
salta di gioia: « Non ci spera-
vo. a \evo una gran paura 
della matematica. Posso sa-
pere se anche la mia arnica 
Tina ce 1'ha fatta? » chiede 
sottovoce al proprio professo-
re. Anche Tina e stata < as-
solta > e questo rende la ra
gazza ancora piu felice. 

Uno degli studenti privati
sti, esaminato dalla ' 1 com
missione, e sposato, sta per 
diventare padre ma ha perso 
il posto di lavoro < perchi non 
rendeva », gli hanno detto. A 
settembre dovra riparare solo. 
due materie e questo Vha reso 
felice. «Bisogna che prenda 
la laurea. voglio avere la pos-
sibilita di fare un lavoro qua-
Iiflcato>: e stato il suo com-
mento. 

Angelo Fantl, promosso con 

tutti sette e alcuni otto, quan
do il presidente gli chiede se 
ha qualcosa da dire sul lavo
ro della commissione. rispon
de: « Sicte stati buoni. ci ave-
te fatto sentire a nostra agio 
e poi sietc molto preparati! ». 
* Allora siamo stati promos';! 
anche noi ». risponde sorri-
dendo un insegnante. 

E gli < incontri » proseguo-
no: non c'e una sola ragazza. 
un solo giovane che non dimo-
stri meraviglia nell'a-icoUare 
il risultato. Gli abditati espri-
mono una gioia che sa di sor-
presa. C'e stata persino una 
giovane. Franca Ronchetti. 
che temei'a di dover riparare 
una materia nella quale e 
stata promossa con otto. « Sei 
sempre stata molto brava — 
dice il professor Bechclli — 
come pote\i credere di non 
farcela? ». 

Le paure 
dell'ispettore 
Franca Ronchetti. timida. 

molto chiusa e stata per quat-
tro anni una delle migliori 
alunne della sezione A. * Fa-
rai l'uriiversita? — chiediamo. 
— Non credo. de \o mcttermi 
a lavorare >. E come Franca. 
ci ha risposto la maggior par
te degli studenti. 

L'ispettore del ministero — 
che piu volte avera inntato il 
presidente della commissione 
ad affiggere i quadri per il 
formate rispetto della orassi 
— ancor orima che i profes
sori aressero terminato di co-
mumcare Vesito degli esami. 
lascia ta scuola: c Be", posso 
andare. Sono venuto. dopo 
aver letto la notizia dai gior-
nali. perche temevo che si 
trat tasse di un dibattito sugli 
scrutinii ». 

A differenza dell'ispettore noi 
speravamo che si trattasse di 
un dibattito. aperto e franco 
fra professori e studenti. La 
iniziativa. invece. anche se 
positiva si e andata a fran-
tumare contro il ferreo. auto-
ritario, antiquato apparato 
scolastico e in particolare con
tro il rito dell'esame. Malgra
do i tentativi dei professori, 
i loro sorrisi. U loro tono pa-
terno, l'incontro ha ripetuto 
meccanicamente il traumatico 
scontro fra coloro che « giudi-
cano > e coloro che devono 
essere « giudicati >. 

Franceses Raspini 

Critica marxista 

La nostra 
strategia 

Editoriale di Napolitano 
sulle elezioni del 19 mag
gio . Un articolo d i Cisar 

sulla svolta di Praga 

Una approfondita analisi sul
le piospettne die il iisultato 
delle e'cioni del I!) maejuo 
apie nella sitiw/ione politica 
itdliand viene svolta dal com-
pat-'no Giorgio Napolitano. nel-
l'editoriale clie apie il numero 
3 di «Critica marxista *. ap-
par=o in hbreria nei jiiorni 
scorsi. 

Due i|Mitesi sono cailute in 
conscguenza del risultato elet-
torale. nfferma Napolitano: 
nuella di un con-olidamento del 
centro sinistra, che auclibe do 
vuto contcnere entro linuti « di 
s=icure//a ' le spinte di lotta so 
eiale. avallando il successo del-
l'opera7ione soeialdemoei atica 
tentata dal PSU. e confei man-
do la tesi deH'intesjra/ione del
la elasse operaia e (Idle mas
se popolan nel sistema capra-
listico: contompotanfamente e 
caduta I'ipotesi di un declino 
del PCI sot to la pressione con-
trast.mte i'el!e spinte scKialde-
rnociatiche e di quelle cosuldet-
te di « sinistra » Si c avuta. al 
contrario. la prova _ della ml 
pressinnante capacita unitaria 
del nostro partito. tale « da 
riasioibiic largamente anche fe-
nomerii d- scorafiRiainentn e di-
simiieilno o sterili e \elleitane 
tenta/ioni polemiche ». 

Cio ehe il voto ha dimostra-
to — pro=ej?ue I'editoiiale ~ 
sono i limiti o«t?etti\i di una 
politica che punti sui martini 
dell espansione monoi>ohstica 
per riassorbire le forti spinte 
di lotta che \enJono rial p,u*=e: 
ed e la capacita dell'elettornto 
di eollcgare le e=ix?nen/e di lot
ta con le scelte del voto: le lot
to e tfli sciopen, le hattadie 
studen'psclie. le ninnifesta/ioni 
per il Vietnam e contro l'impe-
rialismo. sono confhnte in una 
consapevole scelta a sinistra 

Quanto alle te«i della « inte-
Rra^ione » della clas^e oj^r.ua 
in tutti i paesi di capitabsmo 
avan/ato. Napolitano no ricon-
dure il fallimetito al fatto che 
esse * pre=cindevano sia rla una 
vnluta7inne a'tenta e diflcren-
7iata dellr> sviluppo storico. del
le condizioni economicl'e e dei 
caratteri della lotta di elasse e 
politica nei singoli pae^i del-
I'Rumpa oeeidentale. sia da una 
analisi delle nuo\e contraddi-
zioni che pntevano j;enerar=i. in 
varia misura. in seno a tutte 
le economic e le societa eapi-
talistiche europee. sia da ogni 
previsione di crisi deU'efienionia 
ideale e politica amerirana sul-
I'occdente etiropeo » In realty. 
nel quadro della complessa si-
tuazione delle economic occulen-
tali. si riducono i margini di 
operazioni eiTormistiche; al con-
tempo sj indeholisce il te-.suto 
connettivo ideolo^ico di quei ten
tativi. 

Tutto cio — continua Napoli
tano — crea condizioni nuove 
per portare avanti con successo 
la nostra strategia di lotta per 
rhendica/ioni immediate ed o-
bietttvi intermedi. collegata al-
1'avvio di un processo di tra-
sforma7ione rivoluzionana. La 
fondatezza di que«ta strategia e 
stata sottolineata dalla dramma-
tica esiKTien7a franee.ce dove 
l'agitazione di < confuse prospet-
tive di scontro violento e di con
quista diretta del potere» ha 
tavorito la rca7ione delle de-
stre. e il di=tacco da gruppi 
sociali poten7ialmente alleati 
della elasse oneraia. 

II compsto del PCI — conclu
de Napolitano — e oggi proprio 
quello di reali7zare quella stra
tegia. facendovi converpere una 
sempre pn'i larga unita della 
cla-.-e oneraia con le mas^e 
contadine e con larghi strati di 
studen'i e intellettuali * Il si 
enificato del voto del 19 ?0 mag 
gio in Italia sta anche nell'aver 
dimostrato la possibihta di n'n 
hracciare in una pro^pettaa di 
avanzata democr.itica al =oeia 
lismo tutte qie=te ducr^e com 
ponenti sociali e poht:che >. Si 
tra'ta. conclude NajKilitano. di 
andare avanti su que-ta strada. 
indubbiamente difficile e com-
plessa .t'aendo tutti i nece>sa 
ri incegnamenti anche da e>pe-
r:en7e diverse dalla nostra, ma 
restando saldamente ancorati 
alia nostra realta nazmnale e 
alia via che ci siamo dati per 
lavanzata verso il socialismo 

Completa i'analisi della situa-
zione politica post eIettora!e un 
articolo del compaeno Giuliano 
Pajetta su| voto ooeraio. 

Su uno dei term di pu'i attua-
'e dibattito mtern.i7iona!e. « Cri
tica marxista » pubbhea un ar
ticolo di Cestmir Ci=ar. della 
segreteria del Partito comuni-
'ta ceco«lovacco. sullaz-one di 
rinnov amento del socialismo ehe 
il I*CC *ta conducendo « Non 
intendiamo cambiare i principi 
— afferma Cisar — ma stiamo 
cambiando il sistema. le forme 
e i meiodi con cni ci propo-
n;amo di realizzare nelle nuove 
coodi7ioni. la funzione dir.etn-
te del Partito comunista nella 
sorieta » 

Tra i pn'i important! prob'emi 
che si pongono al «nuovo cor-
<o » Cisar indiea queKi del rap
porto fra s^ato e partito. della 
t-asformajyone delle vane ^t i -
tii7ioni ed organizzaziom politi-
cbe e «ocia!i da «cineh.e di 
tra«mis«iore » dell'attivita del 
partito. in ven soggetti della 
propria attivita. della ricerca 
di «un consenso volontano e 
convmto <-\i%h obiettivi p'Ogram-
matici del Partito comunnta e 
dello Stato >. 

Su queste Iince si basa il 
programma d'azione tracciato 
dal comitato centrale del PCC. 

L'articolo affronta poi la nuo
va cooceTJone del centralismo 
democratico in atto nel PCC, 
la liquidazione delle incro«ta7io-
m burocratiche. e il risveglio 
di niKive energie politiche e in
tellettuali che questo ha com
port at o 

II volume di «Critica marxi
sta » riproduce poi un interes
sante saggio del filosofo tede-
sco Robert Steigerwald sulla 
coneezione della dialettica in 
Herbert Marctrse. come deriva-
zione della dialettica hegeliana 
e del ne^ativismo di Adomo 

Da segnalare inoltre un artt-
colo sul pensiero del compagno 
Mario Alicata. sul suo impe
gno ideale — oltre che politico 
e morale — a cure di Laciano 
Gruppi. 
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