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TRIBUNA CONGRESSUALE 
Verso il XII Con gresso del Partito comunista italiano 

Credibili
ta di un 
giorno 
o scelte 
strate-
giche ? 

Dobblamo bandire da) dl-
battlto ognl felpata lpocrisia 
per cercare dl arrlvare Inste-
me alia verita. (Non a quel-
la a e tenia », alia verita poll-
tica strumonto dl azlone). C o 
si comlnclo col dlchlarare UD 
dlssenso completo dall'lmpo-
stazione. contenuti e flnl dello 
scnt to del compagno Jacovlel-
10 (vedi la Tribuna Congres-
cualft dell'Unita del 15 dlcem-
bre UJS.). 

1) Abblarao opera to s d a 
moJtl anni a questa parte al
l'lnterno dl una strategia, quel-
la sovietlca, che non era e non 
e una strategla volta a atl-
molare nuove rotture rlvolu-
zlonarle del fronte dell'lmpe-
rlallsmoB? Oplnione mla: cl 
siamo mossl all'lnterno dl una 
scclta storica, la lotta per la 
conquista della paclllca coesi
stenza — come regime orga-
nico di relazlonl internazfona-
11 fondato sui rlspetto del J'In-
dlrendenza dl tuttl 1 popoll 
— proposta a obiettivo supre
mo del movimento rlvoluzlo-
narlo per un'lntera epoca, la 
epoca del passagglo dal capita-
lismo al soclallsmo su scala 
mondiaie. 

Ebbene, so 11 Congresso de-
ve slgnificare anzitutto m o 
mento di rlflessiona, dl veriti
e s dello scelte compiute, l'una 
e l'altra debbono muovere, per 
quanto attlene la nostra ma
teria da quello che negli an
ni score! ha costituito e costl-
tulsca 11 nodo Infuocato del
lo scontro tra rimperialismo 
e le forze del soclallsmo, del-
la llberazlone nazionale, della 
pace: il Vietnam. La la parti
ta rimane ancora aperta a 
possiblli gravl precipitazlonl, 
m a la strategla «flesslblle» 
dell'lmperialismo ha gia subl-
to una sconlitta di portata e 
conseguenze Incalcolablll. Ccn-
sideriamone i coefficient!: la 
reslstenza nel Vietnam, l'alu-
to del Paesi socialist!, la mo-
bllitazlone antimperialista nel 
mondo lntero che al sono dla-
letticamente Intrecclati — al 
centra la forza vletnamlta — 
e nel fatti coordinatl sul ter-
reno politico, mllitare, diplo
ma tico. 

Episodlo periferico 11 Viet
nam? No, indlce di tenderize 
della nostra epoca. Dl qui do
ve partire la nostra riflesslo-
ne. la verlfica della strategla 
per la cul affermazione, al-
1' lnterno del movimento 
antimperialista e t ra le mas
se 11 P.C.I. si e battuto con 
zigorosa coerenxa. 

3) Sempre all'unisono con 
11 gludizlo sovletico abblamo 
respinto ognl accenno di rot-
tura dello « schema coeslsten-
ziato di stabl'lzzazlone», ten-
tato dalla Clna e da altri m o 
vlrnenti rivoluzlonari? 

Oplnione mla: siamo rirna-
sti ancoratl alia scelta stori
ca delta lotta per la coesisten
za pacifica nel confront! dl po-
slzionl che, sovente abbando-
nando la comune determlna-
zione, sono venute proponen-
do lpotesi contrapposte. 

I c25 punt i» del C.C. del 
P.C Cinese costituirono la piu 
organica di quests. Li abbla
mo discussl in dottrina e non 
accolti nella nostra azione. JJ 
processo reale su scala mon
dlale o su dl uno qualslasl 
degli scacchieri della competi-
zlona ha dimostrato un em-
brione di concretezza opera-
tiva del « 23 punt l» a sei an
ni dalla loro formulazione? 

La stassa prassi del compa-
gnl cinesi fino alle recentissi-
me manifestazioni dl politica 
estera della RJ».C. credo leg-
gitUmi il quesito. 

Certamente, abblamo conte-
stato lpotesi alternative alia 
politica per la pacifica coesi
stenza tanto accesamente agi
tate nella propaganda quanto 
contraddette dagli stessi pro
ponent! con la propria asso-
luta cautela pratlca nel con
front! del nemico. Al gruppi 
di rivoluzlonari mossLsi vera-
mente nella lotta antimperla-
lista ancbe da piattaforme di
vergent! daiia nostra, pure nel-
i& distfnzione t ra le idee e 
quale che sia stato lo sviiup-
po e il iisultato della loro 
azione sempre si sono rtvol-
ti la solidarleta, e nel limiU 
delle sue forze 1'aiuto del PCL 
£ i t i stabiuzzaziond s non 
pu6 venire assunta a fetlccio 
astrat to da llquldare con due 
battute. La politica per la pa-
ciiica coesistenza e lotta per 
la modificazione dello status 
quo, senza dubt io . Ma ognl 
posizione conquistata va dlfe-
sa, a volte riconquistat*. sta-
btlUzaia per la creazione di 
un piti avanzato equllibrlo nel 
quale il rapporto di forze rou-
tato a favore della rivoluzio-
ne potra determinare nuove 
rotture. verso superior! eqiu-
llbri, in una dialcttica ora con-
vulsa, ora sotterranea, mal 
rettilinsa e sempre corrente 
sul filo del rasoio della c dl-
rneasione atornicat che po-
trebbe esplodere in distruzlo-
ne totale anche se — e qui 
Jacoviello ha ragione — nes-
sun rivoluzionario vuole as-
sumerla a prospettiva. 

MJ sembra che occorra non 
smarrlre la consapevolezza 
deli Ampiezza mondiala della 
avanzata del movimento an-
tlmpenalista e del sociallsmo 
nel nostra perlodo (a cento 
chllometrl dalle coste morda-
mencane. non e una fragola!); 
delle forze del nemico e del 
frado di intensita del suo con-

trattacco nell'ultlmo qulnquen-
nio; della natura prevalente 
che ha oggi 11 nostro combat-
timento. Nel Vietnam non si 
deve ristabilire lo status quo 
ante conqulstato in dirltto a 
Ginevra, o rovesciato dl fatto 
dal contrattacco statunltense? 

E quale deve essere l'ob-
biettlvo vero per lo schlera-
mento antimperiallsta nel 
Medio Oriente? E in questa 
Europa apparentemente a sta
bi le* ma nella quale I confl-
nl storicamente segnati nel 
1945 e I'eslstenza della RJ3.T. 
sono ancora contestatl, a un 
quarto di secolo, da tutto 11 
mondo capitalist ic, la lotta 
per il riconoscimento di fatto 
e di diritto dello status quo, 
non e la tappa obbligata per 
nuove avanzato della pace a 
del sociaJismo? 

3) Non propongo surrettizia-
mente una modificazione del-
l*atteggiamento del nostro Par
tito rlspetto agli avvenimen-
ti cecoslovacchi. L'intervento 
e stato e rimane una bruta-
le uigerenza dal punto dl vi
sta del sociallsmo, non meno 
che da quello della strategla 

{ della pacifica coesistenza. Ma 
leggiamo il comunicato (17 
dicembre) della delegazlone a 
Mosca del FNL sud-vletnami-
ta; pensiamo a Cuba, al Me
dio Oriente, alia RD.T. e via 
via: Ipotizzabili la reslstenza 
alia pressione imperialists, la 
« stabilizzazione », le vittorie al 
di fuori della presenza, del 
ruolo deH'Unlono Sovietlca? 

Proprlo tenendo 1 pledi per 
terra si intende la gravita 
dello «affare cecoslovacco » 
nel quale 11 prevalere della lo-
gica di potenza (nella dialetti-
ca aperta tra vecchlo e nuo-
vo nel campo socialista) ha 
segnato un duro passivo per 
la strategla della pacifica coe
sistenza. Nello sperimentato 
vuoto di ognl ultra alternatl-
va si avverte per6 tutta la ne
cessity storica e politica del 
ruolo dell'UBSS per 11 rilan-
clo. lo sviJuppo, l'avanzata 
di tale linea nella realta et* 
fettuale. 

Ecco le raglonl per cul. a 
parere mio, la posizione as
sunta dal P.C.I. col 21 agosto 
non costltulsce, come afferrna 
Jacoviello, « momento Impor-
tante della chiarificazione su 
quanto cl divide dalla politi
ca dell'URSSa bensl affer-
mazione internazionallsta del 
duro, necessario cammino che 
— a giudizio del PCI — si 
deve compiere all'lnterno del 
movimento comunista e dello 
schieramento antimperialista 
per lo sviluppo del sociallsmo 
per la lotta volta a conquista-
re la pacifica coesistenza tra 
1 divers! sistemi. 

Dobblamo ormal program-
maticamente « approfondire 11 
nostro dlssenso i> come propo
ne Jacoviello? Credo che il 
penslero e l'azlone del Partito 
debbano andare In direzione 
opposta. Certo non clrcoscri-
zione a episodlo degli aweni-
mentl cecoslovacchi; ricerca 
e polemlca anche su cause 
profonde e indirizzi recent! 
che 11 hanno determinati; ma 
con la nostra moltlplicata pre
senza all'intemo del movimen
to comunista per affermare 
1 principi deU'autonomia, so-
vranita, pluralita delle vie nel 
rapporti tra 1 partitl e gli 
Statl; per rivendicare 11 recu-
pero e lo sviluppo della politi
ca di superamento del bloo-
chl militari contrapposti; per 
riproporre instancabilmente la 
necessita e la possibility del
la coordmazlone, nella diversi-
ta delle component!, dello 
schieramento antimperialista. 
In funzlone della nuova unlta 
per quanto a lunga scadenza 
senza la quale la tendenza sto
rica che ha suo indlce attua-
le nel Vietnam potrebbe veni
re rovesciata. 

E ' una via che riserva pre-
vedibili amarezze, aggroviglla-
ta da contraddlzioni, sclerosl, 
problem! 1 cul nodi non si di-
panano con appelll e attl di 
fede; che suppone soprattut-
to sviluppo della mobilitazio-
ne e della lotta antimperiali
sta. Che senso avrebbe e con 
quail risultatl il nostro impe-
gno ideale che non si accom-
pagnasse all'azione, per risul-
taU real!, contro l'alleanza 
lmpenalista In Europa la 
NATO? (Azione sicuramente 
piii complessa oggi, ma ancor 
piii di lerl irrevocabile). 

L'altra strada e quella del 
contnbuto alia frantumazlone 
dei movimento, per 1'melutta-
blle logica che le e Imphcl-
ta e che, quanto a noi, con-
durrebbe a uno sbocco lnevi-
tablle nonostante le contra-
rle lntenzloni del proponen-
te: lo smarrimento in chia-
ve soclaldemocratica, del ter
mini della lotta antimperiali
sta, e socialista per 1 piu; 
la riduzione a manifestazio
ni onirico-folclortstiche dello 
slanclo rivoluzionario di al-
cunl gruppi. 

4) Dobblamo guadagnare in 
« rrAdibilita > dato che « no! 
non riusciamo a raopresenta-
re i& foiza DollUca nella qua
le ognl rivol jziccario si nco-
nosce • „ t in un perlodo co
me questo di chiara ed enor-
me crescita delle forze nvo-
luzionane •? 

Oplnione mla: la nozlone dl 
c credibility > in quanto fine 
dl una politica, va lasciata 
alle puta,nes respectueuscs d o 
rotee, che ITianno mutuata dal 
laillmento Johrisoniano a co-
pertura della crlsi propria. Nol 
non siamo degli sconfitti, non 
degli orfani alia ricerca di 
una nuova mamma-rivoluxio 
ne: siamo al centra della lot
ta per il potere in Italia e il 
piii grande partito comunista 
— con tutti l nostri difettl — 
del mondo capitallstlco. E 
quail sono le enormi forze 
rivoluzlonarle che attendono 
la rottura della nostra iden-
tiflcazione con lo « schema s o 
vietico » per umrsi a t tomo e 
dentro dt noi? Certamente 
Jacoviello non si riferisce ne 
al Comere ne a Mauro Ferri 
che pure avanzano siffatta 
petizlone di rottura. 

E allora rlflettiamo. Se nel-
l'estate del 1066 avessimo con-
diviso la linea della « cont ro 
escalation a tvremrno sicura
mente guadagnato in « credibl-
l i ta» presso «Tempa M o 

dernes » che l'aveva proposta 
e presso quantl sineeramente 
angosclati J'avevano fatta p r o 
prla, addebltando aWoppurtu-
nismo coesistenziale dell'URSS 
e alia nostra rinuncia alia 
rivoluzlone quella che sembra-
va l'ineluttabile fine del viet-
namiti sotto il diluvio. Quale 
s<irebbe la nostra attualo po
sizione perb in rapporto agli 
svtluppt effettlvl della partita 
nel Vietnam e quindi, quale 
la nostra eiietliva credibilita 
fra le masse, fra gll stessi 
che allora ce la negavano in 
noma di slogans sovente gene-
ros! per 1'impulso da cui sgor-
gavano eppttre impotenti o 
suicidi per 11 dtsegno dl lok 
la che ugltavano? Adesso un 
esemplo contrarlo. Quando 
Stokey Carmichael apparve 
alia ribalta sollevando tanta 
passlone tra giovani rivoluzlo 
nari ansiosi di superare ognl 
« canone ortodosso » avrem-
mo dovuto dire la nostra con 
maggiore vigore, dtstinguendo 
tra valore oggettivo del m o 
vimento negro e l'equlvoca 
agitazione del profeta Ne 
avrebbero guadagnato la ma-
turazlone classista della con-
cezione antimperialista ed an
che. dato il miserable a p p r o 
do cui quel saltafossl e fa-
talmente sbarcato la nostra 
stessa credibilita effettiva. 

Le forze che si svegliano 
alia rivoluzlone sono su-
scettibili di unificazione non 
in virtu di nostro abdicazloni 
sull'altare della credibilita di 
un giorno bensl in ragione 
della capacita nostra dl ascol-
tare le voci e le cose nuove, 
dl dibattere, di proporre az io 
nl comuni, su di una linea 
che non indulga a nuovi mi-
tl radicata nel classismo. 
nella cosclenza storicista 
(non giustificazionista) dl 
quella che e stata ed e la cn-
struzione del sistema socia
lista: nella comprensione che 
esistono le condizioni e le for
ze su scala mondiaie per con-
tenere la splnta aggressiva 
dell'lmperialismo, per lndebo 
lirla progressivamente. per 
metterne m gioco l'essenza 
stessx, — nel tempo lungo — 
conquistando e riconquistan-
do nella lotta antimperialista 
11 diritto dei popoli all'indi-
pendenza: l'ambito nel quale 
I'azione organizzata degli sfrut-
tati e degli oppressl pu6 con 
durre lo scontro tra le classi 
alio sbocco storicamente ne
cessario. 

Renato Sandr i 
(del Comitato Centrale) 

Organicita 
del nostro 
interna-
zionalismo 

La scelta del metodo dl lm-
postazione del Progetto di te-
sl per il XII Congresso del 
PCI pub far credere che non 
si sia voluto raccogliere l'ln-
sieme degli orientamenti idea-
li e politic! che il nostro par
tito, nel dibattito interno e 
internazionale, b venuto assu-
mendo dal XX Congresso del 
PCUS ad oggi. Tutta la tema-
tica relativa alle question! in-
ternazicnali ai rapport! tra 1 
partiti comunisti e operal o 
al modi di avanzata al socia-
lismo nelle diverse parti del 
mondo, b presentata in for
ma dispersiva e dtsarticolata, 
priva cioe del necessario con-
catenamento che la renda vi
va e convincente per tutti. 

Sollevo la questione perche 
mi sembra che cib potrebbe 
alimentare false ipotesi su n o 
stre presume mcertezze o su 
possibill « ravvedimenll » rl
spetto alle giuste e responsa-
bili posizioni assunte di vol
ta in volta, in modo au tono 
mo e al tempo stesso umta-
no , sui problem! politic! ed 
ideal! postici in coincidenza 
con 1 moment! piu acuti cu 
ensi , di profondo dlssenso e 
perfmo di rottura tra i parti
ti comunisti e gli stessi Paesl 
socoalisti. 

Le posizioni assunte e giu-
stamente riaffermate con 
chiarezza nel Progetto di Te-
si sull'mtervento. non richie-
sto ed ingiustificato, della 
URSS e di altri Paesi del Pat-
to di Varsavia in Cecoslovac-
chia non sono state dettate 
da ragioni tatticoelettoralistl-
che ma rappresentano il pun-
to di arnvo di una lunga e 
travagliata elaborazione teori-
ca e di una azione politica a 
diretto contatto con la realta 
del nostro Paese e nel vivo 
della lotta contro il capitali-
smo monopolisticc, contro lo 
lmpenalismo, per la pace, la 
coesistenza pacifica e il socia
llsmo. Percio not dobblamo 
farle risaltare con la massi-
ma organicita se vogliamo evt-
tare il pencolo dl false o ln-
teressate interpretazioni. A 
questo fine rawiso 1'opportu-
nita che le Tesi pongano, at-
traverso 11 diretto collegamen-
to dei capitoli, I, IV e V. to 
modo InequiYOcahile. la n o 
stra chiara unita di pens:ero 
sulle pnncipali question! dl 
fondo, quali: 1) l"umta e la 
strategla del movimento r ivo 
luzionario mondiaie; 2) le for-
me di lotta contro 11 capita-
lismo e rimperialismo; 3) le 
vie dl avanzata e dl costru-
zione del sociallsmo nelle di
verse condizioni nazionail. 

Sul merito delle question! 
lntemazionali condlvldo la glu-
sta naffermazione non soltan-
to della validita sul piano s t o 
nco. politico, sociale e uma 
no dfella Rivoluzione d 'Otto 
bre, ma anche della nconfer-
mata fraterna amicizia che ci 
lega at comunisti sovietici e 
a tu»i l popoii aeil URi>S, 
per 1'eroico e declsivo contri-
buto che essl hanno dato o 
che danno per la causa della 
emanclpaziona del popoll op

pressl e sfruttatl, per la pa
ce e 11 progresso dell'umam-
ta Ed e proprio per questo 
che noi dobbiamo, con splrl-
to fraterno e unitarlo, contrl-
buire attivamente, con l'auto 
rita che ci deriva dall'essere 
11 piii grande partito comuni
sta del mondo cap i ta l i s t i c 
affincho sia ripreso e appro 
fondito con rigore sclentiflco 
lo studio e il dibattito sulle 
degenerazionl stallniane, 6ulle 
cause del mancato ripxistino 
delle norme leniniste nella 
vita interna del PCUS e dello 
Istituzioni statali dell'URSS, 
malgrado le solennl afferma-
zioni e gll impegnl assunt! 
dal XX Congresso. Dobblamo 
avere la consapevolezza, sop-
prattuttc dopo l fatti ceco 
slovacchi, che pochissimt an
cora sono disposti a credere 
ciecamente a certe «^piega 
zioni» rituall per giustlfica-
re iniziative o attl che no.i 
possono essere acriticamente 
conslderati conforml ai prin
cipi del marxismolemnismo. 
Non lo possono comprende 
re 1 giovani anche so sono 
serlamente impegnati con 
grande slanclo nella lotta con
tro lo sfruttamento capitali^ti-
co, contro le aggressionl im-
penallstiche e per la costru-
zione del sociallsmo nel n o 
stro Paese e in tutto U 
mondo. 

II problema e, a mlo avvl-
so, molto serio. Ma qualsla
sl problema politico e ideolo 
gico, per quanto grave esso 
sia, pub essere superato se 
affrontato con lo spirito de-
mocratico proprio del socia
llsmo. Cosl operb sempre il 
compagno Lenin, anche nei 
momentl piu difficlli e dram-
matici dello scontro dl clas-
se a livello interno e inter
nazionale, e nel vivo della 
guerra civile. Dal libero e 
pubblico dibattito politico, 
ideale e culturale, si ebbe al
lora quella eccezionale fion-
tura di ognl forma dl espres-
siono artistica, cho, con lo 
sviluppo della scienza e del
la tecnica, contnbul m modo 
Inestimablle alia vlttorla del
la rivoluzione e alia cos'.ru-
zione del primo Stato socia
lista nel mondo. Oggi l'URSS, 
la comunita degli Stati socia 
llsti. e tutto 11 movimento co 
munlsta mternazionale, per 
contrastare la crescente ag-
gressivita imperialistlca deb
bono saper ritrovare nello spi-
rito del leninismo la perdu-
ta unlta, per essere sempre 
fonte di irradiazione dello 
umanesimo moderno, sociali
sta. che illumina le coscienze 
e stimola la creazione e lo 
sviluppo dl movimenti rlvolu-
z io ian e antimpenalistici, per 
la costruzione del sociallsmo 
e del comunlsmo In ognl par
te del mondo. 

Sono, percib, d'accordo con 
quanto si afferma nel proget
to di Tesi (IV capitolo, 1 pun-
to) anche perche" sono con-
vinto che i contrasti sort! nel 
movimento comunista interna
zionale dipendono dal fatto 
che non si sia sempre rispetr 
tato uno dei principi fonda-
mentali del manusmo e del 
leninismo: quello dell'autode-
terminazione dei popoli, della 
autonomia e del rispetto del
la sovranita nazionale. 

La test dell'umta nella di
versity del movimento comu
nista Internazionale deve es
sere da noi portata avanti 
con la consapevolezza che dal-
l'affermarsi di questa genia-
le idea di TogUatti, con tan
ta fermezza sostenuta dal 
compagno Longo. pub essere 
tmboccata e rapldamente per-
corsa la strada necessaria per 
la ricomposizione dell'umta 
reale del partitl comunisti e 
delle stesse forze rivoluziona-
rie e antimperialiste che au-
tonomamente operano in 
Asia, in Africa e in America 
latina. Se vogliamo che 11 prin
ciple dell'unita nella diversl-
ta si affermi non dobbiamo 
compiere alcun atto che por-
ti ad ulterior! fratture. S o 
no, invece, valide tutte le Ini
ziative che tendono al chiari-
mento delle rispettive posizio 
m attraverso incontri bilate-
rali con tutti, mentre non s o 
no d'accordo che la nostra 
azione debba svilupparsi at
traverso iniziative di tipo re-
gionale per grandi aree geo 
pohuche perch^ cib potrebbo 
portare alia creazione di altri 
centri di azione politica ol-
tre a quelll gia operant!, con 
la prospettiva di far cristal-
lizzare le diverse posizioni esi-
stenti e provocare nuove frat
ture. Sarei percib dell 'awiso 
di toghere o di modificare 
sostanzialmente I'ultimo capo 
vcrso del VI capito'o di P r o 
getto di tesi. 

II dibattito di questl mesl 
e stato molto importanto per
ch** ha reso possiblte 11 con-
fronto di idee su grandi que

stion! politiche e ldeall. II 
Partito nel suo lnsiemo e c o 
si cresciuto, ha preso cosclen
za del suol limiti e al tempo 
stesso della sua forza. I con
trasti sui fatti cecoslovacchi 
non hanno incrinato la fidu-
cla sulla validita della lotta 
per 11 sociallsmo. E ' stato c o 
si plb facile del previsto r o 
splngere tutte le provocazio 
nl awersarie e stimolare mag-
giormente Pimpegno della par
te piu attiva del partito. Lo 
scossone dl agosto cl ha p o 
sti di fronte alia necessita 
di affrontare con piii declslo 
ne le questioni relative al r u o 
lo del partito in un Paese ca-
pitalista avanzato slcch«5 la 
stessa concezione della via Ita
lians al sociallsmo viene sem-
pro piii concepita come la s o 
la scelta rivoluzionaria vail-
da e possibile nelle condizio 
ni oggettive in cui siamo chla-
mati ad operare. La rivolu
zione socialista in Italia non 
pub essere lmportata dallo 
esterno, la dobblamo fare noi 
con gll operai. i contadini, gli 
studenti. La vittona sul capi-
talismo nel nostro Pese dipen-
de soltanto da nol, come .'a 
sconlitta dell'lmperialismo sa-
ra possibile se sapremo realiz-
zare l'unita tra tutti 1 movi
menti socialist!, antimpenali-
sti e rivoluzlonari di tutto il 
mondo. 

Ma per vincere occorre es
sere present! e attivi in tutti 
1 camp! con scelte politiche 
precise ed obiettivi capaci dl 
portare alia lotta la magglo 
rartza degli sfruttatl II peri-
colo piii grave e, a mlo pa
rere, rappresentato dall ' impo 
stazione di programmi as t ra l 
ti e dl rlvendicazioni generi-

che e dispersive. L'esempio del-
l'iniziativa sulla riforma del 
sistema pensionistico deve es
sere trasferito in tutti i cam-
pi, quale dimostrazione posl-
tiva delle reali possibillta di 
creare vastisslmi movimenti 
unitarl e di cogliere al tempo 
stesso slgnificativi risultatl 
politic!. Lo sviluppo delle lot-
te unitarie a livello cosi avan
zato nelle fabbriche e nelle 
scuole deve essere sorretto 
da giuste iniziative politiche 
che tengano conto del grado di 
coscienza politica raggiunto 
dalle masse operaie e studen-
tesche e tall da esaltare il 
valore inestimablle dell'unita e 
deU'autonomia del movimen
ti che le promuovono. 

La stessa situazione non esl-
ste nelle campagne, anche se 
le condizioni del contadini dl-
ventano ognl giorno piii gra-
vi. Quivl permangono forti di
vision! t ra le organizzazioni 
contadme dl dl versa ispirazio 
ne politica e ideale, e lo stes
so movimento democratico 
non ha saputo ancora trova-
re la via dell'unita, sia pure 
nella diversita delle forme di 
lotta e dell'autonoma scelta 
delle rivendlcazionl. 

Arias Tiberio 
(della Federazione 

di Treviso) 

Carattere 
rivoluzio
nario 
della 
strategia 
delle 
riforme 

I grandi fatti nuovi del 
1968, l'estendersi dei movi
menti di marsa, la carattenz-
zazione attuale del movi
mento sindacale, la stessa 
espenenza francese. cl r i p r o 
pongono con forza la validi
ta di una tattica e dl una 
strategia (e di un rapporto 
tra tattica e strategia) in cut 
ha posto quauficante una de-
terminata usione della lotta 
per obiettivi intermedi e tran-
sitori di nforma. Proprio in 
relatione alia strut tura di una 
sodeta di capitalismo matu-
ro, e soprattutto al modo in 
cul In tale sodeta si stabi
l i s e I I rapporto struttura-
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so/rastrutture, al modo In cul 
si organizza il potere delle 
classi dominanti (rapporto 
coercizlone-consenso), al m o 
do in cul si espllca la fun-
zione di classe dello Stato 
e in cui quindi si stabilisce 
il rapporto pohtica-economia, 
la strategia delle riforme ap-
pare in tutto il suo valore 
rivoluzionario: in quanto — 
tutto all'opposto di una vi-
sione catastrofica e palingene-
tica della rivoluzlone — essa 
si pone come processo reale 
che mira ad operare trasfor-
mazioni profonde nel campo 
della struttura economlca e 
nel campo del rapporti dl for
za politic!, cosl come nella 
stessa struttura dello s ta to . 

A mio awiso infattl, il ca
rattere rivoluzionario della 
strategia delle riforme pub 
essere riassunto nei seguenti 
quattro punti: 

1) Le riforme per cu! lot-
tiamo non possono essere 
obiettivi di puro movimento, 
o obiettivi puramente nvendi-
cativi, immediati, ma d e b b o 
no consistere in obiettivi di 
trasformazione reale dell 'eco 
nomia, in conquiste economi-
cosociali assai concrete, tali 
da dare nsposta alle reali e 
concrete esigenze della classe 
operaia e di tutti 1 lavora-
torl, al reali blsogni sociall 
delle grandi masse popolari. 
Pertanto non possiamo avere 
una visione delle riforme c o 
me conquiste settonah e di-
staccate le une dalle altre, 
ma — senza cadere nell ' ipo 
tesi di un poco attendibile 
globalismo o per meglio di
re nella visione di una tra
sformazione simultanea e t o 
tale di tutti 1 setcori dell 'eco 
ncmia nazionale — dobbia
mo concepirle come trasfor-
mazioni interconnesse e le 
cui connessioni appunto de-
ternumno un indirizzo gene-
rale deU'economia profonda-
mente modificato. 

Solo se le riforme per cul 
lottiamo hanno questo carat
tere di obiettivi concreti e 
reali e possibile attorno ad es
se uniiicare la classe operaia 
e portarla ad un movimen
to e ad una dura e crescen
te lotta antimonopolistica. E 
solo a quella condizione e 
possibile che la classe operaia 
svolga il suo ruolo dingen-
te, assumendo su di se lo 
interesse generale e facendo 
si cosl mterprete delle esi
genze reali di strati e ceti 
non proletari, rispetto ai qua
il viene a trovarsl nella posi
zione di guida nconosciuta. 

I contenuti reali delle rifor
me, la loro interconnessione, 
sono dunque decisivi: a) per 
accrescere la tensione di lotta 
della classe operaia, per esten-
dere e sviluppare il suo m o 
vimento e 11 suo intervento, 
per ricomporre a livelli sem
pre piii alti la sua unita; 
b) perche strati sempre piii 
ampi della societa oggettiva-
mente collocati in posizione 
di ceti subalterni (strati del 
ceto medio economico, nuovi 
ceti della scienza e della tec
nica, ecc.) ed oggettivamente 
interessati alia lotta contro i 
monopoli, siano condotti sul 
terreno della lotta, sotto la 
guida del proletariate, non 
solo intomo a rivendicazionl 
immediate e settoriali, ma in
tomo a obiettivi di trasfor
mazione sociale generale, e 
divengano anche soggettiva-
mente forze motrlci della ri
voluzlone democratica e s o 
cialista; c) perche reali m o 
dificazioni siano apportate 
nella struttura economica del 
Paese, nel rapporto tra lo Sta-
to e l'economia, e nei reali 
rapporti di forza tra le clas
si sociali; d ) perche la clas
se operaia, e i ceti che nel
la lotta per lc nfonne pos
sono essere schierati al suo 
fianco, accrescano o acquisti-
no la coscienza del proprio 
r u o l ' , la consapevolezza di 
combattere uno scontro di 
portata strategics, la coscien
za dei nessi che intercorTO 
no t ra la conquista di obiet
tivi economicosociall reali e 
la necessita di trasformazionl 
profonde a livello della socie
ta politica. 

2) La lotta per le riforme 
di struttura deve provocare e 
provoca profonde modifica-
zioni nei rapporti di forza 
t ra gli schieramentl pohtici. 
E ' del tutto evidente Uifattl, 
che senza una dislocazions de
gli attuaU equihbri politici, 
senza una crisi dell'attuale 
bloceo cu potere e delle for
ze che lo compongono, nes-
suna trasformazione reale del
le strutture sociah e politi
che e possibile. ne lo stesso 
movimento e lo stesso svilup
po delle lotte potrebbero di-
spiegare la loro totale poten-
zjalita. potrebbero veder 
schierate parti importanti de
gli strati sociali mobilitabili, 
ancora legate da un rappor
to consensuale (variamente 
conquistato e mantenuto: ri-
formismo socialista, interclas-
sismo democristiano) al bloc
eo delle forze politiche attual-
mente dingente. D'altra parte 
£ pur*» del tutto e^dente che 
la *" lotta per le nfonne di 
strut tura 6 in grado di ac-
centuare sempre piu — 'mo 
a portarla ad un punto dl 
e n s ! — la contraddizione tra 
masse e dingenze politiche 
insita nel nformismo e nel-
I'mterclassismo. 

Del resto, che in cib consi-
sta unc dei carat ten piu di-
rompenti della lo'ta per le 
riforme e dimostrato dalla 
realta. Infatti, se e vero che 
tale lotta ha subito battute 
d'axresto e insuccessi quanto 
a conquiste reali m questa 
o in quella direzione, e an
che vero che essa r.on e sta
ta senza success! quanto a ri
sultatl pohtici. La coscienza 
dl prof-mde trasformazionl s o 
ciali politiche e statuali e al-
l'ongihe della crisi dell'unifi-
cazione socialdemocratica c o 
si come e alia base di quel-
l'ampio e complesso fenome-
no che va sotto il nome di 
« dlssenso cattolico » (ma si 
Intenria anche ACLI, CISL. 
eccetera) cosl come forma 
il nutnmento fondamentale di 
quel nuovo smdacalismo che 
va con tanto tateresse svilup-
pandosl nel nostro Paese. 

3) La lotta per le riforme 
di struttura deve mettere ca
po, ed e in grado di mette

re capo, a una profonda tra
sformazione dello Stato. E' 
evidente infatti che obiettivi 
di nforma con contenuti ra-
dicalmcnte rinnovatori, com-
portano un urto, una rottura 
e una vittoria contro 1 m o 
nopoll e le forze del grande 
capitale. Ora, perche questo 
urto questa rottura e questa 
vittoria si abbiano sono cer
tamente indispensabili il m o 
vimento delle masse, la dislo 
caztone degli equilibril sociali 
e la formazione di una nuo
va maggioranza sociale, una 
dislccazione degli equilibril 
polkici e la formazione di 
una nuova maggioranza poll 
tica. Ma gll unl e gli altri di 
questi fattori non possono es
sere sufficient! di pei se. 
mentre da una parte nchie-
dono e dall'altra parte neces-
sanamente debbono sfociare 
in una trasformazione dell'as-
setto statuale, in una a modi
ficazione delle basi di classe 
dello Stato e del suol equi
hbri interni » (X Congresso), 
tale da rendere lo Stato stru
mento attivo in mano alle 
classi lavoratrici In un p r o 
cesso di radicall trasforma
zionl verso il socialismo. 

Sorge a questo punto 11 p r o 
blema del rapporto che esl-
ste tra difesa e rinnovamen-
to degli istituti rappresenta-
tlvl e processo di formazio 
ne di nuovi centri di inter
vento e di direzione, dl n u o 
vi istituti di democrazia di 
base. A mio awiso cib che 
occorre evitare a tale propo-
sito e la contrapposizione tra 
i due momentl; come pure 
da evitare e anche la sola ac-
centuazione dell'un momen
to o dell'altro a scapito ic-
ciproco. In realta 11 problema 
che ci dobbiamo porre e se 
riusciamo a stabilire tra la 
lotta e il movimento delle 
masse e gli istituti rappresen-
tativi un rapporto cosl vivo 
e fecondo da rendere sempre 
piu questi ultimi una profon
da contraddizione nell'ambito 
del sistema e cioe vahdi stru-
menti per contestare il carat
tere dl classe dello Stato. per 
logorare e minare il sistema 
di potere e l'egemonla delle 
classi dirigenti. E" necessario 
naturalmente sottolineare che 
tale contenuto essi potranno 
a maggiore ragione assumerlo 
— e in tal senso gli istitu
ti rappresentativi tradizionali 
potranno dirsi rinnovati e nvi-
talizzati — se il movimento 
delle masse leghera gli obiet
tivi di riforma ad obiettivi 
di potere, e sara capace di 
costruire e conquistare ele
ment! nuovi di potere, forme 
nuove di Intervento partecipa-
zione e organizzazione delle 
masse, strutture e forme orga-
nizzative della societa civile ta
li, cioe, che prefigurino gia oggi 
una democrazia di tipo nuovo. 
E se la conquista di tali n u o 
vi istituti formera un tutto 
uno con la tensione crescen
te delle masse, con conqui
ste reali di ordine sociale, 
con la modificazione degli 
equilibri politici a livello del
lo Stato, con la trasforma
zione di quest'ultimo, in m o 
do che l'msieme configuri una 
situazione nuova del rapporto 
struttura - sovrastrutture tale 
da delineare realmente una 
altemativa dl potere e da in-
dicare in pieno svolgimento 
il processo di transizione de-
mocraticosocialista della n o 
stra societa. -II problema al
lora non e di lavorare solo 
all'emergenza di nuove for
me dl potere, o solo alia di
fesa degh Istituti rappresenta
tivi, quanto di modificare sia 
la societa civile, sia la s o 
cleta politica, e ancor piii 11 
rapporto societa civile - socie
ta politica. 

4) La lotta per le riforme 
di struttura ha un profondo 
carattere rivoluzionano per
che in essa le grandi masse 
popolari e le forze politiche 
interessaie prendono coscien
za non solo della necessita 
storico - politica dl quelle tra-
sformazioni sociali e statuali, 
non solo del tipo di lotta 
da conduxre, non solo del 
nemico da battere, ma anche 
della < insufficienza > storica 
di quelle conquiste, della ne
cessita cioe di andare oltre 
quegli obiettivi transitori, se 
quelle conquiste vogliono dav-
vero essere preservate. E ' c o 
si che la classe operaia pub 
conquistare una reale egemo 
ma, fondare sul consenso lo 
sviluppo di una prospettiva 
non puramente • democrati
ca » ma « democratica e socia
lista ». 

Va da se che questi quat
tro punti non raccolgono che 
schematicamente que'lo che, 
secondo il mio parere, e il 
contenuto nvoluzionario della 
strategia delle riforme. Come 
pure va da se che t ra l'uno 
e l'altro di quel momenti nes-

Ion o da tempi e lecito sta
bilire, nsiedendo invece p r o 
pno nella complessita dei nes-
si che li legano il carattere 
reale di quel processo che — 
nella realta effettuale — il n o 
stro partito ha promosso e 
porta innanzi in forme n n n o 
vate. 

Mario Quaftrucci 
(del C D . della Federazione 

di Rcma) 

Rai-Tv 

A video spento 
LA RAGIOXE ILLEGALE 

— Un caso apparentwinente 
facile, trasmeszo iprt sera 
per la sene di Stone Ita-
iiane e indublnamentc una 
buona tndwazione di Quel 
die potrebbe quotidtana-
mente essere kt nostra tv, 
it* non /oiie narmalmcnte 
sprovmsta di quel minima di 
coscienza civile die ao-
vrebbe ammare un pubblico 
seriuio di miormazione. 11 
telefilm — euregiamcnte di
retto da Gianni iserra iu 
!>0[/t;etto e sceneaniatura dt 
Dante Guardamuuna e Lu 
cto Mandara — e infatti 
un tentatwo, sia pure as
sai cauto. di prospettare 
una vicenda itahana la 
quale, pur nel nqore <\ 
una narrazione che oscilla 
fra il racconto piallo e la 
nota dt cronaca. ha un cc-
chio costante e non nece<s-
sanamt'iitc' con/orrrmta al
ia realta del paese. Vofjha-
mo dire: la stona dt Dome-
mco Rt'aaha (una vicenda 
reale. pur nella nec<.*Mntu 
modificazione dei nfenmen 
ti bioorafici) non viene 
presentata al telespettatore 
come un racconto chiuso 
nell'arco narratno di una 
finzione televisiva: ofjre in
vece, e con una certa Jre-
quenza. momenti dt ym-
dizio su una problematica 
piu yenerale che wteste 
un tema dt particolare at-
tualitd nel dibattito nazio 
nale: la riforma dei codici. 
Al contrario dt altre tra-
smxsswm tslevtsive. mfaiti, 
Un caso appar<.ntemente fa
cile form.sce al tele^petta-
tore Voccasione di una 
meditazione che supera tl 
racconto stecso. Piu volte 
i( dialoqo — specie nella 
\wrte conclutiva. sostenuta 
da un montaygio decisa-
mi.'nte effituce — ofjre m-
dicaziom per aiunaere alia 
conclusione che I'aberrante 
situazione dcliuomo con-
dannato mpiustamente non 
e il frutto di un caso. bensi 
di un sistema aiuridtco e 
giudizmrio che produce per 
sua stessa struttura quellj 

aberrazioni. «Ho it torto 
di avere ragione in modo 
non legale», dird in con 

tlusione I'avvocato difen-
sore. e in quesla sconfor-
tata precisazione e conte-
t.ula una certa parte delle 
denunie die ua oiu parti, 
ormai. M lanno avanzan o 
per sostenerc la riforma de: 
codtci E dunque siamo 
HI presenza di un telcf.lm 
dt pro/luzione nazionale die 
risponde ad una pluralita 
di rcquistti posittv:: fra i 
quah nun vanno dwienli-
catt nemn.enu lotttma rect-
tazione di Giorgio Piazza e 
Riccardo Mangano e tl 
taglio fortcmente aocumen-
taristico che gli au'.ar: hai-
no saputo e toluto tonfe-
rire a tutta la vicenda. 

Detto questo, tuttavia. bi-
•iogna aggiuntjere che Un 
caso jppjieiittmente facile 
rt'sta soltanto e soprattutto 
come una in lit azione della 
strada che dovrebbe essere 
tmboccata: ma che la tv si 
rifiuta oslmatamente di tm-
botcare. 11 V lefilm. infatti, 
(iunostra die pozzedtamo 
t-ijuipe dt talento, capaci di 
una produzione ad alto h-
icllo ma che siamo ancora 
ben lontam dal xolere aprire 
(lueste produziont ad un di
battito polit co culturale che 
potrebbe ofjrire t'.sti e 
teint di superiore intere^e 
(andie speltacolare) Son 
v'e dubbio. infatti, che gh 
accenni sulla riforma sono. 
pur nella loro evtdenza, as 
solutamente arrctratt ri
spetto a quanto gli stessi 
aviocatt e magistrati Ita
lian! vanno denunciando. 
Mentre si annuncta, propria 
s« questi temi. una decisa 
batfaolia die investe il 
tema del rapporto fra strut
tura legale e struttura so
ciale. una denuncia so
stanzialmente limttata al-
rmelliaenza dei nostri co
dici dnenta. infatti. una tn-
diretta assoluzione del si
stema del quale st s°gnala 
soltanto un mdispensabile 
dgijiornamcnto. Col che. 
anche Vespcrimento di que
sto telefilm viene ridimen-
swnato al quotidiano con-
farmismo politico delta 
nostra tv, 

vice 

Preparatevi a, 
II caso Abel (TV 1° ore 21) 

Con il titolo c La spla del 
secolo», va in onda — in 
virtu dello spostamento del-
I'ultima puntata di « Canzo-

nissima > — la ricostruzione 
della clamorosa vicenda del
la spia sovietica Abel. I I co-
lonnelto Abel, infatti, rlusci 
a lavorare per oltre nove 
annl negli Statl Unil i , ad 
altissimo livello e fornondo 
all'Unione Sovietica nume-
rosi importanti segreli mi

litari . || caso e certamente 
fra i piu damorosi dello 
spionaggio internazionale e 
costiluisce una delle be Re 
piu vistose militari. La rico
struzione del caso Abel (cho 
fu riconsegnato ai sovietici 
nel corso di uno scambio con 
il pilota dell'aereo spia U-2 
abbattdto mentre sorvolava 
il territorio sovietico) e af-
fidata a una compagnia te-
desca, per ta regia di Lud-
wig Cremer. 

Boheme di Karajan (TV 2° ore 21,15) 
La celebre opera in quattro atli di Giacomo Puccini, 

c La Boheme», viene presentata nell'esecuzione diretta 
dal grande maestro Herbert von Karajan. La ripresa, ef-
fettuata dalla Scala di Milano, vede come interpret! prin
cipal!: Gianni Raimondi, Rolando Panerai, Gianni Maffeo, 
Ivo Vinco, Mirella Freni, Adriana Martino, Carlo Badioli. 
La regia teal rale e di Franco Zeffirelli. 

Programmi 

Si ricorda ai coropagnl 
i quali vogliano parted-
pare alia tribuna con-
gressuale che gli Inter-
venti non devono snperare 
le 4 cartelle di 30 righe 
dattiloscritte e che vanno 
inviati a «Tribuna Con-
•;ressuale », Direzione del 
PCI, via delle Botteghe 
Oscure 4, Roma. 

Tele visione 1' 
12.30 SAPERE - Le ore dell'uomo 
13.00 OGGI LE COMICHE 
13.25 PREVISIONI D E L T E M P O 
13.30-14 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGiry 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI - Cbissa chi lo sa? 
18.45 L'UNIONE FA LA FARSA 
19.25 EBBREZZZA Dl OMAR KAYAM 
19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 LA SPIA DEL SECOLO 
22.30 L INEA CONTRO L INEA 
23.15 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
18.05 MIO FRATELLO NEGRO 
19 20 I BANDIT I DEL RE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 LA BOHEME 

Radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12. 13, 15, 17. 20, 23; 
6 30: Se^na!o orano - Cor=;o 
di 1 n^ua te-cKsca; 7.10: M J 
s,oa i'.op; 8 3-): Le canzoni 
del mattiiK): 10 05: La Rad.o 
per le SC-J«VC; 10 35: Lc o-e 
della mas c j ; 11 15: Dcr.e 
anda^?: 11 30: U*w \oco per 
»Oi. 12 05: Centra ppjn'o; 
13 15: Pon:e Rad o: 14 40: 
Z.ha'.dooo .ta! . T O . 15 45-
Scher.-n-o m L-.calo. 16 03: 
Prairam-na po.- I ras iz / ' : 
16 30 ^contri con la «c.on 
za. 16 40: Un cc-'.o r-.:av>. 
17 10- C nepe m HJII a' m.e-
-e. 17 15- MJ5 che di Fr^o-
co.s Co-jper.n: 18 0V Grao 
Varo-n. !9 20: Si r o ^ n 
morci'-i; 19 Co Lo B-jr.^ n 
I\ i . .i e a!"o>#oro. 19 3"3: 
L mj-pa-k: 20 :5: \ cn >. t-i-
t ra for.zi ^-ava".!. 21 01. 
L\-»r*e di Vc . i - D--1 Sibata; 
22 20. V'.i Ti: o mi? eale .n 
I'alia" Ro-vi 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6.30, 
7.30, 8.30. 9.30. 10.30, 11 30, 
12.15, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19 30, 22, 24; 
6 00- Pr.nru d. co-n -v are. 
1 AS- B'.i.i-d no a to-npo d 
m.L«,ca: 8 13 Bwn \ M J J O , 
818: Pan o d =TMI\. 8 45. 
S.inor. l'orche<ra_: 9 09 Co
me e r*"rcht\ 9 15- Rmnn-
t.ca; 9 40- In'orl-ilo. 10 00 
RixVe e moton: 10 '5- C,i.1a 
e froddo; 10 40: Bitto Q iat-
tro; 11 35- Pa'ato :m:n.i2nv 
rso: 11 45- Per no: ad.i'ti; 
12 00: II 330067; 12 20: Tra-
smi«.cni rvcionali; 13 00: 
Cantanti aU'infemo. 13 35: 

lo CaterJia: 14 00- Canzo-
n ^ i m 1963; 14 05: Jake-
box: 14 45: Ango'.o masical*; 
15 00: Recentissime m trucro-
s&'.co: 1515: Direttore Leo
pold Stoko'w.iki; 15 56"- Tre 
rr.fijti per te: 16 00: Rad.o-
te.ofortim 1969; 16.03: Rap-
sodia; 16 35: Ser-.o ma non 
troppo; 17 00. Bo^eltJM per 
I navieanti: 17.10: Incontro 
Roma-Londra: 17.40: Bande
ra G-aila: 183.5: ADer.tivo 
m mi^ca : 13 55: S J I nostri 
mercati; 19 00- II mov.vo del 
nwiro: 1923- Si o no: 19 50 
P . .Yoe \:rco.a: 20 01: < C... 
Choj3T3 >: 20 45: I>JO p.a 
n >: oo A'hcro e G •iiatM 
Po-peran7: 21 00: Ital.a che 
la.o-a: 21 10- Sta=>er3 s: ne 
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