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Lo scontro 
per il 
socialismo 
non si 
vince con i 
«com-
mandos» 

Tutti Rli sviluppi dello scon
tro di classe e politico dopo 
Ja pubblicazione dellp test ci 
spingono a daro nspostp sem 
pre piii compiutc aila questio-
ne fondamentale del rapporto 
fra lotta per la democrazia 
e lotta per il socialismo in 
Italia 

'" Dicono le tesi: «Avere an-
corato In lotta di rlasse e 
politica al terreno della demo
crazia non e una concessione 
fatta alle forze dominant! o 
una concessione che queste 
abbinno fatto alle forze clie si 
propongono una trasforma/.io 
ne iella societa Al contrano. 
Questa srelta del terreno de
mocratlco e stata Imposta alle 
elassi dominant! clie non la 
volevano e cbe hanno ripetuta-

t mente tentato di uscirne, con 
' grandi ed aspre battaghe, ed 
fc stata resa possibile dalla ca-
pacita del movimento opcraio 
e demoeratJco di fare lava sul 
valori della Resistenza. sulle 
indicazioni e sulle conqulste 
della Costituzione repubblica-
na » Oggi noi parliamo della 
pnssibihth di un grande bal-
so In avanti della democrazia 
e del movimento operaio In 
Italia e tndtchiamo, come 

{obiettivo attualc. maturo tn 
\ Italia. la costruzione di un re
gime di democrazia avanzata ». 
A mlo avviso. e necessario 
soffermarsi su questo tema e 
svilupparlo compititamente se 

, vogliamo battere tutte le posi-
zlonl estrpmistlche che da vn-
rie parti vengono sostenute in 
contrapposizione alia strategia 
indicata dalle tesi. Cio e parti-
colarmente necessario nei con-
fronti delle nuove genprnzlo-

• ni operaie e studentesche che, 
. non avendo vtssuta tutta la 
fase precedente dello scontro 

i finiscono col rifiutarne l'espo-
• rienza e la validita (polemicn 
- sul a ventennio perduto », sul 
la « integrazione nel sistema ». 
ecc). 

Occorre, perclo, ribadire pro-
prio oggi che un regime dl 
democrazia avanzata e prefi-
gurato dalla Carta costltuzlo-
nale. II compagno Togllattl 
usava spesso, negli anm della 

'guerra dl liberazione e subi-
to dopo, 1'espressione « demo
crazia progressiva » come for
ma di passaggio al socialismo 
in Italia Contro questa ipote-
si si scagliarono le forze rea-

tzionarie e conservatricl euro-
pee, utihzzando la «guerra 
fredda », sferrando dopo la rot-
tura dell'unita antifascista la 
loro controffensiva contro la 
classe operaia e I partiti co-
munisti, particolarmente In 
Italia e In Francia. L'obiettivo 
della grande borghesia ita-
liana e del suo partito e sta-
to quello dl intaccare il gran 
de solco delle garanzie costi-
tuzionali conquistate sull'onda 
della guerra di liberazione. Ta
le obiettivo non e stato rea-
lizzato. anche se e prevalso 
.un gioco di insabbiamento e 
Jogoramento di istituti demo-
cratici fondamentah. Ma attra-
verso uno scontro di classe e 
politico compJesso e difficile 
che ha avuto momenti cruen 
ti, con una tensione sociale 
e politica permanente, e stato 
possibile bruciare molti margi-
ni di manovra della borghe
sia italiana. 

E ' da qui che bisogna par-
tire per cogliere tutta la por-
tata della situazione attuale. 
contro 1 tentativi di distor-
sione e di fuga m avanti. Af-
fermare la contimuta non si-
gnifica certo rifiutare un giu-
dlzlo critlco deU'espcncnza 
precedente. Al contrano siamo 

ben consapevoli che si sono 
verificati momenti di offusca-
mento attorno a question! og
gi riproposte con rinnovato 
vigore dallo sviluppo del mo
vimento: ml rifensco alia sal-
datura permanente fra lotta ri-
vendicativa e obiettlvi di ri-
forma; al rapporto fra demo-
crazia diretta, forme nuove di 
potere c di controllo dal has-
so. e istituti di democra/.ia 
delegata Ma, oggi, il nostro 
partito sottolitK'a clie sono 
maturate le condl/loni oggetti 
ve e 1 rapporti di forza per 
far espenauc inolto ava/)/a-
te sulla via delle nforme e 
del controllo democratlco dal 
basso. Ed e con queste possl-
bilita nuove che vogliamo rnl-
surarc! per sospingere In avan
ti tutto il movimento di lotta. 

D'altro canto, proprio nel-
I'ultimo anno, 11 nostro Par
tito ha dimostrato una straor-
dinarla s e n s i b i 111 a nel 
recopire tut to le spinte e gli 
apporti nuovi che andavano 
pmergendo, compiendo con 
grande lucidita e coragglo uno 
sfor/o di confronto di posi
zioni e dl assimila/.ione nel-
l'alvco della nostra strategia 
dl lotta per la via italiana 
al socialismo. II compito vero 
che sta di fronte a noi co-
munisti oggi e di convogliare 
tutte le component! vecchie e 
nuove del movimento nel gran
de solco della lotta per la de
mocrazia e il socialismo, che 
abbiamo tracciato dalla guer
ra di liberazione ad oggi, bat-
tendo e sconfiggendo il nostro 
awersario principale (la De
mocrazia cristiana) tutte le 
volte che ha tentato di dirot-
tare ('53 'IV). '64, ecc ). Si trat-
ta di fare dispiegare tutta la 
potenzialita del movimento. tn 
dicando con lucidita e concre-
tezza l sentieri adeguati. gli 
sbocchi rivendicativi possibi 
li. le forme dl organlzzazione 
nuove, gli strumentl di pote
re e di controllo che attraver-
so 1'esperienza delle masse oc
corre via via costruire 

Non e, certo, un compito 
facile Esso e reso piu arduo 
dal fatto che, da piii parti e 
in maniera piii o meno insi-
diosa. si contesta !a validita 
della strategia di avanzata al 
socialismo. e clo proprio nel 
momento in cui sono matu 
rate tutte le condizioni per 
fame dispiegare a distanza 
ravvictnata alcunl risultati in 
termini di avanzamento Si di 
ce: a Vent'anni sono stati sulli 
cienti per dimostrare che que 
sta non e una strada produ-
cente...» Possiamo obiettare 
che 1J popolo vietnamita ha 
combatt'jto per oltre vent'an 
nl con le armi alia mano. an-
cora deve raggiungere la vitto 
rta, e nessuno contesta che 
quella forma di lotta sia risul-
tata valida per quella realta 
II ventennio di lotta in Italia 
ha fatto maturare le condi
zioni nuove di oggi, 1 nuovi 
rapporti di forza. che ci fan-
no lanciare come obiettivo at
tuale 11 traguardo dl una de
mocrazia avanzata. 

Nel ventennio trascorso la 
grande borghesia monopolisti-
ca italiana ha gettato nello 
scontro le sue carte migliori 
contro di noi, ed 11 risultato 
e che cl troviamo con nuovi' 
rapporti di forza polltici spo 
stati a favore dello schiera-
mento diretto dalla classe ope
raia Quail sono i dati carat-
tenstici? 

1) II capitalism!) italiano nel 
suo sviluppo non ha sciolto 
1 nodi storici della nostra so 
cletii. aggravandone invece tut
te le contraddi7ioni. nostran 
do sempre piu il vero volto, 
ingiusto ed inumano. 2) 
Forze sociali nuove sono en-
trate in campo rifiutando le 

conseguenze dello sviluppo mo-
nopolistico, e allargando ie po-
tenziali alleanze della classe 
operaia. Questi dati sono alia 
ongine del rinnovato moto di 
lotte sociali. di ampiezza 
senza precedenti. che sta 
scuotendo il paese. 

II soddisfacuiiento delle n 
vendicaz:oni poste in questa 
nuova fase di lotte sociali im 
pone profonde trasformazioni 
delle strutture economictie. so 
cian e politiche del paese. Da 
qui la nnnovata validita del 
la nostra s t ratepa di lotta per 
ie nforme Sul piano p:ii stret-
tamente politico, attraverso va
n e tappe. dalle lotte per il 
lavoro e la terra nel 194IV 
50 alle elezioni del 19 mag-
gio '68, e stato via via mes-
so in cnsi il sistema di al
leanze politiche su cul la De
mocrazia cnstiana ha fon 

dato un sistema di potere pro-
teso alia salvaguardia del do-
minio monopolistico. Lo stes-
so fallimpnto della politica d) 
centro-slnistra e la crisi pro 
fondu che stanno attraversan-
do gli attuali partiti del go-
verno vanno rlcondottl a que
sto contesto. 

Ui situazione di oggi e ca-
ratteri/zata dal fatto che gli 
stessi gruppi dirigenti dpi par
titi di centro sinistra sono co-
stretti: 1) a riconoscere ple
na legittimita alle spinte di 
fondo che investono il paese, 
pur nella vaneta e msuffi-
cienza delle interpretazioni; 2) 
a rlscoprire il terreno della 
Costituzione repubblicana co
me base del confronto con il 
paese o con noi. Certo que
ste ammissioni, e talune con
cession! programmatlche (pur 
timide e insuffic/enti), vengo-
no fatte nel disperato tentati-
vo di contenere le spinte del 
movimento e dl riassorblre le 
contraddizioni politiche delle 
component, j j sinistra e pin 
avan/ate all'interno del rtspet-
tivi partiti. Ma questo ci dice 
quanta strada 6 stata percorsij 
in Italm da quando Scelba pro 
clamava che la Costituzione 
era « una trappola »! Quanto 
o accaduto in tutto il paeso 
dopo l'eccidio di Avola ci di
ce ancho che certi valori de
mocratic! fondamentah non so
no piii soltanto patrimonio di 
avanguardie. e anche questo 
c un segno del tempi nuovi 
che incalzano. 

Ma tutto questo cl dice an
che che dobbiamo, con tenacia 
e sicurezza dl idee, portare 
avanti la strategta che ha 
fatto maturare questa sttua 
zione DIrottare dn quella 
strategia proprio oggi sarebbe 
il piu bel regalo alia grande 
borghesia italiana e 11 piu 
grave delitto ai dannl del mo
vimento operaio e dello pro-
spettive di avanzata del socia
lismo in Italia. 

E ' venuta dl moda, in ta-
luni ambienti. la espressione; 
« Occorre una gestione rivolu-
zionaria delle lotte in corso... n 
lo credo che dobbiamo ri-
spondere con fermez/a Certo 
che occorre una gestione rl-
voluzionaria- ma con quale 
strategia? Per noi la strategia 
nvoluzionaria valtda e quel 
la della lotta per le riforme 
tij s tmttura Partiamo dai bi 
sogni piu urgent], piu imme 
diati delle masse che voglio 
no mighorare le loro condi
zioni di vita chiedendo miglio 
ri salnrt, piii hberta nelle fab 
briche. che chiedono lavoro 
terra, diritto alio studio, pen
sion! adeguate, case, servizi 
civili, ecc. ecc. E partendo da 
queste nvendicazioni elemen-
tari, impostiamo gli obietti-
vi intermedi di trasformazio 
ne delle strutture economiche, 
social] e politiche del paese 
come condizione per 11 soddi-
sfacimento vero di quelle ri-
vendicazionl. 

Diceva il compagno Togliat-
ti: «Via via che noi andla-
mo avanti, via via che noi af-
frontiamo e ris"oJviamo nello 
Interesse del lavoralori tutte 
le questioni che sono rimaste 
stoncamente msolute e le que 
stioni nuove che sorgono dal
lo sviluppo dai contrast! in 
terni della presente societa ca 
pitalistica. noi facciamo prey 
gredire 11 socialismo, ma in pa
rt tempo risnlviamo proble 
mi che potrebbe dlrsl che 
non sono socialisti„ queste 
questioni non si possono rin 
viare perche le popolazioni 
devono vivere e noi dobbiamo 
guidarle a conquistarsi quel 
la mighore esistenza a cui 
hanno dmt to ». E aggiungevr. 
Toghatti: c Lavorando a orga 
nizzare le masse lavoratnci 
delle citta e delle campagne 
per risolvere le questioni che 
stanno davanti a loro e por-
tando noi via via a soluzio-
ne una qualunque di queste 
questioni. noi facciamo in pa
ri tempo un passo avanti 
verso quello che e il nostro 
obiettivo ultimo, 11 sociali 
smo. Nel corso di questa lot 
ta I termini stessi delU situa 
zione si spostano. vecchie for 
tezze cadono, nuove parti di 
popolo si organizzano. imp.) 
rano a farsi valere. diventano 
forti acqmstano coscionza del 
la loro forza, aprono a se 
stessi e a lima la societa nuo
ve possibilita di sviluppo ». 

Se guardiamo ^i grandi mo-
vimenti in corso e agh obiet-
t:\T che stiamo ponendo (eh-
mma^ione delle gabb:e salana-
lt. riforma delle pension!, svi
luppo economico di intere re-
gioni collot-amento. mobilita 

STUDENTI 
GIOVAIUI 
continua 

la vostra 
battaglia 

AFFIANCATE 
LA BATTAGLIA 
DEL PCI 
procurando 
nuovi <<i 
abbonati a 

1'Unit a 

^ a ->969 P £ : 

• si puo r f f r t l u . i r r il 
versnmento n'l U<f.-
Cio postolo con v,.-
q'lii mdinzzoto n 
lUMTA ' -V ia 'oF i / v n 
Te.Ui 75 - 2ul03 \ '>-
lar . j 

o MJI conto f O T t n ' o 
poM.j 'on 3/553! Ui'-o 
stcsbO indinzzo) 

Cot I «bbonar rc :o a 
I I A I T A r zc.c-c'.e n 
con J t j ' l Assoc-. ; 0 " -
- A T CI (ie'l IA iTA » 
i 1 n i g n I,CO ICO • LS 
rc .c 1 c e i r.'-CLO'i'.i • c> 
r.u/ lie ' . ' lupiss.mt 

",r iM I !J I p j f irrosi .!*• 
! s*i ' ne £00 t'.i i c-_j i 
tou ui.se L.i^tfcc 

1 - -#™ ft«««v * V * « * < | 

zione di intere province con 
tro il monopolio zuccherlero, 
ecc.) ntroviamo un concreto 
avverarsi della strategia co-
si limpidamente affermata dal 
compagno Toghatti. 

Sorge a questo punto II pro-
blema di come si salva^uar-
dano le conquiste che via via 
si vanno rciliz/.tntlu per far 
ne il punto di parlcn/a per 
conqu:stP sempre piu avati 
/ate. Ecco il grande vulore nel-
la ricerca in atto sulle forme 
nuovp ch potere delle inasie e 
di Cttntrollo dal basso. Alcuni 
punti sono stati enucleati: il 
diritto di assemblea nelle lab 
briche e nelle scuole, la gestio
ne sindacale del collocarnen-
to e della previdenza, la con-
feren/a di produzione nelle 
aziende pubbliche, la confe-
rpn/:i agrana e il controllo 
dei plant zonal! di trasfor-
mazlone agraria, ecc. Ma per
che queste forme di democra
zia diretta e di controllo dal 
basso acquistino un ruolo 
propulsivo ut.'lla stjate^ia x>' 
nerale di traslorma/ione de 
mucratica e sociahsta del p.ic 
se bisogna combattere ogrn 
tentalivo di contrapporh agh 
istituti dcmocratici costitu/io 
nail Al contrano, tutte le for
me di democrazia diretta e 
di controllo dal basso debbo-
no tendere ad una saldatura 
con l'azione da svolgere nel
le assemblee elettive tradizio-
nali, per combattere l'azione 
dell 'awersario di classe che 
opera per lo svuotamento di 
tali istituzioni, per estraniar-
le dnlla coscienza popolare 
La prcssione dal basse) deve 
nnnovare il ruolo e le fun 
zioni degh istituti di democra 
zia delegata per nietterli ve 
ramenfe al «ervizio delle mas 
se, per farh diventare slru-
mento per la soluzione del 
problemi delle grandi masse 

Contemporaneamente occor
re respingere una contrappo 
sizlone fra assemblea dl base 
e organizzaziom tradizionah: 
come sindacati e partiti. Al 
contrano. 1'assemblea unita-
n a di base puo svolgere una 
funzione decisiva per stimo 
lare ed accelerare il processo 
dl unita e nnnovamento sinda 
cale e la costruzione di nuo 
vi schieramonti politi'ci f.'er 
rore piu grave che si possa 
commettere 6 di mitiz/are 
la assemblea di base, prescin 
dendo dalla realta degli orien 
tamenti ideologic], politici e 
sindacall preesistenti Non sia
mo all'anno zero in Italia, e 
la stratificazione delle posi-
zioni ldeah e politiche non e 
un fatto di vertice, ma coin-
volge Ie grandi masse che po) 
sono protagoniste delle assem 
blee di base Teorizzare o da 
re creditc, come si fa da al-
cune parti, alio spontaneismo 
signified andare disarmati ad 
un confronto di posizioni po 
litiche e programmatlche In 
ogni assemblea si enucleano 
delle avanguardie che poi so 
no 1 gruppi piu pohticizzati. e 
cib sta accadendo anche fra 
gli studenti. 

Ci si rlpropongono, allora, 
1 problemi del nostro rappor
to col movimenti autonomi e 
umtari delle masse. Su que
sto punto lo tesi danno una 
risposta chiara e inequivocabi-
Ie. Ma alia concezione umtana 
dell'autonomia delle orgjnizza-
zioni dei movimenti di massa 
deve fare nscontro un'auto 
noma presenza e miziativa del 
le formazioni politiche or^amz 
zate in tutte le istanze della 
vita sociale (fabbnea, scuo-
la campagne. uffici. qu.irt:en 
ecc ) C'e anche qui una ten 
denza a neg.ire un ruolo alle 
forze politiche organizzate, 
con la tesi che gh obbiettivi 
politici oggi si nassorbono nei 
movimenti sociali. Non sare-
mo certo noi a contrapporre 
il dibattito unitano sulle ela-
borazioni degli obiettivl ri
vendicativi al dibattito ideale 
culurale e politico. Sappiamo 
che ogni uomo pensante parte 
cipa alle elaborazjom degli 
obiettivi programmatici con il 
retroterra del proprio bagagho 
culturale e politico cosi fa il 
soeiaiista, come il cattohco. 
anche se nun org.imzzati in 
partito Ma e proprio per que 
sto che. con una proiezionc 
unirana tn tutti 1 eampi, noi 
comunisti dobbiamo accen-
tuare ogtri la esigenza della 
nostra presenza organizzata. 
per sostenere con coerenza po
sizioni nspondent! alia nostra 
strategia di lotta per il so 
ciahsmo. Direi anzi che que
sta e la strada per superare 

una contrapposizione tra movi
mento reale e lmziativa p>""-h 
t:ca di \ert;ce Tale contrap 
posizione si supera nei fatti 
se 1'iniziativa politica trova 
alimento dal basso nel vivo 
del movimerro e por qu^vtii 
occorrono i canali di base 
deU'organ'.zzazione politica cd 
in primo luo<:o del nostro 
partito. 

L'affermazione .i.-i pi-inh-
smo, sviluppata con cocrcri 
za nelle tesi. nop vuole affat-
to sigruf:care una dimmuzio-
ne del niolo del partito di 
avan^uardia della classe otn^ 
rata Signifies, -.nvece, che il 
niolo di avanguardia, la fun
zione di e-^emonia. non e un 
dato acqu:-ito ma da naffer 
mare ed estenderc nel vivo 
dello scontro di classe e po 
litico, nel confronio aperto 
delle ~»o-.:/io:ii Da c o denva 
;ma e^aiiaz-.one de'.la or^an-.r 
zazjor.e pernur.cntc dt>l p.ir'i 
to. della costnizione ui or^a 
niz/azioni di b.\se del Partito 
che facciano poI:t:ra in ma-
n.cra nnnova:a e aderen'.e ai 
tempi nuovi dello .scontro. 
E c.6 vale per I Iuojrhi dl 

produzione. di studio e per tut
te le istanre della vita 
socia'.e. 
Si tratta non solo di ela 

borare nel movimento di mas 
sa piattafomie programmati 
che adeguate ai termini del.o 
scontro. ma di ncercare --ub: 
to gli ln'erlocuton pjlitici fra 
l gruppi sooia'.isti, ca t tohc 
senza partito, per costnnrc 
dal basso e su chian obietuvi 
la nuova unita di forze di si 
nistra. che noi lpotizziamo co
me altemativa concreta alia 
fallimcntare gestione governa-
ti\"a del centro sinistra. Spo-

stare contmuarnerite i ra.ipor-
ti di forza politici significa 
fare avanzare le posi/ioni del 
nostro partito nell'ambito del 
la costruzione dl un rinnova
to schteramento unitano e al-
ternativo alio schieramento di 
governo attuale. Questo temo 
no i nostn avversan. Ecco 
perche 1 I Mirustro Sullo, 
mentre fa alcune concessioni 
agh studenti. vuole negare ll 
diritto di cittadinanza ai grup
pi politici nelle scuole cosi co 
me fa la Confindustna nelle 
tabbriche. Ecco una lllumi-
nante risposta ai teoncl dello 
spontaneismo e ai negaton del 
ruolo delle formazioni politi
c-he organizzate. Se in Italia 
si 6 alimentata una tensione 
politica permanente, se si e 
mantenuto aperto U grande 
solco di avanzata sul terre
no democratlco, e grazie, in 
pnmo luogo, alia presenza 
di un Partito come il nostro 
e al modo in cut esso ha sa-
puto condizionare la vita di 
altre forze politiche. Al tipo 
di crisi che stanno attraver-
sando 1 partiti governativi non 
p estranea questa nostra in
fluenza. 

II grande solco della demo
crazia su cm noi openamo 
e certamente esposto a!le mi-
nacce di tentazioni reaziona-
ne e autori tane Ma contro 
tali minacce e i pericoh di 
involuzione non esistono medi
cine esterne al movimento, al
io schieramento di lotta che 
nei alimentiamo giorno per 
giorno. Si tratta di chiamare 
le masse, il partito e tutte le 
forze democratiche, alia k'lgi-
lanza permanente. denuncian-
do puntualmente le avvisaghe 
reazionane e mettendone alia 
gogna 1 centri promoton. Tut
ta 1'espenenza del ventennio 
trascorso ci dice che e dalle 
masse che deve e puo veni
re una pronta e adeguata ri
sposta ad ogni attacco. Nella 
realta italiana i rapporti di for
za sono ormai tali che se tt 
movimento non commettera 
errori gravi, offrendo alibi ai 
nemici, le minacce reazionane 
possono essere prontamente 
nntuzzate facendo appello al 
le masse Le minacce piu pe 
ncolose possono venire dallo 
esterno, dalle forze al servizto 
deUa NATO e dai loro agenti 
in Italia Tutta la situa/ione 
che si va determinando nel 
Mediterraneo ci deve rendere 
estremamente vigilanti. Ecco 
allora che le parole U'ordine 
e le forme di lotta con cui 
ci dovremo battere contro lo 
imperialismo e contro la 
NATO non possono nguardare 
ristrette avanguardie, ma deb-
bono essere suscettibili di mo-
bihtare le grandi masse la-
voratrici e popolari in lotta 
per costruire un regime dl de
mocrazia avanzata nel nostro 
paese. 

Alle nuove generazionl ope
raie e studentesche ansiose 
di far presto, di bruciare Ie 
tappe. di conquistare tutte le 
« casematte » del capitalismo, 
noi dobbiamo rispondere con 
fermezza e chiarezza che non 
6 con «commandos a piu o 
meno agguerriti che si vince 
il grande scontro da cul di-
pende la prospettiva del socia
lismo In Italia. Della costru
zione del socialismo in Italia 
saranno protagoniste le gran
di masse operaie, confadme, 
e intellettuali nel grande sol
co tracciato da oltre un ven 
tennio di aspre e gloriole 
b.ittaglie dalla guerra di libe 
razione ad oggi Non siamo 
all'anno zero. Abbiamo per 
corso una parte importante 
del rammmo. dj quel cammi 
no che ci deve portare, per 
la prima volta. a costruire 
una societa soeiaiista in un 
paese di capitalismo avanza-
to dell'occidente europeo. E ' 
un obiettivo esaltante che ha 
bisogno di tutta la Unfa vi-
tale e della combattivita del
le nuove generazioni, che con 
spinto creativo debbono por
tare avanti la grande opera 
mtrapresa dalle generazioni 
precedenti 

Pio La Torre 
Segretano della 

lederazione di Palermo 
della Direzione del PCI 

Qua I ltd 
nuove 
della 
presenza 

femminile 
L'inter\ento della compa-

gna Adnana Serom (I'Unita 
dell'8 d:ccmbre> mi ha solle-
c ta ro ad alcune riflessioni 
Cosa c'e nella mia provincia 
d: qualita'ivamente nuovo che 
carattenzza la presenza fem
minile e che contnbuisce a 
rendere p:u umtari e avanza-
ti. piii concreti, tanto le lot
te e i loro obiettivl quanto il 
dibattito congressuale? Ma 
quanto non colgono della nuo
va condizione della donna e 
della matunta democratica e 
politica delle masse femmini-
li, le iotte, la iniziativa del 
Partito? 

Alia prima domand3 credo 
si possa rispondere facendo 
quest: nlievi. Vi e di nuovo 
innanzitutto 1'estendersi delle 
cate^one in lotta — operaie. 
commesse, studentesse. conta-
dme, maestre disoccupate, pen 
sionate. Sono nuovi gli obiettl
vi che alcunl settori (esempio: 

confezioni) vanno proponendo-
si come quello dl contrattare 1 
rttmi dl lavoro, o come 11 fat

to di msenri i (drncchendola) 
nella lotta piu generale p<>r il 
superamento di zone di sotto-
saiano e masse di "-lperpro-
fitto 

E' nuova la nbelhone, che 
si concreta tn decisioni imme 
diate e unitano di tutte le 
operaie (anche senza l'mter-
vento esterno del sindacato) 
di fare sciopero per risponde
re ai soprusi p.idronah (|u.m 
do e lesa la hbertu, la di-
gnita della lavoratnce Sono 
nuovi lo scoppio, che pare 
troppe volte improvviso, dl 
lotte in fabbnea che si rite 
nevano difficult, e il suces so 
dj una imponente manitesta-
zione di lavoratnci della ter
ra che per la prima volta 
con tanta forza hanno grida-
to e scritto sui cartelli: « II 
nostro lavoro deve essere pie-
namente valutato. Noi siamo 
produttnci e come tali vo-
ghamo essere nconosciute. 
Non aceettiamo piu il ncono 
.scimento del solo capofami 
glia come unita economica e 
gmndica nella quale tutti I 
componenti la fatnigha conta-
dina dovrebbero annullarsi ». 
Sono nuovi i casi di autoge-
stione di lotte per la realizza-
zionp di asih nidi e di scuo
le materne, lotte che hanno 
saputo assumere sin dall'im-
zio un carattere di opposizio-
ne alio autoritarismo delle 
istituzioni prefettizie, di accu-
sa alle scelte di indirizzi po
litici del centro sinistra. 

E quanto ancora nelle lot
te, nelle iniziative non b ma
nifesto lo si avverte nel di
battito Non a caso, credo, pro 
pno le compagne hanno fatto 
dei termini « democrazia • so
cialismo » I'oggetto di un di
battito vivace. Le giovani sanno 
portare un contribute, quan
do con forza insistono che la 
lotta di emancipazione deve 
sempre avere presente la ne
cessity insieine di una trasfor-
mazione strutturale e sovra-
strutturale. In questo dobbia
mo pure vedere un giudizio 
critico ai limit! che puo ave
re avuto in alcunl momenti 
la lotta di emancipazione: li
mit! che stavano anche in una 
sua insufficiente nproposizio-
ne in termini strategici e idea-
h. fondata su una costante 
venfica con la realta in evo-
luzione 

Non sono forse due lacce 
della tessa medaglia questo 
interesse delle compagne al 

tema « democrazia socialismo » 
e l'msistenza delle giovani sul 
duplice carattere della lotta 
di emancipazione? Se si ripro-
pone in termini bnitali la 
condizione della donna che e 
contemporaneamente operaia 
e casahnga. e si ha il feno-
meno. nuovo per U nostro 
paese, della disoccupazione 
femmmile quahficata (e ci6 
come espressione e conseguen-
za ad un tempo del tipo di 
sviluppo capitalista), mtollera-
bile e ormai per le donne e 
lc ragazze accettare una conti
nua subordinazione anche nel 
rapporto uomo e donna. Si 
avverte con sempre maggio-
re consapevolezza che non ba-
sta — anche se e condizione 
pnmaria — l'abohzione di una 
societa basata sullo sfrutta-
mento, per ritenere risolta 
automaticamente la questione 
femminile. Chi per prima sof-
fre, e oppressa dalle diverse 
forme in cui si manifesta lo 
autoritarismo nella societa. 
che anche nella famigha tro
va espressione. e la donna. 

Certo e ancora poco tare 
questi r.lievi Infatti. non e 
che abbiamo la necessita di 
sollecitare « testirnonianze a 
sulle condizioni di infenorita 
della donna e sulla loro ma
tunta politica, quanto piutto-
sto di cogliere Ie conseguenze 
di questa matunta . 

Non bastano piu l consign 
di quartiere. (costituiti, a Reg-
gio, troppo come mediazione 
di vertice fra i partiti: e an
che per questo da essi le don
ne sono state abbondantemen-
te escluse) come momento di 
un decentramento e sviluppo 
della partecipazione dei citta-
dini alia direzione dell'Ente 
Locale Occorre passare all'au-
togcstione di servizi, di istitu
zioni dell'Ente Locale, accen-
tuando sempre di piu la figu-
ra del cittadmo quale ammi-
mstratore, partecipe non solo 
piii alle scelte ma anche alia 
direzione operativa. Le Tesi 
affermano « ...deve essere naf-
fermata la funzione delle As
semblee elettive come centn 
del potere ed espressione del
la sovranita popolare e l'esi-
genza di nnnovarne strutture, 
compili. funzionamento ». Con
dizione perche questo avven 
ga (a hvello locale) e anche 
il superamento dell'inter^en 
to troppe volte decisive ed 
esclusivo dei partiti. In essi 
infatti non si espnme tutto il 
potenziale democratlco. la 
partecipazione dei cittadml <e 
c -%**+~ti*n+ + r* fif*I!i? r i^ inn*^ » w ^ ' i " ' ^ * < m a 

vita sociale e politica. 
Accanto ad una battaglia as 

sai debole contro la conside-
razione della donna come og-
getto di consumo e simbolo 
del sesso, non valutiamo mai 
abbastanza, in termim econo-
mici, quanto il cap:tal:s-3 r;-
iparmta (o me^lio ruba) nel 
pagare la forza-Iavoro de! pro-
ietar.o alia cui nproduzione 
contnbuisce largamente cor. 
anm di lavoro (mai p.ie.i::) 
la donna che sopperisce a'.la 
assenza di servizi soc:ah Ac 
celttamo passu amente che 
troppi comunisti con->.denno 
ancora come n3turale e ir.e-
vltabile male la collocazione 
della donna in casa, Iontano 
dai problemi sociali e politic;, 
e c:6 come conseguenza del
la concezione (o della necessi
ta) della separazione dei ccm-
pitl fra uomo e donna. Ma 
accettare questo significa non 
solo Iimitare il diritto al la
voro per la donna o impor-
le il dopp-.o lavoro ma non 
battersi concretamen'e contro 
la soluzione di classe data ai 
problemi della organizzazione, 
dello sviluppo della citta, con
tro gli attuali indinzzi delle 
scelte negli mvestimenti pub-
bllc!, contro la cnsi delle auto
nomic locali. Vuol dire anco
ra permettere una visione as-

sai de/ormata dt una societa 
in cui ogni essere umano do 
vrebbe trovare la piena after-
mazione senza condiziona-
menti autoritan, della pro
pria personality. 

E inline: « Estenderc la par
tecipazione dei compagm alia 
elaborazione e reahz/azione 
della lined politica, garantire 
e accrescere il potere di de 
cisione di ogni singolo mili-
tante e delle organizzazioni di 
base», e forse il passaggio 
dPlle Te-.j a cui un numcro 
maggiore di compagm si nfe-
nscono in questo nostro di
battito precongressuale. Que
sta nchiesta di crescuta demo
cratica, e matunta politica, 6 
coscienza di chi non vuole 
avere un ruolo subalterno 
nella vita di Partito. Voglia-
mo riconoscere che anche Ie 
donne, le compagne sono par
te di questa positiva evolu-
zione'' Sarebbe lllusono (o 
megho un modo per metier 
ci la coscienza a posto) rite
nere di fare gia tanto, dl es 
sere dei nnnovaton. mcluden-
do alcune compagne in piu 
nei C'omitati direttivi di Se-
zionp o nei Conntati Federa-
h. visto che la tenden/a ge
nerale pare opposta. Un pro 
cesso reale di nnnovamento, 
di sviluppo democratlco si 
avra se dalla base ai vertici, 
il Partito sapra fare anche del
la battaglia di emancipazione 
femminile ragione di dibatti
to, impegno e iniziativa poli
tica e della partecipazione del
le compagne a tutte le espres-
siom della vita del Partito, 
uno dei moment! garanti del 
potere reale di decisione dei 
nnhtanti 

lone Bartoli 
della Federazione 
di Reggio Emilia 
membro del C.C. 

1969: un 
anno 
di 
offensiva 
Le lotte sindacah di questi 

ultimi mesi, la npresa vigoro-
sa dei movimenti operai e stu-
denteschi su basi quahtativa-
mente nuove, piu ampie, avan-
ziite, unitane ed unihcatrici, 
le drammatiche tensioni socia
li e politiche, il solco profon-
do creatosi fra paese e go
verno, confermano non solo 
la giustezza deU'anahsi e del
le prospettive indicate dalle 
Tesi, ma ne arncchiscono e 
sviluppano le formulaziom. 

«L'alteniativa democratica 
avanzata n al centro-smistra 
assume sempre piu di gior
no in giorno, il carattere di 
uno scontro decisivo fra le 
forze produttive ed l rappor
ti di produzione. II centrosi-
nistra e in Italia l'ultima car
ta del capitalismo monopoli
stico. Altre forme di govemo 
(di dummio di classe), altri 
margini di manovra mistitica 
ton ed autori tan non sono 
prevedibili o lpotizzabili se 
rapportati al grado di co
scienza moluzionana. di ca 
pacita di contestazione e di 
lotta della classe operaia e del 
suoi alleati. E' certo che uno 
scontro decisivo si awicma 
rapidamente. Oltre il centro-
sinistra non possiamo ammet-
tere ed accettare altra lpote-
si che un governo di sinistra, 
che sara veramente tale in 
proporzione al «fattore sog-
gettivo », cioe al grado di ma
tun ta nvoluzionaria cornspon-
dente alle posizioni conqui 
state (e conquistabili) dalle 
elassi lavoratnci nella vita 
economica e sociale del pae-
t>e, m proporzione alle posi 
zioni di potere reale acquisi 
te ne.la societa (fabbnche, 
scuole, campagne, enti locali, 
prcvidenziah e c c . ) 

Fatta questa premessa vor-
rei rilevare che si msiste — 
nelle Tesi e nel dibauito di 
Tribuna Congressuale — sul
la necessita dj nnnovare il 
Partito, ehminando posizioni 
di burocratismo, adeguando le 
strutture organizzatne del P. 
alia realta nuova. al marxi-
smo-Ienmismo degli anm "JO. 
Vengono denunc.ate alcune no
te cor.tiaddizioni. aumento dei 
voti con dimmuzione degli 
lscntti, iim.'ata partecipazio 
ne dei giovani alia vita del 
part.to. preva.ere del funziona 
nsmo sul volontansmo, pro-
pensione a a far pohtica » con 
conferenze, d:ret tue « da'.l"al
to ». 

Difetti ed errori vanno de-
nunciati coraggiosamente e 
rapidamente corretti. Come? 
Da chi'' Bisogna infatti evi-
tare che questi nchiami alia 
unita ed alia democrazia nel 
Partito diventmo patrimonio 
fraseoiogico di eventuali set-
ton di burocratismo, che po-
trebbero rendere stenli i pro 
positi e gli sforzi di nnno
vamento del Partito Penso sia 
necessaria una proionda rie-
laborazione dello Statuto del 
p.irtito. affinche il nnnova
mento sia rcdie e non appa-
rente, affmene prevalga un 
nuovo costume nella vita di 
p3rt.to. 

Quando affermiamo che I"e-
gemonia della classe operaia, 
nel blocco di forze sociali e 
politiche pluralistiche che si 
baitono per il socialismo, de
ve reggersi sul coTisenso contt-
nuo attorno allavanguardia 
della classe operaia e det suoi 
alleati, gii a \ersan cl chiedo
no spesso ma qual e il mo-
dello. qual e il tipo di socie 
ta social^ta che voi volete 
costruire? Una risposta con
creta pub essere tnsita nella 
stessa funzionalita democrati
ca ed umtana del nostro par
tito, nella sua vita interna. 
Le disfunzloni strutturall e la 
carenza di consenso che si ve-
riflcano tn alcune Sezloni, 

possono trovare una sptega-
zione — al di la di posizio
ni e di momenti di carattere 
particolare — in un certo 
grado di disorientamento idea
le e politico, nella mancanza 
di una prospettiva rivoluzio 
nana. Esiste tuttora la conce
zione fatalistica di un « ha da 
i em » la quale— se pur cor-
retta ed aggiornata dopo il XX 
Congresso — e rimasta nel 
pensiero e nella prassi di al-
cuni compagm, secondo i qua
il la conquista del socialismo 
in un paese capitahstico evo-
luto e un'ipotesi estremamen 
te improbabile. 

Nessuno nega il s:gmficato 
della presenza militare, econo
mica e pohtica deH'imperia-
lismo amencano nel nostro 
paese. Ma la via nazionale al 
socialismo e anche la nega-
zione di questa presenza, e Jo 
elemento determinante della 
nvolu/ione sociahsta in tutto 
il mondo. E' necessario com
battere certe posizioni d; sfi-
ducia nelle propne forze e 
nella propria funzione. non 
che nella forza e nella fun
zione di tutto il fronte antim-
penahsta e sociahsta. E' ne
cessario supera r n posizioni 
di diffidenza nei confronti del 
le componenti democrat iche, 
giovamh, studentesche che agi-
scono e premono nel nostro 
paese per nnnovarne le at
tuali strutture classiste ed au 
ton tane 

Esiste in Italia la prospet
tiva di una rottura piu o me-
no imminente del sistema ca 
pitalistico monopolistico? La 
domanda cosi posta pecca di 
schematismo e di semphci-
smo. sia in nfenmento ai 
tempi del passaggio al socia
lismo sia in rifenmento alia 
situazione internazionale. Ma 
non si pu6 negare che il ' C8 
e stato un anno rivelatore sia 
della profondita della cnsi 
generale dell'imperialismo sia 
della gravita della situazio
ne pohtica italiana. Quello che 
mi sembra importante sotto-
lmeare e la fase nettamente 
offensiva in cui si trova, agli 
inizi del '69. il moto di nn
novamento democratlco e so
eiaiista in Italia. E' piu che 
attuale l'affermazione di Le
nin. secondo la quale per il 
proletariate della Russia zan 
<ta era facile prendere il po
tere, ma difficile mantenerlo, 
mentre nell'occidente capitah
stico sarebbe stato difficile 
prendere il potere, ma facile 
mantenerlo. II 1968 ha aperto 
in Italia — concretamente — 
questa prospettiva nvoluziona
ria- non per un assalto al Pa
lazzo d'Inverno. ma per l 'awio 
ad una rapida trasformazione 
della societa italiana in senso 
sociahsta. 

La nflessione critica sugli 
awemmenti del 1968 pub ri-
dare la carica ideale. lo slan-
cio morale, la tensione politi
ca necessari a spezzare — ove 
occorra — quel cerchio che 
a volte fa girare a vuoto gli 
orgam di movimento del Par
tito, dagli insegnamenti del 
1968 mi pare si possano n-
cavare Ie misure politiche ed 
organizzative per l'elaborazio-
ne — ad ogni livello — di una 
linea politica che consenta al 
Partito di onentare ovunque 
il moto di nnnovamento del
la societa italiana. 

Lino Argenton 
Sczione di Cervignano 

(Udine) 

Regione 
e Comune 
terreni 
di sviluppo 
dell'auto-
governo 

Dopo la fine della seconda 
guerra mondiale. dopo la 
sconfitta del fascismo e la 
restaurazione del sistema de-
mocratico-borghese si e ma 
mfestata in Italia, in forma 
sempre piii accentuata, una 
tendenza ben defmita sul pia
no p o l 111 co-amministra 
tivo. quella cioe consistente 
in un accent ramento del po
tere decisionale. Questa te-
denza sul piano istituzionale. 
che scatunsce direttamente e 
necessanamente dalla forma-
zione sempre piu prepotente 
del monopolio capitalistico 
nel campo economico, oltre 
a deludere le attese veramen
te democratiche che si era-
no fatte luce nella Resisten-
za con la lotta alia dittatu-
ra. x»l passare del tempo ha 
svuotato quasi totalmente di 
efficacia le assemblee eletti
ve popolan. da quella massi-
ma che e il Parlamento ai 
consigh dei piii piccoli comu-
ni dello Stato. Governo, mi-
nisten, prefetti, commissan 
prefettizi, e talora anche giun-
te scaturenti da prepotenti 
maggioranze governative, tu^ 
ti questi organismi oltre ad 
essere degenerati da quella 
che doveva essere la loro fun
zione legale per assolvere in
vece sempre piu la funzione 
di mezzi pubblici al sennzio 
del potere pnvato. hanno sof-
focato e reso una pia illu-
sione la formula della sovra
nita popolare consacrata dal
la Costituzione repubblicana 
Troppo spesso 11 potere so^ 
vrano del popolo lavoratore 
italiano si esaunsce in quel-
l'atto, pur di grande e mso-
stituibile importanza. che e 
11 voto. 

Ora, guardando solo ad al
cunl aspetti della lotta poli
tica nella quale si e lmpe-
gnato il PCI, grande rilievo 
deve essere dato alia vittoria 

per la istituzione delle Regio 
ni Ma essa not) va vista so
lo nei termini di un confron
to tra le Regioni in cui vi sa
ra un vero governo popola
re e quelle in cui nvuvra una 
maggioranza governativa Es 
sa va accolta con entusiasmo 
e coltivata solo nella misura 
in cui la Regione nuscira ad 
essere un rnodo di rottura 
sia del potere burocratico sta 
tale, sia del potere monopo 
hstico pnvato 

Ma, semmai ce ne fosse 
ancora bisogno, e per fugare 
ogni dubbio ed ogni graHn-
ta accusa di parlamentansino 
e di nformismo amministra-
tivo addossata al PCI da qual-
che parte che sullo stesso ter
reno del PCI si dice e si 
sente impegnata, va ribadito 
che la via italiana pacifica al 
socialismo non significa rl-
nuncia alia lotta diretta ad 
immediata del popolo fuon 
degh istituti elettivi Altri 
menti che significato avreb 
be la mobihta/.ione delle 
masse, la politica delle allean
ze e la stessrt pgemonia del 
la classe operaia tanto deci 
samente affermata dalle tesi'' 

Fin qui tutto pare Ovvio e 
chiaro Cto che resta da ap-
profondire e invece il discor-
so sul rapporto tra la politica 
di riforma degli istituti e la 
politica di azione popolare 
per la conquista di quella de 
mocrazia diretta, che c la so
la che puo far arretrare il 
potere dei gruppi capitalistic! 
fino alia loro definitiva scon 
fitta. Se non si trova il pun
to di collegamento delle due 
direttnci. si nschia infatti di 
nmanere agganciati a due 
tendenze opposte Da un lato 
v;n puro nformismo socialde 
mocratico e daH'aHro "n pe-
ncoloso quanto velleitano 
spontaneismo estremista ed 
anarchico. A meno che, per 
ovviare a questo secondo m-
conveniente. non si faccia af-
fidamento su una tattica me-
ramente elettorahstica Si 
tratta quindi di trovare la 
giusta misura affinche gli isti
tuti esphchmo la loro effica
cia mediante 1'insenmento in 
essi della partecionzionp tota 
le e reale del Paese Non so 
lo. si tratta anche di trova 
re il terreno e gli obiettivi 
nel quale e verse i quali 
questa partecipazione si pos 
sa esercttare in modo rivo 
luzionario e contestativo del 
sistema. fino al suo supera 
mento. Alia luce della dottn 
na marxista potrebbe sem 
brare un nonsenso o comun-
que un'errata impostazione 
strategica il ritenere che il 
sistema si possa evolvere fi 
no a negare se stesso. Ma 
il dubbio appare infondato 
solo se si pone mente alia 
coutraddizione oggi esistente 
fra il Paese legale e il Paese 
reale. tra il sistema arretrato 
e le forze progressiste e n-
voluzionarie in esso viventi 

Dalle suddette osservazioni 
pertanto appare fecondo d'ini 
ziative l'accennato terreno del
le Regioni. Scelta tanto piu op 
portuna in quanto rivolta ad 
una istituzione che nasce nuo
va e, almeno in astratto. in-
contaminata da residui con
servator!. Ma proprio perche 
nuova forse non ancora suffi-
cientemente sentita da alcu-
ni strati sociali Dove invece 
le contraddizioni sono piu vi-
ve e piu profonde dove il vec 
chio ed il nuovo si scontra 
no, dove la prepotenza del 
potere capitahstico e pifi im 
mediata e alia portata quoti 
diana di tutti e nel Comune 
In questo centro di vita dal
le secolan tradizioni si pos 
sono trovare gli obiettivi piu 
immediati da raggiungere Su 
questo terreno possono ci-
mentarsi in una valida politi
ca d'alleanze la classe operaia 
e contadina, il ceto medio e 
tutti gli altri strati social] su
baltern! che hanno un nemico 
comune da battere nel mo
nopolio economico e politico 
amministrativo. E' nel Comu 
ne, centro dall'ambito tern 
tonale piu hmitato. che puo 
essere piu facile e piu rea 
lizzabile la partecipazione di 
retta del popolo al governo 
della cosa pubbhea E' ne! 
Comune, pnma cellula social 
mente vivente, costituzio 
nalmente nconosciuta. che si 
puo dare alle assemblee p a 
polan oltre che un potere 
reale di autogoverno, un po 
tere dj iniziativa per rompe 
re con ogni centralismo e au 
tontarismo e giungere a) ga 
vemo del Paese. 

II terreno sembra non so 
lo adatto. ma ideale per !o 
scopo Sia per quello della 
scelta degli obiettivi imme 
diati e contingent, sia per 
quello finale della conquis'a 
del potere e della trasforma 
zione della societa 

Si trattera anche di opera-
re delle scelte istituztonali. 
perche Ie norme su cui si 
fonda I'attuale assetto degl: 
cnt: locali lasciano pocmssi-
mo spazio alle iniziative de
mocratiche e progressiste. C:6 
che impcrta di sottolineare 
e r imponanza, direi vitale, 
che il partito deve dare a 
queste scelte, perche non si 
tratta solo dj un particolare 
tecnico-amminlstrativo. bensl 
di una vaiutazione politica 
sostanziale e strategica La de-
fmizione concreta degli isti
tuti. una volta che ne sia r.-
conosciu'a 1'importanza. potra 
essere osjetto di discuss-.o-
r.e e di decisione a live! 
lo non solo di partito e di 
mov. mento operaio. ma di 
tutte le forze democratiche 
Impegnate 

Per quanto gia esiste b»-
stera accennare al decentra
mento attuato dal comune di 
Bologna. Per quanto resta da 
innovare un'indtcazione ci vle-
ne dalle lotte operaie e stu 
dentesche per I dintt i d) 
assemblea. Per quanto mfir.e 
nguarda il colleeamento tra 
istituzione e spin'a popolare 
un suggertmenio viene d.̂ i 
recenti fatti d Parma e di 
Ferrara che nanno visto d»! 
Ie comunita intere e i Icro 
rappresentanti impeenati tn 
sieme con successo nella 
lotta contro 11 monopolio . 

Vincenzo Moscatelli 
(BrescU) 
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