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II 
nodo 
politico 
attuale 

Al centro dello scontro di 
classe che fe in atto sta oggl, 
senza dubblo, 1'intensifiesrsi 
della lotta operaia contro lo 
sfruttamento padronale. Tre 
sono in questo momento le 
sue component! piu rilevanti: 

1) La battaglla contro le 
«gabble 0 salariall, che 6i 
presenta come attacco ad uno 
dei fondamenti dell'attuale 
meccanismo dominato dai 
grandi monopoli, al sottosa-
lario, e da un'arma nuova al
ia battaglla generate merldlo-
nalista e per un nuovo ti-
po di sviluppo; 2) la lotta per 
una riforma del slstema pen-
sionistico, che e lotta per rl-
spondere a blsognl urgentl di 
milionl di lavoratori e insie-
me per sottrarre all'influenza 
dei grandi gruppi e alio ma-
novre del sottogoverno quo
te ingenti di « salario differ!-
top; 3) 1'estendersi, a livello 
di massa, della lotta artico-
lata, fabbrlca per fabbrlca, 
che sempre piu congiunge la 
difesa del salario con l'inter-
vento su punti decisivl della 
attuale organizzazione capita-
listica del lavoro nella fabbrl
ca: ritmi, orarl, cottlmi, qua-
lifiche, ambiente dl lavoro, 
Non credo che posslamo sotto-
valu tare la portata generate 
dl questo insleme di platta-
forme rivendicative, che mlra-
no a tradurre la pressione del-
le masse non solo in miglio-
ramenti immedlatl, ma anche 
nella conquista stabile di piu 
avanzati strumenti di potere 
e di controllo, 1 quail posso-
no creare condlzlonl nuove 
per tutta la strategia del mo-
vimento operalo. Penso al sl-
gnificato straieglco che ha la 
crescita di un slndacato uni-
tario dl classe, capace dl arti-
colarsi nella fabbrlca, dl ge-
stire dal basso le lotte, dl In-
cldere sugll strumenti e sul-
le tecniche, mediante 1 quail 
11 capitallsmo maturo punta a 
dividere la classe operaia, a 
integramo delle fasce, a • pro-
grammare » i l suo dominio nel
la fabbrica. Penso alle poten-
ziallta che reca con se 1 affer-
marsl del diritto dl assem
bled, di una rete di delegati 
di reparto, dl Consign sinda-
call di fabbrica: cioe lo svi
luppo — nel luoghl di lavo
ro — di una democrazla dl 
base, come terreno da cui pos-
sono maturare anche organl-
smi politicl unitari e forme 
di controllo operaio a livello 
delle strutture produttlve. Pen-
so alia dlalettica nuova che lo 
estendersi — dalla fabbrlca 
alle campagne, alia scuola — 
dl questi organ! di democra
zla di base pu6 determlnare 
nella sovrastruttura polltlca e 
in quella dimensione «stata-
l e » e nazionale della lotta, 
che e costitulta dalle assem-
blee rappresentative. 

Ma proprio perche" awertla-
mo la portata generate di que
sti obiettivi della lotta ope
raia e vedlamo quale forml-
dabile punto dl riferimento 
e di stimolo essa sia per lo 
estendersi e 11 qualiricarsi del
le battaglie contadlne e stu-
dentesche. sentlamo che il pro-
gredire di questo movimento 
determina tenslonl e proble-
mi dl quallta nuova sia sul 
terreno strettamente economl-
co, sia sul terreno del rappor-
ti di forza social! e politic!. 
Abbiamo tutti a mente l'espe-
rienza che le masse Iavora-
tricl italiane fecero agli inizl 
degli annl '60, quando ruppero 
11 blocco del safari mediante 
un lmpetuoso dilagare delle 
lotte operaie, ma la spin la rin-
novatrice fu prima frenata me
diante l'illusione riformlsta del 
centrosinlstra e pol fu blocca-
ta dalla controffensiva padro
nale delle smobilitazioni, del
le ristrutturazlonl. della fuga 
dei capital! e dalla politica 
Carll-Colombo. Adesso, dopo 
gli anni difficlli del '6i-'66, 
siamo nuovamente ad una fa-
»e di attacco. Come nantlcl-
p a r e * la risposta padronale 
ed evitare che la pressione 
rivendicativa venga bloccata e 
frustrata dalle diverse «tecni
c h e * (represslone politica — 
deflazione — oppure splrale 
inflazionistica) mediante le 
quail il grande p3dronato pu6 
impedire non solo rafferrnar-
si di nuovi strumenti di po
tere operaio e popolare, ma 
anche vanificare (come sta fa-
eendo in Prancia) le conqui-
«te salariall immediate? Ecco 
11 nodo politico urgente. che 
ci sta dinanzi. 

Sappiamo che — per scio-
gliere positivamente questo 
nodo — e necessario un ele-
vamento di tutta la battaglia 
per una formazione e un uso 
delle risorse, che valgano a 
liberare energie soffocate o dl-
storte dal tipo di sviluppo at
tuale e crelno uno c s p a z i o t 
per la soddisfazione delle ri-
vendicazloni popolari. E eld 
richiede una rete di lot
te per riforme struttura-
li. che prima dl tutto lncl-
dano sugll tndirizzl e sulla 
collocazibne stessa dell'indu-
stria di Stato, leghlno la ri-
forma Industriale a tra-
sformazlonl agrarle che abbia-
no come « soggetto» le mas
se contadine, impongano una 
nuova gerarchia dei consumi, 
mettendo al pximo posto i 
grand! bisognl collettivi (salu
te, istruzione, sicurezza sociale, 
trasportl, organlzzazione del 
territorio). 

Stamo consapevoli che l'ar-
00 dei protagonistl, attuali e 
potenziaii di quests lotte, s i 

c allargato e trasformato. Lo 
vediamo nelle modificazioni 
sociall, che ci aprono oggi la 
possibilita dl aggregare attor-
no al grande tema dell'occu-
pazione masse escluse del Sud, 
operai e tecnici della indu-
stria piii moderna, giovani, ri-
cercatori, forze intermedie ln-
teressate ad un ruolo nuovo 
della scienza o della scuola 
nella trasformazlone della so
cieta. Lo avvertiamo nel ma-
nifestarsi, a livello della socleta 
civile, di splnte, che sempre 
piii tendono u « contestare » il 
sistema. Lo posslamo ieggere 
nelle piattaforme concrete, 
che oggi sono alia base di pos-
senti azloni dl massa unitarie 
e che agli inizi degli anni '60 
erano patrimonio e sperimen-
tazione solo di limitate avan-
guardie. Per questi processl 
oggettlvl e soggettivi siamo ad 
una Tase nuova e piu avanzata 
dello scontro di classe. 

Non condivldo il giudizlo 
che tende a presentare questo 
sviluppo delle lotte operaie e 
popolari come 'jualcosa di 

estraneo e di contrapposto agli 
istitutl tradizionall di classe. 
Partiti operai. sindacatl, or
ganizzazioni contadine sono 
stall una forza decisiva per la 
costruzione del movimento; 
pretendere dl cancellare que
sti fatti porta solo a non 
lndlviduare le effettive zone 
dl ritardo e di errore. E' ve-
ro invece che la crescita dei 
movimentl rivendicativi esige 
oggl da parte del nostro par
tito e delle altre forze del
la sinistra un rapporto nuovo 
con la realtii: eslge un tipo di 
azione o una strategia, che 
sappinno uniflcare politica-
mente le varie e piu comples-
se csperlenze e movimentl, in 
cul si manifesta oggl una spin-
ta rinnovatrice e anticapitali-
stlca e che a volte non 
sono catalogablli ne nella 
categoria «s indacale» n6 
nella categoria del «parti
to ». Si rende necessario un 
rapporto dl autonomia, ma 
non certo di separazione e di 
Indifferenza tra partiti ope
rai. sindacati, assoclazlonl con
tadine, movimento studente-
sco. La stessa dlalettica fra 
le forze politlche dl avanguar-
dla e 11 mondo della cultura. 
per rinnovare continuamente 
il patrimonio dl conoscenza e 
dl trasformazlone della socle
ta, si presenta al tempo stes
so piii aspra e piii ricca. La 
costruzione dl sbocchi politi
cl alle lotte in corso, la con
quista di posizlonl di potere, 
non possono compJersi. se non 
si stabilises questo rapporto 
piu aperto e piu fecondo fra 
le forze politlche e la so
cleta civile. Percio abbiamo 
parlato di ristrutturazione 
dello schleramento di sinistra, 
e non solo dl strappare qual-
che frangia alia DC e al PSI. 

La strategia delle riforme dl 
struttura, che giustamente e 
stata al centro del dibattito 
precongressuale, fe dunque 
messa alia prova nel fattl, 
ora ed adesso. La risposta al
le posizlonl che la negano no! 
s iamo tenuti a darla non solo 
a livello delle motivazloni teo-
rlche, ma nella prassl delle 
lotte in corso. E due ml sem-
brano i passi in avanti, le 
correzlonl piii urgentl, che so
no suggerltl dalla riflesslone 
critlca sul passato. II primo: 
una indlviduazlone piii rigoro-
sa e reallstica deU'obiettivo 
dl riforma, e contemporanea-
mente la costruzione di forme, 
tempi e movimenti dl lotta 
adeguati aH'obiettivo scelto, 
non limitandosi perc!6 ad una 
generica « pressione », per in-
tensa che sia, ma mirando a 
fare della riforma l'oggetto dl 
una « vertenza » reale. Vorrel 
dire che lo sviluppo della stra
tegia delle riforme richiede 
movimenti 11 meno possibile 
«spontane l» (cioe: espressio-
ne dl una volonta generica) 
e il piii possibile «democra
tic! » (cioe: espressione dl una 
partecipazione delle grandi 
masse alia determinazlone de
gll obiettivi. alia gestlone del
le lotte, alle implicazioni di 
politica generale che compor-
tano). 

Qui e l'altro terreno. su cul 
mi sembra si debbano com-
piere passl in avanti. Ml ri-
ferisco alia possibilita dl co-
struire movimenti di riforma, 
che partendo da nodi specifi-
ci non solo aprano questionl 
di sisiema, ma facclano com-
piere esperienze politiche a 
intieri gruppi sociall. rompen-
do m questo modo 11 biocco 
conservatore e realizzando 
nuove aggregazioni di forze. 
Non e questo uno degll aspet-
ti che ha reso signlficativa la 
esperlenza del movimento stu-
dentesco. il quale e riuscito a 
coinvolgere nella sua vicenda 
forze politiche, mondo della 
cultura, « corpi » statali, deter-
minando crisi, aprendo brcc-
ce, spostando coscienze? Co
me lavorare perche" attorno 
ad altri nodi (remancipazione 
femminile, il • diritto alia cit-
t a i , Tamministrazione della 

giustizia, la trasformazione del
le campagne) si sviluppino 
esperienze di massa con que
sto carattere? Movimenti con 
tale c profondita » sociale so
no quelll che possono spazza-
re via istituzioni conservatri-
ci (spostando i gruppi, i mo
di di pensare, i sedimentl che 
difendono tali istituti) e pos
sono suscitare le grandi spln
te, che tutelano da awentu-
re reazionarie e mutano i rap
port! tra masse lavoratrlci e 
partiti compositl come la DC 
e il PSI. Questi movimenti ci 
appaiono dunque come com
ponent! insostituibili per una 
espansione della democrazia, 
per un rinnovamento istitu-
zionale e per uno spostamen-
to di forze politiche. 

Non sottovalutiamo I'asprez-
ze del compito che sta dinanzi 
al partito e la di/Hcolta di im-
porre, a breve terminc, soluzio-
nl organiche. Sappiamo per6 
che e possibile gia ora apri-
re brecce che abbiano questo 
senso politico: 1) d a r e un col-
po alio specifico meccanismo 
di accumulazione, mediante il 
quale 11 grande capitale mo-

nopolistlco ha rlcostrulto in 
questo venlennlo in Italia 11 
suo dominio e il suo blocco 
di potere; 

2) rompere il cemento del-
l'interclassismo che ancora tle-
ne collegate masse popolari al 
blocco di potere borghese; e 
in questo modo spingere sino 
in fondo la crisi gia matu-
ra della socialdemocrazia e la 
crisi crescente della Democra
zia cristiana, in modo da Ii
berare e favorire l'autonomia 
di forze cattoliche e soclallste 
oggi oscillantl o ingabbiate, 
conquistandole ad una poslzio-
ne di classe, di alternativa al 
centrosinlstra, dl unita delle 
forze dl sinistra; 

3) conquistaro nell'lmmedia-
to nuovi strumenti di inter-
vento e dl lotta, « element! di 
potere », come diciamo, per af-
frontare da poslzionl piii for-
ti la fase decisiva della bat
taglla contro il centrosinlstra, 
per una svolta politica gene-
rale, per una funzlone dirigen-
te della classe operaia e delle 
masse lavoratrlci nella socle
ta e nello Stato. 

La politica delle riforme dl 
struttura si presenta cosl non 
come l'incastro pacifico di tas-
selll in un mosaico e nem-
meno come un puro stru-
mento di « tenslonl», ma ap-
punto come una strategia di 
avanzata nl socialismo, come 
un piano politico dl attacco 
al dominio del grande capita
le, che mira a modificazioni 
rcali, per spostare in avanti 
tutta la lotta delle masse. Una 
strategia che prevede scontri 
e crisi, ma punta a mantene-
re una dimensione democra-
tica alle lotte, e a far matura
re nel vivo delle crisi 0 de
gli scontri uno schleramento 
politico positivo, un nuovo 
« blocco storlco » guldato dal
la classe operaia. 

Pietro Ingrao 
della Direzione del PCI 

Un 
nuovo 
modo 
di esercizio 
del 
governo 
locale 

Indubblamente 11 dato emer-
gente di questo periodo in-
quleto e interessante nel qua
le viviamo e costituito dalla 
profondita e daH'ampiezza del 
movimento delle masse, dal
la novlta delle forme In cul 
esso si manifesta. Ed 6 ca
rat terizzato questo momento 
anche dal contrasto tra le spln
te dl giustizia. di liberta, di 
democrazla che avanzano dal 
profondo della socleta italia-
na (e che partono anche da 
strati fino ad oggl refrattari 
ad una lotta di massa che ha 
assunto caratteri contestatlvi 
per una messa in dlscusslone 
non solo dl questa o quella 
stortura del vivere civile, di 
questa o quella dlsfunzione 
delPapparato statale o di uno 
dei suol settorl — scuola. cul
ture. slstema prevldenziale, 
giustizia — ma anche del ti
po di sviluppo economlco e 
dei rapport! di classe ?he lo 
regolano) e la sostanza auto-
ritaria dello Stato, che si ma
nifesta sia nelle aggresslonl 
poliziesche alle manlfestazio-
nl degll operai e degll stu
dent!, sia nel contenuto re-
presslvo di numerose delle sue 
Istituzioni — di cui l'arretra-
tezza non e che 1'aspetto p i t 
appariscente — sia nella or-
mai scoperta sottomisslone an
che dl numerosi pubblici po-
teri al centri economic! e fi-
nanziari. Da questi fatti, e dal
la chlara scelta di sinistra del 
corpo elettorale il 19 masgio, 
trae origine il sempre piii ir-
reversibile fallimento del cen
tro sinistra (malgrado i rat-
toppi a cui si e cercato di 
dare vita nella sua ultima edi-
zione). la crisi dei partiti che 
lo costituiscono. 

Si pu6 — credo — afferma-
re a questo punto che la cri
si in cui il centro sinistra e 
stato posto, oltre che dal fal
limento di tutta resperienza 
govemativa proprio dal dirom-
pere di questa situazione nuo
va. ha avuto i suoi riflessl 
anche nel modo in cui una 
parte del partito socialista e 
zone del movimento cattolico 
stanno affrontando oggi U pro-
blema del rapporto con U par
tito comunista e la collocazio-
ne delle forze socialiste e del
le sinistre negli organismi uni
tari. ncgli organismi autono-
ml e ncgli enti locali. La ten-
denza — che si era venuta af-
fermando in questi ultiml an
ni — di una lacerazione pro-
fonda del tessuto unitario nel 
govemo dei comuni e delle 
province, e che aveva port at o 
alia consegna di numerose am-
ministrazioni nelle mani del 
commissari prefettlzl e alia d!-
struzione sistematica di'.ie 
giunte di sinistra, questa ten-
denza ha subito da qualche 
tempo un'interessante e signi-
ficati\a interruzione, che ha 

assunto anche moment! di in-
verslone di tendenza. Gli esem-
pi, a tal proposito, sono nu
merosi, e alcuni di essi parti-
colarmente rilevanti data i'im-
portanza amministrativa de^ii 
enti locali dove tale inversio-
ne dl tendenza si e avuta. In 
altre parole si b arrestato il 
processo di omogeneizza^icne 
forzosa alia formula del go
verno centrale, che aveva avu 
to come conseguenza piii ia-
cilmente avvertibile ia prati-
ca abdicazione di quegli en
ti locali a ogni ruolo auto-
no mo, e li aveva portatl ad 
una sorta di omogeneizzazio-
ne politica e di formule. 

Questo promettente inizio di 
ricomposizione del tessuto uni
tario a livello delle autonomic 
locali (anche se non genera-
lizzato e ancora vizlato da 
contraddizioni) non awiene, 
d'altra parte, a livelli arretra-
tl ma su piattaforme sutfi-
clentemente avanzate, sia per 
quanto riguarda la difesa del
le autonomic che per quanto 
conceme 1'affermazione del 
ruolo sempre piii incisivo che 
le varie organizzazioai auto-
nome a l'ente locale devo.no 
poter svolgere anche ai I'.r.i 
di un rinnovamento della no 
cieta nei suoi istituti e nelle 
sue strutture. Cio ci confor-
ta a credere nelle possibilita 
di un effettivo recupero deJle 
forze autenticamente sociili-
ste presenti nel PSI ad una 
politica di reale alternativa 
al cenlro sinistra, avendo sem 
pre presente perb che e nel
le lotte e sui problem! ci;e 
e possibile costruire giomo 
per giorno quel grande 'ocnie-
ramento di sinistra cui spet-
ta il compito di dare nuovi 
svlluppl e sbocchi positivi al 
movimento delle masse e ini
zio ad una reale politica di 
rinnovamento quale il paese 
si attende. Le assemblee eJet-
tive local! possono rappresen-
tare, da questo punto di vi
sta, un termometro sensibilis-
s imo dell'avanzata di questi 
nuovi processi, una piattafor-
ma di lancio per sperimenra-
zioni che si pongano anche 
in contraddizione con gji 
orientamenti generali, su cul 
per6 esse possano esercitare 
una funzione di reagente a-U-
vo, per accelerarne la crisi. 

Del resto, la situazione del 
paese si configura oggi sotto 
moltl aspetti, come un vesti-
to troppo stretto entro li qua
le si pretende di contenere a 
forza la realta del paese. La 
esigenza di un profondo rin
novamento prorompe con 
grande forza. Non si traita 
soltanto del tradizionale sp:ri-
to borbonico e antidemocra-
tico che ispira (come ha sem
pre ispirato) gli organ! buro-
cratici dello Stato, i prefe.ttl 
della repubblica. Infatti a que
sta tradizionale componenie 
autoritaria se ne e aggiunta 
un'altra, ben altrimenti peri-
colosa e insldiosa. E' quella 
che muove all'attacco delle au
tonomic in nome delle esigen-
ze di una razionalizzazione del
la pubblica spesa, di un suo 
contenimento al servizio di 
una determinata politica dei 
reddlti, in nome quindi di una 
vislone sostanzialmente antlde-
mocratica e centralizzatrice 
dello sviluppo economlco. Per 
quanto riguarda i problem! 
della democrazia, e evidenie 
che la linea del neo-capitali-
s m o non pub essere una li
nea di sviluppo democvatico, 
ma di crescente centralizza-

zione. Ecco un terreno dl scon
tro di decisiva importanza, an
che perche" su di esso si gtuo-
cano le sorti delle autonomia 
locali e di tutto l'ordinamen-
to democratlco e autonomlsti-
co previsto dalla Costituzione 
e finora inattuato. 

Ecco un campo decislvo di 
scontro dove un'amministra-
zione democratlca e popolare 
si deve distinguere prima di 
tutto per la sua capacita Di 
saldare alia sua lotta tutti i 
vasti interessi popolari, socia-
li, culturali ed economic!. Con-
cepire l'ente locale non Sism-
pilcemente come vuolo ia tra-
dizione dello Stato accentra-
tore, come un organo di ae-
centramento settoriate e limi-
tato deiramminlstrazione pub
blica, ma come invece uno 
strumento democratico di e-
spressione e tramite della £0-
vranita popolare, investito 
cioe di piena rappresentanza 
degll interessi delle popolazio-
nl amministrate ed organo per 
Ia manifestazione autonoma 
della loro volonta sigrufica an 
che concepire questa sovrani-
ta popolare non soltanto co
m e una delega ricevuta una 
volta per tutte con le el-ezio-
ni ognl cinque anni, ma co
me un rapporto permanente 
con la popolazione e con le 
cssociazioni e organizzazioni 
che ne rappresentano gli in
teressi economici. sociali e cul
turali. 

Le tesi, non danno, secondo 
me, il necessario rilievo al mo
mento regionale dell'articola-
zione democratica dello Siato 
e al momento del rapporto fra 
enti locali e societa civile; e 
questa mi sembra una lacu
na abbastanza grave. Infatti 
il pericolo di un regionaljsmo 
puramente burocratico e am-
ministrativo esiste e di esso 
abbiamo esempi amnionitori 
nelle Regioni a statuto spe-
ciale dove la DC e il centro 
sinistra generalmente hanno 
risolto il rapporto con le po-
po'.azioni in termini di ira-
sformismo e di sottogoverno, 
di crescente intreecio tra per
s o n a l politico e interessi cc-
stituiti, di subordinazijne 
esplicita alia politica di pia
no nazionale (se di un pia
no nazionale si pub parlare!) 
e alia penetrazione del capi
tale private La Regione — 
che dovrebbe rapp resent are 
un momento importante di 
sviluppo della democrazia — 
rischia cosl di non configu-
rarsi come un'articolazione de
mocratica dello Stato, ma di 
caratterizzarsi come mera 
espressione periferica di esso, 
come suo puro ricalco e stru
mento. Ma l'ordinamento re
gionale pu6 invece acquistare 
il suo pieno valore appiuito 
se e tui momento. un rifles-
s o , un punto di riferimento di 

un sistema generalizzato di au
tonomic, cioe di un sistema di 
nuovi poteri (collegati al mo
vimento delle masse e della 
opinione pubblica), capace d: 
incidere sul vasto campo del
la vita sociale, culturale ed 
economica, di determlnare an
che, se necessario, rapporti 
dialettici e nodi conflittuali 
all'interno delle istituzioni rap
presentative. 

Naturalmente questo rap
porto tra istituti e masse, tra 
assemblee e popolo, non va m-
teso come l'aggiungersi di una 
generica pressione di massa 
alio scontro politico che si 
svolge nelle assemblee. "Decor-
re che la connessione tra i 
due momenti si svolga in du-
plice senso. E cioe: da un la-
to la lotta per il rinnovamfn-
to e il potenziamento degl? 
istituti rappresentativi e degJi 
enti locali deve svllupparsl in 
modo da stimolare la cresci
ta della partecipazione datle 
masse e il movimento demo
cratico; dall'altro lato, questa 
qualificazione e articolazione 
del movimento organizzato e 
indlspensabile perche" le as
semblee contino, perch<§ dj-
spongano di una forza •iffetti-
va contro l'autoritarismo del 
potere centrale, contro il pe
so degli apparati, contro il 
prepotere di scelte che con-
trastano con gli interessi fon-
damentali della coliettivlta. 

Qui secondo me, sta il pun
to cruciale: gli enti locali non 
possono aspirare alia rappre
sentanza degli interessi delle 
comunita, quasi per una sorta 
di legittimazione carismatica. 
La delega di rappresentanza 
vlene oggi concessa con una 
certa diffidenza e — direi — 
quasi con la contropartita di 
una costante verifica dell'uso 
del potere. Gli enti locali de-
vono sempre di piii prende-
re parte attiva al dibattito e 
al movimento, faceudosi lato-
ri di una propria proposta 
che non puo piii essere solo 
quella della solidarieta forma-
le alle istanze di rinnovamen
to, ma anche una proposta 
che investa essl stessi, le as 
semblee elettive come sanad 
di partecipazione per una ge
stlone democratica del pote
re, a cominciare dalla quota 
di potere — per angusta e 
condizionata che sia — diret-
tamente amministrata, me
diante forme di gestione aper-
te al rapporto permanente con 
i gruppi, le organizzazioni, gli 
enti, gli interessi che opera-
no negli ambiti dl competen-
ze, prefigurando, nei fatti, 
strutture e procedure di uno 
Stato rinnovato in senso de
mocratico. 

Sono questi element! di rt-
flessione per il partito, e non 
solo perchfi il 1969 e l'anno 
delle elezioni per il rinnovo 
dei consign" comunall e pro
vincial! e deH'insediamento 
dei consign regionali. In vi
sta di questi ultimi dobbia-
mo prepararci fin da ora con 
una responsabile attenzione a 
quelle che dovranno essere le 
leve di ricambio di una clas
se dirigente amministrativa, 
In grado di assolvere i piii 
complessl, Impegnatlvi compi-
tl che l'attendono e capace dj 
interpxetare le tendenze stori-
che in atto nel nostro paese 
a le nuove spinte e sollecita-
zioni che partono dal basso 
e reclamano radical! cambia-
menti strutturali che una tra
dizionale gestlone amministra
tiva non si dimostra piii ido-
nea a favorire. 

Elio Gabbuggiani 
Presidcnte della Provincia 

di Firenze 

Puntare 
sempre di 
piu sulla 
lotta delle 
masse 

L'autocritica che da alcuni 
anni viene fatta — all'inter
no del Partito — circa le ca-
renze deH'organizzazione nel
le fabbriche esprime confusa-
mente, e solo in parte, una 
reale e sentita esigenza di fa
re della fabbrica il centro pro-
pulsore della nostra strategia 
rivoluzionana. Soprattutto 
perche troppi compagni mten-
dono l'organizzazione di fab
brica come il prolungamente 

della Sezione tradizionale. qua 
le strumento atto ad ottene-
re piii larghe adesioni forma-
li. II rapporto corretto tra il 
Partito e la classe operaia non 
c assolutamente quello buro-
cratico ammmistrativo, ma de
ve essere quello basato sulla 
presenza a autonoma » dei mi-
litanti comunisti come oganiz-
zatori e dirigenti della lotta 

'operaia in tutti i sensi . 

II vero problema sta pro
prio in questa « autonomia s 
che manca, soprattutto nei 
confront! del sindacato. Espe
rienze anche recenti di lotta 
operaia ci hanno mostrato 
quale funzione positiva puo 
avere la pxesenza autonoma 
dei comunisti nel vivo delle 
lotte. quando essi s i assuma-
no il rischio di una parteci
pazione alia base che si scon
tri anche — in modo saluta-
re — con le incrostazioni bu-
rocratiche di altri compagni, 
il piii delle volte investiti di 
« responsabilita » sindacali. 
Delegare sempre e comunque 
al sindacato la direzione del
la lotta porta inevitabilmente 
alia lunga, al decadimento del
la prospettiva politica da par-
te operaia e quindi a possi-
bili, pericolosl riflussi. Al no
stro Partito non mancano gil 
o'aicttivi concreti su! quail far 
leva per una mobilitazione 
operaia (salari, pensioni, ri

tmi dl lavoro, statuto del la
voratori, e c c ) . Si tratta dt 
valutarne la enorme por'ata 
politica in relazione ai inargi-
ni ristretti entro i quail il 
nostro capitalismo e cost ret-
to a muoversi. 

II 1969. che all'intatto po-
tenzlale dl lotta operaia e stu-
dentesca ereditato dal 1968 
unisce importanti scadanze 
contrattuali, potra essere un 
banco di prova del rapporto 
tra partito e classe operaia, 
e — piii in generale — della 
capacita e volonta del no
stro partito e delle altre lur-
ze operaie di guidare o me
no il processo rivoluzionario 
degli anni '60 verso sbocchi 
di potere politico dl caratte
re non socialdemocratico. In
fatti, se e vero — come noi 
affermiamo — che il centro 
sinistra e falltto e che quindi 
la socialdemocrazia e stata 
sconfitta, non e meno vero che 
ci ritroviamo di fronte oggi 
una situazione analoga, anche 
se ad un livello molto p;u 
critico, a quella che spinse il 
nostro ceto capi ta l i s t i c a ten-
tare la carta socialdemocrati-
ca. Dopotutto certi mezzi di-
scorsi che vengono fatti da 
portavoce del potere, varia-
mente travestiti, circa la no 
stra decisa evoluzione in sen
so democratico (borghess) 
rappresentano altrettanti cam-
panelll di allarme che ci oe-
vono spingere a puntare sem
pre meno sul possibile recu
pero di esponenti dell'es/aWi-
shment politico di « sinistra » 
e sempre piii sulla lotta del
le masse, sulla lotta degli ope
rai, del contadini e degll stu-
denti. Error! di eccessivo tat-
ticismo parlamentare non ven
gono ovviamente capiti e tan-
tomeno accettati da coloro che 
— sempre piii numerosi — 
credono che il potere oggi si 
colloca ben fuorl dal parla-
mento, e che quindi si sento-
no completamente estranei 
agli equllibrismi del ceto po
litico (andrebbe anallzzata a 
fondo, a questo proposito, la 
esperlenza francese del mag-
gio 1968). 

Ritengo superfluo rlfarml al 
quadro generale della situa
zione determinatasi daU'imzio 
degli anni sessanta fino alia 
esplosione generalizzata del 
1968, che credo sia ormai ben 
nota a tutti i militanti che 
l'hanno vissuta. Ma vorrel sot-
tolineare la pericolosita di un 
atteggiamento indeciso, o an-
cor peggio negativo, di fron
te a fenomeni di spontanei-
smo operaio e studentesco che 
si sono indubblamente mani-
festati. II compito del partito 
e essenzialmente quello di co-
gliere il a nuovo a contenuto 
in questi fenomeni, mettendo-
sl declsamente alia guida del 
movimento, che dopotutto es
so stesso ha contribuito og-
gettivamente e soggettivamen-
te a far nascere: senza perb 
cedere alia tentazione di stru-
mentalizzarlo per fini estra
nei alle istanze genuinamente 
rivoluzionarie che esprime. 

In Italia e in Francia si 
sono create ormai le condi-
zioni in cui, accanto alio svi
luppo di un capitalismo mo-
nopollstlco ad alto livello (con 
i profondi squilibri che ca-
ratterizzano il capitalismo an
che la dove esso e piii svi-
luppato), si e affermato un 
movimento politico organizza
to, il partito comunista, che 
nonostante error! e debolez-
ze, ha conservato intatta la 
caratteristica risolutiva dalla 
sua funzione rivoluzionaria: la 
sua « autonomia » come movi
mento e partito della classe 
operaia. Queste condizioni, ot-
timali dal punto di vista teo-
rico, sono date per la prima 
volta nella storia del movi
mento operaio intemazionale. 
Penso percib che spetti so-
pxattutto a noi comunisti di 
assumerci tutta intera la re-
sponsabihta della guida del 
processo rivoluzionario in at
to. II rischio storico che ci 
assumeremmo in questo caso 
sarebbe comunque molto m-
feriore a quello di gran lun
ga piti probabile. che aerive-
rebbe da una posizione mde-
cisa, tatticistica, verticistica o 
peggio utopistico-parlamenta-
re che, oltre ad essere conge-
niale al piano del capitali
smo, metterebbe — a non mol
to lunga scadenza — il nostro 
partito di fronte aH'alternati-
va di una etema opposizio-
ne « democratica » al sistema 
oppure di una leale gestione 
dello stesso per conto terzi. 
Non ritengo di compiere sem-
plificazioni schematiche della 
realta. Ai pedanti che sosten-
gono che la realta e piii com 
plessa vorrei ricordare che 1 
comunisti della generazione 
post-staliniana non hanno p:ii 
bisogno di alibi, anche per
che non hanno miti in cui cre
dere, ma solo una dura real
ta contro cui combattere. s<»n-
za peraltro sentirsi tranqiul-
li con la propria coscienza 
pensando al socialismo « rea-
lizzato a e alia sua sicura 
espansione nel mondo. 

A questo riguardo, se la no
stra posizione a proposito dej 
fattl di Cecoslovacchia rappre-
senta un serio passo avanti, 
fermarsi alia teoria degli er-
rori che verrebbero di vclta 
in volta commessi, senza ap-
profondire la cause di quest! 
« errori ». significherebbe ab-
bandonare l'analisi marxista 
a tutto vantaggio dei fatti com-
piuti e della confusione poli
tica. E' urgente — al contra-
rio — una ridefinizione del 
ruolo dei paesi socialisti nel
la lotta antiimperialistica ed 
anticapitatistica, e soprattutto 
una analisi delle classi inter
ne a questi paesi. Per esem-
pio: qual e il ruolo della clas
se operaia? Perche" la lotta 
operaia e assente? Chi a*5ti 
see il potere? Cosa signittca 
oggi potere sovietico? E' chia-
ro che a queste domande non 
si pub rispondere con form-a
le rituali. Non e neppure se
rio piangere sulla sorte di 
due scrittori in galera e vice-
versa non chiedersi qual! so
no le cause, per esempio, del 
progressivo riapparire in 
Unione Sovietica di compor-
tamenti, mentalita e tenderi

ze piccolo-borghesi, paraltela-
mente al dilagare del qualun-
quismo politico specialmente 
nelle giovani generazioni. 

Ritengo di avere sollevato, 
con tutta franchezza, questio-
ni che interessano tutto il par
tito. Non mi attendo ovvia
mente che il Congresso possa 
affrontare e risolvere tutti i 
problemi che riguardano la 
nostra strategia interna e in
temazionale, voglio sperare 
che non si limiti ad ignorarli. 

Valerio Gianuzzi 
dtlla Sezione Volpones 

di Milano 

Colloca-
zione della 
piccola 
impresa 

Appare, a mio avviso, neces
sario dare una sistemazione 
piii organica a tutto il capi-
tolo delle tesi che va sotto il 
nome di «Proposte del PCI 
per la svolta politica». Non 
si tratta solo di aggiunte, ma 
di piii organica e semplifica-
ta sistemazione. 

In primo luogo, alio stesso 
livello della riforma agraria, 
urbanistica e della scuola, bi-
sogna collocare la riforma dei-
1'assetto industriale. Ci6 vie
ne sottolineato gia nella par-
te in cui si parla della espan
sione e finalita deU'induscria 
pubblica. Credo che occorra 
sottolineare perb il significa-
to che potrebbe avere 1'assun-
zione di un ruolo autonomo 
antimonopolistico delle azien-
de pubbliche e la loro eleva-
zione a u volano » dell'econcv 
mia nazionale, affrontando ad 
esempio i nodi della mecca-
nica strumentale, dell'econo-
mia marittima e trasporti, del
la ricerca scientifica. 

A questa visione d'insieme 
delle riforme, agraria, urba
nistica, scuola ed assetto in
dustriale, va collegata con 
maggior precisione la indivi-
duazione delle forze sociali di-
sponibili oggi a sostegno di 
questi obiettivi, e della loro 
espressione sindacale e poli
tica. II vuoto di giudizio, il 
silenzio e la assenza di tndi-
cazioni sul ceto medio pro-
duttivo urbano, porta ad af-
frettate superficial! conclusio-
ni (come ad esempio quelle 
inerenti il movimento conta-
dino) , le quali possono ge-
nerare sospetti di strumenia-
l ismo, e diffidenza sul carat
tere delle lotte che queste ca-
tegorie conducono con sor-
pxendente energia. Bisogna fu-
gare ogni equivoco e toglie-
re filo a chi vuole impedire 

l'incontro tra lotta operaia, lot
ta studentesca e lotta dei ceti 
medi, vaiutando pienamente 
la novita costituita dall'entra-
ta in campo nella battaglia 
per le riforme di queste ca-
tegorie. 

n sommovimento che inve-
ste oggi contadini, artigiani, 
esercenti, e to esplosione wi-
zionale del problema delta pic
cola impresa, che respinge la 
logica del sistema, rivendica 
la sua collocazione e sente di 
dover assolvere ad un proprio 
caratteristico ruolo nella so
cieta italiana. La contestazio-
ne dello sfruttamento mono-
polistico, la partecipazione al
ia lotta per 1'espansione del 
mercato intemo, colloca que 
ste categorie nel campo del
la trasformazlone democrati
ca del paese, mentre la ac-
cettazione dell'intervento e di
rezione pubblica accelera la 
maturazione consapevole del
la loro collocazione nella pro
spettiva socialista. 

Di conseguenza in questi ul
timi anni e venuto avanti e 
sta affermandosi un nuovo 
sindacalismo, H sindacalismo 
della piccota impresa di pro-
duzione e di servizio. Lo con-
fermano le grandi mamfesta-
zioni artigiane del '67-'•'53, le 
manifestazioni contadine (col-
tivatori diretti) e quelle dei 
commercianti, la ampiezza ed 
il contenuto delle rivendica-
zioni poste (non piii sussidi, 
ma riforme e potere nella so
cieta). La stipula del primo 
contratto nazionale di lavoro 
per 1'artigianato metalmecca-
nico apre ad esempio un nuo
vo capitolo nella strategia del
la lotta di classe, nel senso 
che ci si trova alia prova con-
creta sulla possibilita di nsol-
vere le contraddizioni aU'in-
terno di quel < blocco stori
co » che e chiamato a dirige-
re la costruzione del sociali
s m o in Italia e non solo al-
al conquista del potere. 

Ecco quindi che l'impegno 
dei comunisti per Ia unita 
sindacale autonoma di queste 
categorie appare oggi fra i 
compiti e le indicazioni prin
cipal: che debbono maturare 
dal dibattito congressua'e, 21 
pari degli altri connesso alia 
capacita di direzione del mo
vimento a livello di Sezione, 
di Federazione e di Direzione 
Centrale. Cib esige una atien-
ta visione del movimento rea
le, di come esso incrina e 
rompe gli strumenti tradizio-
nali di soggezione clientelare 
e corporativa (Bonomiana, 
Confcommerc:o, Confartigia-
nato e Confindustria. Ect i 
pubblici e di intervento eco-
nomico. ecc). Perche" e di qui 
che passa la affermazione di 
un potere nuovo delle class! 
lavoratrici in generale, ma so
prattutto la concreta possibili
ta di sottrarre la piccola im
presa alia soggezione e sfrut
tamento delle forze conser-
vatrici. 

Giovanni Bottini 
della Fedorazione 

di Genova 

Controcanale 
JL'dOSLAVA DI OGGI -
Concludendo il suo viaygio tra 
i vopol'i jugoslavi (le prossi-
me puntaU' saraimo dedicate 
alia Itomatiia) Sebiolo ci ha 
nferito delle primripali trasfor-
mazioni e conlrodtlirioni che 
seynano la realta di quel |«c-
se oa'li: del nuovo « benessere 7,, 
come lui stesso lo ha chiama-
to. Saturalmente, il (ermine era 
usato nel senso che e familiarc 
a chi vive nella societa dii 
vonsuini. cosi che il * trafjico 
caotico» o i «rolocalchi di 
era.-iione » erano « benessere » 
alio stesso titolo dello sviluppo 
edilizio o della moltiplicazione 
delle merct nei nei/ozi. 

Dai costumi occidentalizzanti 
di una parte dei giovani di Bel-
arado all'atteygiamento critico 
contro la < borghesia rossa » da 
parte degli umveraitari: dalle 
riforme economic/ic (libera con-
correnza tra le fabbriche, rein-
troduzione della legge di mer
cato. apyrlura verso i capttali 
slratiieri) a determinate loro 
conseguenze (incremento della 
produttivita. sviluppo dei con 
sumi, accrescimento della di-
soccui>azione. diOerenziazioni so
ciali); dalle condizioni di rita 
nelle campagne agli squilibri 
tra le varie repubbliche e al 
risorgere di certi eontrasti na-
zionali all'interno della Fede-
razione, Sebiolo ha accennato 
un po' a tutto, come appunto 
ci si poteva aspettare dalla 
panoramica che ormai sembra 
essere la caralteristica cosion-
te di questa incliiesta sui « co-
triunismi del dissenso ». Gli s(i-
moli alia riflessione sono stati 
mnlti; molte anche te opinioni 
ascoltate: ma altrettanti, se 
non piii numerosi, sono stati 
gli interrogativi che Vinchiesta 
ha aperto e chiuso troppo fret 
tolosamente. In realta. alcunc 
questioni apparivano tropin) im
portanti perche ci si potesse con-

tentare di alcune dichiarazioni 
e di alcuni dati: secondo noi. 
sc gli autori del documentario 
avessero scelto alcuni temi e li 
aressero approfonditi. narrando 
alcune precise esperienze e su 
scitan'io un'auter.Uca discussio 
ne attorno ad esse, i frutti sa 
rebbero stati migliori. 

Ma questa, lo abbiamo gia 
detto. e una inchiesta ancora 
tradizionale. anche se condotta 
(almeno a giudicare dalle pun 
tate sulla Jugoslavia) con un 
atteggiamento aperto e perfinc 
con una simpatic che. soltantr-
una decina di anni fa. sareli 
hero stati t'ticoncepibili in uno 
trasmisxione di questo genere. 
Ma questo non basta. Prendia 
mo due esempi: abbiamo assi 
stito ad alcune lunghe sequence 
su uno sciopero di operai ospe 
dalien: ritraeixino discussiom 
anima(e nf(orno a cartelli c an 
che un piccolo comizio. Ma era 
no sequenze mute, destinate a 
fare da semplice accompaona 
mento al commento di Sebiolo 

Ancora. Parlando dei conta 
dini. Sebiolo ci ha detto che ii: 
Jugoslavia gli otto decimi delli 
terra sono oggi di proprieta pri 
vata (eon un (unite per gli ap 
pezzamenti) ed ha aggiunto: 
« Ltsciuto libera di larorare <• 
di vendere, il contadino ha mi 
gliorato la sua condizione ». 

Sembrava, questa. una con 
danna definitiva del sistema 
cooperativo. Ma e un problems 
che si pud liquidare con un 
breve discorso e la dicliiara 
zione di un contaiino che ha 
due <3u(omobi!i di grossa cilin-
drata in garage? Pensiamo di 
no. se poi in altre trasmissioni 
della nostra stessa TV si cerca 
affannosamente di capire per
che una parte dei pastori sardi 
o dei contadini veneti non aAt-
risca ancora alle cooperative. 

g. c. 

Programmi 

Tele visione 1# 

12.30 SAPERE 
« La nostra salute ». a enra d! Cerretelli e Sforzlnl (9. pun-
tat a) 

13.00 LE PARENT! POVERE 
« La via Salarla >: appuntl per an viagglo turfstico-scher-
zoso dl Alberto Bonuccl e Blanca Lla Brunorl 

13.30 TELEGIORNALE 

17.00 IL TEATRINO DEL GIOVEDI-
« Nel Paese del Pirimpllll » 

1730 TELEGIORNALE 

17.15 LA TV DEI RAGAZZI 
« Teleset •• clnegiornale a cura dt Aldo Novell! 

l$.ib QUATTROSTAGIONI 
E* In programma un servizio che. In risposta ad alcune 
rlchlrste del pubblico, lltustra I vantaggi dell'asslcurazlone 
In agrlcoltura. 

I9.1S SAPERB 
• Lo sport per tutti ». a cura dt Antonino Fugardl (1 pun-
tata) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Cronache Italiane, Oggi al Par-
lamento 

20.30 TELEGIORNALE 

21,00 VIVERE INSIEME 
La setle, enrata da Ugo Sclascla, presenta stasera l'« ori
ginate » " Un caso dl cronaca ". dl Gigi Lunarl. tl problema 
che e al centro dell'« originate > e sara poi oggetto <ll 
dibatUto tra gli « esperti • e quello deM'attegglanu-nto dei 
famlllarl nel confrontl dl chi manifesta segnl dl squilibrio. 
L'« orlglnale» e dlretto da Giuseppe Flna e interpreiaio. 
tra gU altri. da Angiollna Qainterno e Franco Alois! 

22.00 RE IN BAVIERA 
E* U teno documentarlo dl Frederic RosslT: doveva essere 
trasmesso doe settlmane fa, pol e stato rlnvlato e I'ordine 
delle trasmissioni del ciclo e stato Inverilto. In questo docu
mentarlo Rossif rievoca la vicenda dl Luigl II di Uaviera. 
che terminO I snol glorni tragicamente nel (ago del castello 
dl Berga. dopo una esistenia motto travagitata. 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
19.00 SAPERE 

Corso di tedesco 
21.00 TELEGIORNALE 

21,15 FESTIVAL DI SAVREMO (1. serata) 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore S; 13; 
15; 20; 23 

6.35 Corso di lingua francese 
7,10 Muslca stop 
8,30 Le canzoni del matt J no 
9.09 Cotonna musicale 

10,05 La Radio per le Scnole 
10.35 Le ore della musica 
11,00 La nostra salute 
1130 Una voce per vol 
12.05 Contrappunto 
13.15 La corrida 
14.00 Trasmissioni regionali 
14.45 Zibaldone italiano 
15.45 I nostrl saccessi 
16,00 Programma per I ragatzi 
1630 Scusi, ha an cerone ? 
17.05 Per vol giovani 
19,11 . Balio in roaschera al 

Semiramls ». Romanzo di 
E A. \V. Mason 

20.15 Operetta edizione tasca-
btle 

21,00 Musica leggera dalla Ro
mania 

21.25 Appuntameato con Nun-
zio Rotondo 

21.45 Concerto 
22.40 Cblara fontana 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 7.30; 
*30; 930; 1030; 11,30; 
12.15; 13.30; 1430; 1530; 
1630; 1730; 18,30; 1930; 
22; 24 

6.00 prima dl cominciare 
7.43 Biliardino a tempo dl 

musica 
8.40 Signorl I'orcbestra 
9.(0 Intertndio 

10,00 • Grandi speranze ». Ro
manzo dl C. Dickens 

10.40 Chiamate Roma 3131 
12.20 Trasmissioni regionali 
13.00 La bclla e la bestla 
13,35 Partita doppia. Presenta 

Patty Pravo 

14,00 Juke-box 
14.45 Canionl e ritml 
15,03 La rassegna del disco 
15.15 Soprano Toti Dal Monte 
16.00 Meridiano di Roma 
1635 La Dlscoteca del Badlo-

corrlere 
17.13 Pomeridiana 
1735 Classe Unica 
18,00 Aperitlvo in musica 
19.00 Un cantante tra la folia 
1930 Pnnto e virgola 
20.01 Fuorigloco 
20.11 Caecia alia voce 
21.00 Italia che lavora 
21.15 Prima serata del XIX fe

stival di Sanremo 
23.00 Cronache del Mezzoglornn 
23,10 Concorso I ' S C L A per 

canzoni nuove 

TERZO 

9.30 J. Brahms 
10.00 Concerto dl apertura 
11,15 I Quartern per arrhi d! 

Gian Francesco Malipiero 
11.50 Tastlere 
12.10 Universita Intemazionale 
12.20 Civilta strumentaie ita

liana 
12.53 Intermezzo 
13.55 Voci di lerl e dl og«i 
1430 Disco In vetrlna 
15.30 Concerto del Quartctto di 

Budapest 
16.15 Mnsiche Italiane doggi 
17,00 Le opinioni degli altri 
17.29 Corso di lingua francese 
17.45 K. Dltters. von Ditters-

dorf 
18.00 Notizle del Terzo 
18.15 Quadrante economlco 
1830 Musica leggera 
18.45 Pagina aperta 
19,15 Concerto dl ogni sera 
20.05 In Italia e all'estero 
20.30 « Der Freiichiitz ». Moil 

en dl Carl Maria von We
ber. Dlr. Rudolph Kempe 

VI SEGNALIAMO: € Drr Frelschoetz» dl Carl Maria Von 
Weber (Terzo ore 20,20). L'opera del gTande compositore tedesco 
e esegnita daH'orrhestra dl Stato sassone sotto la direzione di 
Rudolph Kempe. CjLnUno. tra gli altri. Karl Paul, Werner F*a-
lhaber, Eltride TroeUchell, Irma Belike. 
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