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Uscita 
dalla 
NATOe 
neutralitd 
attiva 

Non fe soJtanto la formalc 
scadenza ventennale del Pat-
to Atlantico (primavera del 
1969) ad aver sottuiineato con 
forza nell'agenda dclle forze 
dl pace 1'uscita dell'Italia dal
la NATO. E", bensl, mi setn-
bra, la accrescii'ta consapevo-
lezza del fatto che la lotta per 
la pace, mentre non pu6 non 
aveie tl suo fulcro interna-
zionale nella strategia della 
coesistenza paciflca — e per. 
tanto nella unita di tutto 11 
fronte antimperialista (paesi 
sociallsti, movimentl dl Ube-
razlone nazionale, movimento 
rivoluzlonario e forze pacifi-
ste de: paesi capitalisti, paesl 
non alllneatl) — deve tutta-
via trovare le sue autonome 
differenziazioni nelle singole 
realta nazionalt. (A mio avvlso 
il problema, che e di fondo, 
non pub non riguardare an-
che la necessita di iniziative 
di pace, diplomatiche e poll-
ticlie, autonome e dilferenzia-
te di ciascuno del paesl socia-
hsii unm nel I'atto di Varsa-
via: ma non e questo l'ogget-
to del presente intervento). 

Una azione per la pace la 
quale si riducesse, nel divers! 
paesi capitalistic!, al puro e 
sempllce puntellamento della 
coesistenza paciflca fra le piu 
grand! potenze spaziali nuclea-
ri (URSS e USA), e del parti-
colare tipo di equllibrio da 
ci6 derivante, sarebbe non sol-
tanto obiettivamente foriera 
del consolidamento del bloc-
chi milituri contrappostl ma, 
alia lunga, diventerebbe tale 
da non contribuire affatto al
io sviluppo det contenuti rca-
li di una autentica politica di 
pace e di sicurezza interna-
zionale: il disarmo generate 
e controllato, la non prolifera-
zione atomica, la indipenden-
za, la sovranita nazionale e il 
diritto all'autodeterminazione 
del popoli, la fine di ognl ti
po dl gendarmeria politica di 
uno o piii paesi nei confront! 
di altri. I frutti di una tale 
possibile degenerazlone della 
strategia della coesistenza pa-
cifica sono fin troppo facil-
mente ipotizzabili. La vigile e 
instancabile iniziativa, quindi, 
perche la coesistenza paciflca 
fra le due massime potenze 
spaziali-nucleari non conosca 
indebolimenti di sorta, deve 

diventare sempre piii contestua-
le aH'articolaziono, alio svilup
po, airallargamento della lot
ta e della iniziativa politica 
per Ja pace, in quanto lotta e 
iniziativa tese a ottenere, nel
le condizioni del singoli pae
sl, soluzioni di governo che af-
frontino gradualmente ma ef-
fettivamento la abolizione del 
sistema del blocchi mllitar! 
contrappostl. 

Guai al mondo se si lasclas-
se fare piii strada di quella 
gia fatta alia convinzione cho 
la coesistenza pacifica delle 
massime potenze spaziali-nu
cleari non possa altrimenti es-
sere garantita che dalla esi-
stenza dei blocchi militari con
trappostl, se non addirittura 
dal loro inevitabile espandersl 
in aree nuove e dalla cosid-
detta spartizione del globo in 
sfere d'influenza. 

II Progetto di Tesi per il 
XI I Congresso nazionale dei 
comunistl italiani fomisce mi 
sembra a questo proposito un 
contributo che non pu6 e non 
deve lasciar dubbi. La propo-
sta politica di uscita dell'Ita
lia dalla NATO vi e configu-
rata nel contesto d'una azio
ne per portare 11 nostro pae-
se in una posizione intema-
zionale di < neutralita attiva ». 
Ritengo tuttavia che tale dia-
lettico collegamento, pur ri-
sultando implicito In tutto il 
punto 3 del capitolo I I I , non 
sia esplicitamente formulato 
se non nel passo dove, per 
una sola volta, viene appunto 
usato lesatto ternnne di « neu
tralita attiva ». Occorre, a mio 
awiso , che questo concettole 
non soltanto il termine) assu-
ma maggiore spazio e urgen-
za nella nostra nomcnclatura 
politico-propagandisia. Ma, so-
prattutto, occorre che il parti
to si mobilm perche il con
cetto di « neutralita att iva* 
maturi nella coscienza dei ml-
litantl e delle masse come 
obiettivo politico positivo per 
il quale lottare. e come logi-
oa altemativa da proporre uni-
tariamente per Tallargamento 
del fronte della pace nel no
stro paese. E' questo, trt» lo 
altro, mi sembra, il vero mo-
do di far mettere radici aiia 
parola d'ordme • fuon 1'Italia 
dalla NATO e fuon la NATO 
dail'Italia » su un terreno che 
non s:a solo quelio della indi
spensable propaganda pacifi-
sta ma quelio ben delimitato 
della proposta politica per una 
modificazione dello status quo. 
comprensioue c accettaone da 
strati sempre piu vasti di opi-
n:one pubblica e da interi set-
tori avanzati dello sch;eramen-
to pc'.itico italiano. 

E ' noto come la Democrazia 
cristiana continui, ma sempre 
piu affannosamente, a respin-
gere la proposta dei comuni-
sti a proposito della uscita 
dell'Italia dalla NATO mistifi-
candola come un attentato al
ia integrity e sovranita nazio-
nali italiane che, si pretende, 
nmarrebbero scoperte davanti 
al blocco militate dpi paesi so-
cialistt. Ma tali posizioni mi-
stmcatr to nun appartengor.o 
alia sola DC. Basti pensare al
ia grande stampa padronale e 
non soltanto a quclia, poiche" 
su questo punto troppo spes-
I O fingono pesantemente di 
equivocare anche socialistl e 
repubblieani, quando, come 
nel case di La Malfa e della 
Atstra socialdemocratlca, non 

si arrivi alia teorlzzazlone del
la necessita dei blocchi milita
ri contrappostl. E' anche per 
questi motivi che noi dobbia-
mo essere non dico piii chia-
n (poichd 11 tenore delle no-
stre proposte di politica este-
ra non ammette equivocl) ma 
piii incalzanti, insistent!, com-
battlvl, su un punto dl cosl 
declsiva importanza. 

La proposta di uscita della 
Italia dalla NATO non puo an-
dare disgiunta dalla iniziativa 
politica e dalla lotta, sul pia
no nazionale e sul piano inter-
nazionale, contro la strategia 
dei blocchi militari contrap
postl. Essa pertanto tocca la 
sua plena e concreta qualjfi-
cazione (che nettamente la dif-
ferenzia, fra 1'altro, dalla tatti-
ca del braccio di ferro nazio-
tiuhstieo impostata da De Gau-
le) quando si traduce nella 
prefigurazione d'una politica 
estera italiana rigorosamente 
ispirata al concetto di « neu
tralita attiva ». II che dovreb-
be comportare, sul piano pra-
tico, II graduate disinnesco del 
dlspositivo bellico del quale il 
nostro paese e divenuto stru-
mento durante gll ultiml ventl 
anni, e u passaggio a un nuo-
vo tipo di dispositivo riilensi-
vo, nel quadro d'una effettl-
va e garantita equidistanza fra 
i due blocchi. con 1'obiettivo 
di dare piii ampio resplro e 

nuova efficacia alt'area dei pae
si non allineati, nonch6 d! sti-
molare la ripresa anche di an-
tichi progetti europei (penso 
al Piano Rapacki) per concre-
ti passi verso la costruzione 
di fasce disatomizzate nel vec-
chio continente. 

E ' realistico proporre un si
mile obiettivo? Mi si lasci os-
servare la singolarita del fat
to che colore I quali concor-
rono a descrlvere questo obiet
tivo come privo di reali consl-
stenze. o, addirittura, come 
pregludlzievole aU'equilibrio 
dei blocchi militari contrappo
stl, finiscono per essere. da 
un lato i piu incorreggibili 
utlantisti e, dull'altro. tutti co 
loro 1 quail non si sa bene 
quale tipo dl altemativa poli
tica concreta siano In grado di 
prospettare all'uscita dell'Ita
lia dalla NATO e alia aboli
zione delle basi militari ame-
ricane sul nostro territorio na
zionale (quelle basl, si bad: be
ne, che continuano a esistere 
anche a Cuba e a un tiro dl 
cannone dalla Repubblica Po-
polare Cinese nell'isola dl For
mosa). 

La verlta e che soltanto lo 
avvento in Europa occidenta-
le di una prima realta nazio
nale autentlcamente neutrale 
(e disposta a sviluppare un 
movimento che, mentre, ad 
esemplo, si cotleghi con la po
litica estera jugoslava, sia ta
le da incoraggiare la prospettl-
va neutralista nel Medio orien-
te, nell'India, e nel Sud est 
aslatlco) sarebbe nel momen-
to attuale produttivo di forza 
incbilitatrice per una lotta dif
ficile. dura ma esaltante e po-
sitiva. Quando, come hanno 
giustamente fatto al Congresso 
della Federazione comunista 
romana il compagno Enrico 
Berlinguer, o in questa tribu-
na precongressuale, 11 compa
gno Pietro Ingrao, si indica 
nella crisl del PSI e della DC 
uno del principal! terreni po-
liticl sui quali occorre ope-
rare per portare avanti la no
stra lotta unitaria, non si de
ve dimenticare, credo. 11 ruo-
lo che le question! di politi
ca estera assumono in tale de
cisive contesto. 

10 ritengo che, a proposito 
della proposta di una a neutra
lity attiva » dell'Italia sia ne-
cessaria da parte nostra una 
piii precisa assunzione di re-
sponsabilita e di impegni po-
litici e parlamentari. Ci6 de
ve significare in concreto, per 
il nostro partito, Perfettunzio-
ne di scelte nelle quail la ri-
confermata solidarieta interrui-
zionalista all'URSS come fjr-
za antimperialista sia net
tamente distinguibile da quel
la che non pub non essero la 
nostra differenziata (e all'oc-
correnza critica) posizione ri-
spetto al metodi adottati dalla 
URSS in quanto grande poten-
za spaziale-nucleare, per il per-
seguimento della comune fina-
Iita della pace e della liber-
ta dei popoli. 

11 principio programmatico 
della « neutralita attiva » sta 
scritto chiaro e forte, come un 
caposaldo determinante. nelle 
bandiere di due grandi movi-
menti di lotta politica e ar-
mata di massa in atto vitto-
riosamente contro l'aRgressio-
ne imperialista: dico delle ban
diere del Fronte Nazionale di 
Liberazione del Sud Vietnam 
e del Neo Lao Haksat che com-
batte la eroica e misconosciu-
ta guerra di liberazione del po-
polo laotiano. Nelle condizio
ni concrete del nostro paese 
occorre a mio awiso chiama-
re le grand! masse a rivendi-
care lottando 1'obiettivo delta 
• neutralita attiva » se si ero
de dawero alia possibllita dl 
agire con succesro per una po-
sitiva modificazione dello sta
tus quo. 

Antonello Trombadori 
Deputato - Roma 

Anche 
nella 
scuola di 
partito 
promuo-
vere la 
parteci-
pazione 

La nostra e un'epoca segna-
ta dalla cresclta delle contrad-
dizioni dell'imperialismo, da 
grandi conquiste e grandi sof-
ferenze, dall'aumento del va-
lore del lavoro e nel medesi-
mo tempo dalla intensiflcazio 
ne dello sfruttBmento, dallo 
estendersl del campo sociali-
sta e dalla crescita della co
scienza che alia gigantesca li
berazione di forze produttive 
operata dal socialismo deve 
corrispondere una coraggiosa 
modificazione politica che por-
tl avanti, a nuovi livelll. la 
democrazia sociallsta. I proble-
mi divengono piii complessl, 
ma cresce dovunque la co
scienza di essi, della loro ori-
gine e del modu di superar-
11. Cresce nella classe operala 
e nei suoi alleati, e si forrna 
embrlonalmente e rapidamen-
te In altri strati gettati al mar-
ginl dallo sviluppo caotico del 
capitalismo. la coscienza della 
necessita di un nuovo asset-
to sociale. Nel nostro Paese 
si fa piii chiara la declsiva fun-
zione, consolidata, sperimenta-
ta in anni di lotte. del parti
to rivoluzionario della classe 
operaia, chiamato oggi a nuo
vi compiti e percio impegnato 
anche a trovare nella propria 
esperienza, nei principi, una 
nuova risposta ai problemi 
delta societa. 

E ' in questa luce che ml pa
re assumere una nuova fun-
zione l'attlvita di studio 
nel partito. Fra ! punti di ri-
cerca che si pongono al parti
to e'e quelio di un arriccht-
mento della democrazia al suo 
interno, fatto prima di tutto 
di estensione quantitativa del
la partecipazione di base a " a 
sua vita, e poi di ricerca di 
strumenti atti a fare di essa 
una realta: prima di tutto nel-
rinformazione, nella conoscen-
za. Abbiamo bisogno di un par
tito in cui piu compagni par-
tecipino e in cui ognuno di es
si sia in grado di farlo criti-
camente, in modo autonomo, 
con giudizl propri. Occorre an-
dare verso la eliminazione di 
quel rapporto attivisti-dirigen-
ti fatto di adesione acritica 
dei priml alle scelte del secon-
di (che pure ha in se un aspet-
to positivo e significativo: la 
fiducia nei dlrigenti; ma anche 
esso assume piii vigore quan
do tale fiducia e basata su 
scelte, ricerche, elaborazioni 
cui tutti i compagni hanno 
corrottamente partecipato ap-
plicando il centralismo demo-
cratico). Occorre percib che 
ogni compagno migliori la pro
pria conoscenza dei proble
mi, e qui deve intervenire, 
nella misura in cui cio e pos
sibile, il Partito. 

Questo significa innanzi tut
to che la scuola dl partito 
non pub essere semplicemente 
gll Istituti di Frattocchie e di 
Bologna. La pxima e piu rea-
le scuola dei comunistl e la 
lotta, che sta in rapporto dia-
lettico con le conoscenze teo-
riche. « Scuola » e la vita nel 
nostro Partito, il rapporto con 
le nostre pubblicazionl e U 
nostro giomale. Ma certo una 
funzione particolare assumo
no quegli istituti. Essi devo-
no dare un livello nuovo di 
informazione, devono diventa
re sempre piia strumenti di ag-
giornamento. preparare diri-
genti nuovi per il partito nuo
vo: compagni che non siano 
dei ripctuori, ma partecipi di-
retti di tutti i momenti della 
vita del Partito. 

II problema per la scuola 
di partito e quindi duplice. 
E' in primo luogo quelio d! 
essere capace di rispondere al
le sollecitazioni in questo sen-
so. e cib ha precise lmplica-
zioni sia sul conteruto dei pro-
grammi che sul metodo della 
loro formazione e su quelio 
dello studio. I rontenuti de 
vono promuotere ,'o studio e 
ta ricerca. devono e>sere libe 
n da schemi prccoMituiti 
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(spesso astratti), aderentl al
ia realta: devono cioe concre-
tarsi in un giusto rapporto 
di ricerca e di venfica tra sto-
ria, coscienza critica di es-sa 
da parte della classe operaia, 
recupero della teoria del mar 
xismoleninismo nel suo rap
porto di scambio dlaletuco 
con essa, da una parte, e real
ta udierna, nazionale ed inter-
nazionale dall'altra. Questo mo
do di intendere i contenuti del 
corsi di una scuola dl parti
to da la possibility ai cornpa 
gni che ad essa partectpano 
di acquisire conoscen/e e quin
di strumenti di esame e di 
giudizio sul farsi della realta. 
Coerentemento a cio, presso 
le scuole del nostro partito si 
e giustamente conunciato a 
porre U problema di niodih-
care radiealmente anche il me
todo di lavoro: nella forma
zione del programnia, nella vi
ta e nei rapportl tra compa
gni e struttura della scuola. 
L'obiettivo e di realizzare un 
rapporto dialettico tra conte-
nuto e metodo, far si che 1 

compagni partecipino alia scuo
la non piii come soggetti pas-
slvi, ma come responsabili, 
concorrenti come comunistl al
ia gestione della propria for
mazione politica, in cui un 
contributo insostituibile deve 
venire dagli organi prepostl 
alia direzione. 

Vi e, in secondo luogo, 11 
problema di avere una orga-
nizzazione che non sia solo ap 
pendice staccata dal corpo del 
partito, dove semplicemente CJ 
si prepara a lavorare per es
so domani, ma anche centro 
che contribuisce linmediata-
mente e direttamente al pro-
cesso di crescita del partito, 
nel modo come opera verso i 
compagni, nella funzione che 
essi esplicano al suo interno, 
di ricerca, di discussione po
litica, certo particolare, spes
so non vivlficata dalla prassi, 
ma pur valida, con momenti 
original! insostituibili (ad es. 
la presenza di compagni di di-
versa provenienza sociale e 
geografica, in un impegno co
mune di esperienza e di ela-
borazione). Una scuola cioe, 
che riceve la spinta dalle nuo
ve esigenze del Partito e che 
nello stesso tempo contribuisce 
essa stessa ad un suo ade-

guamento generale. 

Ma cib sarebbe ancora poco. 
Occorre — e questo e a mio 
parere il punto suscettibile dl 
maggiore sviluppo — che le fe-
derazioni, le sezioni, si preoc-
cupino di studiare le forme dl 
presenza teorica, di studio, ac-
canto all'attivita al movimento 
alia lotta. E ' dalle esperienze 
di lotta che devono nascere 
le esigenze di completamento 
teorico. Cib reallzza piii larga-
mente il legame teoria-prassi, 
1'inlormazione, la conoscenza; 
cl allarga 11 quadro del com
pagni in grado di contribui
re alia crescita del partito, 
in grado di fare concreta al 
nostro interno l'esigenza di un 
modo nuovo di fare politica, 
in grado dl prefigurare gia og
gi anche nel partito quella che 
dovra essere domani la parte
cipazione alia vita del socia
lismo in Italia. 

Fulvio Ichestre 
La Spezia 

Le riforme 
come 
strumento 
per radica-
lizzare 
la lotta 

Nelle prese di posizione uf-
ficiali cosi come nell'attivita 
pratica iicl p^rtiic si nota, ne-
gli tiltimi mesi, un seno sfor-
zo di coghere la effettiva por-
tata, la forza reale dei grandi 
movimenti di massa, della 
grande ondata di lotte che 
scuote la nostra societa. Si no
ta. assieme alio sforzo per com-
prendere questi fenomeni. un 
serio impegno per trarne le 
conseguenze pratiche necessa-
rie, per dare a queste lotte un 
preciso carattere politico. Su-
perando diffidenze e mcom-
prensionl che hanno caratteriz-
zato per un certo tempo il no
stro atteggiamento nei nguar-
di di questa nuo\-a realta in 
via di sviluppo, particolarmen-
te nei nguardi della gioventu 
siudentcsca, possiamo riieva-
re con soddisfaz:one un im
pegno p:ii preciso. una mag
giore apertura verso gh stu-
denti. un.i comprens:one p;ii 
adeguata del livello nuovo e 
p;u alto che hanno assunto oz-
gi anche le lotte opera:e. E ' 
positivo, ad e?emp:o. che nel 
Progeuu ai iesi si ponga co
me una precisa nvendicazio-
ne, come un concreto obietti
vo del partito, quelio di eon-
quistare l'Asstfmblea di fab-
bnca. Nello stesso modo. e 
da salurare con soddisfazione 
l*3tteggiamen;o piii aperto non 
solo Mil piano organizzativo, 
ma anche sul piano dell'auto-
nomia politica. assunto verso 
la gioventii comunista, il che 
ha permesso non solo !o svol 
gersi di dibattiti aperti e spre-
Kiudican. ma anche. dopo an
ni di riifficolra gravi, una ri
presa de.la FOCI tanto sul p.a 
no org.ini/zativo che su quel
io politico. 

Questo dinamismo Ad Parti
to ci fa sentire come esso, 
con tutti I suoi hmiti, sia sem
pre una forza viva, popolare e 
dl massa. una organizzazione 
che mantiene moltepiici iega-
mi con !e masse popolari e 
che non pub non nflettere In 

s6 1 mutamentl che avvengo-
no nella societa. Sarebbe scioo-
co, perb abbandonarsi ad un 
ottimismo dl maniera, voler 
vedere della realta attuale, so
lo un quadro a tinte rosee. 
In realta, sussistono ancor og
gi diffidenze, diciamo pure di-
vergenze non piccole, tra noi e 
il movimento studentesco. Non 
sempre rlusciamo a cogliere e 
ad utillzzare tutta la portata, 
tutta la combattivita che si ri-
veia nelle attuali lotte operate. 
Troviamo, poi, e cib e torse 
ancor piu grave, una grandis-
sima difficolta a tradurre sul 
terreno politico il grande mo
vimento economico-sociale in 
atto. E come se questo non 
bastasse, assistiamo ad una 
grave stasl e persino involu-
zione e decadenza della forza 
numerica e della attivita del
le nostre organizzazionl di 
Partito. 

E qui viene spontaneo do-
mandarsi: ma veramente ab
biamo tratto dal movimento 
in atto tutte le conseguenze 
che se ne dovevano rlcavare? 
E' la nostra risposta adegua-
ta alia situazione? Dare al mo
vimento la considerazione che 
merita, appoggiarlo, va bene: 
ma basta? E ' sufficlente 1'ap-
poggio, o cl vuole qualcos'al-
tro? Dl fronte a movimentl di 
questa ampiezza quelio che si 
chiede a un partito politico, 
soprattutto ad un grande parti
to come il nostro, non fe sol
tanto la solidarieta. E' di com-
prenderne la natura e di da
re al movimento una guida po
litica, un obiettivo politico. A 
me sembra fin troppo eviden-
te che questo contributo — 11 
solo veramente Importante — 
noi non 1'abbiamo dato. E non 
l'abbiamo dato, non lo diamo, 
perche non ci rendiamo, mi 
pare, abbastanza conto che 11 
livello attuale della lotta dl 
classe in Italia richiede una ri-
considerazione non solo della 
tattica, ma anche della strate
gia, richiede una direzione po
litica che tenga conto sia del 
grado di sviluppo della situa
zione economico-sociale del 
paese che dello spirlto che ani-
ma le masse. 

Possiamo dire che le masse 
in lotta vogliono, oggi, la a al
temativa democratica al cen-
tro-sinistra » che noi proponia-
mo? Potremmo organizzare 
scioperi e dimostrazioni con 
quella parola d'ordine? Io cre
do francamente dl no. Cosi 
come credo che le riforme da 
noi proposte nel Progetto dl 
Tesi, che non appaiono In quel 
testo come lo sbocco di grandi 
lotte di massa, non possano, 
poste in quel modo, diventare 
obiettivi trascinanti, capacl dl 
mobilitare milioni di lavorato-
rl come e necessario se si vo
gliono ottenere. II movimento 
attuale, mi pare, non e carat-
terizzato dal fatto di porsi 
obiettivi piii limitati dl quelll 
da noi prospettati. ma anzi 
dal fatto di porsene di piu 
avanzati, di piii radicali e piii 
generali. 

Diciamo subito, per evitare 
equivoci, che nessuno, a quan
to risulta, pone in dubbio la 
necessita di continuare e di 
sviluppare le lotte rivendicati-
ve, salariali, capaci di toccare 

con obiettivi concretl ed imme-
diati milioni di lavoratori. II 
problema e di come coordina-
re queste lotte, di come uti-
lizzare il potenziale esistente 
che va al di la di quegli obiet
tivi, di come dare a quelle lot
te uno sbocco politico. 

Credo che, a questo punto, 
occorre porre In primo piano 
un obiettivo che e in veri-
ta menzionato anche nel 
Progetto di Tesi, ma che non 
ha in esso quella posizione 
cent rale, quella funzione deci
sive che ad esso compete. Que
sto obiettivo e la conquista di 
nuovi centri di potere, di nuo
ve posizioni di potere dal bas
so. II Progetto di Tesi parla 
di « rivendicazione diffusa di 
partecipare direttamente alle 
decisioni di fondo, e la ricer
ca ai forme nuove di organiz-
zazione e di presenza demo
cratica...» (parte I I , paragr. 
2); sottolinea che «occorre... 
promuovere forme nuove di 
partecipazione democratica, di 
decisione e di gestione da par
te delle masse popolan... D 
(parte III, par. 2); parla, anco
ra. della necessita • di sposta-
re la lotta a hvelli politici via 
via piu avanzati e di porre e 
indicare tin da oggi nuove for
me di partecipazione e di po
tere e anche nuovi istituti di 
cla&se e democratici.- » (parte 
V, par. 2). Le formulazioni 
non sono sempre cruare, ma 
sopratnr.to non e sottolinea-
ta la lunzione decisiva di que
sto obiettivo politico, 1'impor-

tanza del fatto che le masse og
gi pongono obiettivi di potere. 

Daitronde si nota una evi-
dente ambiguita ed oscillazio-
ne sul senso di questa rivendi
cazione. A volte essa pub ap-
parirc come un momento di 
un processo di trasformazio-
ne rivoluzionaria, il piu deile 
volte invece come la conquista 
di « qualcos"aItro » da affian-
care aKe istr.uzioni rappresen 

tative di'nK>cra:ico-borghesi gia 
ois'.ent:. nella prospemva di 
una tr.i.>'ormazione deila s o 
c.e:a iMl:ana dallmterno del
la sua struttura costituziona-
lc denioor.i!:cv>borghese. Ora, 
qui bisoim.i e^^erp rhiarr nnrk. 
v» centri d: po:ere dal basso, 
come >or.o richiesti dalle mas
se oporaie e studentesche, non 

1 pos>ono essere qualccsa di 
concreto. di positivo se ven-
gono incapsulati e inquadrati 
nella attuale struttura dello 
Stato, che e strumento di do-
minio della borghesia. Essi 
hanno un sen«o soltanto se ven-
gono assunti come antagonist:-
ci e mcompatibili, a breve ter
mine, con lo Stato borghese e 
tutte le Mie strutture rappre-
sentative pseudo-demoorati 

che. Altrimenti, ci faremmo dei
le lllus'.oni s-Ui'.a natura di c.as-
se dello SMto che sarebbero 
veramente imperdonab'.h. 

Quanto ali'obiettivo delle ri
forme di struttura, il limite 
maggiore del Progetto di Tesi 

non sta neU'averne indicate po-
che, e nemmeno nel non aver 
chiar.to attraverso quale stra
da e quail strumenti intrapren-

dere le lotte per realizzarle. 
II limite e pjuttosto nel non 
mostrare il carattere di rot-
lura dell'equilibrio politico esi
stente che tale lotta pub ave
re, se condotta in modo conse-
guente. Rif j rme che lntacchi-
no seriamente l'organizzaziona 
del pote;e. che modifichino i 
rapporti di produzione, che in-
cidano sulla proprieta, richie-
dono, per essere reallzzate, 
grandi e accanite lotte di mas
sa, che sono destinate a scon-
trarsi con la reslstenza piu ac 
canita della borghesia e dello 
stato borghese. Se lo Stato 
borghese —non nel suo aspet-
to estenore come le assem 
blee parlamentari, ma il po

tere reale, cioe 1'esercito, la po 
lizia, la burocrazia, 1 tribuna-
11 — ha mostrato di cosa sia 
capace quando vede minaccia-
ta anche indirettamente la 
struttura di classe della no
stra societa, ci si pub immagi-
nare cosa non farebbe quando 
vedesse realmente minacciate 
le basi del potere. 

Dl qui appare cosa possono 
essere le rivendicazioni di ri
forme in una strategia vera
mente altemativa, sociallsta e 
rivoluzionaria; un obiettivo me-
diante il quale radicalizzare la 
lotta e preparare una fase piu 
avanzata della lotta per il po
tere. Le riforme di per se non 
possono dare e non daranno 
ma! il socialismo, comun-
que si chiamino, ma possono 
avere una importante lunzio
ne nella lotta per costruire 
dal basso un sistema di pote
re antagonistico, per tempra-
re le masse alia lotta ed ele-
varne la coscienza politica, per 
portarle a lotte sempre piu 
generali lino a creare un rap
porto dl forza favorevole rne-
diante il quale imporre la vo-
lonta della grande maggioran-
za. con la sola legge che la 
classe dominante e capace di 
intendere: la legge della forza. 

E' un processo questo che 
pub richiedere anche un lun-
go periodo di preparazione. co
me anche pub trovarsi dinan-
zi ad improvvise accelerazio-
ni del movimento. Le illusio-
ni sulla conquista dello Stato 
daH'interno, attraverso lo svi
luppo delle attuali istituzionl 
rappresentative. attraverso un 
processo graduate di riforme, 
sono illusion! riformlste; e 11 
riformismo e oggi il perlcolo 
maggiore per il nostro partito. 

Arrigo Bortolotti 
Sezione di Coverciano 

Firenze 

Uno schie-
ramento 
sempre piu 
largo sul 
cammino 
delle 
riforme 

II XII Congresso del no
stro Partito e un punto di ri-
fenmento al quale le forze 
nvoluzionarie italiane ed in-
temazionali guardano come 
momento unificante del livel
lo di coscienza e di analisl 
che la classe operaia ha rag-
giunto. Al Partito comunista 
spetta di riproporre la « sua » 
strategia riverificata e meglio 
precisata dopo le lotte di que
sti anni e soprattutto di que
sti ultimi mesi. 

Dopo venti anni dl «terro-
re bianco», con i comunistl 
discrimmati nella societa e sul 
posto di lavoro, cacciati dalle 
fabbnche e quindi logicamen-
te attestati su posizioni dilen-
sive con il conseguente con-
tinuo perico'.o del settarismo 
e del burocratismo. si sta 
aprendo una nuova fase del
lo scontro tra sfruttati e sfrut-
taton (tra chi lavora e chi vi-
ve sul lavoro altrui). L'asset-
to capitalistico del nostro Pae
se fa contenere I'occupazione 
entro livelli nettamente insuf
ficient i creando una emargi-
nazione crescente (secondo le 
previsioni della Confindustna 
nel 1970 il livello di occupa-
zione sara pan a quelio del 
1964) e quindi un obiettivo al-
largamento degli strati prole-
tan e quindi d;sponibih per 
il rovesoamento del sistema. 

Nuovo significato assume 
in questo quadro la ripropo-
sizione oflensiva e rivoluzio
naria deila via italiana al so
cialismo di Gramsci e di TO-
gliatu, che, M? ha permesso 
r̂ *»n-» f->cn ^ i f c n s i v ^ ci: t c n e r -
ln vita con un sistema di al-
leanze e con una politica ac-
corra, il piu grande p<mi to 

comunista dell'occidente capi
talistico, Iascia ora prefigura
re un allargamenio delle com-
ponenti necessane alia crea-
zione di quel blocco stonco 
democratico e popolare che 
avra come obiettivo lmmedia-
to i'attuazione d: riforme qu3 
litative, come quelle indicate 
nel progetto di Tesi, recanti 
potere r e r -e classi subordi
nate e come obiettivo di lun-
go termine il conseguente so
cialismo. 

II drammatico nodo che ci 
lega alia NATO (e qui si ca-
pisee Timponanza della bat-
tagha che andiamo a condur-
re per lo scioghmento della 
Italia dalla alleanza atlantica), 
il tipo di societa civile che 
vt e nel Paese, le condizioni 
storiche, politiche. social! « ra-

Rai-Tv 

ligtose fanno della via Italia
na al socialismo una strate
gia credibile e realizzabile. 

Strumento fondamentale e 
la lotta per le riforme nella 
misura in cui ognl battaglla 
per ogni singola riforma rie-
see a mobilitare larghi strati 
dl lavoratori, ad allargare via 
via lo schieramento convergen-
te su questu obiettivo che de
ve dare, per le sue peculiarl-
ta, piii potere ai lavoratori, mo-
dificando l rapporti di forza 
tra capitale e lavoro; queste 
battaglie sarebbero vane, se 
non fossero legate fra di lo
ro, se le connessioni e I le-
gami non rendessero necessa-
rie nuove lotte, nuovi scontri, 
nuovo potere. (Un esemplo 
pub essere preso dalla lotta 
per le pensionr. la mobillta-
zione della primavera, la con-
vergenza di sindacati e forze 
politiche sui nostri obiettivi 
in autunno, il legame tra au-
menti dei minimi, aggancio 
agli stipendi, gestione degli 
Enti previdenziali per indlca-
re la questione del potere). 
Questo permeUe di espugna-
re a catena le vane dlfese 
che 11 sistema capitalistico (dl 
Stato e pnvato) si e eretto e 
si va erigendo. Non siamo a 
un nuovo « Manifesto » ne al 
« Che fare? »: apphchiamo con-
cretamente l'esperienza di lot
ta del movimento operaio ri
voluzionario e del nostro par
tito in particolare. La questio
ne delle fette di potere che 
in questo modo vengono strap-
pate aU'avversario pone imme-
diatamente il problema della 
gestione dello stesso, con nuo
vi istituti della classe operaia. 
E ' quanto sta facendo il FNL 
nel Vietnam quando, man ma-
no che libera i villaggi, pro-
cede alia formazione di un 
consiglio dirigente e alia di-
stribuzione delle terre crean
do le pxemesse del sociali
smo che si daranno dopo la 
vittoria certa. 

La fase di attacco lmpegna 
quindi l'utilizzazione in modo 
anche nuovo di tutti gii stru
menti possibili, da quelh tra-
dizionali della democrazia bor
ghese a quelli che doboiamo 
costruire e spenmentare (as-
semblee di labbrica, comitatl 
di reparto e di cottimo, comi-
tati di rione, quartiere, sobbor-
go, comitati contadini, di ap-
prendisti, e cc ) . L'invenzione 
di questi istituti di tipo nuo
vo deve venire dalla creativi-
ta che le masse sanno espxi-
mere nel fuoco dei process! 
rivoluzionan di crescita e di 
emancipazione. Al di la della 
rilettura delle esperienze con-
siliari torinesi del primo dopo-
guerra bisogna misurarsi con 
una realta diversa e con un di-
verso capitale (piii concentra-
to e piii internazionale). La 
gravita del compito non de
ve perb permettere che passi 
la pericolosa tentazione dello 
attendismo m una situazione 
di rapida trasformazione e d! 
tumultuosi processi economi
cs sociali e politici. 

Alia creazione delle condizio
ni, all'allargamento del movi
mento, all'esplosione delle con-
traddizioni del sistema devo
no contribuire i movimenti 
autonomi (movimento sindaca-
ln, studentesco, contadino, 
femmmile, ecc.) i quali si 
creeranno uno spazio e un ruo-
lo nella societa di tipo socia-
lista che andiamo a costrui
re. L'autonomia di questi mo
vimenti non si pub stabilire 
con un disegno egemonico e 
di strumentalizzazione, ma in
vece in una strategia di lungo 
termine per il pluralismo che 
propugniamo e difendiamo nel 
nostro progetto di stato ope
raio. Questa concezione e la 
mat rice da cui nasce il Parti
to nuovo, con un ruolo diver
se dal tradizionale, cioe di sti-
molo e di direzione della vi
ta politica e sociale e non dl 
unificazione. di semplificazio-
ne e di mortificazione delle 
altre forze e degli altri parti-
ti, del loro patrimonio di idee 
e di valori. 

II ruolo del Partito non vie
ne per questo diminuito, an
zi a esige un impegno senza 
eguali di presenza e di inizia
tiva in tutta la societa, di 
combattivita politica e ideate, 
di conquista del consenso, di 
mobJhtazione delle energie e 
della partecipazione popola
re* . (Tesi V I I ) . 

La situazione politica inter
nazionale rif let te a livello mon-
diaie lo stesso tipo di scontro 
tra impenalismo e forze nvo-
luzionane che si ha all'interno 
del Paese. Anche qui e indi
spensable tenere conto che a 
fare la rivoluzione si e in due 
e quindi scegliere di volta in 
volta il terreno su cui porta
re la lotta per liberare gll 
sfruttati. II valore della coe
sistenza pacifica raggiunge co
si la pienezza d: conteauto: 
bloccare i signon della guer
ra, liberare le forze antimpe-
rialiste e anticapitaliste per 
la creazione del mondo dei Ii-
beri e degli uguali. II massi-
mo e imrhediato compito del 
Partito diviene l'esaminare con 
ngore forme e metodi passa-
Ti »» n r A t o n t i t*i 2Ti2.\'.Zl, d i 
azione, di direzione e di con-
trollo, di come nasce, matu-
ra, esplode, si afferma il pro
cesso rivoluzionario nel pae
se e nei mondo. Le varie e 
anche contrastanti espressiom 
di tale processo (nvoluzione 
culturale cinese. Che Guevara. 
Praga, Vietnam, Maggio fran-
cese, movimento studentesco, 
lotte operaie) non possono 
passare sulle nostre teste sen 
za lasciare il segno ma devo
no essere messe a fuoco, ana-
Iiz2.ite, recepite nel giusto, bat-
tute nell'errato, per affinare 
le nostre armi, per essere in 
grado di portare e di dingere 
le masse alia lotta e alia vit
toria. 

Eliseo Fava 
Responsabile di Zona 

del Ba=5o Sarca del CD 
della Federazione 

di Trento 

A causa dello sciopero generate per le pen
sion!, che ha registrato anche alia RAI-TV una 
notevole astensione dal lavoro, ieri i programmi 
radiofonici e televisivi hanno subito numerose 
variazioni. II programma della serata si e ridotto 
alia proiezione di un vecchio fi lm. Non siamo per
cio in grado di pubblicare la consueta recensions 
critica, che comunque verra ripresa regolarmente 
da domani. 

Televisione 1* 
12.30 S A P E K E 

« La n o s t r a s a l u t e »r a c u r a d l O r r e t e l l l e Sforzlnl (u l t ima 
p u n t a t a ) 

13.00 I.E 1 W K E N T ! P O V E K E 
Gll a p p u n t l d i v l agg io dl A l b e r t o f innucr l e n i a n c a l.la 
U r u n o r i r l g u a r d e r a m i o Questa t o l t a la v ia Cas l l ina 

13,30 T E L E G I O R N A L E 
17,00 IL T E A T K I N O D E I . G I O V E D r 

K' In p r o s r a m m a !a t e l F d a h a « Cava l i e r S t a m p r l l a nel p a n e 
del M a r a r a s • di T l n l n Ma tegazza 

17.30 T E L E G I O H N A 1 . E 
17.45 LA TV DEI H A G A Z Z I 

Sono In p r o g r a m n i a un s e r v l r i o dl G i o r d a n o Repossl su l la 
P iazza del C a m p o dl S i e n a ; un te le f i lm Inglese dal t i to lo 
« Due b a m b i n i In una g r a n d e c l t t a : J e m l n a e J o h n n y •: 
l . idne un c a r t o n e a n l m a t o del G a t t o S l lves t ro 

18.15 Q U A T T R O S T A G I O N I 
La r u b r l c a p r e s e n t a un d l h a t t i t o dal t i t o l o : • o l i o oggi . . . 
e d o m a n i ? » 

19.15 S A P E R E 
« Lo s p o r t p e r t u t t i ». a c u r a dl A n t o n l n o F u g a r d l (5 . p u n t a t a ) 

19,45 T E L E G I O R N A L E S P O R T . C r o n a c h e I t a l i ane . Oggi al Par-
l a m e n t o 

20,30 T E L E G I O R N A L E 
21,00 I GIOKNI D E L L A STORIA 

« Ol iver C r o m w e l l : r l t r a t t o dl un d i t t a t o r e • SI t r a s m e t t * 
ta s e c o n d a p a r t e de l lo s c e u e g g l a t o di F t a v ' o Nlco l ln l . d l -
r c t t o da Vl t to r lo C o t t a r a v i : s t a s e r a verr.1 r i e v o c a t o II 
p e r i o d o de l la d i t t a t u r a di Cromwel l , nel q u a l e I 'ex co loo-
nel lo de l la r i vo luz ione pose le basi d e l l ' i m p e r i a l i s m o ingle«e 
e si t r o v 6 in a l l e r u i r a p p o r t i eon la l io rghrs la in n o m e 
de l la q u a l e , a l l ' l n lz lo . a v e v a c o m l i a t t u t o . 

22.00 LA T I G R E S U L L A COI .LINA 
Telef i lm di . lack A r n o l d 

23.00 T E L E G I O R N A L E 

Televisione 2 
19,00 S A P E R E 

Corso dl t e d e s c o 
21,00 T E L E G I O R N A L E 
21.15 C A M P I O N ! A C A M P I O N E 

Come e r a da p r e v e d e r s i . la TV non si e s f a t t a s fuggi re 
l ' e n n e s l m a s a g r a de l l a c a n z o n e , c e l e b r a t a q u e s t a vo l ta t l 
conf ln i d ' l tal la . . Lo s p e t t a e n l o . del q u a l e \ i e n e t r a s m e s s a 
solo u n a p a r t e , e p r e s e n t a t o da A b a Cerca to e Albe r to 
I . upo : vi p a r t e c i p a n o i soli t i no m i : d a P a t t y P r a v o a R i t a 
P a v o n f . da C a t e r l n a Casel l i a l l ' E q u i p c 84. d a Gigl ln la Cin-
q u e t t l a Enzo J a n n a c c i . o r m a i . s e m b r a , a s s iduo f r e q u e n ' a -
t o r e di q u e s t e n i a n i r e s t a / i o n i . 

22.35 O R I Z Z O N T I D E L L A SCIENZA E DELLA TECNICA 
La r u b r l c a c i i r a t a d a Giu l lo Macchi r i p r e n d e le sue t r a -
smlss ion i p r c s e n t a n d o tin serv iz ln sul la r ian imazi<mc e a l t r i 
pezzl su!! ' a l l m e n t a z i o n c degl i a s t r o n a u t ! e su l l e n u o v e 
sos t anze p e r s p e g n e r c gll Incendl 

Radio 
N A Z I O N A L E 

G I O R N A L E R A D I O : o re 7: 8: 
10; 12; 13: 15: 17; 20; 23 

6.30 Corso dl l i n g u a f r a n c e s c 
7.10 M u s l c a s top 
8.30 Le c a n z o n i del m a t t l n o 
9,06 Co lonna m u s l c a l e 

10.15 L a Rad io p e r le Scuole 
10,35 Le o r e de l l a m u s l c a 
11,30 S o p r a n o G i a n n a Gall l 
12.03 C o n t r a p p u n t o 
13,15 I J I C o r r i d a 
1I.C0 Trasmls s ion l r eg lona l i 
14.45 Z i h a l d o n e i t a l i a n o 
15,43 I nos t r i success ! 
16.00 P r o g r a m m a p e r I r agazz i 
16.30 Scus i . h a un c e r o n e ? 
17,03 P e r vol g iovan i 
19,13 « Slssl . la d i v i n a I m p e l a -

t r i c e >. or lRlnale r ad io fn -
n lco d l F r a n c o Monice l l l 

19.30 L u n a - p a r k 
20.15 O p e r e t t a ediz . t a s c a b l l e 
21.00 C o n c e r t o 
21.45 V e d e t t e s a P a r l g l 
22,00 T r i b u n a s l n d a c a l e . P a r t e 

c i p a n o CGIL , U I L . I n t e r -
s i n d , C o n f c o m m e r c i o 

S E C O N D O 
G I O R N A L E R A D I O : o re 6.30; 

7.30: 8.30; 9.30; 10.30; 
11.30; 12.15; 13.30; 14.30; 
15.30; 1630; 17J0 ; 18.30; 
19.30; 22: 24 

6.00 P r i m a d l c o m i n c l a r e 
7.43 I l lg l i a rd ino a t e m p o d i 

mns ica 
8.40 S lgnor l l o r c h e s t r a 
9.09 C o m e c p e r c h e 

10.00 « G r a n d i s p e r a n z e >. r o -
m a n z o dl C h a r l e s D ickens 
(14. ep i sod in ) 

10.40 C h i a m a t c R o m a 3131 
12.20 Trasmls s ion l r eg lona l i 
13.00 La h r l l a e la be s t i a 
13.35 P a r t i t a d n p p i a 
14.00 J u k e - b o x 
14.45 M u s i c - b o x 
15.03 La r a s s e g n a del d i sco 
15,15 Saggl di a l l levl del C o n 

s e r v a t o r ! I t a l i an i 

16.00 M e r i d i a n o di R o m a 
16.35 Mus lca -f t e a t r o 
17.10 l.e canzon i d l S a n r e m o 

1969 
17.35 c l a s s e L'nlca 
17.50 I n t e r v a l l o m u s l c a l e 
18.00 A p e r i t l v o In m u s l c a 
19.00 Un c a n t a n t e t r a la folia 
19.50 P u n t o e v l rgo la 
20.01 Fuor lg iuoco 
20.11 Cacc ia a l ia voce 
21,00 I t a l i a che l a v o r a 
21.10 II na<o dl un n o t a i o 
22.10 I.a hc l la e la hes t l a 
22,40 A p p u n t a m e n t n con N u n -

zio R o t o n d o 
23.00 C r o n a c h e del Mezzog io rno 
23,10 Concorso I ' N C I A p e r 

canzon i n u o v e 

T E R Z O 
9.30 C o n c e r t o d i a p e r t u r a 

11.15 I Q u a r t e t t i pe r a r c h i dl 
G. F- Ma l lp l e ro 

11,55 T a s t i e r e 
12.10 U n i v e r s l t i I n t e r n a z i o n a l e 
12,20 Civ i l t a s t r u m e n t a l e I ta 

l i ana 
12.55 I n t e r m e z z o 
14.00 S o p r a n i : M- B a r r l e n t o s e 

R. S c o t t o 
14.30 II Disco in v e t r i n a 
15.30 Conce r to de l T r i o i t a l i a 

no d ' a r c h l 
16.10 M u s i c h e d 'oggi 
17.00 Le op in ion ! degl i a l t r i 
17.20 Corso di l i n g u a f rancese 
17.45 G. F . t i a e n d e l 
18.00 Nn t i z i e del T e r z o 
18.15 Q u a d r a n t e e e n n o m i c o 
18.30 Muslca leggera 
18.45 P a g i n a a p e r t a 
19,15 G. F a u r e 
19.45 In I t a l i a e a l l ' e s t e ro 
20.00 - Passagg io >. Mus l ca dl 

L u c i a n o n e r i o . D l r e t t o r e 
M a r i o Gusel la - « II flglinl 
p r o d i g o » Mus lca d i Be 
n j a m i n B r i t t e n . D l r e t t o r e 
Colin G r a h a m 

22.00 II G i o r n a l e del T e r z o 
22.40 RIvls ta de l le r i v i s t e 

VI S E G N A L I A S I O : « P a s s a g g i o » . messa In scena dl L u c i a n o 
B e r l o ed E d o a r d o S a n g u i n e t l . m u s l c a dl L u c i a n o B e r i o : • 11 
flgliol p r o d i g o >. m u s l c a d i B e n j a m i n B r i t t e n (Te rzo o re 201. 
Si t r a t t a dl d u e o p e r e di a v a n g u a r d i a . c h e v e r r a n n o I n t r n d o t t e 
da U m h e r t o Eco ed E d o a r d o Gugl le lml 
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piOuiemi dei processo rivoluzionario in 

Tavola rotonda ? Berlino: Capitalismo coil-
temporaneo. rivoiu2ione tecnico-scienii-
fica e classe operaia 

Lavoro salariato in Africa 

F. Mieres: Particolarita deU'economia e 
prOuiemi uei | 
America (atina 

Indonesia: generali e politica 
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