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E gia iniziato un nuovo processo unitario 

(Scpue dnlla prima) 
lifiche, valicano i normali confini ri-
vendicativi ed assumono un profondo 
significato politico, innanzitutto per la 
natura stessa dellc rivendicazioni. ma 
anche per il numero di lavoratori che 
saranno impcgnati, per il rinnovo dei 
contratti collcttivi di lavoro. 

Cosi ancora l'aspra lotta per l'abo-
lizione delle gabbie salariali e per can-
eellare la vergogna del sottosalario 
non riguarda solo i lavoratori interes-
sati ma r a w e n i r e stesso di molte parti 
del Paese e in primo luogo del Mez-
zogiorno e delle Isole. Si tratta di lotte 
vastissime. e insieme unitarie. ehe im-
pegnano milioni e milioni di operai. di 
contadini, di lavoratori, e che investono 
tutta la politica economica e la vita 
democratica del Paese. Cosi inline le 
battaglie per il diritto di assemblea 
nelle fabbriche e per lo Statuto dei di-
ritti dei lavoratori sono parte impor
tante e decisiva della lotta generale per 
la democrazia e il socialismo. 

Nel corso degli ultimi anni, per 
lo sviluppo stesso delle forze pro-
dultive si e esteso I'arco delle 
alleanze possibili della classe ope-
raia. Alcuni avevano affermato 
che, nella fase attuale del capi-
talismo e nel sislema del capi-
talismo monopolistic© di Stato, 
le alleanze della classe operaia, 
nella sua lotta per il socialismo, 
avrebbero teso a cambiare, ed an
che a restringersi. I fattj dimo-
strano il contrario. 

L'assoggettamento all'industria mo-
nopolistica del processo produttivo agri-
colo ha fatto emergere con forza una 
stridente contraddtaone delle mnsse 
dei produttori delle campagne. con i 
grandi monopoli industrial!. con la po
litica del capitalismo monopolistico di 
Stato. e con la politica del Mercato 
comune. Questo spiega perche. negli 
ultimi tempi, nonostante la drastica 
diminuzione degli addetti all'agricoltu-
ra . si sono avuti movimenti e lotte non 
soltanto dei salariati e dei braccianti. 
come quelli di Avola. come n>x>lli in 
corso per otter.ere lavoro. per spaz-
zare via la vergogna del mercato di 
piazza, per imporre un collocamento 
democratico. Si sono avuti anehe mo\i 
•nenti e lotte di mezzadri e coloni. di 
piccoli contadini. Sono scesi in lotta 
anche i coltivatori diretti piu consisten 
ti. per rivc-ndicare una piu giusta re-
munerazione del loro lavoro. e conqui 
stare una piu grande forza contrattuale. 

E' evidente, dunque, che I'al-
leanza con i contadini resta, per 
la classe operaia, anche nell'at-
tuale situazione, una condizione 
essenziale della sua lotta per tra-
sformare la societa. Cio vale, sia 
pure in modo diverso, anche p<*r 
larghissima parte dei ceti medi 
produttivi delle cilia. Cio vale 
per le stesse masse femminili, 
che hanno combattuto grand! 
lotte per portare avanti il loro 
moto di emancipazione. 

Nello stesso tempo, si sono de
terminate possibilita nuove di al
leanze e di unita tra la classe 
operaia, larghi strati di intellet-
tuali, tecnici e ricercatori e le 
masse studentesche. La colloca-
zione del movimento studentesco 
non deriva soltanto da quello che 
gli studenti ne pensano, o dalla 
critica radicale al sistema ca-
pitalistico che una parte di essi 
avanza; ma, soprattutto, dal po-
sto che oggi occupano la scuola 
• I'Universita, nella societa do-
minala dai monopoli e dal capi
talismo monopolistico di Stato, e 

nella prospettiva della rivoluzio-
ne scientifica e tecnologica. 

Che poi, oltre a questo. in Italia, la 
scuola e I'Universita soffrano anche di 
n tardi e di insufficienze spaventose. 
non diminirisce affatto questa contrad-
dizione: la rende anzi piu stridente e 
profonda. Nel 1968. abbiamo avuto. an
ehe in Italia, il manifestarsi di un mo
vimento imponente degli studenti uni-
versitari e di quelli della scuola media: 
una ventata impetuosa ha scosso, dal 
profondo. non solo la scuola e I'Univer
sita sclerotizzate, ma anche la societa 
italiana nel suo complesso. 

Si e avuto cosi un allargamento mas-
siccio dello schieramento delle forze 
sociali, interessate ad una trasforma-
zione democratica e socialista. Il pro 
blema politico che ne deriva e quello 
di fare avanzare una piattaforma di lot
ta e di iniziativa che meglio consenta 
la convergenza e la collaborazione di 
forze sociali tanto numerose e diverse. 
per comuni obiettivi di trasformazione. 
Una tale piattaforma deve essere an 
timonopolistica, antiautoritaria. e anti-
imperialistica, cioe capace di dare uno 
sbocco costruttivo ed unitario a tutte 
le spinte anche piu avanzate. ed impe-
dire che si disperdano in sterili esplo-
sioni. 

La lezione 
del 19 maggio 

E' evidente, perd. che non ci trovia 
mo di fronte a fiammate passeggere. 
o a scoppi improwisi . ma a fenomeni 
dj fondo. e non solo italiani. Questo ac-
cresce le nostre responsabilita. e quelle 
di tutte le forze pobtiche democratiche. 
Le elezioni del 19 maggio. con 10 mi
lioni di voti alle forze unite della op-
posizione di sinistra, hanno indicato 
con ch-.arezza la volonta ferma di una 
gran parte del popolo italiano di cam 
biare politica. 

La nostra analisi parte da que
sto complesso di fatti, che, tutti 
assieme, pongono un chiaro pro-
blema politico: quello della tra
sformazione radicale degli iiidi-
rizzi di governo ed anche quello 
di mutamenti sfrutturali, che per-
mettano uno sviluppo nuovo della 
democrazia verso il socialismo. 
E' dal rifiuto di riconoscere que
sto problema, e di dare ad esso 
una soluzione rinnovatrice, che 
deriva la crisi profonda che il 
Paese aHraversa. c* una crisi 
che parte dal processo produtti
vo, investe tutta la vita nazio-
nale, la culhira, la giustizia, la 
famiglia, perfino la vita religiosa. 

Nelle lotte operaie. contadine. stu
dentesche. di questi anni vi e un ele-
mento comune: una ferma volonta de 
mocratica di partecipazione diretta al
ia direzione della societa e dello Stato; 
una prorompente decisione di affer-
mare la dignita dell'iiomo e del citta-
dino: un rifiuto netto di sottostare a 
qualsiasi forma di opcressione e di au-
toritarismo. Molti guardano a tutto que
sto con preoccupazione, alcuni. anche 
con paura. Noi, invece. salutiamo quan 
to awiene con la soddisfazione di chi 
e stato ed e promotore consapevole. 
anche se non esdusivo. di un tale ri-
svcglio politico ed ideale. Sappiamo be
ne che. nell'ambito di alcuni dei movi
menti in atto, vengono avanti. talvol-
ta. idee e tendenze che non condhi-
diamo. E' nostro diritto. e nostro do 
vere, criticare e respingcre tali posi-

zioni. Ma da gran tempo abbiamo ab-
bandonato il criterio. settario e me-
schino. di considerare che tutto quan-"-

to non coincida con le nostre vedute 
debba essere respinto in blocco. Noi 
consideriamo la varieta di spinte. di 
interessi, di obiettivi, che animano il 
movimento operaio, popolare e demo
cratico, non solo come un dato ogget-
tivo della realta. ma come espressio-
ne della ampiezza e della ricchezza 
del movimento stesso. Gia nel « Mani
festo dei comunisti > si poteva leggere: 
e l comunisti... non erigono principi 
particolari sui quali vogliono modella-
re il movimento proletario». 

A nostro avviso sono non mar-
xiste, non leniniste, quelle ten
denze che respingono tutto cio 
che non corrisponde a schemi 
prefissati anziche considerare 
ogni cosa come un dato oggetti-
vo della realta, per fame un 
elemento costitutivo della pro
pria azione, volta a trasforma-
re la societa. Ed e percio che 
il riconoscimento del valore dei 
vari contributi e dell'autonomia 
dei diversi movimenti e ben lun-
gi dall'essere, per noi, un espe-
diente tattico. 

Muovendo da tali premesse politi-
che e teoriche ci sia mo sforzati di co-
gliere e di capire — al di fuori di 
ogni pregiudizio e dogmatismo — i 
fenomeni nuovi che vengono avant: 
nella societa. Particolarmente positi-
v 0 ed aperto e stato il nostro attcggia-
mento nei confronti del movimento 
studentesco. Certo, cercare di com-
prendere non signifies accettare acri-
ticamente ogni cosa e ogni posizione. 
ma, al contrario, cercare in ogni dato 
o posizione quanto vi e. o vi pud esse
re . di utile, o quanto vi e di negativo 
da combattere e respingere. Noi sen-
tiamo che quanto awiene . oggi. in Ita
lia. la volonta che prorompe dalle gio 
vani generazioni. di contare di piu; e 
di cambiare questa societa ingiu^ta ed 
inumana. e anche in parte, ii fnrttn 
della giusta politica. e del combatti 
mento duro e paziente condotti. negli 
anni passati, dal nostro Partito: dalla 
lotta contro il regime fascista. al con-
tributo di pensiero e al sacrificio con
sapevole ed eroico di Antonio Gram-
sci e di tanti altri compagni; dalla 
battaglia armata contro il fascismo. in 
Spagna. alia guerra di liberazione in 
Italia; dalla lotta per la Repubblica 
e la Costituzione. alie battaglie. spes=o 
sanguinose, di questi venti anni. per 
la terra, il lavoro, la liberta e la pace. 
n vaiore di queste lotte sta non solo 
nell'aver riconquistato le liberta de
mocratiche, e nell'averle difese man-
tenendo aperta la strada dcll'avanza-
ta verso il socialismo. Questo e molto 
importante. ma non e tutto. Su que
sta strada siamo avanzati, sia pure 
con cbfficolta, lentezze ed anche er-
-ori. Senza di noi. senza la nostra lot
ta, senza la nostra politica unitaria, 
I'ltalia sarebbe oggi una cosa ben di-
versa da quella che e. Guardiamo a 
quanti paesi ancora, in questa parte 
del mondo. dalla Spagna. al Portogal-
lo, alia Grecia. si trovano sotto regi 
mi fascisti. Guardiamo ad altri paesi. 
come la Germania federale, dove non 
e'e il fascismo, ma dove i fermenti 
nuovi non trovano un punto di riferi 
mento che abbia la forza ed il pre 
stigio di un Partito come il nostro. 
Oggi I'ltalia e un paese vivo, con una 
grande tensione politica, ideale e m o 
rale. Comprendiamo, facciamo nostre 
le insofferenze e le impazienze delle 
giovani generazioni. Siamo coscicnti 

che bisogna fare ogni sfor/.o per acce-
lerare i tempi della marcia in avanti. 
e questo si pud e si deve fare anche 
traendo insegnamento, fiducia e slan-
cio dalle lotte del passato. Non dob 
biamo dimenticare che in tutti questi 
anni, i lavoratori italiani hanno rea-
lizzato importanti progress! sociali, 
strappando via via una serie di risul-
tati. dalla scala mobile per i salari 
ad aicune conquiste sul terreno pre 
videnziale e assistenziale. da un net-
to aumento delle retribuzioni per de 
terminate categoric alle conquiste dolia 
terra che hanno smantellato il latifon 
do meridionale negli anni fra il '45 
p il '50. e alia grando contiuista di pnn 
cipio sulla parita salariale per le don 
ne. In tutti questi anni, i lavoratori 
italiani hanno messo in moto un pro 
cesso di trasformazione della societa, 
contrassegnato certo da profonde con 
traddizioni. ingiustizie e storture. m.i 
pur scmpre tale da portare la lotta 
oolitica e di classe ad un livcllo piu 
alto. E' lungo una linea di democrazia 
e di lotta che siamo riusciti a scon-
figgere i tentativi reazionari della De
mocrazia Cristiana. respingendo. con 
una grande mobilitazione popolare e 
con il voto, la legge truffa del 19ST; 
rovesciando il regime poliziesco di 
Scelba. e sconfiggendo. nel 1960, con 
imponenti manifestazioni di piazza, il 
tentative di Tambroni di imporre un 
regime autoritario aperto alle forze 
fasciste. Tutto questo. sia ben chiaro. 
non lo abbiamo conquistato da soli. 
ma insieme ad altre forze antifasciste, 
democratiche e socialiste. Siamo riu
sciti, cosi. a mantenere e consolidare 
una parte importante e decisiva del 
tessuto delle organizzazioni unitarie, 
sindacali e cooperative, ed oggi e pos
s ib le porre in concreto il problema 
dell'unita sindacale. Siamo perfettamen 
te coscienli dei limiti dei risultati con 
seguiti. limiti dorivanti soprattutto dnl 
la rottura dell'unita popolare e di lotta 
che si era realizzata durante la guerra 
di liberazione. Sappiamo che un regi
me effettivo di liberta e di p rog re s s 
economico e sociale non si potra diro 
conquistato stabilmente se non verran-
no toltc alle forze eonservatrici e rea-
7ionarie le basi eronomiche e politiche 
rlel loro potero. Per questo, lottiamo 
non solo per la conquLsta di sempre 
nuo\e posizioni di forza e di potere p t r 
le classi lavoratrici. ma anche per la 
prospettiva della trasformazione socia 
lista della societa italiana. cioe per 
il passaggio di tutto il potere econo 
mico e sociale agli operai. ai contadini. 
di tecnici, agli inteilvltuali, ai ceii medi 
produttivi. organi"7zati in una salda uni 
ta nazionale. in cui tutte le forze so
ciali progressive, tutti gli interessi va 
hdi siano rapprc^entati. in cui tutte le 
liberta siano garantite. tranne quella 
di sfruWare altri uomini e di speculare 
sulla miseria e la salute della po\era 
gente. 

Insegnamenti 
necessan 

l*a riaffermazione del ruolo t h e ab-
hiamo a\"uto in tutti questi anni pre 
suppone una ricerca approfondita t 
«erena su tutta la nostra azione, e sulla 
stessa linea politica seguita. Infatti. 
gran parte del dibattito congressuale 
e stata dedicata a riandare, a volte 
con crudezza, alle tappe del nostro 
cammino. a sottolineame errori, deft 
cienze, iacune, che non intendiamo af 

fatto negare ne tacere. Del resto, sap 
pin.no che la marcia delle classi law> 
ratrici non e stata mai, e non pun 
fssere una marcia trionfale. Impor
tante e saper trarre da ogni esperien 
/a del movimento operaio. i necessan 
insegnamenti. 11 movimento operaio t 
popolare italiano non d riuscito ad im 
pedire che andasse avanti un certo ti 
po di sviluppo economico dominato d.u 
monopoli, che ha esasperato gli squi 
libri e le storture dell'economia e della 
societa italiana. Riconoscere questo 
non vuol dire dare ragione a La Mai 
fa. che per farsi perdonare le respon 
sabilita sue v dei *uoi vari alleati, dai 
liberali di jeri ai socialisti di oggi. 
ciancia the siamo tutti responsabili del 
la situazione in cui si trova I'ltalia. go 
\ernanti ed opposizione. Questa affer 
mazione puo a vere un senso solo se 
si rieonosce che i governanti mentr<' 
hanno avuto i mezzi e la possibilita di 
imporre un diverso indirizzo al corso 
degli avvenimenti, non solo non hanno 
fatto nulla, in questo senso. ma hanno 
agito in direzione diametralmcntc op 
posta agli interessi del popolo e del 
Paese, D'altro lato, I'opposizione, pur 
essendo perseguitata c privata di tanta 
parte delle sue possibilita di azione ~-
si ricordino le persecuzioni e le discri-
rninaziom anticomuniste nelle fabbriche 
e nelle amministrazioni pubbliche e la 
delimita7ione della maggioranza — non 
e riuscita ancora a portare a fondo 
la sua lotta e a superare questo stato 
di cose. Queste sono responsabilita non 
solo diverse, qualitativamente e quan 
titativamente. ma sono di segno con 
trario. Ed c un fatto che le forze 
popolari aH'opposizione. sono riuscite 
a portare avanti una lotta instaneabile 
in difesa degli interessi dei lavoratori 
e della Nazione: e sono riusciti cosi 
a conservane e ad accrescere la forza 
e la combattivita del movimento ope 
raio e democratico. Una cosa dobbia 
mo ricordare. francamentc e con or 
goglio: in noi comunisti mai e \enut;i 
meno la fiducia profonda nelle capa 
e t a . neH'intelligen7-a, nella \olont.i di 
combattimento della cla^=e operaia •• 
dei lavoratori italiani; mai si e affie 
volito il nostro sforzo. e quello di 
ecntinaia e centinaia di migliaia di 
militanti comunLsti per orgamzzare e 
guidare la lotta rinnovatnee e libe-
ratrice. Altrettantn non si puo dire per 
quella parte del Partito socialista che. 
sotto la guida dei socialilemocratici. e 
di Nenni. ha ceduto alia pressione delle 
forze della concervazione sociale. Que
sto non si puo dire neppure per co 
loro che. quando. negli anni '50. ven 
nero avanti. nelle fabbriche. massicci 
cambiamenti tecnologici e nuove for 
me di sfruttamento. si affrettarono. 
\antandosi magari di essere portaton 
di posizioni di sinistra, a decretare che 
l'ini7io del < neocapitalismo > segnaxa 
la fine del marxismo e della lotta delle 
classi. Cosi ancora, piu tardi, mentre 
tanti di fronte airespansione monopo 
listica degli anni sessanta caddero nel
le illusioni riformistiche e in quelle di 
tipo tecnocratico e dirigistico. altri si 
affrettarono ad annunciare 1'ineluttabi 
lita dell'integrazione della classe ope 
raia nel sirtema capitalistico. e di con 
seguenza la solidita del centro sinistra 

Da parte nostra, con pazienza 
e con tenacla lavorammo a pre 
parare la riscossa operaia e il ri-
sveglio al quale oggi assistlamo. 
E cos) mentrc altri proclamava-
no I'cssorbimento della qucstione 
agrarla, di quella meridionale e 
della questions femmlnile da par
te del neocapitalismo, noi abbia
mo continuato • continuiamo a 

credere, sulla base dei fatti, che 
la borghesia monopollsllca Ita
liana non e in grado di assorblre 
queste contraddizioni. E cosi an
cora, mentre, non piu tardi di 
Ire, qualtro anni fa, i soliti nostri 
critic) da a sinistra >, teorizzava-
no sulla morte delle ideologic fra 
le giovani generazioni, noi abbia
mo respinto queste argomentazio-
ni e abbiamo avuto fiducia nelle 
nostre idee general!, e nella gio-
ventii. In tutti questi anni, cioe, 
abbiamo cercato di portare avan
ti, contro ogni schematismo e 

dogmatismo, contro ogni esaspe-
razione settaria e contro ogni rl-
nuncia alia lotta, una linea ideo
logic,-! e politica di lotta concre-
ta, di concreta costruzione della 
via italiana al socialismo che ha 
condotto alia situazione attuale e 
alle possibilita di oggi di fare 
nuovi e concreli balzi In avanti. 

Opposizione al 
centro-sinistra 

Compagne e compagni. \oj sapete 
che con il governo Rumor si.imo di 
fronte al tcniativo di ndar vita alia 
formula e alia politica di centro sini
stra. E' il confrunto fra il programma 
di questo governo ed i probiemi del 
Paese, che ci fa nbadire la nostra 
opposizione. decisa e netta. e il no 
stro impegno a lavorare per una svolta 
negli indirizzi politici, e per un'al 
ternativa democratica al centro-sini
stra. Certo, il governo e stato co 
stretto a riconoscere. dopo anni ed 
anni di ostinati rifiuti, lesistenza di 
.dcuni problemi. e a fare qualche 
concfvsione. Cosi. dopo ampie lotte 
contadine. come quelle deU'esiate scor 
*a, ha dovuto ammettere che la riven 
dicazione del Fondo nazionale di sol: 
darieta e una rivendicazione che non 
pud piu essere respinta. Per le pen 
sioni. il governo ha do\uto comincian-
ad allargare la borsa. ed ha trova to 
400 miliardi che ancora qualche mesf 
fa Ton. Colombo e Ton. Moro giura 
vano di non poter trovare m a lam 
modo. Come si vede. le lotte dei mesi 
scorsi ed il rLsultato eleuorale sono 
ser\iti a qualcosa. Ma o>nstatiamo 
la mancanza nel governo di una pre-
cisa volonta di rlso'vere problemi co 
me quello della riforma previdenziale 
e della sicurezza sociale. o come quel 
lo lie! rirmovamento della scuola e 
deil'Universita. anche se pure a questo 
proposito il governo e stjt»-) costrcUo a 
ciualche cambiamento. Non e perd sol
tanto dal giudizio su que>to o quel prov 
vedimento che ricaviamo la nostra p»̂  
s.z.'or>e. 

Sono le linee general! della 
politica economica e sociale del 
governo che no\ riteniamo sba-
gliate, e contrarie agli interessi 
dei lavoratori e della Nazione. 
Si tratta, in effetti, delle stesse 
linee seguite negli ultimi anni 
dai govern! di centro sinistra, 
ed i cui risultati sono sotto gli 
occhi di tutti. 

I dati ufficiah della disoccupazione 
e soUoccupazionc sfioruno di nuovo 
il milidhe di unita. Si accrescc e si 
aggrava la sottoccupaziiwie fenimimlo-
L'emigrazioix1 e la fuga d-ille cam 
pagne continuano e si allargano. Gli 
lnvestimenti produttivi sono da anm 
stagnanti. e inferior! ai lhelli dol 
196.1, mentre continua la scandalasa 
esportaz:one di capital!. La ricerca 

scientifica e tecnologica e in grave 
. ntardo. Questi sono i risultati di una 

politica dettata. in sostanza. dalle leggi 
del massimo profitto monopolistico. t 
che ha imposto un tipo di sviluppi 
economico a cui sono stati sacrificati 
le condizioni di vita degli operai e dei 
contadini. le esigenze di emancipazio 
ne delle masse femminili. i problemi 
del Mezzogiorno. deH'economia conta 
dma e deiragricoltura. della scuohi 
e deil'Universita. quelli dell'urbanisti 
ea e delle citta. della conservazioiK 
<lel suolo. della salute e della sicurezz.i 
della popolazione. Altro che program 
mazione! II Piano Pieraccmi si e rive 
lato per quello che noi dieevamo: un 
documento sbagliato, velleitario, desti 
nato a coprire le scelte dei gruppi 
monopolistici e a fallire miseramente 
nelle sue promesse. Ma anche per 
quanto riguanda la liberta. la dvmo 
crazia, l'attuazione della Costituzione. 
niente indica che questo governo in 
tenda affrontare seriamente i problemi 
posti con forza dai recenti movimenti 
operai e studenteschi. che invece conti 
nua a reprimere con bruLilita po!: 
ziesca. II governo si oppone al disarm-1 
della polizia in servizio d'ordine pub 
blico. nonostante le richieste dei sin 
dacati, dell'assemblea regionale siciha 
na, del Consiglio regionale del Eriuli 
Venezia Giulia e delle stesse commis 
sioni parlamentan. Anche sul dinttn 
di assemblea nelle fabbriche e ncl'.< 
scuole il governo e reticente ed inceno. 
mentre si tratta solo di dare attu.i 
z:one a un diritto che denva diretta 
mente dalla Costituzione repubbhcani 

Ne la nostra opposizione al governs 
pud essere attenuate per la pre?en7.i 
m esso della corrente dell'on. De Mar 
tino o delle sinistre democristiane 
Questa presenza costituisce. in realta. 
una copertura per la continuazione di 
una vecchia politica. Si e trattato. d.̂  
parte dell'on. De Martino e degh ty. 
mini delle sinistre democristiane. di u i 
nuo\o cedimento che non pud giu-tif 
enrsi a m l'argomexito dello stato ci 
necessita e dei pericoli di destra N">: 
r~n ignoriamo lesistenza di qivsti p 
ricoli. Ma essi trovano alimento pr-i 
pno nel fallimento del centro sn:"-:.-i 
di fronte ai problemi del Pae.v e dei 
lavoratori. La stessa e'.efantiaca con: 
posizione del governo Rumor, il rrxxio 

.come vi si e giunti. il SUIT programme. 
la sua palese impott-.Tza non servo->i 
certo a combaUere. ma anzi alimen 
tano i pericoli autoritari e anticosthu 
7ior»aIi. La soluzione govemativa del
l'on. Rumor non e una soluzione r*il.-
tica. La precaneta e 1'instabilita 6CV,A 
situazione appviiono sempre piu evi 
denti. 

Come si esce dalla cri*i? Come «i 
pud costruire un'alternativa democra 
tica al centro sinistra? LT mpost.i 
non e semplice: da una parte, abbiamo 
il fallimento della politica di centro-
sinistra. anzi. il suo esaurimento pol'-
tico ed ideale: dall'altra. non si D<K> 
dire gia fomoata una nuova mag!;; •» 
ranza. Da una parte, abbiamo un po? 
*ente movimento di ma^^sa. che e u«.-
tario, e che pone problemi di tra-tor 
mazione delle strutture. degli ordin.i-
menti e del costume stesso della N.i-
z'one. Dall'altra. ci sono la sordita e I.i 
resistenza delle classi dingenti. T).\ 
una parte abbiarr.o la nchiesta. pres-
•sitnte e generale. di un.t democra?ia 
piu larga e dirett i . di una partecina 
7ione effettiva alia direzione della so 
cieta e dello Stato; dall'altra. avvertia 
mo una certa crisi nel funzionamento 
e neH'autorita degli istituti rapprcsen 
t a tn i . 

Noi comunisti vogllamo lavo
rare per una soluzione positiva 

Pag. 5 <• I'Unita / Domenica 9 Febbralo 1H1 

http://pin.no
file:///ernanti
file:///olont.i
file:///antandosi

