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I LAVORI DEL COMITATO CENTRALE E DELLA CCC 

II dibattito sulla questione del Manifesto 
PIMM 

Dopo essersi dichiarato c a c -
cordo col metodo seg.u'.o daila 
V commissione c con ie conclu
sion i cu: e pervenuta. :! corn 
pagno Perna rileva como. di 
fronte all* erronee posizioni dei 
compigni del Manifesto s; im 
pongs una nspusta politica ciie 
investa tutto :1 partito. Anche 
se I'episcdio avra una portata 
limitata — ha detto Perna — e 
mis convinzione che :1 dibattito 
ivoltosi nella V commissione. 
non condotto all 'insegna di un 
preeoncetto dottr inansmo. si* 
stato utile e necessario. I com
pagni del Manifesto sono, in
fatti, arrivati alia contrappo-
sizione e a! rovesciame.nto del-
la linea strategica tracciata rial 
XII Congresso: nw la questione 
riveste un aspetto molto ptu se-
rio <e nessuno. per quanta do'o-
rnso possa c-sero. puo esimersi 
dall 'esprimere la propria opi-
nionci perche le Ioro analisi e 
proposte politiche tontrastano 
con gli sviluppi u l tenon dclla 
situazione politica e con gli lm-
pegni di lotta del nostro Par-
tito. E' giusto quindi. come pro
pone Natta, rivolgere l'invito 
• d una piu at tenta meditazio-
M : ma e anche neeessario ri-
volgersi a lutto il partito. per
che si arrivi ad un'ampia con 
sultazione e a delle responsa-
bili decision!. 

C'e chi dice, e si dira ancora. 
che nel nostro partito non sa-
rebbe possibile il dissenso. che 
noi avremmo la tendenza a r:n-
chiuderci nel dogma, ad essere 
una specie di chiesa. dove non 
e consentiu la libera circola-
zione delle idee. La nostra sto
ria ed elaborazione teorica con-
futano da sole tali affermazio-
ni. Tutto il nostro muoversi 
prova che siamo una forza lai-
ca e moderna. Ma questa sa-
rebbe una facile polomica. Cio 
che piu interessa e che il modo 
come i redattori del Manifesto 
hanno impostato la loro linea 
di opposizione totale e intriso 
di un profondo ideologismo e 
di un sostanziale integralismo. 

Nella V Commissione il dil>at-
tito e stato condotto per valu
ta re adeguatamente opinioni e 
tesi contrastanti. misurandole 
con la realta. con la volonta 
di promuovere ancora il rinno-
vamento del Part i to. in modo 
vivo, attraver.so un sorio con-
fronto di idee. N'oi intendiamo 
essere, e siamo. una grande 
forza politica. di eombattimcn-
to. e a cio 6 essenziale la pie-
pa possibility di discuterc. di 
paragonare opzioni concrete, fa-
cendo piu largamcnte progrcdi-
re un rapporto fecondo del Par
tito con il movimento di mas
sa : ma la tendenza al frazio-
nismo preclude questa possibi
lita. 

Infine, poche cose sulla strut-
tura e sulla natura del nostro 
partito, in risposta alle formu-
Jazioni del Manifesto. II nostro 
e un partito di massa, e non 
lo e per un accidente dclla sto-
ria, ma a seguito di una espe-
rienza travagliata. come risul-
tato di una battaglia svoltasi a 
lungo all 'intcrno e fuori del 
partito. In quanto partito di 
massa. che raccoghe vasti stra
ti opcrai, contadini, intellettua-
li. il momento democratico e ad 
esso peculiare. Certo. oggi. col 
mutare delle situazinni si pro-
pongono temi nuovi, e Lib impe-
gna tutti a una ampia ricerca. 
Siamo profondamente consape-
voli che i! problema del rinno-
vamento del partito esige lo 
sviluppo delta democrazta da! 
baKso. I problemi reali che ab-
biamo di fronte sono quelli di 
stabilire un giuslo rapporto coi 
movimenti rMli, coi giovani, 
con gli studenti. Sono quest! i 
temi che hisogna d a w e r o af-
frontare. Ma non e certo pro-
ponendo una contrapposizione 
suggerita da una visione insuf-
flciente e unilateralc, che noi 
possiamo mandare avanti il rin-
novamento del nostro Parti to e. 
con esso, la causa Hi un picno 
successo di una nunva unita 
della sinistra. 

DONINI 
Pur condividendo le conclusio-

ni cui e pervenuta la 5. commis
sione. mi scmbra tuttavia che 
!e argoment.iz.oni svolte nel stio 
rapporto dal compagno Natta 
non siano sempre soddisfacenti. 
che ci si sia format! alia sogl:a 
del problema aperto dalla pub-
biicazionc del - Manifesto •> 
dalle cui pagiue emerge una li
nea |X)litR'a che non e quclla 
del fHistrn Partito. V. i! proble
ma e qursto: come possuiio ,ii 
cadere queste c<»se'.' Come si 
•viluppa (,o non si sviluppa> :1 
dibattito aH'interno del Part:-
tito? Come funziona il centra!:-
tmo democratico? Possiamo n-
tenerc che. di fronte al caso 
di questa rivista. sia suff icient 
e risolutono un appello alia d.-
iciplina, all 'accettazione della 
linea del ParUto? 

Voglio dire, cioe, che ft pre-
•ente il risenIO che il principio 
del centralismo democratico si 
traduca da un lato nel la preva-
lenza acritica delle opinioni del 
gruppo dirigente. c dall'altro m 
pericolosi tentativi di fuglw in 
avanti proprio per il mancato 
dispiegarsi. in tutte le sedi, di 
un d.battito suffijientemente 
franco e aperto. Si contesta ad 
esempio al < Manifesto > la du-
nssima presa di posizione nei 
confront! degli sviluppi dell \ 
situaiione cecoslovacca e del 
gruppo dirigente dell'Unione So-
vietica. Giusto. Ma sulla stes-
u linea si ^ collocaU spesso 
tnche la nostra s tamps, senza 
che si sia offerta la possibili
ty di condurre un aerio dibattito 
•ulU questione (si veda ad esem
pio una recente e a mio giurii-
l io inammissibile presa di posi-
zione della nostra rivista cui-
turale t Riforma rk'lla s^uiola «i. 
Gli articoli del compagno Amen-
dola: su di essi non si e aperto 
il dibattito, e si o cosi fiiuto per 
dare la sensazione ehe la sua 
fosse la posiziono ufficiale del 
Parti to t L ' U n i t a * . che pur* 
i ta compiendo un aerio tforzo 
per aprir* le sue pagine al di
battito, ha fornito una docu-
mantanooa acar ta « pooo obiet-
(feft. t a t e n addirit tura polemi-
m. 4agU afoni dell 'attuala grup. 

po dir.gen'.e cecoslovacco per 
riniettere :u sesto il Pec. L'at-
tegg:amento d: « Rea'.ta sov:e-
ti^a - e tale che su".!e «ue pa-
gi.Te non si parla piu della po-
l.v.ca estera de!l"Urss ed ecoo 
al'ora la comparsa dell'edizio:ie 
.n l.ng'j* u a l a n a dell* r.visia 
< L'nioiie sovjetica *. Le liostre 
riviste. * R m a ^ i t a * e « Criuca 
marxista >. sembrano aperte a 
un numero limitato di compa-
gm e non portano un serio con-
tr.buto al nostro dibattito poii 
tico e culturale. Ekco perche. 
pur condividendo le condusioni 
del compagno Natta, desidero 
espnmene il mio rammanco 
per il fatto che su altre grosse 
questioni della vita del Par
tito — questioni che pure per 
molti versi riconducono alia 
stessa lematica del « Manife
sto ' — non vi siano oggi possi
bilita sufficienti d: dibattito. L J 
questione e troppo hnportante e 
d^licata perche possa r.solversi 
con un appello al senso di re 
sponsabiliti dei compagm ;mpe-
gnati nella rivista di cui giu-
stamente discutiamo. I! periodo 
di * ripensamento » che ad essi 
viene offerto mi pare debba ser-
vire a tutti noi. a tutto i! p i r -
tito. Apriamo dunque la nostra 
stampa. le sezioni e tutti gli 
orgarusmi del Part i to ad una 
discussion* aperta e spnegiud:-
cata. senza preoccupazioni per 
lo sviluppo di una polemica che 
in realta invest* Tessenza stes
sa del nostro lavoro di co-
munisti. 

ROSSANDA 
Quando si veda nel Manife

sto. come fa la V Commissio
ne, non uno strumento rfi di-
scussione politica, ma un inam-
musibile at tacco al partito, la 
questione si sposta da un di
battito. and ie aoerho, dj linea 
a una campagna distruttiva, 
come gia il movimento comu-
nista ha conosciuto. che incvi-
tabilmente approda alia liqui-
dazione di ogni optx»sizione. 
Occorre dare alia lotta politi
ca un oltro respiro e andare 
alle origin! del dissenso. II Ma
nifesto e nato dalla lpotesi che 
al lorigine dell'incrinarsi del-
l'unita del partito sono proces-
si sociali e politici reali. (he 
una ricomposizione dell'unita 
non puo che passare attra ver
so un confronto politico e ideo-
logico di fondo. con strumenti 
nuovi e autonomi. che sfugga-
no alia Iogica della frazione o 
d u n dibattito regolato e limi
tato dal centro del partito. I-a 
questione investe dunque il mo
do di essere del partito e il co
me si ricompone l'unita in mo-
menti di acuto contrasto. espres-
sione di processi sociali effet-
tivi. 

Jl Manifesto par te dalla con-
vinzione che siamo in pre-
senza d'una crisi sociale che 
esprime un hisogno di trasfor-
mazione del sistema, un impe-
tuoso affermarsi della questio
ne del pot ere e in tempi rav-
vicinati, in forme che sposta-
no la tradizionale alternativa 
fra insurrezione e spnstamento 
di maggioranze politiche sul 
piano parlamentare. II punto 
uniflcante della discussione e 
lo spostarsi di accento dal mo
mento politico alle trasforma-
zioni strutturali indotte dal pro-
cesso di unificazione capitalist!-
ca. e dai loro riflessi sulla 
coscienza della classe operaia. 
degli studenti, di altri gruppi 
sociali i quali ogni volta che 
non si sentono rappresentati 
in una strategia capace di 
esprimerli integralmente e di-
rigerli, oscillano fra integrazio-
ne e rivolta. Nei punti avan-
zati della lotta operaia si espri
me ormai una crescita politica 
di tipo nuovo, che travalica il 
sindacato, che si presenta co
me protagonista d u n nuovo 
blocco storico. che sposta le 
carte politiche, impone come 
sbocco un discorso diverso da 
quello d'uno spostamento di 
maggioranze politiche. o perfi-
no Hi partecipazione al go-
verno. 

Snl piano intcrnazionale. I'i-
pntesi del Manifesto e che la 
cri«i dell'unita del movimento 
comunista e le drammatiche 
involuzioni del socialismo eu-
ropeo hanno origmi struttura
li; la questione del ruolo dcllo 
stato. del partito, della natura 
stessa del socialismo e stata 
posta e nel contrastn fra Cina 
e URSS. e nella lotta politica 
verificatasi, in forme diverse, 
in Cecoslovacchia e in Cina. 
Non ci si puo limitare ad affer-
mare una s<i!idarieta eon i pae-
si socialist!. identinVati nei lo
rn gruppi diru?enti. o<\ atten-
dersi eventuali ncamhi solo 
al loro livelln. Su questo Bran
do tenia politico r idoologico 
che concerne anche noi. occor
re osprimere delle seeltc: il 
Manifesto non ha inteso pro-
porre una sorta di «frazioni-
smo internazionale *. ma affer-
mare con forza che in questi 
paesi appaiono ormai chiari i 
limiti d'un ricambio di vertici, 
che quest" possono essere su-
perati e battutt solo da una 
dialettica delle forze sociali li
berate nello sviluppo socialista, 
nella pienezza del loro diretto 
potere. nella restaurazione dcl
la democr.izia proletaria. 

Deriva da quanto detto. il 
problema del partito. Se si da 
quella valutazione del movi 
mento Hi classe. la questione 
\ a oltre il problema del dis 
senso. per investire un rappor
to nuovo fra partito e classe, 
avanguardu e masse. I.'artico-
lazione della Hemocrazia non e 
semplice garantismo delle mi-
noranze, diventa 1« cerniera di 
un rapporto vitale col movi
mento. Perci6 e pretestuosa 
l 'accusa di frazionismo mossa 
al Manifeito, che punta inve-
ce su forme di lavoro e di
battito artieolato. esterno e in-
terno. e per la dialettica in 
terna indica un'alternativa fra 
centralismo e frazione nell'e-
sperienza del Parti to bolscevi-
cn fra il 1921 e il 1927. 

II Manifesto propone questa 
tematica. cui non una rivista, 
ma soltanto il Parti to intero 
puo dare risposta. Questo im-
plica la nmecaa in queatione 
di akmnl auoi modi di essere: 
ad una r icerca in questo sen
so si potrebbe andar* con uno 
sforxo eomune. cha sbbia per 
b a s t fl riconosciiBsnto di que

sts t ema tka e laboli/ ione di 
una regolatnenta.',one vcrtica-
le del dibattito. In questa tra-
sforma/.ionv. '1 Manifesto ver-
rebbe a perdere la sua attua-
le fisionomia e fuiuione. Ma 
stnza questo. al punto o al li 
\el lo attuale del con'.rasto. non 
scmbra <uisto nc per il C<^ 
chiederc. nc per ; compagm 
che hanno proino»o il Mani
festo acceUare un jjcs'.o di ob 
bedien/a. che contnWerebbe 
ton una lero convm/iono pro 
fomia. Si propone peti io al C'C 
di rcspmgere il documento del
la V Commissione. 

SECCHIA 
Nor, concordo con ;c posir.o:\i 

politiche ed ideologiche del - Ma
nifesto » che respmgo nel loro 
complesso sia per quanto ncua: --
da la politica interna e sopr.il-
tutto per la polit:ca interna/o-
la'*1, per i giud:z; s-,j'.iT':i:o.ie 
Sovietica. sui paesi socialisti e 
sul movimento opera:o e comuni
sta mondiale. Condivido sostan-
zialmente il rapporto del com
pagno Natta e le condusioni cui 
e arr ivata la 5.a commissione. 
Quando si verifieano fenomeni 
del genere non possiamo tutta
via limitarci a denunciare la 
gravita e i pencoli che rappre 
sentano. occorre ricercarne le 
cause ed evitare che s: n;v>tano. 
Si tratta di migliorare l'attivita, 
i metodi di la\oro e di direzione 
del partito. S: t ra t 'a dt v. iluppi-
re !a democrazia nel partito. 
I.'umta dci partito e necessana. 
indispensahile. le frazinni non 
servono certo a raffor/are i'uni-
tk e Ja democrazia. Ma Tunita 
si reahzza e si rafforza quando 
il partito e unito sui principi 
ideologici e sulle questioni Ton-
damentah della politica nazinna-
le e internazionale. Un partito 
comunista o e internazionalista 
nei fatti oppure non e piu un 
jiartito comunista. Noi possiamo 
muovere e abbiamo mosso criti-
che e rihevi al PCUS e ai P C . 
di altri paesi socialisti, ma sen-
tiamo che quelli sono dei partiti 
comunisti e rappresentano forze 
decisive del movimento rivolu-
zionario e socialista mondiale. 
Noi siamo con I'Unione Sovie
tica. con i paesi socialisti. con 
il movimento comunista e ope-
raio internazionale, siamo dalla 
parte delle forze rivoluzionane 
e antimpenaliste e m primo luo-
go siamo con il sistema dei 
paesi socialisti. Neppurc lonta-
namente metteremo mai sullo 
stosso piano la politica doH'Unio-
ne Sovietica e quclla dell'impc-
rialismo americano, nessun ac-
costamento puo essere fatto tra 
imperialismo e socialismo, nep-
pure tra la politica di potenza 
degli imperialisti e la cosiddet-
ta politica di « potenza » dei pae
si socialisti. Si t rat ta di feno
meni completarnente diversi e 
per la loro natura e per i loro 
obiettivi. Non e vero che accet-
tiamo acriticamente tutto quanto 
viene dall'L'nione Sovietica e dai 
paesi socialisti, abbiamo mosso 
critiche anche al PCUS. prima e 
dopo il XX Congresso e neppu-
re abbiamo atteso il 1969 per 
sottolineare I'importanza della 
Rivoluzione Cincse, la sua in
fluenza nel mondo e determina
te posizioni del P.C. Cinese che 
negli annl 1960 63 ritcnemmo non 
potessero essere semplicistica-
mente liquidate con una critica 
sommaria dei 25 punti. quando 
tutti sapevano che il dissenso 
aveva ben altra origine. Ma la 
nostra critica f r a t en . . e respon 
sabile a determinate posizioni 
che ei possono apparire e r ra te 
di altri P.C. dei paesi socialisti, 
non ha nulla a che fare con le 
nostre posizioni di principio. Sia
mo per principio dalla parte del 
socialismo. dei paesi socialisti, 
dalla parte del sistema socia
lista. 

Quando in tutto il paese si 
scatena una funbonda eampa-
gna antisovietica e antisocialista 
condotta dalla TV, dalla radio, 
dalla grande stampa dei mono-
poli sino ai giornali e alle ri-
viste di sinistra, se questa cam-
pagna non trova adeguata e fci-
mn reazione sulla nostra stam
pa. e evidente d ie si cream) g!i 
equiviK'i. la confusionc. e con i 
duhbi snrgono le iniziative. Se 
oggi l'antisovietismo e diffuso 
in larghi strati dell'opinione pub-
bUca e perche nvinca pv"sin<i 
un'informazione seria ed ade
guata sui paesi socialist!. In se-
condo luogo 1'unita del partito 
si rafforza vuilizzando nel lavoro 
e nella lotta tutte le encrgic del 
partito. La circolazionn delle 
idee e condizione per il rafTor-
^arnenlo dell'iinita del partito e 
tutti tk'vono poter par twipare 
all'impegno d; studio e di l a v o n 
perche le idoe circolino. Tropp; 
compagm o non soltanto anzia-
ni. ma gio\ani. sopratlutto alia 
penferia. rvello ;>ro\iiK't'. >o:io 
cmargmati . inutilizzati soltanto 
perche si sono scontrati in oc 
casioni dl congrcssi o in altre 
occasioni col gruppo dirigente. 

Davanti a noi stanno possenti 
lotte della classe operaia e dei 
lavoratori, sta la partecipazione 
combattiva delle giovani genera-
zioni nclle fabbriche e nello 
scuole. mai come oggi vi sono 
state tante sorgenti dl forze gio
vani che scendono impetuosa-
mente nella lotta. cercano una 
via ed hanno bisogno di chi le 
aiuti a trovarla wn *t sviluppo 
coraggioso drlle initiative, del 
dibattito. fa\oren^<-> :! centributo 
di lavoro e di idee d; ogniino. 
Questa e la strada per raffor-
zare 1'unita del partito. 

MUSSI 
La questione del « Manifesto » 

e sentita ct>n particolare acutez-
za e graviua nellambiente della 
Scuola: un motivo non ultimo * 
che 1'iniziativa iwhtica della com-
pag/ia Rossanda o stata per lun
go tempo il tramite tra movi
mento e partito. i problemi da 
lei sollevati erano awer t i t i in 
modo acutissimo e sono stati a 
lungo discussi. E' senza dubbio 
nositivo che la V Commissione 
abbia evitato le sabbie mobi'i 
di una impostazione «formale-
amministrativa » del problems. 
per coglierne 1'essenza politica. 
Ma la relazione del compagno 
Natta si * lungamente soffer-
mata sulle motivazioni soggetti-
ve che hanno spinto i compagni 
a prender* una tale inuiativa, 

senza dedicare altrettanta at-
tenzione alle motivazioni che la 
hanno determinata. a! processo 
reale delle cose che ha ap t r to 
nel corpo del partito una tale 
dilaceraziunc. 11 ' Manifesto » 
non e certo un frutto del'a c:e 
ca mcccaiiica dc: fa".:, w-i nasce 
da un tcrreno concroto. da una 
situa/iono eorjip;es.>:\a che non 
s: dc>c perdere ii: \ : - ta »e si 
\uo'. dare un g:ud:z;o non par-
ziaie. 

Tale situazione e comprensihi-
!e fondamentalmente sotto un 
duplice aspotto: a) Io stato del 
partito. La nostra frequente 
mancan/a di mordente nel cuore 
del mo\ lnit'iiti), 1'incapacita di 
t radurre plena mento la forza 
espansi\a del movimento in ini-
ziativj politica deve pur avere 
una sua valenza politica. essere 
•.:ui:oe di una to:»de:iza prvoccu-
pante. l.'m.-oddisfazione. l'im-
paccio. il disag.o percorrono <n 
profondita la \ ita del Part i to. 
segnari(io for te , aprendo con 
flitti. mettendo in discussione 
metodi. strumenti. scelte politi
che. I.a stona non si e fermata 
al XII Congresso. K' qui che 
prende corpo il secondo aspetto: 
2) i problemi che il movimento. 
realta mobile e dinamica. solle-
va e torna a sollevare a livelli 
sempre piu avanzati. La storia 
si ripete, ad ogni ripresa dina
mica del movimento si ripropon-
gono conflitti. soprattutto su que-
sti tre temi: la spontaneity e 
I'organizzaz-.one'. via nazionale e 

collocamento internazionale: pre 
sa del potere. Su questi temi 
sempre piu estesa e la « doman-
da » politica. ma sulla nostra 
stampa il dibattito siibiste pau-
rose oscillazioni: momenti cri-
tici e cadute vertical! del di
battito. Questo e « un » terreno 
di fatti oggpttiv-i in cm biso-
gna collocare la nascita della 
rivista. II metodo leninista e 
1'unico strumento che ci consen-
te la risoluzione del problema. 
Da parte dei compagni del * Ma
nifesto », perche evitino tutti gli 
atti che li rinchiudano pwv'res-
sivamente in uno splendido isola-
mento. nello sfor/.o di avviare 
un processo di rifusione della 
unita che avvenga .sull'onda del 
movimento, nel cuore della cri
tica e d?l dibattito. Da parte 
del Part i to. che di fronte alio 
aprirsi di Hilacerazioni e di feri-
te deve promuovere il dibattito 
piu esteso e piu sprcgiudicato 
possibile, combattendo ogni atto 
di linciaggio morale e di caccia 
alle streghe. Solo questo ampio 
e radicale rinno\amento puo es 
sere capace di eicatrizzare le 
ferite. senza che esse vadano 
in cancrena. 

PfSfNTI 
Dicluara il suo accordo con le 

motivazioni politiche espresso 
nella relazione Natta Hi critica 
al Manifesto e nel severo giu-
dizio che e stato dato dal com
pagno I>ongo. L'intervento acco-
rato della compagna Rossanda. 
non ha infatti mutato i termini 
della questione. 

II problema nerd ehe si porve 
ora e un altro. Tutti diciamo 
che anche in questo caso e ne
cessario un dibattito politico a 
cm e invitato tutto il Part i to. 
Come si deve svolgere tale di-
hattito? Non si puo accet tare la 
tesi della Rossanda. la quale. 
pur negando di voler costituire 
attorno al Manifesto una * fra
zione » conferma di voler rap-
presentare una « corrente > cri
tica, cosi come .sarebbe a w e -
nuto nell'lIRSS tra il '20 e il 
19.10. dimentieando che nel-
l ' l ' l lSS il potere era nelle mani 
della classe operaia. 

II nostro e un partito Hi lot
ta, ehe deve avere una lmea 
politica chiara ed uni tana, indi-
care obiettivi pi-ecisi, se voglia-
nio dar fiducia alle masse e 
guidarle. alia conquista del po
tere. 

D'altra parte i contrasti esi-
Mono e soffocarli nel nome del
la diseiplina di paruto non ser
ve a nulla. L'invito r.volio ai 
compagni del Manifesto di * do-
sistere » ha una certa dose di 
ipocrisia. Significa che il Mani
festo deve cessare le pubblica-
z.ioni? In questo caso st^mbra 
aver ragione la compagua Ros
sanda che dice: al punto in cui 
sono le cose ci chiedete un sa
cr i f ice impossibile. non onesto. 
Bisognava chiaranu-nte imped. 
re l'uscita dclla rivista e in c«i-
so che i ci>mpagni avessero in-
si.stito. sottoiwrre allnra la que-
.stione al Cornitato centrale. con 
una discussione «"he investis.se 
tutta la situazione della stampa 
di partito. 

D'altra parte e chiaro che la 
stampa di partiUi nun potia mai 
d: \entare come '.oirehbe qual 
cuno, una stampa solo ill < ii.-
iwttito *, di tormulaziom d: 
; ipotesi e di tesi .n attesa di 
\enf ica * o d; tale contrapi>osi-
z,<me d: tesi [wlitiche in modo 
che il lavoratore non capisca 
piu nulla sulla strada che deve 
seguire. Cli strumenti attuali 
sono insufficient! e tali rimar-
ranno anche se con 1'allarga-
mento della direzione delle ri-
viste si potranno elimmare ca-
si di monopolio e dj ostracismo. 
Risogna dare maggiore liberta 
ai compagni di senvere anche 
in riviste della sinistra jw>r\ dal 
partito, e nello stesso tempo Hi 
fronte alia esisten/a oramai del 
" Manifesto .. iKcorre \ed<Te se 
se non c possibile giungere ad 
una trrza s<)luzione che non sia 
no l 'abmra de-i compagni promo 
ton della rivista, ne ladozione 
di misure disciplinan one sareb-
hero necessarie se la rivista 
conunuasse ad essere un centro 
di perenne e totale contestazio-
ne della lines del partito. l̂ a 
soluzione potrebbe essere quella 
di a l largare la direzione del 
Manifesto, in modo ciie vi sia
no rappresentati compagni che 
possano sulla stessa rivista aprj 
re il dibattito. rispondere *ubito. 
volta per volta alle tesi sostenu-
te nei vari articoli che vengono 
pubblioati. Occorre tentare alme-
iK» una tale soluzione. altrimen-
ti se il dibattito si apre t ra il 
< Manifesto » da una parte e il 
partito dall 'altro, con pubblico 
diverso e non sempre cormiAi-
cante , il djstacco si accrascera. 
j com pa pni del Manifesto saran 
no perduti e il partito dovra 
fiungere a ansur* disciplinari-

CIOFI 
Concorda con la relazione di 

Natta e eon I imervento del 
compagno Longo sul primo pun
to aU'ordiue del giurno. ciie 
sono serviti a chianre la li
ra real ta del problema che ci 
sta di fronie 

Dissenie dalle po.«.!/ioni idea-
It. politiche e organiz/.atne 
espresse dal gruppo del Mani
festo e considera le sue con
crete iniziative ed attivita po
litiche miranti a colpire il 
Part i to nei suoi principi basi
lar!. a liquidarlo come orga-
nizzazione di lotta e di com-
battimento, a negare la sua 
collocazione internazionalista e 
la sua linea politica, a rompe-
re la sua unita. con un'atti-
vita di tipo frazionista e come 
tale ineompatibile con la |M>SI-
zioue del militantc e a mag-
gior ragione del dirigente co
munista. 

Infatti non si traita tanto 
della ricerca e del dibattito 
cnt ico, al quale il partito e 
aperto. ma dt una a^rione or-
ganizzata di grupi>o. 

La stessa Rossanda. dichia 
rando di voler insistere nella 
azione di gruppo. rifiuta di ac
ce t tare le norme di vita inter
na del Part i to. si pone nella 
posizione cluamata da Lenin 
di « anarchismo da gran sigim-
re o da intellettuale v. n; posi
zione antagonista al Partito. 
Hisogna dunque avere un est re-
mo rigore nella afTermazione 
di carat ter i fondauu ntali lem-
nisti del Partito — il centra
lismo democratico e il princi
pio di orgaiii/za/.ione — anche 
se — come giustamente dice 
Natta — cambiano '«• s iruuure 
e le forme organizzative. l.a 
unita e la discipluia nel la
voro e possibile. .Migliaia e mi-
gliaia di militant) lavorano e 
loltauu anche se ilissentono su 
alcuni aspetti della linea del 
Part i to. 

II dissenso su alcuni aspetti 
della linea o qualsiasi altro 
motivo, non possono at tenuare 
la rcsponsabilita ixihttca di chi 
— stando nel partito — vuole 
romperne 1'unita e violarne la 
disciplina, lavorando non per 
il partito, ma contro il partito. 

Ne si possono lasciar passa
re posizioni che gabellate per 
esigenza di ricerca si risolvo-
no nel piu volgaie antisovieti-
smo. 

C'e certo la e.^igen/a di ap-
profondirc alcuni aspetti della 
nostra linea. ni.i non rimetten 
do in discussione tutto quanto 
e stato discusso al XII Con
gresso. C'e il pencolo ehe on 
simile dibattito suseiti reazioni 
negative nel Parti to. speeial-
mente se si mette in discus
sione nel partito la sostan/a 
dell'appello del Manifesto a 
fare un nuovo socialismo. che 
non si sa quale sia. a rompere 
1'unita internazionalista, a li-
quidare i caratteri propri del 
nostro partito. le sue tradi-
zioni internazionahste e nazio-
nali. la sua politica. 

La campagna contro il Ma
nifesto va quindi condotta in 
stretto legame — senza solu
zione di continuita — con la 
campagna e le lotte per assi-
curare a l l l ta l ia le prospettive 
di trasformazione politica e so
ciale richieste dalla crisi poli
tica in atto. faeendo apiwllo 
ngli ideali socialisti. per la 
coiutnista al partito di nuovi 
militanti. 

INGRAO 
fl dissenso profondo con i 

compagni del « Manifesto > non 
e sulle novita della situazio
ne. ma sui modi e sui conte-
nuti con cui affrontarle. La te-
m.itica circa i nuovi organi di 
potere da far sorgcre nel pro
cesso produttivo. che la compa
gna Rossanda indicava ieri co
me punto centrale, e vivamen-
te presente nel dibattito e nel-
!'a/.ione del partito. Bisogna pe
rn sci<»gliere una ambiguita. 
Clip cosa di'vono essere questi 
nuovi organ:? Nuovi strumenti 
di !ott,i anticapitalistica dentro 
la fabbrica. come a me sem 
bra. oppure devono divem're — 
come propongono i compagni 
del «Manifesto» — una sorta 
di soviet, caoe organi di clas
se che divengono strutture fon-
daniental: del nuovo potere sta-
t.t'.e' In questo secondo caso, 
vengono riproposti problemi di 
fondo che la nostra strategia 
fji avanzata al socialismo gia 
ha atTrontato e superato: il pro
blema dei rnpporti con le mas
se cont.idinc e con tutte le al
tre for/e sociali colpite dal si
stema: il problema del nostro 
atte^giamento verso il suffra
g e universale come espn'ssio-
ne di .sovranita t>opolare: il pro 
hlema della nostra linea verso 
un cist(>ma di pluralita di forze 
politiche. quale si 6 determine-
to in un Paese fortemente 
' idcilogizzato » come l'ltalia. 
K' chiaro che. assumendo la so
luzione mdicata ne! «Manife
sto ». cambiano il modo e il ti
po delle alleanze di classe. le 
forme di svanzata al sociali
smo. e diviene assai difficile la 
prospet tna di una trasforma
zione socialista che avvenga 
sen/a andare ad uno scontro 
t classe contro classe ». senza 
essere sosp.nti a sbocchi di du 
ra coerci/ione di t tatonale. II 
vero compito originate, con cui 
misurarsi, non sta dunque nel 
tornare a sehemi non corrispon-
Hent.i al concreto sviluppo del 
movimento di classe e della 

storia del nostro Paese . E&so 
sta nel costruire un tipo di po
tere nuovo. in cui la forza dei 
movimenti di base si intrecci 
alia costruzione di grandi or-
gamzzazioni di massa, ad un 
nuovo rapporto fra cultura e 
lotta di emancipazione. alia 
conquLsta di posizioni maggion-
tarie della classe operaia negli 
organismi politici fondati »ul 
sunragio universale. Ne pen-
siamo a cio come sommatoria 
di un potere a 11'altro. ma nel 
senso di una dialettica: nel sen
so oh* una crescita di n w i m e n -
ti di base pud dare una nuova 
«presa > al sindacato umtario 
di classe e alle assemble* elet-
tive locali; nel senso che la 
conquists di poteri di interven-
to a determined Uvalh nalla so 

cieta puo rompere un sostenu 
di rapport: tra n u s s e e partiti. 
puo chiamare le force politiche 
a trasformarsi. In questo qua-
dro. intendiamo l'azione ne'.'.e 
assemblee e!ett:ve non come la 
: cunclu-iione » delle lo'.te. nva 
come luogin politici di dec:s:o-
ne che pt.>ssono alimentare '.a 
crescita di poteri dal ba^so. la 
orgamzaa/'.one del'.e masse per 
la loro emancipazione. I/impo 
staz.one do! « Manifesto » rosia 
a! d: qu i di questa ciie e l'ef-
fettiva r:cerca su cui c.mentar-
si nei Paesi di capitalismo m.i 
turo. Al fondo di quella impo
stazione c'e un offuscamento 
del nesso tna processi sociali e 
sovTastruttura politica: nesso 
che invece. a mio parere. si fa 
sempre piu stretto. se e vero 
che ancbv i movimenti di ba.se 
in atto non sono mai pura t nii-
mcdiatezza». »spontaneita:. ma 
iiascono e si sviluppano intrisi 
di politica. condi/.ionat: forte 
mente dalla sovrastruttura pt>-
litica. tiua: a dimenticare che 
la crisi di oerti partiti e il sor-
gere d: nuovi t canali » cam-
b:a i termini, ma rK>n muta 
questo collegamento piu forte 
tra societa civile e societa po-
htica. 

Quanto alia nuova dialettica — 
a cui giustamente si riferiva 
Rossanda — tra i movimenti di 
h»ise e il partito. bisogna anche 
qui sciogliere una ambiguita: 
bisogna chiarire se ci si rife-
risce a una genenca categon;« 
• partito » oppure a questo no
stro partito. cosi come stonca-
mente si e formato e vivo. 
Perche so assimiianio come sog-
gotto essenziale tanche se non 
esclusivo) di tale dialettica, 
qursto partito. allora ogni di-
scor.so circa il suo rmnovamen-
to e anche trasformazione do
ve muovere dalle sue compo
n e n t storiche. dai processi rea
li e dalle spinte dinamjche che 
in esso si sviluppano. Perche 
non part ire dalle novita serie 
ed importanti del XII Congres
so? Non per trionfalismi. ma 
per individuaro le basi effot 
tive di uno sviluppo. le forze in 
movimento ed anche i limiti 
concroti da superare. 

I compagm del • Manifesto » 
hanno pirliito di * riforma ge
nerate » del partito. di « rivolu
zione culturale ». Lasciatemi ri-
eordare d i e la rivoluzione cul
turale in Cina non e stata cer
to una esplosione di * sponta
neity ». ha lavorato con forze 
n»assicciamente presenti anche 
tra i quadri e al vertice del 
jiartito. ha fatto agire anche la 
tradizione sotto la forma cor-
I>i.-.a dell 'Anna La ro>sa. e si e 
presentata come un rivolgi-
mento fortemente guidato dall'al-
to e concluso daU'alto, Voglio 
dire che tanto piu quando si 
avan/rf* una proposta cosi ever-
siva, di rottura grave delle re-
gole e della vita interna del 
partito, bisogna dire — anche 
qui! — « come, con chi e per 
ohe cosa ». Non solo: una tale 
proposta di rottura non puo es
sere separata dalla fase in at
to dello scontro di classe, che 
per pnmi i compagni del * Ma
nifesto » prospettano oggi in for
ma di dilemma drammatico fra 
transizione al socialismo o rea-
zione aperta (e io non condivi-
do questa valutazione). Come, 
allora. in una tale fase aprire 
una crisi di rottura cosi profon-
da, senza poterne deflnire le ba
si e le prospettive. per giunge-
re i>oi — al di la delle parole — 
ad atti ed a pro|K)ste che pos
sono solo significare un ntorno 
ai vecchi metodi dclla frazione? 

Noi dobbiamo dissentire pro
fondamente da esiti frazionisti-
ci, non solo per tradizione e per 
gravi espenenze fatte da altri, 
ma per una ragione di fondo 
che concerne l'oggi. Dobbiamo 
eomhattere in IMU stessi e nella 
sinistra italiana 1'illiisione nefa-
sta di superare le difficolta se-
varanriosi. chiudendosi nella fal
sa « purezza » della setta. 

I compagni del c Manifesto » 
tan to meno potranno trova re la 
risposta giusta. quanto pni si 
rinehiuderanno in un lavoro di 
gnipi>o. che |HT forza di cose 
rompe il gaisto rapporto tra 
r-lalxHa/ione, azione. vorjlic.i 
nella prassi. Quando affermia-
mo, con forza e con intransi-
genza. la necessita (U'\ con
fronto e deile decisioni nelle 
sedi comuni <' istitii/.ionali del 
partito. non intendiamo porre 
un intrrdetto su un qualsiasi 
lavoro coilettivo. Intemlianio 
afferrnare la rn-cessita che ogni 
lavoro — suigolo o coilettivo 
— si rifonda e si verifiehi nel 
la prassi del partito. Qui vie
ne il punto piu grave e pni 
deli(\ito. su cui non sono pos-
sibili transn/.on- Non v am-
miss,bilr I'.ndifTrrenza. an/i la 
estranc' ta mspetto alle conclu-
sioni. a I'UI giungono gli organi 
del partito. Si puo es-iere con 
Vint: che le cnnclu^ion: sono 
sbagli.ite e d.r'.o: si puo ri-
tenere che :1 dibattito sia stato 
condotto male o die vi s a sta
ta coerci/ione. e combatU're e 
protestare. Ma il toner conto 
delle condusioni non e un fat
to di disciplina formale: e la 
prova che si vuole trova re la 
soluzione giusta dei problemi 
insieme con gli altri compa
gni. anche con quelli piu Ion-
tani da noi, con ririA-irme del 
partito. che ci e indispensabi-
fe per lottare bene. In caso 
contrario o esiste la sfiducia 
radicale di cui parlava Natta 
e si pensa ad un altro stru
mento politico, ed allora e giu 
st<i dirlo e Hefimrlo: oppure si 
resta ad una visione il'.umi-
nistica dello scontro sociale. 
In tal caso il dissenso di Tondo 
torna aH essere politico e non 
solo diseiplinare. poiche ri 
guarda il soggetto fondamenta-
le della battaglia per il socia
lismo. questo partito. 

Percio le richieste che la re
lazione di Natta Cche io condi-
vido nel suo spinto e nella sua 
impostazione) rivolge ai com- I 
pagni del « Manifesto» sono 
un fatto politico prima che 
disciplinary e su di esse i 
compagni del « Manifesto » de
vono riflettere. senza false 
abiure che nessuno chiede, ma 
con spirito aperto. 

Concordo con la proposta 
avanzata da Natta circa la ne-
cessita di aprire nel partito 
una lotta politics e un dibatti
to. con fermezza e respiro de
mocratico, sulle questioni di 
fondo aperte dagli errori e dai 
metodi ssfuiti dai compagnd 

del < Manifesto». Dobbiamo 
dare la prova. a ogni rmhtame 
e alio forze politiche della si
nistra italiana. che :! central; 
MHO democratico e per noi la
voro di conquista politica. lot
ta per superare error-, e div: 
sioni. strumento per e 'evare !a 
coscienza e l'azione del par
tito. Percio nella discussione e 
!>e: travag'.'.n d: que>:- giorn;. 
che c: turba tutti . dobbiamo 
fare avanzare in posit:vo nuo
vi modi di ricerca. di dibatti
to eomune, di sviluppo della do-
mocrazia nel partito, como 
arrna per vTncere. 

MARANGONI 
Contro le posizioni espresse 

dal gruppo del * Manifesto >, 
ciie si propone espbcitamento !a 
'.otta di gruppo per eapovo'.gere 
linea jxjlitica o strutture del 
partito. e necessario sviluppare 
una impognata Ivuugba pti'.iti-
ca per sconfiggere una conco-
zione del partito che contrdsta 
profon<ianionto con la nostra 
storia ed e frutto di sfiducia 
nella d a s s e operaia e nello for
ze che lotta no per it socialismo 
e pt'r rafforzare. su basi nuo
vo, l'internazionalismo proleta-
rio. La preoccupazione per le 
gravi rotture in sono al movi-
uionto comunista internazionale 
non puo portarv alia niess.i in 
discussione del valore vtorico 
(iol!.i costruzione del social sino 
neil'l 'HSS e negli altri paesi 
socialisti. 

(Ill stessi compagni che hanno 
approvato ne! Cornitato centrale 
!a linea internazionalista del 
nostro partito fondata sul prin
cipio dell'unita nella divvrsita. 
oggi ci propongono un capovol-
gimento. l'invito ad operare per 
il rovesciamento dei gruppi di-
rigenti dei partiti al potere. 
Questa posizione e stata am-
morbidita dalTintervento della 
compagiva Rossanda: ma non si 
t ra t ta di ammorbidire una linea 
che contrasts profontiamente con 
Ja storia e la tradizione del no
stro partito. e non puo percid 
trovare spazio fra di noi. La 
nastra forz;i, noll'aroa interna 
e internazionale, anche con le 
posizioni critiche che esprimia-
mo, sta nel legame profondo 
efie mantoniamo co! mondo so-
eialista. Non si t rat ta solo di 
r idurre l 'area del dissenso che 
deve essere sempre proseguito. 
ma di portare avanti una lotta 
positiva, anche se dura, nel 
cam po dell' internazionalismo 
prolotario. di respingere posi
zioni che sono in contra.sto con 
le scelte de! XII congresso. 

Altni problema su cui riflet
tere nguarda losigonza da sta
bilire la cxHiipatibilita con la 
politica e con le regole della 
vita del partito delle posizioni 
dei compagni del « Manifesto >. 
Essi affermano ehe la loro non 
e attivita frazioiustioa, ma al 
piii un atto di indisciplina, e 
che la rivista avra esaurito la 
sua funzione quando il partito 
accogliera in larga misura le 
scelte da essi proposte. La 
V commissione del CC sostiene 
che non il partito. ma i compa
gni del « Manifesto » debbono 
rivwlere Ie loro posizioni. Ugual-
mente i! partito deve insistere 
suil'invito al ripensamento cri-
tico. Non so se tale seelta posi
tiva avra .iuccesso nei loro ri-
guardi. questo e quello che mi 
auguro: certo lo avra per quan
to nguarda il partito nel suo 
insieme perche le posizioni d i e 
vengono sostenute alia prova 
dei fatti e cioe dello scontro 
di classe. sono state in larga 
misura sconfitte dalle grandi 
lotte operaie. La strada giusta 
da seguire non e quella <li re
spingere l'appcllo e gli orien-
tamenti del partito, dei suoi 
organi dirigenti. ma di operare 
col partito per arricchire. rin-
rmvare e modifieare, nella con
tinuita. la linea e so neoessario 
anche determinate strutture del 
Partito. II partito non puo ri-
nunciare alia lotta per attuarn 
le scelte del XII congresso. alle 
conce/.ioni non numolitiche del 
centralismo democratico, al ri-
fiuto dello frazioni e dei cruppi. 

Nella ihtstra vita interna vi 
sono problemi, ancora non ri-
solti. che riguardano la i>arto-
cipazione alia vita rk l̂ partito 
dei compagni che dissentono. 
Ma vi e anche il problema d i e 
aecanto al diritto alia critica 
esiste il dovero di oix-rare ywr 
l'attuazione dclla politica del 
partito. se non vogliamo con-
dannarlo aH'itnmobilita. 

Non convincenti sono quelle 
posizioni che condividendo le 
proposte della V commissions 
pongonn poi una srrie ri: intrr-
roi»at:\i e di dLstinguo. 

I.a situazione politica impono 
uriita e non divisionc. per quest i 
dnt>b>amo condurre la lotta non 
per rompere ma |>or raff or/..ire 
c salvnguardare 1'unita del Par
tito. 

BARCA 
K' d'accordo con la rcla/ione 

d<-l compagno Natta. con la 
serieta e la serenita dei gm-
di/i espressi, con lc proinistp 
avan/a te ilalla V Commissione, 

De.sidercrebbe un chianmen-
to dalla compagna Rossanda 
sulla porta tn della seconda 
parte del suo intervonto. F.lla 
ha rivendicato il sorgere e il 
moltipluai'si di centri in cui il 
dibattito e la ricerca possano 
svihipparsi con un nolcvnle 
grado di aulonomia. Ritiene 
che questo sia possibile e che 
si possa operare in questa di
rezione. anche con una nuova 
rivista. Autonomia e tuttavia 
cosa di versa dalla frantuma-
zione della vita del partito in 
tanti atti unilateral! e sottrat-
ti ad ogni regola eomune li-
heramente accettata. Gli sta-
tuti possono e probahilmente 
debbono essere modiflcnti ma 
la loro esistenza e garanzia di 
democrazia. 

Nel mento delle questioni 
si sofferma anch'egli in parti
colare sul contrasto aperto con 
i compagni del Manifesto circa 
il problema delle alleanze. In-
grao lo ha affronts to sotto un 
profilo generale. quasi teorico. 
Egli lo vuole arTrontare sotto 
un profilo piu contingente. 

Osserva a questo proposito 
che non condivide il modo in 
cut qualcha oompagxto ha toe-

cato. nel dibattito sulla rela
zione di Di Ciiuho. il problems 
delle al lean/e: un modo un po' 
esortativo che flnisce per sem 
ph tka re troppo le questioni 
acute che una lotta operaia 
come quella oggi in torso apre 
nel campo dello allean/e socia
li e pohMdio. Proprio da que 
ste ccces-uve semplitica/ioni 
nascono poi e r ra te accelerazio-
ni dci tempi pos.sibili e possono 
nascere illusiuni di sconiatoie . 
II fatto o che un grande moto 
rivendicativo come quello og
gi in atto non puo non aprire 
lacera/ioni m c t r t e alleanze 
tradizionali. Bast a pensare per 
esempio al rapporto della clas 
se operaia con taluni strati in-
termedi o ai problemi che apre 
il perseguimenlo dell'obbietti-
vo — che diviene oggi cen
trale — della lotta a tutte le 
posizioni di rendita o di spre-
co. O basta pensare ai nroble-
rui che apre 1'esigenza di mo-
diticarc taluni rappoiti anche 
all 'interno della categoria « red 
diti da lavoro ». dove oggi so
no privilegiati i retiditi meno 
legati ad att-.vita direttamcnte 
produtttva. I 'n indebohmento 
di alleanze tradizionali e ca-
ratteristico di ogni lotta sin-
dacale e questo spiega perche. 
a volte, a lotte sindacali mol 
to avanzate si puo accompa-
gnare un indebohmento delle 
posizioni genorali con la con 
soguen/a di riflussi che poi 
si traducono in svuntameiiti 
delle stesso conqmste sa lanah 
v dello stesso posizioni dl po
tere conquistate nei luoghi di 
lavoro. 

I compagni che hanno la piu 
diretta respnnsabilita del Ma
nifesto irridendo quasi a chi il 
problema (Idle alleanze si po
ne sul piano politico oltre che 
sociale non servono gli interes-
si della lotta in corso ma li 
danneggiano. 

Alia luce di queste conside-
razioni osserva, in polemica 
con il compagno Ciofi. che non 
si t ra t ta di uscire da questo 
CC sviluppando due diversi di-
battiti. quasi in contrasto t ra 
loro. l'uno sulle lotte e I'altro 
sul Manifesto, ma si tratta Hi 
condurre un solo unitario di-
battito ncH'intercsse della clas 
se operaia contro le posizioni 
e i metodi sbagliati. 

Questo obiettivo va condotto, 
come il compagno Natta ha 
detto. partendo dalle posizioni. 
dagli impegni di rinnovamento 
assunti in sede di XII Con
gresso. distinguendo l 'errore 
dalle istanze giuste, anche se 
parziali e unilateral^ avanzate. 

Cio vale per i problemi in-
terni e per i problemi interna-
zionali. Se l'internazionalismo 
e un carat tcre costitutivo del 
nostro Parti to. se dove essere 
impegno di ogni mihtante. la 
lotta a qualsiasi forma di an-
tisovietismo — e qui grave e 
J'errore dei compagni del .Vfo-
nifesto ~ 6 anche vero che la 
lotta all'antisovietismo va con
dotta dalle posizioni che re-
sponsabilmcnte il nostro Par
tito ha assunto e ribadito nel-
I'attuale travaglio del movi
mento comunista internazionale. 

L0MBARD0 
RADKt 

Non o d'accordo con la re
lazione Natta, non sottosorive 
il documento proposto. Af for
ma che in primo luogo si deb
bono affrontare alcuni proble
mi di strutture, di metodo e di 
costume relativi alia elabora
zione. alio sviluppo e, se ne
cessario, alia eorrezione della 
linea politica. F." convinto sia 
necessita vitale P IT un parti
to rivolu/.ionario che operi nelle 
nostre condizioni, garantire isti-
tuzionalmente l'espressione pub-
hlica e tempestiva Hello osser-
vazioni alle posizioni e all'ope-
rato dell'eseciitivo, cho omor-
gono dal dil»attito reale cho si 
svolge alia base, negli attivi, 
nei gruppi dirigenti intermedi. 
Co esempio recente: gh arti
coli del compagno Amendola 
hanno suscitato subito nel par
tito una vivace discussione ge
nerale d i e pero non ha trovato 
pubblica espressione. perche si 
o preferita la via della discus
sione interna nel gruppo diri
gente a quella della venfioa 
pubblica in un dibattito aperto 
• seelta che ha implicato tra 
I'altro la maneata puhblica/.io-
n>^ su t Itin.i.scita v d'una lettera 
del compagno Pintor). A una 
corrczione delle po.sizioni dl 
Amendola si e arrivati . ma dai-
J'aJlo iintervonto di IMUHOI O. 
dopo molto settimano, in (|iie-
sto cornitato centrale. Vi e 
stato un d.-uino abbastan/.a so
no di confusione. smarrimen-
to. ambiguita, anche di l rn-
ta/ioni non ingiustificate. L'epi-
sodio illustra Ixvie, a parere di 
Lombardo Radio«>. il fatto che 
il liboro confronto e una ne
cessita interna del partito n-
volu/ionario per una rapida 
autoregolazione; non si t rat ta 
in alcun modo di generico •« li-
Ix-ralismo » o di un < problema 
di intollottuali .. Quali debbono 
essere i caratteri nuovi di un 
partito rivoluzionario adeguato 
alia situazione nuova? 11 pun
to di part en/a o la constata-
/ione della crisi stonca del no
stro movimento. Si ha l'lmpres-
si one che si chiuda un intero 
ciclo storico, quello della tor/a 
Internazionale e del prima to dei 
bolscevichi. Consirk^rando un pe-
nodo piu breve, o da dire che 
e entrato in crisi il tentativo 
operato dal 20ino congrv»sso 
r>el 1956. di correzione guida-
ta e, passo passo. strettamente 
sorveghata daU'alto. Quel ten
tativo e fallito in definitiva per 
la sua intrinseca debolezza; d 
infatti impossibile realizzare 
una trasformazione profonda in 
formazione chiusa, senza affron-
tare quelche rischio in campo 
aperto. Ha avuto inizio il pe-
nodo della * normalizzazione », 
che e spesso una esasperatio-
ne del centralismo, comunque 
una tendenza alia chiusura, alia 
difesa. al rlgetto di componen-
tj • lpotesi che tendono a met-
tore la situazione di nuovo in 
movimento. Tendenza alia chiu
sura che si manifests con le piu 
divers* gradaiiofu a anche in 

partiu sirmii al nostro (nei par
tito comurusu austriaco: espu'. 
sione di Fischer, ailontanamento 
d: Marek daiia direzione di « We 
und Ziet ». emargina/ione del 
gruppo d: tTagebuvh*: ne. 
partito comunista francese con 
il « ca-o Garaudy »). 

II PCI con grand: e corag 
giosi a m politic: i Xll coigres 
su. conferenza di Mosca* e. 
insieme al partito comu: i i j j 
spagnolo. 1'unico grar.de partito 
di matrice terzinternaz»onal:sta 
che mvece di subire la ten 
denza aJla chiusura. ha indisa'o 
la via d'uscita dalla cr:si in 
una piu coraggiosa apertura. Ii 
PCI e per questo una grande 
speranza — per 1'Itaha. 1 'EJ 
ropa e U mondo — di nnnova 
mento nella continuita. Ma an 
che il PCI deve avere :1 co 
raggio di un rinnovamento pro 
fondo e quindi anche tumu'uuo 
so. che faccia di questo partito 
la base di un partito nuovo. n*'. 
senso di ven e propri salti d: 
qualita. Uno scontro tra vecchio 
e nuovo e percio anche nel 
PCI inevitable. 

Necessita vitale — deve es
sere affermato subito. oggi — 
e il confronto di ipotesi diverse. 
anche unilaterali. E ' desidera-
bile che tale confronto avvenga 
senza la formazione di circoLa-
zioni chiuse e incomunicabili. 
Ma allora bisogna affrontare 
in modo radicale il problema 
della nostra stampa. Comunque 
fino a che il Manifesto non 
sara c spazzato via ». come ri
ce Rossana Rossanda. da una 
nuova reaita del partito. dob 
biamo fare i conti con I sin 
goii numen. anzi I singoh ar
ticoli e argomentazioni. rejpin 
gere la tentazione del riflesso 
condizionato del rigetto incon-
dizjonato. che prevale neUe pro
poste fatte. 

Credo di parlare — ha detto 
concludendo — non solo a no 
me di una parte non piccoia 
dell'opinione pubblica comuni-
sta, ma anche a nome di forze 
rivoluzionarie nuove che pre-
mono, spesso in modo caotico, 
sul partito per essere recepite. 
Che debbono essere fuse in un 
grande partito nuovo con la 
nostra gloriosa componente ter 
zinternazionalista: gruppi di 
.^jVani, di cattolici rivoluziona-
n . di lavoratori che pervengono 
alia milizia socialista per vie 
diverse dalla nostra. 

G.c. mm A 
Siamo a un punto importan-

te della vita del nostro partito 
che giustifica una discussione 
approfondita nel Cornitato Cen 
trale e secondo le proposte 
della 5» Commissione un pe-
riodo di lotta politica nel par 
tito. 

Vorrei che noi riflettessimo <e 
quindi decidessimo) sul momen
to politico nel quale ci trovia 
mo nel partito, sulla lotta che 
dobbiamo condurre, sui modi e 
sugli scopi che ci proponiamo. 
Ci troviamo di fronte a un grup
po se non vogliamo dire frazio
ne. E questo non per una infor 
mazione di tipo inquisitorio. ma 
per la documentazione che ne 
ha dato la rivista di cui ci oc 
cupiamo, per le dichiarazion: 
che sono state fatte da coloro 
che hanno preso questa inizia 
tiva. Non si tratta di una d: 
squisizione tilologica sui term; 
ni di « gruppo ^ o di * collet 
tivo » n di t frazione »: dobbia 
mo vedere concretamonte che 
cosa si propongano dei compa 
gm che militano nel partito e 
come essi reahzzano i loro pro 
positi. 

Si e parlato qui. non da com 
pagni che condannano il « Ma 
nifesto ». ma da parte dei simi 
estensori: di fatti di insubordi-
nazione voluta. di provocazione, 
di errori fatti per contrapporsi 
ad errori. di posizioni antaan-
nistiche. E questo non su quo 
stioni minon. ma sul concetto 
di partito, sull'indirizzo genera 
le della nostra politica interna. 
sulla nostra coHooa/ione inter
nazionalista. 

Cho cosa o se non spirito d: 
gruppo il fatto che al c Man -
fosto » non importa quello ohe 
abbiamo detto. non importa il 
discorso ds Berlinguer. non im 
porta che tre dei quattro punt. 
del documento di Mosca non 
siano stati firmati. Importa diro 
che aveva ragione la nvist.i 
quando faceva prevision! o»>n 
t r a n e a quello che e poi a w e 
nuto. 

l rna discussione teorica su'.ia 
ntilita o mono del dibattito non 
ha senso Chi puo essere contro 
i! dibattito? Dobbiamo vedere 
come si esplicano nei fatti : 
propositi. 

Credo che possiamo afferma 
re che la linoa del nostro par
tito mon voglio noanche dire 
da sempre. perche anche l'e 
sperienza conta> e. in questi 
anni, una linea di ricerca, una 
linea continuamente arricchita 
dal dibattito. Noi non diciamo 
cho dopo un congresso hisogna 
attendere quello successive per 
aprire un dibattito. 

Î a nostra linea siamo anria 
ti detinendola e la deflmarrKi 
non nchuimandooi soltanto a 
un congresso o a un documen
to. ma nchiamandoci a una 
esperionza continua di a rnc -
ehimento at t raverio il contatto 
(~nn la realta. iCita ad esem 
pio del fatto, i-he il partito e 
il suo gruppo dirigente hanno 
dimostrato di cogliere via via 
necessita di rinnovamento t di 
adeguamento. I'atteggiamento 
verso il movimento studentesco 
e verso i j indacati . dal rifluto 
della concezione dei sindscati 
come f cinghia di trasmissione > 
al collegamento con 1* espenen
ze unitarie e di base) . 

Forse che non ci proponiamo 
i problemi della democrszia di
retta, che non sentiamo che 
sono dei problemi attuali e 
concreti? Siamo del resto con-
sapevoli che gran parte di quel
lo che avviene in forme \ a n e 
e diverse deriva dall 'attivita 
dei comunisti che prendono la 
iniziativa. che sono stati «du-
cati da un partito ch* ha det
to loro f non aspettate dal c«a> 
tro ». < muovetevi ». 

Sulle questioni intsmatwi—JI 
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