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Al Comitato centrale del P.C.I. 

La conclusione del dibattito sul primo punto 
Gli interventi dei compagni Manzocchi, Miana, Rossana Rossanda, Lizzero, Spallone, Ciofi, Conte, D'Onofrio, Salati, Giachini e D'Alema 

Nella seduta della mat-
Una, il Comitato centrale 
ha proseguito e concluso il 
dibattito sul primo punto 
all'ordine del giorno. 

Primo oratore e stato il 
compagno Manzocchi. 

MANZOCCHI 
L'azionc dell'Ente locale 

deve uscirne dal quadro 
istituzionale esistente e 
svilupparsi sul terieno del-
l'attacco alle strutture eco-
nomico-sociah e politiche. 
In tal modo, questa azione 
diventa uno dei teireni sui 
quali si conduce la lotta 
per le riforme di struttura, 
non in quanto le realizza 
da sola, ma in quanto mette 
in movimento forze politi
che c sociali la cui azione, 
sommata a quella di alt re 
foize e in a l tn catnpi del-
I'azione di msssa, crea le 
condizioni per l'attuazione 
delle riforme. L'acquisizio-
ne di questa funzione del
l'Ente locale nella coscien-
za del partito e stata lenta 
e faticosa e non si pu6 dire 
i-he si sia tiadotta oviinque 
in azione politica. Rlman-
gono ancora posizioni di 
incerte/za e di passivita, 
come ha dimostrato la di-
scussione sul piano auto-
stradale o l'azione per i 
piani regionali di sviluppo. 
Su questo secondo punto. 
vi 6 stato negli ultimi tem
pi un progresso di elabora-
zione, che non e stato tut-
tavia uniforme. I piani re
gionali di sviluppo vengo-
no ancora concepiti come 
problemi che interessano le 
r e g i o n i sottosviluppate, 
mentre interessano soprat-
tutto le regioni sviluppate 
del triangolo industriale. 
dove ha luogo raecumula-
zione iniziale di rirchezza 
e di potere dei monopoli. 
e dove e piii acuta la con-
traddizione tra capitale e 
lavoro. Se vogliamo quindi 
modificare le condizioni di 
sviluppo nolle regioni sot
tosviluppate, e necessario 
modifiearle innanzitutto 
nelle regioni sviluppate E' 
necessario percid approfon-
dire la nostra conoscenza 
dei carr.tteri quantitativi e 
qualitativi di sviluppo di 
queste regioni e elahorare 
la linea alternativa alio 
sviluppo capitalistico. 

Si dice, ed e ovvio. che 
la lotta contro 1 monopoli 
e i problemi dello sviluppo 
non hanno dimensioni re
gionali ma nazionali Ma 
questa formula spesso na-
sconde una posizione di 
inorzin che impedisce di 
affrontare i problemi par* 
tendo dalla reslt.i regionn-
le: la elnborazione di una 
linea alternativa nschia di 
restare una esercitazione a 
tavolino se non e la sintesi 
di elaborazioni regionali e 
se non e la sistemazione 
organioa dal basso di mo-
viment> di massa nolle re
gioni sviluppate e sotto
sviluppate. 

MIANA 
La lotta antifascista a 

Modena del 10 e 11 maggio. 
che ha realizzato una lar-
ga unita a tutti i livelli. ha 
messo in luce la funzione 
del Comune. che e stato un 
centro importante di dire-
zione antifascista e unitana 
del movimento di difesa 
della legalita eostituziona-
le. La rivoltn antifascista 
a Modena con forma la lar-
ga. estesa opposizione al 
centrismo che si esprime 
nella formazione di schie-
ramenti nuovi. a sostegno 
delle lotte operaie e nella 
impostazione dei problemi 
lelativi alia programmazio-
ne economica: anche la si
nistra d. c. riconosce che 
comuni e prox-ince deb-
bono intorvenire nella pro-
giamma/ione economica. c 
su questo terreno si de-
torminano nuove conver-
gonze nella lotta ant.mono-
IM»listica. 

E" chiaro che se ci si 
vuol muovere sul piano di 
una reale programma/ione 
che mvesta tutti i settori. 
e necessario superare i li-
miti di bilancio e interve-
nire con azioni concrete 
r.ella lotta antimonopolisti-
c-a. Vi e I'csigenza di arr i-
vare rapidamente. su alcu-
ne questioni, ad iniziative 
interregional!. soprattutto 
sul terreno della lotta con
tro il monopolio elet tnro. 
realizzr.ndo una azione pn'i 
iTganica in tutta la Valle 
padana per avviaro un mo
vimento di massa su un 
prosramma di alternativa 
e d: r nnM,impnto 

ROSSANDA 
LY.spencnza del centro-

s.nistra a Milano va deli-
neando la natura di una 
nuova concezione del ruolo 
del Comune e dell'inter-
vento pubblico in certi 
g r u p p capitalistic), che tro-
\ ano la loro possihilita d) 
dmvione politica nella con-
vorgen/a fra sinistra cat-
tolica e parlito socialista. 
Rispttto alia concezione 
della vecchia classe diri-
gente. che non assegnava 
nessuna funzione diretta 

all'intervento pubblico e 
induceva il Comune ad ab-
dicare da qualsiasi inizia-
tiva. si delinea oggi un 
tentativo di fare del Co
mune un elemento diretto 
ed attivo della « nazionaliz-
zaz)one > capitalistic^, che 
risulve le strozzature e i 
piu evidenti contrasti insiti 
in un rapido sviluppo eco-
nomico. quale si realizza 
nel milanese. Non e dun-

que neirinterrerito o nel
la proQrammmione che 
si veiifica la natura di 
classe del Comune. ma nei 
contenuti dell'intervento e 
nella formula politica. I 
pnmi. nella concezione del 
centro-sinistra. consistono 
soprattutto in certi provve-
dimenti infrastrutturah te-
si a ridurre gli attriti della 
rapida concentraz.ione della 
popolazione; la secomla e 
una concezione teomcisti-
ca del centro di potere, che 
abolisee il momento poli
tico e la dialettica delle 
assemblee elettive. Di qui 
le conseguenze di questa 
esperienza suU'orientnmen-
to del PSI. i hmiti di dote-
lioramento anche idoologi-
co del riformismo. in con-
nessione al pluralismo cat-
tolico. lo sbiadiie di un 
piano democrat too naziona-
le in soluzioni tecniche. lo-
cali. subalterne alio svilup
po capitalistico. e la neces-
sita. da parte nostra, di sot-
tolineare con maggior for-
za di principio e maggiore 
eoerenza di inizintivn poli
tica. il ruolo nazionale e an-
ticapitalistico che noi as-
segniamo alle assemblee lo-
cali ed alia pianificazione 
regionale. accontuando il 
momento della lotta di 
classe. e quindi del potere 

LIZZERO 
E' stata assai opportuna 

la decisione dei parlamen-
tari comunisti di chiedere 
che il progetto di statuto 
speciale per la Regione 
Friuli-Venezia (Jiuba ven-
ga portato in aula alia Ca-
rea E' questo un problema 
al quale l'opinione pubblica 
della Hogione e niolto sen-
sibile. corne confermano i 
risultati delle recenti ele-
zioni ammmistrative. clie 
hanno visto le posizioni 
della DC fortemente logo-
rate. Le ragioni della soon-
fitta della D C che ha per-
so la maggioranza assolu-
ta al consiglio provinciale 
di Goriz.ia. sono molteplici. 
Vi e stato un impetuoso 
mov>mento rivendicativo 
dei lavoratori. in stretto 
collegamento con la ri-
chiesta di una programma 
di sviluppo oronomico re
gionale. sioche I'obbiettivo 
della Hegione e apparso 
sempre piu in stretto col
legamento con il piano di 
rinascita e con la lotta an-
timonopolistica: la DC ha 
pagato dunque nolle ele-
zioni un prezzo politico per 
la mancata attnazione della 
Reeione Questo e un fatto 
indicativo della necessita 
di portare avanti con encr-
gia la hattaglia regionali-
sta. che puo essere util-
mente fatta avanzare pro-
prio ottenendo un successo 
concreto con l'attuazione 
della Ronione Friuli-Vene
zia Giulin. 

SPALLONE 
Affronta la questione 

della cn<i del connr.orcio 
di fronte all 'estensiono 
della rote dei supermer-
cati controllnti da: grandi 
enippi monopnhstici Ita
lian! e strnnien. Qae^ti. 
valendo^i di una tocnica 
di (Pstribuzitine mo<lerna 
fselfs^rvice, «ervi7i socia
li come i nub d':nfanz a. 
occ ). ch una r:«luziono dei 
co<;t! del per^onple e delle 
<>po>e di rofr:ceraz:one. 
maETzzinagaio. ecc . e di 
un colloeam^nto roi pran-
<Ji Enippi che rftntrollano 
le tra^formaz'oni acncolo. 
la di<=tr!hu7ione aH'incros-
so e 1* imp-^rtazTone d: 
certi genen. «;ono ogei m 
grado di rastrellare una 
parte cospicua delle ven
due piu redditi7te. quelle 
a contanti. pur senza che 
c:6 porti ad una riduzione 
reale dei prezz:. I com-
mercan t i . sempre piu n -
dotti a commessi dei mo
nopoli. privati di ogni li-
berta d: scelta. e d'nltra 
parte cresciuti di numero 
in modo nbnorme «econdo 
le legg; d:*lor!e dello svi-
luppc> cap.tali>tco dm 
eserc:7:o di Eener- ahmen-
tan ogn: 45 I'.alian:'). rea-
g.scono ni nnnlo violento 
e disperato Eppure non 
si tratta solo di un'azione 
di categona. corporativa: 
e>sa tnveste il sistema mo-
nopolistico. e noi dobbia-
mo essere in grado di rac-
cughere questa spinta in 
modo attivo e concreto. e 
non solo mettendoci alia 
testa della proto' .a Si 
tratta Ji far leva sulle 
cooperative, da un lalo. 
come centro d: un'a/ione 
generale per r»ttenere un 
intervento pubblico nel 
settore della distribuzione 
e per organizzare e asso-
ciare in modo autonomo i 
commercianti, e sui comu-

ni, dall 'altro lato, perno 
decisivo di tale intervento 
pubblico (attraverso l'or-
ganizzazione, la costitu-
zione di centri di acquisto, 
di raccolta e di collega
mento con la produzione 
agricola, ecc.) e di im'azio-
ne generale in senso anti-
monopolistico Su tale ter
reno. il Partito e gli ain-
mmistratori devono sapor 
lavorare con slancio, fan
tasia e flducia. 

CIOFI 
La questione della fi-

nanza locale e parte es-
senziale della nostra lotta 
per 1'autonomia e la li-
berta degli enti locali Ed 
e uno dei punti piu do-
lenti, sia per la sensibilita 
di certi strati contadim e 
del ceti modi urbani alia 
fiscahta dei comiim. sm 
porche contro di essi i 
gruppi dommanti cercano 
di unentare l 'opinione 
pubblica per costituirsi 
una inn<sa di manovra lo
cale. sia per i giavi liniiii 
esistonti alia funzionabta 
e ai poteri degli enti lo
cali. sia inline pei la I'.nea 
che il governo persegue e 
che tende sempre piu a 
limitare le imposizioni di-
rette e ad atigrnvare quelle 
indirette. che taglia i ci>n-
tubuti statah. che spinee 
a nuovi mutui (una spi-
rale senza fondo che in-
ghiotte di soli interessi 
84 miliardi annui dei co-
rmuii) e che ora — con la 
circolare Scelba sui bilanci 
e i recenti interventi pre-
fottiz; — obbliga a nuovi 
gravi tagli sulle spose Co-
si. si accentua la linea go-
vern.itiva di trasferiniento 
a enti burocratici delle 
competen/e dei cnnunii, 
che esprime la crescente 
compenetrazione del go
verno con la linea del mo
nopoli. Le contradd'/ioni 
di questa pohtica. e il fat
to che la situa/ione degli 
enti locali sia ormai nl li-
mite di r o t t u n fil deficit 
complo^sivo o raddoppmto 
dal "5t3 al '50. toccando i 
1 200 milinrdi. di cm la 
metn per siieso oi i l inane ' ) . 
portano sempre piu. specie 
nei comuni del Sud e in 
quelli montani. a una di-
sgree;!7'one. a una sfiducta 

'neirist t tuto. a un ir.cen-
tivo alia corru/ione. a una 
vita giorno per giorno. 
sen/a programiii' di va-
sto respno Non po^^i.iino 
dimquo aspettare la )ifor-
ina della fiuan/a locale. 
anche se dobbiamo agtre 
con la maxima energia 
per ottonerla" dobbiamo 
opera re ^ubtto. raccocbere 
in oeni centro Jo forze d ie 
po^^ano ^o^tenere pro-
gramnn concreti e avan-
z.iti. r(>mpere con osiiu ro-
sidiio di npportuni^mo che 
ci ha portato talora ad 
accettaro la Imra cove rna-
tiva ner ottenerne le bri-
ciole. o a perseguire pa-
reggi flttizi che masche-
rano la situazione reale 
Non e dunque problema 
dei soli amministraton. 
degli specialisti. ma di tut 
to il partito, e si colleca 
alia generale battaglia po
litica per le autonomic. 
per una nuova maggio
ranza. 

CONTE 
Bisogna esaminare con 

spirito severamente auto-
critico i risultati elettorali 
che hanno condotto alia 
perdita di alcum impor
tant! comuni pugliesi Tali 
msuccessi sono dovuti al
io scadere dell'azmne m o 
ndionalista al livello deeh 
entj locali, cioe ad un cer-
to distacco fra gli ammm'.-
stratori e l'azione politica. 
a ritardi. err,»ri. msuff.-
cienze nella applicazione 
della giusia linea del Par
tito. che spesso S\ t r a l u -
cono in atteggiamont; n;u-
ncipal.stjci. paternal'.stir:. 
grettamente amm!ni>trat;-
vi Es:5te q u n d i :I proble
ma di comjui.-tare anriic le 
ammirr.^trazioni e I con«i-
cl: comunal-. dove t.ili d:-
fetti si mamfestano. all'ar-
cet tazone non formale. ma 
s»)«!an7:ale e alia roalizza-
z.ono della linea del P . T -
t;to. la quale, dove e bene 
applicata. da ri^ultat: net-
tamente p-'S.tivi. 

D'ONOFRIO 
E" altamente posit.vo d 

fatto che il CC abb:a af-
frontato con tanto impe-
gno la di^cu««ione sull'.it-
t:v;ta dei comun.M: negh 
ent: locali Abbiamo :n 
que.sta sede npre-*o e enn-
fermato una linea d'a7;o-
ne generale. S: tratta ora 
di pa-^sare. con rain.f>ni Ifr-
cah e di settore. a concre-
tare i p:ani e j program-
m: per quanto npuarda i 
piccoli comuni: si tratta di 
migliaia d. centn. dove vi-
ve «1 45 per cento della po
polazione elettorale del 
Paese. Sono comuni arre-
trati, isolati, spesso privi 
di consigli, di guida. da 
parte delle organizzazioni 
democratiche, colpiti gra-
vemente dalla crisi agraria. 

Essi vanno polltlclzzati, 
aiutatl dalla Lega dei co
muni democratici. dal Par
tito. da tutti I compagni 
Ottime le conferenze agra-
rie comunali. che per6 
vanno moltiplicate e arric-
chite di contenuto dennv 
cratico e di lotta, in modo 
da precisare il modo mi-
pliore con il quale il co
mune puo o deve combat-
tere la crisi agraria Per 
quanto riguarda I comuni 
grandi e medi. vanno te-
nute riunioni per concre-
tare una linea d'azione co
mune nei campo urbani-
<;tico. rispetto alia creazl'>-
ne di demoni di aree fab-
br'cabili e di zone indu
strial). e nella lotta con
tro i monopoli, per le mu-
n'.cipnlizzazioni e cosl via 
E' necessario concertare 
una politica di bilancio ce-
nerale e t i ' bu t ana analima 
affm.'he sia piu facile pn--
meie sul!e nutonta tutone 
e imporre loio una politi
ca demociatica e popolare 
N'oce^sniie <;nno anche riu
nioni di consn:l 'en p i " -
vinciali per cimibatteie 
una ceita «ottovaluta/ione 
del ruolo della provmcia e 
per fHs.ire il pinsto pos'i-
di questo onto nella lotta 
per il rinni)vamento della 
soeieta Riunioni di consi-
elieri reeionali dovrebbe-
ro esaminare, fra I'altro. 
in che misura le reizmni 
autonome hanno opein,-> 
per raffor7are lo autono-
mie comunali Quale e :! 
nuovo che emerge dalla 
relazione o dalla discus-
sione7 L'eute locale vive 
e agisce In una situa7ion«* 
i^w va maturando e moili-
flcando«;j attraverso In 
es pan«: lone monopol is t ic . 
la crisi agraria. I'esodo 
dalle enmpague, 1'urbane-
sitno. |o svilupparsi ch al-
cuni centri industriali 1 
monopoli tendonr> a doml-
naie tutta la vita citt idi-
na e ak| asservue i comu
ni ai loro interessi. 11 co
mune c costretto a ioter-
venue sempre di pu'i in 
van settori P ad ui tar- i 
con le vocchic leggi e con 
le esigeuze dei nion..'i>o!i. 
oppure a rmunciare alle 
sue pierogative a favo'e 
del coverno e della eian-
de mdustria. che intendo-
iio a loio modi- 1'autono-
mia e 1'intervento decli 
enti locali noi piani di svi
luppo economico. In questa 
situazione non si poSMmo 
piu faro piomanuni o bi-
Iancj alia vecchia manic-
ia. cioe senza tenor conto 
th questo nov it:i La poli
tica degli enti locali deve 
avore un ampio respiro erl 
ossoro unpos'ata nel qun
di n generale. na/ionale. 
della lotta antini.mopoli-
stica. per uno sviluppo de-
moct.itico della soeieta. 

SALATI 
Ci siamo postj l'obietti-

vo d| rovosciare il gover
no Fanfani. ma non come 
un compito « neqativo ». 
poicho poniamo aj tempo 
stcsso la prospelliva di 
creare una nuova maggio
ranza democratica. A tale 
scopo — come ha sottoli-
neato Togliatti ribadendo 
una classica formulazione 
leninista — occorre met-
tere in movimento non mi-
gliaia. ma milioni di uo-
mini per obiettivi molto 
avanzati Si tratta di ve-
dere come nil enti locali 
possano c o n t r i b u t e a met-
tcre in movimento masse 
cosi erandi di popolazio
ne E" in corso. a causa 
doll'espansione monopoli-
s t c a . un processo di di-
snreeazionp dei vecchi rap
port: soc.al:. famdiari. e 
cosi v'a. non solo n»H"arn-
b:ti. di ' l laerirol tnra Sorce 
rr.si con cran for/a. per 
mil uni d: persone colpite 
dai monopoli. 1'esieenza di 
.>r2an!7zaro la propria d--
'esa e rh r ' r e r ra re :\ modi'* 
per Ciiinccrc ad un nuo"o 
assetto economico-sociale 
rlemo-'rat.cf). popolrro 

Oporai. conta!ini e stra-
t* d: ceto m M o vannc* 
verso nuove forme asso
ciative K' un movimento 
che mmpe e supera. nei 
ceti medi. la veccha ten-
denza a risolvere in modo 
ind.vidualistico. o gre t ' a -
mente coroporntivo. i p ro-
pr-. problemi S; pone co
sl in modo nuovo la que
st ;one do: rapporti fra 
clause orx-nia e ceti medi 
Naturalrrente anrhp la DC 
parla di a^soriaz-one e l 
ag.sce in tal senso. ma :n 
modo strumentale. per 
porre le nuove forme or-
gani77at:ve in posiz:<-ne 
subalterna al servizio del 
eovemo e dei monopoli 
OL ent; local: possono di-
ventare centrt di propul-
sione e d| organ'zzaz'onc 
della lot'a delle masse p°r 
reapire eff:caremente alia 
press:one monopolistic"! 
Ad essi mdioni i i uomin' 
puardano gia. •» sempre 
piu. come a strumenti nit-
tenti di lotta Bisocna ri-
spondere a questa esigen-
za, che nasce dalla realta 
stessa, e che per essere di 
massa e una * forza mate-
riale» rivoluzionaria. chia-

mando le masse a parteci-
paie direttamenie alle 
scelte di fondo della pro-
Sramnuizione economics e 
politica Altrimenti si cor-
re il risehio che le mas^e 
ci scavalchino <a sinistra*, 
o che la carlca nvoluzuv 
nana si esnunsca neH'ain-
bito fanfaninno e neo-ca-
pitalista La elab>)i azione 
dei bilanct deve diventare 
tin momento decisivo di 
tale progrniVi.nazione dnl 
basso. destinata n far 
esplodere le contiaddi/ 'o-
ni fra le esigeuze popolan 
e i monopoli. o a ripro-
poire concretamente la 
lotta per 1'ente regione 
Rs.miin.indo da questo 
punto di vista t'elabora-
zione dei bilam-j in Emi
lia. si osseiva i-he in ,y\cu-
no eitta si sono fatte c p o -
rien/e oiiuinali o positi
ve. aceogliomlo le aspira-
/.!>m popolan a Universe 
amp:e o numo-ose assem-
blee unitarie. In alt te eit
ta. mvece. si IIUKCP alia 
\ecclua manio-a CiA un-
plicn la nece-sitA (ii una 
pronta correziono nel sen
so inthcato. 

GIACHINI 
In modo sempre pit' ri-

levante, gli enti locali sono 
costrettl ad Intei venire nei 
problemi dello sviluppo 

economico. Vi sono pero 
oscillaziom che vanno da 
una VIMOIIO n>tietta, mu-
nicipaltstica. ail una visio-
ne tecnicistica; si pone 
quindi 1'es.igen/a dl pas-
sare da interventi saltuari 
a interventi permanent) ed 
organici foudati su una co
noscenza pu'i piofouda oil 
nmpia delln realta ed ag-
gancinti ,i niovunenti leali 
In otto o In potenza Posi-
tiva e | 'esperifn/n delle 
confer en/? r.uiane comu
nali; piu incerta l'elaboia-
zione e I'mi/iatlva sulle 
questioni dello sviluppo 
mdustiiale, che. ho jion so
no viste in un contesto oi-
nanico. possono coinluno 
nd una riprodu/ione del 
muuicipaliMUo su scaln IO-
Uionale N\>1 catutio de l lu i -
tervento sui piobleim eci)-
nonnci dovrebbero esseivi 
ilu,< uiomenti d. U'd.igme, 
el.iboia.'ione o ini/iativa. 
I'lic si inte».'iuio e coinple-
tino a \ icomla' il momento 
iei;:i)n.ile e qucllo settoria-
le o di cruppo. A 1 ivorno, 
per I'si'inpio. U cimtiere 
Au-aKlo »> uno <Ioi cinfml 
della \ ita cittHdiini e rien-
ua nel panorama delle In
dustrie 1RI In To.seann e 
(jumdi della profjrnmma-
zione legionale dello svi
luppo di tali a/iende: ma 
al tempo stesso ^ parte in-
tegrante del gruppo An-
saldo e va visto ouindi nel 

quadro delln crisj dei can-
tieri e tlel pioblema di un 
divetso onentiiinento della 
politica marinaia su seals 
na/ionalc E* impostando 
cosl tale tipo di problemi 
che si dn respiro nlle lotte. 
si realt/za n*»l niodo giusto 
r intervento specifico della 
classe opeiaia. passnndo 
dal piano comunale e ila 
quello inteiprovmcinle ad 
una visione globnle. nazio
nale I-o stesso pu6 dirsi. 
riferendosi t\ Pit>ml»no. del 
problems de-ll'lLVA, che 
va iiuiuadrnto nel piu va-
sto problema dells sule-
rurgia In Italia L 'mtei-
vento degli enti locali nei 
piani di sviluppo economi
co deve qirndi tenet conto 
degli interessi reptonnli. 
ma anche dei til: che le-
nano citta a cittA e regione 
a regione. att invetso un la
voro oigamco e pennsnen-
te tli due/ lone .--alili.niento 
uni tana dello lotte sitnla-
cali, deH'a/ioiie de: comuni 
e di tutti) il movimento de
mocrat ico 

D'ALEMA 
Un psrlnmentsre socia

lists genovese ha diclua-
r.ito ad un gionu.le leazio-
nario d ie i comunMi dan-
no un'ini|K)sta/iotie er tata 
nlle lotto dells classe ope
iaia n L» Spezis e s Ge-

nova. servendosi degli ope-
lai ciinie forza d'urto per 
i lo;o fini politiri Dobbia
mo dolerci del fatto che 
il parlamentare socialista 
non abbia con>prcso che 
tali lotte si Inscriseono nel 
quadro della hattaglia por 
il rinnovamoiito delln so-
ci^ta. e che si t iatta di lot
te unitarie. condotte con il 
consenso di un largo sehio-
ramento di partiti. Ineluso 
quello socu'listn E' acca-
duto In realta che a Cleno-
va U centro-sinistr.i hn iio-
sto. si. all 'ordine del gior
no I problemi piu acuti 
della eitta. ma sotto una 
luce e con uulua/ ioni imi-
nicipalistiche di protests 
tori i tonale. I.n lotta imt-
taiia della classe opeiaia 
e la nostia intzi.itivs han
no fatto si. In voce, che 
ptoblemi come quello del-
I'Arisaldo o del Conto 
Giande. o IKM poituali, Fos-
soio visti nei li.ro von tor-
mini politic!, come mo-
menti dello scontio fia le 
esigen/e di una linea *li 
sviluppo demociatico e la 
linea di espiiusione mono-
polistica Quest,* giusta im
postazione hs fatto scatta-
re le Ciuitraddi/ioiu tra la 
linea municipalistics die-
t r 0 cui si bnriics il centro-
sinistra o la diniensiono 
nazionale e politics dei 
pioblemi. Sioche ogg| il 

centro-sinistra a Genova 
6 in diffieolta, essendo sca-
duto nella cosclcnza dei 
lsvorstori. anche socitll-
sti, i qusll comprendo-
no trattarsi di una com-
binazione politics che nel
la prstica continua la vec
chia impostazione della 
giunta clenco-fascista. 

Non si comprende dav-
vero quale fondamento 
possano avero lo critiche 
doll'on. Farslli al nostro 
partito Ssrebbe stato. non 
diciamo piu convincente, 
ma senzs dubbio politica-
mente pu'i comprensibile 
ch'epli svesse nvocato al 
PSI l'onore i\\ nvere co
stretto la DC Renovese, in 
sodo municipale, a votare 
contro il bilancio delle 
parteoipazionj statali 

Lo conclusioni 
sul primo punto 

11 dibattito sul primo 
punto all 'ordine del gior
no 6 toiminato dopo un 
bieve intervento conclusl-
vo del compagno Ingrno, 
II Comitato centrale ha 
approvato la rela/ione e le 
conclusioni dl Ingrao. e 
ha dato mandato alls Se-
zione Enti locsll di pro-
nuiovore le iniziative dl 
lavoro necessnrie, nils lu
ce degli orientsmentl 
emersi dal rnpporto e dal
la discussionc. 

La relazione di Pajetta 
(Cuiillnuuzlonc ilnllu 1. paginal 

del nostro paese Certo. e'e 
btnta in que.^li unni una 
at tenua/ione dello sbnrra-
meiito classista nolle scuo-
lt» inferior), vi e stato un 
progiesso di co.scienza an
che politica nei gun am. 
ina epiesto maggiore af-
Husso non fa clie accentua
te la disparita delle con
dizioni sociali. e pone con 
foi/a problem! nuovi. co
me quello della gaian/ia 
del d m t t o alio studio (;vl-
leg), presalano pei gli tiin-
versi tan. ecc l e non solo 
quell) delle tasse o del 
prezzo <lei l.bn. Di qua 
il fenomoiio di giande 11-
hevo del croscente in'eres-
samento degli sludeuti .u 
problemi sociali e alle lot
to dei lavoratori, del mi
nor o timore che essi m.i-
nifestain) dj fronte alia di-
scrimina/ione politica. Si 
sente msomma che la so
eieta italiana. nel suo in-
sieme. mtende come una 
scuola modei Ha non j'o.ssa 
es.ser fatta solo con unr 
sviluppo quant:tativo delle 
at t io/zatuto attuali . ma 
debba c--i'ip una sriiola 
non cla*>s,Nta. dpm«)cr'»t,( a. 
che non sua come quella 
attuale a me/zadna tta la 
cluesa e ] gruppi mono
polistic). 

Anche quando si parla 
de( costume del giovani. 
del loro impiego delle ore 
hbere, si -entono spesso 
ripetere insulse banalita. 
come quelle di ch| depreca 
la decaden/a morale dei 
giovani <• quelle di ch', ne-
ga clip un inle problema 
esiste. Noi non negluamo 
la esistenza di un'azume 
cor iu t tnce e demoral i / /a-
trice nei confronti della 
gioventii da parte dei 
gruppi che detengono il 
potere politico ed econo
mico. anzi denunciamo con 
forza la volonta oscuran-
tista e i mc.vi che le classi 
dominanti impiegano a 
questo scopo: ma avver-
tiamo ins.erne le resisten-
zo che sj mamfestano con
tro tale a/ one. le reazion: 
positive, la capacita che 
anche •.:: owpsto rampo il 
niovimentu operaio e :!••-
mocratrro »tnl:ano d-r',r>-
stra. di r c ' ^ r i a r e la !en-
denza ** d, •jasformarla m 
una sp.nta - ina A pir!»"- !'• 
sport, ch,- dovrebbe ce i t i 
servirp ad t ,rlormpntn''p : 
jjiovan-. '" t c i e .~>ncitr> <̂ ii-
<cita in !< :<» una az.o'u-
f>o ît \ a f i. ribellione per 
la conqiiista di un.» sport 
di mas-.a. e'e il dibatt.t » 
culturab-. :n tutte I e t̂i<-
forme. rl<»'.e contro le t.-n-
denze di una cultura bor-
Rhesp c neo-capitali-t.ca 
si prge la '* alta tipicamrri-
te italiana di un movirren-
to popol.'i'e c«i pa re di eser-
citare un » grande s'lru'o-
stir.ne uka le : gli STP.M 
m PZZ. d- -"il'ura di ma<=a. J 
romc Ii T \ ecc . d.lfondono i 
:mpu!- : f b:sogni dj ur.-. 
vita p u n oderna. in i p r r -
to contris-o con l"ar»-^tra- | 
te77a della realta ; t aba :n . 
con le d ^uguaglian/e. le 
incuisti7ie. lo sfrut tamoi-
to. la co-ru/ione di una 
soeieta n onopolist.ca do-
minata dai clcricali: e VP-
diamo r^e. anchp qinndo 
discutiamo t!i certi fdms 
e dei loro limiti. non pos-
s a m o non tener conto di 
c:o che e^si suscilano nel
la grandp massa decli snet-
tatori italiani. Sempre su 
questo terreno dobbiamo 
valutare il grande pes«i che 
in una soeieta arret ra ta * 
sottoposta a nuove pre5-
sioni conservatricl, eserci-

ta U tnoto di emancipazio-
iie delle ragaz/e, 

Anche por i giovani. 
dunque. lo sviluppo eco
nomico capitalistic!) non 
annulhi le contraddi/iom 
di classe e non risolve i 
pioblemi sociali; essi non 
bono atlstto la base oggct-
tiva per un tranqmllo ri-
foimismo. pei un sieuro 
doiuinio dei gruppi sfiut-
tntori e delle conenl) po
litiche che Ii nippresen-
tano An/i. e pioprio trn 
i giovani che le contnid-
di/ioni si pongono a un li
vello nuovo. mentre spesso 
si inaspriscono quelle im-
tiche tra citta e campagna. 
tin Noid o Sud. tra grande 
e picoola mdustria Sa-
rebbe da parte nostia un 
eiroie tanto so ricotdas-
simo soltauto il veccluo. 
(juanto so lo dnnenticas-
simo L'ltaha, che sta di-
ventando piu moderna. e 
ne hs coscienzs. vuole al 
temim stesso essere pro-
huulamente iliversa non 
solo da oio i-he eia icn. 
ma anche da cio che 6 
oggi. K i giovani, oho vi-
V!Hi!> in una congiuntura 
favoii'vole. che Dun con»)-
scono le asprez/e delle 
lotte passate. tuttavia sono 
inqtiicti e lotlano. perche 
poll ai iet tai io. non si ac-
contentano di questa so
eieta cosi come e. Essi 
sanrio che possono stare 
meglio. vivere in un modo 
diverso, e per questo agi-
scono anche cpiando a 
spingerli non e la dispera-
zione; vogliono essere 1 
protagonisti della nuova 
storm e percio non nccet-
tano it paternahsmo e l'ou-
tori tansmo dell 'attuale re
gime. manifestando cosi 
una profonda spinta di ri
voltn democratica e insie-
me di ribellione anticapi-
talisticn 

Essi comprendono che 
le soluzioni dei problemi 
della gioventii non possono 
essere nflidate alia sola 
tocnica e agli sviluppi pro-
duttivi. ma esigono un'or-
ganizzazione piii efflcicnte 
di tutto lo Stato e la vita 
civile. Ma come si risolve-
ranno i loro problemi e cbi 
Ii risolvera? 

La tendenza a un rin-
novamento ra»bra|p e pro-
tondo presente nei giova
ni. f giunta nelle avan-
guardip gia ad un livello 
di toscienza. ma palese 
rulle lotte e nelle esplo-
siorn di collera. ha avuto 
il suo punto culminante 
nolle giornnte di luglio Si 
pensi a Genova. a Paler
mo, dove si espresso uno 
stato d ' an imo maturato 
lungamente nella gioventii. 
Questa insofferenza si pre-
senta naturalmente anche 
come una posizione critica 
verso gli adulti; i giovani 
non accettano la soeieta in 
cm si trovano e non vt*-
ii\\<<u<< vivere come hanno 
\ issuto i loro padn. quindi 
Ii criticano Si tratta in 
primo luogo di una pr< -̂
fonda ril^ellione antir.ipi-
talista, che si esprime 
nolle nuove leve ojjcraie 
maturate in questi anni. 
noil' ingresso <lei giovani 
con rinnovata passione 
nelle lotte of>eraie e nelle 
lotte social), nella tcma-
tica delle lotte stesse che 
investe direttamente le 
strutture della s«xietA. Ma 
questa spinta non e in enn-
traddizione e in contrap-
posizione al forte senti-
mento democratico delle 
masse, alia res>stenza at-
tiva contro ogni forma di 
conscrvazione o di involu-
zione rea/ionaria, contro il 

fsscismo come contro la 
corru/.ione, la censura. il 
colomalismo. 

Dopo il luglio vi 6 stato 
un g e n e i « I e riconosci-
uiento della esistenza dl 
una questione dei gio
vani e dell' esigenza dl 
nllrontsrla in termini nuo
vi, correggendo precedenti 
progiudizi Si 6 nrnvnti 
qui ila parte di alcnni a 
giudi/i sommai). talora re-
lotici. (piasi si ti at tasse di 
fare un mito o di dare le 
inedaglie alia < nuova He-
sisten/a ». oppuie ad una 
soprnvalutazione peric»)lo-
sa e genorica Ci si c oilie
st i. v dobbiamo cluederci 
iinche noi. se siamo dnv-
vero a una svolto dl gen«'-
razioni. che nl di la degli 
steiili dibattiti sulla < gio
ventii brucuita >. invests 
lealmente i pioblemi poli-
tici di fondo, e cioe la ci isi 
della soeieta borghese. da 
un lato, e la spinta demo
ciatica e socialists dall'al
tro. I giovnni sono certo 
un punto sensibile del tes-
suto socinle, dove il con-
tiasto tra veccluo o nuovo 
v piu acuto, doloioso e ta
lma esaspeiante. Ni»i co-
mumsli siamo in grado 
meglio di altri <li interi-
deie cio che avviene oggi 
tra i giovani e dl mdtenre 
loro una prospottiva; per
che cio che iivviene. acca-
de sulla lines dells nostrn 
firos/H'ttiva e per quanto 
noi abbiamo fatto in que
st i anni. ed nceade con la 
nostra prosenzs alia testa 
della lotta e la nostra mi-
7iativa; e cio6 uno svi-
lupjK' della jxditiea del 
pattito indicata dai snoi 
congr«ssi e ilalla F G C I. 

()uello che avviene tra 
i giovani sta a dimostraie 
che la borghebia non 6 riu-
srit.i ad esercitare la sua 
egeinonia incontrastata sul
la soeieta Italians Questo e 
am he frutto della nostra 
a/:ono. ed e anche per que
sto che possiamo afforma-
ic che gli ultimi anni non 
sono stati * i cpnndici anni 
per<luti » C'e una lotta in 
corso. della quale nop dob
biamo ignorare le diffieol
ta. tutto cio che cores di 
toner fuori dalla vita so-
ciale e dall'azione politics 
i giovani, di impedire loro 
di ac<pu^tare una coscien-
za nvolu/ionaria, ma nella 
quale no: abbiamo grandi 
foi/c da gt-'lare e grandi 
[MSs-ibihta di vittoria Lar-
ehi>sima o la partecipazio-
nc dpi giovani alle lotte 
por la Lberta. anche dopo 
il luglio" Mrnlena. i giova
ni d: Torino di fronte alia 
FIAT e a Fanfani. quelli 
di Genoxa nella lotta del-
1'Ansaldo. E grande e la 
presenza ilei giovani nel-
l'azione operaia e sindaca-
le. non solo per la parteci-
nazione agli seioperi ma 
po r la maturi ta. per la te-
riacia che dimosirano, per 
il carattere avanzato delle 
loro rivendicazioni dix'en-
tate parte mtegranto del
la hattaglia piu generale 
per i| potere contrattuale 
della classe operaia. e per 
il contnhuto che danno al 
nnnovamento del sinda-
cato 

Piu diffusi sono anche 
tra i giovani gli interessi 
cultural!, e non piu solo 
per la polemica sul tempo 
libero. ma per il dibattito 
politico e iileale (si veda 
il grande successo delle 
lezioni suH'antifascismo. 
la Resistenza o la storia 
del nostro part i to): si mol-
tiplicano le riviste giovani-
li. si formano nuovi gruppi 
di ax*anguardia, ecc. Anche 

nel movimento studente-
sco. supersti i vecchi sche-
nu corporativi e il quslun-
quismo dells vecchia go-
lisrdia, oggi rorganizzazio-
ne uni tana vede In pro
pria s/ione in legsnie con 
i pioblemi geueinli del
ls scuola. e d<-lla scuols 
ili fionte alls society ns-
zionsle: S| 6 giunti sd un 
livedo di units ma insie-
me ill sutonomia delle fur
ze politiche studonte.sche, 
che si e nflesss in un mi-
uiento generale del votan-
ti slle ele/toni universits-
rie e in un considercvole 
aumento dei voti per il rsg-
giuppamento dei goliardi 
che raecoglie tutta la sini
stra Isica coinpresi i comu
nisti. La prosenzs dei co
munisti nolPUNUHI e stats 
un elemento dj rafforzs-
niento deH'unita e del pe
so politico doH'organi//a-
zione CJuesta hs preso ini
ziative giuste persino sui 
giandi tenu della lotta al 
colomalismo. 

Tutto ci6 dimostra le 
stretto nesso che c'e nolle 
masse giovaruli tra la sp.n
ta anticapitahstiea e la 
coscton/a democratica Co
me nei ceti medi le poii-
z.ionj di lotta contro 1 mo
nopoli hanno portato alia 
line dello anticomunnmo 
pu'i virulento e a profondt* 
spinte unitarie nella lotta 
antifascista. cosi anche fra 
i giovatu I'antif.iscismo e 
elemento ess-en/i.ile della 
spinta anticapitalisticn. Su 
questo terreno lo sto;so 
movimento neo fascista. 
che pure ha ancora un pe
so in alcnni stratj .'elln 
gioventii. si urta con una 
realta dix'ersa e non riesxe 
in alcun modo n suscitare 
un fascismo giovnnile: co
rne tra i clcricali. I giox-ani 
sono ceito 1 meno sanfe-
rlistf t ' i6 prova 1'esisten/a 
in Italia (li un clima " ro-
fondatnente democratico. 
che i>orta i giovani a par
ted pare come forse in ne— 
sun pae.si" dell 'Europa Occi
dent.dp alio batta^lte elet
torali e politiche e a tutta 
la x'lta sociale. a premiere 
|M)si/ione. a sceghere la 
loro strada. Anche chi tcr«-
de a porre la que>tione 
come una lott.i d| genera-
zioni. deve pot nconoscere 
spnipre che la nucva ge-
nera/ione 6 a sinistra. 

E' in corso t ia 1 gioxa-
ni un grande dibattito che 
appass.-ona e interessa x-.i-
sti strati di essi. sul rap-
porto tra democra/ta e so-
cialt^mo. tra liberta e pro
gresso IV un dibattito c^c 
ci riguarda tutti , perch6 
non possiamo ignorare le 
esigenze che esso esprime 
ne pretenders di accostar-
le iHT insognare soltanto. 
S; tratta infitti della p*o-
spettiva che b.sogna flare 
a quests nuova genera-
z.one- di come sara rea-
1 / / . i ts la Costitu/ionp e si 
dara un contenuto etfe'.ti-
vo alia democrazia ital.a-
n.i. e cosi x-ia. Nor. e s«d-
tanto un torneo di parole, 
perche la question? sj po
ne gia al livello degli or
gan ism i c della vita ass«s_ 
ciativa d;*i giovani, pc* 
esempio degli studenti e 
dei loro legami con le altre 
forze politiche e sociali: il 
dibattito esprime cioe ncn 
solo una esigenza ma una 
lotta in atto per una nuo
va democrazia IValtra par
te i gruppi piu avan/ati e 
maturi delle nuox'e g*ne-
razioni pongono con forza 
la concrctezza dl una pro-
spettiva rivoluzionaria: vi-
viamo, essi dicono. In un 
mondo In cui l'alternativa 

6 tra la pace; o la distru-
zione totsle. ms in cut tut
tavia la democrazia deve 
permettere di avanzare 
verso il socislismo. 

Non pud basts re che l'og-
gi sis meglio del ieri, non 
puo bsstsre ln difesa con
tro i pericoli dei r i toml 
fascisti; occorre una pro
spottiva reale. di lavoro. 
di lotta. dl progresso. 

E' qui che interviene la 
azione dei comunisti. Noi 
sottolineiamo l'importnn-
zs deU'sccrescluto peso del 
giovani nells vits sociale 
italiana. npprczziamo la 
loro insofferenza e la loro 
volonta di un mutamento 
rndicnle. constntismo l'o-
rientsmento a sinistra dl 
stiati sempre piii larghi di 
giovani corne un momento 
importante delln spints de-
mocrstics che si msnifestn 
nel Paese. Conslderinmo 
dunque Is spintn che vie-
no da ess) come una spin
ta positiva. Mn dobbismo 
anche ricordsre che questo 
giudizio nostro x'iene da 
lontsno. noi lo sbbiamo 
dato anche prima del lu
glio. respingendo le valu-
tazinni negative e operan-
do perche avvenisse quel 
movimento. di quella for
za Percio non condivldia-
mo le preoccupazionl dl 
altrl partiti per Is spinta 
giox'anile; ci preoccupe-
remmo se i giox*ani fosse-
ro tranquilli e indifferent!. 
Per questo possiamo de -
nunciare tutte le posizio
ni di inerzia. di conserva-
torismo o di ignoranza dei 
firoblemi giovanili che po-
tessero sussistere anche 
nolle nostre file. perch6 
esse signiticherebbero in-
comprensione di un pro
blema che e di tut to il par
tito e non solo dei giova
ni Si tratta di capirli non 
solo in modo generico. ma 
attraxerso una azione poli
tica reale e organizzata. 

NPIIS FGCI VI 6 stato un 
dibattito vivace che corr.in-
i-i.i a dare i suoi frutti. at
traverso il congresso di 
Genova. la conferenza di 
Prato. la Conferenza del
la gioxentu lax-oratrice. il 
raggiungimento del 100% 
nel tesseramento. la costi-
tuzione di gruppi di fab-
brica e di scuola accanto 
ai cjreoli giovanili. 

Ma oggi si tratta di por
tare questi problemi piii 
largamonte a tutte le mas
se giovanili. di non accon-
tcntarci dei risultati posi-
11vi che soprax*veneono do
po un lungo periodo di 
forti perdite. e di investi-
re tutto il partito della 
questione del giovani. Vi 6 
una debole/z.i particolare 
nella propaganda dei no-
s tn giovani. vi 6 una de-
bolozzn tra 1 giovani. e vi 
e forse qua e la una sot-
toxalutazione del valore 
del mox'imento orgnnizzato 
d: m.-.ssa Certo por<N che 
la responsibility verso i 
ciox*ani non e della sola 
KGCI ma di tutto il par
tito e di tutte le organiz
zazioni di massa e in pri
mo luogo del sindacati. 

Di fronte alia FGCI. che 
dopo il congresso di Geno-
xa si presents come una 

organizzazione viva, appas-
sionata. capace di affron
tare nuovi compiti. stanno 
oggi grsx-i problemi di o r 
ganizzazione, di azione. di 
lotta. di impegno politico 
e ideologico: ma — ripe» 
tiamo — guai se il par t i to 
ignorasse questi problem!: 
chi rests indifferente dl 
fronte alia nuova passione 
che anima i giovani si con-

(Contlnna In 10. pag. t. cot.) 
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