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NATTA APRE I LAVORI 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 12 

Si sono apcrti questa mattina 
nel teatro * Mcditerranco > alia 

• Mostra d'Oltremare i lavori del
ta V Conferenza nazionale del 
PCI. 

II grande teatro e grcmito di 
dclegati, invitati, osseruatori 
politici c giornalisti italiani e 
stranieri. Tra i delegati, assieme 
ai compagni eletti da tntte le fe-
derazioni provinciali, i membri 
del « Comitate centrale e dclla 
Commissione centrale di con-
trollo e la rappresentanza della 
Fcdcrazionc giovanile comuni-
sta. Numerosc le compagne. Tra 
gli invitati, oltre a molti com
pagni di Napoli, uomini di cul-
tura, operai di fabbrica, stu-
denti. 

ll compagno Alcssandro Natta, 
della scgreteria del PCI, ha 
aperto i lavori dell'assemblea in-
sediando la presidenza — com-
posta dai membri del Comitato 

centrale e dclla Commissione 
centrale di controllo — e rivol-
gendo un caloroso saluto ai de
legati, agli invitati, ai rappre-
sentanti della stampa c dci vari 
partiti presenti. 

Che questa asscmblca nazio
nale del PCI si svolga « Napoli 
— ha detto il compagno Natta 
— vuol significare non solo una 
testimonianza c un riconosci-

• mento del positivi risultati delle 
lotte e del difficile lavoro delle 
nostra organizzazioni meridio-
nali; del peso politico che il 
movimento democratico e popo-
lare dci lavoratori ncll'Italia me-
ridionale ha assunto c deve scm-
pre jiii assumerc per il progresso 
generate del noslro pacse. Con 
la nostra scelta abbiamo soprat-
tutto voluto sottolineare questo: 
il rilievo c Vurgenza, ncliattuale 
situazione italiana, del problc-
ma del Mczzogiorno; la ncccs-
sita, per cid che riguarda il no
stra partito, di uno sviluppo, di 
uno slancio nuovo dclla nostra 

iniziativa politico, della nostra 
lotta, della 7iostra forza organiz-
zata nel Mczzogiorno. 

Ricordando lo scopo della 
V Conferenza nazionale. il com
pagno Natta ha detto che con 
cssa i comunisti vogliono spin-
gerc avanti I'analisi, I'approfon-
dimento e il dibattito per por-
tare il partito all'altczza del sua 
compito e della sua responsa-
bilita di grande forza politica 
dclla classe operaia e del popo-
lo italiano nel presente momenta 
storico, difendendo ed affer-
mando oggi piii che mai i carat-
tcri di partito rivolnzionario, di 
tnassa e democratico; di partito 
capace di affrontare e risolvere 
i problemi immediati ed i pro-
blemi di fondo dclla nostra vita 
nazionale, capace di avviare 
I'ltalia, nclla pace e nclla dc-
macrazia. verso il socialismo. 

Questo il tenia essenziale — ha 
concluso il compagno Natta — 
della nostra Conferenza. Un ri-
sultato positivo, un progresso su 
questa tcrrcno, nai ne siatno 
consapevoli, sara un progresso 
per I'unita dei lavoratori, per la 
democrazia, per tutta I'ltalia. 

IL SALUTO 
DI NAPOLITANO 

Ha preso qtiindi la parola il 
compagno Giorgio Napolitano, 
segretario della Fcdcrazionc co-
munista napoletana, che ha in-
nanzitutto porto agli intcrvenu-
ti il saluto e Vaugurio di buan 
lavoro dei comunisti, dci lavo
ratori e dei democratici napole-
tuni. Sottolineando anch'cgli il 
significato non solo formate del
la scelta di Napoli a sede della 
conferenza nazionale, il compa
gno Napolitano lia osservato che 
dopo anni durante i quali la gra-
vita della questione meridionale 
era stata oscurata, agli occhi di 
molti, dal falso splendore del 
miracolo economico, I'apinionc 
pubblica torna oggi a premiere 
coscienza dell'immcnso peso ne-
gativo che ha avuto, per I'eco-
nomia c la societa nazionale, la 
mancata soluzione dci problemi 
del Mczzogiorno. 

Appare ormai chiaro, e que
sta e la linea che i comunisti 
indicano, che per dare all'eco~ 
nomia italiana nuavc, salide e 
sane basi di sviluppo, occorro-

no indirizzi prlncipalmcnte ri-
volti a trasformare il Mczzogior
no. A questa impostazione mc-
ridionalista non contraddice in 
alcun modo il far nostre le ri-
vendicazioni di aumento dei sa-
lari e di maggior potere contrat-
tuale di una classe operaia in 
cosi larga misura concentratu 
nel Nord. D'altronde, nci lunghi 
anni in cui la classe operaia del 
Nord non c riuscita a spezzarc 
un blocco salariale di fatto, ed 
a contrastare la tendenza a uno 
smisurato aumento dei profitti 
e dell' autofinanziamento dci 
grandi complessi monopolistici, 
che cosa e venuto al Mczzogior
no? E' venuto, insieme con una 
purtccipazione del tutto margi-
nale al generate processo di svi
luppo, il costo maggiore del mi
racolo economico. 

Oggi il presidente della Con-
findustria ci dice che egli < ri-
ticne di potcr affcrmarc die chi 
piii soffrird dcll'attuale congiun-
tura sura proprio il Mczzogior
no >. Ma questo nan fa die con-
fermarci nclla convinzianc che, 
sia buona o cattiva la congiun-
tura economica, non e lasciando 
mano libera ai gruppi monopo
listici che ci si pud attenderc la 
soluzione dei problemi del Mcz

zogiorno, ma c solo toglicnda 
dalle lora mani la dirczione in-
controllata dclla vita economica 
nazionale die si pud aprire una 
prospettiva di rcale progresso 
cost allc masse contadine c po-
polari del Mczzogiorno, come 
alle musse lavoratrici del Nord, 

Dclla volonta delle forze de-
mocratiche e popolari del Mcz
zogiorno di battcrsi e avcinzarc 
su questa strada — ha prase-
guito il compagno Napolitano — 
si colgona oggi scgni c manifc-
staziani concrete: dobbiamo not, 
organizzazioni comu-niste del 
Mczzogiorno, metterci in grado 
di Sorreggerla e guidarla, rinno-
vando e adeguando orientamen-
ti, forme di organizzazione c 
direzione, indirizzi di lavoro del 
nostra partito. Ma non c di que
sto solo che si tratta. Esscnziali 
sono. nel Mczzogiorno, le que
st ioni del rafforzamento c di 
una risoluta espansione di tutti 
i momenti del movimento de
mocratico organizzato. 

Tra le masse popolari c le for
ze democratidie del Mczzogior
no si avverte chiarumentc, dun-
que, una volonta di riscossa e 
di lotta; ma questa volonta po-
tra ricevcre un deciso impulso 
da un rinnovato impegno mcri-

dionalista dell'intcra avanguar-
dia opcraia e comunista, dcll'in-
tero movimento opcraia c demo
cratico nazionale. Di questo im-
pegno esistono oggi le condizio
ni, c la prima e principale tra 
esse sta nclla coscienza die in 
questi anni e venuta maturando 
nclla parte piii avunzuta della 
classe operaia del Nord, che 
combatterc la linea dell'cspan-
sionc monopolistica significa op-
porsi da Torino, da Slilano, da 
Genova, alia concentrazione del-
lo svilupiw nclle grandi metro-
poli-e nclle rcgioni piii indu-
strializzatc del Nord, battcrsi in 
modo unitario per una program-
mazione che punti sulla rinasct-
ta del Mczzogiorno ed csalti il 
ruoto dcll'azicnda cantadina as-
sociata come dclla classe ojieraia 
orgunizzata. 

E' anche in questo senso — 
ha concluso il compagno Gior
gio Napolitano — nel senso di 
questo nuovo impegno meridia-
nulista di tutto il nostro movi
mento, che va intcsa c salutata 
la decisione di tenerc a Napoli 
questa asscmblca nazionale del' 
Partita comunista. 

Subito dopo Napolitano ha 
prcso la parola il compagno 
Emanuele Macaluso. 
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Partito nuovo, di massa e di combattimento 
Jonipagne • e compagni, 
irdisce il compagno Ma-
|uso, nella nostra sto-
, ritroviamo, si puo dire 
^modo costante, la ne-
sita di riproporre con 
za ai militanti e ai la-

Jratori la esigenza di da-
(al nostro Partito, come 
I t i to politico della clas-
[ operaia, quelle carat-
Jstiche di organizzazio-
[di massa e di combatti-
.ito necessarie per as-
trere la sua funzione 
aluzionaria nella socie-
jazionale e stabilire un 
do legame con il mo-
[lento operaio interna-
lale, nella comune lot-
contro rimperialismo 
la trasformazione so-

lista del mondo. Cre-
10, anzi, che proprio 

[la funzione che il g rup -
[deH'Ordine Nuovo at-
lui al Partito, per la 
irca di una strategia r i -

juzionaria adeguata al-
Erealta italiana che ca-
ler izzd gia allora Tope-
Hi Gramsci e di Togliat-
i l Part i to stesso doveva 
[figurarsi come un par-

nuovo. Certo si t ra t to 
an processo lungo, ma-

j t o nel corso degli an -
fe solo nel corso della 
listenza il Partito arrivd 
essere nella pratica un 
tito nuovo e di massa. 
se noi ripercorriamo i 

tnenti decisivi della s to-
fdel part i to rintraccia-

in essa i fondamenti 
[part i to di oggi. 
0 stesso atto di nasci-
j e l partito, si configu-
fome l'inizio di un pro-
\o nuovo, che ha la sua 
ia verifica nella lotta 

| ro il riformismo e il 
simalismo, attraverso 
ricerca teorica e una 

.ie politica ed organiz-
ra che, partendo dal-

perienza della Rivolu-
| e d'ottobre e saldan-
. al pensiero marxista 
pninista, voleva anco-
ti alia storia e alia real-

jlitico-sociale del Pae-
[Di questo processo il 
tito ha gia chiara co-
jiza — pur con resi-
fze non indifferenti al 

in temo — quando in-
1 nel passaggio dalla 
sionc aU'unita. il fon-
i en to di una lotta di 
fsa contro il pericolo 
lista. 
| a 6 soprattutto nella 

1 contro l 'opportuni-
di sinistra, il settari-
bordighiano, che il 

^ito accede ad una po-
i nuova, sancita dal 
?resso di Lione del 

che pone il proble-
Idi un partito di mas-
| e di combattimento, 

e disciplinato. con 
|c organizzazione — co-
] diceva sin da allora 

tsci — diffusa nel 
della grande massa >, 

la organizzazione che 
I fosse • qualcosa • di 
\pato in aria che si 
\ippa in s6 c per s6 c 

le masse raggiungono 

quando la situazione e pro-
pizia >,. ma capace di su-
scitare « tra le masse in 
ogni occasione la possibi-
lita di csprimcrsi ncllo 
stesso sono del Partito co
munista >. , 

Questa linea di un co
stante collegamento con le 
masse, realizzata nonostan-
te tut te le difficolta del
la lotta illegale, nonostan-
te l'asprezza della situa
zione nazionale e inter-
nazionalc (che richiedeva 
il massimo di disciplina 
all ' interno del -part i to ' c 
all ' interno del movimento 
mondiale ed - imponeva 
mezzi e metodi eccezio-
nali) , proprio questa linea 
ha permesso al nostro Par
tito di conservare alcuni 
caratteri originali nel mo
vimento comunista. Non si 
puo pensare, • crediamo. 
alia lotta autifascista e al 
carattere assunto dalla 
guerra di ' liberazione, se 
non si parte di li, dal fat
to cioe che alia costante 
iniziativa politica, ai sa-
crifici dei militanti, a l-
Teroismo di migliaia di co
munisti, si sono accompa-
gnati, costantemente, la ri
cerca, l 'elaborazione, il la
voro, l 'impegno per il par
tito nuovo. 

La « $vo/fo » di Sa

lerno 
Decisivo apparve tutto 

questo lavoro, nel momento 
in cui. con la svolta di Sa
lerno, il nostro partito non 
solo si qualified come il pro-
tagonista e la punta avan-
zata, dirigente della guer
ra di liberazione. ma sep-
pe configurarsi anche co
me il parti to piii demo
cratico, piu legato alle 
grandi masse, capace di 
interpretarne le esigenze e 
la volonta rinnovatrice. F*u 
questo uno dei momenti 
essenziali. decisivi per I'av-
venire non solo del par
tito ma della stessa de
mocrazia italiana. Ancora 
una volta nel rifiuto del 
settarismo in quegli anni 
si formava e si costruiva 
un grande partito di mas
sa, popolare. democratico 
e nazionale. s trumento 
fondamentale di una po
litica fondata sulla lotta 
per la democrazia, I'unita 
nazionale e il r innovamen-
to della societa italiana. 
Un parti to — diceva To-
gliatti (nel suo discorso 
dell 'ottobre 1944 a Firen-
ze) — che «sappia dare 
una risposta a tutti i pro
blemi che si presentano 
nella vita della ' nazione 
alia grande massa larora-
tricc e sappia lavorare per 
risolvere questi problemi*. 

Un partito «ramificato 
in tut te le direzioni », pre
sente in tutt i i centri in 
cui si svolge lo scontro 
di classe e si organizza la 

vita politica e civile." Un 
partito che affonda le sue 
radici tra le masse, capa
ce di affrontare i proble
mi immediati e di pro-
porre - soluzioni generali 
per uno sviluppo demo
cratico della societa. Que
sta fu la linea che indico 
il V Congresso del par
tito. . • 

La Conferenza d'Orga-
nizzazione di Firenze (gen-
naio 1947) porto ancora 
avanti questa linea sul 
terreno ideologico-politico 
e su quello organizzativo. 
II compagno Togliatti r i le-
vava allora che lo svilup
po della lotta politica, del
la democrazia e lo sviluppo 
del partito si condiziona-
vano, nella misura in cui 
il Partito «sia attraverso 
la sua azionc diretta, sia 
attraverso le sue alleanze 
con le altrc forze demo
cratize, riesca a conqui-
starc la maggioranza del
ta popolazione alia rea-
lizzazionc di un program-
ma di rinnovamento e 
nella stesso tempo lavori 
all'attuazianc pratica di 
questo programma >. Un 
partito, quindi, continua-
va Togliatti, < che ha il 
compito di acquistare quel-
la capacitd ideologica, po
litica e di organizzazione, 
che ci pcrmetta di trova-
rc la nostra via, la via 

' italiana, la via che e det-
tata dalle particolarita. 
tradizioni c condizioni del 
Paese nostro. di sviluppo 
della democrazia e di lot
ta per la realizzazione del
le piii avanzatc riformc de
mocratidie per il socia
lismo >. 

Con questo partito af-
frontammo gli anni diffici-
li dclla ricostruzione capi-
talistica. della controffen-
siva imperialistica e rea-
zionaria. In tutti quegli 
anni. grazie alle scelte po-
litiche e organizzative fat-
te. non ci chiudemmo in 
una posizione sterile di a t -
tesa. fonte di passivita e 
di scttarismi. Contrappo-
nemmo invece a quell'of-
fensiva una grande spinta 
unitaria delle masse popo
lari rinsaldando i nostri 
rapporti con i compagni 
socialist!, stabilendo un 
contatto e un dialogo con 
le al tre forze politiche de
m o c r a t i z e . con lo stesso 
movimento cattolico. a t 
traverso le grandi lotte per 
la pace. la liberta. la ter
ra. il lavoro. Lotte che. 
se anche non sempre fu-
rono inquadrate e motiva
te con una visione stra-
tegica di avanzata demo-
cratica e socialista, costi-
tuiscono un • patrimonio 
inalienabile della classe 
operaia italiana. non solo 
perche con esse abbiamo 
mantenuto aperta la stra
da della democrazia (bat-
tendo il • primo tentativo 
autoritario della borghesia 
italiana. la leege truffa), 
ma anche perche nel vivo 
di quelle lotte si estese e 

consolido que l ' vasto mo
vimento di massa popola
re che per le sue ampie 
ramificazioni, fu ed e og
gi la garanzia piu solida 
per l 'avvenire della demo
crazia italiana. 

Certo, molto si potra di-
scutere su quegli anni, sul 
modo in cui lavoro il par
tito, sui limiti ed errori • 
che ne caratterizzarono la 
vita. E' questa un'analisi 
critica e autocritica che 
non ci risparmiamo e che 
abbiamo fatto. Ma il pun-
to decisivo da cui occorre 
par t i te e che in quegli an
ni il partito nuovo dive-
niva una realta, si esten-
deva e si consolidava, 
acquistava nuove e piu 
ricche esperienze. 

Non e un caso, compa
gni, che la grande ondata 
di rinnovamento aperta 
dal XX Congresso, le pre-
messe ch'esso ha gettato 
per la lotta al dogmatismo, 
per la presa di coscienza 
di tutti i fattori - nuovi 
del mondo contempora-
neo. per una ricerca crea
tive del pensiero rivolu-
zionario marxista, abbia 
trovato il nostro partito 
non solo aperto alia nuo
va realta, ma impegnato 
in essa. 

E' innegabile che vi fos-
sero allora nella condotta 
complessiva del partito re-
sistenze e riserve sulla li
nea generale che eravamo 
venuti elaborando. e quin
di errori che da quella 
non potevano non derivare. 
Mancava. notammo allora, 
il necessario vigore ideo-
logico e politico per chia-
rire sino in fondo i ter
mini della nostra s t ra te
gia. il senso e il signifi
cato della via italiana al 
socialismo. 

Avvertimmo tutti un ri-
stagno nella ricerca e nel-
1'elaborazione. un ritardo 
nelfanalisi della realta i ta
liana e internazionale, dei 
suoi mutamenti . dei pro
blemi che ci poneva an
che sul terreno dell'orga-
nizzazione: tutto cio ebbe 
riflessi ncgativi nell'ap-
plicazione coerente. in tut
ta 1'area del parti to. della 
linea generale su cui ci 
muovevamo. e sulla stessa 
vita interna del partito. 
Affrontare questi proble
mi. indicarne la soluzione. 
conquistare intorno ad es
sa una salda unita politi
ca fu il merito dell'VIII e 
del IX Congresso. della 
azione di rinnovamento e 
di rafforzamento che ha 
accompagnato il partito in 
questi anni. 

A quest'azione. e". del 
resto. legato il modo po
sitivo con cui affrontam-
mo il nodo del 1956. le 
grandi lotte di questi an
ni e la nuova difficile si
tuazione creatasi nel mo
vimento operaio interna
zionale. Ad essa e legata 
la grande vittoria del 28 
aprile. ad essa sono legati 
i contributi originali e au-

tonomi che oggi noi dia-
rao non solo alia societa 
italiana ma a tutto il mo
vimento operaio interna
zionale. 

Oggi qualcuno — di 
fronte alle trasformazio-
ni sociali e politiche che 
si sono compiute negli ul-
timi anni — si chiede se 
sia ancora valida l'espe-
rienza del partito di mas
sa. Noi rispondiamo di si 
perche crediamo che la 
concezione del partito di 
massa e del suo sistema di 
alleanze vaste e comples-
se venga esaltata dal t i -
po di sviluppo della so
cieta contemporanea. 

E' da questo punto fermo 
che parte la nostra ricerca 
per un adeguamento del 
partito alle modificazioni 
della societa italiana, per 
una precisazione del carat
tere di massa e popolare 
del partito, in modo che es-
so aderisca piii pienamente 
a tutto l 'attuale tessuto so-
ciale. 

Questo e il compito del
la Conferenza d'Organizza-
zione. Noi affrontiamo cioe 
i problemi di ulteriore svi
luppo del partito, i proble
mi del nostro lavoro orga
nizzativo nella situazione 
nuova, di oggi, con la co
scienza della nostra storia 
di partito rivoluzionario di 
massa e di combattimento. 

Un parti to rivoluziona
rio, di combattimento, che 
ha una visione generale 
della lotta che si svolge nel 
mondo contro rimperiali
smo e si collega con tut te 
le forze che costruiscono il 
socialismo. che tentano le 
vie per giungervi secondo 
Ie particolarita della situa
zione nazionale e Ie vicen-
de del particolare processo 
storico. Un partito che si 
collega con i popoli oppres-
si in lotta contro il colo-
nialismo; con i lavoratori 
di tutti i paesi. 

Autonomic e ricer
ca dell'unita 

II movimento operaio in
ternazionale vive un mo
mento complesso del suo 
sviluppo, la sua avanzata 
e le sue lotte hanno aperto 
problemi nuovi, suscitato 
anche contrasti. Per parte 
nostra, abbiamo affrontato 
questa situazione con spi-
rito critico, coraggio poli
tico e senso di responsabi-
lita. con Vobiettivo di ri-
cercare nella differenza e 
nell'autonomia una unita 
salda e operante, nelle for
me nuove che rispondono 
all 'attuale momento sto
rico. 

Abbiamo respinto e res" 
spingiamo ogni posizione 
che, di fronte a questo tra-
vaglio profondo, npropone 
le esperienze, i falhmenti e 
i modelli della socialdemo-
crazia. Abbiamo respinto e 

respingiamo ogni posizione 
settaria, dogmatica o capi-
tolarda, che non tenga con-
to dei fattori nuovi che ca-
ratterizzano la situazione 
mondiale e delle nuove pos
sibility di avanzata che si 
sono cosi determinate. So
no queste posizioni che ne-
gano nei fatti la evitabili-
ta della guerra, le vie na-
zionali al socialismo, l'azio-
ne gia in atto di un rinno
vamento politico e ideolo-
gico del nostro movimento, 
le esperienze di sviluppo 
non capitalistico nei paesi 
liberati, la possibility di 
avanzare verso il sociali
smo nelFEuropa capitalista. 

Difendendo, come abbia
mo fatto e intendiamo fare, 
i nostri orientamenti idea-
li e politici, ci vogliamo 
muovere su una linea che 
ci consenta di avere con 
tutti i partiti comunisti e 
operai, con le forze avan-
zate dei movimenti demo
cratici e di liberazione, di-
battiti e scambi di espe
rienze, utili confronti di 
posizioni, discussioni aper-
te ma fraterne. Riteniamo 
tutto questo indispensabile 
per la ricerca concreta di 
una reale unita e di una 
piu larga collaborazione in
ternazionale. 

Con questi orientamenti 
e con questo spirito ci 
siamo incontrati e abbia
mo discusso recentemen-
te con i dirigenti di mol
ti partiti , e fra questi 
incontri, particolare rilie
vo hanno assunto quelli 
con i partiti comunisti e 
socialists col Parti to co
munista dell'Unione sovie-
tica, con la Lega dei comu
nisti jugoslavi. col Part i to 
unito della rivoluzione so
cialista di Cuba, col Fron
te di liberazione nazio
nale algerino. Con que
sto spirito e questi orien
tamenti continueremo gli 
incontri e la discussione 
con altri partiti nei prossi-
mi mesi. 

La politica della coesi-
stenza e per noi premessa 
e condizione del dispiegar-
si della lotta antimperiali-
sta, ogni sconfitta dell'im-
perialismo, in qualunque 
punto del globo, e un suc-
cesso delle forze democra
t i z e e socialiste di tut to 
il mondo. Da qui anche la 
nostra responsabilita inter
nazionale di far avanzare, 
in Italia, le forze pacifiche, 
democratiche; di dirigere i 
colpi, qui in Italia, contro 
il grande capitate mono-
polistico; di collegarci alle 
forze che in Europa condu-
cono questa lotta e credo-
no in un continente i cui 
popoli uniti si liberino dal
la politica militarista dei 
blocchi e dallo sfruttamen-
to capitalista. Ma questo e 
possibile solo se sara sem
pre presente e sottolineato 
il momento dell'autonomia 
e indipendenza, della re
sponsabilita nazionale, che 
significa: 

1) precisazione di una 

strategia rivoluzionaria che 
faccia avanzare il movi
mento operaio secondo le 
condizioni storiche - e le 
particolarita proprie di 
ogni paese; 

2) definizione della fun
zione, del carattere e della 
s trut tura del partito rivo
luzionario, dei modi e del
le forme dell'unita di classe 
in ogni paese. 

La funzione del partito 
rivoluzionario ui massa vie-
ne oggi esaltata dalle mo
dificazioni in corso nella 
societa italiana. 

Tutti sappiamo come il 
passaggio dell'Italia da 
paese agrario-industriale a 
industriale-agrario sia av-
venuto attraverso processi 
economico-sociali tumul-
tuosi, caratterizzati da 
grandi flussi migratori, 
sconvolgimenti territoriali 
e urbanistici, esasperati 
squilibri settoriali. II peso 
sociale della classe ope
raia si e accresciuto, e si 
sono verifieate sensibili 
modificazioni nella sua 
composizione. II peso della 
popolazione addetta alia 
agricoltura e diminuito. Lo 
stesso ceto medio ha visto 
modificarsi alcune caratte-
ristiche tradizionali, spe-
cialmente in alcune regio-
ni. Profonde modificazioni 
si sono verifieate anche nel
la coscienza pubblica. Ci 
troviamo di fronte ad uno 
sconvolgimento che investe 
i modi di vita, il costume, 
il modo stesso di pensare 
delle masse popolari. Ci 
troviamo dinanzi al sorgere 
di nuove esigenze di civil-
ta, di dignita. che quasi 
sempre si intrecciano con 
il sorgere di una nuova co
scienza democratica. che 
non e piii disposta ad ac-
cettare il vecchio modo di 
vita. 

Ma un "problema illumi-
na tutto lo sviluppo dell'at-
tuale societa italiana. ed 
e decisivo ai fini della no
stra battagha: il problema 
della democrazia italiana 
oggi, e del ruolo che nella 

. vita democratica deve ave-
: re un partito rivoluziona
rio di massa. Le due que-
stioni sono in realta in-
scindibili poiche all'esisten-
za di un partito rivoluzio
nario di massa e oggi lega
to il problema piii vasto e 
piii generale dello svilup
po della democrazia in Ita
lia. -

- Noi ci troviamo oggi di 
fronte ad una crisi, per 
molti versi nuova, della 
democrazia politica e dei 
suoi istituti. Non si tratta 
soltanto della tentazione, 
sempre latente nella bor
ghesia. di risolvere le con-
traddizioni del sistema at
traverso regimi autoritari. 
Si t rat ta anche. ed e que- • 
sto l'aspetto nuovo della si
tuazione, di un processo 
che nasce effettivamente 
dal corpo stesso dell'attua-
le sviluppo capitalistico, e 
tende ad investire e a scar-
dinare il tradizionale rap-

porto tra Stato e economia, 
tra societa politica e socie
ta civile. Sono tendenze 
tuttavia fortemente contra-
state dalla presenza di un 
forte movimento operaio, 
tendenze che faticano a tro-
vare una loro mediazione 
politica e un equilibrio po
litico, che ne assicuri un 
organico sviluppo. 

II primo terreno su cui 
si manifesta la crisi della 
democrazia e quello del 
rapporto di lavoro, dove si 
tende ad annullare pratica-
mente la liberta del lavo-
ratore, e il suo potere con-
trattuale. 

La crisi della demo
crazia 

Lo stesso processo si 
estende a varie forme del
la vita sociale e collettiva: 
la cultura di massa con i 
suoi contenuti; i consumi 
standardizzati, scelti e im-
posti secondo l 'imperativo 
del profitto; l'urbanizzazio-
ne caotica e la lacerazione 
e disgregazione della vita 
sociale, compreso l'istituto 
familiare; ognuno di questi 
fenomeni deriva da una 
spinta proveniente dal
lo sviluppo monopolistico, 
esprime il tentativo di m o 
dellare i modi di forma-
zione e di espressione del
la volonta politica delle 
masse e di colpire e di-
sgregare, • at traverso una 
robusta pressione ideologi
ca, ogni visione generale 
e razionale del mondo e 
della storia. 

Questo attacco si mani
festa soprattut to in due di
rezioni: da una pa r t e con 
l'obiettivo di spohticizzare 
sempre di piu la coscienza 
delle masse, daH'altra con 
l'obiettivo di svuotare i par
titi della loro funzione di 
promotori e organizzatori 
della volonta politica po
polare, e di sostituirli con 
altri centri di decisione e 
di potere. 

Siamo di fronte ad un 
contrasto crescente tra 
istituzion; democratiche e 

structure economiche. a una 
crisi che tende a coinvol-
gere tutli gli ordinamenti 
politici, e in particolare 
quelli at traverso cui si 
esprime la sovranita popo
lare. 

Non vi e dubbio che oggi 
dalla grande azienda mono
polistica venga una pres
sione nei confronti dello 
Stato che non si limita a 
chiedere interventi margi-
nali nella vita economica 
ma che e volta ad avere 
dallo Stato un intervento 
corrispondente alia scelta 
dei grandi gruppi. 

Di qui una ens i reale 
delle assemblee rappresen-
tative popolari, un tentati
vo costante di svuotarne le 
funzioni, con la esaltazio-
ne dell'esecutivo come for

za indipendente, con il sor
gere di centri di potere co-
stituiti al di fuori e al di 
sopra delle istituzioni de
mocratiche, che gia oggi 
tendono a giocare un ruo
lo decisivo nella vita del 
Paese. 

E' in questo processo che 
si stanno giocando le sorti 
della democrazia italiana. 

In realta si stanno verifi-
cando nel nostro paese un 
contralto e uno scontro che 
si manifestano in tutta ' 
l'area della vita democrati
ca. Un contrasto sociale e 
politico di cui sono testi-
moni le grandi lotte riven-
dicative delle masse lavora
trici, lo sviluppo anche nel
le nuove generazioni di una 
salda coscienza democrati
ca, antifascista e progres
siva, di cui e stata mani-
festa/.ione il voto dato al 
nostro partito il 28 aprile. 
Ci preme sottolineare cioe 
come oggi sia chiaro, nella 
coscienza di larghissiroi 
strati dell'opinione pubbli
ca italiana, che il probl»- ' 
ma della democrazia, e in-
timamente legato ad una 
profonda modifica dell* 
strut ture sociali del nostro 
paese. II rapporto riforme 
di struttura e democrazia, 
tra lotta politica e lotta 
economica — cioe l'intrec-
cio tra il momento demo
cratico e il momento so
cialista — sta diventando 
decisivo per le sorti della • 
democrazia itahdiia. 

E" a questa stregua che 
vanno giudicati gli avve-
nimenti politici piu recenti . 
e il problema del ruolo, 
della funzione che in essi 
assume un partito come il 
nostro. E' a questa stregua 
del resto che va giudicato 
e impostato tutto il dibat
tito inerente la vita stessa 
del nostro partito. 

II primo dato da cui mi 
pare occorra part ire e che 
i processi cui accennava- . 
mo sono stati fortemente 
contrastati da un robusto 
movimento di massa, dal
le lotte popolari, dalle . 
lotte della classe operaia. 
II voto del 28 apnle , non 
ha sconfitlo solo una politi- • 
ca. ha dato un colpo al ten- -
tativo di affidare al preca-
rio € miracolo > economico 
e ai miti della < societa 
opulenta >, la funzione di 
at tenuare e disperdere la 
tensione democratica e ri
voluzionaria delle masse. 
Esso ha indicato una pro
spettiva diversa di svilup
po della societa italiana, 
ha modificato i rapporti di 
forza politici e sociali nel 
paese, ha creato le condi
zioni di un nuovo corso 
politico. 

La risposta che e stata 
data a questa realta e il 
governo Moro-Nenni, che 
non corrisponde alia spinta 
a sinistra emersa dal voto 
del 28 aprile e che cerca 
invece di deviare e spez-
zare quella spinta. 

(Segue a pagina 9) 
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