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2) Lavoriamo per una larga unita, una protonda trasformazione delta societa 
II compagno Macaluso e 

quindi passato ad esamina-
re 1 piti recenti atti e prov-
vedimenti in politica este-
ra, interna ea economica, 
att i che portano < a confer-
mare ed accentuare la cri-
tica al governo e la nostra 
posizione > gia espressa dal 
Comitato centrale del d i -
cembre scorso. In politica 
estera, in particolare, egli 
ha denunciato la passiva 
subordinazione nostra al
le fondamentali posizioni 
americane (vedi la questio-
ne del riconoscimento della 
Cina, di Cipro, della forza 
atomica mult i la terale) , il 
velleitarismo e la sterilita 
di un antigollismo di fac-
ciata. In politica economi
ca, il relatore, ribadito 
il giudizio negativo gia 
espresso sui provvedimenti 
congiunturali , ha denuncia
to la manovra r i tardatrice 
messa in atto a danno del
la istituzione regionale, del
la legge urbanistica, della 
giusU causa nei licenzia-
mentl . Ma le stesse leggi 
agrarie, egli ha insistito, 
nella loro versione mini-
steriale rlvelano l'assenza 
di ogni carat tere di rifor-
ma s t rut turale e la inca
pacity di indicare un indi-
rizzo coerente di politica 
nelle campagne. 

Siamo quindi di fronte 
a involuzioni e passi indie-
t ro anche rispetto al pro-
gramma di novembre, a ce-
dimenti che creano per6 
contraddizioni nella stessa 
maggioranza di centro-si-
nistra e spingono nel Pae-
se ad una piu acuta ten-
sione sociale e politica. 

E' questa la difficile 
•* s tret ta * che si sta avvi-

cinando con crescente ra-
pidita, e la cui pericolosi-
ta 6 stata avverti ta anche 
da alcunl dei fautori del 
centro-sinistra. Noi comu-
nisti proprio perche siamo 
profondamente consapevoli 
dei pericoli che sono pre-
sentf in ogni situazione di 
precario equilibrio politico, 
accompagnato da una in-
certa condizlone economi
ca, denunciamo questo go
verno come un governo che 
non sbarra, ma prepara si-
tuazioni che possono ave-
re come sbocco soluzioni 
conservatricl di destra. E 
questo per quat t ro ragioni 
fondamentali: 
> • 1) perche esso tende ad 
approfondire la divisione 
fra le forze operaie e de-
mocratiche ed intende di-
scriminare e colpire le for
ze fondamentali che vo-
gliono il r innovamento del
ta societa; 

2) perchd esso tende a 
colpire il potere contrat-
tuale dei lavoratori, a mor-
tificare l 'autonomia delle 
loro organizzazioni, nella 
pretesa di subordinarle ad 
un meccanismo economico 
e ad un sistema sociale, che 
non appart iene al mondo 
del lavoro; 

3) perche colpisce i ceti 
medi che possono in qual-
che modo cedere alia de-
magogia delle forze di de
stra; 

4) perche allarga e non 
colma il distacco tra le mas
se e le istituzioni civili e 
politiche. 

Cio vale per la campagna 
diretta non solo a ottene-
re una tregua salariale, ma 
piu ancora un tipo di « par
tecipazione > del sindacato 

alia programmazione che 
dovrebbe comportare l 'ade-
guamento del livelli dei 
salari al livello generate 
medio della produttlvita. 

Impegno di fronte 
alia programma
zione 

La posizione della classe 
operaia di fronte alia pro
grammazione non e di in-
differenza ma di impegno 
diret to per giungere ad una 
programmazione che af-
fronti i problemi del pae-
se e proceda alle riforme 
strut tural i necessarie a con-
seguire gli obiettivi e I fini 
che la classe operaia e le 
forze democratiche si pro-
pongono. La programma
zione cioe e un fatto poli
tico per eccellenza che im-
pegna e deve impegnare la 
responsabilita diretta dei 
part i t i e del Parlamento e 
non puo essere ridotta ad 
un fatto burocratico, tec-
nocratico, corporativo. Al
le scelte politiche, alia pro
grammazione e alia batta-
glia per affermare determi-
nati fini la classe operaia 
partecipa e partecipera con 
tut to il suo impegno. Ma 
proprio per questo, pro
prio per garant ire un certo 
tipo di programmazione, e 
necessario che in nessun 
modo la programmazione 
limiti o indebolisca l'auto
nomia rivendicativa, l 'auto
nomia sindacale della clas
se operaia. E' ovvio che 
anche il sindacato, e, nel 
suo terreno, impegnato al 

successo di un certo tipo 
di programmazione e lo ha 
positivamente dimostrato. 
Le stesse scelte rivendicati-
ve, nella plena autonomia 
del sindacato, non potran-
no essere indifferenti al 
contesto generate che • la 
programmazione determi-
na. Ma altro e dir questo 
e altro e mettere in discus-
sione, at traverso la poli
tica dei redditi , attraverso 
la fissazione di un massimo 
dei salari, la piena autono
mia della dinamica sala
riale. 

Quale e invece la richie-
sta che oggi avanzano i mo-
nopoli? « Per chiudere la 
s trada alia inflazione — 
scrive il Corriere della Se
ra del 2 marzo — occorre 
una misura e stabilita del 
potere politico che oggi in 
Italia nessuno possiede. Gli 
uomini che ci reggono, e 
non sono dei catilinari, tro-
vino il coraggio di denun-
ciare al paese francamente 
insieme agli errori econo
mic! anche gli errori di 
s t ru t tura politica. Come 
r ianimare lo sforzo pro-
dutt ivo se non si e in gra-
do di imporre una tregua 
alle rivendicazioni sinda-
cali e di r icondurre le ca-
tegorie a maggior senso di 
responsabilita? >. Ma que-
ste stesse parole del mag
gior organo della borghe-
sia italiana, noi le sentia-
mo, sia pure piu sfumate, 
nei discorsi di alcuni mi-
nistri. 

C'e una profonda con-
traddizione tra 1' intenzio-
ne di difendere la democra-
zia italiana e una linea po
litica come quella enuncia-
ta dal Corriere della Sera. 

Oggi non vi sono molti 
margini di movimento per 
uscire da questa contrad-
dizione. Abbiamo gia soste-
nuto nei nostri ultimi due , 
Comitat i central! che n o n ' 
ci sono in questo senso un 
oggi e un domani separati, 
perche le scelte di og
gi, determineranno anche 
quelle di domani. La scel-
ta che oggi si impone e 
quella di operare subito 
una modificazione dell'at-
tuale tipo di sviluppo eco
nomico, incidendo sugli 
orientamenti attuali del 
processo di accumulazione, 
spezzando il potere dei mo-
nopoli, gettando il seme di 
profonde e organiche ri
forme di strut tura. 

Per questi motivi dicia-
mo che siamo a una stret
ta. Stret ta non solo econo
mica, ma anche sociale e 
politica. Questo vuol dire 
che dai problemi e dalle 
scelte che verranno fatte 
dipende l 'orientamento di 
interi gruppi sociali, classe 
operaia, ceti medi; dipende 
l 'avvenire di zone Intere 
del paese, il Mezzogiorno, le 
campagne; dipendono an
che l 'avvenire e gli svi-
luppi di determinate for/e 
politiche. Cadono, infatti, 
molte illusioni alia prova 
della realta e di fronte al
ia crudezza delle scelte, le 
illusioni seminate in que-
sti anni a piene mam da 
Nenni e dalla destra socia-
lista. Sorgono nel PSI dub-
bi e contraddizioni di cui 
dobbiamo tenere conto in 
tut ta la nostra azione che 
tende a impedire la social-
democratizzazione del PSI. 
Sorgono problemi anche 
nella DC o almeno in quel

la parte della DC che cre-
de in certi istituti e diritti 
democratic! e non vuole 
identificare la politica del 
proprio parti to con la vo-
lonta e gli obiettivi del ca-
pltalismo monopolistico. 
L'interclassismo della DC 
e messo a nuova dura pro
va. Di fronte a questa si
tuazione noi abbiamo in 
questi giorni intensificato 
la lotta politica e la cri-
tica avanzando contempo-
raneamente proposte posi
tive per affrontare i pro
blemi della congiuntura. 

E' chiaro che in questo 
modo noi intendlamo svi-
luppare una azione che 
tende ad ottenere non sol-
tanto un mutamento di in-
dirizzo programmatico, ma 
anche della formazione 
governativa at traverso la 
costituzlone di nuove mag-
gioranze. 

le prospeltive per 
una nuova unita 

La scelta che oggi si po
ne e quella di un diverso 
rapporto con il parti to co-
munista e con il movimen
to dei lavoratori. E' in bre
ve la scelta di una nuova 
maggioranza e della svol-
ta a sinistra. Ritorna qui, 
in tutta la sua pienezza il 
cardine della nostra stra-
tegia, della via italiana al 
sociaiismo: lo stretto rap
porto che esjste — e che 
si configura oggi in termi
ni di lotta politica imme-
diata — tra lotta per le ri
forme e lotta per il rin
novamento della vita de-

mocratica, tra lotta per 
rompere l 'attuale processo 
di accumulazione e lotta 
per la partecipazione dei 
lavorator i . alia direzione 
della societa italiana. 

E' in questo quadro, che 
si colloca non solo la pro-
spettiva di una soluzione 
democratica della crisi qt-
tuale, ma anche quella piu 
generale di una nuova uni
ta at torno ad obiettivi di 
profonda trasformazione 
della societa italiana. E' 
intorno a questi obiettivi 
che si pud stabilire un rea-
le rapporto non solo con 
le forze di ispirazione so-
cialista ma con il mondo 
cattolico, che avver te in 
certa misura la contraddi-
zione tra la sua visione del* 
la societa, essenzialmente 
pluralistica, e la realta del-
l 'attuale sviluppo monopo
listico della societa che di-
strugge ogni pluralismo e 
ogni autonomia. Non ci na-
scondiamo naturalmente le 
difficolta ancora presenti 
nello sviluppo della nostra 
azione per l 'unita con que-
ste forze. Ad esse dieiamo 
di guardare piu attenta-
mente alio sviluppo della 
nostra dottrina e della no
stra politica, che hanno 
confutato l ' immagine di un 
PCI che r idurrebbe tutto 
alio statalismo monolitico 
e al parti to unico, Sottoli-
neiamo il valore della ri-
cerca e del contributo no-
stro per una trasformazio
ne della societd che rite-
niamo possa compiersi sul-
la base di un sistema di au
tonomic e una pluralita di 
forze politiche. 

Conosciamo certo le dif-
ferenze fra la nostra con-

cezione di una societa de-
mocraticamente articolata 
e la concezione del plurali
smo cattolico, ne le dimen-
tichiamo. Noi comunisti 
siamo andati avant i . Che 
fanno i cattolici dinnanzi 
ai problemi e alle strette 
che stanno met tendo alia 
prova le loro impostazioni 
e chiedono a loro rinno
vamento e sviluppo? Que
sta e la vera sfida, non 
quella dei comizi domeni-
cah dei ministri democri-
stiani. 

In questo quadro si col
loca anche il nostro discor-
so sui rapportl con gli al-
tri partiti socialisti. Oggi 
in Italia abbiamo quat t ro 
formazioni che si richiama-
no al sociaiismo. Di queste 
il PCI, il PSI, il PSIUP si 
r ichiamano al marxismo e 
al classismo. Quali rappor
tl politici devono esistere 
fra queste formazioni? II 
passaggio del PSI al gover
no, nelle condizioni in cut 
e avvenuto, la nascita del 
PSIUP, hanno creato una 
situazione complessa, deli-
cata che richiede un ecce-
zionale impegno unitario e 
una grande chiarezza cir
ca gli obiettivi di lotta. 

Nenni continua ad af
fermare che con il PCI e 
impossibile una lotta co-
mune per il potere perche 
c'e un disaccordo sulla de-
mocrazia. Ma mentre gli 
istituti democratici oggi 
entrano in crisi e appare 
la necessita che siano di-
fesi, rinnovati e sviluppati 
e piii che mai necessario 
un dibattito serio fra tutte 
le forze che si richiamano 
al movimento operaio, e 
indispensabile una azione 

3) Impegno dei comunisti in tutti i settori delta vita sociale 
Qui emerge — ha detto 

Macaluso affrontando il 
tema di fondo della Con
ferenza — il problema del
la veriflca della funzione e 
del carat tere del parti to, 
del suo adeguamento alia 
nuova realta storica, na-
zionale ed internazionale 
ed alia nostra strategia e 
linea politica. II rapporto 
dialettico tra politica ed 
organizzazione non ci 6 
certo sfuggito nel piu re-
cente passato, ma va sot-
tolineato oggi nel momen-
to in cui si estende il con-
senso e la flducia popolare 
ne l parti to, e siamo obbli-
gati a misurarci nel modo 
piii s t r ingente con le a l t re 
forze politiche sulle solu
zioni da dare ai problemi 
del paese e sulle prospetti-
ve politiche ed ideali di un 
r innovamento democratico 
e socialista della societa. 
Nella concreta situazione 
di oggi, si e chiesto il re
latore, come devono espli-
carsi i carat teri tipici del 
nostro parti to, quale par
tito rivoluzionario di mas-
sa e di combattimento? 

E* chiaro che la neces-
saria veriflca non puo in-
vest ire solo i problemi spe-
cifici dell 'organizzazione. 
L'attenzione deve essere 
r ivolta anche all 'orienta-
mento politico del part i to, 
al modo come esso organiz-
za e porta avanti le lotte e 
il movimento popolare. II 
compagno Macaluso quin
di , r iprendendo alcune del
le osservazioni critiche del 
documento del C.C., ha 
sottolineato gli aspetti es-
senziali di un valido rap
por to t ra part i to e masse. 

Esaminando il problema 
fondamentale della presen-
za del part i to nelle fab-
briche, il compagno Maca
luso ha sottolineato l'im-
portanza delle lotte di 
questi anni, per le realiz-
zazioni contrat tuali . per la 
conquista del diri t to di 
contrattazione a livello 
aziendale, per il riconosci
mento dei diritt i di assem
bles sui luoghi di lavoro. 
Questo forte ed unitario 
movimento rivendicativo 
ha teso ad investire pro
blemi r iguardanti le con
dizioni dei lavoratori an
che fuori della fabbrica 
(casa, scuola, t rasport i . 
servizi sanitari , sicurezza 
sociale) stabilendo un nes
so profondo t ra lotta nel
la fabbrica e lotta nella 
societa per una program
mazione democratica. In 
queste lotte la classe ope
raia ha incontrato al tr i 
ceti interessati ad uno svi
luppo antimonopolistico: 
insegnanti , medici, inge-
gneri , artigiani, piccoli 
commercianti . Tut to cio 
impone al par t i to uno 
sforzo pe r sviluppare l'or-
ganizzazione nella fabbri
ca e dar le piu peso in tut
ta l 'area del parti to. II par
tito deve avere la capacita. 
da un lato, di sostenere 
nella fabbrica e fuori la 
lotta rivendicativa delle 
masse operaie e impiegati-
zie, dall 'al tro di sollecita-
re e organlzzare un' intesa 
con al t r i ceti produt t ivi 
colpiti dalla politica go-

- vernat iva, por tando avan-
. ti le lot te per le riforme 

e una programmazione de
mocratica. 

Non e certo questo un 
lavoro che noi dobbiamo 
iniziare dal nulla. Bisogna 
pero sottolineare i limiti e 
i difetti di una att ivita 
che pure, negli ultimi 
anni, ha colto important! 
success!. II • part i to ad 

- esempio non e stato sem* 
prt in grado di suscitare. 
com la necessaria contlnui-
ta « larghezza, un dibat

tito e un incontro con i 
lavoratori sui problemi 
della fabbrica e della so
cieta. Ne si puo affermare 
che alio slancio e alia com-
batt ivi ta delle giovani le-
ve operaie abbia fatto ri-
scontro un'azione adegua-
ta del Part i to per conqui-
starle, in modo permanen-
te, agli ideali del socia
iismo e ad un impegno 
quotidiano di lotta. D'al-
tra parte, noi riscontriamo 
oggi un ritardo, presso-
che generale, del Part i to 
nel lavoro di costruzione 
dell 'organizzazione nelle 
fabbriche. 

Lotte operaie e ri-
forma agraria 

Ma le lotte operaie che 
attaccano il protttto mono
polistico e l 'attuale tipo di 
sviluppo — ha proseguito 
Macaluso — devono sal-
darsi con le battaglie per 
la riforma agraria genera
le, per l iberare le campa
gne dalla rendita fondia-
ria, dal capitalismo agra-
rio, dal saccheggio mono
polistico del mercato, dal
la piovra della Federcon-
sorzi, per avviare a solu
zione la questione meri-
dionale. Tuttavia, se e ve-
ro che la lotta per la ri
forma agraria si e svilup-
pata, negli ultimi tempi, 
in forme molteplici e dif-
ferenziate, non si e riusci-
ti pero, t ranne che in qual-
che periodo, per la mez-
zadria e in parte minore 
per alcuni aspetti della 
colonia, a unificare il mo
vimento in iniziative e 
lotte di rilievo nazionale 
per imporre la riforma 
agraria generale. 

A determinare questa si
tuazione hanno di certo in-
fluito fattori oggettivi, 
quali l'esodo dalle cam
pagne, e fattori piu stretta-
mente politici, quali l'affie-
volimento crescente dell'u-
nita politica della sinistra. 

Ma soprattut to pesa oggi 
su questo ri tardo una per-
sistente e assai diffusa 
sottovalutazione del valo
re generale della lotta per 
la riforma agraria nel 
quadro della generale ba t -
taglia antimonopolistica, 
un indebolimento nella 
elaborazione regionale del
la lotta per la riforma 
agraria, una sot tovaluta
zione del significato e la 
portata della crisi che in-
veste la politica d . c e bo-
nomiana nelle campagne, 
una scarsa attivita per rea-
lizzare nelle campagne va-
sti schieramenti per la ri
forma agraria e contro la 
rapina monopolistica nei 
mercati , per promuovere le 
conferenze agrarie comu-
nali e di zona. 

Oggi si avvertono im
portant! sintomi di ripresa 
nelle lotte contadine e un 
generale interesse per la 
situazione che lo squili-
bra to sviluppo monopoli
stico ha creato nelle cam
pagne. Le leggi presentate 
dal governo di centro-si
nistra sono una risposta 
del tu t to inadeguata, de-
ludente, alia crisi che in-
veste la nostra agricoltu-
ra. E' il momento per il 
part i to di portare avanti 
una grande iniziativa po
litica per la riforma agra
ria. tenendo ben fermo che 
questa lotta non deve es
sere intesa come una som-
ma di rivendicazioni sin-
dacali, ma come una bat -
taglia che si risolve sui 
terreno politico spostan-
do i rapporti di forze. 

1} discorso fatto per la 
riforma agraria 4 

ziale per la nostra ba t t a -
glia meridionalista. Lo 
sforzo che dobbiamo com-
piere, anche in questa 
conferenza, e quello di 
accentuare il necessario 
momento di unificazione 
politica meridionalistica: 
questo e possibile ot tene
re concentrando la nostra 
attenzione at torno ai due 
grandi temi della p ro 
grammazione economica e 
della riforma agraria ge
nerale. Non basta tuttavia 
fermarsi a questo. Nel 
Mezzogiorno, piii che a l -
trove, la nostra attenzione 
deve essere concentrata 
sui problemi delle forme 
di lotta, degli obiettivi in-
termed i, del rafforzamen-
to e dello sviluppo degli 
s t rument i organizzativi di 
lotta delle masse conta
dine e lavoratrici . In que
sto quadro uno sforzo par 
ticolare va fatto per quan-
to r iguarda la questione 
della iniziativa politica e 
dell 'organizzazione della 
classe operaia nel Mezzo
giorno e quella relativa 
alia nostra azione nei cen-
tri urbani dove sono in-
tervenute trasformazioni 
vaste e profonde. 

Rilievo nuovo assume 
anche la questione femmi-
nile che l 'espansione ca-
pitalistica non ha risolto, 
ma esasperato, facendola 
emergere come una delle 
contraddizioni piii acute 
della societa. 

La spinta esercitata da l 
le donne per raggiungere 
l 'emancipazione. per o t te 
nere un lavoro extradome-
stico e la qualificazione del 
loro ruolo sociale, ha lace-
ra to il vecchio tessuto 
conservatore della societa 
italiana. r e n d e n d o ' palese 
e drammatica la crisi de l -
l ' istituto familiare. Per 
questo. la lotta per crea-
re un nuovo rapporto fra 
famiglia e societa, per li
berare la donna dal peso di 
compiti che piu non le 
spettano e per dare ad essa 
una piii moderna funzione 
ha acquistato un valore 
sempre piii grande ed es -
senziale. 

Accelerare il processo di 
inserimento delle donne 
nel la produzione sociale; 
rendere piu stabile, quali-
ficato, e adeguatamente 
retr ibuito il loro posto nel 
mondo della produzione 
significa: da un lato, im
pedire che il padronato 
utilizzi la mano d'opera 
femminile al fine di abbas-
sare il prezzo della forza 
lavoro; daH'altro lato. s i 
gnifica accrescere il poten-
ziale di lotta nella ba t t a -
glia per una diversa orga
nizzazione sociale, che im-
ponga al profitto capitali-
stico di pagans il prezzo 
dei servizi sociali necessa-
ri a consentire una piii c i 
vile convivenza familiare e 
una piii l ibera espressione 
della personalita femmi
nile. 

Ma. a questo punto dob
biamo chiederci se il Par
ti to nel suo complesso e 
sempre stato consapevole 
dell ' importanza che una 
partecipazione attiva delle 
masse femminili alia vi ta 
sociale e politica del pae
se assume nel quadro de l 
la nostra lotta. Quando sot-
tolineiamo le debolezze in 
questo settore, non chiedia-
mo solo di guardare con oc-
chio piii « m o d e r n o » ai 
problemi propostj dalla 
condizione femminile, ma 
intendiamo anche proporre 
qualcosa che investe una 
carenza di fondo della no
stra organizzazione: il suo 
stesso carattere demOcra-
txco e la sua capacita di 
essere d a w e r o un orga-
nirmo di TTUUM. 

Anche per i giovani, il 
problema che abbiamo di 
fronte e quello del diva-
rio tra il peso che essi 
hanno assunto nella pro
duzione e nella vita socia
le e nelle lotte sindacali 
e politiche, e la loro par 
tecipazione, l 'impegno, la 
milizia nelle organizza-
zioni politiche. 

Sarebbe certo sbagliato 
r idurre la questione de l 
la conquista delle giovani 
generazioni alia milizia po
litica, alia battaglia socia
lista, a dej termini stret-
tamente organizzativi, e 
individuare le cause della 
riduzione degli iscritti a l 
ia FGCI semplicemente 
nei mutament i intervenuti 
nella vita associatiya dei 
giovani, nei difetti, che 
pur vi sono. nel nostro la
voro, od anche, al non 
sufficiente impegno del 
Part i to 

L' jntervento che si chie-
de al Part i to non e tanto 
quello del puro aiuto or-
ganizzativo, ne certo quel
lo della paternalistica tol -
leranza, ma in primo luo-
go della chiarezza dello 
or ientamento politico, della 
fiducia nelle nuove gene
razioni e nel quadro fon
damentale della nostra 
FGCI che si e formato nel 
vivo delle lotte operaie e 
democratiche del 1960. 

Lotta dei giovani 
e compiti della 
FGCI 

Cio che deve essere 
chiaro e che le masse gio-
vanili si t rovano oggi in 
modo piii acuto e diretto 
di fronte ai nodi e alle 
contraddizioni dello svi
luppo capitalistico, ai pro
blemi generali della socie
ta italiana. La loro spinta 
e rivendicazione di liber-
ta tende a proporre obiet-
t ivamente la trasformazio
ne democratica e sociali
sta. Cio non significa che 
l a condizione giovanile a b 
bia perduto ogni cara t te -
rizzazione specifica e che 
il compito della FGCI pos
sa ridursi o assimilarsi 
senz'al tro a quello del 
Par t i to . Cio significa inve
ce che una politica e una 
organizzazione delle forze 
giovanili possono sv i lup-
parsi oggi solo sulla base 
di una iniziativa di massa, 
certo in forme specifiche 
e autonome. ma sui gran
di temi della lotta demo
cratica e socialista. 

I successi deH'azione uni-
taria, realizzati negli ulti
mi tempi, non solo nel rap
porto con le forze socialiste 
m a anche in quello con i 
cattolici — si pensi alia 
Giunta dell 'Unuri. al con-
gresso deirUgi, alia confe
renza di Firenze sulla pace, 
il disarmo, 1'indipendenza 
— provano la validita di 
tale impostazione. 

Un al tro limite sui quale 
occorre soffermarsi e quel
lo della nostra capacita di 
at trazione, di conquista, di 
formazione nel campo del
le forze culturali . Negli ul
timi anni 6 avvenuta una 
profon d a trasformazione 
nella funzione e nel posto 
degli intellettuali nella so
cieta italiana. L'espansione 
economica, e la nuova si
tuazione politica, lo svilup
po, d 'altra parte, dei mezzi 
di comunicazione di massa 
e deH'industria culturale 
hanno consentito agli intel
let tuali di assumere un pe
so, una autorita, e una con
dizione economica ben di
verse da quelle del passato, 

in particolare per cid che 
riguarda gli economisti, i 
tecnici, gli studiosi di scien-
ze sociali. 

Questo processo, che si 
svolge natura lmente con 
grandi squilibri t ra nord e 
sud, t ra citta e campagna, 
comporta anche una modi
ficazione delle correnti i-
deali, propone problemi 
nuovi alia cultura italiana, 
e al nostro Part i to , sia 
sotto il profilo della batta
glia ideale che sotto quello 
dell' organizzazione del la
voro culturale. 

I problemi del vecchio e 
nuovo fascismo, le rivolu-
zioni coloniali, la lotta per 
la pace, le persistenti de
bolezze delle s t ru t ture cul
turali e civili, stabiliscono 
di fatto non solo una piat-
taforma d'azione comune 
fra intellettuali democrati
ci e comunisti, ma pongono 
la cul tura italiana di fron
te a problemi e interroga-
tivi a cui nessun'altra for
za politica sembra capace 
di dare risposta. Tuttavia, 
da alcuni anni, all'influen-
za politica che noi continu-
iamo ad esercitare non ha 
corrisposto la capacita di 
una piena conquista poli
tica. 

Sotto il profilo politico 
non c'e dubbio che dobbia
mo ribadire e accentuare 
la linea indicata dalle no-
stre Tesi congressuali in te
ma di concezione della cul
tura, di rapporto tra poli
tica e cultura, t ra marxi
smo ed altre tendenze. Ac
centuare, vogliamo dire, nel 
senso che e necessario un 
pieno sviluppo, nella pra-
tica del nostro lavoro. di 
quella liberta e di quell'im-
pegno della ricerca e del 
dibatti to che le Tesi affer-
mano. Un elcinento tutta
via viene, in questo qua
dro, particolarmente in lu
ce: e cioe la connessione 
sempre piii s tret ta fra con
quista ideale e conquista 
politica. Nel momento in cui 
la nostra lotta per la de-
mocrazia sta investendo i 
nodi s trut tural i della so
cieta e il punto in questio
ne diventa la trasformazio
ne socialista del sistema, 
un intellettuale si conqui
sta soprattut to sulla base 
della concezione generale 
della societa. 

E vengono qui in causa 
gli s trumenti del nostro la
voro ideale. e l e forme or-
ganizzative in cui esso si 
deve esprimere. 

L'inesistenza o la scarsa 
funzionalita delle nostre 
commission! culturali , lo 
errore nella scelta dei qua-
dri cui e afndato sovente 
questo lavoro — che e es
senzialmente politico — so
no tutt i difetti e lacune da 
superare. Noi crediamo che 
la creazione di una rete 
culturale a livello regio
nale. affidata a quadri al-
tamente selezionati. capaci 
di sollecitare nolle v a n e 
citta gruppi specific! di la
voro. possa essere la solu
zione piii efficiente, senza 
che questo significhi aboli-
zione delle commissioni 
culturali federali, la dove 
esse abbiano dimostrato 
una vitali ta reale ed una 
funzionalita. 

I processi di sviluppo, la 
ampiezza e il carat tere del
le lotte nvendicative e ri-
formatrici hanno messo in 
forte rilievo la funzione 
del sindacato e delle altre 
orgamzzazioni di massa e 
hanno riproposto con acu-
tezza il problema della loro 
autonomia come espressio
ne dei vari moment! in cui 
si organizza la vita civile, 
in cui ai esprimono riven
dicazioni e aspirazioni di 

categoric diverse. I fatti 
confermano cosi la validita 
della linea espressa dallo 
VIII Congresso e ribadita 
dal X° circa il rapporto di 
reciproca autonomia tra 
parti to e sindacato. 

II principio dell 'autono-
mia dei sindacati, delle or-
ganizzazioni di massa, che 
e per noi una scelta stra-
tegica di fondo — legata 
alia stessa nostra concezio
ne della societa socialista 
— si conferma come una 
scelta gia essenziale oggi 
per evitare che le differen-
ti posizioni partit iche si ri-
flettano • meccanicamente 
nelle organizzazioni di mas
sa portando a rot ture e la-
cerazioni e ad una perdita 
di forza di tut to il movi
mento rivendicativo. 

Se la battaglia politica 
in corso conferma la vali
dita della posizione gene
rale assunta dal P.C.I., sot-
tolinea anche, tut tavia, la 
esigenza di approfondire e 
precisare tale posizione, 
soprat tut to per cio che ri
guarda le condizioni che 
vanno realizzate per una 
effettiva autonomia delle 
organizzazioni di massa. 
Muoversi nella direzione 
di un superamento delle 
correnti non pud voler di
re, infatti, monolitismo. Si
gnifica solo sforzarsi di so-
st i tuire ad una dialettica 
di correnti partitiche, una 
dialettica reale fra le di
verse opinioni e tendenze 
organizzate intorno alle 
questioni vitali proprio 
dell'organizzazione. 

Si puo rilevare con sod-
disfazione che le organiz
zazioni di massa hanno 
compiuto un notevole cam-
mino per ci6 che riguarda 
la loro autonomia soprat
tut to nell 'elaborazione del
le loro piattaforme, delle 
loro Iinee di azione. La 
lunghezza del cammino 
che e ancora da percorre-
re e pero apparsa abba-
stanza evidente nel mo
mento in cui la scissione 
del P S.I. e la nascita di 
un nuovo partito operaio 
hanno acceso polemiche e 
dibattiti e sono tornate a 
sottolineare il cara t tere 
partit ico delle varie cor
renti che confluiscono nelle 
organizzazioni unitarie. 

La C.G.I.L., i sindacati, 
le eamere del lavoro, le 
organizzazioni contadine 
hanno fronteggiato e stan
no fronteggiando con spi-
rito unitario i problemi 
che si sono aperti nello 
sforzo di dare e restituire 
ad ogni corrente la sua 
giusta rappresentanza ef
fettiva nei vari organismi. 
Con piii evidenza di ieri e 
tut tavia apparso in questa 
circostanza che la piena 
autonomia delle organiz
zazioni di massa esige lo 
sviluppo della loro demo-
crazia interna e soprattut
to il permanente sviluppo 
della loro democrazia di 
base, di un rapporto sem
pre piu profondamente de
mocratico tra organi di di
rezione e base. Con pari 
evidenza e apparsa I'esi-
genza di combattere tutte 
le posizioni che portano a 
considerare come inevita-
bili d e m e n t i di scissione 
la diversa collocazione 
del PSI e del PCI e oggi 
anche del PSIUP, mentre 
tut ta l'impostazione della 
CGIL, sulla prospettiva di 
una auspicabile unificazio
ne sindacale, ha da to per 
scontata la possibile diver
sa collocazione parlamen-
tare dei partit i a cui ap-
partengono militant! e di-
Tigenti del movimento sin
dacale italiana 

A proposito deirasslmi* 
lazione da parte del Par

tito delle posizioni del X 
Congresso sulPautonomia 
delle organizzazioni di 
massa, pud affermarsi 
che qua e la permangono 
ancora incertezze e resi-
stenze nella pratica. 

In tal modo finisce per 
essere indebolito lo stesso 
impegno di lotta contro le 
tendenze di quei partit i e 
di quelle correnti che ten-
dono a strumental izzare il 
sindacato e le organizza
zioni di massa ad obiettivi 
di part i to e di governo. 

If Partito e if Sin
dacato 

Autonomia delle orga
nizzazioni di massa signi
fica anche responsabilita e 
ruolo autonomo del Part i
to. Responsabilita perche 
la linea politica del Par t i to 
e i suoi atti concreti non 
possono mai ignorare le ri-
percussioni che questi han
no nelle organizzazioni di 
massa. Ruolo autonomo 
perche in nessun campo 
di at t ivi ta e tanto meno 
sui problemi decisivi del 
rapporto di lavoro, della 
condizione operaia, dello 
sfruttamento, dello svi
luppo economico, della 
programmazione, l 'autono
mia delle organizzazioni di 
massa puo comportare 
una delega da par te del 
Part i to o una rinuncia al-
l'azione propria del Part i
to. Cio finirebbe cosi per 
falsare la stessa at t ivita 
del sindacato e dell 'orga
nizzazione di massa e fa-
rebbe smarr i re il momen
to della sintesi politica ge
nerale, momento che e 
proprio del Part i to . 

Abbiamo gia considerato 
come gli attuali sviluppi 
della lotta pongano con 
forza il problema del ruo
lo delle assemblee eletti-
ve. Abbiamo riaffermato 
la esigenza che a queste 
dovranno essere riservate 
le scelte sulla programma
zione in tut te le fasi del
la elaborazione, discussio-
ne ed esecuzione. Piii in 
generale si avver te che 
deve essere rinvigorita la 
a t t ivi ta del Par lamento 
che oggi non corrisponde 
alle esigenze di sviluppo 
della societa e non trova 
un rapporto continuo ed 
efficace con i bisogni e la 
azione delle masse lavora
trici. Questo comporta un 
rinnovamento del Parla
mento e un impegno no
stro che vede il Parla
mento non solo come tri-
buna di protesta, ma anche 
e soprat tut to come un cen-
tro in cui tut ta la nostra 
iniziativa politica e di 
massa nei vari campi del
la vita economico-sociale 
trovi uno sbocco- at traver-

' >o una elaborazione e una 
azione positiva. coordinata 
con le rappresentanze de
gli Enti locali, i quali so
no oggi investiti di pro
blemi nuovi e ampi. 

Negli ultimi due anni i 
comunisti e le amministra-
zioni democratiche hanno 
percio concentrato la lotta 
su alcuni punti che ri te-
niamo essenziali: 

a) Programmazione ur
banistica e lotta alia ren
dita fondiaria urbana; b) 
Problem! della distribuzxo-
ne, nel quadro della lotta 
contro il carovita e 1'inter-
mediazione speculativa; c) 
Problemi dei trasporti ur
bani ed extra-urbani; d) In-
tervento nell'agricoltura in 
collegamento ad altre ini
ziative per sottrarre i con-

comune. Non aprono la 
s t rada al progresso demo
cratico le formule discri-
minatorie dejla delimitazio-
ne che vuole escludere ol-
t r e 8 milioni di lavoratori 
italiani. Insieme con i par
titi deve esserci una rete 
di organismi unitari di 
massa con una loro funzio
ne realmente autonoma. 
Quale risposta da il PSI a 
questi problemi? Che si
gnificato ha il richiamarsl 
alia prospettiva della uni
ficazione, come fa Nenni, 
se non si intende che l'uni-
ficazione non casca dal cie-
lo, ma esce da una elabora
zione, da una sperimenta-
zione, da lotte che chiedono 
un moltiplicarsi degli in-
contri, il realiz/arsi di una 
a/.ione comune? , 

E' chiaro per noi che con-
quistare una nuova unita, 
non puo significare stabi
lire la somma meccanica 
dei partiti e delle forze del
la sinistra italiana, non 
puo essere l'accordo for-
male di vertice tra gruppi 
e schieramenti diversi. Ne 
puo limitarsi ad una ripe-
tizione di formule unitarie 
valide per il passato; da 
par te nostra non puo limi
tarsi alia presenta/ionc di 
uno schema che altri deb-
ba solo accettare o respin-
gere. Essa invece puo na-
scere, come del resto e gia 
nata, da una lotta politica, 
sociale e ideale, da una 
partecipazione piii estesa 
delle masse popolari e del
le nuove generazioni alia 
vita politica, ossia dalla 
capacita di mobilitazione 
delle masse sulla linea 
generale di avanzata verso 
il sociaiismo. 

tadini alia speculazione 
commerciale e industriale. 

In linea generale, si e 
passati da una concezione 
delle autonomie locali co
me sfera separata e con-
trapposta alio Stato , a una 
concezione che vede gli En
ti locali come articolazione 
di base della sovranita po
polare e protagonisti di una 
lotta per la generale de-
mocratizzazione delle strut
tu re statali e per una pro
grammazione antimonopo
listica. In questo senso e 
anche da intendersi tut ta 
la battaglia per le regioni, 
che negli ultimi tempi e 
uscita dalla pura e sempli-
ce richiesta di attuazione 
del dettato costituzionale, 
per nutrirsi di contenuti 
economic! e amministrat i-
vi. Paral lelamente, la crea
zione di nuove istanze 
(comprensori, organi dl de-
centramento nelle grandi 
citta, ecc.) e stata intesa 
non tanto come frantuma-
zione dei poteri gia costi-
tuiti , quanto come la crea
zione di nuove possibility 
di partecipazione popolare 
alia discussione e alia ela
borazione dei temi di in
teresse generale. 

Non si pud dire, perd, 
che in tut to il Par t i to que
ste posizioni siano effetti-
vamente operanti . 

L'azione delle nostre rap
presentanze e stata spesso 
caratterizzata sui piano po
litico da una certa tenden-
za al localismo e al setto-
rialismo e dalla mancanza 

di una direzione unitaria 
di questo lavoro da parte 
del Part i to. 

Un passo avanti verso 
In soluzione di questo pro
blema e rappresentato cer-
tamente dalla costituzione 
dei Comitati regionali e dei 
gruppi parlamentari regio
nali. 
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