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4) Sviluppare la democraiia interna eil decentramento per rafforzare il Partito 
Alia indlcazione del set-

tori e campi di attivita del-
la azione del Partito, ha 
fatto seguito nella esposi-

' Tione del compagno Maca-
»so, l'esame dello stato del 

/artito, della sua forza ed 
Inche delle sue insufficien-
le Prima fra tutte la ridu-
lione degli iscrltti che ha 
icuito il divario fra la no-
tra influenza elettorale e 

jolitica e la nostra forza 
irganizzata, tra questa e 

(a composizione e disloca-
tione territoriale della po-
lolazione. 

Al notevole Incremento 
lella classe operaia, delle 
lonne lavoratrici, dei gio
vani, dei tecnici, immessi 
lella produzlone, fa riscon-
tro infatti — ha detto Ma-
:aluso — un logoramento 
lelle nostre forze organiz-

|zate nella fabbrica, un for-
le divario tra le fabbriche 

lesistentl e quelle in cui c'd 
|iina nostra organizzazione, 
la tendenza all'aumento 

[dell'etn media del Partito 
una diminuzione di Iscrlt

ti fra le donne e I giovani. 
Si registra, nello stesso 

)eriodo, un incremento di 
foltivatori diretti iscritti al 
Jartito, ma tale aumento 
ion 6 corrispondente al lo
re accresciuto peso sociale, 
id alia nostra indiscussa 
laggiore influenza eletto

rale e politica tra questa 
;ategoria. 

Si sono avutl, in vastis-
•mo zone del Paese, feno-
ieni di disgregazione so-

Male e di esodo di massa. 
)ltre 13 000 000 di italiani 
lanno enmbiato residenza 

In questi ultimi anni e am-
lontano a quasi 3 milioni 

;li emigrati al Nord e al-
I'eFtero. 

In generale si pud affer-
lare che la grande massa 

legli 'mmigrnti meridiona-
|i al Nord & stata una com-
jonente !mportante delle 

fotte combaltute in quelle 
rone. Ma e mancato. per6, 
mr con lodevoli eccezioni, 

[in a'Jegnato impegno po
litico e di lavoro per con-
julstare e integrare nella 
r'.ta del Partito i lavorato-
ri immigrati e i quadri me
ridional!. 

Una prenccupante debo-
|ez?a dell-) nostra organiz 
ta/ione cor.tinua a persi-
itere ir vaste zone del pae-
le, dove sono concentrate 
;randi forze che rappresen-
lano tutt'ora la base di 

lassa delle organizzazioni 
sindacali e pol:tiche cat-
loliche e il campo di ma-
mvra dell'interclasslsmo 
I.e. Si tratta delle cosid-
lette « zone bianche > del 
:emontc, Lombardia e Ve-

leto, che presentano, con 
scarse differenziazfoni, le 
Btesse caratteristiche: bas
se percentuali di voti al 
Jartito, un divario ancor 
>iu grande fra voti e iscrit
ti, assenza della nostra for-
Ea organizzata non solo 
lelle fabbriche, ma negli 
ktessi centri abitati, invec-
thiamento e chiusure set-
larie di una parte del no-
itro quadro intermedio, e 
|utto questo nel contesto 
li un impetuoso sviluppo 
industriale. 
•E* vero che per ogni gran-
!e organizzazione, ed an-
khe per il nostro Partito, 
^adeguarsi ad una nuova 
lituazione richiede tempo, 

iperamento di vecchie 
trutture e abitudini di la
voro. Bisogna, perd. osser-
rare che i mutamenti av-
fenuti, non possono es^ere 

>nsiderati di per se un 
|stacolo alio sviluppo del 
Partito. L'ostacolo, quindi, 
Ion va visto nella natura 

nel tipo dei mutamenti. 
la soltanto nella rapidita 
>n cui sono avvenuti e 

kella capacita del Partito 
[i seguirli e dominarli: nel-

difficoltS. per 1'organiz-
izinne, di tenere il colle-

lamento con le mas^e nel 
lomento in cui esse mu-
ano residenza e figura so-
iale 

Una seconda componen-
^ l'attacco avversario 

fndente a spingere le mas-
a non partecipare alia 

[ita politica e sociale An-
IP questo non ^ in «£ un 
lemento nuovo Nuovl so-

invece il metodo e l'am-
kiez7a dei mezzl u«;ati Cer-

mezzi tradi7ionali hanno 
?rfo peso ed importanza 

rapporto ai mutamenti 
>ciali. ' 
Altri mezzi sono stati pe-

sviluppati con crande 
lpiezza Tra questi in 

kirticolar modo la diffu-
Inne. anche tra le masse 
ivoratrici, di una conce-
ione della vita per la qua-

Tunico ideale d la di-
mibilita di una sempre 

laggiore quantita di beni 
|i consumo 

Anche questa campagna 
ka avuto ed ha tuttavia una 
loppia faccia perchS se da 
»n lalo favorisce il distac-

dalla politica e dai cran-
li tomi ideali della no<tra 
fpoca. dall'altra accelera la 

linta delle ma«sp alia lot-
ed in un paese come 

Italia alia lotta organizza-
i. per conquistare migliori 
)ndizioni di vita: si man-

|ene piu aperta la via che 
trta a una milizia politica 
ttraverso il momento del-

lotta rivendicativa 
Pur ricono«;cendo comun-

tie rimnortnn7fl dei fattori 
JCettivi P dell"a7ione del-

favvrrsario ratten7inne ci 
pmbra debha essere con-
»ntrata «snl nostra lavoro 

nrima questione rimar
ie pro«pettive ideali di 

rdine generale che con-
rapnoniamo. tra l'altro. al-

offensiva ideologica del-

l'avvtarsario. In questo sen-
so nou si pu6 non prendere 
in considerazione il fatto 
che questo decennio di in-
debolimento numerico ha 
corrisposto ad un travaglio 
del' movimento comunista 
internazionale in cui si so
no venuti ponendo nuovl 
problemi, senza perd trova-
re ancor a soluzioni del tut-
to adeguate per molti di 
essi. Da questa situazione 
derivano talune difflcolta 
ad un discorso sufficiente-
mente chiaro, soprattutto 
fra i giovani, sulle questio-
ni fondamentali della no
stra epoca. Di qui, e dal 
particolare tipo di sviluppo 
della societa italiana sono 
nftlorate posizioni revisio-
niste sin di destra che di 
sinistra, che investono an
che il problema della con-
cezione e della funzione del 
partito di classe. 

Vi sono poi i problemi 
inerenti alia nostra azione 
politica A questo proposi-
to vanno considerati i rap-
porti tra il partito, le or
ganizzazioni di massa e le 
masse. In questo campo si 
e passati attraverso vari 
momenti. Vi e stato un pe-
riodo nel quale il Partito 
assolveva direttamente. an
che funzioni tipiche del-
l'organi7zazione di massa, 
soprattutto in certe zone 
del Mezzogiorno subito do-
po la liberazione In questi 
casi l'adesione al Partito 
aveva spesso un carattere 
sindacale. Vi & stato poi un 
periodo nel quale, pur enu-
cleandosi le organizzazioni 
di massa, esse erano con-
cepite come un settore di 
lavoro del partito. al quale 
spettavano le decisioni e 
gran parte del lavoro di 
organizzazione nel corso 
delle lotte. In questi casi 
chi voleva partecipare pie-
namente e con effettive 
funzioni di direzione al mo
vimento delle masse finiva 
con 1'aderire al partito. Di-
versa e la situazione oggi 
e non vi e dubbio che lo 
sviluppo di una effettiva 
autonomia delle organizza
zioni di massa rende sem-
pre piu viva 1'esigenza di 
rinnovare le funzioni del 
Partito nel rapporto con le 
lotte delle masse. 

Ancora l'elaborazione e 
Tattuazione della nostra po
litica restano troppo spesso 
un fatto di quadri. Occorre 
ricordare che uno degli ele-
menti che negli anni piu 
duri permise di mantenere 
il Partito sopra i due mi
lioni di iscritti furono le 
grandi campagne politiche 
che consentirono, anche al 
di fuori dei momenti elet-
torali, di mobilitare centi-

^naia di migliaia di comu-
nisti. Oggi invece troppe 
volte avviene che si pre-
vedono forme di azione 
che mobilitano essenzial-
mente i quadri e danno 
alia base del Partito un 
compito di spettatori. 

Un ostacolo alio sviluppo 
del carattere di massa del 
Partito sono infine alcune 
manifestazioni di indisci-
plina, di elettoralismo, di 
municipalismo. 

Compagni, per comin-
ciare a superare alcune del
le deficienze indicate ab-
biamo impostato la campa
gna di tesseramento e pro-
selitismo 1964 come mo
mento di una svolta 

La campagna e stata af-
frontata con una imposta-
zione e con un impegno del 
Partito. dal centro alia pe-
riferia. che non ha riscon-
tro con quelle deeli anni 
precedenti, togliendo ad es-
sa ogni elemento di buro-
cratismo e facendone una 
grande campagna politica 
pubblica che portasse tra 
la classe operaia e larghe 
masse popolari il dibattito 
sulla funzione del Partito. 

mento di un ulteriore svi
luppo di una grande azione 
di proselitismo 

Particolare attenzione do-
vra essere rivolta alia co-
stituzione di nuove orga
nizzazioni nelle localita 
dove siamo nssenti e nelle 
fabbriche. L'obiettivo e di 
avere un minimo di orga
nizzazione in ogni fab
brica. 

Un momento importante 
dovra essere, entro mag-
gio, la convocazione di uno 
o piu convegni delle nuove 
cellule di fabbrica costi-
tuite nel corso della cam
pagna di tesseramento 

Proponiamo infine che la 
Conferenza fissi al 1° mag-
gio la data per il raggiun-
gimento degli obiettivi di 
proselitismo al Partito e 
alia FGCI. 

Compagni, il tema della 
democrazia di partito ha 
avuto largo, anche se forse 
non sufficiente spazio nel 
dibattito preparatorio della 
Conferenza. 

Nel momento in cui la-
mentiamo una crisi delle 
istituzioni democratiche e 
denuneiamo le conseguenze 
negative, per la democra
zia in generale, del potere 
monopolistico e, In con-
trapposto, postuliamo lo 
sviluppo di un tessuto di 
centri democratici e auto-
nomi nella societa civile, 
sentiamo che in larga mi-
sura la battaglia per la de
mocrazia dipende dalla ca
pacita dei partiti e in pri-
mo luogo del Partito pro-
letario di farsi modelli di 
democrazia. cosi per gli 
obiettivi perseguiti come 
per il metodo con il quale 
i partiti organizzano la loro 
vita interna. 

II nostro e un Partito 
retto dalle norme del cen-
tralismo democratico. Cre-
diamo che esse ci consen-
tano il massimo di liberta 
interna e di efficienza nel-
l'iniziativa. 

Sappiamo che, nel mo
mento stesso in cui. con-
vocando questa Confe
renza, il CC ha invitato 
a una severa verifica della 
vita democratica del Par
tito, si e rinnovato l'at
tacco degli avversari sul 
tema della nostra demo-
craticita e si e riaperto 
con i compagni del PSI il 
discorso sulle prospettive. 
ET un discorso nel quale i 
socialisti muovono dalla 
identificazione della demo
crazia con l'esistenza di 
correnti o tendenze con-
trapposte. Un articolista 
socialista scriveva ad esem-
pio che il discorso sull'or-
ganizzazione democratica 
del partito operaio doveva 
partire dalle < rovine del 
centralismo democratico >. 

Noi riteniamo invece che 
il discorso debba lasciarsi 
alle spalle le ceneri del 
partito per correnti. 

Intanto nessun partito 
accetta la manifestazione 
del dissenso dei singoli o 
dei gruppi nel momento 
esecutivo dell'azione poli
tica. Non solo il PSI, ma 
la DC, il PRI, il PSDI 
hanno tutti respinto la pos
sibility di un di verso pro-
nunciamento di singoli o 
gruppi di deputati affer-
mando il principio che le 
decisioni dei Comitati cen-
trali dei partiti sono vinco-
lanti, che la minoranza de-
ve sottomettersi alia mag-
gioranza. E' questo un 
punto fermo. Le correnti, 
si dice, dovrebbero servire 
solo a stimolare nel mo
mento formativo delle de
cisioni una piii ampia cir-
colazione delle idee. Ma 
cosa e avvenuto in con-
creto? 

Lasciamo stare 1'espe-
rienza della DC, accostia-
moci invece a quella del 
PSI. che e un partito ope
raio. In questo partito la 
divisione in correnti cor-
rispondeva a una divisione 
ideologica e politica assai 
profonda. ma proprio 1'or-
ganizzazione in correnti ha 
impedito lo svilupparsi di 
un dibattito reale. se per 
dibattito si deve intendere 
confronto delle posizioni e 
raggiungimento di sintesi 
democratiche, e non sem-
plice contrapposizmne glo-
bale di tesi non mediabili 
per il semplice fatto d'es-
sere espresse da correnti 
opposte. E la sintesi demo
cratica e risultata impos-
sibile perfino sui problemi 
che si ponevano di volta 
in volta nel quadro stesso 
della linea maggioritaria, 
senza possibilita di mag-
gioranze o minoranze su 
singole questioni. diverse 
da quelle cristallizzate dal-
l'esito congressuale, pur 
essendo evidente che su 
certi problemi la divisione 
passava all'interno e non 
sui confini delle correnti. 

Oggi nel movimento ope
raio italiano la pluralita 
dei partiti toglie senso al 
frazionis'-'o che scpan i n-
formisti dai nvoluzionari 
Esiste. invece. il problema 
di una possibile unifica-
zione fra coloro che accet-
tano. nella pace e nella de
mocrazia, di lottare per 
trasformare la societa in 
senso socialista garantendo 
l'autonomia e l'egemonia 
della classe operaia: e que
st e forze oggi. con diverse 
posizioni, si ritrovano nel 
PCI. nel PSIUP e anche 
nel PSI. 

II nostro contnbuto a 
questa prospettiva e affi-
dato. contemporaneamente, 
alio sviluppo della nostra 
iniziativa politica, al raf-
forzamento del nostro par
tito, alia sua capacita di 

considerarsi come il mo- 1 essere protagonista, come 

Convegni delle cel
lule di fabbrica 

Ma non tutte le organiz
zazioni del Partito hanno 
nsposto in egual misura al
ia nuova impostazione e 
questo spiega in gran par
te la difformita tra i singoli 
risultati in un andamento 
complessivamente positivo. 

I risultati finora raggiun-
ti nella campagna di tesse
ramento confermano perd 
le grandi possibilita di 
estensione delle nostre for
ze orgamzzate e sottolinea-
no la validity di partico-
lari forme di lavoro 

L'avvio della campagna 
con alcune « glornate nazio-
nali > che mobilitino in una 
azione pubblica e nel la
voro pratico tutte le ener-
gie del Partito. la utilizza-
zione di tutte le forme di 
propaganda parlata e sent-
ta. di massa e capillare. una 
larca diffusione dei motivi 
ideali della adc ione al Par
tito. una defini7ione ade-
guata degli obiettivi di co-
stmzione del Partito. un 
impegno di tutto il qua
dro dirigente, ad ogni li-
vello, nelle organizzazioni 
di base, una attivita parti
colare in direzione dei la-
voratori emigrati nei gran
di centri. sono le indica-
zioni di lavoro che devo-
no diventare un dato per-
manente nelle prossime 

jcampacne di tesseramento 
" E««e devono intanto venire 
rafforzate e introdotte la 
dove nnn sono state ancora 
anolicate La campagna del 
19fi4 non e ancora finita 
Anzi, la Conferenza deve 

partito unitario e d i ' go -
verno, della lotta democra
tica e socialista; ma e an
che affldato alia capacita 
di rinnovare e rafforzare 
la nostra democrazia in
terna. 

Ancora oggi il Partito 
realizza solo nei momenti 
fondamentali della vita na-
zionale una notevole unita 
e mobilitazione politica. In 
questi momenti si ottiene 
anche un ampliamento del-
l'attivismo ed una certa se-
lezione di quadri dirigenti 
a vario livello. In questi 
momenti il Partito esercita 
una forte influenza esterna, 
conquista voti, adesioni, 
simpatie che successiva-
mente non riesce, o riesce 
solo con difflcolta, a conso-
lidare organizzativamente. 

AH'infuori di questi mo
menti, si ha un'attivita per-
manente dei gruppi diri
genti, di limitati gruppi di 
attivisti, mentre la grande 
massa degli iscritti al Par
tito rimane quasi assente 
dall'impegno politico. 

Questo limite porta per 
lunghi periodi, ad un certo 
distacco fra dirigenti e 
base, limita fortemente 
quella tensione ideale e po
litica che deve essere una 
delle caratteristiche essen-
ziali di un partito rivolu-
zionario, facilita il manife-
starsi di fenomeni di buro-
cratismo, localismo e rende 
difficile infine anche l'esi
stenza di una stabile coe-
sione interna e di una con-
sapevole disciplina. 

Alle dimcolta che incon-
tra un'ampia e articolata 
vita democratica corri-
sponde un centralismo di-
fettoso. che non riesce sem-
pre ad unificare l'orienta-
mento e l'azione. 

Proprio perche crediamo 
e vogliamo un assetto de
mocratico in una ricca, 
multiforme rete di centri 
autonomi a tutti i livelli 
della vita sociale, e solle-
citiamo per noi stessi ap-
porti sempre piu ricchi da 
tali aggregazioni democra
tiche. noi sentiamo profon-
damente l'esigenza di un 
partito forte, esso stesso 
autonomo nei propri linea-
menti ideotogici e nelle 
proprie finalita, il quale si 
sviluppi con i necessari ca-
ratteri dell'unita ideale. 
politica e organizzativa, 
con una forte coesione. di
sciplina e passione rivolu-
zionaria 

Gramsci ha scritto che 
Tunica disciplina possibile 
per il Partito e quella che 
sorge dalla responsabilita 
che si accompagna alia li
berta. E responsabilita 
vuol dire impegno, parteci-
pazione, sacrificio, capacita 
di innovare partendo dal 
pressupposto non dell'arbi-
trio individuale, ma della 
collegialita della liberta di 
partito. 

Ecco perche la democra
zia non deve significare che 
il diritto al dissenso si tra-
muti nel diritto di ignorare 
il livello cui sono giunte la 
azione e l'elaborazione uni-
taria del Partito, di rico-
minciare il discorso — co
me si dice — partendo dac-
capo. 

Quando indirizziamo le 
nostre critiche sia alle esa-
sperazioni, alle cristallizza-
zioni, sia al democraticismo 
piccolo borghese. vogliamo 
soprattutto affermare che 
1* ampliamento della vita 
democratica deve collegar-
si alia continua ricerca e 
costruzione di una volonta 
comune, una ricerca che 
pud giungere a risultato 
solo in quanto vi partecipi 
il numero piu largo di com
pagni. 

In tutti questi anni un 
largo settore del partito ha 
conseguito una maggiore 
maturita politica e cultura-
le, anche se non e sempre 
capace di tradursi piena-
mente nell'azione politica 
quntidiana Ora bisogna fa
re pieno tesoro di questo 
capitale Ancor piu di quan
to non si sia cominciato a 
fare per certi problemi del
la vita politica, occorre of-
frire a migliaia di compa
gni, ai vari livelli, la pos
sibilita di valutare e sce-
ghere sulla base di una 
presentazione di piu ampi 
element! di giudizio. tal-
volta prospettandone i ter
mini contraddittori. Ora se 
noi possiamo affermare di 
avere compiuto dei grandi 
passi avanti nella democra-
ticita del dibattito. nella 
intensita e scioltezza del
la circolazione delle idee 
e delle posizioni, nella li
berta della ricerca e della 
espressione sul terreno 
ideale politico, dobbiamo 
d'altra parte awertire co
me un problema da affron-
tare in modo piu organico 
e approfondito quello della 
democraticita delle decisio
ni. delle scelte politiche 

E" un problema que*to 
che inve«te tutto il Partito. 

.dalle ^ezioni al Comit.ito 
centrale. e la cut solu/io-
ne e elemento decisivo per 
la vitalita e l'efficienza del 
Partito. per lo sviluppo del-
I'attivismo. E* chiaro che 
la democrazia del Partito 
non pud esaurirsi in se 
stessa o solo in un com-
plesso di garanzie formali. 
Essa deve essere il terreno 
su cui non solo si forgiano 
e si confrontano le opinio-
ni, ma si determinano le 
deliberazioni piu giuste e 
la maggiore coeren7a nel-
l'a7ione 

CiA potra aversi nella 
misura in cui si realizzi un 
rapporto piu largo e co-
stante fra dirigenti e base, 

e 11 controllo, la verifica 
dal basso dlviene costume, 
metodo. Dobbiamo, in de-
finitiva, ricercare e agevo-
lare il formarsi di un pen-
siero collettivo capace di 
generalizzare ed elaborare 
a livello politico e teorico 
gli elementi reali, le istan-
ze che promanano dalla 
societa. 

Lo sviluppo della demo
crazia interna del Partito 
si incontra con 1'esigenza 
del decentramento politico 
e organizzativo 

II decentramento ci con-
sente, come dicono le tesi 
del X Congresso di « con-
trapporre in ogni campo e 
in ogni momento all'azione 
deH'avversario una nostra 
azione sulla quale ricreare 
quotidianamente, a livelli 
sempre piu alti, un nuovo 
tessuto unitario sino a giun
gere alia formazione di un 
nuovo blocco storico di for
ze sociali e politiche che 
apra all'Ital'a la via del so-
cialismo >. 

L'attuazione piu organi-
ca e avanzata della linea 
del decentramento spinge 
ad una espansione della vi
ta democratica del partito 
a partire dalla base.' dai 
luoghi di lavoro. a garan-
tire un collegamento unita-" 
rio e un coordinamento se-
condo piu ampie dimensio-
ni territoriali c secondo la 
organicita e inscindibilita 
dei grandi problemi o set-
tori. 

Si tratta quindi di far 
combaciare le nostre strut-
ture organizzative con l' is-
setto civile perche solo do
ve si e presenti si riesce a 
contare; abbiamo bisogno 
di una presenza capace di 
sviluppare un'iniziativa po
litica il che significa sapere 
aderire alia realta per tra-
sformarla. Da qui 1'esigen
za di costruire centri di 
elaborazione, di iniziativa 
e di direzione che corri-
spondano agli obiettivi del
la nostra lotta. 

E' questo il senso della 
formazione e valoriz/azio-
ne che fa il nostro docu-
mento dei Comitati regio-
nali. prima ancora che esi-
stano le Region! come or-
gani di decentramento sta-
tale: e questo il senso del 
formarsi dei Comitati di 
zona. 

Politica e organiz
zazione 

II coerente sviluppo di 
questa linea tende a risol-
vere le contraddizioni 
emerse in questi anni tra 
politica e organizzazione. 

II decentramento cioe ha 
una validita generale, che 
pud porta re ad una varie-
ta di forme di applicazione 
ed anche ad una loro di-
versa frequenza a seconda 
delle esigenze, ma mai ad 
una sua negazione. 

Non ci convince, pertan-
to, l'affermazione che In 
determinate federazioni o 
zone o regioni il decentra
mento non sia andato avan
ti perche vi si sarebbero 
opposte condizioni oggetti-
ve. Non neghiamo che l'in-
suflicienza di quadri e di 
mezzi possa aver obiettiva-
mente ostacolato misure di 
decentramento, pur ritenu-
te necessarie. Ma piu im
portante ci sembra verifi-
care se. al fondo di un 
certo andamento insoddi-
sfacente sulla linea del de
centramento, non vi siano 
problemi di orientamento e 
piii esattamente non vi sia 
un'insufficiente valutazione 
del significato di questa li
nea e del suo stretto rap
porto con i contenuti del-
l'iniziativa politica. 

L'applicazione della li
nea di decentramento e an
cora lenta e inadeguata an
che se non vogliamo sotto-
valutare i risultati sin qui 
ottenuti. Al 3 dicembre 
1963 i Comitati di zona era-
no 334 e abbracciavano 
4243 Sezioni e nuclei; i Co
mitati cittadini erano 87; 
i Comitati comunali 387 Si 
ha un totale di 808 organi
sm! decentrati che control-
lano il 60 per cento delle 
Sezioni. 

L'alto numero degli or-
ganismi decentrati e la 
percentuale di sezioni sotto 
il loro controllo potrebbe 
far supporre che il decen
tramento sia andato avanti 
abbastanza speditamente. 
Ma nnn e cosi. 

I Comitati comunali, in
fatti. sono per il 70 per cen
to nelle 4 * regioni rosse » e 
in particolare nell'Emilia e 
Toseana. II restante 30 per 
cento e sparso nel resto del 
paese- con una certa con
s i s t e n t nel Triangolo e nel 
Veneto. 

La gravita del ritardo 
che il decentramento reci-
stra in una vasta zona del 
Partito e «tata riconosciuta 
da tutto il dibattito prepa
ratorio della Conferenza. 
che ha sottolmeato con for
za la validita delle espe-
rienze fatte dai Comitati di 
Zona. Cittadini e Comuna
li finora costituiti. Essi, 
nella misura in cui sono 
stati costituiti correttamen-
te. hanno permesso di av-
vicinare la direzione pro-
vinciale alia base, elevan-
done il livello politico, di 
conoscere meglio i proble
mi dell<t realta italiana e di 
elaborare su questa base 
una piii efficiente iniziativa 
e azione politica. facendo
ne partecipi piii larghi 
gruppi di compagni, utib'z-
zando maggiormente le ca
pacita e le forze locali. II 

decentramento 6 divenuto 
cosi lo strumento di una 
piii larga parteclpazione 
democratica alia elabora
zione ed esecuzione della 
linea del partito. 

Le esperienze degli ulti
mi anni hanno condotto ad 
una sostanziale unita su cid 
che devono essere, come 
devono funzionare ed in 
base a quali poteri, i Comi
tati regionali. Chiaro e or
al a i che 1'esigenza di una 
elaborazione e direziane 
regionale discende diretta
mente dal modo come si 
prospetta e dagli obiettivi 
che postula la nostra azio
ne antimonopolistica, la 
lotta per la riforma dello 
Stato, per una programma-
zione democratica. 

Ma vi sono problemi che 
risultano ancora non risol-
ti e che riguardano anche 
i Comitati regionali di mi-
gliore funzionamento. Mi 
riferisco ad esempio, al 
rapporto fra grandi citta 
e regioni che e poi il rap
porto fra la linea politica, 
1'ordine dei problemi della 
federazione capoluogo e la 
linea e i problemi del Co-
mitato Regionale. 

In definltlva, sc la /ede-
razione del capoluogo, non 
fa essa una politica che 
guarda alia regione non 
pud esservi una politica re
gionale. 

Conseguentemente. con 
la visione, che siamo an-
dati definendo. dei Comita
ti regionali si pone la ne
cessity di perfe/.ionare al
cune forme dt investitura 
democratica. Pensiamo che 
debba essere deflnita una 
norma statutaria secondo 
la quale i Comitati regio
nali sono eletti da Confe-
renze regionali biennali, la 
cui composizione deve ri-
specchiare le proporzioni 
degli iscritti alle varie Fe
derazioni. 

II discorso sul decentra
mento deve completarsi 
considerando i problemi 
che esso pone dal punto 
di vista dell'unita del par
tito: dell'iinita politica e 
dell'unita operativa. E* 
chiaro che '1 decentramen
to non 6 solo un modo piii 
articolato di attuare la pre
senza e l'iniziativa politica 
del partito, ma e anche un 
modo di suscitare apporti 
piii numerosi e qualificati 
al formarsi della linea po
litica. Dobbiamo allora 
considerare come la plura
lita dei contributi raggiun-
ge il suo momento di sin
tesi. cioe diviene linea po
litica unitaria. 

Infatti, con la linea del 
decentramento intendiamo 
e vita re i pericoli di centra-
lizzazione e di restringi-
mento con conseguenti fe
nomeni di decadenza della 
capacita creativa e del
l'azione. ma nello stesso 
tempo dobbiamo evitare i 
pericoli delle spinte centri-
fughe, della tendenza dei 
vari centri a organizzarsi e 
a vivere separatamente, 
con pregiudizio dell'unita 
di indirizzo e di esecuzione. 

In definitiva col decen
tramento moltiplichiamo i 
centri di responsabilita, ma 
vogliamo rafforzato nello 
stesso tempo il ruolo di di
rezione unitaria degli or-
ganismi fondamentali: Co
mitati Federali, Comitato 
Centrale, Direzione. Di
scende in primo luogo da 
queste considerazioni la 
necessita del rafforzamento 
e deU'elevamento della ca
pacita di direzione delle fe
derazioni, in corrisponden-
za della provincia, la quale, 
come fatto storico e d'orga-
nizzazione dello Stato, 
mantiene la sua validita. 
A questo proposito e emer-
so con forza, nel corso del 
dibattito il problema della 
validita della esistenza di 
piu federazioni in una pro
vincia e delle loro forme di 
collegamento. 

Le varie soluzioni pro-
spettate potranno essere 
esaminate nella apposita 
Commissione di questa 
Conferenza. 

Una seconda questione, 
molto discussa in prepa-
razione della Conferenza. e 
quella che concerne gli or-
gani esecutivi dei Comita
ti federali e il numero. la 
composizione degli stessi 
Comitati federali. In pre-
parazione del X Congresso 
del Partito a questi proble
mi sono state date risposte 
diverse. Ma resperienza 
compiuta ci sembra che in-
dichi ormai con sufficiente 
chiarezza quale debba es
sere la linea giusta da se-
guire dappertulto. 

f Comitali diretlivi 
nelle federazioni 

I Comitati federali. per 
essere in grado di assicu-
rare un'efficiente. effetti.'a 
direzione politica, devono 
comprendere al proprio m-
terno il numero necessano 
di quadn per conoscere e 
operare con efficacia nella 
realta economica, sociale e 
politica del proprio territo-
no . Non possono quindi es
sere ristretti al punto ta
le da tagliare collegamen-
ti, da rinunciare a contri
buti che possono assicurare 
la capacita, il prestigio e la 
efficienza della direzione 
federale. 

Dall'esperienza compiuta 
risulta inoltre confermata 
Kutilita di avere in ogni 
Federazione, almeno nelle 
medie e grandi, nelle quali 
il numero dei membri dei 
Comitati e di oltre 30-40 
compagni, un Comitato di-

rettivo. Tra una riunione e 
l'altra del Comitato Fele-
rale si presentano conti-
nuamente problemi che esi-
gono decisioni rapide e 
tempestive, che lasciate al
ia sola segreteria finiscono 
con l'escludere dalla di
rezione effettiva quotidia-
na del Partito compagni 
che aH'opposto, per le re
sponsabilita che ricoprono 
al di fuori dell'apparato 
come dirigenti di grandi 
organizzazioni del partito o 
di massa o come rappre-
sentanti del partito negli 
organismi elettivi, possono 
e devono dare un contribu
te decisivo alia direzione 
federale. 

Un grande Interesse il 
Partito ha mostrato, nel pe-
riodo di preparazione della 
Conferenza, per i gruppi di 
lavoro per problemi, nel 
senso che se ne 6 rilevata 
ovunque la necessita e se 
ne sono definiti, in genere 
correttamente. le caratteri
stiche e i limiti. 

Tuttavia gia ci si misura 
con determinate difflcolta, 
che sono, non solo di dispo-
nibilita dei quadri, ma an
che di metodo. In partico
lare si trovano difflcolta a 
distinguere e a stabilire un 
giusto rapporto fra questi 
gruppi e le tradizionali 
commissioni di lavoro per 
una non chiara visione di 
cid che deve rimanere in 
piedi di attivita settoriale 
(commissioni) e di quanto 
invece debba essere enu-
cleato come problema a se 
(gruppi di lavoro) 

In genere deve dirsi che 
ristituzione di determinati 
gruppi. se rende superflua 
la sopravvivenza di talune 
commissioni, deve invece 
connettersi con l'attivita di 
commissioni la cui zona di 
lavoro contenga una plura
lita di problemi (ad esem
pio l'attivita femminile, 
quella sugli Enti Locali. ec-
cetera). 

Non possiamo, in propo
sito. non segnalare come 
un'esperienza da studiare. 
la soluzione proposta dai 
compagni di Milano. la 
quale si articola nella isti-
tuzione, a livello federale, 
di sette gruppi di lavoro a 
cui corrispondono gruppi 
ai livelli inferiori cui si col-
legano verticalmente. Que
sti gruppi federali — di cui 
i compagni di Milano han
no scritto sulla < Tribuna > 
dell'Unitd — danno luogo 
ad una generale revisione 
della divisione del lavoro 
nella federazione, avendo 
ciascun gruppo, nell'area 
del proprio problema, non 
solo incarichi di ricerca, ma 
di • elaborazione e di ese
cuzione, sia in rapporto al-
l'iniziativa di partito in 
senso stretto, sia in rap
porto al lavoro dei nostri 
rappresentanti nel movi
mento di massa e negli or
ganismi elettivi pubblici. 

La struttura federale si 
completa con le commissio
ni di organizzazione, fem
minile e per il bilancio, e 
con gli uffici di segreteria 
e per la propaganda. Altre 
commissioni sono integra
te a livello regionale alio 
scopo di concretizzare quel 
collegamento metropoli-re-
gione che e uno dei mo
menti nuovi e necessari del
la nostra concezione politi-
co-organizzativa (economi
ca, agraria, parlamentare, 
Enti locali). 

Queste decisioni della 
Federazione milanese sot-
tointendono una certa vi
sione del rapporto fra par
tito e realta, fra partito e 
iniziativa e si muovono su 
una linea che ha bisogno 
di essere attentamente ve-
rificata nell'esperienza. E' 
una linea che valorizza la 
competenza, la specializza-
zione. come essenziali per 
la capacita egemonica del 
Partito e per la quale, in 
potenza, tutti i quadri, gli 
attivisti, i compagni pos
sono trovare collocazione 
in un impegno definito. 

II rafforzamento dei 
momenti di direzione uni
taria che deve accompa-
gnare l'attuazione della li
nea di decentramento, pro
pone alia nostra attenzio
ne il funzionamento del 
Comitato centrale che de
ve essere investito di tutti 
i problemi di direzione po
litica. 

Non solo: con l'attuazio
ne della linea del decen
tramento il Comitato cen
trale e le sue sezioni di la
voro devono vedere in mo
do corrispondente a tale 
linea i propri rapporti con 
le organizzazioni federali 
e con i Comitati regionali. 

Cid comporta una rifles-
sione sulla struttura stes
sa delle sezioni di lavoro e 
degli uffici del Comitato 
centrale, con il duplice 
obiettivo di realizzare un 
rapporto piu stretto e or
ganico in tutti gli aspetti e 
momenti con i Comitati 
regionali e federali e di 
assicurare una piii ferma 
unita di direzione politica 
e operativa. 

• • • 

A questo punto resta da 
affrontare il problema 
centrale per lo sviluppo 
delle capacita politiche e 
della forza del Partito, e 
cioe quello delle strutture 
di base. Il carattere di 
massa e di lotta del Par
tito e collegato essenzial-
mente con la vita e lo 
sviluppo delle organizza
zioni di base, le cellule e 
le sezioni. 

Tutta la Hnea del decen
tramento, che deve a w i c i -
nare gli organismi dirigen

ti alia base e alle masse, 
mancherebbe al suo sco
po principale, s e non si 
traducesse in un maggior 
impulso politico e organiz
zativo delle strutture di 
base che sono quelle deci
sive, quelle che caratteriz-
zano il nostro Partito co
me partito di massa e di 
lotta, che ne assicurano il 
carattere democratico. 

Le Sezioni, nel dibattito 
preparatorio alia Confe
renza, sono state conferma-
te. in modo unanime, istan-
ze vitali del Partito. L'esi
stenza di 11.222 sezioni e 
nuclei in tutto il territorio 
del Paese, ne e una prova. 
Si avverte tuttavia una cer
ta difficolta. sia pure diver-
sa da regione a regione, ad 
una loro espansione e svi
luppo. Dal 1960 a oggi vi 
e stata una diminuzione del 
numero delle Sezioni nel 
Nord e nel Slid ed un no
tevole aumento nel Cen
tro, mentre il fenomeno in-
verso si veiifica per i nu
clei. 

Si 6 verificata anche una . 
diminuzione delle sezioni 
di fabbrica e categoria che 
passano dalle 79 del 1962 
alle 62 del 1963. Il discor
so sulle organizzazioni di 
fabbrica va collegato alle 
cose da noi dette sul nostro 
lavoro e sui nostri compiti 
in fabbrica. Per tutto il no
stro lavoro politico nelle 
fabbriche e i nessi con le 
strutture organi/zative se-
gnalinmo il documento del
la Federazione di Torino 
come un'csppnetiza su cui 
lavoraie. 

Sui problemi delle se
zioni di fabbrica le orga
nizzazioni hanno prospet-
tato soluzioni contrastanti 
e pareri discordi. Ritenia
mo sia giusto parlare di 
Sezioni di fabbrica, soprat
tutto in riferimento alle 
grandi fabbriche, ma rite
niamo. anche che non sia
no state valutnte a suffi-
cien7a le differenze di con-
tenuto politico fra le cel
lule. sia pure dirette da un 
Comitato di fabbrica e la 
se/.ione di fabbrica. Que
sta, proprio in quanto se-
zione. presenta un volto 
politico piii preciso e au
tonomo. perche fa il suo 
congresso , stnbilisce un 
contatto diretto con gli or-
gani dirigenti della Fede
razione sen7a bisogno di 
intermediazione e. in quan
to istan7a autonoma, pud 
piii facilmente svolgere il 
ruolo che le compete in 
rapporto alle altre forze 
politiche, non solo all'in-
terno, ma all'esterno del 
luogo di lavoro. In tal mo
do, con la sua presenza e 
iniziativa, pud sviluppare 
una piii efficace attivita 
che consente, ai comunisti 
uniti in questo organismo, 
di non essere ne i sostitu-
ti ne i supporti del sinda-
cato. 

A proposito delle sezio
ni territoriali mi sembra 
vada oggi ribadita la pie-
na validita di quanto di-
cevamo al X Congresso e 
cioe che l'attivita della 
Sezione. come centro di 
iniziativa politica genera
le deve mantenere — nel
le condizioni nuove — due 
caratteristiche essenziali. 
In primo luogo deve orien-
tare e coordinare l'attivita 
dei comunisti in tutti i cen
tri di vita produttiva. cul-
turale, associativa che esi-
stono nel suo ambito. Con-
temporaneamente deve riu-
scire ad articolare la po
litica comunale del parti
to a livello dei problemi 
che si pongono nel suo ter
ritorio anche se si presen
tano oggi in modo spesso 
dispersivo. La sezione. se 
non vuole ridursi a un pu-
ro aggregato di iscritti, de
ve mantenere questo suo 
carattere di centro di vi
ta popolare e locale e quin
di deve battersi per una 
articolazione democratica 
della vita cittadina, deve 
sollevare la questione di 
un'organizzazione di cen
tri urbani che non pre
senti i caratteri caotici, ir-
razionali, disgregatori che 
ha oggi. Lo sviluppo del
le nostre sezioni e stret-
tamente legato a questa 
battaglia. Esse perd po
tranno condurla con effi
cacia solo attraverso un 
grande sforzo di adegua-
mento e di aggiornamento 
della loro iniziativa politi
ca. propagandis t s e di 
massa, attraverso uno svi
luppo e un arricchimento 
delle loro attivita cultura-
li e associative, un ammo-
dernamento delle loro at-
trezzature materiali, una 
sistematica azione di allar-
gamento ed elevamento po
litico dei loro quadri. In 
qualcbe Federazione, Na-
poli ad esempio, si e po-
sto il problema di una ri-
dii7ione del numero delle 
sezioni territoriali. Un tale 
indirizzo deve essere va-
lutato in rapporto a 11'esi
genza di avere nei quar-
tieri delle grandi citta 
« almeno una sezione mo-
derna, politicamente forte, 
che sia in grado di assol-
vere una funzione pilo-
ta verso le altre sezioni del 
Partito *. 

Abbiamo oggi 33.646 ee l . 
lule, di cui 4.709 nei luoghi 
di lavoro. Queste ultime 
rappresentano una solida 
struttura che ha resistito a 
tutte le prove anche nei 
momenti piii difficili e ha 
dato la misura della sua ef
ficacia e validita nei mo
menti piii acuti delle gran
di battaglie politiche ed e 
stata parte importante ed 
in molte zone decisiva, del

la riscossa operaia sul pia
no rivendicativo. . , 

Da un'indagine che ri-
guarda 57 Federazioni, di 
cui 29 nel Nord, 12 nel 
Centro e 16 nel Sud, 6 ri
sultato che il Partito e 
presente in forma organiz
zata in 2000 fabbriche, un 
numero che e troppo lon
tano dalle esigenze e dalle 
possibilita. 11 divario tra 
le fabbriche esistenti • 
quelle in cui siamo pre
senti come organizzazione 
e particolarmente rilevan-
te nel Triangolo industria-
le, dove vi 6 stato un piii 
forte sviluppo economico 
e dove sono circa 600.000 
i lavoratori delle aziende 
industriali in cui non sia
mo presenti con l'organiz-
zazione del Partito. Per 
contro, nell'Italia centrale 
vi e la nostra solida pre-
sen/a in quasi tutte le 
principali fabbriche, men
tre nel Me77ogiorno, se ai 
tengono presenti le zone 
di sviluppo industriale, la 
creazione di cellule nei 
luoghi di lavoro non ha 
avuto quegli increment! 
che erano possibili e ne
cessari. Oggi in questo 
campo riscontriamo una 
positivn e accresciuta sen-
sibilita del Partito, che si 
manifesta: con un genera
le rafforzamento della ini
ziativa politica in direzio
ne delle fabbriche e della 
classe operaia: con scelte 
che tendono ad una con-
centia/ione di forze e di 
nuv/i per far funzionare le 
cellule esistenti e costruir-
le nelle nuove fabbriche; 
con una piii approfondita 
elaborazione che spinga a 
far funzionare questi or
ganismi in modo politico 
superando la concezione 
che li vuole come elementi 
di sollecitazione e di soste-
gno alia lotta sindacale. Ma 
nel contempo avvertiamo 
un ritardo. una lentezza 
in molte zone del Partito, 
che devono essere rapida-
mente superati. 

Diffusione organiz
zata dell'iinita 

Tutti i problemi che ri
guardano la struttura del 
Paitito a tutti i livelli po
tranno avere una positive 
soluzione solo se avremo 
un impegno generale e 
specifico per il lavoro di 
organizzazione. 

Bisogna ribadire che sen
za uno sviluppo del nume
ro degli iscritti e della pre
senza organizzata del Par
tito, della capillarita della 
nostra organizzazione non 
si pud nemmeno elaborare 
e attuare una giusta poli
tica. 

Credo che sia anche com
pito di questa Conferenza 
porsi il problema del mo
do con cui la nostra azio
ne di propaganda pud sta
bilire un giusto collega
mento fra i momenti e gli 
episodi specifici della no
stra lotta politica immedia-
ta, e le linee generali del
la nostra prospettiva socia
lista. Cid non solo perche 
noi rifiutiamo ogni separa-
zione tra propaganda e po
litica, ma anche in rappor
to all'esigenza oggi larga-
mente avvertita, di assicu
rare una piu organica e ap
profondita prospettiva uni
taria ai diversi momenti 
e ai diversi settori dalla 
battaglia politica in cui il 
Partito e impegnato. D'al-
tro canto il problema di 
una modificazione del no
stro modo di fare propa
ganda si pone anche in 
rapporto all'esigenza di 
adeguare sempre di piu le 
sue forme, i suoi contenu
ti, la sua stessa tecnica al
le modificazioni in atto nel
la coscienza pubblica delle 
masse e ai nuovi strumentl 
di formazione dell'opinione 
pubblica. 

Occorre quindi al riguar-
do superare i difetti di im-
prowisazione e di inizia
tiva frammentaria e quasi 
casuale per giungere a pro-
grammi piu organici, a 
scelte piu precise e tempe
stive, ad iniziative piii spe-
cifiche che riescano sem
pre a dare una visione ge
nerale al problema partico
lare che oggi e oggetto del
la nostra attivita di pro
paganda. 

Proprio per questo occor
re considerare la stampa 
come la spina dorsale di 
tutto il lavoro di formazio
ne e di orientamento. I dub-
bi sulla funzione della 
stampa e la teoria del suo 
inevitabile declino dinan-
zi alia crescente influen
za dei piu modemi mezzi 
di informazione come la 
TV, sono stati e dovreb
bero essere ormai cancel-
lati. E' vero che lo sviluppo 
dell'influenza dei nuovi 
mezzi di comunicazione 
crea problemi che noi dob
biamo valutare in tutta la 
loro ampiezza e complessi-
ta anche nelle loro riper-
cussioni sulla massa dei 
lettori della stampa quoti-
diana e periodica, ma tut
to cid ci pare che non di-
strugga . e neppure dimi-
nuisca. anzi sottolinei ed 
esalti il ruolo determinan-
te della stampa di partito, 
e soprattutto dell'I/niid, 
l'unico strumento che ogni 
giorno assolva una fun
zione di orientamento e di 
azione e che anche di fron-
te ad awenimenti eccezio-
nali si dimostra comt la 

(Segue m m 


