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forma piu officace di pro
paganda. • Questo significa 
che VUnitd, organo di par-
t i to e di massa, giornale di 
informazione e di orienta-
mento, deve divenire sem-
pre d i p i i i lo strumento 
principale della nostra atti-
vita di propaganda e a que
sto compito deve eoncorre-
re tutto il Partita eliminan-
do nella diffusione punti 
di ristagno o di regres-
so e sopratlutto gli squi-
llhri tuttora fortissimi tra 
localita e localita. La diffu
sione organizzata e la con-
dizione e la garanzia prima 
della vita e dello sviluppo 
deWUnita. Sul metro della 
diffusione dcrd'Unita si mi-
sura il carattere di massa 
del Partito. 

La nostra politica e la 
stessa complessita della no
stra situazione richiednnn 
un generale elevamento del 
livello culturale e ideolo-
dico di tutto il partito. 

II X Congresso rilevava 
che permangono essenzial-
mente tre lacune: l'assenza 
di un giusto collegamento 
tra linea politica e prospet-
tiva socialista. la riconqui-
sta critica deiM coneezio-
ne marxista, l'analisi e la 
critica dell'odierna societa 
italiana e dell'attuale situa
zione del mondo secondo 
una visione non dogmatica 
della nostra ideologia. Pro-
prio perche- in queste tre 
grandi direzioni occorre 
migliorare tutto il nostro 
lavoro il rilievo che assu-
mono strumenti come < Ri-
nascita > e come « Critica 
Marxista > divepta decisi-
vo ai fini di un elevamento 
generale della formazione 
politica, del livello idenlo-
gico e culturale del Par
tito. 

Tn questa azione di pro
paganda cosl concepita un 
rotocalco come < Vie Nuo-
ve > malgrado le difficolta 
oggettive che ha dovuto 
incontrare finora ha una 
funzione che bisogna ac-
crescere. 

E qui vorrei richiamare 
l'attenzione dei compagni 
su un problema che credo 
avra un particolare rilievo 
nei lavori della Commissio-
ne propaganda di questa 
Conferenza. ossia quello 
della creazione di una va-
sta rete di giornali di fab-
brica. 

In generale credo che noi 
dobbiamo portare avanti 
quell'azione di rinnovamen-
to della nostra propagan
da scritta e orale che gia 
ha avuto un momento im-
portante neH'ultima cam-
pagna elettorale. e in cui si 
colloca anche la battaglia 
per il controllo democrati-
co della RAI-TV. 
; Dopo essersi preoccupa-
to dei problemi del finan-
ziamento del Partito, indi-
ca/idn quattro direzioni di : 
lavoro (raccolta di contri-
buti . tra le masse, quote-

tessera e sottoscrizione Uni
ta. corresponsabilita dpi Co-
mitati regionali. rendicon-
ti agli iscritti), Macaluso si 
avvia alia conclusione del 
suo rapporto. 
4 L'accresciuta complessita 
dei compiti e dellc nostre 
responsabilita sul piano na-
zionale e interna/ionale — 
egli afTerma — pone con 
acutezza il problema dei 
quadri del partito II docu-
mento del Comitato Centra-
.le sottolinea, come negli til-
timi anni la linea del rin-
novamento e del rafforza-
mento del Partito abbia sti-
molato 3 formazione e fat-
to avanzare nuovi dirigenti. 
Cio e evidente a livello pro-
vinciale e regionale, e in-
vece meno evidente nelle 
organizzazioni di base Que
sto perche proprio nelle or
ganizzazioni di base e piu 
marcata la divisione tra 
politica e organizazione. e 
il processo di partecipazio-
ne alia elaborazione e alia 
direzione non e pienamen-
te dispiegato. . 

Noi dobbiamo sapere che 
un piu elevato sviluppo di 
quadri . soprattutto dei qua
dri di base, e possibile so
lo Sf anche a quei livelli 
il partito avra una inizia-
tiva e una attivita conti-
nu i in tutle le direzioni. ' 

Un certo isterilimento del 
nostro quadro e legato al 
fatto che ci sono ancora 
compagni che non lavora-
no con una chiara visione 
deirat tuale nostra prospet-
tiva. mentre le tradiziona-
li s t rut ture non hanno as-
sicurato la efficace dispo-
sizione, l 'impegno. la qua-
lificazione. lo sviluppo del-
le forze del Partito sui ter-
reni nuovi e dechivi nei 
quali si svolge oggi lo scon-
t ro con le altre forze. Ec-
co perche colleghiamo lo 
sviluppo dei quadri ad un 
intenso lavoro ideolngico e 
politico per unire tut to il 
nos'.ro attivo attorno alle 
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prospettive generali e nei 
singoli campi della nostra 
lotta, al superamento della 
IratUira fra politica e orga-
niz/azione, •airampliamen-
to della vita demoeratiea, 
al decentramento della ini-
ziativa • politica. Questa 
d'altra parte e la strada 
perche il quadro dirigente 
si formi attraverso un pro
cesso dal basso, soprattut
to cialla fabbrica, con una 
selezione demoeratiea e 
non burocratica o «tecni-
cistica ». 

II ritardo che accusia-
mo nella formazione dei 
quadri e denunciato anche 
dall'eta media dei nostri 
funzionari che e di 36 an
ni con una anzianita d'iscri-
zione al partito che per il 
•18.1% data dal 1945 o pri
ma, per il 38,3% dal perio-
do che va dal 1946 al 1956 
e solo per il 13.6% da dopo 
il 1956. Ora non e'e chi non 
veda l'esigenza di at t irare 
nei nostri apparati compa
gni giovani, i quali mo-
strano oggi vivo interesse 
ideale e culturale ed han
no una notevole disposi-
zione a trovare un contatto 
con le nuove generazioni. 

II processo di avanzata e 
promozione dei quadri de
ve svilupparsi dal vivo, 
dalle lotte sociali e politi-
che, ed essere sostenuto da 
un piu intenso lavoro di 
preparazione politica. ideo-
logica e culturale. superan-" 
do ogni separazione tra po-
Is'ica e ideoloeja, tra ulco-
logia e cultura. 

Da qui l'esigenza di un 
« lavoro ideologico * e di 
formazione che non si fon-
di su un sistema codificato 
di principi da trasmettere 
scolasticamente ai quadri, 
ma su un patrimonio di 
pensiero che incessante-
mente si arricchisce nei 
corso della nostra lotta po
litica e culturale. Con que
sta ispira/.ione deve essere 
organizzato il sistema sco-
lasticn del Partito dalla ba
se alia scuola centrale e le 
iniziative tendenti a stimo-
lare, ahche nazionalmente, 
campagne dedicate alio stu
dio e alia collaborazione 
alia stampa del Partito. 

Compagni, 
la nostra costante preoc-

cupazione di adeguare il 
nostro quadro ai compiti 
nuovi, di avere alia dire
zione delle nostre organiz
zazioni compagni con un 
snldo orientamento politico 
e una conoscenza puntuale 
dei problemi nuovi che si 
p.mnono, deve sempre as-
sociarsi aU'esigenza di fare 
crcscere questo quadro con 
quo'.ia passione rivoluzio-
nnria. devo/ione alia causa 
dei lavr.ratori. disenteresse 
o tt'.sciplina che caratteriz-
z.uio : militanti di un par-
t i 'o rivoluzionario. 

Si vincono i dubbi e le 
ir.certe/ze sulla via demo-
cintica. se il quadro impe-
L'nato nelle organizzazioni 
di partito. di' massa, socia
li, negli Enti locali, nei Par-
lamento mantiene ben sal-
dc c;ucste caratteristiche. 

Tutti abbiamo coscienza 
dei compiti ardui che ci 
stanno innanzi ma anche 
della validita della lotta in 
cui siamo impegnati. Nei 
movimento operaio italiano 
e apcrto un dibattito e una 
lot'a politica sulle prospet-
tive da dare alia classe ope-
raia Con forze importanti 
del movimento cattolico e 
della iJemncrazia laica sia
mo impegnati in uno scon-
tro che e fatto anche di 
competizione e di ricerca di 
unit a Siamo impegnati ad 
apprendere da questo di
battito e a dare rispostc va-
lidc e convincenti ai pro
blemi nuovi che sorgono da 
una roalta messa in movi
mento dalla nostra lotta. 

P I qus discendono le po<^ 
sibih'a di allargare i nostri 
letja'ni con le masse e so-
praituUo con le nuo \e ge-
nrrazioni, le possibilila di 
avan/are verso il socia
lisms • • • 

. Nell'ambito del movi
mento comunista interna-
zionale siamo impegnati a 
portare avanti non solo una 
polemica politica e ideale, 
ma anche a confrontare le 
nostre scelte che potranno 
esprimere tutta la loro va
lidita solo se avanzeremo 
in direzione del socialismo, 
«.olo se ci faremo dare ra-
gione dai fatti. 

Gramsci diceva: « Vive-
re non e nbba»tan/a: biso-
pna avere una s tona, biso
gna muoversi e svilupparsi 
per poter affermare di es
sere un organismo politico 
che ha una base propria e 
l"avvenire" per se >. Ebbe-
ne, compagni, oggi affron-
tiamo i problemi di un ul-
teriore sviluppo del Parti
to. i problemi del nostro la
voro organizzativo. in que
sta situazione nuova, con la 
coscienza di avere una sto-
ria e con la fcrma volonta 
di voler fare della storia e 
quindi muoverci per cresce-
re armonicamente come un 
organismo il cui sviluppo 
stimola tutta la vita demo
eratiea del Paese e la avvia 
verso il socialismo. 

interventi 
Nei pomeriggio di ieri e 

iniziato il dibattito sulla 
relazione del compagno 
Macaluso. Presiedeva la se-
conda seduta della Confe
renza nazionale del PCI il 
compagno Cossutta, della 
direzione del partito. 

II compagno Cossutta ha 
letto i telegrammi dei com
pagni Lama. Turchi e Spa-
no, impossibilitati ad assi-
stere alPassemblea, e ha 
letto poi numerosi messag-
gi di sezioni e cellule di 
ogni parte d'ltalia che an-
nunziavano il superamento 
del 100% nei tesseramento. 
E' stato inoltre chiamato 
alia presidenza, fra gli ap-
plausi di tutti i delegati, 
il compagno Angelo De-
bettio, assessore al comu-
ne di Longarone. 11 dibat
tito e iniziato con l'inter-
vento del compagno Athos 
Guasso di Torino. 

Guasso 
Inizia sottolineando co

me al centro della Confe
renza sia il problema della 
organizzazione di partito 
sui luoghi di lavoro. Porta 
l'esperienza di Torino dove 
quest'anno si sono raccolte 
seicento nuove adesioni al 
partito nelle cellule di fab
brica e sono state costitui-
te nuove organizzazioni. 
Cio, peraltro, non deve far 
dimenticare i limiti e le 
debolezze riscontrati nei 
lavoro. Essenziale e svilup-
pare l'iniziativa e gli stru
menti organizzativi del par
tito nell'azienda tenendo 
conto dei contenuti nuovi 
— sul piano sociale, politico 
e sindacale — della azione 
operaia a partire dalle lot
te del '62-'63 che hanno 
aperto la fase della con-
trattazione integrale del 
rapporto di lavoro e messo 
in • luce lo stretto legame 
fra la condizione nelle fab-
briche e i gravi problemi 
della vita civile. 

Queste esperienze sotto-
lineano l'esigenza di con-
quistare un maggior potere 
dei lavoratori nella fabbri
ca e alia direzione della vi
ta del paese. In particolare 
la classe operaia chiede og
gi di pesare di piu nei pro
cesso produttivo e nella de-
terminazione del rapporto 
di lavoro e di essere orga-
nicamente inserita nella vi
ta civile e culturale della 
citta. Percio e particolar-
mente necessario oggi svi-
luppare il lavoro di partito 
nella fabbrica. Su questo 
tema i compagni torinesi 
hanno concentrato la loro 
attenzione in preparazione 
della Conferenza nazionale 
precisando, con l'esperien
za di 150 assemblee, l'esi
genza di costruire nella 
realta di tutti i giorni un 
grande fronte antimonopo-
listico partendo dalle lotte 
operaie e cementando il 
rapporto fra la fabbrica e 
tutto il paese. L'iniziativa 
unitaria delle organizzazio
ni operaie per il rinnova-
mento della citta e in ef-
fetti la prima valida espe-
rienza di una programma-
zione demoeratiea. 

11 compagno Guasso con
clude esprimendo 1'opinio-
ne che in questo quadro 
e necessario riconfermare 
e rafforzare l'esperienza 
delle sezioni di fabbrica 
come strumenti di iniziati-
va politica e di organizza
zione, sviluppare la rete dei 
giornali di fabbrica e dar 
vita ad alcuni gruppi di 
lavoro che portino avanti 
la iniziativa sulla condi
zione operaia. 

Reichlin 
Alfredo Reichlin. segre-

tario regionale delle Pu-
glie rileva che e difllcile 
dare un giudizio comples-
sivo della situazione del 
partito nei Mezzogiorno. 
Se giudicassimo soltanto 
dai processi interni del 
Partito noi potremmo es
sere abbastanza contenti 
di come vanno le cose: la 
preparazione della Confe
renza e stata. per esem-
pio, migliore Ji quella che 
ha preccduto il X Con-
yresso, che trovo impre-
parato il parti to. Ma un 
giudizio sullo stato del 
parti to non puo essere dis-
sociato dal giudizio fra il 
rapporto tra stato del par
tito e problemi che la si
tuazione politica ci pone 
fi la capacita nostra di 
sciogliere i nodi che dob
biamo affrontare. se vo-
gltamo andare efTettiva-
mente avanti. E" qui che 
sorgono una . serie di 
preoccupazioni. 

L'na forte spinta di clas
se si verifica tra i lavora
tori meridionali. fra j qua
li si fa strada la .coscien
za di esser di fronte ad 
una «st re t ta > non solo 
economica ma politica e 
sociale. il che vuol dire 
che si sente come non sia 
soltanto in giuoco il livel
lo dei salari. ma qualcosa 
di piu: i] rapporto di for-
za tra le classi sociali. la 
collocazione di regioni, 
settori. interj strati socia
li. Non si tratta di parole 
Pensiamo alia carica di 
certi scioperi recenti che 
non si ricordava da anni: 
una carica ritrovata nelle 
conferenze operaie (cosa 
nuovissima per il Sud) , 
dove vi e stato r incontro, 

spesso per la prima volta. 
fra nostre federazioni, fra 
il nostro quadro di origi-
ne e di mentalita ancora 
cosi contadine e i giovani 
operai. " '• 
' Eppure tutto cio non ba-
sta. Occorre dare uno 
sbocco politico positivo a 
questa carica. Quando di-
ciamo che siamo arrivati 
ad una «stret ta ». voglia-
mo dire questo: che fermi 
non si puo stare, che o noi 
siamo capaci di modificaie 
effettivamente il meccani-
smo di accumulazione mo-
nopolistica o non sara fa
cile impedire un conteni-
mento di fatto dei salari, 
un peggioramento del rap
porto Nord-Sud, citta e 
campagna. Il Partito non 
puo solo denunciare, m» 
deve riuscire a creare 
nuovi strumenti di lotta 
per meglio collegare la 
strategia alia tattica. per 
anticipare le scelte dell'av-
versario e non soltanto 
condizionarle o denunciar-
le. Noi, cioe, non possia-
mo accettare che il nostro 
discorso organizzativo si 
appiattisca nei sociologi-
smo; esso deve mantener? 
Integra la sua caratteriz-
zazione di classe. 

II compagno Reichlin 
sviluppa a questo punto 
una serie di argomentazio-
ni sulla formazione del 
nuovo tessuto urbano nei 
Mez/ogiorno e sui proble
mi che cio pone. 

Ecco perche il gruppo 
dirigente meridionale sen
te oggi il dovere di porre 
con maggiore forza di 
quanto non si sia fatto nei 
passato e di quanto non si 
faccia tuttora, la necessi
ty di collegare i problemi 
meridionali (e non soltan
to i problemi di questa o 
di quella regione. di que
sta o di quella federazio-
ne) ad un discorso orga-
nico c rcalistico sullo svi
luppo nazionale. sulla 
s trut tura della domanda e 
dell'olTerta. sugli investi-
menti. fino ad investire di-
rettamente j rapporti eco-
nomici internazionali. cioe 
il nodo della politica este-
ra. Cio che noi vogliamo 
sottolineare e non soltan
to l'esigenza di un colle
gamento piii stretto tra ri-
chieste immediate (sala-
riali e di ordine congiun-
turale) e riforme di strut
tura. ma anche la necessi-
ta di un coordinamento 
piu organico delle propo-
ste di riforma neirambito 
di alcune grandi scelte ge
nerali. politiche ed orga-
nizzative. che la linea del-
Tarticolazione regionale 
deve servire a sollecitare 
e non a far svanire. 

La prima di queste 
grandi scelte riguarda. la 
esigenza di una nuova col
locazione della economia 
italiana nei quadro del 
process? di integrazione 
economica internazionale. 
Una ripresa del ciclo eco-
nomico che sia ricercata 
fondamentalmente all ' in-
terno del vecchio modello 
di integrazione. e cioe nel
l'ambito delle aree svilup-
pate. rappresenta oggi la 
piii grave minaccia per il 
Mezzogiorno. Infatti un 
ulteriore sviluppo dell 'in-
dustria italiana sulla base 
del vecchio schema che ha 
c o m e presupposti una 
espansione ancora piii csa-
sperata dei beni di consu-
mo durevole. una crescen-
te aggregazione del «trian-
golo > industriale all'area 
centro-europea del MEC. e 
un consegucnte maggior 
squilibrio tra Nord e Sud, 
potrebbe rimettere in di-
scussione molte cose sia 
ncl Mezzogiorno sia nei 
Nord. dove la classe ope
raia potrebbe trovarsi iso-
lata e sottoposta a nuove 
suggestioni estremistiche o 
giolittiane. 

In questo quadro si 
comprende la necessita di 
sviluppare il dibattito che 
e in atto all ' interno dei 
gruppi dirigenti meridio
nali. dibattito che tende a 
ricercare un nuovo rap
porto piii organico e piii 
immediato tra Nord e Sud 
sia nella elaborazione de-
gli obiettivi sia. pero. an
che nc«li strumenti di di
rezione e di organizza
zione. 

Chinello 
Cesco Chinello. segreta-

rio della Fcdera/.ione di 
Venezia. parte dalle rapi-
de e tumultuose trasfor-
mazioni avvenute in questi 
anni nella regione veneta 
sul terreno economico c 
sociale c dalle contraddi-
zioni di uno sviluppo de
terminate dal capitalismo 
e dai monopoli. In questa 
regione, percio — forse 
piii ancora che in altre — 
le cause dell 'attuale. grave 
situazione economica ap-
paiono chiaramente deter
minate da fenomeni di 
s t rut tura e non « congiun-
turali >. 

Lo sviluppo industriale 
— assai largo nella regio
ne veneta in questi ultimi 
tempi — sta avvenendo se
condo la politica dei < po
ll > (vedi Porto Marghe-
ra) , che rifiuta di affron
tare il problema della ri-
forma agraria e di un or-
dinato e democratico svi
luppo economico. 

Oggi, pcrtanto, le condi-
zioni di sviluppo del par

tito comunista nei Veneto 
si incontrano nei filone del
la nuova e giovane classe 
operaia, nella battaglia per 
una reale egemonia della 
classe operaia nella societa. 

Gia le elezioni del 28 
aprile hanno messo in ri-
salto un netto progresso 
del partito proprio nelle 
zone operaie, comp «ten-
denza >. tuttavia, che in-
veste l 'inteia regione. Su 
questa strada occorre an
dare avanti, s trutturando 
nei fuoco delle trasforma-
zioni sociali e delle con-
traddizioni del sistema ca-
pitalistico il rapixirto (non 
solo organizzativo) tra par
tito e classe operaia, sulla 
base della grande spinta 
unitaria esistente cosi co
me si manifesta nei paese 
e che ha avuto un momen
to culminante nello seio-
pero generale " deH'indu-
stria e dei trasporti a Por
to Marghera e a Venezia. 

Nella attuale « stretta > 
che il , paese sta attraver-

.sando, i lavoratori veneti 
— anche quelli cattolici — 
avvertono che sono in gio-
co non solo rivendicazioni 
cconomiche, ma problemi 
strutturali e politici di fon-
do. Questo sbocco piii ge
nerale occorre dare a tutte 
le battaglie che partono 
dalla fabbrica. La linea del 
« decentramento » indicala 
come tema di questa as-
semblea va intesa — nei 
quadro di tali considera-
zioni — come linea di uni-
ta della direzione politica 
e di cstrcma articolazione 
dell'iniziativa e dell'orga-
nizzazione. 

Occhetto 
Achille Occhetto, segre-

tario nazionale della FGCI, 
rileva inizialmente che il 
problema che oggi ci si 
pone e quello di trovare il 
nesso tra forme organizza-
tive nuove e tipo di svilup
po della societa italiana. 
Questo rapporto non e na-
turalmente riducibile alia 
adesione empirica a tutte 
le forme della nuova realta 
sociale, ma deve rappre-
sentare la capacita di co-
gliere le caratteristiche 
originali della nostra stra
tegia rivoluzionaria alia lu
ce di queste modificazioni. 
Le nuove strut ture organiz-
zative debbono cioe cor-
rispondere: 1) alia conce-
zione nuova della battaglia 
per il potere; 2) alia nuo
va politica delle alleanze, 
intesa non solo come al
leanze sociali, ma come pro
blema del rapporto con al-
tri partiti nei processo di 
costruzione della societa 
socialista; 3) soluzioni nuo
ve nella gestione del pote
re e neH'articolazione del
la vita demoeratiea per 
quanto riguarda l'occiden-
te capitalistico. 

II coraggio delle scelte 
organizzative che noi dob
biamo compiere corrispon-
de infatti alle mutate con-
dizioni di lotta, di fronte al
le quali il movimento ope
raio si trova neli'occidente 
capitalistico: e in questo 
quadro che si colloca il 
problema del rapporto tra 
Parti to e nuove genera
zioni. 

Le trasformazioni Intei-
ne alia societa italiana han
no inciso in modo partico
lare nei rapporto giovani 
generazioni-societa. nei du-
plice aspetto del rapporto 
con il lavoro e con la vita 
associativa. La FGCI si e 
trovata di fronte ad una 
gioventii nuova. che e en-
trata in massa nelle fab-
briche e nelle sctiole. che 
si assumeva i primi impe-
gni sociali in un clima di 
profonda crisi delle tradi-
zionali concezioni conser-
vatrici della borghesia ita
liana e d'incipiente a^cesa 
delle dottrine del collabo-
ra7ionismo. 

I giovani entrati nella 
produzione non sono piu 
una massa informe ed 6 
per questo che. partendo 
dall'analisi del mutato rap
porto qiovani-societa, era 
necessario t ra r re delle con-
clusioni coraggiose per cio 
che riguarda i compiti e 
le funzioni della FGCI. Di 
qui la necessita di una rot-
tura con la vecehia conce-
zione della FGCI come or
ganizzazione di protesta po
litica e di organi77azione 
del tempo libero 

Questa rottura non e 
dunque avvenuta per 1'in-
tellettualismo del gruppo 
dirigente, ma per un'esi-
genz;i obiettiva. La funzio
ne della FGCI nelle nuove 
condizioni non poteva in
fatti essere che eminente-
mente politica. nei senso 
piu completo della parola: 
di^cussione, elaborazione, 
lotta e battaglia politica 
In questa situazione, il no
stro problema non era, co
me alcuni hanno potuto 
credere, di trasformare la 
FGCI da organizzazione di 
massa in organizzazione di 
opinione: si trattava in ef-
fetti di orientarsi in que
sta nuova realta in movi
mento. di abhandonare vec-
chi metodi organizzativi. di 
crearsi nuovi strumenti di 
intervento e di mobilitazio-
ne per avvicinare la gio
ventii dove essa lavorava e 
studiava. In questo quadro 

noi abbiamo compreso che 
i problemi della fabbrica 
e della scuola si compone-
vano in un'unica prospetti-
va di lotta anticapitalisti-
ca, facendoci individuare 
la via di nuove unita che 
trovavano nella denuncia 
del sistema di sfruttamen-
to il loro piii avanzato pun-
to di partenza. Se spesso il 
momento della discussione 
ha prevalso nella FGCI 
sul momento dell'iniziati
va politica e perche noi ci 
siamo trovati in deHnitiva 
partecipi di quel profondo 
processo di analisi critica 
delle nuove realta struttu
rali e politiche che investi-
va tutto il movimento co
munista. 

Tutto questo travaglio cl 
ha portato a comprendere 
che i compiti della FGCI 
vanno ricercati, al di fuo-
di di ogni concezione gio-
vanilistica, nei rapporto di-
retto che inlercorre tra i 
problemi sollevati dai gio
vani e quelli piu gene
rali della rivoluzione socia
lista. E' su questo terreno 
che senza scadere da un In
to nella partecipazione ac-
cademica al dibattito gene
rale, dall'altro nella valu-
tazione di una realta gio-
vanile vista isolatamentp. 
e possibile individuare la 
sneeifica fun7ione della 
FGCI. la condi/ione nerche 
essn sia in qratln di fornire 
al Partito un pre7ioso con-
tributo. 

Su questa linea va posto 
lo sroivo della FGCI di 
dar vita a nuove forme di 
unita: assemblee unitarie 
dei giovani lavoratori, 
estensione dei Consigli di 
istiluto quali centri di au-
togoverno e di educazione 
fattiva alia democrazia. la 
formazione di un forte e 
autonomo sindacalismo stu-
dentesco di massa 

Questa ricerca assume un 
valore politico generale. in 
quanto nuove forme d'uni-
ta e di partecipazione non 
assumono solo un valore di 
opposizione; per questa li
nea si deve prefigurare la 
nuova societa socialista, 
una vitale regolamentazio-
ne della democra7ia. Que
sto e il problema del con
tatto con le altre forze po
litiche. 

G. Tedesco 
Giglia Tedesco, del Co

mitato centrale, ha detto 
che la donna, oggi, vive in 
pieno la minaccia che il 
Paese sia arrestato nei suo 
sviluppo in nome delle 
preoccupazioni e dei con-
traccolpi delle tendenze in-
flazionistiche. Nessuno ne-
ga tali preoccupazioni: ma 
il problema e del come a 
queste tendenze si rispon-
de. Un equilibrio, infatti. la 
societa lo ritrova sempre; 
ma a che livello, e a quali 
prezzi? Di un processo di 
arresto dello sviluppo eco
nomico le donne sarebbe-
ro le prime a risentirne, 
per il tipo precario e subal-
terno del loro inserimento 
nella produzione. E il peso 
drammatico del < doppio 
lavoro >, determinate pro
prio dal c miracolo offusca-
to >, dalla espansione caoti-
ca e tumultuosa della socie
ta impone di non rinviare 
le istanze di una moderna 
organizzazione della vita 
domestica e sociale. 

Cio implica che i grandi 
consumi di base siano orga-
nizzati in modo diverso: 
dalle s trut ture scolastiche 
ed assistenziali ai trasporti, 
alia rete distributiva, alia 
sicurezza sociale. Per far 
questo, occorre superare la 
congiuntura. avviando un 
certo tipo di programma-
zione. Ma non sono queste 
le esigenze stesse che sca-
turiscono dalla autonoma 
spinta delle donne alia 
emancipazione? Quando, 
ad esempio. si chiede un 
piano nazionale di asili-
nido, non si reclama un 
c Iusso > che la societa non 
sarebbe oggi in grado di 
pagare. ma si prospetta una 
linea di effettivo risparmio, 
se si ha mente all'estremo e 
dispersivo costo umano e 
materiale oggi richiesto al
le famiglie per la custodia 
dei figli. 

Ecco perche le richieste 
delle masse femminili sono 
naturalmente in antitesi al
le soluzioni individualisti-
che; ecco perche la sordita 
a questi problemi e, oggi, 
sordita alle giuste soluzio
ni della situazione generale 
del Paese. 

NelTattuale fase congiun-
turale. appare dunque nella 
sua estrema importanza la 
azione e la organizzazione 
delle donne per la loro 
emancipazione. E la richie-
sta che le associazioni fem
minili siano riconosciute 
dai pubblici poteri come 
parte integrante del tessuto 
della nazione corrisponde 
ad una esigenza non solo 
delle donne. ma della de
mocrazia italiana 

Di qui la necessita di sot
tolineare le preoccupanti 
dimensioni del divario tra 
la potenzialita nnnova tnee 
insita nelle donne, e il bas
so livello della loro orga
nizzazione; Iimite che oc
corre superare, pena lo 
scadimento di tale poten
zialita. 

Per questo, oggi, e piu 
che mai pericolosa la falsa 
problematica politica che 

si sono poste le donne d.c. 
nei loro recente Convegno 
nazionale. Esse hanno ri-
dotto all'accordo di vert ice 
tra le forze del centro-sini-
stra il problema della colla
borazione unitaria nei mo
mento stesso in cui hanno 
riproposto false alternative 
quali la < libera scelta > e 
il « lavoro a tempo parzia-
le >: indirizzi, questi, che 
tendono — piii-che mai nel
la presente situazione eco
nomica — a ricacciare in-
dietro le donne, evitando 
che esse pesino per impor-
re scelte di riforma. 

Qui si apre il discorso 
sul valore delle autonomie 
che il nostro Partito, per il 
suo stesso carattere di for
za demoeratiea e insieme 
rivoluzionaria, e in grado 
di fare fino in fondo. Di-
versa 6 la nostra concezio
ne delle autonomic dalla 
visione pluralistica che e 
propria della dottrina so
ciale cattolica. Ammettere 
una pura e semplice plura-
lita di corpi sociali, in ter
mini di gruppi di pressio-
ne, e, quindi, al Iimite, sen
za distinzioni fra interessi 
corporativi e conservatori e 
istanze di rinnovamento, si-
gnifica alia fine lasciare ai 
soli gruppi dominant! la de-
terminazione delle scelte. 

Percio, nei limiti e nel
le contraddi/ioni del plura-
lismo cattolico — caratte
ristiche del suo interclassi-
smo e del suo ondeggiare 
tra la concezione liberale 
borghese e l'integralismo — 
e la radice della giustifica-
zione ideologica di una li
nea politica che degrada a 
sociologia le questioni di 
rinnovamento e a ricambio 
evoluzionistico di gruppi di 
direzione la questione del-
1'accesso delle classi lavora-
trici alia direzione del 
Paese. 

Affermare invece la ne
cessita di riconoscere e con-
sentire il pieno e libero 
manifestarsi di tut te le di
mensioni autonome della 
societa. signitica avere del
la sintesi politica una ben 
diversa concezione: proprio 
perche i Partiti non sono 
l'unico terreno di formazio
ne delle volonta e di deter-
minazione delle scelte poli
tiche. la sintesi che 6 pro
pria della dialettica dei par
titi avviene ad un livello 
tanto piii avanzato. quanto 
piii tutte le dimensioni del
la societa si esprimono e 
manifestano liberamente ed 
autonomamente le soluzio
ni di progresso confacenti 
agli interessi che esse rap-
presentano. 

Ventura 
II compagno Ventura, 

segietario della Federazio-
ne di Matera, osserva che 
alio sbandieramento del 
< miracolo economico > se
gue oggj l'invito al sacri-
ficio, come ogni volta che 
la classe dominante e co-
stretta a chiedere una t re -
gua per ricercare nuove 
fonti di profitto. Quali so
no i compiti che a noi de-
rivano da tutto questo? Lo 
esame dello stato del par
tito non puo limitarsi ad 
analizzare la forza orga-
nizzata ma deve conside-
rare anche la capacita di 
utili7zare e mettere in mo
vimento questa forza. 

Categorie intere e gente 
d'ogni ceto cominciano a 
criticare il passato e si av-
vicinano a noi per cono-
scercj e concordare il da 
farsi perche il peso della 
congiuntura sfavorevole 
non cada sulle spalle del 
piii debole. Non sempre le 
nostre sezioni sono capaci 
di accogliere q u e s t e 
energie. 

Il compagno Ventura 
esamina a questo punto la 
esperienza dello sciopero 
generale di un mese fa a 
Matera. sciopero di prote
sta contro la mancata in-
dustrializ7azione della re
gione e per la grave si tua
zione attuale che dovreb-
be sfociare, secondo dati 
governativi. nella espulsio-
ne di al tre duecentomila 
unita lavorative dalla Lu-
cania. Non solo lo sciope
ro ha avuto tin grande 
successo (isolando. fra I'al-
tro, i dirigenti dc anche 
daj lavoratori cattolici) 
ma le forze nuove che vi 
hanno partecipato non si 
sono poi disperse: esse 
partecipano infatti a nuo
ve iniziative unitarie per 
pre pa rare le basi della 
programmazione demoera
tiea che la Lucania con-
trappone ai piani del mi-
nistro Colombo. 

Qualcosa d- diverso dal 
passato e stato insomma 
creato dalla lotta: lo si 
puo riscontrare nelle ini
ziative unitarie e anche 
considerando quanto av
viene fra gli stessi gruppi 
dirigenti dei partiti della 
attuale coalizione di cen-
tro-smistra, (la DC. per 
esempio, h a dovuto acco
gliere la proposta unitaria 
per la creazione della 
«Unione delle province 
lucane>). Cio e dovuto ai 
nuovi rapporti di forza 
creati dallo sciopero ge
nerale; su questa strada 
ora si deve andare avanti 
sviluppando la lotta per la 
riforma agraria e per la 
industrializzazione. 

II compagno Ventura ha 
concluso esaminando lo 
stato del partito in Luca
nia, in particolare sottoli

neando la giustezza della 
linea del decentramento. 
Questo non significa che 
su certi problemi non sia 
necessario coordinare il 
dibattito e l'azione sul pia
no regionale o anche in-
terregionale. 

Scheda 
Rinaldo Scheda, della Di

rezione del Partito, dopo 
aver sottolineato l'impor-
tanza che assumono oggi i 
problemi della direzione 
del movimento unitario e 
di lotta delle masse lavo; 
ratrici italiane anche sotto 
il profilo dei rapporti del 
partito con queste masse, 
illustra brevemente gli 
sviluppi raggiunti in esten
sione e in qualita dai mo-
vimenti rivendicativi nei 
vari settori. 

Nuove possibilita oggi si 
affacciano per portare ad 
estensioni piii ampie. piii 
unitarie e piii avanzate le 
lotte rivendicntive e sociali. 
Tali possibilita debbono pe
rt) oggj essere inquadrate 
in una situazione che ha su-
bito negli ultimi tempi mo
dificazioni importanti. nella 
situazione economica con 
il processo inflazionistico in 
atto. sul piano dei rapporti 
sindacali in lelazione ad un 
evidente irrigidimento del 
fronte padronale che tende 
a colpire l'ini7iativa auto
noma e il potere contrat-
tuale dei sindacati, e in-
fine sul terreno politico 
con l'ingrcsso dei socialisti 
nei governo e con le scelte 
non positive che il governo 
Moro ha compiuto nei pri
mi atti della sua direzione 
in campo sociale ed eco
nomico. 

Senza sottovalutare i suc-
cessi importanti ottenuti 
con la lotta dei lavoratori 
nei contrastare in questi 
ultimi anni il tipo di svi
luppo imposto dai gruppi 
monopolistic! e dalle forze 
dirigenti della politica ita
liana. bisogna dire che le 
lotte dei lavoratori non so
no riuscite ad incidere nei 
profondo dei rapporti so
ciali e politici. Le solu/ioni 
di fondo — pur contenute. 
pur presenti nella pintta-
forma su cui hanno preso 
sviluppo le lotte della clas
se lavoratrice — non sono 
passate. 

Cio costituisce certo uno 
dei fattori per i quali non 
si e riusciti ad impedire 
che la societa italiana. sot-
to la direzione dei gruppi 
dirigenti capitalistici. ve-
desse esaurita la fase di 
espansione economica de-
gli anni scorsi. da cui poi 
scaturiscono le attuali dif
ficolta congiunturali e lo 
aggravarsi della situazione 
in generale. 
Questa costatazione non 

deve limitarsi ad una sem
plice registrazione; ma de
ve stimola re una ricerca 
autocritica. in parte gia 
avviata. che tocca in par
ticolare il campo delle lot
te per le riforme di strut
tura, per un rinnovamento 
dei rapporti econoim>i e 
politici a tutti i livelli. 

L'esistenza di queste 
nuove difTicolta non deve 
pero ofTuscare un al-
t ro aspetto della realta at
tuale. anch'esso incontcsta-
bile. rapprcsentato dal fat
to che lo stato attuale del 
movimento di lotta delle 
masse lavoratrici. la loro 
capacita di pressione non 
e in fase di riflusso ma si 
mantiene inalterata. anzi 
si va raffoivando. 

Dopo aver indicato le 
grandi categorie ogci im-
pegnate in apitazioni sin
dacali e sociali (dall'indu-
stria airaericoltura. aU'im 
piego pubblico). Scheda ha 
messo in rilievo le dimen
sioni nuove che vanno as-
sumendo i movimenti ri
vendicativi che partono 
dalle condizioni dei lavo
ratori fuori dei luoghi di 
lavoro che affrontano i 
problemi sociali dell'inse-
diamento. cioe i problemi 
dei trasporti . della casa. 
della scuola. della forma
zione professionale ed oggi 
in modo acuto quello dei 
prezzi. della lotta contro le 
cause reali del carovita. 

Grandi movimenti arti-
colati affrontano ouindi la 
resistenza irrigidita d e i 
gruppi dirigenti capitalisti
ci i quali. sotto l*ineal7are 
della nressione delle mas«e. 
introducono element i di 
manovra. aciscono <;niropi-
nione puhblica per deviare 
il cor^o delle lotte. per im-
brirl iarle. p e r condizio
narle. 

In una situazione come 
questa. in cui molti nodi 
vengono al pettine. il peri-
colo piii serio che si pre-
senta 6 che le oreanizzazio-
ni del movimento oneraio 
non si dimoMrino all'altez-
7a di raccogliere. di esnri-
mere ai livelli piii oualifi-
cati. la spinta rivendicati-
va delle masse Der affron
tare decisamente « oroble-
mi niii di fondo della ron-
di7inne dei lavoratori e 
nuelH la cui coluzione puo 
decidere delle future pro-
snettive della societa ita
liana. 

ATfermato di non attri-
buire a questa sua consido-
razione un sicnificato atti-
vistico, Scheda ha sostenu

to alcune tesi che investo-
no l 'oiientamento delle lot
te rivendicntive, il loro rap
porto con le riforme di 
struttura, la necessita di 
un'articolazione per dare 
un significato concreto agli 
obiettivi di riforma. 

Dopo aver sottolineato 
l'esigenza di dare contenu
ti concreti e obiettivi chia-
ri alia lotta per la program
mazione, l'oratore ha affer-
mato inoltre, circa il rap
porto fra sindacato e pro
grammazione, che oggi il 
presupposto decisivo per 
portare avanti la lotta e la 
piena autonomia delle scel
te rivendicntive e salarinli 
dei lavoratori. 

In una situazione- di 
avanzata vittoriosa e di rea-
lizzazione dei cardini fon-
damentnli di una program
mazione demoeratiea, le 
for/e lavoratrici e le loro 
organizzazioni saprebbero 
fare le necessario scelte ri
vendicntive su una via di 
consnlidamentn dei risultati 
ac(|iiisiti e per avanzare 
ultoriormente. 

Chiedere al partito un 
ruolo sempre piu impe-
gnato e preciso nella dire
zione delle lotte per le ri
forme di struttura e per 
linn programmazione de
moeratiea non puo lasciare 
intendere che cio deve av-
venire in relazione ad un 
minore ienpegno del movi
mento sindacale unitario 
su que.sti temi. 

L'impegno dei comuni-
sti e delle altre forze al-
r interno della CGIL. l'im
pegno cioe delle diverse 
correnti, jier portare avan
ti una concezione ed una 
prnticn autonoma del mo
vimento sindacale — an
che so determinano una 
inevitabile. ma in generale 
feconda. dialettica inter
na — non pu6 indebolire 
ma puo. deve invece rea-
liz/are le condi7ioni per lo 
sviluppo di un grande mo
vimento unitario impegna-
to a portare avanti insie
me nll'azione rivendicativa 
immediata una lotta conse-
guente per le necessario 
trasformazioni strutturali 
della societa italiana. II su
peramento delle correnti 
air interno della CGIL e un 
obiettivo valido se conce-
pito come un traguardo di 
lunga prospettiva. Esso pe
ro orientn oggi lo sfnrzo di 
tutte le correnti per una 
re->lo autonomia o per In 
svilupno della politica uni
taria da parte della CGIL 

Stefani 
Dante Stefani, di Bolo

gna, inizia rilevando che 
questa nostra Confeienza 
si apre in un momento ili 
particolare gravita per la 
situa/ioue italiana. Si av-
verte un foite disagio in 
qticgli strati di lavoratori 
che avevano creduto ncl 
centrosinistra come in un 
passo avanti verso un piii 
favorevole sviluppo della 
societa italiana. Situazio
ne di disagio anche perche 
si avverte, soprattutto nei 
posti di lavoro, che ripren-
de fiato una nuova mano
vra di destra. Molti gruppi 
hanno cosi compreso che 
una svolta politica reale 
non puo farsi con il con-
senso delle vecchie forze 
conservatrici. 

Da noi comunisti si at-
tende, dunque. iin'azione 
che faccia piii forte 1'unita 
del movimento operaio e 
che si concretizzi in nuove 
maggioranze democratiche 
capaci di condurre il paese 
oltre il centrosinistra. 

Nei quadro delle scelte 
che e necessario compiere 
un posto particolare occu-
pano le lotte per dare una 
strut tura demoeratiea alio 
Stato e per eonsentire la 
presenza autonoma, non 
subalterna, degli organi-
smi della societa civile: i 
sindacati. le associazioni 
nelle quali si organizzano 
i ceti medi. II rapporto fra 
i problemi organizzativi 
del partito e queste esi
genze e stato al centro del 
ta conferenza di organizza
zione di Bologna. II com
pagno Togliatti. rilevava. 
nei discorso tentito in que
sta occasione. due tenden
ze cr ra te : da un lato coloro 
che ancora non credono 
alia possibilita di giungere 
alia rea!iz7azione di nuove 
maggioranze e che riten-
gono. quindi. di avere la 
coscienza tranquilla una 
volta fatte alcune enun-
ciazioni di puro valore 
propagandistico; dall 'altro 
lato coloro che ritengono 
essere sufficiente un giusto 
programma per giungere 
ad una svolta politica. 

Le proposte avan7ate dal 
parti to per una avanzata 
demoeratiea nei paese co-
stituiscono la base per una 
discus«ione che consenta 
di individuare le forme di 
azione per giungere a 
nuove maggioranze e non, 
come taluni ritengono, il 
programma di tali maggio
ranze che deve essere in
vece il fmtto dell ' incontro 
fra i diversi partiti politici 
dj ispirazionc socialista e 
le forze autonome che 
compongono la societa ci
vile. 

• • • 
- La Conferenza riprende 
questa mattina alle ora 9 in 
•eduta plenaria. Nei pome
riggio avranno initio I lavori 
delle commiMionl. 


