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I 

V 

e gli interventi 
< 

dei compagni 
Longo e Ingrao 

NAPOLI 13. 
I lavori della V Conferenza nazionale cT organizzazione del 

PCI sono continuati stamane in seduta plenaria sotto la presi-
denza dei compagni Berlinguer, membro della segreteria del par
tita e Pecchioli della direzione. 

Nel corso della mattinata sono state annunziate dalla presi-
denza nu me rose sottoscrizioni per la campagna elettorale nel Friu-
li-Venezia Giulia eofferte di abbonamenti elettorali all'Unita. 
Nel pomeriggio si sono riunite le commissioni della Conferenza 
che hanno discusso i seguenti temi: 

1) « | comunisti nelle organizzazioni di massa e negli orga-
nismi elettivi ». 

2) « II carattere di massa del Partita, I'attivita formativa e i 
quadri ». 

3) « La linea di decentramento e le strutture del Partita". 
4) « L'attivita e gli strumenti della propaganda ». 
5) « II finanziamento del Partita ». 

II dibattito sul rapporto di AAacaluso riprende domani mattina; 
nel pomeriggio si riuniranno nuovamente le commissioni. 

NAPOLI — Veduta panoramica del teatro della Fiera del Mediterraneo gremito di dclegati e invitati alia Conferenza nazionale di organizzazione del Partito. (Telefoto) 

II dibattito si e iniziato 
questa mattina con l'inter-
vento del compagno Gio
vanni Fantaci. 

Fantaci 
U compagno Fantaci, di 

Palermo, afferma che la 
politica della Democrazia 
cristiana, legata agli inte-
ressi piu retrivi e mafiosi 
della citta, ha trasfonnato 
il comune di Palermo nella 
piazzaforte degli scandali, 
come recentemente la 
Commissione parlam en ta
re antimafia ha potuto co-
statare. Questa politica e 
oggi in crisi, non tanto per 
decomposizione interna, 
quanto per la continua, in-
cessante lotta condotta in 
primo luogo dal nostro par
tite. Si sono venute a de
terminate, cosi, alcune si-
tuazioai politiche nuove. 
La Conferenza di organiz
zazione tenuta dalla Fede-
razione di Palermo ha indi-
viduato alcuni t«ni fonda-
mentali dell'azione dei co
munisti nella nuova situa-
zk>ne: sia per dare un nuo-
vo slancio e prestigio alia 
autonomia regional e, inde-
bolita nella coscienza, dei 
siciliani dalla politica della 
DC; sia per uno sviluppo 
democratico delle citta si-
ciliane. 

II programma dei comu-
nisti palermitani si artico-
la intorno a sei punti fon-
damentali: sviluppo della 
industria palermitana, pia-
niflcazione urbanistica, mil-
nicipalizzazione dei servi-
zi di trasporto, sostegno 
delle aziende artigiane e 
del piccolo eommercio, ri-
saoatnento dei vecchi quar-
tieri popolari e un piano 
par la edilizia scolastica e 
oapedaliera, ri forma della 
burocrazia regionale se-
condo le esigenze dell'au-
tonomia e del decentra
mento. 

Per le campagne si ren-
de necessaria una azione di 
lotta nelle zone omogenee 
per l'attuazione degli Enti 
di sviluppo in agricoltura, 
per una diversa ripartizio-
ne dei prodotti, per lo svi
luppo delle cantine sociali. 
Nel bracciantato, al centro 
della lotta e l'attuazione 
degli Enti di sviluppo e il 
superamento della mez-
zadria. 

Vi sono dunque le con-
dizioni favorevoli per an-
dare avanti. Ix> dimostra 
del resto Fandamento del 
tesseramento: malgrado la 
emorragia della emigrazio-
ne abbiamo superato il cen
to per cento. La conferenza 
dei comunisti di Palermo, 
ha affermato il compagno 
Fantaci, ha sottolineato gli 
aspetti nuovi della situa-
zione ed ha awert i to anche 
un ritardo del parti to nel-
radeguare la sua struttura 
ai nuovi compiti cui deve 
assolvere. Si e posto l'ac-
cento sulla necessita di co-
•tituire un forte Comitate 
dttadmo, con ampi poteri, 

non solo per elaborare, ma 
anche per dirigere l'azione 
nella citta e nelle fabbri-
che. Gruppi di lavoro sui 
singoli e specifici problemi, 
estensione della democra
zia interna, raggruppamen-
to territoriale delle sezio-
ni, pur ognuna nella pro
pria autonomia, continua e 
permanente azione nelle 
fabbriche, decentramento 
in Comitati di zona: que-
sti i punti sui quali si e 
sviluppato il dibattito fra 
i comunisti palermitani e 
che la conferenza cittadina 
ha individuato e precisato. 

Milani 
II compagno Milani, di 

Milano, rileva che il lar
go dibattito svolto a Mila
no — attraverso 167 con-
gressi di sezione, riunioni 
e convegni di zone e fede-
rali, ecc. — sulla nuova 
strutturazione e articola-
zione dell'attivita e dell'ini-
ziativa del partito attra
verso i «gruppi di lavo
ro > ha consentito di giun-
gere ad alcune precise con
clusion! su questo tern a ed 
a prime esperienze po
sitive. 

L'obiettivo di questa ri-
cerca e, owiamente, poli
tico, e mira a dare a tutto 
il partito una sempre mag-
giore capacita di interven-
to. di iniziativa e di azione 
positiva per incidere — 
modificandole e trasfor-
mandole — nelle strutture 
della societa. Cid non solo 
e non piu tanto attraverso 
uno studio e una elabora-
zione «di vertice*: ma at
traverso un'iniziativa. un 
approfondimento e un'or-
ganizzazione della lotta a 
livello delle grandi masse, 
partendo dai problemi 
strutturali della societa. La 
ricerca di nuove forme di 
articolazione e partita in-
fatti dalla considerazione 
— valida a Milano come in 
altre zone del paese — che 
al largo, spesso impetuoso 
progresso delle lotte riven-
dicative non conisponde 
un*adeguata iniziativa di 
lotta e di intervento politi
co, per le riforme di strut
tura, il progresso civile, la 
giustizia sociale. Sono stati 
altresi notati fenomeni di 
distacco tra 1'elaborazioTie 
e l'attuazione della linea 
politica. Cid assieme alia 
difncolta di promuov>re 
un'azione autonoma del 
partito a livello delle fab
briche e dei luoghi di la
voro, capace di orientare e 
dirigere verso obiettivi di 
fondo, politici e strutturali 
il movimento imitario che 
di qui muove, investendo 
obiettivamente i «nodi » 
che stanno alia base del-
l'attuale stretta politica. I 
«gruppi di lavoro» pro-
mossi a Milano si articola-
no intorno a grosse que
stion!: da quelle della pro-
duzione, della distribuzio-
ne, dell'urbanistica, a quel
le della scuola, della skru-

rezza sociale, della cultu-
ra di massa (e del tempo 
libero), a quella della po
litica estera. 

Attraverso questi «grup-
pi >, i compagni di Mila
no ritengono di poter su-
perare ogni difetto o peri-
colo di settorialismo e di 
corporativism©, sviluppan-
do relaborazione democra-
tica, l'iniziativa e l'orga-
nizzazione della lotta, in 
modo articolato e unitario 
ad un tempo, sui problemi 
reali della societa cittadi
na, regionale e nazionale". 
Agli organism i dirigenti 
delle varie istanze spetta 
il compito di garantire non 
solo il coordinamento tra i 
« vari gruppi » ma runifi-
cazione e la sintesi delFini-
ziativa e del movimento 
che l'articolazione nuova 
del partito non manchera 
— come gia non manca — 
di stimolare, allargare e 
potenziare. 

Bacicchi 
Silvano Bacicchi, segre-

tario regionale del Friuli-
' Venezia Giulia, ricorda che 
il 10 maggio si terranno 
nella nuova Regione a Sta-
tuto speciale le elezioni del 
primo Consiglio regionale. 
Esse hanno un significato 
nazionale, oltre che regio
nale, sia perche sono le 
prime elezioni dopo la for-
mazione dell'attuale go-

' verno, sia perche riaprono 
il problema della attuazio-
ne deU'ordinamento regio
nale in tutto il paese. 

La attuazione della Re
gione non e stata un rega-
lo o una conseguenza del 
« centro sinistra >: e sta
ta la conclusione vittoriosa 
di una lunga lotta popolare 
(giunta fino agli scioperi), 
nella quale i comunisti ita-
liani e sloveni hanno avu-
to un ruolo d'avanguardia. 
sulla base di una piatta-
forma popolare unitaria 
che ha costretto le altre 
forze politiche ad accetta-
re la costituzione della Re-

- gione autonoma. II compito 
'che ci sta ora di fronte e 
quello di dare un contenu-
to preciso alia Regione. 
perche essa possa assolve-
re in pieno la sua funzio-
ne affrontando i gravi pro
blemi che sono di fronte a 
tutti i cittadini. 

La Regione deve inter-
venire in un processo di 
contrattazione dialettica 
con lo Stato in vista della 
programmazione naziona
le; essa deve inoltre riusci-
re a determinare una si-
tuazione nuova anche per 
quanto riguarda la politica 
estera del paese. Il Friuli-
Venezia Giulia, infatti. e 
una zona di confine nella 
quale esistono pesanti ser-

. vitu militari, cui si deve la 
generale decadenza della 
economia e, in particolare, 
la grave situazione del por-
to di Trieste. Una diversa 
politica estera — in parti
colare verso i paesi socia

list! e quelli di nuova 
lndipendenza — e indi-
spensabile per assicurare 
lo sviluppo della Regione, 
perche essa possa diventa-
re ponte di amicizia fra i 
popoli. Contrastano con 
questa prospettiva gli at-
tuali indirizzi governativi* 
e cio pone la necessita di 
sviluppare nuove lotte po
polari. 

In questa situazione, si 
pongono i problemi del 
partito, in particolare per
che esso diventi compiuta-
mente capace non solo di 
esprimere la giusta prote-
sta dei lavoratori, ma an
che di proporre sohmoni 
concrete in alternativa al
ia situazione attuale. 

II compagno Bacicchi ha 
concluso il suo intervento 
sottolineando la giustezza 
della parola d'ordine del 
decentramento per assicu
rare una piu larga r»arteci-
pazione dei comunisti alia 
elaborazione della politica 
del partito. 

Per quanto riguarda il 
Friuli - Venezia Giulia. de
centramento significa an
che fare del partito un par
tito di massa, superando 
l'attuale divario fra voti 
e iscritti. La Regione ha • 
gia raggiunto il 100 per 
cento del tesseramento, 
raccogliendo 2000 nuove 
adesioni; ma su questa via 
bisogna andare ancora 
avanti, superando le resi
due chiusure settarie. 

M. Pieralli 
La compagna Mila Pie

ralli, di Firenze, ha det-
to die il Partito comunista 
ha per primo riconosciuto 
che le modificazioni inter-
venute nella societa italia-
na sono state in gran par
te determinate dal posto 
nuovo conquistato dalle 
donne negli ultimi anni. 
Nella nostra provincia noi 
awertiamo non piu solo 
una maturazione sindacaie, 
ma anche politica delle 
masse femminili. Una ma
turazione che ha avuto an
che qualche riflesso nella 
iniziativa delle forze poli
tiche fiorentine. Tuttavia, 
sebbene i movimenti fem
minili di partito siano di-
sposti a costatare gli ele-
menti nuovi della realta 
femminile. non si dimostra-
no poi in grado di tradurre 
questa presa di coscienza 
in concrete posizioni poli
tiche dei rispettivi partiti 
e questo deve essere detto 
non solo per la DC. ma an
che per il PSI. che ha di-

mostrato di non sap3re 
esprimere le istanze che 
pure venivano espres.se 
dalla stessa sua base fem
minile. 

Anche per il PCI 6 ne-
cessario sottolineare che ad 
una precisa comprensione 
dei problemi delPemanci-
pazione femminile non ha 
corrisposto sempre una 
adeguata ini/iativa po
litica. 

In base alle nostre espe
rienze abbiamo potuto co
statare che il processo di 
sviluppo dell'elaborazione 
sulle questioni femminili 
non e stato interamente 
recepito d a 11' organizza
zione: per esempio, non e 
stato pienamente inteso il 
carattere nuovo, il valore 
di fondo dell'emancipazio-
ne femminile, in particola
re le conseguenze che com-
portavano il superamento 
della fase < paritaria * del
la nostra battaglia e quin-
di il nesso che veniva 
obiettivamente stabilenda-
si tra rivendicazioni fem
minili e trasformazioni 
strutturali della societa. 

Nel nostro lavoro di tut
ti i giorni noi rileviamo 
che la problematica fem
minile e scarsamente pre-
sente nella elaborazione e 
soprattutto neH'azione dei 
vari settori di lavoro: di 
qui, per esempio, una cer-
ta assenza delle donne dal
la lotta per la riforma 
agraria, per le questioni 
urbanistiche, ecc. Tutto cio 
dipende essenzialmente dal 
fatto che la sollecitazione 
ad operare in rapporto al
le questioni femminili vie-
ne da un solo centro: dalla 
Commissione femminile, 
che non riesce sempre ad 
integrare la propria inizia
tiva con quella delle altre 
commissioni di lavoro. Di 
qui il nostro accordo per la 
formazione dei gruppi di 
lavoro per problemi a tut
ti i livelli, che rappresei-
tano. a nostro parere. un 
valido strumento per su-
perare il settorialismo che 
ancora affligge nella prati-
ca la battaglia per l'eman-
cipazione femminile. 

Alinovi 
Abdon Alinovi, del Co-

mitato centrale, inizia in-
vitando a considerare la 
grande importanza del fat
to che intorno alia posi-
zione della CG1L, di netto 
rifiuto di una tregua sala-
riale, si vada delineando 
un vasto consenso di opi-
nione e di forze, le quali 
hanno compreso che su 

Alia Conferenza 

Sottoscrizioni 
per I'Unita 

e il Friuli' V.G. 
NAPOLI, 13 . 

Nel corso della sednla plenaria di oggi del
ta Conferenza le seguenti delegazioni hanno 
sottoscritlo per la campagna elettorale nel 
Friuli-Venexia Giulia: 

SICILIA 200 .000 lire; RAVENNA 100 .000; 
RIMINI 100 .000; BOLOGNA 2 5 0 . 0 0 0 ; MO-
DENA 100 .000; FERRARA 5 0 . 0 0 0 ; REGGIO 
EMILIA 100 .000 ; PARMA 5 0 . 0 0 0 ; ROVIG0 
3 0 . 0 0 0 ; FIRENZE 2 0 0 . 0 0 0 ; FORLT 5 0 . 0 0 0 ; 
SIENA 2 0 0 . 0 0 0 ; TORINO 6 0 . 0 0 0 ; VALLE 
D'AOSTA 5 0 . 0 0 0 ; LIVORNO 150.000. 

Inoltre la delegazione di Ferrara ha sotto* 
scritto 3 0 abbonamenti elettorali mWUnitm, 
quella di Rovigo abbonamenti mWUnitm per 
20 .000 lire. Altre 30 .000 lire in abbonamenti 
sono state soltoscritte dalla delegazione di 
Firenze. 

questo piano si sviluppa 
uno scontro non soltanto 
sindacale o sociale, ma an
che p o l i t i c o , decisivo 
per tutto lo sviluppo de-
mociatico del paese. Non 
si puo dire peio che vi sia 
fino a questo momento 
una risposta adeguata, da 
paite del complesso del 
movimento popolare, alia 
linea delle classi dirigenti 
e dello stesso governo sul 
contenimento della spesa 
pubblica. Siamo dinanzi ad 
una restrizione della spe
sa pubblica in settori mi-
portanti. ad una battuta di 
arresto assai giave nelle 
spese per le opere pubbli-
che soprattutto nel Mez-
zogiorno, ad una contra-
zione di programmi statali 
e locali al Nord. 

Occorre impegnare un 
dibattito per rispondere 
alle obiezioni che vengono 
dal governo, fondate sulle 
condizioni del bilancio, sui 
4.000 miliardi di disavanzo 
degli Enti locali, sull'ac-
crescersi dei pericoli di 
inflazione. Si dimentica 
che quel disavanzo e un 
aspetto dei costi sociali 
del «miracolo » economi-
co. Dal governo di centro-
sinistra vengono prediche 
e anche minacce verso gli 
Enti locali mentre si chiu-
dono gli sportelli delle 
Banche anche per opere 
programmate e in corso. 
Si apre cosi una contrad-
dizione grave e profonda, 
non meno importante di 
quella apertasi a proposito 
della questione salariale, e 
matura una • stretta non 
solo sul terreno economi-
co e sociale, ma anche su 
quello politico ed istitu-
zionale. 

Dopo aver sottolineato 
la brutalita dell'atteggia-
mento dei monopoli e del
la Confindustria, che si 
preparano a utilizzare tutte 
le risorse raccolte con la 
contrazione drastica della 
spesa pubblica per gli in-
vestimenti del monopolio, 
Alinovi ha affermato che 
sono in gioco le sorti del
le grandi battaglie demo-
cratiche della casa, del 
trasporto, della distribu-
zione, della scuola, della 
sanita, battaglie in cui non 
siamo stati impegnati solo 
noi ma anche altre forze 
democratiche. AU'appello 
al sacrificio che viene ri-
volto oggi alle masse po
polari per avere domani la 
programmazione, posizio-
ne di capitolazione pro
gressiva ed accelerata. oc
corre dare una • risposta 
esplicita e rapida. Sul 
tema del contenimento del
la spesa ci sono gia nel 
Paese piu di 9.000 punti 
di dissenso e anche di op-
posizione — quanti sono i 
comuni italiani. Al netto 
rifiuto che viene dal no
stro partito, ma non solo 
dal nostro partito, come 
sulla questione salariale, 
deve seguire 1'impegno ad 
una spinta rivendicativa 
articolata degli Enti locali. 
delle organizzazioni sinda-
cali, di tutte le organizza
zioni di massa, per una 
spesa pubblica piu ampia 
e qualificata. 

Alinovi ha poi denun-
ciato il fatto che il cen-
tralismo tradizionale e tut-
t'altro che distrutto, ma 
resta operante, come e di-
mostrato dall' azione del 
prefetto di Reggio Emilia. 
Ad esso si aggiunge un 
nuovo centralismo, di cui 
un esempio si ha nella di
rezione deirENEL. Il pas-
so indietro in questo cam-
po e grave: solo che si 
confrontino le posizioni del 
sottosegretario socialista 
agli Interni in contrasto 
con le posizioni sostenute 
con prestigio dai socialist! 
a Venezia. Occorre respin-
gere la tesi del centro-
sinistra, secondo cui sareb-
be bene oggi mantenere 
un po* di centralismo e 
poi domani avere le auto
nomic. 

E* proprio in questo mo
mento, mentre si profilano 
pericoli gravi, che si ha 
bisogno di una piena 
espansione delle - autono
mic e della democrazia. 
Abbiamo il diritto, ha sog-
giunto Alinovi, di ricor-

daie agli atnnunistratori 
cattoliei che attendono an-
coia di esseie ieali/?ati gli 
impegni del congiesso di 
Vene/ia Ci livolgiamo agli 
aniministiaton del PSI 
sottolineando la necessita 
di salvaie il tei>suto demo
cratico delle autonomie lo
cali. Deve essere pero mo-
tivo di compiacimento il 
fatto che dopo le recenti 
vicende del PSI e la for
mazione del PSIUP, sia 
stata riconfermata nella 
quasi generality degli enti 
locali la piattaforma di al-
leanza che in precedenza 
univa le forze operate e de-
mociatiche. 

Cio significa che anche 
nel PSI sono vive e ope-
ranti foize di classe unita-
rie e che il PSIUP esplica 
una influenza positiva in 
senso unitaiio. 

Dopo essersi soffermato 
sul lavoro condotto dal 
partito e dagli amministra-
tori comunisti in partico
lare sulla questione della 
legge 167 e della legge ur
banistica, Alinovi ha os-
servato che non e'e ancora 
un grande movimento ge
nerate per la programma
zione dal basso. Sulla bat
taglia dal basso per la pro
grammazione democratica 
e il rinnovamento dello 
Stato, ha concluso Alinovi, 
rilanciamo la sfida alia DC 
e puntiamo le forze nostre 
per rinnovare i metodi del 
governo, per avvicinare le 
istituzioni autonomistiche 
alle masse, gerenti e mo-
trici delle riforme e della 
svolta a sinistra. 

Longo 
Non deve stupire — ha 

iniziato il vice segretario 
del PCI compagno Longo 
— 1'attenzione continua che 
noi diamo ai problemi del 
partito, della sua struttu
ra e dei suoi compiti. E* 
che noi abbiamo coscienza 
che gli strumenti organiz-
zativi non si possono mai 
definire una volta per sem
pre, ma devono essere sot-
toposti a continue verifiche 
per adeguare le varie so-
luzioni al continuo mutare 
delle situazioni, ai proble
mi e ai compiti che scatu-
riscono dalle scelte strate-
giche e tattiche fatte. 

Cosi, oggi ci troviamo 
in una situazione che pre
sents " notevoli elementi 
nuovi. Per il maturare di 
fattori oggettivi e soggetti-
vi si e giunti ad una stret
ta economica e politica ta
le per cui i temi della no
stra lotta per il rinnova
mento sociale e democrati
co del paese hanno acqui-
stato una acutezza e un'ur-
genza estrema. Da qui la 
necessita di venficare la 
validita e l'adeguatezza 
della nostra struttura or-
ganizzattva e dei nostri cri-
teri e metodi di lavoro. E' 
una venfica, del resto, che 
stiamo facendo dal nostro 
VIII Congresso. Non par-
tiamo, percio, da zero. Si 
tratta, con la profondita e 
l'autorita che possono ve
nire da una Conferenza na
zionale d'orgamzzazione, di 
port a re avanti la verifica 
in una visione d'insieme di 
tutti i problemi politici e 
organizzativi e in un mo
mento particolare della si
tuazione italiana 

Occorre in particolare — 
ha affermato Longo — de
finire esattamente il con
cetto che dobbiamo avere 
oggi di partito di massa. 
E' evidente, a questo ri-
guardo, che oggi in Italia 
un Partito comunista di 
massa non pud essere con-
cepito che come un par
tito che presenti le seguen
ti caratteristiche: largo 
collegamento, sui luoghi di 
lavoro, con la classe ope-
raia e con tutti gli strati 
dei lavoratori; ampia ca
pacita di intervenire, gra-
zie ai suoi collegamenti e 
alle sue articolaziom orga-
nizzative, su tutti i proble
mi della vita economica, 
sociale e civile della na-
zione. Una simile conce-
zione del partito di massa 
— ha affermato a questo 
punto Longo — mentre re-

spinge ogni visione stret-
tamente operaistica, sotto-
linea il carattere proleta-
rio e unitario che il par
tito deve avere per poter 
assolvere la sua funzionc 
dingente. 

Partito proletario e uni
tario non solo per l'unita 
della classe operaia che 
esso persegue, ma anche 
perche cerca di convoglia-
re in un'azione unitaria 
tutti gli strati progressivi 
della nazione. 

Per poter adempiere a 
questi compiti, per mante
nere la massima aderen/a 
della sua politica alia real
ta di ogni situazione, un 
partito operaio deve ga
rantire il massimo confron-
to di idee nelle propne 
file e nel rapporto con tut
te le altre correntti poli
tiche e sociali, sollecilando 
non solo la massima re-
sponsabilita in tutte le sue 
istanze, ma anche la mas
sima diffusione e la massi
ma autonomia in tutte le 
istanze operate e popolari 
che sorgono sulla base di 
specifici interessi e com
piti. II concetto di partito 
di massa non puo essere 
ridotto dunque ad una sem-
plice valutazione quantita-
tiva, ma deve fondersi — in 
primo luogo — sulla capa
cita del partito di interve
nire in tutti i campi e tra 
tutti gli strati sociali per 
far avanzare il movimento 
democratico e socialista 
italiano. 

In altre epoche — ha poi 
affermato Longo — quando 
il contrasto di classe appa-
riva in forme piu semplici 
ed evidenti, poteva anche 
bastare un'azione generica 
che facesse leva soprattut
to sul senso di rivolta che 
nasceva dalle cose stesse. 
Non per nulla, in quei tem
pi, anche le ideologie che 
si richiamavano all'anarchi-
smo o all'anarco-sindacali-
smo trovavano piu facile 
presa in molti strati ope-
rai e perfino il riformi-
smo — soprattutto nei mo-
menti di maggiore tensio-
ne sociale — assumeva il 
volto del massimalismo. 
Ma oggi posizioni cosi sem
plici e primitive non rie-
scono piu ad interpretare 
e ad esprimere la volonta 
e la coscienza di classe dei 
lavoratori e ad incidere 
sulla realta delle situa
zioni. 
- Oggi la situazione e mol-
to piu complessa: lo sfrut-
tamento di classe si realiz-
za in un sistema di rappor-
ti di lavoro, sociali e di 
classe che spesso lo ma-
scherano e lo confondono, 
come e dimostrato anche 
dalla relativa fortuna che 
hanno presso certi strati di 
lavoratori le teorie neoca-
pitalistiche, dall'esistenza 
di pericolose tendenze col-
laborazionistiche che si 
fanno strada anche nelle 
fabbriche e che non e giu-
sto e possibile confondere 
col vecchio riformismo. 

Oggi, quindi, la lotta di 
classe, in una situazione 
piu complessa, deve inci
dere in modo effettivo su 
tutti i van aspetti dello 
sfruttamento, su tutto il 
sistema economico, politi
co e sociale attraverso cui 
lo sfruttamento stesso si 
generalizza e si moltiplica 
entro e fuori dalla fabbri-
ca. Come conseguenza di 
tutto questo si e estesa la 
stessa lotta di classe, che 
prima nguardava quasi 
esclusivamente la classe 
operaia e che vede oggi la 
partecipazione d i . tutti, o 
quasi, 1 « dipendenti > dal 
capitalismo, compresi gli 
impiegati e i tecnici. 

Dobbiamo considerare 
questo allargamento della 
lotta di classe — ha detto 
Longo — non come un'at-
tenuazione del ngore clas-
sista della lotta operaia — 
come sostengono alcuni 
settari — ma come un ar-
ricchimento della lotta 
stessa, non solo quantitati
ve, ma qualitativo. 

La lotta di classe si e 
fatta dunque oggi piu com
plessa, ma anche piu pro
fonda e piu radicale, per
che collega le tradizionali 
lotte rivendicative imme

diate a rivendicazioni po-
liticamente piu avanzate di 
nuovi rapporti sociali, di 
nuove strutture economi-
che, di nuovi indirizzi po
litici. 

Per operare in una socie
ta strutturata come l'attua
le, con problemi cosi com-
plessi, il Partito comunista 
deve possedere non solo 
strutture organiz/ative ade-
guate, ma anche una nn-
novata capacita di analisi 
e di orientamento: deve 
— ha affermato Longo — 
essere, in una parola, as-
solutamente padrone della 
dottrina marxista-lcninista, 
intesa non come un insie-
me di formulette da appli-
care meccanieamente ad 
ogni situazione, come pro-
pongono i compagni cine-
si, ma come una dottrina 
creativa, aperta alia com
prensione di ogni muta-
mento della realta e capace 
di adeguare ad ogni mu-
tamento l'azione del par
tito. 

La nostra dottrina mar-
xista-leninista non e supe-
rata dalla nuova realta, co
me hanno sempre preteso 
e pretendono socialdemo-
cratici e revisionist di ogni 
colore. Proprio per com-
prendere la realta di oggi, 
per adeguare ad essa, in 
una sicura linea di svilup
po e di prospettiva socia
lista, l'azione del nostro 
partito, noi abbiamp biso
gno piu che mai del marxi-
smo-leninismo. 

Nell'ultima parte del suo 
intervento, il compagno 
Longo ha affrontato i pro
blemi dell'organizzazione 
del Partito, ricordando co
me lo schema tradizionale 
— cellula, sezione, federa-
zione, centro — abbia cor
risposto nel passato ad una 
semplicita di concezioni e 
di compiti garantendo — 
sempre meno efficacemen-
te, pero — un'unita di 
orientamento e di dire
zione. 

Bisogna ora adattare que
sto schema organizzativo 
alle nuove e maggiori esi
genze di coordinamento e 
di direzione, arricchendolo 
di istanze e di strumenti 
nuovi, come e proposto 
dalle misure di decentra
mento preparate dal Comi-
tato centrale per la Con
ferenza e che saranno esa-
minate dalle commissioni 
di lavoro della Conferenza 
stessa. 

Un problema particolare 
e importante — ha affer
mato Longo — e quello dei 
rapporti fra centro e ba
se, fra militanti ed organi
sm i dirigenti, giacche e 
nella giusta soluzione che 
si da a questi problemi che 
prende consistenza la de
mocrazia nel partito, in
tesa, al di la del rispetto 
delle regole statutarie, co
me costume di vita del par
tito, possibility di una piu 
ampia circolazione e con-
fronto di idee e di una piu 
responsabile partecipazione 
di tutti alle decisioni. Le 
misure di decentramento 
possono e devono percio fa-
vorire anzitutto una mag
giore vita democratica del 
partito. Ma e chiaro che, 
da sole, le misure organiz-
zative non bastano. Occorre 
modificare criteri e meto
di di lavoro, ad ogni livel
lo. Vi sono infatti partico-
lari manifestazioni di stati 
d'animo, che - rivelano si
tuazioni che ci devono 
preoccupare. 

Troppe volte sentiamo 
compagni che si sentono 
estranei alle decisioni piu 
important! e affermano che 
tutto viene deciso da due 

I o tre compagni. Non pos-
siamo certamente liberarci 
di queste lamentele, consi-
derandole semplici manife
stazioni di momenti di 
scontento e di insoddisfa-
zione. Si deve riconoscere 
che questi episodi rappre-
sentano manifestazioni di 
rapporti non giusti fra or-
ganismi di direzione ed ese-
cutivi e talvolta fra gli 
stessi component! di un me-
desimo organismo dirigen-
te. Occorre dunque cerca-
re le cause di queste si
tuazioni e provvedere ad 
eliminarle, incominciando 
con l'investire le organiz-
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