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I lavori delle commissioni sui 
i • i 

ICI e 
organizzativi 

NAPOLI, 14. 
I problemi della demo-

tcrazia interna del Partite, 
\del centralismo democra-
tico, del decentramento or-

[ganizzativo, del finanzia-
lento del partito, det rap-

jorti jra Partito e sinda-
fcato sono stati al centro di 

ma animata conversazio-
Itie, tcnuta in mattinata 
trial viceresponsabile della 
\sezione propaganda,^ com-

mgno Curzi, per informa-
Ire i giornalisti presenti sui 
Uavori delle commissioni. 
ELa Conferenza d'organizza-
fzione ha suscitato grande 
linteresse nella stampa di 
ttutte le parti politiche, e 
Iquesto interesse si e con-
Icretamente manifestato nel 
\corso della conversazione 
icon i giornalisti presenti ai 
Uavori nell'assemblea co-
tmunista, attraverso una 
\pioggia di domande e os-
tservazioni relative ai la-
ivori delle commissioni, la-
Ivori la cut importanza po-
Ylitica e emersa chiaramen-
\te. Erano presenti jra gli 
laltri gli inviati dell'agen-
\zia € Italia >, del Giorno, 
Idel Popolo, dell'Avanti!, 
u'inviato speciale del Times 
Idi Londra, giornalisti del 
[Tempo, del Messaggero, 
ldell'Avvenire d'ltalia, del 
\settimanale dei giovani dc 
lltalia-Mondo e altri ancora. 

II compagno Curzi ha 
\inizialmente rijerito sui 
1 temi che le commissioni 
hanno- discusso in questi 
giorm. i -
Oltre alia Commissione per 

I la redazione del dacumento 
\sulla situaztone politico, si 
\sono riunite cinque com-
Unissioni: una che ha af-
\frontato i problemi della 
\presenza dei comuntsti nel-
\le organtzzaziom di massa 
\e negli organismi elettwi; 
[una sui carattere di mas-
\sa del partito e l'attivita 
Uormativa; una sulle strut-
\ture del partito e il de-
icentramento; una sulla pro
paganda e il rapporto jra 
\questa e la linea politico-
lideologica del partito; una 
\sul finanziamento del par' 
\tito. Presidenti delle cin-
\que commissioni sono ri-
spettivamente: Ingrao, Lon-

\go. Berlinguer, G. C. Pa-
Ijctta, Natta. I temi affron-
Itati dalle commissioni so-
\no tutu, come si vede. di 
[grande interesse e si col-
llegano direttamente non 
\solo alia esigenza del con-
[tinuo adeguamento delle 
\strutture del partito alia 
inuova realta politico e so-
Iciale, ma anche alia no-
\stra azione politico nel 
IPCLGSC* 

Importante, per vedere 
juesto collegamento, e la 
luestione della democrazia 

interna che e stata anche 
uno dei temi piu dibatttiti 
i d corso dell'incontro del 
:ompagno Curzi con i gior-
. .ilisti. / comuntsti, nel par-

hare di un rinnovato clima 
\democratico in scno al par-
itito e di decentramento e 
lautonomia delle organizza-
\zioni periferiche, guardano 
\a un duplice obietlivo: ren-
\dere in primo luogo un nu-
Irtiero di militanti sempre 
iTnaggiore partecipe della e-
(laborazione attiva della li-
[neo politico del PCI (e in 
\tal senso il compagno Cur

zi ha ricordato ai giornali-
[sti che la democrazia inter-
]na i concept fa dal PCI non 
\come pura e semplice scel-
ta passiva del militante jra 

llinee e tesi diverse, ma co
me contribute attivo, at
traverso le diverse istanze 
del partito e i gruppi d» la-
j-oro, airelaborazione della 

llinea comuneA" contnbmre 
nel contempo in modo cre-
scente a determinare una 

\maggiore democrazia nel 
\paese, una piu ricca arti-
Icolarione della vita demo-
\cratica nel rapporto orga-
Inico 1ra organismi di par-
Jtito e organismi politici e 
leconomici ai vari lirelli. La 
Icommissione che ha offron-
\tato i problemi connessi a 
Iqueste tesi di~ fondo, ha 
Iconvenuto che tutti gli or-
lganismi fi comitati regio-
Inali potenziati, i comitati di 
[zona, cittadini, ecc.) devo-
jno essere elcttivi. La com-
Imissione ha anche ritenuto 
utile di mantencre in vita 
c potenziare — insiemc al-

!le sezioni territoriali — le 
| cellule sia territoriali che, 
soprmttutto, quelle di fab-
brieu e di azienda, la cut 
jun*ione di pcrno della vi

ta politica dei comuntsti sui 
luogo di lavoro e stata giu-
dicata insostituibile. 

Temi di grande interesse 
sono stati discussi anche 
dalla commissione sulla pro
paganda. Un documento al 
quale si sono richiamati 
nella discussione la mag-
gioranza dei compagni in-
tervenuti, pone con forza e 
chiarezza il problema del 
rapporto fra politica e pro
paganda, cioe Vesigenza che, 
< al fine di evitare la di-
spersione e la jrantumazio-
ne delle iniziative, sia po-
sto con vigore I'accento sui 
momento unitario della no
stra politica >. II documen
to analizza le cause di una 
certa empiricitd nell'azio-
ne del partito che porta 
spesso all'agitazione pro
pagandists su singoli te
mi, senza I'indispensabile e 
organico collegamento con 
la linea politica e con Vela-
borazione ideologica in cor
so nel partito stesso. 

Fra le cause indicate la 
principale, dice il documen
to, e questa: < Si e avviata 
una radicale revisione del 
modo di concepire Videolo-
gia del partito, ponendo in 
crisi quegli atteggiamenti 
liturgici e dogmatici che 
tendevano a presentarla 
come un corpo di ve-
ritd definite una volta 
per sempre, affidate alia 
custodia del gruppo di-
rigente, sottrattc a un 
processo di elaborazione 
collettiva; questo fatto ha 
avuto senza dubbio conse-
guenze positive. Va pero 
rtlevato che il crollo dei mi-
ti dell'eta staliniana ha de
terminate nella grande 
massa dei militanti e dei 
quadri, accanto a un ptu 
vigile spirito critico, an
che un atteggiamento di ti-
more e di resistenza certo 
comprensibile ma che alia 
lunga fa affiorare la ten-
denza negativa ad affidarsi 
di piu all'azione empirico-
pratica >. 

Come conseguenza di 
questa analisi, si propone 
una larga iniziativa dal 
basso 'di rilevanttssimo si-
gniftcato politico: la nasci-
ta e il potenztamento di 
centmaia e centinaia di 
giornali di fabbrica conce-
piu non come bollettini bu-
rocrattci dell'attivita del 
partito, ma visti come stru-
mento di educazione poli
tico e ideologica, di collega
mento fra i problemi della 
fabbrica e le linee di fon
do dell'azione del partito. 
Questi giornali (per i qua-
li il partito si mobiliterd) 
dovranno essere elaborati 
direttamente da un collettt-
vo di operai, diventando 
ensi il centro di un co-
struttivo dibattito politico-
ideologica. La commissione 
ha sottolineato con forza la 
necessitd di potenziare Vor-
no del partito 1'Unita, 
per la cui diffusione il par
tite devc essere costante-
mente mobilitato. 1'Unita, 
ha insistito la commissione. 
deve divenire sempre di piu 
lo strumenlo principale del
ta nostra attivitd di propa
ganda e a questo compito 
deve concorrere tutto il 
partito, eliminando nella 
diffusione punti di ristagno 
e di regresso e soprattutto 
gli squtlibri tuttora fortissi-
mi tra localitd e locahta. 

La commissione per le 
orgamzzazioni di massa ha 
affrontato, nella sua prima 
sottocommissione, i pro
blemi relatin agli enti lo-
cali (la partccipazione dei 
comuntsti alia Lega dei co
rn uni democratici, ecc.) e 
alia pianificazione per com-
prensorio, per consorzi e 
regionale. Sono stati citati 
in particolare i Piani um-
bro e sardo come i piu con-
creti e aderenti dlle esigen-
ze reali; e stata criticata la 
moltiplicazione spesso pu-
ramente velleitaria dei pia
ni particolari in altre zo
ne; si e affrontata la que-
stione delle «zone indu-
strmli *. dei piani urbani-
sttci, della alternativa alio 
sviluppo per «poll > ecc. 

La seconda sottocommis
sione ha discusso le que-
stiom relative soprattutto 
ai rapporti fra partite e sin-
dacato e ai rapporti fra il 
sindacato stesso e la pro-
grammazione in un mo
mento caratterizzato, come 
Vattuale, da una pericolosa 
« stretta > economica c po

litico. 
La commissione < attivi

td termutiva e carattere di 
massa del partito » ha an
che essa discusso proble
mi che — come tutti gli ul-
tn — si pongono al centro 
fra quelli interm di parti
te e quelli generali del pue-
se: il proble?na della emi-
grazione interna e delle 
grandi concentraziom di. 
masse nelle cittd del Nord, 
il problema delle • « zone 
bianche > e del rapporto 
con i lavoratori cattolici; 
le questioni legate al tes-
seramento e al reclutamen-
to, nei termini nuovi in cui 
esse si pongono nella real
ta italiana in continua tra-
sformazione. 

Infine la commissione 
per il finanziamento del 
partito ha ribadito la po-
stzione del PCI contraria 
alia test del finanziamento 
da parte dello State. II 
compagno • Curzi, rispon-
dendo a questo proposito 
alia domanda di un giorna-
lista, ha affermato che per 
i comuntsti lo State pud in 
altri modi, ed efficacemen-
te, contribuire al finanzia
mento dei partiti e nello 
stesso tempo a una mag-
giore diffusione della de
mocrazia nel paese: ad 
esempio concedendo piu 
tempo ai partiti alia TV 
e permettendo cost inaenti 
risparmi di somme desti-
nate ora alia informazione 
e alia polemica politica per 
altre vie. 

Nel 1963 sono state au-
mentate le quote, i bollini 
delle tessere, ecc. Si e pas-
sati cosi, per queste « vo-
ci >, da tin miliardo e tre
cento milioni circa del 
1962 a un miliardo e sei-
cento milioni circa nel '63. 
Nel '63 pot sono stati rac-
colti piu di un miliardo per 
la stampa, e oltre seicento 
milioni per la campagna 
etettorale. A queste somme 
vanno aggiunte le quote 
che pagano t parlamentari 
e i membri comunisti delle 
assemblee elettive (enti 
locali, ecc). C'e infine una 
parte di finanziamento da 
parte dei militanti che non 
e precisabile e che viene 
raccolta direttamente dal
le federazioni. dalle sezio-
ni, dalle case del popolo, 
ecc, che hanno, come e 
noto, autonomia ammini-
strativa e che indicono con
tinue sottoscrizioni. Senza 
contare le cifre versate a 
quest'ultimo titolo si calco-
la che nel '63 ogni comu-
nista abbia pagato in media 
per il partito circa mille 
lire. 

Le commissioni hanno 
concluso in serata i loro 
lavori. 

Terzo giorno di dibattito 
, . NAPOLI, 15. 

I lavori della Conferenza nazionale del Partito 
sono ripresi, nella seduta di questa matHna, sotto la 
presidenza del compagno Arturo Colombi. 

Nel pomeriggio, si sono riunite le varie Commis
sioni, che, in serata, hanno concluso la propria atti-
vita. E* stato il compagno Giudiceandrea di Coscnza, 
il primo a prendere la parola durante I'assemblea 
plenaria. 

Giudice
andrea 

II compagno Giovanbat-
tista Giudiceandrea, segre-
tario della Federazione di 
Cosenza, inizia il suo in-
tervento domandandosi: la 
struttura del partito e oggl 
sufficientemente adeguata 
alia sua strategia? Egli esa-
mina in particolare la si-
tuazione della Calabria, 
sottolineando come vi sia-
no dei ritardi nella conqui-
sta di una nuova, piu ade
guata struttura organizza-
tiva. Perche? Essenzial-
mente perche non sono sta
ti colti subito tutti gli 
aspetti del fenomeno mi-
gratorio in atto da molti 
anni 

Dalla Calabria in effet-
ti in dieci anni sono emi
grate mezzo milione di 
persone e questo fenomeno 
ha sconvolto tutta la vita 
della regione provocando 
fra Taltro profonde modifi-
che in tutto il settore della 
vita organizzata del parti
to. Gli stessi obiettivi delle 
lotte del lavoro si sono pro-
fondamente modificati pas-
sando dalla generica ri-
chiesta di una occupazione 
alia lotta per nuovi con-
tratti, per una adeguata 
dinamica salariale e per 
nuove condizioni della vita 
civile In questo campo 
spesso siamo stati sopra-
vanzati dalla iniziativa 
spontanea delle masse. Og-
gi andiamo acquisendo i 
termini di queste nuove 
realta e ci si pone come es-
senziale la questione della 
presenza del partito sui 
luoghi di lavoro. superan-
do i limiti delle attuali 
strutture organizzative. 
L'emigrazione infine ha 
posto difficolta reali per il 
lavoro del partito, ma in 
certi casi e diventata una 
sorta di alibi per giustifi-
care delle deficienze: cer-
tamente non possiamo sot-
tovalutare le difficolta 
createci dall'emigrazione, 
ma non dobbiamo nascon-
derci dietro di essa, perche 
cio significherebbe non sa-
per imboccare la strada di 
nuovi legami con le mas
se popolari che sono anco
ra presenti nel Mezzo-
giorno. 

L'oratore cita a questo 
punto le notevoli lotte de-
gli edili e dei coloni a w e -
nute nell'ultimo periodo in 
Calabria e - in particolare 
esamina le prospettive del
la lotta per liquidare i vec-
chi, ingiusti patti colonici. 

Passando .poi all'esame 
delle strutture del partito, 
Giudiceandrea sottolinea la 
necessita di modificare e 
qualificare l'attivita di ba
se passando dalla generica 
assemblea degli iscntti a 
riunioni piu articolate. 
Egli, dopo aver constatato 
che il non avere colto que
sti fenomeni obiettivi del-
l'emigrazione e alia base 
dell'arretramento dell'azio
ne meridionalista, pone la 
necessita di un rilancio 
dell'azione stessa, possibtle 
e necessario se si parte 
dall'emigrazione stessa co
me elemento unificatore 
della questione meridiona-
le, cosi come oggi si pone, 
e cioe la necessita di 
una trasformazione del 
Mezzogiorno attraverso la 
riforma agraria generate 
e l'industrializzaztone, per 
creare nel Sud condizioni 
di vita e di lavoro che bloc-
chino 1'esodo. La critica 
sui ristagno dell'azione me-
ridionalistica nel passato 
non puo per altro investire 
solo il Mezzogiorno. ma 
concerne tutta l'attivita del 
partito, e soprattutto '1 
centro. Giudica criticamen-
te lo scarso legame tra cen
tro del partito e periferia 
per cui si segue, giustamen-
te, con interesse e tempe-
stivita ogni ritardo nel tes-
seramento, ma non si co-
glie certamente in tempo il 
ritardo che una Federazio
ne o una regione avverte 
nella elaborazione della li
nea politica aderente alia 
propria realta. Dopo avere 
osservato che il momento 
politico attuale in Calabria 
registra un pericolo di sug-
gestione di destra e di de-
lusione qualunquista in 
larghi strati, egli ribadisce 
come per sventare questo 
pericolo sia necessario 
chiarire che il fallimento 
del centro sinistra e do-
vuto al tipo di maggioran-
za su cui esso ha voluto 
fondarsi, una maggioranza 
cioe che non puo esprimere 
una politica di sinistra. Da 
qui l'indicazione della no
stra prospettiva unitaria: 
creazione di una nuova 
maggioranza. 

Giudiceandrea conclude 
riferendosi alia necessita 
di chiarire bene e senza 
formulazioni aperte a di
verse e contraddittorie in-
terpretazioni la nostra vi-
sione del pluralismo dei 
partiti nella societa socia
lists, nel senso di afferma-
re con la massima chia
rezza che la nostra conce-
zione classista e il nostro 
obiettivo di trasformare la 
struttura della societa, ab-
battendo il capitalismo, 
non comportano in Italia 
un sacrificio o un turba-
mento autoritario del siste-
ma pluripartitico sancito 
dalla Costituzione. 

Janni 

NAPOLI — Un momento della conferenza stampa del 
compagno Curzi, che ha illostrato ai giornalisti il lavoro 
delle Commissioni della Conferenxa. (Telefoto) 

II documento preparato-
rio della Conferenza — 
dice il compagno Janni di 
Fermo — e la relazione 
del compagno Macaluso 
hanno sottolineato il ritar
do col quale il Partito si 
e impegnato nella realizza-
zione delle indicazioni del 
X Congresso sui decentra
mento. Si tratta di una que
stione importante, da ap-
profondire per individuar-
ne le cause. Le difficolta 
che su questa linea si sono 
mcontrate, le incompren-
sioni, le resistenze anche, 
non devono farci tuttavia 
giungere al falso dilemma 
se questa linea sia giusta 
oppure no. 

Le prime esperienze po
sitive realizzate su questo 
terreno dimostrano che ta
le dilemma non pud e non 
deve essere posto. La linea 
del decentramento si im-
pone oggi come una < ne
cessita » per una presenza 
continua, stimolante. quali-
ficata e larga del Partito 
nella complessa e varia 
realta sociale e per impor-
re sbocchi positivi ai pro
blemi oggi aperti nel paese. 

La costituzione della Fe
derazione di Fermo — ed 
i risultati apprezzabili del 
suo lavoro, seppure ancora 
non esente da debolezze e 
da limiti — confermano la 

opportunity e la giustezza 
di questa scelta. La nuova 
Federazione 6 stata costi-
tuita in una zona <difHcile>, 
con grossi e complessi pro
blemi aperti dal tumultuo-
so flusso migratorio. dalla 
mancata riforma agraria, 
dall'insediamento di nuove 
unita industriali al di fuori 
di precise scelte program-
matiche: in questa realta, 
la Federazione di Fermo si 
e inserita per indicare ri-
forme strutturali di fondo, 
promuovendo in tale dire-
zione il movimento unita
rio e organizzato delle mas
se. come dimostrano le re-
centi lotte dei contadini, 
degli edili e dei calzaturie-
ri (solo per citare qualche 
esempio). Anche sui terre
no organizzativo, del raf-
forzamento numerico del 
Partito, la decisione di co-
stituire la nuova Federa
zione di Fermo ha dato ri
sultati positivi. 

Si tratta percid di anda-
re decisamente avanti su 
questa strada, correggendo 
le debolezze che pure av-
vertiamo (scarso carattere 
di massa del Partito, insuf-
ficierite attenzione sui pro
blemi femminili, non ade
guata presenza nelle nuove 
fabbriche, e cc ) , conside-
rando la linea degli orga
nismi decentrati condizione 
indispensabile per l'arric-
chimento del momento ela-
borativo, decisionale ed 
esecutivo di tutto il Parti
to. Del resto, Pesperienza 
ha dimostrato che il de
centramento non mortifica 
il momento unitario del-
Pelaborazione e della deci
sione se questo e ancorato 
anche al livello regionale. 
Infatti, a questo livello, si 
sono venuti individuando i 
poteri del Comitato regio
nale marchigiano ed essi 
riguardano i problemi del
la programmazione, della 
riforma agraria; quelli re-
lativi alia formazione e 
promozione i quadri. all'in-
quadramento ' in accordo 
con il C C ; l'organizzazione 
del gruppo parlamentare 
regionale e i collegamenti 
diretti con gli organi de
centrati, in collaborazione 
con le relative Federazio
ni: e al livello di questi po
teri debbono esercitarsi i 
conseguenti compiti di di-
rezione, stimolo, controllo. 

II problema che quindi si 
pone e di attestare tutto il 
Partito sui risultati conse-
guiti nelle regioni dove 
questi problemi hanno tro-
vato una piu avanzata solu-
zione e su questo la Con
ferenza deve giungere a 
conclusioni impegnative. 

Gli stessi problemi finan-
ziari trovano piu facile so-
luzione se conseguenti al 
decentramento e, comun-
que, essi vanno strettamen-
te legati alle strutture del 
Partito. 

Bertini 
La stretta economica e 

politica — dice il compa
gno Bertini di Genova — 
che sta oggi di fronte al 
paese. cosi come il rapido 
logoramento delle illustoni 
sulla funzinne storica del-
1'attuale centro-sinistra. de-
terminano 1'allargamento 
del quadro delle forze di-
sponibili per una reale 
svolta a sinistra. Si tratta 
non di una disponibilita 
ipotetica, ma di un dato 
reale, che gia si ripercuote 
in tutle le forze politiche. 
Significativi episodi, a que
sto riguardo. si registrano 
in Liguna con la lotta, di 
una vastita che non ha 
precedent!, in corso nella 
Val Bormida contro il mo-
nopolio chimico e, partico-
larmente. con la situazione 
che si e venuta creando 
nelle aziende di Stato. 

Qui la < stretta > si pre-
senta immediatamente con 
drammatici interrogativi. 
Come verranno finanziati i 
programme di sviluppo del
le aziende statali quando 
1'obiettivo che si vuol per-
seguire e quello di garanti-
re l'autofinanziamento dei 
gruppi privati a spese pro-
prio delle aziende pubbli-
che? A Genova si parla gia 
di 2000 licenziamenti al-
l'ltalsider. Cio significa che 
si tenta di porre riparo al 
ritardo tecnologico intensi-
ficando lo sffuttamento ope-
raio Nella tndustria mecca-
nica c'e una situazione cao-
tica ed avanzano rapida-
mente i processi di privatiz-
zazione. La navalmeccanica 
vive nella piu assoluta 
incertezza. In questa si
tuazione, nelle aziende del-
1'IRI si sviluppa una lotta 
che non e diretta soltanto a 

salvaguardare il lavoro e 
il salario, ma ad imporre la 
realizzazione di nuovi obiet
tivi produttivi. La spinta 
unitaria che e alia base di 
questa lotta rappresenta 
perci6 anche un momento 
fondamentale della piu va-
sta battaglia per una pro
grammazione democratica e 
per una svolta a sinistra. 
A questo proposito, secon-
do Bertini, e necessaria 
una iniziativa piu organica 
a livello nazionale verso 
tutti i settori delle azien
de di Stato. diretta a porre 
in particolare rilievo la 
funzione che queste azien
de hanno, e possono avere, 
nella lotta antimonopoli-
stica. Valga per tutti 
l'esempio del < polo di svi
luppo > che si vuol costi-
tuire nell'Alessandrino e 
che, in contrasto con la 
giusta esigenza del decen
tramento industriale per il 
quale ci battiamo, ripro-
pone le questioni di conte-
nuto di una politica di pia
no relative alia localizza-
zione deH'industrie e alle 
scelte degli indirizzi pro
duttivi, nonche ai nuovi, 
gravi squilibri che un'ulte-
riore concentrazione indu
striale nel nord verrebbe a 
creare a danno soprattutto 
del Mezzogiorno. 

Concludendo, Bertini ha 
messo in rilievo la grande 
responsabilita che, in que
sta situazione, ha il parti
to in Liguria. In particola
re, e necessaria una inizia
tiva per sviluppare e qua
lificare al piu presto qua
dri e attivisti ed e necessa
rio vincere tendenze setta-
rie che sottovalutano i no-
strhcompiti nell'azione per 
lo sviluppo autonomo del 
movimento di massa. E' in 
questo quadro che vanno 
visti anche i problemi del 
decentramento organizzati
vo, da risolvere creando 
nuovi centri di effettiva 
responsabilita politica (co
mitati di zona, sezione di 
fabbrica, gruppi di lavoro 
sui < problemi >) che ope-
rino senza chiusure setto-
riali e corporative, e asse-
gnando al Comitato regio
nale una funzione piu 
avanzata. 

Mold 
II compagno Mola, di Na-

poli. afferma che la Con
ferenza segna un momen
to importante per adegua-
re la struttura del Partito 
ai problemi ed ai compiti 
attuali e determinare cosi 
un piu efficace intervento 
nella realta della societa 
capitalistica, stabilendo con 
essa un rapporto di conte-
stazione e di alternativa 
democratica e socialista. In 
questo - quadro, assumono 
grande importanza la qua-
lificazione della nostra ini
ziativa politica, affinche 
il Partito esca da talune 
incrostazioni di rivendica-
zionismo spicciolo e di pro-
testa generica, e il decen
tramento politico e orga
nizzativo. 

Questi sono stati i temi 
fondamentali dibattuti dal
la organizzazione comuni-
sta di Napoli Nella citta e 
nella provincia vi sono 
chiari segni di una ripresa 
politica e organizzativa (il 
risultato delle elezioni del 
28 aprile, i successi conse-
guiti nel tesseramento, una 
piu elevata unita politica 
nel Partito), ripresa dovu-
ta - alia rielaborazione e 
qualificazione della piatta-
forma politica nella citta e 
al decentramento della di-
rezione politica Vi sono 
ancora — ha affermato il 
compagno Mola — debolez
ze e limit! da superare. 
ma siamo convinti di aver 
imboccato la strada giusta 

Dopo aver illustrato le 
maggiori iniziative prese 
dalle sezioni in prepara-
zione della Conferenza na
zionale del Partito, Mola 
ha posto I'accento sui fatto 
che oggi il partito a Napo
li ha elaborato e sviluppa 
una politica cittadina, non 
piu frammentaria, ma or
ganica e qualificata conte-
nente i temi del rapporto 
citta-campagna, del nuo-
vo ruolo delle partecipa-
zioni statali nella citta per 
I'industrtalizzazione d e 1 
Mezzogiorno. della funzio
ne del Banco di Napoli per 
un indirizzo democratico 
del credito, dell'urbanisti-
ca resa estremamente acu
ta dalla speculazione favo-
rita dalla politica delle am-
ministrazioni comunali di 
destra e democristiane che 
si sono succedute al go-
verno cittadino e intesa co-

Milano 
per 1'Unita 
e if Friuli-
Venezia G. 

La federazione di 
Pisa inviera ai com
pagni del Friuli-Ve-
nezia Giulia la som-
ma di 50 000 lire e 
30.000 lire in abbo-
namenti elettorali 
all'Unitd. 

La Federazione di 
Milano ha offerto 
250.000 lire per la 
campagna elettorale 
nel Friuli - Venezia 
Giulia e 50 abbona-
menti speciali al-
VUnita. 

me riforma strutturale di 
attacco alia rendita urbana 
Da questa realta emerge la 
necessita per tutte le forze 
democratiche napoletane, 
ed in primo luogo per il 
nostro Partito, di intensi-
ficare la lotta contro le for
ze conservatrici che impe-
discono ogni processo di 
nnnovamento della societa 
napoletana e contro lo stes
so governo di centro-sini
stra, che appare comple-
tamente disorientato e suc-
cubo del ricatto dei gruppi 
monopolistici. -

Mola ha quindi esamina-
to lo stato del. Partito a 
Napoli, rilevando alcune 
debolezze nell'azione delle 
sezioni e l'opportunita di 
giungere alia fusione di 
gruppi di sezioni, raggrup-
pando cosi energie oggi di
sperse, e di raggiungere 
una nuova dimensione del
la sezione. trasformando-
la in un punto di' reale 
potere politico nel Parti
to e nella citta. Linea, que
sta, che non e contraria a 
quella del decentramento, il 
quale non pud essere con-
fuso con la polverizzazione 
e l'immobilismo delle no-
stre forze. Un altro punto 
importante per una piu 
efficace azione politica ri-
guarda la ripresa dell'atti
vita del Partito nelle fab
briche. Cid comporta anche 
una maggiore chiarezza dei 
rapporti tra Partito e sin
dacato, nel senso — ha 
affermato l'oratore — che, 
pur partendo sia l'uno che 
l'altro dalla condizione 
operaia, essi agiscono su 
piani diversi, senza una di-
visione schematica. II Par
tito esprime un momento 
superiore di sintesi politi
ca e di azione di costru-
zione di una vasta unita 
politica, di un nuovo bloc-
clo di potere per la tra
sformazione democratica e 
socialista della societa. 

Gullo 
II compagno on. Fausto 

Gullo, del C.C., ha affei-
mato che non e superfluo 
ncordare che l'apparato 
del Partito ha valore 
esclusivamente strumenta-
le: perche si realizzi. per
cid, una efficiente organiz
zazione e necessario avere 
la visione chiara e precisa 
dei fini strategici e, piu an
cora, di quelli tattici che 
il Partito con essa si pre-
figge di conseguire, e tener 
sempre d'occhio, con vigi
le preoccupazione, il peri
colo di subordmare le fina-
lita del Partito a quelle 
dell'organizzazione. invece 
che queste a quelle. 

I due momenti della ela
borazione e della attuazto-
ne della linea non debbo
no essere separati, ma 
complements ri. Di qui la 
necessita di precisare, coe-
rentemente con il nostro 
obiettivo di avanzata de
mocratica verso il sociali-
smo, quanto occorre fare 
ora, immediatamente, in 
rapporto agli schieramen-
tj politici attualmente esi-
stenti. 

A questo proposito, e 
necessario tener conto che 
la presenza del PSI nel 
governo rappresenta un 
fatto senza dubbio nuovo, 
assai di verso dalle analo-
ghe esperienze compiute 
dalle socialdemocrazie de
gli altri paesi europei, le 
quali hanno tutte, in un 
modo o nell'altro, rifiuta-
to i principi classisti. Un 
simile discorso vale anche 

per la DC: che c anch'essa 
un partito che presenta 
elementi di profonda di-
versita rispetto ai partiti 
cattolici degli altri paesi. 
Le singolarita della DC e 
del PSI forniscono dunque 
un carattere del tutto par
ticolare anche al presente 
governo. 

A questo punto, ci si 
propone pero un interro-
gativo. L'alleanza tra mar-
xisti e democristiani pud 
dar luogo, se diversamen-
te atteggiata e orientata, 
ad una autentica svolta a 
sinistra oppure si deve ri-
teneie che essa, comunque 
formata, non potra deter-
minaie una svolta siffatta? 
E cioe, riteniamo noi che 
la lotta politica nostra 
debba essere fatta avanza-
re attraverso il centro sl-
ni^tia oppuie contro di es
so'' Sciogheie questo pro
blema mi sembra decisivo 
per nif»lio chiarire i com
piti che si pongono alia no
stra oigani77azione. Eppu-
ic. su questa questione 
non c'e sempre stata chia-
tez/a da parte nostra. 

Le condizioni social!, 
economiche e politiche del 
nostro paese ci indicano 
per esempio che il proble
ma della coalizione delle 
forze cui affidare il com
pito di una vera svolta a 
sinistra si concreta anche 
in quello, come dice il do
cumento che il C.C. ha po
sto alia base di questa 
Conferenza, «del rappor
to e del dialogo con il mo
vimento politico e demo
cratico cattolico >. Ma in 
questo stesso documento e 
pero anche scritto che « la 
esigenza potenziale e di ri-
cercare e di dar vita ad un 
sistema di contatti e di 
collegamenti tra tutte le 
forze che accettino una 
politica e una prospetitva 
socialista .̂ Le due propo-
si?ioni potrebbero ritener-
si contraddittorie: esse 
trovano, tuttavia, la loro 
sintesi dialettica nella 
constatazione. che alme-
no a mio giudizio sembra 
valida. che ij movimento 
politico e democratico cat
tolico dj cui parla il docu
mento non pud in nesstm 
modo identificarsi nel par
tito politico della Demo-
cra7ia Cristiana. 

Bernini 
La nostra capacita dl 

esprimere pienamente una 
autonoma funzione assol-
vendo i compiti che oggi 
si pongono — inizia il com
pagno Bernini segretario 
della Federazione di Livor-
no — e strettamente legata 
alia soluzione dei problemi 
del decentramento e della 
democrazia • nel partito. 
Indicando negli squilibri 
fra voti e iscritti, fra for
za e iniziativa politica, fra 
spinte unitarie rivendicati-
ve e capacita di dare ad 
esse uno sbocco positivo 
sui piano politico, gli ' 
aspetti di una inssufficien-
te articolazione democra
tica. l'oratore ha sottoli
neato come all'origine di 
questi ritardi vi sia il di-
stacco di molte nostre or-
ganj77a7ioni dalla nuova 
realta economica, sociale e 
politica determinata dal-
1'espansione monopolistica, 
da esso poi deriva la diffi
colta di trasformare tutta 
la nostra azione in iniziati
ve politiche e ideali con
crete, capaci di suscitare 
movimenti dal basso che 
facilitino nuovi schiera-
menti unitari. 

In questa situazione il 
• decentramento — come 

aspetto dello sviluppo del
la democrazia del partito 
— diviene un fatto essen-
ziale, un aspetto della no
stra linea politica, per por-
tare avanti una battaglia 
articolata a tutti i hvelli. 
Due questioni acquistano 
particolare valore in que
sto quadro: la prima ri-
guarda, con lo sviluppo dei 
Com.tati decentrati, la co-
nosconza della situazione 
sociale economica e politi
ca (a livello dells citta e 
delle zone) impegnando 
larghissimi settori del par
tito in IT»OV1J che ne derivi 
una maggiore consapevo-
lezza degli obiettivi riven-
dicativi e politici che si 
pongono e una piu chiara 
quaVicazione <le:ia stessa 
iniz;aii\a pol.lica. 

La seconda questione ri-
guarda il decentramento 
« verticale » ciod per grup
pi di problemi. Bernini fa 
a questo proposito due 
esempi di problemi parti-
colarmente importanti par 
l'organizzazione livornese: 
quello della politica mari-
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