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IL DIBATTITO AL XII CONGRESSO DEL P. C. I. 
MARAFFINI 

segretario della Fede-
razione di Campobasso 

II disegno monopohstico tc 
so a stabilizzare la vita ceo 
nomica del nostro paese — ha 
detto il compagno Mara f f in i 
— lia fatto picno fallimcnto 
A farlo fallire sono stale le 
lotte vigorose delle grandi 
masse popolan, degh opera), 
dei contadini, degli studenti 
Queste Iolte sono il frutto di 
una impostazione giusta e coe 
rente eon le nostre scelte. e di 
una azione sindacale sempre 
tesa. pur fra errori e talune 

incerte77e. alia ricerca dell'uni-
ta e della partccipazione atli-
va di grandi masse su obietti 
vi d i e diventano sempre pu'i 
chiari e qualificanti Oggi la 
cnsi che attraversa i) paese 
d grave e proronda: ha inve 
stito sia la DC die il PS1. co-
me d stato dimostrato dal con 
gresso socialista e dal recente 
Consigho nazionnle democn 
stiano. Come si esce da (pie 
sta crisi? Come darvi uno 
sbocco? Questi sono i punti no 
dali. A queste domande il com-
pagno Longo. nella sua relazio 
ne, ha fornito risposte precise 
e chiare. indieando come si 
debba operare per mandarc 
avanti il movimento dei lavo-
ratori e dei giovani per reali7-
zare nuove conquiste sul pia 
no economico e politico, una 
nuova politica economica e so 
ciale, c una nuova e democra 
tica articolazione dello Stato 
Queste lotte si debbono esten 
dere a tutto il terntorio na-
zionale, ad ogni regione e pro 
vincia. aderendo alle specifi-
che realta. 

Il compagno Maraffini si 6 
quindi soffermato sulla situa-
zione esistente nelle province 
del Mezzogiorno interno, di 
cui la regione molisana d par
te integrante. Una situazione 
di disgregazione sociale. di 
emigrazione massiccia, di cri
si profonda neiragncoltura, 
caratteriz7a queste zone. Oc 
corre denunciare con forza 
questo stato di cose intnllera 
bile e vergognoso di cui e re-
sponsabile la classe dingente 
Ma la denuncia non basta. E' 
necessario rilanciare la nostra 
iniziativa. intensificare la no
stra azione, ancorandola alia 
realta c alle esigenze delle 
grandi masse popolari. Dob-
biamo riuscire a mobilitare 
tutte le forze rinnovatrici per 
aviluppare un adeguato volu
me di lotta. per imporre l'av-
vio alia industrializzazione at-
traverso un piano predso del
le partecipazioni statali. II sal-
to di qualita che il partito de-
ve compiere nel Mezzogiorno 
e legato ad una coerente bat-
taglia per la riforma agraria. 
Occorre rilevare che in que-
sta direzione si sono manife-
state grosse lacune. Sono sta
te combattute lotte per la pre-
videnza e l'assistenza. per il 
miglioramento del reddito con-
tadino. per la difesa degli elen-
chi anagrafici. Nel contempo 
la linea della politica dei mo 
nopoli ha portato avanti la 
spoliazione e la rapina delle 
fonti energetiche di molte pro
vince. Occorre percid che i 
piam indicati dal partito tro-
vino una pratica attuazione Si 
tratta di piani di irrigazione 
e di trasformazione agraria. 
di piani zonali elaborati da 
comitati unitari. Occorre an-
che avere consapevolezza che 
le sorti del Mezzogiorno so
no strettamente legate alia 
programmazione democratica. 
I giovar.i — ha detto a questo 
punto il compagno Maraffini 
— guardano a noi. Una parte 
di essi d gia nel partito, d ie 
va nnnovato e rafforzato con 
tinuamente. II nostro lavoro 
si svolge in condizioni diffici 
li. Di cio deve renriersene con 
to 1'intcro partito. supenmdo 
quella cert.i ^(•ttovalutazione 
cho a volte *i nota nei eonfron 
ti dcllo piccole organizzazioni 
meridionali. 

GRUPPI 
del CC 

La scuola. punto pirtico 
larmemte acuto della oJ orna 
cnsi poi'tica. del diMaceo tra 
lo Stato e la societa. e un 
tema costantemente ntornato 
nella nostra discussione. E 
non pud e'-sere altnmenti per
che con il hvello che raggiun-
gono le forze productive in 
una moderna societa indu 
ttriale. la scuola divier.e par
te integrante dello stesso svi 
luppo delle forze produttive. 
Al tempo stesso il contrasto 
t ra cid che la scuola e e cid 
che la societa esige che essi 
t ia . si d fatto insopportabile 
Studenti c gruppi notevoli di 
imeiici iui in su.m co3i crii~a«j 
nella lotta politica. su posi 
zioni avanzate Lo studente 
avverte di m e r e nd proces 
so di formazione della forza 
lavoro di domani. in una real 
th di rapporti di produzione 
che destina anche aj quadn, 
compiti sempre piu esecutivn. 
subalterni. in cui si nduce 
al massimo la possibility del 
la iniziativa responsabile* una 
realta che mortifica la figu 
ra deirintellettuale 

Anche da noi sta iniziando 
la nvoluzione scientifica e tec 
nologica e va mutando ten 
denzialmente anche il rappor 
to tra scionza e produzione. 
tra intelJettuale e classe ope 
raia. Si pone quindi con for 
za il problema se il rappor-
to tra classe operaia c intel 
kt tuale , tra classe operaia e 
•tudenti vada ancora oggi in-

teso come una variante spe-
cifica della piu generate al-
leanza tra classe operaia e 
ceti modi, o non tenda a di-
venire un rapporto di unita 
II processo a cui assistiamo, 
afferrna Gruppi. ci porta a un 
rapporto di unita (che non 
sigmfica identita) tra classe 
oper.ua e intellettuah. Un'uni-
ta difficile per van motivi: 
la matnee sociale degli stu 
denti e intellettuah, il fatto 
die il movimento studentesco 
non ha alle spalle un retro-
terra di tradi/ione politica e 
culturale nvoluzionana, per 
cut tende a muoversi a livel 
10 della coscien/a spontanea 
11 rapporto unitario e reso 
difficile anche dai nostri n-
tardi nel eoghere il nuovo 
nella realta della societa o 
quindi anche del mondo stu
dentesco e intellettuiile. II mr>-
vimento studentesco — ha 
detto ancora Gruppi — si tro 
va in un momento delicato 
in cm o riesce a conquistare 
una maggiore chiare/za ed or-
ganicita di obbiettivi, a dar-
si un minimo di struttura, o 
pud conoscere gravi difficolta, 
tanto piii che esso si trova 
ora davanti alle proposte di 
riforma del ministro Sullo. 

Sottolineato il carattere di 
tali proposte, l'oratore si sof-
ferma in particolare sul fat
to che il progetto governati-
vo innan7j tutto non parte 
dal principio fondamentale di 
riforma l'attua7ione del dint 
to costituzionale alio studio 
per tutti i cittadini. indipen 
dentemente dal loro censo E' 
una questionc die investe lo 
ordinamento scolastico a tutti 
i livelli. d il grande tema 
unificante tra classe operaia e 
studenti. Cid nchiede che il 
movimento operaio affront! I 
problemi della scuola come 
momento essenziale della lot
ta per la propria emancipa 
zione e di tutta la societa. 
E d'altra parte che il movi
mento studentesco si collochi 
saldamente sul terreno dei 
problemi della scuola. Affron 
tare questi problemi nel lo 
ro nesso con quelli della so 
cieta permette inoltre di nor 
re in giusto rapporto 1'avan 
guardia con la grande massa 
degli studenti. con il movi
mento popolare nel suo in-
sieme. La classe operaia con 
cui ci si vuole collegare d 
forza che si esprime in orga
nizzazioni e partiti e prima 
di tutto. nel PCI. E ' con,que
ste organizzazioni quindi. 6 
con il PCI che, nel rispetto 
delle reciproche autonomic va 
ricercato il collegamento. an
che in termini critici. In que
sto modo il movimento stu
dentesco pud superare Ja spon-
taneita, definire i propri ob
biettivi. darsi quella forma di 
organizzazione che d indispen-
sabile che del resto il mo
vimento gih affronta con 1 
gruppi di lavoro. ponendosi 
il problema del rapporto tra 
assemblea sovrana e rappre-
sentanza. 

A proposito degli obbiettivi 
del movimento. Gruppi affer
rna che deve essere portata 
avanti la battaglia per la ri
forma della scuola. La lotta 
per le riforme non va elusa, 
perche questo porterebbe ad 
evitare lo scontro la dove 6 
maturo. La linea Sullo percio 
va battuta con proposte di ri
forma alternative che sappia-
no per il loro contenuto po-
sitivo. porre in evidenza la 
incapacity della proposta del 
governo di nsolvere i proble
mi reali della scuola itahana. 
La linea di lotta che noi pro 
poniamo assume come sua ba
se il dmtto alio studio: la 
completa gratuita della scuo
la obbligatona: la sua esten 
sione ai 16 anni con un bien 
nio unico per tutti: una uni-
firazione della scuola media 
supenore in corsi di diverso 
indiri77o. con possibility di 
passaggio dall'uno all'altro e 
fncolta di accesso ad ogni ti-
po di studi univcrsitari: la 
realiZ7a7ione del tempo pieno 
per alhevi e msegnanti; un 
presalano per gli studenti me 
no abbienti delle scuole me-
die supenori che bisngna por 
tare ad essere sempre piu 
scuole aperte a tutti i citta 
dim Per runuersi ta si chied^ 
d ie i dipartimenti duentino 
la base della sua struttura e 
siano tali da superare vera 
mente 1'ordinamento per fa 
colta: la reilizzazione della U 
gura del docente unico: una 
5.">>tan7iale estensione di un 
presalano consistente. Occor
re dare mfine uno spazio au 
tonomo di iniziative e di po 
tere agli studenti. anche per 
che c.o e indispensabile per 
porro la scuola in efficace 
rapporto con i problemi del 
nostro teiipo «;i d i nnnoia 
re pr.ifondamente il contenn 
to depli stuii e i metodi di 
lr.^ecn.uofnu) 

smom MAFAI 
di Palermo 

La intollorahilita dolla con 
dizione femminile negh stra 
ti sociali piu poveri del Mez 
zogiorno e la controfaccia ino 
Iiminabilc della societa dei 
consumi Ma le vittime di que 
sta condi7ione. le donne in pn 
mo luogo. sono sempre meno 
disposte a restare vittime Di 
qui lotte sompre piu costan 
li e incisive che indicano uno 
schieramento di oppo«izione 
che va al di la di quello po
litico, rappresentato dai nsul-
tati elettorah e dalla nostra 
fiii/<i imi idiiu iii.irf, sc non 
che queste lotte sono general 

Messaggio del Congresso 

al Partito dei lavoratori 

e al FNL del Vietnam 
II X I I congretio del Par

tita comunisla llallano Ir.vla 
II suo fralerno commojso $a-
lulo al popolo vletnamlta, al 
Partito del lavoratori del 
Vietnam, al governo della 
Repubbllca Democratica del 
Vietnam, al Fronle dl llbe-
razlone nailonale del Sud 
Vietnam che, con la glorlosa 
guerra dl reilitenza contro 
I' aggresslone Imperiallila 
amerfcana, e per la jalve/-
za nazlonale, hanno dato e 
danno II piu grande conlrl-
buto. In questo perlodo slo-
rlco, alia difesa della pace 
c del dlrltlo all'lndipendenza 
del popoll, alia affermazlone 
della causa della democra 
zla, della sovranlta nailo 
nale, del joclallsmo nel 
mondo. 

II X I I congresso del Par
tito comunisla Itallano con-
danna gll imperlalisll ame-
rlcanl che hanno slilemati-
camente vlolato gll accordl 
dl Glnevra del 1954 sul Viet
nam e che hanno scalenato 
la guerra dl aggresslone 
contro II Vietnam e si op-
pone aH'altegglamenlo osll-
nato del governo degli Stall 
Unlll d'Amerlca che Impedl 
see alia conferenza quadri 
partita dl Parlgl di progre-
dlre. 

II X I I congresso del PCI 
esprime la convlnzlone che 
la soluzlone paclflca della 
questione vletnamlta possa 
e debba essere reallzzala 
sulla base dells poslzlone In 
qualtro puntl del governo 
della Repubbllca Democrati
ca del Vietnam e della po
slzlone In cinque puntl del 
Fronte nazlonale del Sud 
Vietnam 

II X I I congresso del PCI 
afferrna la necessity che, 
nell'interesse della pace e 
del dlrltlo dei popoll, II go
verno Itallano abbandonl 

ogni equlvoco nllegglamento 
dl comprenslone o dl acqule-
scenza verso I clrcoll dlrl 
gentl dell'lmperlallsmo sta 
tunllense che, batlulo mo-
ralmenle, politicamente c ml 
lllarmenle dalla reslstenza 
vletnamlta, non deslste nel 
negozlato dl Pang) dal ten 
tatlvo dl Imporre una solu
zlone neo-colonlallsta In tale 
zona del paese. Occorre per-
clA che I'ltalia allaccl rela-
zioni dlplomatlche con la Re
pubbllca Democratica del 
Vietnam, rlconosca 11 Fron 
te di liberazlonc nailonalc, 
rappresentante autenllco del 
popolo del Sud Vietnam, ns-
suma Inequlvocabile atteg 
giamento dl appogglo alia 
soluzlone della questione 
vletnamlta netl'lndipendenia 
e nella llberta. 

II X I I congresso del PCI 
fa appello a tutte le forze 
democrallche e paciflche del 
nostro paese e Impegna tutti 
I comunlstl Italian! perche si 
moltlpllchlno le iniziative del
le grandi masse popolari dl 
lotta contro I'imperiallsmo 
statunltense per rendere de
finitive la sconfltta che esso 
ha gla subtto, per sostenere 
a fondo le asplrazlonl e la 
azione del popolo vletnami 
fa che eslge che II governo 
americano cessl I'aggresslo-
ne contro il Vietnam, melta 
fine a ogni alto dl guerra 
che aftentl alia sovranlta o 
alia slcurezza della Repub
bllca Democratica del Viet
nam, rll lrl lo sue truppe e 
quelle del paesl satellill dal 
Sud Vietnam, smantelli tutte 
le sue basl milllarl nel Sud 
Vietnam e lascl al popolo del 
Sud Vietnam regolare II pro-
prlo destlno senza Ingerenza 
slraniera e al popolo vletna 
mlla rljolvere, esso stesso, 

II problema della rlunlflca 
zlone del paese, senza Inge
renza stranlera. 

mente frammentane, di scar-
so respiro politico. Una diffi
colta in cui esse si imbatto-
no e quella di non trovare 
una controparte ravvicinata, 
ma degli enti local! svuotati 
di qualsiasi potere che rin-
viano la soluzione dei proble
mi ad un ginepraio di inter
vene ministeriali e ammini-
strativi. 

In realW le lotte delle mas
se femminili pongono alcune 
delle fondamentali questioni 
d! riforma del nostro paese: 
la riforma urbanistica. diver
so orientamento della spesa 
pubblica. decentramento dei 
suoi poteri alle regionl e agli 
enti locali, un radicale cam-
biamento di indirizzo poli
tico ed economico. Spetta a 
noi comunisti. spetta ai col-
lettivi dei giovani rivoluziona-
ri avere contatti permanenti 
con questi gruppi sociali. co-
struire con loro comitati capa-
ci di autodingere la lotta con 
forme nuove. piu incidenti. 
piii costanti Un compito par
ticolare spetta ai consiglieri 
comunali che devono guar-
darsi dall 'appanre e dall'es-
sere solo t mediaton tra 
gruppi esasperati. da una 
parte e i rappresentanti dello 
squalificato potere locale del-
1'altra. per porre invece. alia 
testa delle masse, i problemi 
della riforma dei eomuni e del 
loro effettivo potere 

La prospettiva di lotte piu 
accentuate non esclude la pos 
sibilita di convergence con al-
tre forze politiche L'obiettivo 
e la possibihta della unita 
con le altre forze politiche de 
ve quindi essere sempre pre-
sente perche non si arnva al-
l'unita nella lotta se non si fa 
anche la lotta per 1'unita Ma 
dobbiamo chiamare ad urn 
unita di tipo nuovo che non 
si contorm di inerti unanimi-
ta ma che s«. sforzi. nel cor-
so delle lotte. di raggiungere 
una presa di posizione effet 
tiva a favore delle masse op-
pr« sse Le lotte delle masse 
<;fruttate sono alio stesso tem
po positive ed antagoniste-
P-Kitive per le conquiste reali 
cho devono essere strappite. 
nntacomste r^rxtfo al re
gime s<x"iale attuale e le for-
70 pMifche die lo s<istencom 
Ma se noi pensasiimo di stni-
mon»il,7zare le masse in \m 
P iro di-egno eversivo tendon 
te so'o all approfondirrento 
della cr";i del sUtcma. da un 
Into rw>n o'.Unmdo quosto 
obiettivo non essendo sincera-
mente colle^it' alle asp 'razo 
ni positive degli UOTI^II e del 
le dome ro.ili o dill'altro. re 
stando irrisolti I probUmi 
rontrh-.rroTinio al dilisrire 
d.'i quiiunquismo oifrcintt un 
terreno alii vocazione u ' o n 
t a r n di lie chvM donunanti 
del niv.ro pio>o Lo r«^porisi 
bilit.i del p i r t i t o sono milVi 
grandi E' gui-,to percid resp n 
gere nottamrntc la strategia 
di alternativa astratta propo
sta da alcuni compagni che 
sopravvalutano la canca ever 
siva contenuta nelle lotte. igno. 
rano il problema dfll'alleanza 
tra la classe operaia e i con 
tadini. sottovalu'ano la ftinzio-
ne e il peso delle forze pohti 
che Ribadita h nostra opposi 
zione al centro sinistra, dob 
biamo attestarci su un piano 
d'azione che sappia indicare 
con sufficiontc precisione I 
contenuti essenziali e discri-
minanti di un programma de 
mocratico avanzato che unifi-
cni e coorcitni ootettnamente 
le lotte di massa, tale che 

possa costituire la base della 
proposta politica per la co 
struzione di una nuova mag-
gioranza. 

Perseguendo fino in f^ndo e 
senza compromessi questi ob
biettivi democratici. con la co-
stante partecipazione delle 
masse, si giunge vicino al 
cuore degli interessi del mo-
nopolio e dello stato autori-
tario, ponendo richieste che 
hanno carattere di transizio-
ne al socialismo. In questi 
ultimi anni il partito ha avu 
to la capacita di cogliere le 
novita. comprendendole nel lo
ro valore oggettivo e sapen-
do estrarre da esse elementi 
di arncchimento alia linea 
del partito e di correzione di 
episodi di burocratismo e con-
servatorismo. 

E" quest a nostra vitality che 
ci consente oggi di approva 
re le tesi congressuali e il 
rapporto di Longo. che non 
rappresentano una linea poli
tica imbalsamata o poliva-
lente, ma una linea chiara 
che indica forme di lotta 
nuove. piu avanzate, sbocchi 
politici ravweinati e dS alia 
strategia delle riforme, colle-
gata adesso strettamente ai 
nuovi problemi della conqui-
sta di poteri dal basso e del
la riforma democratica dello 
stato. tutta la sua carica ri-
voluzionaria e la credibility di 
concreta vna per l'avanzata de
mocratica al socialismo. 

URRACINI 
dol la D i rez ione 

Concordando pienamente 
con la rclazione del compa
gno Longo. Terracini si pro
pone di formulare nlcunc chio-
se a certe proposizioni che 
sono state enunciate nel cor-
so del dibattito. 

Iji ro!a7ione, dice il compa
gno Terracini. partendo dalla 
anahtica denuncia della cnsi 
che ha jmestito la societa 
itahana. h i propo-to l i pro 
secuzione della politica die si 
intitola a lh via democratica 
al socialis.no. adottata. spe 
nmentata e arncchita a par-
tire dal nostro Mi l congres
so Di questa politica nessu-
no ha nettamente chiesto la 
sconfess:one o 1'abbandono in 
questo XII congresso. anche 
se diversa e 1 impressione che 
ha nportato la maggioranza 
dei giornahsti present!. Que 
sti hanno infatti tracciato nei 
loro articoli una sorta di map 
pa del PCI e del suo con 
gres«i a lmmagine e somi-
gl.anzi di altn pirtiti, secon-
no cioe uno schema di c de 
stra ». < cen'ro >. * sinistra > e 
.•\nc\w di i n i «nuova Sim 
stra •> l cui aderenti solo for-
nia]mente si adatterebbero a 
una finzione di unita. Una si
mile rappresentazione. dice 
Terracini. sarebbe per questi 
giornahsti una pura e sempli-
ce trasposizione aH'interno 
del partito delle conseguen 
ze di quella politica di am 
masso indiscriminato di tutti 
i c no > che si levano dal pae 
se di cm il nostro pirtito 
viene appunto accu-oto. poll 
tica che farebbe del PCI un 
partito certamente volumino 
so e pesante, ma esposto alle 
npercussumi dannose e 
alle influon7e di qualunque 
imprevedibile d.sloca7ione 
delle sue in->tabih comrx) 
nenti 

Terracini afferrna a questo 

punto che indubbiamente il 
PCI e andato polanzzando in-
torno a s6 spinte diverse e 
molteplici che si levano dal 
le vane stratifica/ioni del cor-
po na/ionale nei confront! del 
sistema. ma esso le ordina 
sulla base di eomuni preva
lent! denominator! politico so
ciali, svolgendo con cid una 
funzione democratica impa-
reggiabile. una a/ione organi/.-
zata secondo le hnee mae-
stre di una concezione rivo-
lu/ionana di classe. Questa 
concezione e questa politica 
vanno sotto il segno della 
strategia delle alleanze. la 
quale niuove oggi verso un ar-
co sociale sempre piu vasto, 
avendo la sua ohbligafa re 
ciproca nella strategia delle 
riforme. 

Le riforme non costituisco-
no necessanamente un prez 
zo da pagare per garantirsi le 
alleon/e. dice Terracini, an
che se cio puo essere talvol-
ta stoncamente necessario 
per un nvoluzionano (dei 
prez/i furono pagati dai bol-
scevichi nell'ottobre rosso. 
per assicurare l'alleanza fra 
operai e contadini). Ma qui 
in Italia le riforme per cui 
classi. ceti e categorie si bat-
tono non imphcano alcuna 
concessione da parte nostra 
dato che esse sono state m-
serite per nostra volonta nel
la Costituzione che noi co 
munisti quahficammo come 
democratica avan/ata Che ta
le sia stata e sia la Cost!-
tuzione. Jo dunostra del re
sto la resisten7a della gran 
de borghesia alia sua attua
zione. Delle riforme piu ur-
genti e attuali. di quelle che 
piu possono dilatare 1'arco 
delle alleanze, ha fatto una 
elencazione il compagno Lon
go nella relazione Una volta 
accettata la strategia delle al
leanze, del resto. come si po-
trebbe azionarla se non con 
le riforme? 

II compagno Terracini in-
dividua su questo punto il di-
stacco dalle tesi e dalla rela
zione di Longo di alcuni com 
pagm mtervetiuti nel dibatti
to. Essi, dice Terracini, han
no esaltato le forme nuove di 
organizzazione e attivizzazio-
ne della volonta politica del
le masse lavoratnci e studen-
tesche, sollecitandone l'mne-
sto nelle strutture tradiziona-
li, ma non hanno detto do
ve e come apphcare po! le 
maggion energie. Terracini si 
6 qui nfento all'uso. in alcu
ni interventi, di alcune imma-
gini gramsciane quail la guer
ra « di posizione > e « di mo
v i m e n t o , le casematte da 
occupare o abbandonare. Cer
te immaginj usate da Gram-
sci in particolari situazioni e 
condizioni devono perd esse
re sostanziate dalla realta 
se vogliono essere probanti. 

Nel suo discorso di mar-
tedl scorso al congresso il 
compagno Amendola aveva ri-
cordato Ja discussione che 
Terracini aveva avu to con Le
nin al terzo congresso del-
l'mternazionale comunista. 
Terracini spiega che in quel
la occasione egli aveva usa-
to. per contestare la validita 
della tesi di Lenin sulla con-
quista della maggioranza, ter
mini come < difensiva » e < of-
fensiva > analoghe a quelle 
di «guerra di posizione» e 
« guerra di movimento ». Le
nin — Terracini ha citato te-
stualmente — rispose allora: 
«Parole di questo genere, 
compagno Terracini, non si-
gnificano nulla nella loro ge-
nericita. Bisogna fare il cal-
colo delle forze. considerare 
le possibility del successo. 
esaminare le condizioni ob-
biettive e soggettive, e poi 
formulare delle proposte pre
cise: quando. dove, con chi 
e contro chi. altnmenti le 
parole restano parole * Cosi. 
dice Terracini. si pone oggi 
per il nostro partito appun
to il problema del che cosa 
fare e proporre; e si torna 
allora al tema delle alleanze 
e delle nforme. 

In una struttura che com 
porta I esistenza dei partiti 
come momento inevitabile di 
mediazione, le alleanze si tra-
sfenscono perd dal piano so
ciale a quello partitico. n pro-
cesso. del resto. non si fer-
mi qui. dato che i partiti 
sono divTsi in correnti e le 
correnti fanno poi capo a 
singole personalita: si crea 
casi tutia una senc di intri
cate niediazmru successive. 
nelle quali si inseriscono ele
menti di disturbo. calcoh. «?nv 
cin furtvschi. trasformismo. 
Qui e importante — dice Ter
racini — che il partito. I suoi 
dingenti. restino saldamente 
legati alia ragione miziale del
la azione intrapresa. sottraen 
dosi alia tentazione di un 
qualsiasi facile successo o al 
la pers.iaMone che noi intan 
to siamo i piu abih e che 
qjindi. se qualcuno sara lm 
brogliato, saranno gli altn 
Non niscondiamocelo: e ma-
ledettamente veni che, come 
la strad.i dell inferno, anche 
i crocicchi parlamentan so 
no lastncati di buone inten-
zinni. Terracini ha messo a 
questo punto in guardia da 
facili illusion!. E' vero che si 
inenna oggi in qualche par
te l'lnterclassismo della DC. 
ma dietro nmane saldo il 
classismo a «enso unico del 
suo gruppo dingente: d ve 
ro che il socialdemoeratismo 
ha mostrato la sua natura 
conservatnee. ma i suoi por-
taUm continuano ad avere 
buona presa sul partito so
cialista. 

E SnCSSO noi H ingannU 
mo nell'accertamento di cer-
ti processi e fermenti che so

no piu lenti di quanto non 
ci sembn, mentre troppo di 
frequente siamo eccessivamen-
te cornvi a nconoscimenti e 
investiture che non reggono 
poi nemmeno a una limitata 
prova. Quante scialbe figu
re — ha esclamato Terra
cini — noi non abbiamo al-
zato in questi anni sugh al-
tan della democrazia, della 
politica di sinistra, di una 
possibile nuova maggioran/a! 
Occorre evitare certi facili 
entusiasmi. Se la strategia 
delle riforme d stata la sola 
valida per muoversi sulla via 
del socialismo, cerchiamo pe
rd costantemente di nsalire 
all'indietro la lunga sene del
le condi/ioni. fino al suo pri-
mo anello di classe. sicuro 
banco di prova di ogni svol-
ta reale; e nel ndiscenderla, 
quando dai partiti passiamo 
alle correnti o alle frazioni, 
calcohamone dieci volte la 
ale.itorieta 

II compagno Terracini s'e 
quindi soffermato nella par -
te finale del suo intervento 
sul problema dei giovani e 
della FGCI. Egli ha critica-
to il fatto che solo I'entrata 
in campo — per ultimi — 
degh studenti abbia fatto av-
vertire alia FGCI il nuovo 
che peraltro gia da tempo 
maturava e esplodeva fra la 
gioventu delle fabbriche e 
dei campi. Ne 6 discesa una 
concezione errata che — nel
la ipotesi proposta al con
gresso dagh esponenti della 
FGCI stessa. di una radica 
le revisione della sua struttu 
ra organizzativa — porterebbe 
di fatto alia demolizione del
la FGCI. nsucchiata da una 
indeterminata funzionalita de
mocratica di base, di cui sa-
rebbero espressione informa-
le certi collettivi vaganti e 
estemporanei. Per questa via 
ha detto Terracini. la FGCI 
per darsi una ragione di vi
ta nnuncera a vivere. 

Un ultimo cenno il compa
gno Terracini lo ha riservato 
a un problema particolare 
nell'ambito delle questioni in-
ternazionali Abbiamo saluta-
to con applausi fraterni e soli-
dali — ha detto — i rappre
sentanti dei partiti e movi-
menti nazionali dei paesi ara-
bi Ora io vogho mandare — 
ha detto Terracini — un sa-
luto fraterno e solidale anche 
ai nostri compagni di quei 
paesi, ai mihtanti di quei 
partiti comunisti che vi so 
no costretti alJ'illegalita e du-
ramente perseguitati, solo per
che hanno prescelto di lotta-
re per le liberta sociali e na-
zionali dei loro popoli sotto 
la bandiera del marxismo-le-
ninismo. Penso e spero che 
I'appello di un grande par
tito rivoluzionario come il no
stro, arnica provato del mon
do arabo. per il superamento 
di tale intollerabile situazio
ne venga raccolto da quei 
governanti non solo per sen-
so di giustizia ma anche per-
chd solo col libero dispiega-
mento della forza creatrice 
che si sprigiona dal comuni-
smo i loro paesi potranno 
consolidarsi e prosperare. 

VALENZA 
segretario della Fede-
razione di Napoli 

Siamo dinanzi ad una on-
data di lotte di massa. ad un 
sommovimento ideale. In que
sta situazione. che pud arri-
vare a punti decisivi di svol-
ta. fl problema di uno sboc
co politico (pena il nflusso 
del movimento) d un proble
ma reale. La proposta conte
nuta nel rapporto di Longo 
— che condivido pienamen
te — mi pare inviti a non 
indugiare su ipotetici e astrat-
ti dilemmi. m i a sviluppa-
re il nostro impegno per in-
dividuare i pnx-essi sui qua
li costruire le alleanze di clas
se. definire gli obbiettivi con-
creti delle lotte. determinare 
i piu ampi spostamenti poli-
tici Puntiamo dunque su 
sbocchi pcsitivi e avanzati 
della crisi sulla via della tra
sformazione democratica e so
cialista del paese. 

II Me7zogiorno. con le sue 
lotte operaie, studentesche. 
rxipolan, ha contnbuito a far 
saltare i tentativn di sta-
bihzzazione del sistema L'lpo-
tesi del Mezzogiorno < palla 

dl piombo >, contrappeso mo-
derato alle spinte nvoluzio-
narie del nord operaio, d or-
mai fuori della realta politi
ca itahana. Oggi la lotta del
le citta meridionali mette in 
crisi il nuovo blocco di po
tere. a direzione monopolisti-
ca. d ie si e sostituito al vec-
chio blocco agrario Sta mu-
tando il ruolo della citta me-
ndionale, di quell'enorme e 
caotico sistema urbano. che le 
classi dingenti hanno pro-
mosso in questi anni e dove 
la DC e il centro sinistra han
no operato una nuova media
zione tra monopoli, rendita 
fondiana. spesa pubblica e 
gruppi imprenditonali, e spe-
culativi del sud Ma propno 
nei centri urbani, come Na
poli, 1'organizzazione capita-
listica della citta, con I suoi 
costi sociali intollerabili. si 
scontra, in modo sempre piu 
diretto. con gli interessi non 
solo della classe operaia, ma 
di larghi strati sociali. La 
fabbnea si salda con la so
cieta. con la scuola. l'univer-
sita. i quartien cittadini. Mu-
ta in particolare. con la con-
testazione studentesca e le 
battaglie dei docenti universi-
tari subalterni. con la conte-
stazione dei magistrati e degli 
avvocati. il ruojo tradizionale 
deH'intellettuale meridionale. 
un tempo mediatore tra le 
masse e il potere statale, ar-
matura e cemento del blocco 
agrario. Si allarga quindi lo 
schieramento sociale attorno 
alia classe operaia Ecco il fat
to politico nuovo Falhsce il 
tentativo conservatore e rifor-
mista di isolare la classe ope 
raia. disperdendola nella gran
de metropoli residenziale bu-
rocratica e parassitaria. tra 
le pieghe di una stratificazio-
ne sociale formata in preva-
lenza da interessi e ceti n-
tenuti piii facilmente inte-
grabili. n voto del 19 mag 
gio a Napoli d il segno di 
questi fenomeni nuovi. Inter 
venire nei processi reali di 
crisi del blocco dominante 
per costruire un nuovo siste 
ma di alleanze sociali e po 
litiche. una nuova unita me-
ridionalista che si ponga l'ob 
biettivo di risolvere la que
stione meridionale in una 
prospettiva socialista: questo 
e il terreno concreto dell'im-
pegno rivoluzionario senza at-
tese che possono consentire 
aH'avversario recuperi di con-
senso, ma anche senza fughe 
in avanti e senza suggestioni 
massimaliste. In questo qua-
dro la strategia della lotta 
per le riforme di struttura va 
riqualiftcata e rinnovata per 
colpire 1'attuale meccanismo 
di sviluppo e il sistema di 
potere borghese e fare avan-
zare una programmazione ri-
formatnee e mendionahsta. 

I ritardi e ! vuoti del par
tito a Napoli e nella Campa
nia finiscono per creare dei 
contraccolpi neli'onentamen 
to delle nostre organizzazio
ni, che rischiano di oscillare 
tra la propaganda generica 
del socialismo e I'amministra-
zione statica delle proprie 
forze in un ristretto onzzon-
te municipale. Ma la ragione 
dei ritardi non sta solo in ca-
renze di orientamento: si de 
ve risalire al rapporto reale 
del partito col movimento: d 
il problema ciod della salda-
tura tra movimento rivendi-
cativo e lotta per le nforme. 
Certo non si tratta di fare 
assumere al partito i proble
mi posti dalle lotte. laddove h 
lascerebbe il sindacato. II 
contnbuto del partito d inso-
stituibile per tenere viva la 
tensione sociale e politica 
nella battaglia per nuovi pro 

Bologna: 

104 mila 

tessercti 

4500 reclutati 
B O L O G W H 

Durante la seduta con-
gressuale di stamane il com
pagno Galettl ha annunciato 
che la federazione del PCI 
di Bologna ha gia rilesse-
rato 104 000 compagni, di 
cui 4 $00 reclutati. Mancano 
alcune centinala di tesserati 
per ragglungere II lOO ô ri
spetto aH'anno scorso. 

grammi, nuovi indirizzi eco-
nomici, che si appoggi a un 
potere di controllo, di Inter
vento dal basso. In tale con-
testo il partito a Napoli d 
chiamato ad impegnarsi a 
promuovere l'iniziativa di una 
« costituente operaia > conce-
pita come un movimento di 
assemblee d1' base che fac 
cia perno sulle fabbriche 

Muovendoci su questo ter
reno, in un costante rappor
to cntico con le altre forze 
di sinistra laiche e cattoliche 
potremo fare avanzare gli 
sehieramenti politici. ora in 
ritardo rispetto al fronte so
ciale in movimento Per quan
to nguarda il partito non fa-
remo ai nostri avversari il re 
galo di cnstallizzare dissensi 
e divnsioni per assomigliare 
a! partito di Nenni. Nello 
spinto di questo congresso 
affermeremo la nostra linea 
politica, chiara, aperta ad ogni 
contnbuto cntico e ad ogni 
sviluppo creativo. senza in 
certezze e confusion! 

GAMBOLAW 
segretario della Federa
zione di Genova 

Le lotte operaie pongono 
due questioni dl fondo: la 
conquista di un reale potere 
di contratta7ione nella fab
bnea: la consapevolezza dello 
stretto rapporto tra nvendi-
cazione economica e potere 
politico, quindi della collo 
cazione delle forze politiche 
rispetto ai problemi posti 
dalla ampiezza del movimen
to. Da cid dobbiamo partire 
per comprendere il carattere 
nuovo e avanzato delle lotte 
stabilendo un rapporto diret
to tra elaborazione della piat-
taforma rivendicativa. gestio-
ne delle lotte e nuovi stru-
menti di partecipazione ope
raia a tutte le fasi delle ini
ziative del sindacato e del 
partito 

A questo riguardo — secon
do il compagno Gambolato 
— sono state date risposte 
incomplete nel dibattito con-
gressuale da parte di Amen
dola e di Scheda. Se d in-
contestabile la necessita di 
respingere ogni interpretazio-
ne dei movimenti in atto co
me nsultato di una spinta 
spontanea che agirebbe al di 
fuori del partito e del sinda
cato, non dobbiamo perd 
sfuggire a un esame piu at-
tento delle nostre insufficien-
ze e ritardi nel comprende
re che la classe operaia. e lo 
stesso movimento studentesco 
stavano esprimendo nuovi 
modi di fare politica con un 
partito qualche volta attesta-
to in una posizione di pas-
siva registrazione dei movi
menti in atto. Mancando un 
esame autocritico. o insisten-
do su una polemica artificio-
sa, possiamo correre il ri-
schio di indicare al partito. 
come compito essenziale. la 
difesa passiva della sua linea 
politica e della sua strategia. 
oppure per quanto riguarda 
la lotta nelle fabbriche, solo 
il sostegno dell'azione riven
dicativa del sindacato. 

Nel corso dei movimenti 
reali la classe operaia esalta 
il grande valore rivoluziona
rio dei suoi strumenti di 
classe non solo intesi come 
proiezione politica o sindaca
le di una volonta di rinnova-
mento. ma come strumenti 
eon i quali condurre delle 
lotte rawicinate attorno a ob
biettivi concreti che partono 
dalla realta dello sfnittamen-
to nelle fabbnche e nella so
cieta. Nel momento in cui 
queste insieme di lotte dai 
caratteri diversi, tendono a 
porre in discussione le strut
ture del potere politico, noi 
abbiamo una ricerca di nuo
ve forme di partecipazio
ne dal basso: dai comitati di 
reparto ai comitati di agita-
zione. all'assemblea. Anche il 
partito deve puntare a un 
nuovo tipo di struttura or
ganizzativa artieolata in cel
lule di reparto come istanza 
di base della nostra presen-
za politica nella fabbrica 

L'oratore ritiene illusoria e 
*bagliata l'ipotesi secondo cui 
le lotte e i movimenti reali 
di per sh determinerebbero 
spostamenti tra le forze po
litiche e. in relazione ad al
cune affermazioni di Pintor. 

I lavori per I'elezione degli 

organi dirigenti dei Partito 
BOLOGNA. 14 

Si d tenvita giovedi sera la 
seduta del Congresso nservata 
ai soli delegati. per discutcre 
la relazione della commissione 
elettorale circa la formazione 
degli organismi dirigenti e di 
controllo. Ha prosieduto la 
seduta il compagno Giancarlo 
Pajotta. n compagno Arman
do Cossutta ha nfento al Con 
gresso a nome della commis 
sione elettorale. Egli ha am 
piamente lllustrato i criten 
seguiti dalla commissione per 
la scelta dei candidati al co-
mitato centrale, alia commis 
sinn? rv>n»role Ai -or.trdlG c 

al collegio centrale dei sinda-
d ed ha poi dato lettura del

la rosa dei norm propo>ti per 
tali organismi, indieando per 
ognuno una breve biografia. 

Sulla relazione di Cossutta 
si d aperta la discussione nel 
la quale sono intenenuti i se-
guenti compagni- Flamigni. 
Minucci. Scappini. Aiazzi. 
Russo. Pecchioli. Stecher. 
Miana. Gambolato, Papapse-
tro, Janni, Ambrogio. Cah 
mandrei. Mascia. Guilandi. 
Scheda. Birardi. Pannocciua, 
Di Marino. Fenio Giachini. 
Velletri. D'Ald. G Berlinguer. 
Vidah. Tedesco. Turtura. Ga 
ravini. Atti, Tamburi. Magni. 
Gomez, Serri, G. Paietta. Bu 
falini. Fontanl, Pintor. Con-
giu, Cnprara. Cavicchioli. 
Cacciapuoti, Biondi. 

Chiusa la discussione. il 
compagno Cossutta ha comu 
nicato che la commissione 
elettorale si sarebbe nuova-
mente numta per valutare 
tutte lo considerazioni gene-
rali svolte e le singole propo
ste nominative: la commissio
ne riferira domani (sabato) al 
Congresso le sue conclusioni. 
e presentera al voto dei dele
gati le liste definitive dei can 
didati. n Congresso ha gia 
deciso nella seduta nservata 
ai soli delegati di votare una 
hsta con un numero di candi 
dati pari al numero del crm. 
poncnti gli organismi dirigenti 
e di controllo e di votarh per 
alzata di ma no. 

nega che la cnsi del sistema 
sia giunta a un tale punto 
per cui tutto l'articolato tes 
suto attraverso il quale il ca 
pitahsmo reahzza la sua poh 
tica del consenso. possa sal 
tare sotto la spinta di un mo 
mento improvvtso La situa 
zione d ben diversa: di fron 
te alia crisi profonda di tut 
to il sistema di alleanze del 
la democrazia cnstiana noi 
possiamo oggi costruire un 
rapporto nuovo lid nuovi stru 
menti di democrazia, lotte 
parlamentan e forze politiche 
rifiutando ogni contrapposizio 
ne tra i diversi momenti, ma 
lavorando perche nuove espe 
rienze vengano avanti, 

Dobbiamo dare ai nostri 
obieltivi di riforma maggiore 
incisivita e continuita evitan 
do il pencolo di appanre co 
me un partito sostanzialmen 
te indifferente rispetto alle 
esigenze di definire una sea 
la di pnorita per quelle n 
forme che considenamo «s 
sem*iali alio sviluppo del 
paese. 

A questo proposito Gambo
lato ha espresso la sua tota 
le adesione alia proposta for 
mulata da Longo per sviluppa 
re in tutto il paese un gran 
de movimento di massa at
torno alia politica dell'inter 
vento pubblico e piu specifi 
catamente delle partecipazio
ni statali. 

MACAWSO 
segretario regionale per 
la Sicilia, membro della 
Direzione 

La nuova situazione in cui 
ci troviamo e che ricaccia 
sempre piu indietro vecchie e 
nuove versioni del centro si 
nistra. riformismo e discri 
minazione anticomunista. non 
d frutto dello spontaneismn 
e nemmeno il semplice n 
flesso di nuove e ogaettive 
contraddizioni che emprsonn 
nel sistema n 'fifl non d pen 
sabile senza riTenrsi alia no 
litica del nostro partito alb 
sua iniziativa. alia sua forza 
Questo dato di Tatto Done a 
noi particolari responsahiilta 
per assicurare alia crisi che 
travaglia il paese uno sbocrn 
positivo che d possibile solo 
se andra ancora avanti la lot 
ta delle masse. 

Di qui la necessita di indi 
viduare gli obiettivi con chia 
rezza. concretezza e in stret 
ta aderenza alle nvendicazin 
ni poste dalle masse e dagl< 
stessi problemi che sono sul 
tappeto: e tenendo conto delle 
osservazioni cntiche che. so 
prattutto da settori giovanih 
sono yenute nel corso dei con 
gressi sollecitandoci ad un n 
pensamento circa Io sviluppo 
da noi dato alia politica di 
riforme e di rinnovamento de 
mocratico per rendere sem 
pre piu evidenti i nessi tra 
questa politica e la nostri 
prospettiva socialista. superan 
do nigri7te e burocratismi 

Ha detto bene Napolitano 
che oggi si pud parlare di 
una nuova fase « costituente » 
perchd. come aveva sottohnea 
to Longo. siamo di fronte ad 
una crisi sociale e politica ri' 
fondo. e che quindi si pongo 
no problemi di qualita nuova 
e una riconsiderazione d'insie 
me e di prospettiva della so 
cieta italiana. Ecco perche 
nel delineare i nostri obiett' 
vi. dobbiamo farlo partendo 
anche da una riflessione en 
tica. E ' quel che abbiamo fat 
to in questi mesi in Siciha 
dove 1'esperienza ha dimo 
strato che non basta I'esisten 
za di una Regione con ampi 
poteri e la estensione dello 
intervento pubblico per reahz 
zare uno sviluppo della demo 
crazia. Anzi. 1'esperienza ci di 
ce che questi strumenti pos 
sono anche rivolgersi contro 
le masse — trasformando co 
si la Regione. in una zona 
depressa, da strumento dl li 
berazione in strumento d, 
nuova oppressione — se non 
si svnluppa una lotta adegua 
ta. volta a contrastare una li 
nea che vuole i poteri auto 
nomistid stravolti e piegati 
agli interessi dello svnluppn 
monopohstico e del parassiti 
smo. 

E' cosi che si d giunti alia 
paralisi del Parlamento sici 
liano (da qui l'occupazione-
non abbiamo contestato :' 
Parlamento. ma abbiamo con 
testato e contestiamo la sua 
paralisi); che gh enti pubbli 
ci regional!, pur conquistati 
con le lotte di un largo schie 
ramento di sinistra, sono di 
ventati canal! di uno sviluppo 
contrario alle asp.razioni e ai 
bisogm dei lavoratori. stro 
mento di organizzazione del po
tere clientelare. corpi separa 
ti e conirapposu non solo a! 
le masse ma alle stesse as 
semblee elettire Tali enti as 
soKono oggi una funzio-
ne che e insieme parassita 
na e di nproduzione iella 
crisi che investe le strutture 
sociali e politiche della Sici 
Ha. 

Sorge un quesito* questa si 
tuazione deve spingerci ad un 
rovesciamento della nos'ra h 
nea autonomistica ad un ab 
bandono della lotta che con 
I'autonomia spinge versr» le n 
forme; oppure si tratta di cor 
reg^ere nettamente qa»sto 
corso di saperci efftcacemen 
te opporre a questa Imea d 
tendenza? Noi abbiamo posto 
questa seconda scelta ^-onsci 
del fatto che autogoverno d» 
ve sigmficare la possibility di 
scelte che non npetano m«c-

(Scgue a pagina 5) 
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