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U Xll Congresso Nazionale del PCI 
approva le Test presentate dal Comita-
to Centrale uscente e sottoposte al di-
battito pre-congressuale. la relazio
ne del compagno Luigi Longo e le con
clusion'! della discussione. 

II Congresso sottolinea in modo par-
ticolare il suo pieno consenso sull'orien-
tamento delle Tesi e della relazione a 
proposito di tre temi essenziali: la no
stra interpretazione della coesistenza pa-
cifica, la nostra concezlono di una via 
democratica di avanzata al socialismo, 
la nostra linea per un nuovo internazio-
nalismo prolctario, linea da cui de-
riva la collocazione autonoma del PCI 
nel campo del movimento operaio, co-
mnnista e rivoluzionario internazionale, 
e 1'azione per una nuova unitA del mo
vimento operaio e comunista internazio
nale, fondata sull'uguaglianza dei Par-
titi D sul reciproco rispetto della sovra-
nita e deH'indipendenza. In tale qua-
dro. il Congresso esprime la propria 
approvazione per le valutazioni e i giu-
dizi delle Tesi e della relazione attorno 
agli avvenimenti di Cecoslovacchia e 
per 1'azione svolta in proposito dagli or
ganism! dirigenti del Partito. 

II Congresso da mandato ai nuovi or-
ganismi dirigenti di integrare il pro-
getto di Tesi sulla base della relazione 
del compagno Longo e delle considera-
zioni seguenti. considerazionl che scatu-
riscono dal vivo contribute arrecato dai 
congressi provincial! e dal Congresso 
Nazionale. 

Sulla situazione polilica italiana 

1) Lo sviluppo delle lotte social! ne. 
gli ultimi mesi conferma e sottolinea 
ulleriormente le indicazioni tratte dal 
crescere del movimento negli ultimi an-
ni, e dall'eccezionale valore delle lotte 
che hanno caratterizzato il 1968. II mo-
vimento di massa si e grandemente 
esteso. e ha trovato espressione e al 
tempo stesso nuovo stimolo nella vitto-
ria ottenuta dalle sinistre nelle elezioni 
del 19 maggio. Nonostante permangano 
ancora zone e settori di minore tensio-
ne, il movimento coinvolge gruppi so-
ciali nuovi e fin qui meno present! 
nella lotta. 

Al centro dci movimenti c stata ed 6 
la classe operaia. che sostiene la parte 
decisiva e piii aspra dello scontro so-
ciale in atto. Sono nello stesso tempo 
in movimento le masse studentesche uni-
versitaric e medie. imponenti forze con-
tadine. ampi settori di impiegati e tec-
nici, vari ed estesi strati del coto in-
termedio urbano. gruppi important! di 
intellettuali e ncercatori. Decisivo e sta-
to ed e 1'impegno di lotta delle nuo\e 
generazioni. Forte e stata la eombatti-
vita di larghi strati di lavoratnei e 
di studentesse. 

E' in atto una estensione del proces-
so unitario a livello smdacale e in al-
cuni casi ar.che a liveilo politico. Si 
manifesta una mnturazione piu alta del
la coscienza smdacale e anche della co-
scienza pohtica. Vi e. in general*, una 
radicalizzazione dello scontro sociale. 
sia per gli obiettivi nuovi e piu eleva-
ti che molte lotte in corso si propongo-
no di raggiungere sia per la ampiezza 
c la sua qualitA delle forze che scen-
dono in campo. II movimento si e svi-
luppato anche in forme nuove e ongi-
nali che c necessario trovino sempre i 
piu larghi appoggi nella opin.one nub-
blica e nel!e Iargiie masse popolari. 

Tali movimenti hanno le loro ongini 
nelle nuove contraddizioni e nei vecchi 
problemi irnsolti della soeietA italiana. 
che scaturiscono dalla struUura della 
jocieta stessa e dalla politic?, seguila 
dai governi e per ultimo dai governi 
di OTitro-simstra. Tali rr.ovimeini. pe-
rd, non sarebbero stati e non sarebbe-
ro pos3iDin senza la presenza e la mul
tiforme miziativa di un Partito come il 
nosiro, con una chiara politica di unitA, . 
di lotta. di indicazione di soluzioni con
crete e pos. tne. senza la presenza di 
grandi organiz/.izioni autonome di mas 
sa classiste e unitar.e. K' questa pre 
senza che ha cunsentito di dare una 
prospettiva anche alle diverse spunte 
che sono venute dalla soc :eta ciu!e ed 
a esperienze nuove e original] svilup-
patesi nel vivo di movimenti di b t ta . 

2) I movimenti di lo'.ta in a i t i cspn-
mono. nel loro insieme. Tasp.razione a 
una radicale svolta economica e polit: 
ca. Da una <enc di nven.licazioni emer-
gono sempre piu obiettivi di nforma e 
gUettivi che comportano una modifica-
rione dei rapport! di potere. 

In alcuni aspettl e settori del movi
mento si contestano le basi stesse del 
El«t»ma capitalisUco. In generate, ai 

esprime il bisogno delle grandi masse 
di contare e di pesare di piu attraverso 
una estensione e un rinnovamento del
la democrazia e nnche attraverso for
me di democrazia diretta. Si esprime 
la condanna per il permanere di stri
dent! ingiustizie vecchie e nuove. 

Questo significato generale delle lotto 
in corso non emerge da ogni movimento 
in forma esplicita e non emerge in tutti 
i movimenti alio stesso livello. Le lotte 
nascono da concreti bisogni insoddisfat-
ti. da problemi che esigono soluzioni im
mediate. Cosl 6 stato ed 6 ad esempio. 
per la questione delle zone salariali. per 
la contrattazione integrativa a livello di 
azienda. per la difesa della salute dei 
lavoratori. per le pensioni e la riforma 
del sistema pensio/iistico, per una giu-
sta remunerazione del lavoro contadino. 
per il superamento della crisi di intieri 
settori agricoli. per la disoccupazione 
intellettuale e per la sottmitih/zn/ione 
delle capacita profcssionali. ecc. Tale 
varietA e differenzia/ione dei niovimen 
ti 6 del resto all'origine della loro forza 
ed estensione e non pud essere sottova-
lutata. Occorre ottenere risultati concre
ti sugli obiettivi precis! per cui ogni 
movimento sorge. La conquista di obiet
tivi parziali spinge a nuove mobilita-
zioni e a nuove lotte. 

Si pone l'esigenza, superando difetti 
e lacune. di costruire movimenti di lot
ta su problemi di liberta. di rinnova
mento e di progresso che sono profon-
damente sentiti da grandi masse e at
torno a cui esiste una forte carica di 
protesta e di combattivitA ancora ine-
spressa (come 6 ad esempio sui temi 
della emancipazione femminile o sui 
problemi di una profonda riforma del-
l'amministrazione della giustizia colle-
gata alia riforma dei rodici e a una 
nuova legge di Pubblica Sicurezza). 

Dinanzi alia ricchezza e molteplici-
ta dei movimenti in atto decisiva e la 
capacita del Partito. insieme con l'arco 
delle forze di sinistra impegnate nelle 
lotte. di orientare 1'azione delle masse 
verso sbocchi politic! generali. 

3) La risposta economica e politica 
che il nuovo governo di centro-sinistra 
tih alia crisi del Paese 6 sostaniial-
mente conservatrice. La questione essen-
ziale di un nuovo tioo di sviluppo eco-
nomico 6 ignorata. II problema della 
estensione e de» rinnovamento della de
mocrazia non viene affrontato. 

Di fronte alia spinta che viene dalle 
masse e alle contraddizioni che essa 
crea all'interno stesso dello schieranien-
to sociale e politico di maggioranza. si 
cerca la via delle misure marginali, 
degh abboz/i di inter\ento settonali. 
Sotto l'energica pressione delle masse. 
si e costretti a qualche concessione. ma 
non viene mutata la linea di fondo. che 
c di negazione di una p*ilitica di nforme 
strutturali e vengono nproposte scelte 
gia dominanti nel passato. fallite e pa-
gate dai lavoratori e dai ecii niedi. 

Anche sotto le sollecitazioni che ven
gono direttamente da corpi dell'appara-
to statale spess»i pre vale e si attua il 
metodo della repressione. 

La linea del nuovo giiverno va fer-
mamente combattuta. Tale linea. la-
5Ciando irnsolti problemi ormai dive-
nuti acuti e drammatici. consentendo e 
aggravando i! logoramento delle istitu-
zioni democratiche. facihta lo sviluppo 
dei germi di una reazione aperta. Per-
cift bisogna non dare tr igua al centro-
sinistra per liquidarlo e far avanzare 
un nuovo schierame/ito unitario di tut-
te !e forze popolari di sinistra. 

4) In questi ultimi trmpi la situa-
zione nel Mediterraneo si o ulterior-
monte aggravata per il nacutizzarsi 
dt.ia ensi medio orientale e per il po-
tenziamento del dispositivo militare me
diterraneo della NATO. Acquista quindi 
ancora mageiore penco;osita la linea di 
5ubordinazione atlantica ribadita dal 
governo di centro-sinistra. Qje-ta linea 
ha porta'o a un'u'.tenore integraytor.e 
militare dell'Itaha cone base al servi-
7i,-> (huh Stati L'niti e della NATO, in 
contraHd.7.one tra l'altro con la firma 
del trattnto anti H In tale situazione 
il Congresso sott.ilinea l'esigenza gin 
fermamente pov.a dalle Tesi di una 
grand? mob.litazione e lotta nel Paese 
c nel Parlamento per l'u-cit.i dell'Itaha 
dalla NATO, per una politica estera di 
neutrahta attiva e di pace, per la d;s 
sohi?ione dei blocchi militari e per la 
sicjrezza etiropea. sulla base innanzi-
tutto del r;conosoimento delle ettuali 
frontiere minacciate dal revanscismo te-
desco. e per trasformare — con il con-
corso di tutti i popoli interessati — il 
Mediterraneo in un mare di pace. 

In questo quadro il Congresso mani
festa la propria solidaneta con i popo-

li arabi. ribadlsce l'urgenza di risolve-
re la crisi del Medio-Oriente, liquidan-
do tutte le conseguenze politiche 
dell'aggressione Israeliana. sulla ba. 
so della applicazione completa del-
la risoluzione dell'Onu del 22 novem-
bre 19G7. I! Congresso sottolinea la ne
cessity che si operi per l'integrale ri-
conoscimento dei diritti nazionali del 
popolo arabo-palestinese. considerando 
come interlocutore vahdo della sua cau
sa quel popolo stesso, alia cui resistenza 
i comunisti italianl esprimono la loro 
solidarieti. 

Sfrafegia delle riforme e obieilivi 

immediaii 

L'e.sperien/a ha conrermato la piena 
validita della strategia delle riforme e 
delle allean/e. come linea di avanzata 
al socialismo nella fase del capitalismo 
inonopolistico di Stato. Notevoli passi 
in avanti sono stati compiuti non solo 
nell'affermazione di una linea, ma an
che nella sua acquisizione a livello del
la coscienza di milioni di lavoratori e 
cittadini e. anche, in prime conquiste 
parziali. Cos! e stato, ad esempio. per 
grandi temi quali la riforma della scuo-
la. la riforma del sistema pensionistico 
e previdenziale, la riforma agraria. La 
lotta contro i monopoli del settore sac-
carifero ha fatto avanzare la esigenza 
di una nazionalizzazione attuata in mo
do democratico. 

Questi ed altri esempi permettono di 
intendere meglio la nostra concezione 
della strategiu delle riforme. Essa con-
tiene gli elementi di una chiara propo-
sta programmatica, la quale tende ad 
affermarsi attraverso un piano di lot
te complesso e vario, che si svolge su 
terreni molteplici: lotte rivendicative, 
lotte dirette di riforma. iniziativa uni-
taria a ogni livello. Tali lotte devono 
tendere a conquistare mutamenti reali 
nelle strutture economico-sociali e nei 
rapporti di potere. ad aprire brecce nel
le strutture conservatrici dello Stato, 
debbono tendere a spostare politicamen-
te impi)Yienti forze sociali. a rompere le 
allean7e su cui si sostiene il blocco 
dominante e a costituire un nuovo bloc
co di forze sociali e politiche. 

Essenziale e stato ed b che venga 
realizzato. nelle lotte per le riforme. un 
collegamento diretto con i problemi im-
mediati delle grandi masse lavoratrici, 
che vengano proposti obiettivi positi-
vi su cui mobilitare le forze sociali. 
che vengano ottenute conquiste reali. 
donde sia possibile muovere a sempre 
nuovi risultati. Questa linea deve esse
re sostenuta e sostanziata attraverso ri-
vendicazioni nnche parziali. attraver
so un continue aggiornamento degli 
obiettivi e delle forme di lotta. in re
lazione alia situazione concrete che vol-
ta a volta — in dipendenza dell'evol-
versi della situazione economica e poli
tica e per effetto degli stessi risultati 
parziali raggiunti — viene a determi-
narsi. Tali obiettivi si inqu.idrano nel
la nostra visione di un piano di svilup
po democratico dell'eeonomia e della so-
cieta italiana tale da costituire una va-
Iida altcrnativa alia politica dei mo
nopoli. 

Fa parte dell'essenza di tale linea di 
riforme la lotta per la partecipazione 
popolare. per molteplici forme di de
mocrazia diretta che aiutino a raffor-
zare i legami tra le istituzioni demo-
ciatiche rappresentative e le masse po-
polari. Da cio deriva l'urgenza della 
lotta per la conquista del diritto dt as-
semb'ea in fabbrica e p ° r altre forme 
di democrazia di base come le confe-
renze agrarie comunali e di 7ona. le 
forme associative contadino. il diritto 
di asscmblea nelle scuole. i consigli di 
quartierc. nuove forme di gestiane dei 
servizi sociali da parte dei cittadini. 
c cosi via. 

Le forme di democrazia di base, che 
ri^pondono all'impenosa nchiesta di 
partecipazuine che v lene d.i'.le masye, 
si inquadrano anche nella nostra con
cezione della esp.insione della demi">cra-
?ia. in quanto la lor»"> affermazione 
puo dare una nuova c piu avanzata 
qualifica agli altri, ncco^sari momenti 
dolla vita democratica e della lotti p» 
polare e sociale (sindacati. partiti. as
s e m b l e elettive). In questo m>»do deve 
acquistare vigore e for/a persuasiva la 
lotta per vina piena atfermarione e sv\ 
luppo del regime democratico costitu-
zionale. inteso nei suni elementi essen
ziali e nella sua possibile e necessana 
evoluzione. Un tale indirizzo nnnova-
tore trae validita dall 'ampn schiera-
mento di classe e politico che pu6 mo
bilitare nella battaglia per una pro
fonda trasformazione dello Stato. e in 
pnmo luogo. per eontrastare e liquida-
re le tendenze involutive, determinate 

negli istituti democratici dallo sviluppo 
del capitalismo in senso monopolistic, 
e da precise scelte dei partiti di gover
no contro l'autonomia del Parlamento. 
delle Regioni e delle altre assemblee 
elettive. 

Da cid deriva la necessita di condurre 
al tempo stesso la lotta per conquista
re strumenti di democrazia diretta e per 
rarrorzare tutti gli altri istituti della 
democrazia. per rinnovare le assemblee 
elettive, per conseguire, nell'insieme. 
una profonda riforma dello Stato con
tro tutte le tendenze autoritarie e buro-
cratiche che vengono oggi dalle classi 
dominanti e per un suo decentramento 
politico fondato sulle autonomic regio
n a l e local!. 

In questa linea di lotta. le tesi indi-
cano gli obiettivi immediaii da rag-
giungere e i punti essenziali intorno ai 
quali vanno conquistate modificazinni 
della politica economica e delle struttu
re per affrontare i problemi dell'occu 
pazione, dell'elevamento del livello di 
vita delle masse, di una nuova condi-
zione di civilta. per affrontare i mali 
stonci del Paese. Va sottolineato con 
forza, tra questi, il permanente dram-
ma dell'emigrazione che umilia milioni 
di lavoratori. spopola intiere regioni e 
impoverisce il Paese, dramma di fron
te a cui e necessario un piu deciso im-
pegno di lotta. 

Nel quadro dell'azione per un nuovo 
tipo di sviluppo economico va posta 
come questione urgente la esigenza di 
un nuovo modo e di una nuova collo
cazione della industria di Stato e di 
tutto il settore pubblico della econo-
mia giungendo ad una riforma demo
cratica della impresa e del settore pub
blico. cosi da fame strumento centrale 
della battaglia per questo nuovo tipo 
di sviluppo. 

In particolare, la lotta per una ri
forma e per un nuovo indirizzo del set-
tore pubblico deve tendere a fare di 
esso il settore pilota di un nuovo svi
luppo industr ia l , dell'industrializzazio-
ne del Mezzogiorno. delle trasformazio-
ni e delle riforme sociali In agricol-
tura. E' oggi indispensabile una gran-
de estensione degli investimenti pubbli-
ci e un loro impiego nei settori di 
avanguardia, trainanti di un nuovo svi
luppo economico e della ricerca scien-
tifica e tecnologica. Alcune misure di 
nazionali7za7ione e di controllo sui gran
di gruppi privati sono diventate non 
piu soltanto necessarie. ma di urgente 
attualit.'i; cosi e per la nnzionalizzazio-
ne del settore saccarifero. 

La lotta attorno a questi obiettivi va 
condotta unitamente a quella per sman-
tellare i centn di potere burocratici, 
al fine di porre tutta I'attivita del set-
tore pubblico sntto il controllo dei la
voratori. del Parlamento e delle Re
gioni. Questa battaglia va sviluppata 
nelle assemblee elettive e in tutto il 
Pae.se; puo e deve diventane obkttivo 
comune (Kilo lotte che si conducono al 
livello di fabbrica e di gruppo nolle 
aziende a partecipazione statale. 

Devono nnche essere posti con mag-
giore precisione quegli obiettivi (come 
ad esempio la riforma e la selezione 
del credito. i modi della riforma tnbu-
taria. la riforma del sistema distribu
tive) che sottolineano la lotta comune 
tra classe operaia. contadini e ceti mo
di urbani, e che possono consolidarne 
l'alleanza. (anche attraverso le forme 
consortili e cooperative) nella comune 
battaglia antimonopolistica. 

Sulla questione meridionale 

La lotta ne] Mezzogiorno c anche e.ss.i 
cntrata in una fase nuova e sempre 
piu chiaramente la questione meridio
nals diVitnc un motnento dciia lotta per 
la trasform.izioae democratica e StXJi.i-
lista del Paese. Sono sottoposti a criti-
ca di massa la politica degli incentivi 
o del sottosalano. pilastn della linea 
fallimenfare, seguita anche dal centro 
sinistra, che ha oggettivamente aggra-
vato tutti i mali di cui soffre il Me7-
zogiorno e. con esso, il Paese: disoccu-
p.T7ione. emiera7ione di massa. arretra-
tezza. squihbri. Lo scontro sociale nel 
Mozzoeiorno si ^ cosi esteso e inaspn-
to nelle fabbriche. nelle citta e nelle 
camp.vgne. 

II Mezzogiorno si scontra sempre p.u 
con I'attuale tipo di sviluppo: d'altra 
parte, sta entrando in crisi il sistema 
di potere a direzione monopolistica che 
ha sostituito il vecchio blocco agrario. 
Anche per questi motivi si allargano 
le possibility di alleanze sociali e po
litiche per una linea di riforme. 

La lotta contro le gabbie salariali, in 

quanto tende a colplre il modo in cui 
avviene concretamente la subordinazio-
ne del Mezzogiorno alle esigenze delle 
concentrazioni monopolistiche, ha segna-
to la conquista di una coscienza nuova 
della propria funzione da parte della 
classe operaia meridionale alia testa di 
un movimento unitario meridionalista e 
nazionale. Si dimostra cosi che la po
litica del governo non ha potuto con
seguire I'obiettivo di rompere 1'unitA 
del popolo meridionale e di staccarlo 
dai grandi movimenti nazionali di rin
novamento. poichd proprio dalle aree 
di maggiore crescita delle forze pro-
duttive e partita la maggiore spinta a 
unificare il movimento. 

Alia lotta operaia fa riscontro un cre
scere di movimenti per la riforma agra
ria. le trasformazioni fondiarie, il su
peramento dei contratti (e in particolare 
della colonia), la difesa del prodotto 
che pongono anch'essi in modo nuovo 
If question! dell'agneoltura meridionale 
nella lotta per dare la terra a chi la 
lavora, contro la rendita Tondiaria. con
tro la subordinazione dell'azienda con-
tadina alia politica dei monopoli e del 
MEC. contro l'abbandnno del Mezzogior
no interno. 

La questione meridionale (e. in que
sto quadro. la rinascita della Sicilia e 
della Sardegna nella autonomia) deve 
essere posta piu che mai come essen
ziale problema nazionale, alia cui so-
Iuzione vanno finalizzate le scelte di 
investimento neH'industria e neU'agri-
coltura. 

La lotta attorno alia questione meri
dionale va condotta in ogni parte d'lta-
lia: cosi come e accaduto con lo scio-
pcro nazionale contro le zone salariali. 

Sulla lolla cullurale e sul movi
mento sludeniesco 

LTn grande rilievo assumono oggi i 
problemi della lotta culturale. che si 
pongono nella societa di oggi in modo 
nuovo. sia per le trasformazioni che 
hanno luogo nel tessuto sociale e che 
attnbuiscono alia scienza funzioni di
rettamente produttive, sia per il rap-
porto che si tende a jstituire in forme 
piu strette fra cultura e politica. sia per 
la manipolazione cui b sottoposta I'at
tivita culturale dall'industria e dalle 
forze di mercato. 

La presa di coscienza di questi proces-
si 6 stata accelerata dai grandi avve
nimenti nohtici dello scorso anno e dal
la lotta di masse studentesche e di nuo
ve forre culturali. Lo scontro fra chi 
lotta per la liberta e per il rinnova-
nunto della cultura e chi lavora per 
una sua subordinazione e integrazione 
al potere e oggi aperto su un terreno 
piu avanmto. 

Anche in seguito alia diversa colloca
zione di classe di una parte crescente 
degli intellettuali si pone il problema 
di una unita con la classe operaia e 
con le altre classi progressive, di una 
unificazione delle posizioni e delle pro-
poste particolari. per uno sbocco che 
consenta di combattere in tutte le istitu
zioni culturali esistenti. a partire dal
la scuola. una lotta collegata con il 
processo di emancipazione dei lavorato
ri. nonch6 di creare centn antagonistici. 
in modo da promuovere azioni. ricer-
che. esperienze positive nello spazio spe-
cifico della cultura. dell 'arte. della 
scienza. individuando i modi e i mecca-
nismi con i quali scienza e tecmca ven-
gono utilizzati quali strumenti del po 
tere e ind.'cando i modi e le esperienze 
concrete attraverso le quali e possibile 
invece che la scienza e la tun ica ven
gano utilizzate al servizio dell'uoma. 

Su qjesta base assume nuovo conte-
nuto ia stessa lotta per la liberta della 
ncerca. della creazione artistica e del
la spenmentazione scientifica, mentre 
d'a'.tro lato si supera ogni meccanica 
nduzione dell'impegno ideale e cultu-
r.ile a ;mmediate esigenze politiche. 

Appare coM piu chiaramente che le 
Iitte per la riforma della scuola. per il 
diritto alio studio, per l'uso della scien
za al servizio dell'uomo, non sono lot
te settoriali. II Partito e il movimento 
operaio nel suo insieme sono chiamati 
ad assumere direttamente. superando 
fi'.i attuali ntardi . il proprio ruolo di 
lotta .mche su questi temi (scuola. 
scienza. informazione. ecc.) e si sfor-
7cranno di fare avanzare obiettivi pre-
cisi di riforma, capaci di creare una 
mobilitazione permanente delle masse e 
una reale crescita generalizzata della 
coscienza democratica e socialista degli 
intellettuali. 

Si pone per il Partito la necessita di 

un impegno piii attento sulla problema-
tica sollevata dallo sviluppo delle lotte 
studentesche: esse non esprimono solo 
la spinta alia riforma della scuola, ma 
piu in generale una forte carica di lot
ta volta alia trasformazione della so
cieta in senso socialista. 

Sulla questione femminile 

La questione femminile rivela, nella 
attuale fase di sviluppo del capitalismo 
in Italia, il suo carattere di problema 
la cui soluzione esige la radicale tra
sformazione delle strutture della societA. 

La combattivitA dimostrata da larghe 
masse femminili e la piattaforma avan
zata delle organizzazioni dl massa unl-
tarie delle donne testimoniano la matu-
razione della coscienza politica delle 
masse femminili. Quando infatti la don
na rifiuta una condizione di subordina
zione. di sfruttamento, di esclusione dal 
processo pnuluttivo. rifiuta cioe di con-
tinuare ad essere supportn inconsapevo-
le dell'oppressivo equilibrio del sistema 
capitalistico. essa diviene una forza de
cisiva nella lotta per la trasformazione 
della societa. 

Occorre percio che superando le dif-
ficolta derivanti dalla minore aggrega-
zione sociale delle masse femminili e 
dalla molteplicita dei punti di scontro 
col sistema. si sviluppi con piu vigore 
un vasto. autonomo e articolato movi
mento delle masse femminili per la lo
ro emancipazione. che investa i nodi 
centrali della piena occupazione femmi
nile. dello sviluppo dei servizi, della ri
forma del diritto familiare anche con 
l'istituzione del divorzio, del rovescia-
mento del carattere classista e discri-
minatorio della scuola e che solleciti 
lo sviluppo di forme di partecipazione 
popolare nella scuola, negli enti e nelle 
istituzioni di assistenza, nella gestione 
dei servizi. 

Partito e movimenti di massa 

Le esperienze di questi anni hanno 
dimostrato, con la crescita del movimen
to sindacale unitario e di altri movi
menti, la validita della linea dell'auto-
nomia. unita, democrazia e organizza-
7ione dei movimenti autonomi di massa 
dei lavoratori e di altri ceti e gruppi 
sociali, in contrapposto alle teorie dello 
spontaneismo. E' pienamente giusta l'e
sigenza, che viene posta dall'interno dei 
movimenti e dalle organizzazioni di 
massa, di consohdare, estendere. rinno
vare — garantendo soprattutto una 
piu ampia vitahtA democratica — tutte 
le forme di organizzazione della classe 
operaia. dei contadini. del ceto medio 
eommerciale e artigiano. e c c Questa 
esigenza si pone in modo acuto e ur
gente nel Mezzogiorno. L'aecrescimento 
della partecipazione di base dei lavora
tori alia direzione delle lotte si e di
mostrata condizione essenziale non solo 
dello sviluppo e del successo dei movi
menti, ma per la eontinua rispondenza 
degli obiettivi e delle forme di lotta al
le esigenze delle masse. 

Insieme a uno sviluppo della organiz
zazione. e necessario promuovere sem
pre forme di lotta che evitano un di-
staccc* fra avanguardie e masse, e su-
scitino invece — come e accaduto ad 
esempio intorno alia classe operaia me
ridionale lmpcgnata nella lotta contro le 
gabbie salanali , come e accaduto in 
oecasione di alcuni grandi sciopcri in 
importanti az:cnde di tipo monopolistico 
(Fiat, Montedison. Pirelli. Marrotto). 
come e accaduto intorno a determinate 
lotte studentesche di massa — una va-
sta solidaneta popolare e il formarsi di 
p*u ampie alleanze sociali e politiche. 

Lo svilupp^') deIl"autonom:a dei movi
menti di massa pone al Partito con 
rriafCiCior c n u n u a u cutujjiU) ui essere 
una for/a copses di intervenire in ogni 
aspetto della vita sociale e politica. di 
favonre lo sviluppo dell'unita e della 
lotta a tutti i livelli, di proporre tra le 
masse soluzioni positive parziali e com 
plessive dei problemi. Non -olo i singoli 
comunisti. ma il Partito come tale de
ve misurarsi con la problematica che 
sorge dall'interno dei movimenti di mas
sa e dalle cond.ziom del'.o sfruttamento 
capitalistico nella fabbrica e nella so
cietA. 

Cosi come 6 accaduto per la riforma 
pensionistica. per la democra7ia nella 
fabbnea e nella scuola. per la tutela 
della salute dei lavoratori. e in altri 
casi, questo impegno diretto del Partito 
non solo non contrasta, ma anzj aiuta 
il movimento autonomo e unitario del
le masse, e consente al tempo stesso 
una crescita politica e una maturazio-
ne della coscienza rivoluzionaria delle 
masse. 

Costruzione della unila polilica a 

sinistra e di una aliernativa de

mocratica al centro sirnlra 

Insieme con la crescita dei movimenti 
e della loro unita si e accresciuta e de
ve ancora accrescersi anche l'unita po
litica a sinistra. Importanti risultati so
no stati raggiunti nelle intese tra le for
ze della opposizione di sinistra (PCI. 
PSIUP. Indipendenti di sinistra, socia-
listi autonomi) nel rispetto della auto
nomia di ciascuna delle sue component!: 
sotto la spinta dei movimenti di lotta, 
dei risultati del 19 maggio. del falli-
mento del centro-sinistra si manifesta-
no nuove tendenze e nuovi risultati 
unitari. La rinnovata estensione delle 
giunte locali di sinistra assume ormai 
un valore politico. Si realiz/.ano con-
vergenze di posizioni su problemi an
che di grande rilievo. 

Importanti modificaziom avvengnno 
entro le forze politiche. Si e approfon-
dita la crisi del Partito socialista ita-
liano e anche della Democrazia Cn-
stiana. Tali crisi hanno origine nelle 
incrinature profonde che si manifestano 
all'interno del sistema di alleanze so 
eiali su cui si e retto il monopolio po 
litico della DC. e in una perdita di ege-
monia ideale da parte delle forze do^ 
minanti. 

La crisi del PSI e della DC va colta 
nei suoi sviluppi attuali. Nel PSI si 
manifesta ormai l'mconsistenza sia del
le analisi e delle ipotesi strategiche po-
ste alia base deH'unificazione socialde-
mocratica (fine deirimperialismo. neu-
tralita dello Stato. possibility di solu
zioni di riformismo spicciolo. ecc.) sia 
la profonda erroneita della linea politi
ca di rottura a sinistra. Parti impor
tanti del PSI riconoscono ormai que
sta condizione di crisi e si propongono 
il problema di una nuova via di avan
zata al socialismo. 

Nel campo democristiano si manife 
stano contraddizioni crescenti tra la po 
litica dei gruppi dirigenti della DC e le 
forze popolari fino ad oggi rimaste pri-
gioniere dell'unitA poiitica dei cattolici 
e deli'interclassismo. Di tali contraddi
zioni sono significative espressione le 
istanze di crescente autonomia dalla 
DC di rilevanti settori delle ACLI e 
della CISL, e ne e sintomo anche lo 
emergere di nuovi contrasti all'interno 
dello stesso partito democristiano. D'al
tra parte emergono dubbi ormai assai 
estesi attorno alia commistione del mo
tnento religioso col momento politico, an
che in relazione a fenomeni nuovi in-
terni al mondo cattolico in quanto tale. 
In campo cattolico affiorano aspirazio-
ni dichiaratamente sociahste. II dissen-
so cattolico si e esteso. ha dato un ti-
gnificativo contnbuto al dibattito e alia 
ricerca della sinistra italiana e cerca 
sempre piu, attraverso un faticoso tra-
vaglio. le vie per un impegno politico 
diretto. 

Tutto cid b il segjio di mutamenti 
che stan.no maturando. Ma perche una 
alternativa democratica al centro-sini
stra possa essere realmente cost.-uita e 
possa pienamente affermarsi occorre 
reali7zare imponenti soo^t.imenti di for
ze sociali a favore di una nuova solu
zione economica e politica battend.i l"m-
terclassismo democristiano e il riformi
smo socialdemocratico. Attraverso que
sto processo anche le forze politiche p--,s-
sono essere indotte ad assumere nuovi 
orientamenti. Cio richiede un lavoro co-
stante a tutti i livelli. Alia lotta sociale 
deve intrecciarsi il pJu grande sforzo di 
discussione. di incontro. di eonvergeme 
anche parziali su problemi urgenti. nel
le Assemblee elettive e in tutte le sed:. 

0.-ri-»rr? far scaturire dal dibattito e 
nell'azione comune gli elementi di un 
nuovo programma e di una nuova arti-
colazione della sinistra italiana. La via 
per una nuova maggioranza. di cui il 
paese ha bisogno urgente per affronta
re i suoi drammatici problemi di nnno 
vamento. passa attraverso questo insie
me di movimenti sociali. di cnfr.vi ' i e 
risultati politici in modi da ottenere 
nuove disioca7;oni delle forze politiche. 
nuove aggregczion: d.IIe for/e d' s n-
stra laiche e catt^Iiche. u n r.organiz 
zazione e nstrutturaz.one tiella si.mstr.i 
nel suo insieme. 

SarA cosi possibile dare una risposta 
al problema di una svolta che non 
pu6 essere rvma ta . Su questa strada i 
comunisti lavoreranno per salvaguards 
re la pace, per garantire e sviluppar? 
il regime democratico, per assicurare 
al popolo itaJiano un nuovo avvanire 
democratico e socialista. 
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