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 il  testo integrate 
del rapporto del compagno 
Berlinguer al  Congres-
so del

E e compagni, i tre anni 
p|??V* trascorsi dal nostro ultimo Congres-
fs^p» sono stati pieni di awenimenti di 
j l ' l tnnd e portata. 

l mondo. il moltiplicarsi dei segni. 
i persino sensazionali, che sembra-

='  annunciare una nuova fase nelle m^ ^ giyw îoni internazionali. n pari tempo 
 continuazione di aspri conflittl. - a 

I 
e 

e da quello, atroce, che oppo-
i aggressori americani ai popoli 

a a che combattono indoma-
p | ai per  la loro liberta. Al di sopra di 
j§|?i§&o l'emergere drammatico della ne-

a di dare soluzione ai problemi 
*  ecisivi della presente epoca storica: 

l salvezza dalla minaccia della cata* 
ibfe atomica, la liberazione dei popoli 
'*  intier i continenti da insopportabili 

izioni di miseria e di fame, l'af-
..azione della piena indipendenza di 
ii nazione. Temancipazione del la-

. foro, la difesa e lo sviluppo delle ri -
e naturali e del patrimonio cultu-

fi^t»f e dell'umanita. 
. n , lotte del lavoro di ampiezza 

a precedenti. una continua tensione 
J?/iociale e politica determinata dall'in -

trecciarsi di possenti avanzate demo-
.jcnitiche ed unitari e e di accanite re-

r/̂ fWenze conservatrici. di provocazioni 
fsif .contrattacchi rabbiosi dei gruppi rea-

|V.i6'-ln questa situazione il nostro partit o 
#>ftato sempre al centro degli avvenl-
fBWiti . ai quali ha fatto fronte con 

. animato dalla consapevolezza dei 
f&gnbd i obiettivi per  i quali combatte: 
{£)aV toace. la solidarieta fra i popoli. la 

e delle aspirazioni piu pro-
j.-fcwle dei lavoratori , il progresso demo-

itico e civile dellltalia. il socia-

W& e lotte e nelle prove difficil i di 
iti anni. e cresciuta la nostra forza 
nizzata. Abbiamo chiuso il 1971 

*  mm 1.521.028 iscritti . e in questi primi 
i dell'anno abbiamo gia reclutato 
O nuovi militant i al partit o e 18.000 

i . Piu grandi sono Tinfluenza 
d il peso politico del partito . l di-

?v<battito che ha preparato questo con-
;gresso e venuto fuori il quadro di un 

iftit o vivo, maturo. saldamente unito, 
*  si sviluppa in tutte le direzioni, e 

%frim a di tutto fra i giovani. accorsi 
:questi anni a migltata e migliaia 

\wik nostre file e in quelle della Fe-
e giovanile comunista. 

?>^|| partit o pud dunque affrontar e con 
a le prove che ci attendono. da 
a elettorale alle altre. non meno 

ipe ed impegnative. che seguiranno. 
Vfrim o compito del Congresso e di 

e il programma e le proposte 
e che presentiamo a  corpo elet-

lle. Siamo il solo partit o che pud 
jr  a questi atti le garanzie e l'auto-

'.f  di un Congresso. 
 siamo il Partito che pud annun-

fate di aver  presentato gia questa 
a le propri e liste. a] primo po-

"l i in tutte le 32 circoscrizioni elet-
i 

c necessita della mobilitazione elet-
li e hanno richiesto qualche modifica 

organizzazione e nella durata del 
^resso.'  Esso non perdera perd i 

i e i compiti che di un Con-
n-iso sono propri . 
' t o scioglimento delle Camere. fatto 
"""  "ka precedenti nella vita dello Stato 

-^ubblicano, indica gia. di per  s6. 
jfatutezza della crisi die il Paese at 

Versa. E' necessario. quindi — e 
questo il tema principale del no 
Congresso — esaminare a fondo 
luse e la natura di questa crisi. 

„ar e al Paese una prospettiva va-
per  superarla positivamente. preci-

j gli orientamenti di strategia e di 
ĉa che ispireranno la lotta dei co-

bisti. 
BENE ribadire. anzitutto. che noi 

i | respingiamo decisamente la tesi 
| gruppi conservatori. secondo i quali 
ima legislatura sarebbe nata male 

(Segue a pagina 7) - . 

o 
ed 

entusiasm o 
a nostra redazione. 

. 13. 
e che la prima seduta del 

Congresso si e svolta in un cli-
ma di grande entusiasmo, di 
vivissima partedpazione, pud 
apparire l'uso di una formula 
rituale. anche se non arbitraria . 
considerando che il Congresso 
in se stesso. come momento di 
verifica della vita del partito. 
comporta una simile partedpa-
zione. a quello che si e aper-
to oggi ha owiamente qualche 
elemento in piu. che deriva dal 
momento e dal luogo in cui si 
svolge: il momento elettorale e 
una citta nella quale — come 
rilevava il compagno Cervetti. 
nel recare ai delegati e agli 
invitat i il saluto dell'organizza-
zione comunista milanese — lo 
scontro di dasse d piu acuto. 
inasprito dall'azione concomi-
tante di una forza repressiva 
particolarmente viojenta e dal-
l'azione provocatoria delle co-
siddette cforze extra-parlamen-
tari». e azioni che obiettiva-
mente convergono in un unico 
disegno rivolt o contro il mondo 
del lavoro. ma di fronte alle 
quali .— appunto — il movi-
mcnto operaio rivela intera la 
propri a compattezza. 

e dati obiettivi. ripetiamo. 
quello del momento elettorale 

Kino Marzullo 
(Segue a pag. 12) MILAN O — Long o e Boriingut r rispondon o ali'«pplaus o dt i dolegati , a concluslon e d«l rapport o al congress o del vic e segretari o del Partito . 

Smoccat i 

elog i 

do destr a al 

segretari o dc 

per Ip sua 

speculazion e 

anticomunisf a 
sui grav i fatt o 

di Milan o 

Iniziat i s Milan o gl i in -
terrogator ! dei 100 arre -
stati : quas i tutt i appar -
fengon o ai gruppett i ex-
fraparlamentar i 

In carcer e anch e II fa -
scist a che ha aggredlt e 
II giomalist a e i l foto -
graf o del c Giorn o > 

Disperat e le cond izion i 
del pensionat o colpit o da 
un candelott o . 
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Le list e del PCI al prim o post o in tutt a Itali a 
Deposifal e ier i in tutt e le circoscrizion i - L'annunci o di Berlingue r al Congress o - Le candidatur e nell e divers e region i * Nelle lisl e diri -
gent i del partito , operai , intelletfuali r rappresenfant i dei lavorator i dell e citt a e dell e campagne , donne , giovani , indipendent i di sinistr a 

Sono stat i rapiirati  220 milion i 

: ucciso 
un agente 
nell'assalto 
al furgone 
di una banca 

- - 1 
Tragic a rapin a in centr o  Rome , a dve pess l dall a staxion e 
Termini . Bloccat a con due auto rubat e una e 1M * glardinett a 
del Banc o di Roma, akun i bandit i natm o razziat e eltr e 211 
milioni ; prima , uno di lor o »wv spa rate una raf f tea di mltr a 
contr o I'agent e di « scori a » Antoni o Cardilli , spesat o e padr e 
dl due figll , Mccldendol o sul colpe . E' rlmast e anch e ferife , 
per fortun e non grevemente , un impieget e A PAGINA S 

La salme eWofont e Cardill i encer a sat d 
dell e tragedia , in via Ferraccie . 

: 

i mattina 11 PC  ha pre-
sentato in tutta , le liste 
per  le etezioni della Camera 
dei deputati e 1 candidati al 
Senato. n tutte le circoscri-
zioni, come ha annunciato al 
congresso del partit o il com-
pagno Berlinguer, le liste co-
muniste sono al primo posto. 

e liste sono state deposi-
tate alle 8 in punto di ieri, 
quando ai sono aperti  ter-
mini di presentazione, che 
scadranno 11 23 prossimo. 

a lista del , per  la 
clrcoscrizione dl , Viter-
bo, Frosinone, , e ca-
peggtata dal compagno Enrico 
Berlinguer. Nella lista comu-
nista sono present! numerosi 
operai, cinque donne. tra cui 
la compagna Carla Capponi, 
medaglia d'oro della -
za; 11 segretario del -
roento dei socialist! autonomi 
(che oonfluisce nel PC n 
occasione del x m congresso) 

o Ploriello, lo scrittore 
Carlo , come . 

Tra gli operai, aono pre-
sent! lavoratori della -
star, della , della Co-
ca Cola, la fabbrica oocupata 
dairottobr e acorso nella ca-
pitate. 

Per  11 Senato, tra l candi-
dal unltar t della ainlstra, fl-

gurano  compagno Paolo Bu-
falini . della direzione del , 
il professor  Adriano Ossicini, 
della sinistra indipendente e 
la compagna a Passigli, 
del , della presidenza 

. 
n , la lista del 

PC  per  la Camera dei depu-
tati nella circoscrizione di 

a e capeggiata 
dal compagno i ; 
al secondo posto il compagno 
Aldo Tortorella , direttor e del-
llJnit a e membro della dire-
zione del partito . Sono pre-
sent! in lista numerosi lavo-
ratori , che hanno condotto le 
lotte operate di questi ultim l 
anni; tr a questi Giuseppe 
Bonora, l'operaio illegalmen-
te licenziato dalla Sit-Sie-
mens. e che 1'azienda si ri -
fluta  di riammettere n fab-
brica nonostante tre sentenae 
della magistratura. Pigurano 
in lista notl intellettuaJt, tra 
i quali-i l professor  Pletro 
Bottoni, uno degli otto docen-
U della facolta di architettu-
ra aospeai con un prowedi-
mento repressivo dal mini-
stro dell'istruxion e e lo storl-
co Franco a Peruta, sono 
candidati, come , 

(Segue a pagina 6) -

Scandalosa 
- n modo come a telegior-
nale delle 20JO di ieri sera 
ha data notizia delta relatio-
ne del compagno Berlinguer 
al Xlll  Congresso del
costituisce uno scandalo ver-
gognoso.

 di tutto, a un discor-
so durato tre ore tenuto in 
apertura del Congresso del. 

maggior partito d'opposizione, 
la TV ha dedicato si e no 
quattro minuti, laddove su 
qualsktsi seduta del Consiglio 
nazionale democristiano U te-
legiornale si sofferma rego-
larmente per tnteri quarU 
d'oro.  la cosa piu indecen-
te e la falsificazione tenden-
ziosa e maliztosa, compiuta 
dalla TV sul merito della re-
latione. 

 & la sola pa-
rola che si possa adoperare. 
Tutti i contenuti rem del di-
scorso sono stati elusi, o sor-
volatt, o distorti: nessun ac-
cenno ai gtadizi comunisti sul-
la crisi deOa sodeta italiana, 

Scioper o generat e 
ogg i ali a RAI-TV 

A PAG. 6 

alle proposte relative alia mon-
dizione operaia, aua questione 
meridionale e agraria, alia po-
litica estera e cost via.  te-
ma deUe prospettive politiche, 
ad esempio, svuotato di ogni 
ri/erimento aWanalisi della 
situazione attuale e alle or-
gomentazioni the ne conse-
guono, i stato deliberatamen-
te manipolato per dare Vim-
pressione di un  proteso 
a ogni costo a chissa quali 
m inserimenti».
fl  contrario, doe, di quanto 
e stato detto. 

 telegiornale — altro esem-
pio — ha insistito sul fatto 
che, secondo i comunisti, la 

 deve perdere suffragi nel-
le prossime elezioni; si e pe-
rt « dimenticato  di dire che 
neUa relazione si ribadiva in-
sistentemente che tale perdi-
ta deve awenire a sinistra. 
B cosl via.  alia soddisfat-
ta citazione di un gruppetto 
scissionista, che invece nella 
relatione non veniva nomina-
to affatto. 

Si e trattato dunque d'una 
basse operaztone di propa-

ganda preelettorale. esegwta 
per compiacere la  e anche 
qualche * extraparlamentare » 
di comedo.  cosa non fi-
nira qui.  signori deOm tele-
viskme hanno stawolsu pas-
sato il  seano. ---

2**p;?*V;;tf|>:* t 



"Unita  operaia e popolare 
per un governo di svolta democratica 

per rinnovare
sulla via del socialismo,, 

 rapport o 
di Berlinguer 

Congresso 
del PC

 prima pagina) 
e sarebbe stata sostanzialmente sterile. 
. a a e nata da un ri -

sultato elettorale. quello del 19 maggio 
1968, che indicd nettamente la neces-
sity di imboccare una strada nuova e 
che di fatto contribui a mettere in tnoto 
quel grande processo rinnovatore che 
ha dominato la vita italiana di questi 
anni. Furono — quelle elezioni — un 
elemento decisivo dello slancio impe-
tuoso assunto dalle lotte dei lavoratori . 
lotte che hanno consentito di strappare, 
contro la resistenza del grande pa-
dronato. conquisle fra le piu impor-
tant! degli ultim i decenni. 

Noi abbiamo rifuggil o sempre 
dal mitizzare le cose, non ab-
biamo mai nascosto a 
di limit i - e difett i anche serf. 

a eld non oscura il fafto che 
il movimento dei lavoratori ita-
liani in questi anni — per  la 
sua ampiezza, forza e combat-
tiyita , per- i contenuti che ha 
espresso, per e poli-
tica ed ideale che lo ha ani-
mato, per  le conquiste strappa-
te, per  il piu alto grado di or-
ganizzazione, di autonomia, di 
coscienza che ha consentito di 
raggiungere alia classe operaia, 
per a generate che ha 
esercitato sulla gioventu, sulle 
masse contadine, sugli strati 
piu diversi delta popolazione — 
rappresenta il punto piu alto, 
la tappa piu avanzata del cam-
mino della democrazia italiana 
nel dopoguerra. 

Si e creata cosi una situazione tn 
parte nuova anche nelle assemblee par-
lamentari. che ha reso possibile t'ap-
provazione di alcune leggi important i 
(riform a delle pensioni. Statuto dei di-
ritt i dei lavoratori . nuovo regime dei 
fitt i agrari . divorzio. prim i passi verso 
una nuova legislazione familiare. ecc.). 
Non a caso. propri o in questo periodo. 
si e nusciti a imporre. dopo oltr e 
vent'anni di inadempienza. i'attuazione 
in tutt o il paese dell'ordinamento re-
gionale. 

Sta di fatto. perd. che le forze che 

dirigono il paese, e in primo luogo la 
a cristiana, pur  costrette su 

alcuni problemi a ripiegare davanti 
alia forza della pressione popolare ed 
alia iniziativ a incalzante dei comunisti 
e di altr e forze di sinistra, non hanno 
saputo e voluto raccogliere l'indicazione 
politica generate venuta dal voto del 
1968 e dal moto rinnovatore di questi 
anni. Ali a prova di un'occasione storica 
per  il progresso civile e democratico 
dellltalia , la . ha anteposto a tutto 
i piu meschini caicoli di partit o e i 
giochi di potere dei suoi gruppi domi-
nanti. Posta di fronte al contrasto sem-
pre piu profondo tr a la maturazione e 
la necessita di una svolta democratica 
e le resistenze che vi si oppongono, 
la . ha sterzato a destra. Ecco la 
ragione della crisi politica che ha spinto 
la situazione in una via senza uscita. 
paralizzando da molti mesi il lavoro 
delle assemblee parlamentari. 

 nostra partit o aveva indi-
cate una strada che avrebbe 
consentito il giungere in con-
dizioni normal! alia fine della 

. Abbiamo proposto un 
programma di governo capace 
di risolvere almeno alcune del-
le question! piu urgent! (misu-
re per  una ripresa della occu-
pazione, trasformazione della 
mezzadria e colonia in affitto , 
aumento dei minimi di pensio-
ne, legge universitaria, ecc). n 
secondo luogo, abbiamo richie-
sto una ferma difesa deila le-
gality democratica che ponesse 
fine alia scandalosa tolleranza 
verso le provocazioni e le vio-
lenze dei gruppi fascist!. 

Per  giungere normalmente alia fine 
della a era necessario supe-
rar e positivamente lo scuglio del refe-
rendum sul divorzio. E*  evidente che 
un simile scontro avrebbe parahzzato 
per  mesi e mesi il paese. vanificando 
ogni possibilita di attuare anche un li-
mitato programma di governo. avrebbe 
favorit o il coagulo di un blocco clerico-
fascista, dando spazio ai rottami del 
passato e deU'oscurantismo piu nero, 
avrebbe determinato lacerazioni profon-
de tra le masse popolari e in tutto il 

tessuto nazionale e rischiato di compro-
mettere lo stesso carattere laico dello 
State 

a via die uoi abbiamo indicato per 
superare la questione del referendum 
era giusta e corretta: modificare la 
legge sul divorzio in modo tale da sal-
vaguardare la sostanza di questa im 
portante conquista civile, tenendo conto, 
al tempo stesso, di giuste esigenze e 
preoccupazioni che potessero venire da 
altr e parti e di proposte che potessero 
essere presentate dalla ntessa . A 
questa tinea di responsabilita nazionale 
ci atterremo anche ncll'avvenire. 

a come si e comportata la / 
Nella vicenda del referendum essa ha 
dato una prova grave della sua man 
canza di autonomia nei confronti della 
parte piu retriv a del mondo clericale 
e della sua incapacity di porsi dal pun-
to di vista di un partit o che abbia il 
senso dello Stato e delle propri e re-
sponsabilita democratiche e nazionali. 

a ha esitato, consapevole. for-
se. delle conseguenze che il referendum. 
al di la del risultato. avrebbe avuto 
sulla natura stessa del partit o democri-
stiano. a qui alcuni riconoscimenti e 
alcune affermazioni di principio . fatt i 
perd sempre a mezza bocca, e che mai 
si sono concretati in una scelta poli-
tica e in concrete proposte. A  momento 
della stretta. anzi. la . si e servita 
dell'arm a stessa del referendum per 
impedire una soluzione democratica 
della crisi di governo e quindi per 
spostare a destra tutta la situazione. 

Con tutt a la sua condotta, la 
C ha cercato cosi di scari-

care la sua crisi sulle u 
zioni democratiche. a prospet-
tiva diveniva, percid, inevita-
bilmente, quella di un anno di 
confusione, di paralisi, di mano-
vr e di destra, di offensiva an-
tioperaia, antisindacale, antipo-
polare. e del Presiden-
te della a ha reso chia-
ro a futt i che la scelta a destra 
della C era un fatto com-
piufo. 

Una risposta ferma, efficace, 
era indispensabile. Nessun aval-
lo alio spostamento a destra 

della ; stroncare la mano-
-vra piu pericolosa che era quel-
la di prolungare un anno anco-
ra questo processo di marasma 
e di degenerazione, aggravando-
lo con la lacerazione del refe-
rendum; - icoprir e e sottoporre 
al giudizlo del popolo il gioco av-

'  venturoso e in pari tempo di-
sperato e debole della C 

E' stato a questo punto che il nostro 
partit o ha indicato come unica via cor 
retta la consultazione del paese. E al 
le elezioni anticipate si arriva . ma non 
senza aver  vinto intrigh i torbid i e in 
confessabili. o e stato, in questa 
fase, l'impegno del partit o die ha bloc 
cato le manovre piu awenturose. 

Con la convocazione delle elezioni an 
ticipate, la crisi italiana — questa lun 
ga e tormentata crisi che dura dal 
1968 — arriv a cosi ad uno scontro aspro 
e drammatico. come lo furono quelli 
del 1946. del 1948. del 1953 e del 1960. 

a responsabilita di questo scontro, e 
della minaccia che esso fa pesare sul 
regime democratico uscito dalla scon 
fitt a del fascismo, ricade anzitutto sul-
la . e sul suo gruppo dirigente. 

a eccezionale del-
le prossime elezioni, percio, e 
evidente. Una intera fase poli-
tica si e chiusa, la piu che de-
cennale vicenda del centro-si-
nistra e finita . a societa ita-
liana emerge qualcosa di pro-
fondo: un contrasto acutissimo, 
una crisi lacerante determina-
ta essenzialmente dal fatto che 
sempre piu chiare si fanno la 
maturazione e la necessita di 
una svolta, ma sempre piu ac-
canita la resistenza delle forze 
che vi si oppongono. Percid tut-
ta la societa italiana e entrata 
in una di quelle crisi che, come 
altr e volte nella sua storia, in-
vestono non soltanto la politica 
e i rapport ! politic! , ma -
me delle strutfur e economiche e 
della vita civile, -
ne dello Stato, la morale, la cul-
ture, gli orientamenti ideal!. Una 
di quelle crisi dalle quali pos-
sono uscire prospettive di rovi-

na se non si avvia i l passaggio 
ad un assetlo politico e sociale 
nuovo. 

Per quanto ci riguarda. gli sviluppi 
della situazione non ci colgono impre-
parati . 

Non ci siamo mai illusi che l'avanza-
ta verso il rinnovamento della nostra 
societa e della sua direzione politica 
potesse svolgersi come un processo li-
neare e indolore, quasi un assommarsi 
pezzo a pezzo di riform e e spostamenti 
politici . Abbiamo parlato sempre della 
probability , anzi dell'ineluttabilit a di 
momenti di crisi. di rottura , di scontro 
acuto. 

Solo dei dilettanti della rivoluzione 
potevano non rendersi conto che nel 
momento in cui il movimento delle 
masse cominciava ad intaccare alcuni 
degli equilibr i essenziali dell'attuale si-
stema sociale. e nel momento in cui 
si apriva la prospettiva di un crollo 
del pilastro su cui si regge da oltr e 
venti anni l'attual e sistema del potere 
— la discriminazione a sinistra, la pre 
giudiziale anticomunista — in questo 
momento il sistema stesso. nel suo com 
plesso. avrebbe reagito con tutt i i mez-
zi. Percid. piu che mai decisivo dive-
niva a questo punto il problema delle 
alleanze sociali; decisivo il tema delta 
politica e del rapporto di forza sul 
terreno politico come momento culmi 
nante di tutt o lo scontro di classe. 

n altr e parole, essendo inevitabile 
giungere a delle strette. il vero pro 
blema era — ed e — come a queste 
strette si arriva , con quali schiera 
menti e rapport i di forza. con quali 
prospettive. a validit a della nostra 
politica sta nel fatto che. in sostanza 
essa ha mirato a costruire una nuova 
tappa. piu avanzata. della democrazia. 
e quindi del cammino verso il sociali 
smo. e di porre quindi la classe op. 
raia alia testa di un ampio blocco di 
forze sociali. politiche. ideali. 

Questo cammino ha avuto fasi alter 
ne. ba conosciuto alti e bassi. Non 
sono mancati ed hanno pesato nella 
situazione. anche difetti . in parte ine-
vitabili , data l'ampiezza delle forze in 
campo e la novita e complessita dello 
scontro, in parte, invece, dovuti ad er-

ror i di orientamento e di lavoro. l 
resto. tutt o il nostro dibattit o congres-
suale e stato dominato da uno sforzo 
ciitic o coraggioso. che gia ci ha con-
sentito di individuar e gli error i e di 
iniziarn e la correzione. Particolare rilie -
vo hanno avuto i temi di una iniziativ a 
piu continua e organica in alcune dire-
zioni (disoccupati. masse povere del 

: del rapporto tr a lotta per 
le rifcrm e e politica delle alleanze; nel 
collegamento con i ceti medi; della ne-
cessita di scendere con piu efficacia su 
certi terreni della battaglia ideale (pro-
blem! della famiglia, del costume, della 
scuola. ecc). 

II dato principale della situa-
zione resta tutfavia che alia crisi 
attuale si giunge con un Partito 
comunista piu forte, con un mo-
vimento operaio che ha mante-
nuto ed ampliato le sue posizioni, 
con una salda unita d'azione fra 
i sindacati, che continua a muo-
versi, sia pur tra difficolta, 
verso la prospettiva dell'unita or-
ganica, con i l manifestarsi di 
una nuova unita antifascista, con 
un piu ampio processo di avvici-
namenfo tra le forze di sinistra, 
con la conquista di importanti 
posizioni di forza e di potere 
democratico (consigli di fabbri-
ca, nuove maggioranze a livello 
locale, crescita degli organism! 
di massa, Region!). 

 gruppo dirigente conservatore del-
la C appare quindi oggi piu isolato. 
E' vero che. imponendo che la delica-
tissima fase delta campagna elettorale 
fosse dirett a da un governo minoritari o 
di sol: democristiani. questo partit o ha 
dato una nuova prova di insensibilita 
democratica e di spirit o sopraffattore. 

a in questa scelta e anche il segno 
di una debolezza. n fondo. la C con 
fessa che non sa piu indicare al Paese 
e all'elettorato con quale politica e con 
quali forze intende governare. Chiede 
forse la maggioranza assoluta?  mo-
nopolio del potere? Al punto in cui e 
arrivat o il discredito di questo partito . 
e perfino controproducente proporlo. E' 
evidente che la scelta del monocolore. 

co?i come la ricerca dei voti di des i 
e fascisti per  l'elezione del Presidente 
della , hanno il significato 
di una chiusura verso tutt a la sinistra 
e di una corsa affannosa per  un recu-
pero a destra. a queste scelte della 

C creano contraddizioni anche piu pro-
fonde con la coscienza democratica del 
Paese e con vasti strati della sua stes-
sa base popolare. 

 colpo principal e al centro sinistra. 
in sostanza e venuto da sinistra. E" 
il movimento delle masse che. da una 
parte, ha vanificato 1'ambizioso dise-
gno delle forze conservatrici di servirsi 
di questa formula e di questa politica 
per  stabilizzare la situazione a propri o 
vantaggio e per  mantenere diviso il 
movimento operaio e. dall'altr a parte. 
ha liquidato l'illusion e — da tanti col-
tivata, anche in buona fede — che si 
pctesse governare in senso democratico 
e riformator e isolando e addirittur a 
c-jmbattendo il nostro Partito . 

Noi non ci nascondiamo percio la vi-
rulenza e la pericolosita o rea-
zionario. a le forze in grado di con-
trastarl o — grazie anche e soprattutto 
alia nostra politica — sono grandi, ani-
mate piu che mai dalla ferma volonta 
di combattere e vincere la battaglia 
per  la liberta, per  la democrazia, per 
il progresso sociale . 

E' questo insieme di fatt i e di 
process! che spiega e in pari 
tempo conferma la politica che 
ci siamo dati al  Congresso e 
che via via abbiamo applicato e 
sviluppato. a nostra prospetti-
va centrale — quella di una ge-
nerate svolta democratica — non 
si e offuscata. Essa si ripropo-
ne, anzi, come una necessita e 
come una possibility conereta 
propri o in questa fase piu acuta 
e stringente della crisi italiana; 
ed e il tema centrale delle scon-
tr o elettorale. 

Spetta al Congresso precisare nel 
modo piu chiaro sia le linee generali 
e i contenuti della svolta che noi pro 
poniamo al Paese, sia le condizioni po 
litiche, sociali e di rapport i interna 
zionali che possono renderla realiz 
zabile. 

Contraddizioni e prospettive della nuova fase della 
politic a internazionale 
NE O che ha awiato il di 

battit o congressuale e stato com-
piuto un ampio esame della situazione -
internazionale. Possiamo limitarc i ora 
ad una nflessione sui fatt i accaduti 
negli ultim i mesi. 

E*  nota*  la posizione da noi assunta 
sulla guerra tra llndi a e il Pakistan. 
onclusasi con la nascita del nuovo 
Stato del Bangla . Noi c; siamo 
pronunciati per  rimmediata cessazione 
del conflitt o e per  la ricerca di una 
soluzione pacifica. e quindi anche per 
bloccare le manovre delta destra na-
zior.alista a n pari tempo, noi 
abb;amo tenuto conto che nella regione 
orit-ntal e del Pakistan era esplosa una 
questione nazionale. di diritt i nazionali 
di '  un intero popolo di 75 mihoni di 
abitanti : diritt i apertamente violati e 
infin f sanguinosamente repressi con 
massacri di massa. Ci trovavamo per 
cid di fronte ad una situazione insoste 
aibil t che non chiamava in causa solo 
vna necessaria solidarieta umana, ma 
anche e soprattutto il principi o per  noi . 

irnrunciabil e della liberta nazionale. 
a nostra posizione non poteva non es-

sere che a fianco del popolo del Bangla 
: e il nostro giudizio non poteva 

cne essere critic o verso quanti. come 
e accadulo per  i compagm cinesi. han-
no ignoratc il carattere della lotta del 
popolo del Bangla . facendo preva 
lere su tutto altr i interessi e valuta-
zioni. 

n a Taggressione ha assunto 
propri o nelle ultim e settimane. special-
mente con 1'estensione della guerra ae-
rea. un carattere ancora piu barbaro 
e crudele, di distruzione e di sterminio. 

 cosiddetto c piano di pace > di Nixon 
e pura menzogna ed inganno. Esso 
elude i due problemi essenziali: quello 
del ritir o totale non solo delle truppe 
ma di tutt e le basi americane in -
cina e quello delta formazione nel Sud 
Vietnarr . di un governo di coalizione 
che garantisca elezioni del tutt o libere. 

Base di ogni soluzione reale restano 
le proposte del Govemo rivoluzionarJo 
prowisori o del Vietnam del Sud. Vani 

ed illuson sono il tentativo e la spe-
ranza degli Stati Uniti di cercare solu-
ziont al di fuori della trattativ a dirett a 
con i popoli . 

Nei compagni vietnamiti eroismo e 
fermezza nella lotta si sono uniti sem-
pre ad una capacita di iniziativ a po-
litic a e diplomatica volta a ricercare 
senza cedimenti. ma sempre con spirit o 
realistico. la pace e l'indipendenza. e 
lotte e le vittori e dei popoli del Viet-
nam. del s e della Cambogia hanno 
dato e danno un contributo possente 
alia causa delta liberta di tutt i i popoli. 

t dato slancio a tutt e le battaglie 
dei lavoratori italiani . alimento conti-
nuo alio spirit o rivoluzionari o della no-
stra gioventu. 

Noi rinnoviam o qu i al nostr i 
compagn i del Vietna m e ai rap -
presentant i degl i altr i popol i del -
l'Indocin a la nostr a riconoscenza , 
l'impegn o dell a solidariet a fra -
tem a ed attiv a dei comunist i ita -
liani . Proponiam o che il nostr o 
Cangress o facci a m * I'appall o 

della recente Conferenza inter-
nazionale di Parigi perche il 1972 
sia anche per  il popolo italiano 

o di una nuova, grande mo-
bilitazione per  la sconfitta del-

e americana, e per 
costringere il govemo italiano al 
riconoscimento della a 
democratica del Vietnam. 

o verso la questione 
del Vietnam resta una discriminante 
per  tutt e te forze politiche italiane 
Nessuno deve dimenticare che il gruppo 
dirigente del partit o democristiano. che 
tanto discetta su una nostra presunta 
mancanza di autonomia internazionale. 
mai ha osato pronunciare una sola 
parola di dissociazione e di condanna 
nei confronti dell'aggressione america 
na in . 

Nelle ultim e settimane e di venuta piu 
preoccupante la situazione nel r 
raneo e nel Vicino Oriente. a V  flot 
ta americana si k istallata nel Pireo. 
Gli ultimatu m lanciati contro Cipro di-
mostrano che non e infondata la de-

nuncia di una congiura tr a gli USA 
ed i colonnelli greci per  rovesciare con 
un colpo di mano il governo s 
e dare una sicura base aggressiva agli 
USA: atti e minacce gravi che coin 
volgono anche d nostro Paese ed im 
pongono la necessita di una ferma po 
sizione italiana a difesa dell'indipenden 
za di Cipro. a il governo democri 
stiano non dice una parola, cosi come 
ha taciuto suite recenti incursioni ter 
roristich e delle forze annate israelia 
ne nel o e in Siria, che allonta 
nano ancora le possibilita di una solu 
zione pacifica dei problemi del o 
Oriente. o e il o 
Oriente devono divenire un'area di pa 
ce. Questo e e vitale delllt a 
lia.  nostri rapport i con 1'Egitto. 1'Al 
geria, l'lrak , la Siria, la a pa 
lestinese, sono una prova non solo del 
nostro internazionalismo, ma della no-
stra funzione nazionale, che si espri-
me nella proposta e nella lotta perche 

a stabilisca rapport i non imperia-
tistici coo i paesi arabi e con tutt i i pae-

si in via di svfluppo. 
o awenimento delle ultim e set-

timane e il viaggio del presidente Ni-
xon a Pechino. Tale viaggio ha defini-
tivamente consacrato il fallimento di 
ventitr e anni di politica americana ver-
so la Cina popolare. 

Noi salutiamo questa sconfitta di por-
tata storica deirimperialismo ameri-
cano. Gli Stati Uniti cercano ora un 
rapport o fondato sulla trattativ a e sul 
negoziato. Si rimuove cosi una delle 
cause della tensione esistente nel 
mondo. 

i incontri di Pechino t ve-
nuto il riconoscimento dei prin -

, cipi della coesistenza pacifica co-
me terreno della ralazioni fr a 
gli Stati. Noi abbiamo cemiderato 
posith/a la nuova pagma che si 
apra anche ai fini dal dibattit o 
nel movimento operaio interna-
zionale.  fatto che  compagni 
cinesi, dopo aspro polemictw sul 
tema della coesistenza pacifica, 
rllancme i prmcipi fornwlat l al-

ia Conferenza di Bandung, po-
trebbe creare oggettivamenta al-
cune condizioni per  il ripristin o 
di rapport i normal! nel mondo 
socialista e nel movimento ope-
raio internazionale, che e cosa 
essenziale per i delle tone 
antimperialistiche, per  garantir e 
la pace, e anche per  assicurare 
alia Cina la funzione che le spetta 
nella vita internazionale.  fatt i 
diranno in quale misura si an 
dra realmente in questa direzione. 

Per  quanto riguarda gli USA nessuno 
pud illudersi che ci troviamo di front e 
a mutamenti che riguardano la sostan-
za imperialistica della sua politica. Gli 
Stati Uniti , costretti a prendere atto di 
una realta. cercano nuove strade per 
adattarvi i loro interessi e sanare la 
crisi che li ha colpiti a seguito delle 
sconfitte subite. 

i qui la ricerca affannosa e spesso 
contraddittori a di una nuova strategia 
internazionale, da cui k venuto anche 
il segno ambiguo che Nixon ha voluto 
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e al suo viaggio in Cina. -

to anche pe  evidenti scopi . 
n o luogo, il viaggio a o 

di Nixon ci dice con a che gli 
Stati Uniti o e contano di gio-

e e piu la a della divisio-
ne a i paesi socialisti ed in -

e del o cinosovietico, in un 
gioco di i utilizzati a esclusi-
va difesa dei o . . 
ma e la a di chiun-
que, o e i del o campo, 
volesse i a questo gioco, che 

a di e minacce e alia cau-
sa della pace mondiale. n secondo 
luogo e a l'intenzione degli USA 
di e sulla ipotesi di un e in-

e o dall'alto. che i 
i i decisivi della a epoca, 

a cui quello della e dei po-
poli. Non e un caso che il e 

o abbia deciso o nel pe-
o del suo viaggio di e 

la a a in . quasi a di-
e che le questioni dei piccoli 

paesi, come quelli , pos-
sano anche e e -
nali nel momento in cui si va ad un 

o a i potenze. n tale 
o e evidente l'intenzione di -

e una a di a alia politi-
cs a in vaste e dell'Asia, 

a latina e . 

Al fine di e e nel mondo 
una politica di pacifica coesistenza, che 

a l'indipendenza di tutte le na-
zioni, e o che questi tentativi 

o siano i nel mo-
do piu . 

Dal compless o di quest i fatt i 
esce chiar a la conferm a che un 
inter o period o dell a vit a inter -
nazional e si e concluso . Slamo 
entrat i nell a fase dell a crls i e 
del superament o dell'assett o mon -
dial e di quest i ultim i annl . I rap -
port ! di forz a si sono spostat l 
ulterlorment e a favor e dell e for -
ze rivoluzionarie . II mond o e 

camblato . E nuov a e la sltua -
zlon e che cl sta dl fronte . 

Anche in cid stanno le i del 
o del mondo socialista e dei mo-

vimenti i e di , le cui 
, , sono e dei

tamenti i cui assistiamo. a in 
cid sta anche e o e di 
una nuova fase della i -
lismo e del capitalismo. 

i qui la a e a sui 
i del socialismo e della lotta -

a su scala mondiale, consa-
pevoli come siamo che il socialismo 
non e un modello o ma un -
so o che coinvolge masse -
nate in un o o con i nemici 
di classe, e anche nel o con il 

o passato. i questo o noi 
siamo e . o i i 
giudizi, anche quando hanno e 

, non sono mai quelli di chi sta al 
di i della mischia. 

a linea dell'unit a 

nella diversita 
Ecco la ragion e del nostr o sfor -

zo tenac e per contribut e a su-
perar e le division ! nel movlment o 
comunist a internazional e sull a li -
nea dell'unit a nell a diversita : 
una line a che sgorg a dall a com -
plessit a e vastit a dei compit i del -
le forz e rivoluzionarie , dall a va-
rlet a dell e lor o esperienze , e 
quind i dall a necessit a di una ple-
na autonomia . Una part e degl i 
error ! e dei colp i subit i dal mo-
viment o sono spess o riconducibil i 
all'insufficient e capacit a di ra-
dicars i nell a realt a nazionale . E 
viceversa : si pens ! all'esempi o 
di Cuba ed ora del Clle ed alio 
stimol o che ne vien e perch e ogn i 
moviment o rivoluzionari o trov i 
una propri a strad a nel quadr o 

del comun e moto di emanclpazlo -
ne che scuot e I'lnter a Americ a 

- . latina . 
i  -  * ' . i 

e un e e sottovaluta-
e sia la potenza e ed economica 

: degli Stati Uniti, la o capacita di 
a e di e pesanti , 

sia la tendenza a i in nuove ini-
ziative . a logica e 
dalle stesse i del capitali-
smo e o escono tende

 ze e piu . Giunti al-
l'attuale stadio di sviluppo delle e 

, sono i destini stessi dell'u-
' manita, la sua , il suo 
* , che possono e messi in 
T gioco se non si spezza, appunto. quel-

la a a di cui a 
Lenin. i e alia minaccia ato-
mica, al a della fame e del sot-
tosviluppo, all'inquinamento della natu-

. , alia e dei i -
li del passato e ai i di -

o della . 
i qui la necessita di un nuovo asset-

to del mondo e la possibility di -
e o a i obiettivi umani 

e civil i tutte le e di , la 
immensa a degli uomini. 

La a attenzione si a so-
o sui i . 

Vivaci e tentano di e 
il cammino o la distensione, anda-
to avanti nell'ultimo o -
to pe  le iniziative di pace dell'Unione 
Sovietica e degli i paesi socialisti. 
E' di questi i o attacco dei 

i tedeschi o la -
ca dei i con l'Unione Sovietica e 
la . 

In quest e condizion i e piu che 
mai necessari o che I'ltali a contrl -
buisc a attlvament e ali a ricerc a 
di soluzion l di pace , di sicurezz a 
e di progress o In Europ a e nel 
Mediterraneo . Cid rlchied e una 
plen a autonomi a dell a politic a 
ester a italiana . La poslzion e dei 
governant i italian l sull a convo -

cazlon e dl una Conferenz a per 
' la sicurezz a europe a e, In sostan -
za, una poslzion e passive . Non si 
e volut o e non si vuol e rlcono -
scer e la - R.D.T., atto che rap -
presenterebb e un contribut o at-
tiv o ali a distension e In Europa . 
In line a generate , divien e sem-
pre piu evident e che le « relazlo -
ni special ! » che sono stat e creat e 
con gl i Stat i Unit i sono diven -
tate un fren o ed un ostacol o per 
I'eslstenz a di una politic a ester a 
Italian a capac e di esprimere , 
sempr e a comunque , gl i interess i 
dl fond o del nostr o Paese. 

Per un'autonoma 

politica estera 
Tali i costituiscono, in i 

tempo, una inaccettabile limitazione del 
o o del o popolo di de-
e in piena a le vie pe -

e i i i nazionali e le -
i soluzioni di . La de-

a a e giunta o a 
e questa condizione di -

ta limitata in cui vive , quando 
ha sostenuto — pe  bocca a 

o della C i — che c ogni 
spostamento dell'asse politico italiano 
e destinato ad avere ripercussioni in-
ternazionali, perche pud rappresentare 
tin fatto di squilibrio nel s'tstema di si-
curezza mondiale >. o canto, non 
hanno e ammesso i i ame-

i che il a ha potuto 
e o solo quando Washing-

ton ha dato il suo assenso? 

Le « i speciali» con gli Sta-
ti Uniti sono e in una fase della 
politica mondiale che vide lo o 

o di e o le 
e del socialismo e di e 

la « a a » come o pe

e a occidentale la 
soffocante tutela e degli 
Stati Uniti. 

Tutto cid i e al passa-
to.  tentativo di e o 
le e del socialismo 6 fallito. Nei 
paesi a occidentale si svilup-
pano e piu le esigenze di una po 
litica di autonomia. 

Le < i speciali» con gli Stati 
Unit: sono diventate un o e -

o . a i i demo-
i non vogliono e atto. 

 essi la « fedelta atlantica » 6 sem-
e un mezzo pe e di e 

« ogni spostamento dell'asse politico ita-
liano *. 

«CI6 che no! perseguiam o — 
ha precisat o i l compagn o Long o 
al X I I Congress o — non e la di -
sgregazion e del blocc o occiden -
tale a favor e di un consolidamen -
to di quell o orientate , ma la co-
struzlon e di un'Europ a nuov a ».. 
A chi parl a di europeism o e di 
mission e dell'Occident e — dice -
va gia Togllatt i nel dicembr e del 
1956, all 'VII I Congress o — rl -
spondlam o che siamo europeist i 
anch e noi , e dispost ! a parteci -
pare a qualsias i iniziativ a che 
valg a a crear e nuov i rapport l tr a 
popol i e Stat ! di tutt a I'Europa , 
nell'interess e dell a pace. 

 compito attuale 6 e a questa 
a linea nuovo slancio e sviluppo. 

Noi o dalla convinzione che e 
oggi possibile, e pe  la a volta 
da un o di secolo a questa , 
una politica a italiana che non sia 
pid e di divisione del o popo-
lo ma sia invece e di unita, ed in 
cui si possano e tutte le -
ze politiche e e le i 

i ideali del o . E' evi-
dente, infatti, che nel o di una po-
litica a che abbia a o fonda-
mento la difesa della a autonomia 
da e e condizionamenti -

, e in i tempo la volonta di 
e un attivo o -

iia alia distensione, al o del 
blocchi, alia e di ampi -
ti di e con tutti i paesi del 

o mondo, le stesse e sulla 
questione del o atlantico e dei -
blemi politic! e i che vi sono 
connessi possono e viste in modo 
dinamico. e non nei i static! de-
gli anni della a . 

La questione stessa — decisiva — del 
o del vincolo di, -

zione che lega il o e alia 
NATO non si e ad un semplice 

o o o o il patto 
. La lotta o il o atlan-

tico a invece un'efficacia tanto mag-
e quanto piu si a con un 

moto e di o della 
a dalla egemonia a e di 

o , fino alia liqui-
dazione, dei blocchi . 

e i regimi 

fascisti in Europa 
n questa a deve -

si in a e in tutta a un piu 
ampio e deciso movimento o 
pe  la liquidazione dei i fascisti 
della Spagna, della a e del -
gallo.  collegamenti i noti a i 

i di questi paesi e le i 
di e e di e -

a in a o la neces-
sita e a di questa lotta. -
sa della a italiana e solida-

a attiva con i combattenti, gli anti-
fascist! di questi , con le masse 

e e con i movimenti di -
zione dei popoli delle colonie -
toghesi, le cui e salu-
tiamo qui al o , si fondo-
no insieme e quindi si . 

Nel convegno su « 7 comunisti italiani 
e  », non abbiamo esitato a -

e l'accento suglt element! dl no vita, 
anche soltanto potenziali. La a 
convinzione e che le e di a e 
le i dei i sono in 

o o ai i di -
zione e di cui sono -
gonist! i i i economici e le 

e politiche che ne difendono gli in-
. a e la a di lotta 

che pud e la classe a 
. o alle lunghe e 

e battaglie dei i ingle-
si e dei i tedeschi; ai i 
movimenti non solo sindacali, ma poli-
tici , i dalle Commissioni e 
spagnole; alia a ed alia a 
del movimento dei i in -
cia e in . Noi o d 
che sia o che i i comu-
nisti e le i dei i 

o e si i finalmente 
una e non episodica a le 

e della classe a . l i 
a un o delle inizia-

tive, si avvii la a sistematica di un 
o nuovo con tutte le e .di si-

a ed in e con i i in 
cui si e una e e 
dei i dell'Occidente . 

II grand e obtettiv o e quell o di 
costruir e una Europ a nuova , pa-
cifica , democratlca , che cammin a 
vers o il socialismo . L'ltali a e uno 
dei paesi piu espost i alle minacc e 
autoritari e ma e anche fr a i piu 
matur i per una decisiv a avanzat a 
dell e class ! lavoratrici . II modo 
come I'ltali a uscir a dall a cris i 
che attravers a pud influir e note -
volmente , in un senso o nell'altro , 
su tutt a la situazion e in Europ a 
e nel Mediterraneo , Grand e e 
perct d la responsabtlit a che noi 
comunist i italian i avvertiam o non 
solo davant l alia class e operai a 
del nostr o Paese ma davant l a 
tutt e le forz e democratich e del 
nostr o continente . 

Che cos'e oggi la societa italiana? 
C E COSA e. oggi. la societa italia-

na. e quali sono le i della 
i a che ? Come 

vivono oggi gli uomini, le donne, i gio-
vani del o ? 

Fino alia . a e stata 
un paese spaventosamente . 
Non e il caso di e qui le ana-
lisi — fatte da , da Togliatti, da 

i — a le cause e di questa 
. da quelle piu e a 

quelle legate al modo come si d 
l'unita nazionale. ed a che 

, dopo l'unita. lo sviluppo della 
economia e e dello Stato. 

 fascismo (questo si. lo vogliamo 
oggi ) non fu soltanto il -
gime della liquidazione delle a de-

. Fu anche il e della 
. del o alia -

de . delle folli spese e e 
legate alle e i e colonial!. 
Fu il e delia « battaglia del -
no ». cioe della condanna della a 

a a una a di cui 
e . Nel ventennio fascista, 

lo o dei i e l'attac-
co ai i e agli stipendi o -
tati a fondo nella a piu : 
nei 1938, l'indice dei i i a 
piu basso del 20 pe  cento o al 
1921. L'ltali a a una situazio-
ne spaventosa. pe  quanto a la 

a infantile, l'assistenza ospeda-
, 1'analfabetismo. le e 

scolastiche. n sostanza. pe  piu di ven-
ti anni. all'insegna della a na-
zionalistica e . fu bloccato 
lo sviluppo . sancito 1'isola-
mento del o e dal o del 
mondo. inchiodata la societa italiana 
al suo stato di . Ali a fine 
il o della sconfitta. dell'invasione 
del o nazionale. della . 

La a fu una svolta nella 
a italiana. non solo e i 

al e la sua dignita. ma e 
i la possibility di e -

li a nuova o quelle o 
economiehe e quelia e sta-
tale che avevano o possibiie il f 
scismo. e su questa -
da a d l'unita di quelle e 

i e e che avevano 
o assieme o il fascismo l 

o insieme la Costituzione -
pubblicana. 

Said a coscienza 

democratica 
La a seguita e stata : 

k stata quelia del o del e 
delle vecchie classi dominanti. di uno 
sviluppo economico o sui -
ficio e sullo o dei -

. di un e politico che escludeva 
a una volta le masse i 

dalla e dello Stato. 

Sappiamo e 6 stata seguita que-
»ta : pe o pesante del-

o o e pe -
a della a a che 

e e l'unita delle e popo- O
i antifasciste. E tuttavia il fatto pc- O C 

e della situazione italiana e che ,^—^mmLJ—m^~ 
le classi dominanti non sono e 
a e ii o o dalla -
luzione antifascista. 

Resistenza , la guerr a di libe -
razione , la riconquist a di un re-
gim e di democrazi a e di pro -
gress o ». 

Tutta la a italiana di questi anni 
a a di questo atto di na-

scita della a . Lotte 
continue, , talvolta sanguinose 
hanno impedito alia C ed alle classi 
dominanti di e le a e i 

i i conquistati con la 
. La coscienza a 

e antifascista 6 a un dato -
manente e decisivo delta situazione ita-
liana. a o e si e esteso il tessuto 

o delle i di massa, 
sindacali, contadine. , dei 

i dei . Nuove conquiste 
sono state . 

L'obiettivo e della C e stato 
l'isolamento e la sconfitta del , 

o tentato tutte le : le -
ciate anticomuniste e la e an-

e dei' i e -
Scelba. la a del 1953, l'av-

a di , e poi. , il 
a concepito anch'esso so-

o come a di divisione 
del movimento . 

Profonde radici 

del PC  fra le masse 
a ad i e i non sono 

. o comunista e e 
come non mai. u , -
tibil i sono le sue i a le masse 

. La a a — di 
un'avanzata a al socialismo 
— e a . a del 

o con il o comunista c di-
ventato e piu e fino a 

, come avviene , il -
blema e della vita del o 

e e la condizione a pe o 
e dalla e i che . 

Non e possibile e a pieno la 
a di questa , non e possi-

bile e le vie pe e i 
in modo positivo e . se non 
si vedono le basi su cui e stata co-

a 1'espansione monopolistica. il 
cosiddetto « o italiano ». -
no e vie pe e dal e 
della a e dalla lunga, disa-

a stagnazione economica imposta 
dal fascismo. La a che noi -
ponevamo a quelia di un e nia-
no del . n sostanza: mobilita-
zione di tutte le e umane e ma-

i del . o del -
cato . elevamento sostanziale 
delle i dei . -
me che o le posizioni di -
dita e di o e le e 
monopolistiche. sviluppo e -
zione delle basi tecniche e i 
del . Questa scclta a 
una a nel vecchio blocco delle 
classi dominanti e 1'unita a tutte le 

e i e antifasciste. quindi un 
o di e col . -

cio fu . 

arretratezza 
Scrivev a i l compagn o Togliat -

t i nel 1962: c Sono vent'ann i che 
si combatte , in Italia . Vent i an-
ni che due forz e awerse , I'un a 
di progress o e rivoluzione , I'al -
fr a di conservazion e e reazione , 
si affrontan o e misuran o in un 
conflift o che ha avut o le piu 
divers e fasi , nessun a dell e qua-
l i , perd , si e conclus a in modo 
tal e che potess e significar e i l 
soprawent o definitiv e dell'un o 
o dell'altr o dei contendenti.. . 
Quale l'origin e di quesf a si -
tuazione ? 

Essa e la conseguenz a di un 
fatt o che ' non pud piu e non 
potr a mai essere cancellato . Le 
class i popolar i sono diventate , 
in un moment o decisiv o dell a 
stori a nazional e e dell a vit a del -
lo Stato italiano , protagonist e 
di quest a vit a e di quest a sto -
ria . Sono le class i popolar i che 
hann o fondat o lo Stato italian o 
ortierno . E"$e. e non il vecchi o 
ceto dirigent e  privilegiato , 
hann o organizzat o  dirett o la 

Venne imboccata invece a -
da. che fu quelia di e il -
fitt o e la capacita e sui 
piano . piuttasto che at-

o 1'aumento degli investimenti 
i e la mobilitazione delle -

. o sulla base di uno 
o e intenso 

del . i qui quel o si-
stema che ha o la societa 
italiana di questi anni: bassi , 

i ossessivi in , appalti. sub-
appalti. un milione di i a do-
micilio. la spaventosa estensione del la-

o . a immensa della 
disoccupazione e dei i i e a 
giomata, i i i in -

. 

Tant e cose si comprendon o 
megli o in quesf a luce : 

— la distruzion e d i un inte -
ro esercit o del Iavor o (90 mil a 
mort i per infortun i e 960 mil a 
invalid ! permanent!) . La genf e 
non sa che nel 1979, su cento -
mil a lavorator i dell'industria , i 
mort i sui Iavor o sono stat i 9 
negl i Stat i Uniti , 12 in Olanda , 

13 in Francia , 16 in Germania , 
25 nel Belgio , ma ben 45 in 
Italia : 

— la condann a del Mezzo-
giorn o all'arretratezza , anch e e 
soprattutt o perch e potess e svol -
gere la funzlon e di fornitor e di 
manodopera ; 

— !l fatto , fors e unic o tr a i 
paesi capitalistic ! sviluppati , che 
in Itali a solo una person a su 
tr e ha la possibilit y di lavorare ; 

— I'assurd o e solo apparent e 
mistero  per cui I'ltali a ha il piu 
basso tasso di investiment i ed 
e relativament e !l maggior e 
esportator e di risors e all'estero , 
sia in uomin i che in capitali . 

i qui il volto della societa italiana. 
o a sviluppo e , 

l'uso speculativo e e della 
spesa pubblica. e sviluppo dei 
consumi i o a quelli sociali, 
lo sviluppo o delle citta come 
luoghi di speculazione e di -
smo, e quindi 1'estensione e il -
zamento di i ceti i -
ti a di questa . 

i qui una collocazione sostanzial-
mente a dell'economia italiana 
nel o . che l'espo-
ne a tutti i , come hanno 

o le i vicende collegate 
alia i del . 

La C ha o le sue e 
in questa . Si e fatta o 
di questo sistema. Gli ha o la 

a macchina politica e cliente-
. 

Ecco e noi non ci siamo lasciati 
e dal cosiddetto « o eco-

nomico ». , i i i 
annunciavano a «il e die-

o l'angolo >. Noi, di e alia -
e a in paese indu-

, che e ha visto in venti anni 
i il o nazionale, abbiamo 

e denunciato e combattuto i modi 
in cui avveniva tale . il 

o che ne pagavano i i e 
il paese nel suo complesso, l'assenza 
di e di uno sviluppo a lungo 

. Una delle i essenziali 
del fallimento del a sta 
nel fatto che ci si illuse di e un 

a di e accomodandosi a 
questo tipo di sviluppo anziche -

. 

e 

dal o 
. le i sono state 

ampie e . C'c stata una a 
e a e di masse im-
mense di nopolazione. dal Sud al . 
dalle campagne alle citta. a 

o i paesi: 2 milioni e mezzo di 
italiani sono andati : a 3 
milioni hanno lasciatn il : 
29 milioni di cittadini hanno cambiato 
la o . Si h a una 

e a nel o a 
gli addetti . , 
alle attivita . 

Quando si pensi che gli occupati 
nel o sono a 6 milioni, 
un no' meno di venti anni fa (nono-
stante Taumento della popolazione) e 
che. e gli addetti a 
nel Sud sono scesi da 4 a meno di 
2 milioni e gli addetti a (in 

n e edilizial sono i i 
sui milione: quando si pensi che in 

a la massa degli stipendi e quat-
o volte quelia dei i e che il va-

e della e a e indu-
e e solo un o del o de-
e dalle attivita . dalle 
 degli , dai sussidi 

. dalla pubblica ammini-
: quando si pensi a tutto que-

sto si o le i e 
di fatti come queili di o Cala-

a e o a il sottosviluppo e 
il dominio del sistema e e 

e della . 

Ci sono stati e mutamenti. an 
ch'essi e , nel 
campo della scuola, dove, in venti anni, 
gli allievi della scuola media sono pas 
sati da 700 mila a piu di 2 milioni. 
quelli delle scuole medie i da 
400 mila a 1 milione e mezzo, e quelli 

i da 230 a 680 mila. a 
anche qui una e . 

11 o dei diplomati si e -
plicate in venti anni, o di gio-
vani qualificati sui o del o 

a gia oggi le centomila unita al-
l'anno ma a di posti di o 
non e aumentata. Si o allo-
a lo o e la a di que-

sta gioventu spinta alia e 
pe  la mancanza di ogni a sui 

o . 
a quale o hanno pagato i la-

i delle e e dei campi? 

Chi ha pagato 

la "  competitivita » 
II salari o medi o mensil e degl i 

opera i dell'industri a e stato , nel 
1970, fr a le 110 e le 115 mil a 
lir e mensili . E quest o e il frutt o 
di un vero e propri o balzo awe -
nut o solo dopo le vittori e sinda -
cal i del 1969! Perche , in lir e di 
oggi , nel 1951, i l salari o medi o 
mensil e era di 53-55 mil a lire , e 
nel 1961 ancor a solo di 63-65 
mil a lire . Ma com e misurar e il 
prezzo che gl i opera i hanno pa-
gato ali a ricerc a spietat a del 
massim o profitt o in termin i di 
salute , di dignita , di serenita , 
con lo sfruttament o bestial e cu i 
sono stat i sotfoposti , con I rit -
mi infernal ! del Iavoro ? Ecco su 
cosa si e basata , per una gran -
de parte , la competitivit a dell a 
industri a italiana ! 

Hanno pagat o I pensionati , I 
vecch i lavoratori , costrett i per 
anni a viver e con pension ! I cu i 
minimi , nell a stragrand e mag-
gioranz a dei casi , non arriva -
vano a 20 mil a lire . Ci sono 
volut i grand i scloper i e la vit -
tori a nostr a del 1968 per aumen -
tarli . Ma anch e i minim i attua -
l i sono un'offes a per la digni -
ta umana , una vergogn a che 
dev'esser e definitivament e can -
cellata . 

Hanno pagat o I contadin i e i 
braccianti , cacciat i a milion i 
dall e lor o ferre . Ancor a oggi , i l 
reddit o medi o dei contadin i e so-
lo la meta di quell o degl i altr i 
lavoratori . 

Hanno pagat o tutt i color o che 
hanno soffert o in quest i anni 
per la mancanz a di Iavoro , di 
assistenza , di cur e ospedaliere , 
di case decent! , tutt i quell i che 
sono stat i costrett i ai mestier i 
piu umilianti . 

La scelta di un o tipo di 
sviluppo economico si e a con 
la e di un e che tendeva 
ad i dalla sua e de-

a e antifascista, con conse-
guenze pesanti sulle a e sui i 
dei cittadini. sui funzionamento della 
pubblica , della giusti-
zia. della polizia. di tutti gli i 
dello Stato. 

, sappiamo benissimo 
che, nell'ambito della . 
della pubblica . delle 
stesse e di polizia, vi sono stati. 
e vi sono oggi piu i che mai. 
cittadini fedeli ai i della Costi-
tuzione. 

Come agiscono 

gli apparati statali 
E tuttavia, nel complesso, la scelta 

politica e fatta dalla C e dai 
ceti dominanti ha o a modi di 

o degli i dello Sta-
to che offendono e il sen-
so di giustizia del popolo e i i 

i dei cittadini. 

i e alle offese e nelle 
e o delle , ed 

alia dignita umana dei . C'e 
voluta una legge (lo Statuto dei i 
dei ) e si e che 
la Costituzione va applicata anche al 
di la dei cancelli delle . a 
pensiamo al modo come, nel , 
funzioni e della giusti-
zia nei ! dei , dei -
dati, di o che debbono e 

anni e anni pe e giudicati. -
siamo a cosa e stata la macchina della 
giustizia nelle campagne o quei 

i e coloni, molte volte giudicati 
da o stessi o da i di quelli 
con i quali avevano e pe
l'applicazione dei i . a 
sti , infine, a come si e specu 
lato ignobilmente sulla a e sulla 
fame della a gente, o 
e o le assunzioni anche in 
posti pubblici, o a scopi di 
speculazione politica i fondi degli enti 
comunali di assistenza, a pe
la a e l'infanzia, e cosi via. 

Quante ingiustizie, quante . 
quanti i hanno dovuto e i 
deboli. i . le donne. i giovani! 

In conclusione , quest o tip o di 
espansion e che ha com e carat -
teristic a fondamental e la man-
cata utilizzazion e e mobilitazio -
ne di immens e risorse, , material ! -
e umane , rischi a orma i di com -
prometter e lo svilupp o dell'Ita -
lia com e nazion e capac e di sta-
re al passo con gl i altr i paesi ' 
progrediti . Milion i di lavoratori , 
i l fio r fior e deil a giovent u ita -
liana , sono rimast i senza occu -
pazione , e sono stat i dispers i 
in paesi stranieri . Milion i di 
donn e sono stat e esclus e addi -
rittur a dall e forz e di Iavoro : 
P80 per cent o dell a inter a popo -
lazion e femminile . Centinai a di 
migliai a di ettar i di ferren o a-
gricol o sono stat i abbandonat i 
all'incoltur a e ali a degradazio -
ne con gravissim e conseguenz e 
per la difes a del suslo . Circ a 
8.000 miliard i di capital i sono 
stat i esportat i all'estero , dal 
1961 al 1970: una somm a che 
e quas i par i a queli a total e de-
gl i investiment i effettuati , nel -
lo stess o periodo , per I'agricol -
fur a e per I'industria , nel Mez-
zogiorno . 

Perche si e giunti 

alia crisi attuale 
Questi fatti o la piu sec 

va smentita di tutta la demagogia e 
di tutte le menzogne sulla a del-

. sulla insufficienza delle
disponibili nel o paese, sulla ne-
cessita di e a il
mio e di e i consumi p?  pote

e poi le  sui fatto che 1'au-
mento dei i e 1'aumen 
to degli investimenti e a 
zione del . 

Si e giunt i cos i ali a cris i di 
oggi : cris i economica , congiun -
tural e e sfrutturale , e nell o stes -
so temp o cris i politica , ideal e e 
morale . I cost i dell'espansion e 
monopolistic a sono dh/entat i 
insopportabili . II meccanism o 
dell o svilupp o si e inceppato . 

Noi non sottovalutiamo o le dif 
ficolta i che a la 
vita economica italiana, anche pe -
sponsabilita ed i della politica eco-
nomica e a dei i che 
hanno o il paese negli ultimi anni 

 6 evidente che la causa a della 
i e . Essa a dalle 

e e dai limit i di fondo del siste 
ma economico e del capitalismo ita 
liano, o a il vecchio pa 

o delle posizioni di a ed 
il nuovo o delle posizioni 
monopolistiche e del capitale finanzia 

. Si , a questo , alio 
sconvolgimento o che sta a we 
nendo nella a del capitale fi 

, con un o di fusioni 
senza , la cui a 
non k d l 'awio di nuovi investi 
menti e di nuovi i i ma 
la a a e speculativa 
n tal modo il e o 

e speculativo di una e e 
del capitalismo italiano si consolida. E 
da qui anche , a o , 
l'inutilizzazione delle  1'insuf-
ficienza degli investimenti. in un o 
vizioso che a e e patologi-

camente acuta la i economica. 
Questo sistema ingiusto. questo svi-

luppo o e disumano e stato intac-
cato dalle lotte e e , dal 

e movimento di massa di questi 
anni. La e a o la 
intensificazione dello , la 
lotta pe  le e come sollecitazione 
possente o i consumi sociali, la 
spinta nuova che 6 venuta dalle campa-
gne. i movimenti degli studenti e degli 
intellettuali. le battaglie di vaste mas-
se femminili hanno , dal 1968 
ad oggi, alia , o almeno alia 

a di alcuni dei i sui 
quali si e l'edificio del dominio 
monopolistico e il sistema di e 
della ; e hanno posto con a il 

a della fine della politica di di-
e a . . 

e questo , e 
i i di questo edificio e stato — 
noi lo o e — 
un o obiettivo consapevole. Non si -
e o di un obiettivo o o
di , ma di un e obiettivo 

, nazionale. 

Calunnie contro 

i lavoratori 
a l'infame. e campa 

gna di calunnie tendente a -
e i movimenti di questi anni come 

una selvaggia esplosione di -
smo, di , di cieca violenza. 
Quale o o della 

! o a delle lotte 
a a di tutto un o immenso 

di , di ingiustizie, di , 
a questo semplice fatto: che pe

20 anni tutto il peso delle -
zioni awenute nella societa italiana e 
stato o sulle spalle dei -

i e delle masse . Esse quindi 
o e o da esigenze in 
i di giustizia. di . di 

. n i tempo, , questi 
movimenti hanno assunto il e 
di possente stimolo al o eco-
nomico e sociale, e alio sviluppo de-

o . 

Questo & il significato delle lotte ope-
e di . o che e 

e ! Abbiamo assistito invece 
al fenomeno entusiasmante della -
cipazione cosciente. attiva, e 
di milioni di , a una e 
battaglia di emancipazione tendente ad 

e piu umani i di lavo 
o e nuovi i di , abbiamo 

visto la a di nuove e di 
, di , di -

zia : e abbiamo visto in i 
tempo i e della 
lotta a ai i estemi alia 

, cioe ai i delle condi-
zioni di vita dei i nella societa. 

 grande valore 

delle lotte operaie 
In sostanza , la lott a operai a 

e stat a una component e essenzia -
le del moviment o social e  po-
litic o complessiv o che ha ripro -
post o con forz a i l tema dell e ri -
form e e dell a loff a politic a per 
una nuov a organizzazion e dell a 
societ a e dell o Stato . Di qu i la 
bancarort a dei grupp i estremist i 
e dell e ipotes i spontaneiste . E 
di qu i i l cammin o :ompiut o in 
quest i anni dal moviment o sin -
dacale . E' per noi assai signi -
ficativ e i l fatt o che l 'awi o del -
l'unit a sindacal e non ha deter -
minato , com e si potev a anch e 
temere , una chiusur a del sin -
dacat o nel tradeunionismo . An-
zi — per i contenut i rivendica -
tiv i che si affermavan o nell e 
lott e — i sindacal i sono stat i 
sempr e piu sospint i ad interve -
nir e anch e fuor i dell a fabbrica , 
nell a sfer a dell'assett o social e e 
dell o Stato . Anch e nell a campa -
gne , con le vittori e dei braccian -
t i , con le conquist e dell a rifor -
me del cellocament o  con to 

svilupp o dell'associazionism o con -
tadino , e andat o avant i quest o 
process o democratic o nuovo . 

a fenomeni analoghi si sono mani-
festati anche in i campi, come, ad 
esempio, in quello della scuola. 

e e ceti i hanno compiuto 
cosi e nuove di lotta, hanno 
stabilito a o nuovi i di soli-

, hanno o nuove esigenze 
sociali, politiche, di autogovemo. di 
unita. 

Una forte spinta 

all'unit a sindacale 
E' tutto questo che spiega la spinta 

all'unita sindacale. 

Noi comunisti siamo stati e o 
i e i convinti del 

o di unita e autonomia del movi-
mento sindacale. i sanno 
che, senza il o . questo 

, che pu  si fonda sulla pos-
sente volonta a che sale da tut-
ti i luoghi di , non e fatto 
i passi avanti che ha gia compiuto. 
Che cosa ha fatto invece la -
zia , che cosa hanno fatto e 
fannc i suoi massimi esponenti e gli 
esponenti di i come il socialde-

o e il ? Essi han-
no o e o pe e e 
talvolta a pe e l'uni-
ta sindacale. E in i tempo, e 

o di autonomia, o pe-
santemente nella vita dei sindacati.  lo-
o fini sono evidenti: e l'unita 

e comunque fa e al movimento 
sindacale la sua a di classe; 

e i i a non i 
nell  lotta politica. i i della 
politica devono e solo i i 
**  i i della ! 

 nostro o 

dentro le fabbriche 
Per quant o ci riguard a noi ri -

badiamo , in prim o luogo , che i l 
pieno riconosciment o dell'autono -
mia dei sindacat i e part e inte -
grant e dell a concezion e che noi 
abbiam o del process o di rinno -
vament o dell a societ a e dell a fun -
zione che i sindacat i dovrann o 
avere nell a societ a socialist a che 
vogliam o costruir e nel nostr o pae-
se. E ribadiam o quind i che com -
batterem o ogn i attacc o e ogn i 
manovr a contr o l'unita  e I'auto -
nomi a dei sindacati . In par i tem-
po i comunist i lavorerann o den-
tro e fuor i dell e fabbrich e per 
che diveng a sempr e piu ampi o e 
combattiv o I'impegn o dell a class e 
operai a nell a lott a politic a gene-
rale per la difes a e lo svilupp o 
dell a democrazi a italiana . Nes-
suno pens i o si illud a di chiuder e 
i cancell i dell a fabbric a al no-
str o partito ! E' nell a fabbric a 
che noi siam o nat i ed e II che 
noi intendiam o radicarc i ancor a 
piu profondamente . Propri o per -
che rispettos i fin o in fond o del -
I'autonomi a del sindacato , non 
vogliam o delegar e a nessuno ' i l 
nostr o compit o storico , che e quel -
lo di porfar e avanti , anch e sui 
terren o politico , i l process o di 
unificazion e del proletariato . 

o anche il o impe-
gn> pe  l'unita e a del mo-
vimento contadino, pe  lo sviluppo del-
ta . delle i de-
gli , degli i e di e 

e di ceto medio. 

La a a si occupa 
delle questioni contadine e di quelle di 

e e quasi esclusivamente al-
io scopo di e voti e -
e clientele. 

Noi siamo invece pe  il o ed 
autonomo sviluppo delle i 
dei contadini e di tutte le e del 
medio ceto . e esse pos 
sono e una funzione economi 
ca e sociale utile e positiva sia per  U 

o ed il o dell'attua 
le societa, sia nella e di una 
societa, socialista. 
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 problemi della giustizia, delle f orze annate, della 
polizia 

A ' italiana deve essere 
trasformata. a natura e i carat-

teri della sua crisi sono tali da rendere 
possibile che intorno a un programma 
di rinnovamento si ritrovino , insieme 
con la classe operaia. le masse contadi-
ne, gli intellettuali e i tecnicl, i ceti 
medi, la grande maggioranza del po-
polo. 

Questo 6 uno dei temi fondamentali 
che abbiamo sollevato davanti al parti -
to e su cui abbiamo sollecitato 1'impe-
gno e anche la ricerca critic a delle no-
stre organizzazioni; il tema cioe del 
rapport o tra lotte rivendicative e rifor -
me, tra strategia delle riform e e politi -
ca delle alleanze, tr a azione nella sfe-
ra sociale, sviluppo della democrazia e 
intcrvento politico a tutt i i livelli , fine 
al livello dello Stato. 

Le esperienz e di quest ! anni , 
nell e loro positiv e novit a e nei 
loro difelti , ci hanno dett o che 
per andar e avant i occorrev a su* 
perar e sia persistent ! limit ! eco-
nomicistic i e corporatlvi , sia ten-
denze a reslringer e la battagli a 
dell e riform e ai moment ! legisia -
tlvi . 

Di qui I'insistenz a nostr a sull a 
necessit a di investir e contempo -
raneament e I moment ! dell a strut -
tur a e dell a sovrastruttura , sul -
la necessit a dl porr e la politic a 
al prim o posto , di vfriflcar e i 
contenut i e I'efficaci a degl i obiet -
tiv ! di riform a con I'allargamen -
to dell e alleanze , con lo svilupp o 
dell a democrazi a e dell a coscien -
za politica . 

Su quest i temi e sul lor o intrecci o i 
nostr i Congress ! hanno lavorat o in mo-
do fecondo . 

 punto da cui dobbiamo partir e so-
no gli uomini. i loro bisogni di lavoro. di 
libert a di giustizia, di dignita. 

Piena occupazione; condizioni nuove 
di lavoro nelle fabbriche e nei cam-
pi; superamento delle condizioni di ar-
retratezza in cui vive ancora tanta par-
te del paese: soddisfazione per  tutt i dei 
bisogni primar i dell'istruzione e della 
salute: organizzazione di adeguati ser-
vizi per  l'infanzia . per  i vecchi e per  gli 
infermi : assetto nuovo e piu umano del-
le cittS: difesa del suolo. del paesag-
gio e dell'ambiente naturale: ecco i fi-
ni che devono essere assegnati alio 
sviluppo economico. 

a ha bisogno di un alto livel-
lo nei suoi ritm i di sviluppo. Cid e pos-
sibile solo se vengono utilizzate piena-
mente tutt e le risorse niaterial i ed uma-
ne del paese. facendo prevalere. sulla 
ricerca della massima produttivit a 
aziendale, a o 
della produttivit a media dell'inter o si-
stema economico nazionale. 

a qui il carattere primari o 
dell'obiettivo della piena occu-
pazione ai massimi livell i scienti-
fico-tecnici sforicamente raggiun-
ti . Questo obiettivo fa tutt'un o 
con a di un miglioramen-
to delle condizioni di vita e di 
lavoro degli opera! gia occupati. 

e e il tentativo di contrap-
porr e occupati e disoccupati. Si e visto 
come era falsa la favola del fratell o oc-
cupato, che. rinunciando a combatte-
re per  miglior i condizioni di salario e 
lavoro. avrebbe consentito l'occupazione 
del fratell o disoccupato. Tutta l'espe-
rienza di venti e piu anni dimostra che 
propri o in un regime di bassi salari, di 
disoccupazione e di bassi consumi si e 
avuto il massimo spreco delle risorse e 
di esportazione di bent e di capitali. a 
verita e che senza uno sviluppo ulterior e 
delle battaglie degli operai occupati per 
un aumento dei salari. per  la riduzione 
dell'orari o di lavoro, per  affermare nuo-
vi diritt i e poteri di intervento della 
classe operaia. degli impiegati e dei 
tecnici nell'organizzazione del lavoro. 
non vi pud essere la necessaria spinta a 
un ammodernamento tecnologico. ad 
una trasformazione di tutt o l'apparato 
produttiv o nazionale. a un orientamen-
to nuovo degli investimenti. e quindi 
all'espansione dell'occupazione. 

Nei prossimi mesi milioni di operai 
riaprirann o la lotta per  i rinnovi dei 
contratt i sindacah.  padronato ha gia 
preannunciato una accanita resistenza. 
dietro la quale si intravede il proposito 
di una rivincit a sull'autunno caldo. Al-
tr i vagheggiano non si sa quali palinge-
nesi  nostro partit o sara come sem-
pre in prima f 11 consapevole della 
importanza delia posta in gioco. ma an-
che del fatto che il dovere di una for-
xa di avanguardia come la nostra e 
quello di collegare questo momento del-
lo scontro rivendicativo al complessi-
vo rinnovamento democratico. di stron-

La Presidenz a de l XI I I Congress o de l Partit o 

care tutte le manovre tendenti a isolare 
la classe operaia, dando alle sue lotte 
un punto di riferiment o chiaro: le rifor -
me e lo sviluppo nuovo della nostra 
economia. 

E' ora di smetterla di considerare le 
riform e come spese improduttiv e o. co-
munque, come obiettivi perseguibili so-
lo dopo avere raggiunto un aumento 
delU1 risorse disponibili. Non sono le ri -
sorse che mancano in . E"  il loro 
uso che deve essere cambiato. e rifor -
me sono anche un modo per  creare nuo-
ve risorse. Abbiamo visto quanto sono 
costati e costano a il fatto che 
la questione meridionale non sia stata 
risolta. la mancata attuazione di rifor -
me come quella agraria. scolastica. 
urbanistica o sanitaria. Senza queste 
riform e e impossibile eliminare gli spre-
chi e i parassitismi che gravano cosi 
pesantemente sullo sviluppo economico. 

Al centr o di tutt o sta la que-
stion e meridionale , non come pro -
blem a che riguard a semplicemen -
te il ritardo , la arretratezza , i 
mai l di una part e grand e del 
paese, ma come question e gene-
rale dell a societ a e dell o stat o 
italiano , che sol leva problem i non 
soltant o economic i e social! , ma 
civili , e politic ! e anche cultural! . 

Oggi non siamo piu soltanto noi, il 
partit o di Gramsci, di Grieco e di i 
Vittorio . a denunciare i guasti e i falli -
menti di una politica (quella dell'inter -
vento straordinario . e della Cassa) che 
ha ribadit o la subordinazione del -
zogiorno. utilizzandolo come un immen-
so serbatoio di uomini e di risorse. Or-
mai tutto lo sviluppo costruito su que-
ste fondamenta si rovescia contro se 
stesso. e giunto alia sua strozzatura. ha 
generato fenomeni allarmanti di costi 
crescenti, di abbassamento della produt-
tivit a complessiva del sistema. di paras-
sitismo, e anche di degenerazione del 
sistema politico. 

Questione meridionale 

e riform a agraria 
Far  leva sulla questione meridionale 

significa dunque uscire dalle attuali 
strozzature e aprir e la strada ad uno 
sviluppo economico nuovo e piu solido. 

Significato analogo ha la riform a 
agraria. 

Quante sciocchezze sono state dette 
dai sapientoni dello sviluppo moderno 
— naturalmente in polemica con noi — 
per  giustificare la cacciata di milioni di 
contadini. il saccheggio della agricoltu-
ra e la degradazione del territorio . E 
oggi ci troviamo in una situazione che 
ci costringe a importar e 1.600 miliard i 
di generi alimentari all'anno. i piu. a 
politica seguita ha provocato il dissesto 
della montagna e della collina. la deca-
denza di vaste plaghe oggi popolate di 
anziani che vivono di sussidi e di ri -
messe degli emigrati. il fatto che l'im -
mensa fatica del bracciante e del con-
tadmo non serve a trasformar e l'agri -

coltura ma per  gran parte a finanziare 
rendite e speculazioni edilizie, commer-
ciali. monopolistiche. 

Riform a agrari a signific a de-
ciso superament o dell'attual e ar-
retratezz a produttiva , tecnic a e 
social e dell'agricoltur a italiana . 
Essa richied e un vast o program -
ma di irrigazion i e trasformazio -
ni agrarie , di sistemazion e dei 
fiumi , di rimboschiment o di va-
ste zone, di ampl a meccanizza -
zione e chimizzazione , d! nuov e 
scelt e produttiv e e colturali . 

Condizion e necessari a per l'at ~ 
tuazion e di quest o programm a e 
che esso sia afftdat o a! contadi -
ni . La legge di riform a dell'affit -
to e solo un prim o passo . Occorr e 
fam e altri , a cominciar e dall a 
trasformazion e di tutt i gl i altr i 
contratt i agrar i in affltto . L'agri -
coltur a italian a non sara moder -
na e avanzat a fin o a quand o non 
sara realizzat a in pieno la vec-
chi a e glorios a parol a d'ordin e del 
moviment o contadin o italiano : la 
terr a a chl la lavora . 

Tagliare le unghie 

a)! a speculazione 
Per andare su questa strada e neces-

sario affrontar e problemi complessi. Evi-
tare. anzitutto. che siano colpiti gli in-
teressi dei piccoli proprietar i conceden-
ti . a quanta demagogia e stata fatta 
su questo problema! Nessuno ha ricor -
dato la rovina in cui sono stati portati 
tanti piccoli proprietari , prima dalla po-
litic a fascista e poi da quella democri-
stiana; e nessuno ha detto che la C e 
le destre si sono opposte all'approvazio-
ne di una legge per  i piccoli concedenti 
che il Senato aveva gia approvato. an-
che su proposta dei comunisti. Percid, 
nei Parlamento che sara eletto il 7 mag-
gio, ripresenteremo le nostre proposte 
e ci batteremo per  la loro applicazione. 

Per  costruire una agricoltura moder-
na sono indispensabili. infine un gran-
de sviluppo democratico e volontario. 
deU'associazionismo tra tutt i i lavorato-
ri della terra, una programmazione de-
gli investimenti e degli interventi pub-
blici che. nei pieno rispetto delle prero-
gative e dei poteri delle , faccia 
perno sugli enti di sviluppo e sia rife-
rit a a piani zonaii democraticamente 
elaborati. una politica che contrast! la 
subordinazione dell'agricoltur a agli inte-
ressi monopolistic!". 

e della legge sulla casa e 
solo un primo timido passo che lascia 
del tutto aperta la necessita di una ri -
forma urbanistica generale. Anche su 
questa questione quanta demagogia e 
quante menzogne! Come se noi ci pro-
ponessimo di mettere in discussione il 
diritt o di proprieta alia casa! Noi vo-
gliamo. al contrario. che tutt i possano 
accedere. nei fatti , a godere il diritt o 
alia casa. nelle forme che riterrann o 
piu opportune. a propri o per  questo 

e necessario tagliare le unghie alia gran-
de speculazione sui suoli e rendere piu 
umano e razionale l'assetto delle nostre 
citta. 

a necessita di un nuovo ed im-
petuoso sviluppo economico richie-
de una espansione del nostro ap-
parato industria l e un cambia-
mento dell'attuale sua struttura . 

n questa direzione si sono mos-
se e si muovono le rivendicazioni 
operaie, i movimenti per  l'occu-
pazione e e del 

, la presslone che vie-
ne dalla piu alta qualiflcazione 
e istruzione delle nuove leve del 
lavoro. 

a necessita 6 quella di programmare 
un tipo di sviluppo della produzione 
delle merci e dei servizi che sia in gra-
do. da un lato, di accogliere questa 
nuova offerta di mano d'opera e. dal-
l'altro . di soddisfare quelli che sono gli 
autentici bisogni di tutta la societa na-
zionale. 

Quel che oggi manca sono chiari e 
nuovi punti di riferiment o per  lo svi-
luppo industriale. per  nuovi investimen-
ti produttivi . Tali punti di riferiment o 
vanno oggi indicati in una politica di 
trasformazioni agrarie nella riform a ur-
banistica che dia un nuovo assetto al 
territori o e affront i i drammatici pro-
blemi dell'inquinamento. in uno sposta-
mento dai consumi privat i a quelli so-
ciali a cominciare da quelli della salu-
te e della scuola. a e soprattutto la 
soluzione della questione meridionale 
che. come abbiamo gia detto. pud e de-
ve diventare la nuova forza trainante 
di tutto lo sviluppo industrial e del no-
stro paese. 

a scientifica 

e sviluppo tecnologico 
Una nuova e qualificata espansione 

produttiv a dovra basarsi su un avan-
zamento della ricerca scientifica, e su 
un progresso impetuoso della tecnica e 
della sua applicazione al processo pro-
duttivo, industrial e e agricolo. a 
agraria, riform a urbanistica. industria-
lizzazione del , sviluppo dei 
consumi sociah. cambiamento e rifor -
ma della struttur a industriale. ricerca 
scientifica e tecnologica sono le que-
stioni-chiave di una politica di pro-
grammazione democratica. Ed e nei 
quadro di questa politica che si po-
tr a garantir e la miglior e utilizza-
zione di quei quadri intermedi e anche 
elevati delle amministrazioni pubbliche 
e della vita economica. la cui qualifica 
culturale. professionale. tecnica e scien 
tific a e oggi spesso mortificata . 

Abbiamo gia affermato che il pro-
blema principale. per  l'ltalia , a diffe-
renza di altr i paesi capitalistic!, non e 
quello dell'ulterior e estensione del set-
tore pubblico dell'economia. 

n a il processo di concentrazione 
del capitale e quanto mai'  avanzato: 
e in questo processo la mano pubblica 
ha via via acquistato posizioni decisive. 

Si tratt a di usare queste posizioni in 
modo nuovo. 

Naturalmente, noi non escludiamo che 
possa presentarsi la necessita di altr e 
misure di nazionalizzazione. Ci sem-
bra, infatti . che un intervento pubblico 
piu dirett o sia necessario per  l'indu -
stria farmaceutica di base (in legame 
all'attuazione della riform a sanitaria 
e per  abbassare i prezzi dei medici-
nali). per  la grande industri a zucche-
riera, per  la Federconsorzi. 

e pubblica 

dell'economia 
Ma il problem a principale , in 

Itali a e quell o di una effettiv a di -
rezion e pubblic a deli a vit a eco-
nomic a attravers o la programma -
zion e democratica . Non si tratt a 
di controllar e e diriger e tutto . 
Larg o post o pud e deve avere 
I'iniziativ a privat a e, in partico -
lare , quella  dell'artigianat o e de-
gl i altr i cet i medi produttivi . Si 
tratt a di orientar e e diriger e I'in -
siem e del process o economic o ver -
so fln i di interess e generale : e 
cid richiede , come condizion e ne-
cessaria , che lo Stato democra -
tic o poss a manovrar e consapevol -
ment e i l compless o degl i investi -
ment i pubblici , e controllar e quel -
li dei piu grand i grupp i privati . 

n questo quadro .ioi poniamo 
a di una riform a del set-

tore pubblico dell'economia, delle 
partecipazioni statali, della rior -
ganizzazione degli tstitut i di cre-
dito. Per  le aziende a partecipa-
zione statale, in particolare, sono 
indispensabili sia un efflcace e 
preventivo controllo parlamentare 
sia un controllo delle -
ni e dei lavoratori , azienda per 
azienda. 

Per  quanto riguarda le misure a 
breve termine. abbiamo gia detto. e 
ripetiamo, che la ripresa economica e 
l'espansione produttiv a qualificata di 
cai l'ltali a ha bisogno. devono trovare 
il loro alimento in un apporto della 
finanza pubblica alia domanda globa-
le. molto superiore a quello che si e 
avuto finora. e in una politica econo-
mica fortemente selettiva che privilegi 
i salari. i redditi contadini, le pensioni 
dsi lavoratori . colpisca le posizioni di 
rendita parassitaria, e spinga alio svi-
luppo- dei consumi sociali. 

 problemi per  le categorie piu disa-
giate si sono fatti d'altr a parte cosi 
drammatici e a economica di 
alimentare la domanda con un apporto 
di finanza pubblica si e fatta cosi 
pressante. che alcuni prowedimenti. 
perfettamente omogenei a quanto ab 
biamo detto. vanno adottati immedia-
tamente: tr a essi indichiamo l'aumento 
delle pensioni sociali a 32 mila lire. 
l'aumento del minimo di pensione a 
38 mila lire, l'aumento del sussidio di 
disoccupazione. 

L'attuazion e di un programm a 
di rinnovament o dell e struttur e 

economich e e social i richied e 
una profond a democratizzazion e 
dell o Stato e di tutt a la vit a pub-
blica . 

II grand e fatt o nuovo , la nuo-
va leva da utilizzar e sono le re-
gion!.  I poter i regional ! debbo -
no essere consolldat ! e allargat i 
ben al dl la de! limit ! che il 
govern o ha impost o nei decret i 
delegat i per i l trasferiment o del-
le funzion i amministrative . II lo-
ro poter e legislativ o deve essere 
liberato  dall e vessazion i di un 
controll o statal e ispirat o ad un 
soffocant e formalism o e all'inter -
pretazion e piu restrittiv a dell e 
legg i statali . 

e dei poteri regionali 
richiede una diversa struttur a degli or-
ganismi dello Stato. dei ministeri, degli 
Enti pubblici, del sistema della pub-
blica amministrazione, basato finora sul 
criteri o della diffusione verticale in tut-
to il paese dei poteri centrali separati 
e contrapposti rispetto a quelli degli 
organismi rappresentativi dell'autogo-
verno locale e regionale e spesso avulsi 
da ogni controllo del Parlamento e per-
fino del governo. 

n pari tempo le i si devono 
caratterizzare come un istitut o e un 
potere democratico nuovi. anche per 
quel che riguarda il metodo di governo, 
basato su una amministrazione aperta 
al contatto continuo con le classi la-
voratrici . E*  quanto sta gia avvenendo. 
sia pure tra mill e difficolt a ed ostacoli. 
in quelle i dove noi comunisti 
siamo forza di governo: in Emilia, in 
Toscana. in Umbria. 

e 

dello Stato 
e i possono e devono pro-

muovere un nuovo sviluppo delle auto-
nomic locali. 

a la battaglia per  la democratizza-
zione dello Stato deve investire altr i 
decisivi settori. 

o gia accennato alia necessita di 
un nuovo ordinamento delle partecipa-
zioni statali e delle altr e imprese pub-
bliche e di controllo democratico sui 
loro indirizz i e sulla loro gestione. 

E' necessari a anch e una rior -
ganizzazion e dei settor i non pro -
duttiv i dell a pubblic a amministra -
zione , tale che dia dignit a nuov a 
ai pubblic i dipendenti : non stru -
ment i degl i interess i dei partit i 
governativ i e dei lor o notabill , 
non cast a separata , ma cittadin i 
al servizi o degl i altr i cittadini . 

a crisi profonda che investe la -
gistratur a e l'inter a attivit a giurisdi-
zionale e awertita ormai acutamente 
da tutta 1'opinione pubblica. a diffu -
sione dei fenomeni criminal i su larga 
scala, l'estendersi delle violenze fasci-
ste. la sconcertante vicenda dell'i'strut -

tori a sulle bombe di , la risibil e 
condanna inflitt a alia Pagliuca. gli 
assurdi prolungamenti del periodo della 
carcerazione preventiva, danno gia il 
senso di un funzionamento delPammi-
nistrazione della giustizia non rispon-
dente alle esigenze del paese e alia 
coscienza democratica e civile della 
gente. 

Nelle fil e stesse della magistratura 
le questioni della funzione del giudice, 

o della legislazione, del-
la natura stessa del diritt o e dello 
Stato sono oggetto di vivaci dibattit i 
e contrasti. 

E' urgente. dunque, un rinnovamen-
to, sia nei campo del diritt o (revisione 
dei codici con particolare riferiment o 
al diritt o di famiglia. del lavoro e al 
processo penale, alia realixzazione inte-
grale della difesa graluit a dei non ab-
bienti) sia nei sistema carcerario, di-
venuto ormai intollerabile, sia nell'or-
dinamento giudiziario, nei quale si de-
ve realizzare una effettiva parita tra i 
giudici. una piu ampia partecipazione 
possibile del popolo alia amministra-
zione della giustizia e la modifica in 
senso democratico della legge sul Con-
siglio superiore della magistratura. 
Vanno realizzate anche forme adeguate 
di controllo democratico sulla attivit a 
del pubblico ministero e moriificat i i 
rapport i oggi esistenti tr a esso e la 
polizia giudiziaria. 

Per  quanto riguarda -
mento delle Forze nrmate si de-
ve fare fronte anzitutto ai ten-
tativ i in atto ormai da tempo d! 
spingere o su di un terre-
no pericoloso, per  schierarlo con-
tr o le classi lavoratric i e fame 
uno strumento di repressione. 

a del governo di affronta-
re positivamente i complessi problemi 
materiali e morali dei militar i lascia 
margini troppo ampi a gruppi ristrett i 
di ufficial i che cercano di portare 
avanti questi tentativi. Tentativi stolti 
e vani perche la grande maggioranza 
dei militari . a cominciare dai giovani 
di leva e compresi molti tr a quelli di 
carriera , non si schiereranno mai con-
tr o i lavoratori . contro gli ordinamenti 
democratici e costituzionali che il po-
polo italiano si e dato con il contri-
bute di sangue di operai. di contadini. 
di soldati e di ufficiali . 

Noi comunisti ci battiamo per  un 
esercito non asservito alio straniero. 
per  un esercito veramente popolare, 
nazionale e democratico com'e indica-
te nei princip i della Costituzione. Non 
ci sfuggono. certo. le particolar i ca-
ratteristich e della organizzazione mili -
tare; questo non vuol dir e che esse 
debbono essere dominate da una cer-
chia ristrett a agli alti gradi, con la 
distorsione profonda dei rapport i tr a 
la sfera militar e e la direzione poli-
tica dello Stato. con le ricorrent i ma-
novre di emarginazione della base po-
polare e degli ufficial i di complemento. 
con l'innalzamento di una corlina fra 
forze armate e paese. con sperperi e 
sprechi. 

Anche all'intern o delle forze di poli-
zia che sentono. specie nei gradi piu 
bassi. la mano pesante della discrimi-
nazione e dell'autoritarismo . si avver-
tonc i segni di una crisi. E' evidente 
per  tutt i l'inadeguatezza e l'inefficienza 
dei corpi di P.S. di fronte alia -ecru 
descenza della criminalita . 

a causa principal s di questa ineffi-
cienza sta nell'orientamento generale 
della politica governativa. che conce-
pisce e organizza le forze di polizia 
essenzialmente come uno strumento di 
repressione nei confronti delle lotte po 
polari . A cid si aggiunge la dispersione 
del personale di polizia in incarichi 
settoriali burocratici e di servizio per-
sonale, al punto che solo poche mi-
gliaia di uomini. su un organico di 
quasi 80 mila unita. possono essere im 
piegate nelle attivit a della polizia giudi-
ziaria e criminale. ! richicdere. come 
il governo continua a fare, aumenti di 
organici senza mutare radicalmente in-
dirizzi politici . metodi di direzione. si 
stemi di addestramento. non risolve mi-
nimamente i problemi urgenti che si 
presentano. 

Noi siam o sostenitor i di una ri -
strutturazion e degl i organ ! del-
la pubblic a sicurezza ; di una piu 
democratic a selezion e e prepar a 
zione dei quadr i e anch e dl un 
riconosciment o dei diritt i sind u 
cal l per i membr i dei corp i di 
polizia . Anch e in quest o campo 
lavorerem o con tutt e le nostr e 
forz e per awicinar e al popol e la 
part e piu Sana dei corp i dl po 
lizia . 

scuola 
riform a 

A  che travaglia il Paese non 
e solo economica, sociale e politica. 

ma e anche morale, cultural e e ideale. 
Gli sconvolgimenti che la vita del Pae-

se ha subito in conseguenza delle trasfor-
mazioni sociaii prodotte dalla tumul-
tuosa espansione deli'ultim o decenmo. 
te contraddittori e sollecitazioni che ven-
gono dai movimenti di liberazione dei 
popoli e dall'emergere su scala mon-
diale di problemi drammatici per  1'av-
venire ; tutt i questi eventi 
non solo hanno modificato le abitudini 
di vita, ma hanno incrinato e messo 
in crisi vecchie concezioni sulla vita 

. della famiglia. della societa. 
sulle sorti del mondo. Nuove idee, nuo-
vi valori positivi stentano perd ad af-
fermarsi e a divenire prevalenli. Un 
vuoto 6 sembrato aprirsi nella co-
scienza di una parte dei cittadini . pro-
vocando smarrimenti e anche angosce. 

e forze reazionane — e la destra fa-
scista in modo sfrontato — pre-
tendono di indicare il rimedio solle-
citando nostalgic invocando il ristabi-
limenlo di un «ordinê  che e poi, nella 
loro testa, il vecchio ordine del fasci-
smo: un ordine non solo tirannico ed 
infame. ma che non 6 possibile 
ttstaurar e in qualsiasi forma nel-
riUli a di oggi. Qualsiasi tentativo 

di spingere le cose in questa dire-
zione spaccherebbe il Paese e sarebbe 
alia fine ngettato e sconfitto dalla 
forza del popolo. e crisi di va-
lori ideali e morali pud essere sanata 
soltanto superando 1'assurdo disordine, 
prodotto dallo sviluppo capitalistico e 
di venticinque anni di governi conser-
vatori . per  costruire un ordine civile 
e democratico. libero e giusto. 

 princip i a cui ci ispiriamo. il ri-
gore e la sen'eta che hanno sempre ca-
ratterizzato la politica e l'azione dei 
comunisti ci consentono di dare un no-
stro contributo alio sforzo di tutt i gli 
italian i che vogliono trovar e una via 
d'uscita anche dall'attual e crisi ideale 
e morale. Non 6 cosi. d'altronde. che 
Antonio Gramsci ci ha insegnato a con 
cepire e a far  vivere il Partito? 

«11 moderno  — egli scrive 
appunto — deve e non pud non essere 
il  banditore e Vorganizzatore di una 
riforma intellettuale e morale, cid che 
poi significa creare il  terreno per un 
ulteriore sviluppo della volonta colletti-
va nazionale popolare verso il  compi-
mento di una forma superiore e totale 
 di civilta moderna ». 

- Cid vuol dire, a di oggi, af 
frontar e in tutta la loro portata anche 
ideale. grandi questioni come quella 

della scuola, quella della condizione 
femminile, quella della famiglia. la 
questione del mondo cattolico e del 
modo come noi intervc-niamo con una 
posizione nostra nei suo attuale tra 
vaglio. 

a crisi della scuola. giunta spesso 
a fenomeni di vera e propri a disgre-
gazione, e davanti a tutti : come penuria 
di attrezzature materiali , come arretra -
tezza di contenuti e metodi didattici . 
essa non e palestra di formazione civica 
e democratica. essa non garantisce a 
tutt i o all'islru/ione . Sta qui la 
origine dei movimenti studenteschi che 
sono ormai divenuti una forza accusa-
trice ed un dato permanente della vita 
italiana. 

L'ltali a ha dunqu e bisogn o di 
una riform a general e dell a scuo -
la e dell'istruzion e che, per rea-
lizzar e il diritt o coitituzional e 
alio studio , si propong a di for -
nir e anzitutt o a tutt i i ragazzl , 
dall a primissim a infanzi a a se-
dic i anni , una scuol a gratuita , 
obbligatoria , unica , a temp o 
pieno . 

Un diritt o alio studi o che ven-
ga asercitat o da una popeJazio -
ne scolastic a di trtdlcl-quattor -
dic l milion i dl italian i (parch * 

tanti sarebbero  6amblnl e i 
giovani che vcrebbero a usu-
fruirn e dalla prima infanzia fi-
no ai sedici anni), si lega stret-
tamente alia >otta per  diritt o 
al lavoro, attraverso una poli-
tica di piena occupazione volta ad 
utilizzar e tutt e le risorse mate-
rial i e i del paese. 

Forse in nessun campo come in quel 
lo della scuola si awertono i guasti 
del lungo malgoverno e della sordita 
a ogni innovazione cultural e da parte 
della a cristiana! n 
za delle struttur e materiali delle scuole 
e delle university, degli organici e dei 
finanziamenti: arretratezza. incertezza 
confusione nei programmi e nei metodi 
di insegnamento. i cid risentono sia gli 
studenti che gli insegnanti. A cid si 
aggiunge che, dinanzi a una scuola di 
venuta sempre piu di massa e che pe-
rd non si sa o non si vuole govemare 
in modo adeguato. sta risorgendo nelle 
fil e democristiane 1'antica tentazione in 
tegralistica di lasciar  andare alia deri-
va la scuola pubblica. 

Bisogna dunque rassegnarsi alia pa 
ralisi , alia inefficienza. alia dissolu-
zione della  scuola? 

Questa non pud essere certo la posi-
zione di un partit o rivoluzionari o e na-

zionale come il nostro, che non punta 
mai sul peggio. ma sulla risoluzione 
positiva e rinnovatrice dei problemi 
del Paese. 

a a tutt e le famiglie italiane preoc-
cupate per  lo stato in cui versa la 
scuola e quindi per  il futur o dei loro 
ragazzi, noi comunisti diciamo che la 
promessa dei governi dirett i dalla -
mocrazia cristiana di far  funzionare 
la scuola e una promessa ipocrita. E' 
ipocrit a perche la scuola pud funzionare 
solo se la si rinnova radicalmente. a 
propri o questo la C ha mostrato di 
non sapere e volere fare. E' essa la 
prim a responsabile dello stato di crisi 

a in cui versa la scuola. 
Una scuol a rinnovat a deve 

fondars i anch e su nuov i orienta -
ment i Ideali , su nuov i contenu -
ti cultural ! e su una vit a inter -
na democratica . Vanno dun -
que liquidat e le vecchi e impal -
 catur e autoritari e  gl i intolle -
rabil i metod i repressivi , abroga -
te le norm a fascist a del regola -
mtnt l scolastici , sancit o ed e-
sercltat o pienament e i l diritt o di 
riunion e e di iniziativ a fant o de-
gl i student ! quant o degl i Inse-
gnanti . 

Naturalmente. e necessario che anche 
da parte degli studenti sia compiuto 
uno sforzo di autodisciplina e di orga-
nizzazione, o le tendenze di 
certi c gruppetti > aU'assemblearismo 
rissoso e inconcludente. alia contesta-
zione fine a se stessa. Questi atteggia-
menti, oltretutto . fanno il gioco delle 
forze conservatrici e danno pretesti al-
l'agitazione dei gruppi fascisti. 

Per  quanto riguarda i  contenuti del-
. si tratt a anzitutto di 

far  entrare finalmente nelle scuole la 
esperienza storica e il patrimonio ideale 

. Nessun ministr o de-
mocristiano ha mai awertito questo 
dovere democratico. n secondo luogo 
si tratt a di legare lo studio e la vita 
della scuola alia realta della nostra 
epoca. percorsa da grandi moti di rin 
novamento. da nuove correnti di pen-
siero, da grandiose conquiste della 
scienza e della tecnica. 

a noi non siamo cosi stolti da ri 
durr e a questo la nostra concezione 
dello studio e della scuola.  rifiuto 
nichilistico del patrimonio cultural e del 
passato, la mitologia su una nuova cui-
tur a che dovrebbe partir e da zero non 
hanno niente di rivoluzionario,  non 
hanno niente a che vedere con il 
marxismo. 

c  marxismo — ha detto n — 
ha acquistato il  suo significato storico 
mondiale perche, invece di respingere 
le conquiste piu preziose dell'epoca bor-
ghese, ha al contrario assimilato e rit-
laborato quanto vi era di piu valido 
nello sviluppo piu che bimillenario del-
la cultura e del pensiero umani >. 

o studio e dunque sforzo. tirocini o 
faticoso, disciplina come condizione di 
una conoscenza critic a della verita e 
della storia. Solo superando le «diffi -
colta inaudite» che — come diceva 
Gramsci — questo sforzo comporta per 
i giovani provenienti dalle classi subal-
terne, si potra creare « un nuovo strato 
di intellettuali , fino alle piu grandi spc-
cializzazioni, da un gruppo sociale che 
tradizionalmente non ha sviluppato le 
attitudini conformi *. 

La lott a per una scuol a m:ov a 
e dunqu e part e dell a batlagli a 
per una egemoni a ideal e e cul -
tural e dell a class e operai a e per 
I'arricchiment o dell e sue allean -
ze con le forz e intellettuali . E' 
un terren o essenzial e deli'impegn o 
del partito , come e stato preci -
sato alia Conferenz a di Bologn a 
del 7 1 . 
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O  A  X i n O 

a questione f emminile, questione centrale della 
vit a nazion ale 
A E la questione femminile d 

questione sociale ed insieme poli-
tica e ideale. a conquista da parte 
delia donna di una dignita civile pari 
a quella dell'uomo 6 legata, in primo 
luogo, al suo ingresso nell'attivit a pro-
duttiv a e nella vita sociale. 

Negli ultim i dieci anni e specialmen-
te neU'ultimo quinquennio si e avuta 
invece in a una ulterior e riduzione 
delle donne occupate: dal 1962 al 1971 
quasi  u n milione di meno. n cifr e 
semplici, oggi, lavorano soltanto 5 mi-
lioni di donne. Su 100 lavoratori solo 26 
sono donne e su 100 donne in eta di 
lavoro appena 18 sono in attivit a pro-
duttiva . 

Al processo di espulsione della mano-
dopera femminile da un lavoro stabile, 
qualificato. tutelato sindacalmente, si 
accompagna l'espandersi di forme di la-
voro precarie, di quello die i sindaca-
ti e  hanno chiamato il lavoro 
new. Tipico 6 il lavoro a domicilio 
cui ricorron o ormai anche le grandi 
aziende del triangolo industriale. Si uti-
lizzano le donne come riserva occasio-
nale di manodopera. sfruttando la condi-
zione di oggettiva debolezza contrattua-
le della forza lavoro femminile. 

Tale debolezza deriva dalla condizio- , 
ne assurda, arcaica, inumana a cui so-
no sottoposte le donne italiane: condizio-
ne che si configura nel doppio lavoro 
(quello domestico e quello extra dome-

stico) per  quanto si riferisce alia forza 
lavoro femminile gia occupata. e nel 
fatto che 1'offerta latente e potenziale 
di lavoro da parte delle masse femmi-
nil i — a differenza che per  gli uomini 
— non si manifesta spontaneamente. a 
donna disoccupata non figura neppure 
nelle liste di collocamento poiche essa 
non 6 considerata occupabile essendo 
gia « occupata » come casalinga. 

Bisogna dunque imporr e 1'offerta del-
la manodopera femminile sul mercato 
dpi lavoro, attraverso una vasta mobi-
litazione civile, politica, sindacale. Se 
non si suscita e si organizza il siste-
matico, razionale rifiut o delle donne a 
rimanere soggette a quella forma di 
sfruttamento occulto che si realizza nel-
la schiavitu domestica, sara impossibi-
le giungere a quel salto di qualita nel-
la politica di occupazione che noi stes-
si dichiariamo condizione essenziale per 
trasformar e la societa. 

In effetti , una plen a occupa -
zione di tutt a la forz a lavoro , 
che comprend a anche tutt a la 
forz a di lavor o dell e donn e e un 
process o tale che solleclt a e com-
port a una trasformazion e dell a 
vit a dell e famigli e e, contempo -
raneamente , e un process o che 
Impon e una riorganizzazion e su 
nuov e basi dl tutt o II slstem a so-
cial e italiano . Non a caso , per-
cid , le class ! dirigent i borghes i 

operano perche la maggloranza 
delle donne rlmangano a casa. 

a spiegazlone e semplice:  la-
voro domestico della donna sup-
pllsce alia mancanza dl attrez-
zature civll l adeguate a garan-
tir e a e e al-

, le cure sanitarle ngli 
anzianl, la protezione al sub-
normal!, al dlsadattati, la cura 
del quail ricade, quindl, sulla fa-
mlglia, sulla casa, e cloe sulle 
donne. 

a serenita, la liberta. la dignita del-
la donna vengono cosi sistematicamen-
te compresse e mortificat e sotto il pe-
so di una somma di ignoti ma non per 
questo meno reali sacrifici, sfruttat i 
per  perpetuare un sistema fondato sul-
la legge dispotica del massimo pro-
fitto . 

i qui la qualita nuova di quel sot-
terraneo risentimento, di quell'insoffe-
renza che si va estendendo nelPanimo 
delle donne italiane; e di qui quella po-
tenziale carica di rivolt a che d possibi-
le far  divenire forza politica costrutti-
va e trasformatrice. 

Per  questo vanno decisamente com-
battute quelle posizioni che teorizzano 
essere « vocazione specif ica > della don-
na il lavoro domestico, l'impegno esclu-
sivo nella vita familiare, mettendolo in 
alternativa all'impegno produttivo e so-
ciale, idealizzando gli aspetti deforma-

ti e servili della condizione femminile e 
mirando quindi a far  assolvere alle don-
ne un ruolo di forza conservatrice. Sono 
tali , ancora oggi, le posizioni sostenute 
dalle forze che prevalgono nella C e 
dalla parte piu arretrat a del mondo cat-
tolico. 

Noi comunisti non siamo ne per  la 
negazione dei valori specific! dei quali 
la donna e portatrice, ne per  la pietrifi -
cazione di quei valori nelle forme so-
ciali e giuridiche. cultural i e ideali nel-
le quali finora storicamente si sono 
espressi. 

Condividiamo pienamente gli obietti-
vi per  cui si battono, conquistando an-
che alcuni significativi successi.
e le altr e associazioni unitari e e demo-
cratiche delle donne: pieno e generaliz-
zato accesso della donna all'attivit a pro-
duttiva , affermazione del valore socia-
le della maternita, radicale modifica-
zione del rapporto tr a famiglie e socie-
ta, tutela dei diritt i dell'infanzia. rifor - ' 
ma della scuola a partir e da quella 
« materna ». Ci felicitiamo per  l'impe-
gno che in queste e in altr e initiati -
ve profondono le compagne del nostro 
partito . 

Ci consideriamo nello stesso tempo 
impegnati in una battaglia ideale per 
l'affermazione di una nuova visione del 
ruolo della donna, di una nuova conce-
zione della famiglia, di nuovi valori 
umani e morali . 

 fatto che lo sviluppo capitalistico, 
nella fase che attraversa in , si 
fond; sull'esclusione dalla vita produtti -
va di milioni di donne e di giovani e 
sulla moltiplicazione di consumi indi-
viduals distorti , comporta anche, sul 
piano del costume, un intreccio di idee 
reazionarie e di altr e cosiddette «mo-
derne > — diffuse nella stampa, nella 
pubblicita , nei programmi televisivi e 
negli spettacoli — che mortificano e fe-
riscono la dignita della donna. 

La causa prim a e vera dell a 
cris i che ha investit o le fami -
gli e italian e e stat a la caotlc a 
espansion e monopollstic a dl que-
st ! ultim i anni . Questo dimentic a 
e vuo l far dimenticar e II parti -
to democrlstiano . Esso , nel mi -
glior e dei cast , sa pianger e su 
quest l mall , ma non sa e non vuo -
le alzare un dit o per sradicar -
II, e si rifugl a dietr o II comod o 
scherm o dell'lntroduzlon e del dl -
vorzio . 

E invec e II divorzio , oltr e che 
una rlform a che si Ispir a al prin -
cipi o dell a difesa  dell e libert a ci -
vili , obbedisc e a un crlterl o di 
equit a elementare : la possibili -
ty dell o sclogllment o di quei ma-
trimon l che si sian o da temp o 
e irreparabllment e rotti . 

I fatt i hann o dimostrat o che d infon -

data 1'agitazione secondo la quale, con 
la legge approvata dal Parlamento, il 
divorzismo sarebbe dilagato. e doman-
de di divorzio sono meno di 70.000 e di 
queste oltr e la meta presentate da cop-
pie separate da dieci e piu anni. 

a crisi della famiglia ha ben altr e 
cause, che fanno tutte capo alia logica 
della societa capitalistica, e contro di 
esse noi combattiamo perche siamo per 
una famiglia rinnovata e piu saldamen-
te unita. 

Non siamo per  una societa di 
bigotti o di puritan! ; ma non sia-
mo nemmeno per  una societa do-
ve tutto sia lecito, dove viga la 
test che ogni istinto deve essere 
sempre seguito, invece che razio-
nalmente controllato. Queste teo-
ri e libertari e sono droghe pseudo 
cultural i nocive quanto le drogfie 
che si vendono e si consumano, 
sono anch'esse un prodotto del ca-
pitalismo e fanno aumentare
dlsordine e la criminalita , dlssol-
vono, sciupano e fanno deperire 
ogni autentico rapporto umano e 
familiare . 

Vi e chi pretende che il delitto, il 
crimine, il diffondersi della droga, l'iso-
lamento degli uomini, l'estraneita del-
11'uno verso gli altri , il disgregarsi e il 
corrompersi dei valori sarebbero il por-
tato inevitabile dello sviluppo industria-
le. a questa e una menzogna. 

o e incontro con il mondo cattolico 
A della crisi ideale e morale 

ci conduce ad affrontar e il tema 
del rapporto con il mondo cattolico. 

 Concilio Vaticano  riveld la preoc-
cupazione della Chiesa di stabilir e un 
suo rapporto con quel gigantesco movi-
mento di emancipazione, esploso in ogni 
continente dalla fine della seconda guer-
ra mondiale in poi, del quale erano 
protagoniste sterminate masse umane 
e di cui erano e sono parte e guida de-
cisiva il movimento operaio. i partit i 
comunisti. gli Stati socialisti, i movi-
menti antimperialistici . Fu il tentativo 
di prestare attenzione a quelli che Gio-
vanni XX m chiamd i «segni dei 
tempi ». 

Tr a le novita del Concilio stanno la 
a della centralita del problema 

della emancipazione terrena dell'uomo, 
e non piu esclusivamente della sua sal-
vezza ultraterrena . e il convincimento 
che la soluzione di entrambi questi pro-
blem! comporta la rivalutazione massi-
ma del momento collettivo. 

Cos), nel cors o di quest a rlcer -
ca, e venut o a frantumars i i l 
vecchi o quadr o teoric o e ideal e 
dell a tradizional e dottrin a social e 
cristiana . Corporativismo , inter -
classismo , costantinismo , tempo -
ralism o sono entrat i in crisi , e 
una part e dell e masse popolar i 
cattolich e e dei quadr ! dell e lor o 
organizzazion i laich e non hanno 
piu accettat o la pretes a di con -
siderar e come unica , sufficient e 
ed esauriente , la rispost a cattoli -
ca ai problem ! terren i dell'uom o 
— politici , economic! , sociali , ci -
vil! , cultural i — comprendend o la 
necessit y del confront o con altr e 
concezion ! e con altr i movimenti . 

i conseguenza. diveniva ugualmente 
insostenibile l'antica posizione. secondo 
cui deputata a dare la soluzione a ta-
li problemi rimaneva, in ultim a istanza, 
la Chiesa gerarchica: di qui l'afferma-
to orientamento che e compito dei laici 

compiere le scelte politiche necessarie, 
giudicando in base alia situazione stori- ' 
ca in cui essi sono chiamati ad operare. 

Si e determinata cosi, di fatto, una 
certa incrinatur a nel monolitismo dot-
trinale . retaggio della Controriforma ; e 
da cid e derivato anche un inizio di di-
simpegno nei confronti degli affar i poli-
tici interni dei vari paesi, secondo una 
lines che rovesciava quella seguita fino 
ad allora. 

A seguito di tutt o questo, il mondo 
cattolico italiano (ma non solo italiano) 
ha conosciuto e vive tuttor a un perio-
do ricco di inquietudini , di ansia di ri -
cerca. di propositi, di proteste. 

a uno sconvolgimento di simile por-
tata non poteva ncn dare luogo a due 
effetti contraddittori , che si intrecciano 
e che propri o per  questo rendono cosi 
acuta la crisi del mondo cattolico e 
della a cristiana. 

Per  un verso abbiamo fenomeni co-
me la fine del collateralismo democri-

stiano delle , l'affermars i di posi-
zioni unitari e all'intern o della , i 
segni di crisi del dominio feudale di Bo-
nomi nella Coltivator i , le tenden-
ze di alcune organizzazioni del laicato 
cattolico a trovar e forme autonome di' 
impegno civile e religioso. 

Si sono anche registrate alcune mo-
difiche all'intern o della struttur a stes-
sa della Chiesa cattolica e dei modi del 
suo governo. o vi sono stati 
anche atti e posizioni nuove su alcuni 
problemi internazionali: sui problemi 
della sicurezza europea. nei rapport i 
con alcuni Stati dell'Est. coi paesi del 
l'Americ a latina, dal Cile a Cuba, del-
l'Afric a e dell'Asia. sul carattere uni-
versale dell'Organizzazione delle Nazio-
ni Unite. 

. per  altr o verso, e venuta spri-
gionandosi una reazione di marca stret-
tamente conservatrice, un ritorn o viru -
lento di chiuse posizioni tradizionaliste. 
un tentativo di recupero e di rivinci -
ta in chiave clericale, ima ripresa di 

dirett o impegno politico di larga parte 
dell'episcopate 

Tipiche e assai gravi sono in questo 
sense le recenti prese di posizione del 
Consiglio Episcopale: nuova e pesante 
interferenza nella vita dello Stato italia-
no destinata perd probabilmente a su-
scitare opposizioni ancora piu vaste di 
quelle provocate da interventi analoghi 
del passato. 

 riflessi di questa controspinta si 
sono fatt i sentire anche nel campo spe-
cificamente politico. 

Contemporaneamente. perd, la crisi 
della C si e sviluppata su un altr o 
terreno. a tempo la C e cosa assai 
diversa non solo dal vecchio partit o po-
polare ma anche dal partit o dei tempi 
di e Gasperi. 

o il vecchio quadro sociale, in-
crinato l'antico cemento ideale, atte-
nuate la efficacia dell'arma del san-
fedismo, veniva portata avanti una 
riorganizzazione del partit o democri-
stiano nel senso di fame il centro di 

un nuovo sistema di potere fondato 
sulla utilizzazione dell'apparato statale. 
di enti e aziende pubbliche come stru-
menti per  mantenere ed estendere una 
rete di controllo e di collegamento con 
una varieta di ceti sociali. 

a anche in questo sistema si vengo-
no aprendo delle falle. sia a sinistra 
che a destra: l'acutizzarsi generale dei 
contrasti sociali e politici nel paese, che 
si ripercuote in un partit o cosi composi 
to e complesso, ne scompagina l'unit a 
di orientamento politico ed ideale. 

Ecco attraverso quale travaglio e 
contraddittori o processo si e giunti alia 
crisi attuale del movimento politico e 
sociale dei cattolici italiani . 

i qui il nostro compito: favorir e il 
libero sviluppo di tutt e le forze catto-
liche autenticamente democratiche. fa-
re la nostra parte perche quei valori 
a cui tendono le coscienze cristiane piu 
vive trovino espressione storicamente 
adeguata per  contribut e in modo auto-

 PC  e il problema del governo 
Dai process i oggettiv! , dall'ina -

sprirs i dell e question ! storich e 
che travaglian o I'ltalia , dall e 
spint e emers e ne! moviment i di 
quest i anni scaturisc e la neces -
sit y di realizzar e una svolt a de-
mocratica , che mut i i fini e  la 
qualit a dell o svilupp o economico -
sociale , camb i la collocazion e del -
le masse lavoratric i nell a vit a 
nazionale , dia una nuov a dire -
zion e politic a al paese. 

n un paese come , una 
prospettiva nuova pud essere rea-
lizzata solo con la collaboration 
ne tra le grandi correnti popo-
lari : comunista, socialista, cat-
tolica. i questa collaborazione 
l'unit a delle sinistre e condizione 
necessaria ma non sufflciente. 

a natura della societa e dello Stato 
italiano. la sua storia, il peso dei ceti 
intermedi, l'acutezza di grandi questioni 
sociali ma anche politiche e ideali (fem-
minile. contadina. meridionale). la pro-
fondita delle radici del fascism© e quin-
di la grandiosita stessa dei problemi da 
risolvere e fronteggiare impongono una 

e collaborazione. 
Noi siamo disposti ad assumerci le 

nostre responsabilita. 
Sull a question e dell a partecipa -

zion e comunist a a un govern o e 
a una maggioranz a parlamentar e 
abbiam o definit o da temp o una 
posizion e di principio . In due ipo -
tesi tale parfecipazion e e ammis -
sibile : o la necessit a di fronteg -
giar e un attacc o reazionari o che 
cre i una situazion e di emergenz a 
per le sort i dell a democrazia ; op-
pur e I'esisfenz a di condizion i che 
consentan o di attuar e un pro -
gramm a rinnovator e che abbi a lo 
appoggt o consapevol e e attiv o 
dell e grand i masse e che tend a a 
rinsaldar e l'unit a dei lavorator i e 
dell e lor o rappresentanz e politi -
che e ideali . 

a natura della crisi italiana e 
tale che queste due condizioni 
tendono oggi a coincidere. 

Naturalmeme. sappiamo bene che que-
sta questione. che pur  si pone con 
drammatica urgenza. e un aspetto di 
on piu vasto problema: quello della co-
struzione e deiraffermarsi di un nuovo 
blocco di forze sociali e politiche. ca-
pace di condurre un'azione coordinata 
nel paese e nelle assemblee elettive. sul 
terreno sociale, politico, ideale. A deci-
dere sono le lotte e gli spostamenti di 
grandi forze sociali. il mutamento dei 
rapport i di forza tra le classi. le con-
quiste che allargano i confini della vita 
democratica e creano slrumenti sem-
pre piu efficaci di intervento delle clas-
si lavorat^ic : unite 

E' chiaro quindi che -
tiv a programmatica , di schiera -
mento, di governo che noi propo-
niam o non ha null a a che veder e 
con I'allargament o del centro-si -
nistra . E' invec e il suo supera -
mento , e richied e la liquidazion e 
dell a discriminazion e anticomu -
nista . 

Gia dopo le eleziom del 1963. Toghat-
ti ammoni che nessuna reale politica 
di rinnovamento sarebbe stata possibi-
e senza inserire nel campo governati-

vo e di maggioranza la forza comunista. 

Srche. nel momento in cui il probl«»ma 
e riform e sarebbe diventato il ter-

reno fondamentale dello scontro politi -

co, questo scontro non si sarebbe po-
tato vincere senza la partecipazione in 
prim a persona della piu grande forza 
di rinnovamento. quella comunista. sen 
za aprir e in sostanza alle masse popo-
lar i 1'accesso alia direzione del paese. 

l resto la questione di un rappor-
to nuovo con il partit o comunista si e 
presentata come punto nodale della vi-
cenda politica italiana durante la scor-
sa legislature. Non per  caso questo fu 
il tema dominante anche dell'ultim o 
congresso della . All'intern o stesso 
delle assemblee elettive si e dovuto fa-
re i conti con la forza del nostro par-
tito . Vecchie barrier e sono cadute; roz-
ze pregiudiziali contro di noi sono sta-
te abbandonate; si e cominciato ad av-
viare un confronto. Quale e la questio-
ne vera che e emersa a questo pun-
to?  gruppo dirigente della . ha 
fatto macchina indietro, quando ha ca-
pita che un rapporto nuovo con noi 
significava, in realta. mettere da parte 
la politica di sostegno alle grandi con-
centrazioni industrial i e finanziarie. e 
fare un posto nuovo alia classe operaia 
e alle grandi masse lavoratric i nella or-
ganizzazione della produzione e nella 
direzione politica del paese. Questo e il 
cambiamento di sostanza nella vita na 
zionale. questa e la svolta democrati-
ca. che il gruppo dirigente democristia-
no non ha voluto o saputo compiere 
perche cin me'teva in discussione aspet 
ti essenziali dei rapport i tr a la -
crazia cristiana e i ceti dominanti. e la 
stessa macchina di potere su cui si reg-
ge oggi il partit o democristiano.  limi -
te grave della sinistra democristiana sta 
nel non aver  dato battaglia su questi 
punti di sostanza. nell'avere ridott o il 
tema dei rapport i con il , quasi 
esclusivamente a un puro fatto di cor-
rettezza parlamentare: essa non ha in 
teso che la prospettiva di un cambia 
mento della linea e della collocazione 
della . non poteva essere affidata a 
calcolate combmazioni al vertice di un 
sistema di potere che restava immuta-
to. ma poteva compiersi solo con -
zata di un regime democratic© nuovo 
e con a forza delle grandi 
masse popolari. a crisi stessa della 
coalizione di centro-sinistra e precipita-
ta di fronte al rifiuto  della C .di scio 
gliere questi nodi.  gruppo dirigente 
democristiano. non osando compiere 
apertamente un tale rifiut o — anche 
per i delle contraddizioni al 
suo interno che ne sarebbe derivato — 
ha scelto la strada della paralisi delle 
istituzioni . della confusione e ^ 
tenza a  vertice del paese. con tutt o lo 
spazio che ne e conseguito per  il po-
tere dei grandi gruppi monopolistic! e 
per  la campagna della destra reaziona-
ri a e fascista. 

TutU vedono. oggi. a quali pericoli 
porta questo rifiuto  democristiano di 
cambiare. Esso mette in discussione le 
stesse istituzioni repubblicane. 

a questo scontro aspro che e'e sta-
to sui problemi della direzione politi -
ca del paese non lascia il vuoto, ne ri-
porta le cose al punto di partenza. Nel 
fuoco di questo scontro sono maturati 
spostamenti sociali. sindacali e politici . 
che ai tempi del nostro  Congresso 
potevamo solo intravedere. Alludiamo ai 
grandi processi unitari , che hanno con-
trassegnato. nelle fabbriche, nelle citta. 
nelle campagne. gli ultim i cinque anni. 

Sono. milioni di uomini — e non solo 
comunisti e socialisti. ma anche grup-
pi laici, forze provenienti dal movimen-

to cattolico e anche democristiano, mas-
se di senza partito . giovani e donne alia 
loro prima prova di a — che han-
no partecipato e partecipano a queste 
esperienze unitarie. 

E' andat o avanti , anche , un 
process o unitari o tr a le forz e po-
litich e piu avanzate , tr a i parti -
t i dell a sinistra . Una corrent e so-
cialista , i l Moviment o dei socia -
list i autonomi , confluisc e con que-
sto congress o nel nostr o partit o e 
noi gl i rivolgiam o i l nostr o fra -
temo benvenuto . E' divenut o piu 
solid o il nostr o rapport o con i 
compagn i del PSIUP. Sono cam-
biat i in positiv o - i rapport i tr a 
partit o comunist a e partit o socia -
lista . Sono nate formazion i nuo-
ve come i l Moviment o politic o del 
lavoratori , la cu i incidenz a poli -
tic a e ancor a imponderabile , ma 
che ha compiut o una scelt a laic a 
e di sinistra . Quest i svilupp i gia 
hanno poriat o a schierament i nuo-
vi maggloritar i In una seri t di 
comuni , provinc e  region! . Cio 
che piu conta , I'intes a tr a le for -
ze di sinistr a si e andat a allar -
gand o da una convergenx a su 
punt i programmatlc l ad un impe -
gno comun e in grand i moviment i 
di ma» a com e quell i dell e rifor -
me  contr o II fasclsmo . 

E' la prima volta. dopo un decennio. 
che la a cristiana comincia a 
doversi confrontare con uno schiera-
mento a sinistra, che tende a realizza-
re un'intesa di fondo. 

Che ha a che fare tutt o cid con il 
«f rontismo >, che pure rappresento un 
momento cosi importante nella vita del 
movimento popolare del nostro paese? 
Nuovi sono i contenuti su cui tendono 
a convergere i partit i della sinistra; dif-
ferenti sono le forme con cui si realiz-
za il collegamento tr a di loro; diver-
so dal passato il rapporto tra di essi 
e le grandi organizzazioni sindacali e 
di massa. 

Questa grande esperienza umtari a a 
sinistra e il fatto nuovo, maturato nel 
le fort i lotte di questi anni. con cui st 
scontra il contrattaceo reazionario e con 
cui deve fare i conti oggi la democra 
zia cristiana. 

La costruzion e di una alternati -
va di govern o e collegat a ali a a-
vanzaf a di quest i molteplic i rap -
port i unitari : quant o piu si andr a 
oltr e la convergenz a su singol e 
misur e di rifortn a per giunger e 
all'unif a sui grand i tern ! dell a po-
litic a nazionale , tant o piu sara 
difficil e ali a Democrazi a cristian a 
tamponar e le sua contraddizion i 
Interno ,  dall a sua cris i potr a 

scaturire uno sposfamento politico 
di fondo di correnti cattoliche e 
una loro intesa con le forze so-
cialiste e comur.isfe. Questa e la 
carta per  cambiare. Questo i il 
modo per  incidere nella C Que-
sta e la strada per  fare avanza-
re una alternativa di governo, ba-
sata sulla collaborazione delle 
grandi correnti popolari, demo-
cratiche, antifascisfe. 

Noi comunisti intendiamo gettare tut-
to il nostro peso e dare tutt o il nostro 
contribut e per  fare maturar e una sif-
fatta alternativa di governo. Perche a 
cio si giunga bisogna che l'unit a a si-
nistra superi i limit i che tuttor a esi-
stono. Scaturisce da cio il nostro di 
scorso verso il partit o socialista. o 
nosciamo il cambiamento positivo che 
vi e nella linea del partit o socialista: e 
lo facciamo con tanta piu forza perche 
sappiamo che la nostra politica unita 
ria . perseguita tenacemente anche nei 
momenti in cui la polemica era piu 
aspra, e stata una delle condizioni di 
questo cambiamento. 

Non si e perd dimostrata realistica 
ripotesi secondo cui il , collegando-
si in qualche modo con ropposizione 
di sinistra. ' con i sindacati. con le 
masse in lotta, considerate perd. spesso, 
come forza di pura presskme, e stando 

in un governo fondato sulla logica della 
discriminazione a sinistra, sarebbe riu 
scito ad imporr e in modo graduate e 
indolore un superamento a sinistra del 
centro-sinistra e una emarginazkwie 
delle forze di destra present! in modo 
tanto corposo nella . nel governo. 
negli apparati di potere. 

a per  cui lavoriamo non com-
porta in alcun modo l'offuscamento dei 
caratteri originali del nostro partito . 
del suo volto vero. della sua funzione 
storica che e insostituibile. Siamo noi 
a non volerci confondere con nessun 
altro . n pari tempo noi siamo consa 
pevoli che il cammino verso il pro 
gresso, la democrazia, e 
del lavoro, in un paese come a 
non pud andare avanti senza rapport " 
autonomo di altr e componenti, tr a aii 
essenziale, quella socialista e quella 
cattolica. 

Ecco il significato profondo, non tat 
tico. del riconoscimento del pluralism-
politico e ideale che noi abbiamo fatto 
e che ripetiamo. e che non vale soltanto 
nelle condizioni attuali dellltali a ma 
anche per  la costruzione del socialisms 
del nostro paese. 

Qual i sono dunqu e I risultat i 
che devon o uscir e dal vot o del 7 
maggio ? Anzitutt o una sconfitt a 
dell a DC  dell a dtstra . E' noces -

Se, nonostante le immense risorse of 
ferte all'uomo dalla scienza e dalla teo 
nica tanta miseria e tanta fame sono 
nel mondo; se, nonostante il crescente 
carattere sociale della produzione e le 
crescenti possibility di comunicazione 
tr a gli uomini, la vita dei singoli pare 
rinchiudersi in una morsa di angoscia, 
non si deve parlar e di una conseguen-
za fatale dello sviluppo scientifico e tec. 
nico, ma dell'insanabile e organica in-
capacity della societa capitalistica di 
corrispondere alle esigenze di un ar-
monico sviluppo della comunita umana. 
di garantir e «il destino dell'uomo >. E' 
quel che ci dice, in modo particolare, 
lo spaventevole aggravarsi di fenome-
ni degenerativi di ogni sorta negli Sta-
ti Uniti d'America. 

Chiamiamo il partit o ad un impegno 
multiforme , sul piano sociale, politico, 
ideale e cultural e verso le donne: il 
partit o nel suo complesso — intendiamo 
dir e — e attraverso tutte le sue artico-
lazioni, superando una volta per  tutt e 
limit i e remore che continuano a pesa-
re gravemente. 

a questione femminile e divenuta 
ormai una delle questioni centrali del-
la vita nazionale e va affrontata con lo 
stesso impegno con cui abbiamo lavo-
rato su altr e grandi questioni naziona-
li , come quella contadina e quella me-
ridionale. Ecco una delle novita che de-
vono caratterizzare questo Congresso 

nomo alia edificazione di una societa 
superiore. 

Si tratt a dunqu e di estender e e 
di approfondir e il dialog o e I'ln -
contr o tr a mond o comunist a e 
mond o cattolic o su tutt i i gran -
di problem i dell'epoc a contempo -
ranea . E cio non solo in Itali a 
ma anch e in Europ a e in altr i 
continenti . Ma nel nostr o Paese 
I'incontr o ed i l confront o tr a il 
moviment o operai o di ispirazion e 
comunist a e socialist a ed il movi -
mento popolar e cattolic o ha un 
suo precis o contenut o e oblet -
tiv o politico : rinnovar e lo Stato 
e dare ad esso un consens o di 
massa cos i ampi o e solid o da 
metterl o al rlpat o di qualslas i 
Involuzlon o conservatrice , da 
fam e la guid a ed il garant e del -
I'ediflcazion e dl una societ a non 
piu fondat a sull o sfruttament o e 
sull'alienazlon e dell'uomo . 

sario che la C perda a sinistra, 
come ha detto recentemente il 
compagno , che i lavorato-
r i cattolici, i cittadini di fede de-
mocratica ' che hanno votato fi-
nora la C facciano sentire la 
loro condanna contro le scelte a 
destra compiute da questo par-
tito .  ridimensionamento del-
la C e una delle condizioni 
per  liberare le forze democrati-
che e popolari cattoliche, farl e 
contare, aprirl e al contatto e alia 
collaborazione con le forze co-
muniste e socialiste. 

(Quanto alia questione di come la 
UC uscira dalla crisi profonda che la 

, e quale debba essere il ruolo 
e l'awenir e di questo partit o assai 
eomposito e complesso, non ha molto 
senso formular e ipotesi e cercare so-
luzioni in astratto. Oggi l'essenziale e 
"h e la C deve essere colpita. Ogni 
voto, a chiunque dato dei suoi espo-
nenti e dei suoi candidati. incoraggia 
a svolta a destra in atto. a C dev? 
aerdere a sinistra. 

n quanto alia destra fascista. e ne 
cessario impegnarsi a fondo, per  sma-
scherare e mettere a nudo la sua vera 
natura di forza di disordine e di sov-
vertimento reazionario. Affermano che 
e superato il contrasto tr a fascismo ed 
antifascismo. segno evidente che sen-
tono quanto possa pesare il ricordo del 
le vergogne del passato fascista che 
gli va invece continuamente rinfa c 
ciato. Agitano il tricolore, ma sono sta 
ti e sono i servi striscianti dello stra-
niero. Affermano di essere un partit o 
legalitario, ma loro caporioni e iscritt i 
sono ogni giorno partecipi o difenson 
di criminal i violenze squadristiche e 
di torbid i atti di provocazione. Si n 
ciano in una chiassosa demagogia ao 
ciale. ma sono al soldo dei gruppi pa-
dronali e delle forze piu parassitarie. 
nemici dichiarati a dei lavora 
tori . Al dunque sanno solo rispolverare 
la mistificazione del corporativismo fa 
scista. 

Per batfer e la destr a fascist a 
e i l conservaforism o democristia -
no, per aprir e la strad a a un go-
vern o di svolt a democratic a e ne-
cessari a I'avanzat a di tutt a la si-
nistr a e prim a di tutt o di quell o 
schierament o comprendent e i l no-
str o partito , i l PSIUP, la sinistr a 
indipendente , che ha rinnovaf o i l 
suo accord o per la presentazion e 
di list e comun i al Senato . Ma cid 
che decid e e soprattutt o I'avanza -
ta del PCI, i l nerb o del movi -
ment o operai o o popolare , i l prin -
c ipa l animator e del grand e mo 
to di rinnovament o che ha scos -
so la societ a italian a in quest i 
anni , la garanzi a piu sicur a con -
tr o ogn i tentativ o autoritari o e 
fascista . 

Ogni dispersione di voti sarebbe solo 
j n regalo alia destra, un atto contro 
i lavoratori che sanno quale valore 
abbia 1'esistenza di un partit o come il 
nostro: non piccola setta ma grande 
forza che organizza milioni di lavora-
tor i e che pud far  pesare realmente la 
loro volonta nella vita del paese. Nes 
suno pud dunque lasciarsi ingannar* 
sul significato della presentazione d: 
eerie liste da parte di gruppi sedicent 
di sinistra, che questo hanno fatto per 
puro odio anticomuniaU. 
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 PC  e la prospettiva socialista 
LA campagna e ci e l'oc-

casione di e a milioni di ita-
liani, di e a le masse il o 

. di e a tutti evidenti 
le scelte di fondo che o tutta la 

a azione, quei i che -
o e distinguono il o . 

Noi siamo ben i nella a 
a di fondo: e e il o 

paese o una societa socialista. 
Quali che siano gli i e anche 

le e di cui e stato ed e 
disseminato il cammino della co-

e delle e societa socialiste. 
nessuno pud e che, dalla vit-

a della e , 
paesi immensi e masse e i 
uomini sono stati i in pochi de-
cenni dal fondo a e del-
la e pe i a -
nisti della a del mondo, i 
di societa nuove le cui conquiste sono 
un e e del cammino 
di tutta 1'umanita. 

Certo, i l socialismo che noi ci 
proponlamo di costrulre in Ita-
lia non vuole rlcopiare alcuno del 
modelli eslslenti, I quali deriva-
no da vicende storiche ben de-
terminate e si riferiscono a si-
tuazioni economkhe, social), cul-
tural! assai lontane dalle nostre. 
II socialismo che noi vogliamo d»-
ve essere quello che la classe 
operaia e i l popolo nostro vor-
ranno che sia. 

Cos! dicendo noi non o pa-
e sulla sabbia. quasi abbandonando-

ci a sogni o a e . n 
una lotta che a i da e 50 
anni noi siamo stati e decisiva in 
ogni movimento che difendesse le a 

e e e una conce-
zione del e e dello Stato che 
abbiano al o o la e 
attiva delle i masse . 

d noi possiamo e di una 
a visione della societa socialista, 
e questo non e un modello di so-

cieta a o a tavolino, ma 
e una e . le cui basi 

o gia in un e o 
politico, e e e accumulato 
nei decenni e nelle e i 
di un possente movimento di emanci-
pazione. alia cui testa noi siamo stati 
e nmaniamo. 

Ognuna delle nostre scelte, 
ognuna delle nostre prospettive 
nasce dalla plena autonomia del 
nostro parti to: provata in tutte 
le nostre battaglie e In tutte le 
nostre elaborazioni politiche. 
Chiare sono state e restano le no-
stre posizioni di principio a fa-
vore della plena indipendenza di 

ogni o comunista e di ognl 
Stato socialista. A queste posi-
zioni si ft o il o gludi-
zio sugli avvenimenti cecoslo-
vacchi del 1968 e successivi. 
Qualcuno ci chiede, , di -

e la a autonomia con la 
a della a nei con-

! del paesi socialist! e di 
tutto  movimento e e -

o mondiale. Questa 
a noi non la seguiamo e non 

la o mai. 
E non la seguiamo anche e que-

sta e una a non di autono-
mia, ma di dipendenza e di -
nita. Non esiste una a di nessuno 
nella e a della lotta di classe. 
Se noi abbandonassimo il o della 

a , che com-
a anche la a , pe
i su quello della , noi -

o la a autonomia pe
i alio o delle 

e piu e e e del 
o e e del mondo : 

in ogni caso o la na-
a di un o comunista pe  ac-

e quella di una a socialdemo-
, o o la fine di i 
. il cui antisovietismo non a caso 

e vezzeggiato nei salotti i e 
o dalla stampa dei . 

Siamo e di un movimento -
dioso che ha scosso e a il mondo 

. l o i uniti a 
tutte le e , comuniste, -

e e a la causa del no-
o popolo. Cosi e stato nei passato, 

e la lotta antifascista e nei -
do della a . Cosl e oggi. 
Niente di buono e e pe  il 
mondo da un o dei con-

i che o i i stati so-
cialisti. Niente di buono e ve-

e pe  il o e dal i 
di una e di ostilita o S 
ed i paesi socialisti . 

Quando la a a si le-
va, essa e quella di o che 
vogliono e positivamen-
te alio sviluppo del socialismo e 
all'unita del movimento o 
e o . 

a c!6 sono e e o 
le e e a una e di 
posizioni politiche e ideal! dei 
compagni cinesi: e espli-
cite e , ma mai e a 
volonta di scomunlca o di . 

Noi sappiamo, , che se il socia-
lismo ha conosciuto, nella sua a 
di e , i cosi 

, cid e anche e e venuto 
a e o di una e 
socialista nei i di capitalismo piu 
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O Gompiaio 

ttttefnte -

sviluppato. i qui la a sto-
a del movimento o . 

Noi non ci nascondiamo le e 
e e divisioni che esistono a 

le e e e di a in 
, le difficolta del cammino che 

abbiamo di . ma nemmeno sot-
tovalutiamo a del fatto che 
nella e piu avanzata del movimen-
to o dell'Occidente capitalistico 
si delinea la tendenza n una visione 
comune a i fondamentali i 
del o a a e sociali-
smo. e del socialismo 
come sviluppo e attuazione piena della 

, del o del va-
e delle a , , 

della , e e della scienza. 
dei i della laicita dello Stato. 
della y dei , dell'autono-
mia del sindacato. Nei momento in 
cui queste idee o un o 

. esse o a i 
masse di i e di uomini l'im-
magine di cid che il socialismo pu6 

e in questa zona del mondo. 

a una volta. anche in questi 
anni difficili , il peso e della 
lotta e toccato a noi. o siamo stati 
al o di i passioni, e anche 
di odii i e attacchi i mossi 

o di noi, da a e da i 
sedicenti di « a », con tutti i mez-
zi.  vecchio anticomunismo del pe-

o della a a non e piu. 
Si e d adesso a piu 
sottile. si alimentano e si diffondono 

e nuove di anticomunismo. Tutti 
i gatti sono bigi: o ed opposi-
zione, comunisti e : tutti 
in combutta, tutti nello stesso sacco, 
tutti «classe politica » che si a 
solo del o . E*  la tesi dei 
qualunquisti di ogni ; di a 
e di una a « a >. 

 qualunquismo di « a * si ac-
cinge adesso a e la sua . 
Nelle e elezioni a di 
fa  leva, e che sul o inge-
nuo ma sano di e giovanili, sul 
vuoto. sulla e di i pic-

, o ad essi 1'alibi 
di un voto . Nuovo e vec-
chio anticomunismo si danno cosi la 
mano nei comune odio o il movi-
mento o . 

o in a tutto il o 
e i i dalle , che 
da e i o inesse in atto 
pe e la campagna e 
pe e il popolo. e una 

a di a e quindi giustifi-
e la . Ne sono un se-

gno i i fatti di o o 
. sui quali ha o un giusto 

giudizio la a e mila-
nese. 

Le , il o e la . sono 
o in a di occasioni pe  una 

politica di ! che non va sol-
tanto condannata . ma -
sa impossibile mantenendo alle lotte 

i il o e o e 
. 

Vigilanza, dunque. o le -
zioni. a anche impegno costante pe

e i giovani animali da un 
giusto sentimento di a che la" 

a o non solo non 
e . ma giova ai n^mici 
della classe . 

Sta di fatto, perd, che tirando 
le somme di questi anni si pu6 
dire che il grande tentativo su 
cui si e puntato, quello di im-
ped ire la saldatura tra le nuove 
generazioni e i l nostro Parti lo, 
e anche di introdurre una frat-
tura tra noi e la giovane classe 
operaia, e del tutto fal i i to. II 
significato dei nostri congress! e 
stato quesfo: cosi come nei do 
poguerra, anche adesso, alia con-
clusione di tutto un ventennio, si 
e andata realizzando una nuova 
saldatura tra il PCI e una parte ' 
grande delle nuove generazioni, 
e non soltanfo sul piano organiz-
zativo, ma in un senso piu pro-
fondo, nei senso cioe di una r i -
scoperta da parte di questi gio-
vani del nucleo essenziale della 
tradizione politica e cuiturale del 
comunismo italiano, del leninismo 
tradotto in italiano da Gramsci, 
Togliatt i, Longo. 

Sappiamo che il a e a 
. a e o che il meglio della 

gioventu italiana e gia venuta a noi. 
e di migliaia di giovani sono pas-

sati o una a espe-
a che via via li ha i al 
 dello spontaneismo e deli'agita-

zione inconcludente. e alia a — 
pe e i — di uno 

o politico nuovo  al 
e o m della e 

socialista a e massimalista 
insieme. che oggi e e 
nei . Questo o nuovo 
1'hanno o nei o comunista 

Ed io non o che cid fosse scon-
tato in . Quel fatto sconco 

o che fu il i del a 
le masse e la gioventu jtaiiana nei pe 

o della a poteva anche non 
. Se invece si e o (o ten 

de a  la e e . 
e significativa Essa sta nei modo co 
me ci siamo posti alia testa delle lotte 
di questi anni. non con le i pa 

, e nemmeno con gli slanci com-
battivi soitanto. ma con una politica 
Qui — non a caso — e il o del-
i'attacco del neo anticomunismo o 
di noi: il  non e slancio idea-
te e si a della politica. 
delle istituzioni. dello Stato. a noi a 
vesciamo o attacco e — co 
me ci ha insegnato Lenin — « Umitare 
il marxismn alia dntirina della lolla 
fra le classi significa mutilare il mar-
zismo a cid che e accettabile per la 
borghesia». Ed ecco e pe
noi — come ci hanno insegnato m 
sci e Togliatti — e politica non e 

e di i i i ma 
e e di un o di massa 
e di lotta. di classe a e di po 
polo nei cui seno. . si a 
una accumulazione a delle espe 

e . la fusione a le spinte di 
lotta immediate e quella visione a 
complessiva della societa e dello Stato 
che e condizione di una politica e d; 
una a

Cosl noi esprimiamo II ruolo 
che sforicamente appartitn e al-
ia class e operai a a ali a masse 
lavoratric i di forz a dirigtnt e 
dall a societa . Quest o ruol o non 
si csercit a con un vacu o vorba -
lismo psaud o rivoluxlonarit , n4 

con un o a 
e . Si a invece 
con la capacita di e la 
soluzione del i i na-
zionali e combattendo o pe

o pe  gli i e le asp)-
l . 

Quante sciocciiezze sono state dette 
o di noi e quanto giusta si 6 -

velata, invece. alia a dei fatti. la 
a concezione di un o che non 

sia una piccola setta ma una e 
a , che sia ad un tem-

po a e e delle masse 
e e ! Noi o 

ogni a di esclusivismo o di vacuo 
o di . Tuttavia e im-

possibile . pe  chi voglia -
e con un minimo di a la sto-

a di questi anni, la funzione -
minante dei comunisti nei , 

e e e quel movimen-
to e che ha sospinto in avanti tutta 
la situazione del . Senza questo 

o , ovunque , 
capace di iniziativa, nessuna a de-

a e i a nei 
o , e quelle a noi 

. E quante sciocchezze sono sta-
te dette sulla a a -
na! C'6 un c che affascina e 
indigna i i : il o della 

a unite e disciplina, di cui si 6 
avuta una a evidente anche nei 

i . 

Tale unlta k il risultato di tan-
t i fat tor i , II prlncipale del quali 
deriva dal grande ideale che 
tutti ci accomuna. Essa deriva 
percio anche dal fatto che noi 
siamo un partilo che tende a 
darsi quadri selezionati dalle lot-
te e dal cammino reale delle 
masse, dalla loro crescita poli-
t ica, organizzativa, cuiturale. Ec-
co perche la nostra unita e di-
sciplina e un fatto organico, pro-
fondo, un cemento Intellettuale e 
morale; e non attenua minima-
mente, anzi favorisce, la liber-
ta della ricerca critica e del 
dibattito come mezzi anch'essi 
di avanzamento e di lotta. 

A l t r i part i t i tendono invece a sele-

e i o i in base alle esi-
genze i di questo 0 quel no-
tabile o, peggio, alia logica della lotta 
di e a i . E' 
questa lotta a fazioni che essi chia-
mano a e ! 

a , 6 a di a di 
e a e di questo mo-

o o comunista che domi-
e il . La a 6 che su 

un milione e mezzo di i noi ab-
biamo solo poche centinaia di compagni 
che hanno dedicato la o vita al la-

o e pe  il . 
Non vi & nessun o e -

tito italiano che abbia un cosi esiguo 
o di « i >. La a del 

o o nasce, in , dal sa-
o inmmenso e sovente o com-

piuto da centinaia di migliaia, da mi-
lioni di uomini, ciascuno secondo la sua 
coscienza e secondo le sue possibility! 

 finanziamento del , il soste-
gno e la diffusione della stampa no-

, e delle mille attivi-
ta politiche, , di massa. sono 
attivita svolte da compagni i 
i quali sanno di e cosl un senso 
nuovo alia a vita e alia a 
condizione umana. 

Ogni tanto qualcuno ci chiede che 
cosa abbiamo fatto noi comunisti in 
questi cinquant'anni. Togliatti
una volta che noi abbiamo insegnato 
anche al e del piu o 

e che non ci si toglie il o 
davanti al . Noi possiamo ag-

e che questo o o ha 
fatto e milioni di i e conta-
dini uomini capaci di e la cosa 
pubblica. capaci di . capaci 
di , di e uno Stato. 

E' in questo o che noi poniamo 
il a del . 

Nei complesso o si possa e 
che questi anni sono stati a i piu -
chi di e nuove e anche a i 
piu fecondi. l , o i fatti. 

a e molto o nella 
a del o o pe e 

un o cosi o in tutto il tes-
suto del o . Una nuova 
leva di giovani i e avanzata -
damente. si e fusa con il o piu 

anziano, e i la maggio -
te delle i comuniste. 

' o e d di ave
o positivamente quello 

aspelto fondamentale del -
ma del o che consi-
ste e le e del -
tito ai giovani e al nuovo, e in 

i tempo e , e 
e cosl alle nuove gene-

i  nucleo essenziale del 
o o del movimento 

. 
a questo non d tutto. La a 

stessa delle coscienze e del livello dello 
o sociale. politico e ideale. ci im-

pone di e avanti.  tema 6 
ampio e e e stato dibattuto 
sia nei i che in e sedi, 
come al e convegno o 

i sul o e le nuove ge-
. n sostanza noi o dal 

fatto che le masse — e in o luogo 
la classe a — tendono ad -

e il o peso in tutta la vita socia-
le e quindi la o . a quin-
di il o o con il o di 

. La e deve assu-
e e piu i i dell'ege-

monia. e meno possiamo e 
la a di i -
genti i e delle scel-
te politiche fondamentali, pe  poi -

e alle masse. 

Ecco perche non siamo e non 
vogliamo essere un partito mo-
nolitico. Democrazia e centrali-
sm© si integrano e si fondono. 
Perche senza una libera e vi-
vace dialettica interna, senza una 
lotta incessante contro il bu-
rocratismo, la routine, la scle-
rosi, non pud vivere un partito 
come il nostro che concepisce in 
modo aperto II rapporto con le 

- masse e II confronto con altre 
correnti politiche e ideal!. Per 
questo II rinnovamento e un'esl-
genza permanente e piu che mai 
v iva: essere sempre vicini alle 
grandi masse, a partire da quelle 
piu povere e diseredate, con un 
linguaggio chiaro, con la cur a an-
che minuziosa per le cose sem-

pllci; pe e la -
vlta di tutte le e , 

' , e a una sinte-
si . 

l . e da questa visione che 
e le mosse tutta e to-

gliattiana del o nuovo». come 
o di i e di massa, di clas-

se a e di popolo, e 
della quale e piu, cogliamo la 

a e e la fecondita. 
Su molti i i del o 

o (dal o e 
ai i nuovi col sindacato, alia 

a degli ! ) si 
e discusso ampiamente nei i 
e i i di tali discussioni o 

i dalla Commissione di -
zione del . 

 un o come il o la 
campagna . e questa in -

, d cosa e e, pe  molti 
aspetti, anche decisiva. a noi -
diamo e dobbiamo e e di 
essa. d la campagna e 
deve e una e occasione 

e il maggio o possibile di 
italiani conosca il volto o del o 

. 
Avanti, dunque, compagni! Im-

pegniamo in questa lotta tutta le 
forze nostre, che sono present! 
In ogni dove: dalle fabbriche ai 
campi, dalle scuole agli uff ic l , 
agli stessi apparati statali; dai 
quartieri delle citta ai piu sper-
duti comuni; nei mondo del la-
voro ed in quello artistico e cui-
turale. E II nostro appello va 
anche a quei nostri compagni e 
fratelli emigrati costretti a cer-
care all'estero quel pane che le 
classi dirigenti hanno loro ne-
gato. 

E' questo potenziale stermlnato 
di energie che deve essere mo-
bilitafo, non soitanto per la pro-
va elettorale che ci atlende, ma 
per un obiettivo piu ampio: quel-
lo di unire e organizzare I lavo-
ratori italiani in classe dirigente, 
per costrulre una nuova Italia, 
per avanzare, nella democrazia, 
verso il socialismo. 

IL SALUTO DEI COMUNISTI MILANESI 
o della -

zione di , Gianni -
vetti, ha o ai delegati 
il saluto « o e -
no » a nome dei comunisti ml-
lanesi ed anche di «tutte le 

e e della 
citta n. 

e qui — egll 
ha detto i ai con-

i — non solo le -
nizzazioni che vi hanno eiet-
to. ma la classe , 1 
contadini, gli intellettuali -

, i cetl i delle 
citta e delle campagne, tutti 

o che sono i al-
ia dlfesa e alio sviluppo della 

, alia e 
di un nuovo o economico 
e sociale, alia e 
di un o indipendente di 

y attiva e di pace del 
o e ». 
o ave o un saluto 

e un , a nome 
del compagni e delle compa-
gne delegate, agli aesponen-
ti della vita politica, sociale e 

e dei i della si-
a e degli i i co-

stituzionali dei sindacati, delle 
e femminili, giovanili e 

studentesche che hanno voluto 
e il o invito», 

i ha o come una 
cosl a e -

i una «testimonianza 
dell'ampio e di cui e 

o 11 o o e 
11 o che esso e 

una g»ande e decisiva a 
nazionale ». 

o della -
zione milanese ha quindi sa-
lutato il e poeta cileno 

o Nobel, o , 
1 i del o diploma-
tico i al . 1 

i i ita-
liani e , le delegazio-
ni dei i comunisti e ope-

i d'ogni e del mondo, 
dei movimenti di e 
nazionale e delle e de-

e , del-
a e dell'Asia, -

i dei i e del 
movimenti socialisti. demo-

! e antifascist! dell'Eu-
a e dell'Asia. a La o 

a — ha sottolineato 
i — testimonia in -

e 1 legami -
nali non solo , ma 
della classe a italiana, 
e a e la 
validita dell'idea che ci gui-
da. 1'idea dell'unita nella di-

a e nella autonomia di 
ciascuno ». 
' , subito dopo. i
compagni , a cui 

o , o 
. o o e 
o , il compagno 
i ha - o un -

e o a tutti i com-
pagni che ci hanno lasciato, 
agli antifascist!, ai -
ci, alle vittime innocenti del-
le lotte sociali. ai cadutl sul 

. 

i e a o ci inchi-
niamo commossi — ha detto, 

e 1 i e i -
senti tutti si levavano in piedi 
— e alia o a dedi-
chiamo qualche istante di -
coglimento ». 

, quindi, nei vivo 
dei i che assillano le 
masse i e i e 

o , il o 
della e milanese 
del  ha accennato alia 

e l che a 
l'ltalia», al fallimento delle 
politiche contingenti e con-

i delle vecchle classi 
dominant!, ai i movi-
menti d! lotta <c che hanno -
so e piu evidenti 1'esi-
genza e la possibilita -
ta di e un nuovo -
so politico e sociale, una -
'fonda svolta a ». 

«Questo — ha o 
i — 6 il dato -

o fondamentale che il 
e ha oggi di . Ed 

e pieno di significato il fatto 
che il o o 
si svolga a , dove lo 

o di classe e -
mente acuto, ma o ap-

e 1'obiettivo da e 
e a la a funzione ». 
Cen'etti, ha sottolineato. n 

, come in questa 
e clttk il  si e mos-

so «come una e a 
politica di o e so-
cialista che ha unito e sal-
da to gli i della classe 

, dei . delle 
moltitudtni , di tutti 

o che subiscono l'ingiu-
stizia. con le esigenze piu ge-

! della nazione e in -
e con le esigenze di li -

a e a ». 
A questo punto il -
o della e comu-

nista di o ha o 
come le e i e 

e non abbiano esl-
tato ad e « gli i 
e la a della tensione 
e della . -
dando a o i « i di-

i di questi i » e de-
nunciando «con a la 
collusione a a di go-

, e e di polizia, 
e e fascistiche e di 

, i di i 
i e . 

a Si vuole e confusio-
ne — ha o , 
— . o pe
non e che il con-

o e si svolga n 
modo o e . 

a non ci si pub in nessun 
modo e che questo gio-
co possa e successo». 

i ha poi -
to la e di a Fon-
tana, il significato o dl 
o quella immensa a di 
popolo che, accompagnando le 
vittime o delitto, 
ammonl o le e e 
le e e e so-
lennemente si e a dlfesa 
della . il -

buto « non o esclusivo, ma 
e e pe i aspet-

ti decisivo della a a 
e della a politica unita-

, nazionale e -
ca ». «Questo o — 
ha detto — lo abbiamo o 
in mill e battaglie facendo -

e la definizione di "de-
" e " 

che Togliatti diede " della no-
a citta. del suo popolo, del-

la sua classe a " ». 
o a queste bat-

taglie (l'azione antifascista, lo 
impegno pe  l'unita sindaca-
le, pe  un nuovo sviluppo eco-
nomico e sociale, pe  una po-
litica a di indipendenza e 
di pace) — ha a detto 

i — o al con-
e o , nazio-

nale e , una con-
e e legittima: 

pe e il e dalla -
si, pe e una svolta 

, o del co-
munisti e non solo im-

. ma e e deci-
sivo ». 

aAndiamo, dunque. al di-
battito con tutta la a pas-
sione e con tutta la a 
capacita a — ha conclu-
so o della -
zione milanese — coscienti di 

e e o di noi l'at-
tesa dei i e del po-
polo e l'attenzione di tutte le 

e politiche, fiduciosi di sa-
pe e nuove -
ve a noi stessi e o 

e ». 

IL DISCORSO DEL SINDACO ANIASI 
 saluto della citta dl -

no al o del
e stato o dal sindaco. 

O .
« La scelta dl o ' co-

me sede pe  il  Con-
o del o Comunista 

o — egli ha detto — 
mi a significativa.  vo-

o , infatti, a 
e e e con 

immediatezza il a del-
la difesa delle istituzioni e 

e i con-
o ogni , ogni 

tentativo di e e di -
zione, o ogni o :n-
fantilismo . -

o — ha o 
Aniasi — 6 oggi  punto ne-

o dove con piu eviden-
za si manifestano il o 
fascista e la e con-

o il movimento dei -
, ma b anche il o 

della lotta a e po-
e pe  il , pe  la 

, pe  la giustizia socia-
le, pe  l'attuazione della Co 
stituzione. 

E la a citta, medaglia 
o della , non di-

mentica e non a 
mai il o dato dagh 
antifascist! tutti e a quest! 
dai comunisti alia sua -
zione e alia lotta di popolo 
dalla quale sono nate la Co-
stituzione e la a fon-
data sul o ». 

 sindaco di o ha poi 
detto: «Vi sono e 
delle e e delle divisio-
ni o dello -
mento o e -
co costituzionale, ma vi e an-
che un o ideale, ele-
mento fondamentale della no-

a vita e della a sto-
, dei o modo di esse-

e e di . 
E a questo o -

te, a questo patto a quantl 
si sono opposti alia e 
fascista ci o -
dando il o impegno det 
comunisti italiani, nella a 
citta, pe e fianco a 
fianco con tutti gli antifasci-
st! la violenza e la e ». 

Aniasi ha o il -
de significato che ebbe nei 
1924 o o dell'l/ni-
th che vide la luce o 
a o e si -
cavm l'azione dei comitatl di 

. un i ti a nelle -
che e a o l'lnlzim-

tiva del a o . 
Azione, , -
za attiva e a che a 

o non si sono mai spen-
te e che hanno avuto una 

e e nei -
te o antifascista gia co-
stituito e la a dl 
Spagna, che hanno o il 
momento culminante negli 

i i del 1943, quan-
do i i i sep 

o . uniti, la -
a volonta di a con il 

fascismo e con la . 
o si a alia -

sistenza che fu viva in citta 
non meno che sulle montagne. 

n quegli anni — ha detto 
a Aniasi — i comunisti 

milanesi. accanto ai socialisti, 
ai cattolici. ai ! 
hanno dato un e -
buto di o e di san-
gue. hanno combattuto, sono 
stati . , uc-
ci ,i. 

La o , il o -
o e una delle pagine p:u 

nitide e piu e della -
ta a da , 
della a ottenuta dal 
popolo milanese con la -

a volonta e il o -
pegno. 

Eugenio ! ed Egtdio 
i comunisti, 1'uno intel-

lettuale e di giova-
ni. o o comandante 
delle e i GA
di , con o -
che  ed i i o de-

, con o p 
pi e i i i socia-
listi , con centinaia di i 
compagni sono  simboli del 

o di una citta e dl 
un popolo e o 
anche. pe  1 milanesi, un 
esempio del o e del-
la dedizione alia causa della 

. 
Tanti i 6 — egll 

ha o — non posso-
no e solo un o sto-

, costiUiiscono una indica-
zione a della a da 

: l'attuazione dl uno 
stato nuovo, e 

o nei quale o 
finalmente attuazione la lette-

e lo o della Costitu-
zione , con 11 con* 
tenuto o e di giusti-
zia sociale che a 11 
docuxnento fondamentale del-
l'ltali a antifascist*  ». 

 sindaco dl o ha 
quindi sottolineato che a la 
lotta di , l'impegno dei 

, dei , con-
o la a e -

legi, o lo stato -
tico , o tutto 
cid che il fascismo -
tava e tentava di e -

o alia violenza non pos-
sono e . 

o e — 
ha detto — con -
za la battaglia pe  la giusti-
zia sociale, la a e la de-

. o e 
ogni o pe e lo 
Stato o e -
to. pe e al i

o di i della vi-
ta del paese, pe e e 

e il e delle li-
a comunali e della auto-

nomia degli enti local!, pe
e le i che so-

no element! fondamentali del-
l l tal i a a ». 

Aniasi ha o che «le 
lotte del i pe -

e quelle e di 
a che sono anche la 

condizione indispensabile pe
un e o della no 

a societa civile -
no il logico o 
della battaglia dl , del-
l'impegno o e an 
ti fascista e non o -
to e e dalla o 
vocazione e dalla violenza e 
dalle e teppistiche cui 

a una volta si a di 
e pe e la -

scita civile del o paese. 
Non o i 

di i e di awentu-
i i alle lotte popola-

i a e il o de-
o facendo il gioco del-

ta . 
La a delle e -

ha o Aniasi, awian-
dosi alia conclusione — e una 

a difficil e e vi sono dif-
! giudizi e anche valu-

tazion! , ma vi e 
d una a che ci con-

sente di e con -
de , 

E1 la a che n qual-
siasl momento si e ne-

o e -
o e la e ci -

o di nuovo dalla stes-
sa , dalla e dei la-

. con tutti 1 -
. 

E*  con questo o che 
o al o o 

o il saluto della civi-
ca e e della 
citta di . 

La a deve -
e nei o paese, le istitu-

zioni e devono es-
e ditese o ogni minac-

cia. Non si pud e a 

battute o o a nostalgie 
i tempi. 

A a vl e l'impegno 
dei cattolici, dei socialisti, dei 
laici e dei comunisti, di tut-
ti i i che sono di-
sposti a ! pe  il -

o sociale e civile del no-
o paese. pe  la giustizia. pe

la a e pe  la pace». 

PE N O 
l A 

A 
II testo integrate del 
porto tenuto al XIII Con. 
gresso nazionale del Par* 
tito comunista italiano. 
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