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Stato democratico c la-
vorano nel .iottogevrno. 
Spezzare tale blocco di 
forze e un compito cho 
presuppone anche accordi 
di vertici, ma soprattutto 
un profondo movimento di 
lotta. Socialisti, radicali, 
repubblicani hanno parte-
cipato con noi alio sforzo 
per individuare tali forze 
e si sono trovati d'accordo 
con noi sulla necessita di 
battere le destre e le basi 
econoniiche e sociali del 
potere costituito a Roma 
dalle destre. Ampi settori 
del mondo cattolico sono 
soffocati dall'azione delle 
gerarchie clericali: per li-
berarli s'impone a noi il 
dovcre di intensiflcare la 
lotta contro il clericali-
smo, di chiedeie il rispet-
to del Concordato e la re-
visione delle norme che 
risultano incompatibili con 
la legge costituzionale; e 
occorre insieme affrontare 
i temi della difesa della 
Resistenza, dello sviluppo 
economico e politico della 
citta e del Pnese. 

Cio che decide e il mo-
vimento delle masse. A noi 
spctta guidarle alia lotta 
e chiarire la prospettiva 
delle lotte sulla base di 
un programma di rinno-
vamento. Le forze del Par -
tito debbono vedere piii 
chiaramcnte la prospetti
va socialista della lotta de
mocratica in niodo da su-
perare certi limiti del pas-
sato, certi errori di mu-
nicipalismo e di settari-
snio. A volte si 6 trascu-
rato il legame tra lo svi
luppo della citta e il pro-
blema generale del rinno-
vamento della vita politi-
ca, o si sono dimenticati 
i temi della riforma agra-
ria. Di qui le diffieolta nel 
mantenere il collegamento 
con le masse: cio non ha 
impedito lo svolgimento di 
grandi lotte unitarie. ma 
ha impedito che ne venis-

se cluarito il valore realiz-
zando nuove convergenze. 
e non si e accresciuto in 
modo adeguato il potere 
politico cittadino delle for
ze che agiscono per il rin-
novamento. Superato il 
revisionismo. occorre ora 
acquisire una nuova ca
pacita di organizzare la 
lotta delle masse: e questo 
csige che si contimii nel-
l'opera di ran'or/.amento 
del Partito, che deve esse-
re sviluppo della sua ca
pacity di elaborazione. del
la sua for/a organizzata e 
miglioramento delle sue 
strutltire. 

G. TEDESCO 
Una delle questioni piu 

interessanti delle Tesi con-
gressuali riguarda la par-
tecipazione delle organiz-
za/.ioni delle masse catto-
liche alia trasformazione 
democratica e socialista 
della societa italiana. Co-
statiamo che la crisi in 
atto della societa attuale si 
manifesta acutamente tra 
queste masse e, soprattut
to, tra le donne in virtu 
del fatto che il movimento 
unitario ha posto i pro-
blemi femminili tra i gran
di temi del rinnovamento 
della vita uazionale. 11 
vecchio rapporto donnn-
societa e entrato in crisi, 
si e resa evidente la ne-
cessita di una trasforma
zione della societa in mo
do tale da consentire il 
pieno sviluppo della per-
sonalita della donna nel 
lavoro, nella cultura, nella 
stessa vita familial e. 

In seno al mondo catto
lico questa crisi ha accen
tuate) le fratture. Se e ve-
ro infatti che sono sta
te accolte, pur con inter
ne contraddizioui, nuove 
istanze delle donne. pro
fondo 6 il disagio che si 
verifica nel movimento 
cattolico e nella sua base 
di tnassa, per il fatto stesso 

che la Chiesa ha accettato 
la restatirazione della so
cieta capitalistica in Ita
lia, si e fatta strumento di 
questa restaurazione e ha 
accettato la societa bor-
ghese. la difende e la so-
stiene. 

Si pone a noi I'obiet'tivo 
di sviluppare una profon-
da intesa con le masse 
femminili cattoliche. nel 
quadro dell'azione per una 
nuova maggioranza. Le 
possibility sono grandi. Si 
pud affermare che la spin-
ta obiettivamente demo
cratica, che e contenuta 
nella base femminile eat-
tolica, la sua aspirazione 
crescente aU'emancipazio-
ne, maturera attraverso lo 
sviluppo delle lotte unita
rie sui problemi femmini
li che sono sul tappeto. 

A rendere piu rapido 
questo moto contribulsco-
ni) le contraddizioui che 
stanno matiwando tra le 
forze cattoliche ufliciaii e 
le forze di massa: e acca-
duto che lo sviluppo mo-
nopolistico. cosi come si e 
avuto in Italia, con la im-
plicazione non solo socia-
le, ma anche ideologica e 
culturale, ha accentuato i 
contrasti tra le forze che 
le masse cattoliche espri-
mono c tra le diverse loro 
esigenze. 

I grandi temi che stan
no diuanzi a noi in questo 
momento riguardano es-
senzialmente la politica di 
conquista delle donne alia 
prospettiva socialista, la 
precisazione del posto che 
spetta alle donne nei mo-
vimenti socialist!, il lega-
me profondo tra la lotta 
per far avanzare la di-
stensionc e la battaglia 
per una nuova coneezionc 
della famyjlia. Occorre una 
piu ampia azione specifica 
tra le masse femminili, 
azione cho non restringe. 
ma allarga il nostro cani-
po e crea una piu profon-
da coscienza. 

L'inter vento di Pietro Ingrao 
E' giusto — ha iniziato 

Pietro Ingrao — il richia-
mo all'azione e alia lotta di 
massa come elemento in-
dispensabile per giungere 
alia conquista di una nuo
va maggioranta- Questa 
lotta non pud, pcro, essere 
condotta senza una piatta-
forma, senza un program
ma animato da una linea 
che miri a orientare la si-
tuazione verso determinati 
sbocchi, che rappresenti 
una soluzione organica dci 
problemi centrali della 
vita nazionale, che conscn-
ta al nostro Partito di as-
solvere al compito di guida. 

C'e forse contraddizione 
fra la necessaria scelta di 
alcune questioni essenziali, 
attorno alle quali concen-
trare I'azione nostra, e una 
molteplicita di punti pro-
grammatici ? Niente affat-
to: l'articolazione della no
stra piattaforma significa, 
jnvece, che vogliamo ag-
gredire da piu parti i nodi 
fondamentali che bloccano 
lo sviluppo della situazio-
ne italiana. La stessa crisi 
deH'interclassismo cattoli
co ci induce a muoverci in 
questo modo. Dove, infatti, 
questa crisi si 6 veriflcata 
e in che senso essa si dif
ferentia da forme di dis-
senso che si erano verifi-
cate anche in passato al-
l'interno dello schieramen-
to d.c. ? La diversita sta 
nel fatto — ha risposto 
Ingrao — che oggi nelle fi
le della Democrazia cri-
stiana si palesano forze 
orientate a battersi per 
cambiamenti strutturali 
della societa italiana e che 
comprendono la necessita 
di adeguare il nostro Pae-
se alia realta nuova della 
distensione internazionale. 
Questa 6 la novita della si-
tuazione <K1 essa e appunto 
il frtitto, ad un tempo, di 
una grande lotta e di una 
impostazione rigorosa di 
essa. 

A questo punto Ingrao e 
passato a esaminare una 
delle questioni di fondo di 
questa lotta: la campagna 
per le Regioni. Non siamo 
— egli ha detto — dei re-
gionalisti dell'ultim'ora, e 
sia alia Costituente che in 
Sicilia abbiamo dato prova 
della nostra ispirazione re-
gionalistica. Ma oggi ci so
no novita, in noi e negli 
•Itri , nel modo di conce-
pire le Regioni. Esse par-
tono dalla consapevolezza 
che la rivoluzione demo
cratica non si porta innan-
zi senza un decentramento 
del potere economico e po
litico: che non si conduce 
la lotta contro il monopolio 
senza un autonomo potere 
di programmazione econo
mics dal basso, capace di 
scelte regionali che abbia-
no la forza di rompere le 
strettoie fissate dai grandi 
gruppi che si awalgono di 
un potere centralizzato. 

La chiarezza sii questo 
punto e necessaria — ha 
sottolineato Ingrao — pro-
prio perche essa 6 illumi-
nante sui dubbi che in ge
nerale possono sorgere sul
la nostra Jinea politica. 
Dubbi che non riguardano 
lm tiM giustezza, ma il mo-

II rompaiciin PlcJro Inicrao alia t r i b u n a 

do e la possibilita di rea-
li/./azione. Quah strumenti 
abbiamo. si chiedono mol-
ti lavoratori, per aprirci 
un varco democratico ? Le 
Regioni sono appunto lino 
di questi niezzi. In Parla-
mento la battaglia e gia 
stata iniziata e si sono pa-
lesate le prime rcsistenze 
che ci dicono come sia nc-
ccssario spezzare Tattuale 
maggioranza se si vuolc 
1'alfermarsi iMV istituto 
rcgionale. Abbiamo. dun-
que. bisogno di un movi
mento nel Paese come si 
c realizzato. ad esempio. 
in Umbria con un referen
dum popolare che ha m-
serito le masse jiella bat
taglia rcgionale. Que"sto 
rapporto con le masse e 
possibile in I 'mbna pro-
prio porche prima e stata 
elaborata una linea di ri-
nascita cconomica c socia-
Ie e in essa la rivendica-
zione regionale e stata con-
cretamente calata. 

In questo quadro ai Con
sign comunali e provincia-
li spetta un compito parti-
colare che non pu6 esau-
rirsi nella votazione di un 
ordine del giorno ma deve 
tradursi in una posizione 
di avanguardia. in una 
azione continue *• organiz-
zata j>er far progrcdire la 
lotta per le autonomie re
gionali. E' questo. anzi, un 
punto che potrebbe es^e're 
iscritto nei programmi, si 
puo dire nelle voci di bi-
lancio. di ogni amministra-
zione comunale e provin-

ciale. Ne si dica che sipmo 
fuori dalla Costituzione sc 
vediamo nolle asscmblee 
locali dei centri attivi di 
organizzazione democrati
ca della vita del Paese. gli 
anelli deHa rcte di un si-
stema decentratt» di auto
nomic. E" proprio una vj-
sione cosi ampia e moder-
n.i. cosi collegata a lit* tra-
sformazioni cconomiche. 
sociali e pohtiche. che ci 
permette tli chiamarc 
l'operaio che vuole il so-
cialismo a lottare per le 
autonomie regionali. 

Vn grande valore — ha 
proseguitc Ingrao — han
no anche in una prospetti
va di rinnovamento demo
cratico e socialista la lotta 
per la terra e quella sala-
r.ale. La parola d'ordine 
della terra ai mezzadri da 
efficacia aU'azione contrat-
tuale, alle pressioni per le 
trasformazioni colturali c 
per i piani di investimento. 
F ŝsa permette una risposta 
positiva sia a quei mezza
dri sfiduciali nella possibi
lita e nella utilita di nvere 
la terra sia a quelli che 
sottovalutano le lotte con-
trattuali. Cosi per la lotta 
salariale. non piu concepi-
ta, grazie all* autonoma 
elaborazione della CGIL, 
in antitesi con le rivendi-
cazioni di struttura. Esiste. 
infatti. oggi una piattafor
ma rivendicativa che pone 
la lotta salariale nel con-
testo della battaglia anti-
monopolistic.i. E*. anzi, 
questa piattaforma che 
consente alia classe ope-

raia dj rivolgersi agli al-
tri ceti per ottenere soli-
darieta e alleanze nella sua 
azione sindacale, non sen-
tita in modo corporativo. 
ma inscrita nella grande 
spinta per il rinnovamen
to della societa nazionale. 

Nuova attualita acquista 
p?r noi anche il rafforza-
mento del sindacato nel 
(juadro di una vasta arti-
colnzione delle lotte sala-
riali. Cosi anche la riven-
dicazione per superare le 
sperequazioni per sesso e 
per eta fa emergen; due 
grandi problemi quali 1'in-
gresso sempre piii massic-
cio della donna nella prn-
duzione e il peso che nella 
fabbricn vanno assumendo 
le giovani e giovanissime 
geneia/.ioni. I" tutta una 
tematica che ci sollecila a 
contrapporci all'azione del 
monopolio che mira a or
ganizzare in prima persona 
tutta la giornata del lavo-
ratoie e a controllaie tutti 
i suoi bisogni e il siu» tem
po libero. Saremo aiutati 
in questa direzione dalla 
crisi che sta maturando 
anche nel costume, dal tle-
siderio di uscire da un ri-
stretto corporativismo. dal 
cadere delle barriere del-
ranticumunismo. 

La ftinzione del partito 
ha costituito un altro pun
to del discoiso di (ugiao. 
Oggi — egli ha detto — e 
ancora necessaria una lot-
t;i contro alcune posiziom 
le quali. anche se non 
espresse. sono praticamen-
te revisionistiche. Questa 
lotta pel <> non solo non 
esclude ma csige che si 
sviluppi in tutti i suoi 
aspetti l'opera ili rinimva-
mento del partito, che deve 
essere ulteriormente ap-
profondita. Cosa e stato, 
infatti. il rinnovamento e 
la battaglia attorno al-
PVIIl Congresso se non 
una maggiore capacita di 
guaidare alia realta e da 
e.isa part ire per adeguarvi 
la nostra organizzazione '! 
Per questo dohbiamo fare 
altri passi avanti. decen-
trare ancora le nostre 
strittture rendendo ogni 
organizzazione capace di 
autonoma iniziativa. con la 
coscienza che siamo lon-
tani dall 'aver conquistato 
tutto il partito a questa 
linea. Dobbiamo porci e ri-
solvere problemi ardui co
me la ftinzione delle cel
lule di strada in una gran
de citta. come i compiti 
dei comitati regionali il 
cui obiettivo deve essere la 
elaborazione di una poli
tica regionale. 

L'ultima questione af-
frontata da Ingrao e stata 
quella dell'iinita delle for
ze democratiche. Molti ci 
chiedono — ha detto In
grao — perche frcniamo il 
PSI. non lo lasciamo libero 
di arrivare con la DC a un 
rapporto che noi non pos-
siamo realizzare. e ostaco-
liamo un processo che po
trebbe rivelarsi utile alia 
causa democratica. Ma al 
fondo di questo interroga-
tivo vi 6 proprio la tesi 
dell'on. Moro secondo cui 
la DC si trova in uno stato 
di necessita e non puo fare 
una politica progressiva 
per manc.mza di voti in 
Parlamento. Ora tutto que
sto e fals^i in quanto la DC 
non fa un'altra politica so
lo perche c controllata nel 
stio interno e ai suoi ver
tici da forze che contrasta-
no ogni cambiamento. Se 
un cambiamento si vuole 
bisogna qtiindi indebolirc 
le forze reali di classe che 
stanno dietro a Segni e 
questo e impossibile senza 
un movimento nel Paese e 
senza Punita di questo mo
vimento. Di qui, e non da 
nostalgie frontiste. sorge la 
esigenza della nostra pre-
senza. La stessa sinistra 
cattolica. se vuole battere 
i « gmppi di pressione ». ha 
bisogno del nostro appog-
gio. Questo e il problema 
che non si puo eludere e 
sul quale noi siamo n i tu -
ralmente disposti a discu-
tere sia per i modi che per 
le forme che deve assu
me re. 

L'aderenza alia realta 
della nostra piattaforma — 
ha concluso Ingrao. mentre 
tutto il congresso si levava 
in piedi in tin grande ap -
plauso — ci conferma come 
la forza politica piu aper-
ta. mono faziosa. piu uni-
taria di tutto lo schicra-
mento democratico. 

CALEFFI 
II compagno Giuseppe 

Caleffi. segretario naziona
le della Federbraccianti. 
rileva nel suo intervento 
che nell'azione per la con
quista di una nuova mag
gioranza si deve annettere 
grande importanza a l l e 
lotte agrarie. Nel 1959. 
braccianti e salariati han
no avuto una parte impor-
tante nella lotta politica e 
sindacale. ma alcuni aspet
ti critici riguanlano il mo
do in cui sono stati posti 
(o sono stati addirittura 
ignorati) i problemi tlella 
riforma agraria. Lo svilup
po capitalistico in atto non 
ha risolto i problemi agri-
col i ma ha aggravato le 
contraddizioni: permane lo 

t 'n t ispctto ilc I la sul.i dot t 'orifircsso. In p r imo piuno la t l i ' lesa/ 'o iu 1 del I. a / in 

squilibrio fra i icilditi del
la campagua e cmelli del-
rindustria, fra la piccola e 
la giandc aziemla: I'attac-
co padionale alle coiidi/io-
ni di vita dei lavoratori si 
e latto piii pressante, ini-
gliaia di bracnanti e sala-
liali sono stati e^pul^i 
dalla t e r r a e mighaia 
di aziende contadine di-
strutte. 

I modi di questo proces
so capitalistico ripropon-
gono scelte economiche e 
politiche che a loro volta 
esigono 1'unita d'azione fra 
tutti i lavoratori della ter
ra e la loro alleanza con 
la classe operaia. Oggi non 
siamo soli ad afrermare le 
responsabilita del governo 
democristiano e dei padro
ni: esponenti cattolici, so-
cialdemocratici c repubbli
cani hanno denunciato con 
forza i limiti della politica 
governativa e chiesto 1'eli-
minazione della rendita 
fondiaria. Kd anche se non 
si sono tratte tutte le con-
seguenze da certe prese di 
posi/ione. queste hanno 
ugualmeute finito con l'in-
debolirc i disegni discrimi-
natori dei dirigenti delle 
altre organizzazioni sinda-
ca It-

La CGIL ha dato al sin
dacato una politica auto
noma che ha cercato di co-
gliere le profonde contrad
dizioui della situazioue 
nelle campagne: un piano 
di massima occupazione e 
di miglioramento dei sa-
lari sono slati posti come 
obiettivi unmediati nel 
quadro della lotta genc-
rale per la riforma agraria. 
e su que>tn linea e tuatu-
rata I'tinita sindacale fon-
data su un programma m:-
uimo na/ionale per il mi
glioramento dei contratti e 
la contratta/ione dei livel-
li salanali Si sono avute 
lotte important! nel Sud e 
nella Valle Padana. ma in 
altre zone I'azione e stata 
debole. ineflicace. e cio a 
causa ili una scarsa coin-
prensione della linea po
litica fetleialc che non sn-
veste siMtinto le questioni 
>alariali ma quella del po
tere sindacale in rapporto 
ai poteri logislativi. 

II punto essenziale \>er 
superare i-t-rli limit: sta 
nello orientamento e nel 
modo in cm ci muoviamo 
per guida re la lotta delle 
mas-ie: va cluarito che l*e-
Iimina/ione del scttarismo 
nei confront! delle mas^e 
contadine non pud e non 
deve intaccare I'ampiczza 
delle lotte rivendicative: la 
lotta c decisiva e va sv.-
luppata per regioni. per 
provincie. per settori e ca-
scina per cascina. dando 
vita a un vigoroso movi
mento per i salari e per 
una articolazione democra
tica delle strutture dello 
Stato. I^i carenza d'azione 
per le r:forme di struttura 
deve imputarsi a una in-
sufflriente chiarezza: la ri
forma agraria va conce
pt.-! come un passo deci-
sivo per far avanzare sulla 
strada tlella democrazia 
tutta la societa nazionale 
c come una conquista che 
modifichera le cond:zioni 
del potere a favore della 
clas«e operaia. Dobbiamo 
inoltre :mpegnarci ad ap-
profondire I" esame delle 
diverse situazioni per so-
stanziare piu efficacemente 
la nostra azione. avendo 
sempre presente che esi-
stono oggi tutte le condi-
zioni per andare avanti 
sulla strada del rinnova
mento. 

• * * 
Al termine dclf interven

to d"; Calem e tata annun-
ciata la presenza in sala di 
una delegazione di m:na-
tori di Morgnano. Un lavo-

latoie ha espresso al Con-
giesso raugurio e la spe-
ranza dei 70 nunatori che 
da una settimana occttpano 
un pozzo della minieia per 
difendeie il loro diiitto al 
lavoro. La assembled ha 
lungamente applaudIto 

BASTIANELLI 
(Ancona) 

Nella situazioue attuale 
— dice il compagno Re-
nato Uastianelli. segietario 
della Federazione tli An
cona —• e giusto sottoli-
neare i pericoli di un ri-
torno alia guerra fiedda. 
ma non come se la situa-
zione fosse caratteti/zata 
da questi pericoli. AI con-
trario il nostro compito e 
di spingere innanzi il pro
cesso distensivo cogliendo-
ne i motivi ili foiulo Nelle 
Marche. ad esempio. not 
vediamo il partito repub-
blicano airermate che la 
guerra fredda deve linire 
delinitivamente. Ed e vcro 
che. sullo stesso giornale 
in cui si prendono queste 
posizioni. si ripetono an
che grossolani attacchi an-
tisovietici: ma non v'e dub-
bio che la prima atTerma-
zione toglie forza alia po
sizione tatticistica contra-
ria e ha consegucn/e pra-
tiche important!. Noi ve
diamo infatti che i repub
blicani (pur considerando 
irontcamente noi come dei 
convertiti) non temono di 
lottare coi comunisti sul 

problema dell'Eute Regio-
ne: a meta febbraio si riu-
niianno in un convegno 
regionale i 230 sindaci del
le Marche. i ptesidenti del
le provincie, i parlamen-
tari di tutti i partiti: con
vegno unitario che confer
ma come la situazione e-
volva in modo nuovo. 

II nostro partito ileve 
comprendeie questa situa
zione ed ehminare quelle 
esitazioni che. nelle nostre 
provincie. hanno talora 
rallentato la nostra opera. 
Siamo stati incerti nella 
applicazione di una politi
ca di riforma agraria: ep-
pure i tempi sono maturi 
e lo dimostrano le lotte 
che gli stessi contadini cat
tolici hanno condotto (tra 
1'altro contro Pamministra-
zione della Santa Casa di 
Loreto) per i propri di-
ritti. Essi non hanno ba-
dato se il proprietario fosse 
o non fosse un laico. 

Maggiore comprensione 
politica. maggiore inizia
tiva politica e una orga
nizzazione di partito di 
massa e moderno: queste 
le nostre necessita Uttlis-
simo .strumento sara quel 
Comitato regionale elettivo 
che e prcvisto nelle Tesi e 
di cui e urgente la realiz-
zazionc. 

II nostro obiettivo. ambi-
zioso ma possibile. e quello 
di portare le Marche al li-
vello politico delle regioni 
piu avan/ate: IT'mhria. la 
Toscana. Xoi ci impegnaino 
a reali/zarlo. 

L'intervento di Sereni 
Sono d'accordo con quei 

compagni — ha detto Emi-
lio Sereni — che. per la 
conquista di una maggio
ranza democratica. hanno 
posto l'accento sulle lotte 
delle masse. Sarebbe er-
r.-'to, tuttavia. a questo 
punto del dibattito. limi-
tarci a sottolineare la ne
cessita di un piu attento 
impegno di cpieste lot'e 
senza cercare di individua
re le ragioni di certe defi-
cienze riscontratc. senza 
sforzarci di recare un con
tribute positive al loro su-
peramento. suggerendo le 
vie e i modi concreti. che 
condiziorano un nuovo 
slancio del movimento del
le masse. Per questo dob
biamo l.berarci in primo 
luogo dalla presunzione del 
dirigente. che — perche ha 
o crcde di aver chiara nel
la sua mente una linea po
litica — pretende che que
sta I:nea divenga automa-
ticamente chiara per tutta 
rorgani/zazioite e per le 
ma>se e si traduca lmme-
diatamente nella loro co
scienza e nella loro lotta. 

Sereni dlustra qui quan
to a lui stesso in questi 
anni e capitate a proposito 
di una parola d'ordine che 
gli sembrava giusta e ur
gente, come quella della 
« terra a ch» la lavora ». e 
che gli sembrava troppo 
lentamente assimilata e ap-
plicata dal partito Ma 
questo significa non inten-
dere appieno come le idee 
si impadroniscono delle 
masse, e come divengono 
una forza materiale capace 
di vincere le forze dell 'av-
versario. Certo, questo non 
significa che non si possa 
ripetere il caso di questa 
e di altre parole d'ordine 
dell ' VIII Congresso. che 
certe nostre organizzazioni 
sono arrivate ad asslmi-
lare solo alia vigilia del IX. 

Di fronte al ritmo A\ 
sviluppo della situazione 
obiettivp o dei compiti che 
essa ci impone. ritardi di 
questo genere non possia-
mo consentirceli. E certo. 
non si tratta di ripetere 

meccanicamente frasi a-
stratte e scientificamente 
prive di senso come quelle-
di < lotta contro la rendita 
fondiaria c parassitaria » 
(quasi che vi fosse una 
rendita fondiaria non pa
rassitaria). ma bisogna in-
vecc imparare ad organiz
zare bene e presto quelle 
lotte per il ribasso degli 
aftitti e per l"aumento dei 
riparti per le quali esi-
stono tutte le condi/ioni 
obiettivo. 

Ma questo non significa 
che si debba sottovalutare 
lo sforzo che il partito ha 
compiuto. e che non e un 
semplice sforzo intellettua-
le. ma si e compiuto e s : 

compie in stretto legame 
con i b:sogni. con le tra-
dizioni. con le esperienze 
positive e negative delle 
masse, delle quali il par
tito e parte integrante. E 
resta pur vero che. nono-
stante tutte le lentezze e 
le deficienze in questo pro
cesso faticoso. nono<;tante 
certe distorsioni e discus
sion: bizantine. la parola 
d'ordine della terra a ch: 
la lavora. come altre del-
1'VIII Congresso. si e riaf-
fermata. se our con troppo 
ritardo. nella nostra pro
paganda. nella nostra ini
ziativa politica. e venuta 
incontro alia asn:razione di 
masse che per troppi anni. 
forse. noi stessi avevairo 
deluse. Ed 6 in questo ri-
torno delle nostre .parole 
alle ma«se che vediamo la 
fonte viva dalla quale sa-
premo attingere anche la 
esperienza concreta. neces
saria per tradurre questa 
parola in lotte lareamentp 
articolate e combattute col 
necessario slancio. -
" Sereni illustra la sua af-

fermazione con P e s e m p i ' 
di Rovigo. dove c'e stato 
senza dubbio un rit?rdo 
neU'assimilazione deTl'ap-
pllcazione dell* nolitica a-
craria dell'VIII Conet^esso. 
ma dove il partito alia te
sta delle masse bracciantili 
ha lottato con grande slan
cio. e dove — proprio per
che si e lottato — una volta 

cortetti gli erron. e.sistono 
tutte le condi/ioni per un 
nuovo sviluppo di lotte 
orientate su una latga al
leanza fra biaccianti e con
tadini. 

Ddll'illustrazione di que
sto esempio Sereni e pas
sato a polemizzare con cer
te tenden/e. che afliorano 
qua e la anche nel partito. 
ad una sottovaluta/ione 
della fun/.ione tl 'avanguar-
dia che nelle campagne piu 
che mai spetta alle masse 
dei braccianti e dei sala
riati: lo sviluppo del'e cui 
lotte autonome. in difesa 
dei propri interessi. e giu-
stamente orientate contro 
il nemico principale, con
tro il monopolio terrie-
ro. finanziario. industriale. 
commerciale. costituisce la 
premessa necessaria alio 
sviluppo di ogni politica tli 
larga allean/a. 

Sugli aspetti della piu 
generale lotta che sul pia
no idcale. oltre che su 
quello politico c rivendica-
tivo. deve essere condotta 
per la realizzazione di una 
nuova maggioranza demo
cratica. Sereni riprende al
cuni spunti dell'mtervento 
del compagno Alicata. par-
ticolarmente per quanto 
riguarda la lotta per la li-
quidazione deH'anticomu-
nismo. e per quanto ri
guarda gli aspetti di bat
taglia idealc, appunto. di 
una via democratica al so-
cialismo. Non basta — egli 
dice — costatare come le 
basi dell* anticomunisnio 
siano incrinate e scosse. 
l'anticomunismo e un'ideo-
logia. e non pud essere pra-
ticamente liquidato senza 
una lotta sul piano ideale. 
oltre che su quello politico 
e rivendicativo. E cosi pu
re. per quanto riguarda : 
rapporti fra la classe ope
raia e i suoi alleati nella 
lotta per una via demo
cratica al socialismo. !a 
caratteristica non ne va 
ricercata in contras^egni 
estrinseci. quale quello 
dell'iiso o nicno della vio-
lenza, che non dipende so
lo da noi: ma in un diverso 
metodo e una diversa ar t i -
cola/ione. proprio. di que
sto assai piu largo sistema 
di alleanze che oggi i mil-
tamenti della situazione e 
dei rapporti di forze in-
ternazionali e interni. e la 
conquista della Costituzio
ne repubblicana. consento-
no e prescrivono alia clas
se operaia italiana. In que
sto sistema cosi articolato, 
democrazia non pud signi
fica re soltanto (come l'in-
tendono i teorici della de
mocrazia borghese). domi-
nio sulla minoranza di una 
maggioranza. magari assi-
curata col terrorismo ideo-
logico se non con quello 
poliziesco: significa il pre-
valere. nei rapporti fra la 
tflasse operaia e i suoi a l 
leati. di elementi che Mane. 
Lenin. Gramsci hanno g:u-
stamente qualificato come 
egemonici: che comporta-
no la capacita della classe 
operaia e del suo partito 
di far propri tutto quel che 
nella storia del nostro Pae
se. nelle aspirazioni. nelle 
tradizioni e nelle ideologie 
stesso d: altri gruppi so
ciali e di altre tendenze 
politiche si pud ritrovare 
di positivo e di progres
sive. 

Sereni conclude il suo 
discorso illustrando i nuov: 
problemi e le nuove possi
bility che un tale tipo di 
rapporti offre in tin Paese 
come :1 nostro. con una 
tradiziono e con un movi
mento cattolico che per 
tanta parte esprimono sto-
ricamente asoirazione dl 
mas«e contadine. con le 
quali immense possibilita 
di convergenza ideale si 

sono fin d'oggi manifestate 
per la classe operaia e pe: 
il nostro partito, con un 
effetto che investe alia sua 
bast stessa il monopolio 
politico della Demecrazln 
cristiana 

PADOVAN 
(Trieste) 

La seduta pomendiana. 
presieduta dal compagno 
Luciano Romagnoli. si e 
aperta con un breve di
scorso del compagno Lu
ciano PADOVAN che ha 
recath al Congies^o il sa-
luto della popola/ione sl ( |-
vena del territorio ili Trie
ste La grande maggioran
za degli sloveni — eglj ha 
detto — vede nel Partito 
comunista ltaliano la i>n-
ran/ia piu sicura- a difesa 
degli interessi delle mino-
ranze etniche e si sente 
completamente unita alia 
classe epeiaia tiiestina 
Nel periodo m cui il fa-
scismo infieriva contio le 
popolazioni Slovene e le 
correnti del socialismo ri-
formista avevano ormai 
abdicato ai loro compiti. 
agendo di fatto contro la 
unita dei lavoratori. fu il 
Partito comunista a intei-
venire in difesa degli slo
veni sen/a risparmio di 
saenfici. Dalla lotta comu-
ne di allora trae uno de: 
suoi motivi 1'unita di ouci 
fia comunisti italiani e slo
veni. C'e chi amsce per 
portare il nostro gruppo 
etnico sulla strada del nn-
zionalismo borghese o per 
eluninarlo: di fronte a 
queste minacce, gli sloveni 
non possono non appog-
giare la politica del Partito 
comunista che rivendica 
per tutti la piena parita 
dei diritti. e sostenere la 
sua azione per la forma-
zione della regione Friuli-
Venezia Giulia. 

BALDELLI 
(Crema) 

Subito dopo ha preso la 
parola il compagno Mario 
Baldelli. segretario della 
Federazione comunista di 
Crema. 

Il nostro Partito — dice 
1'oratore — sta affcrman-
do l'esigenza tli un pos-
sente movimento di massa 
attorno ai problemi di fon
do della vita njlzionale co
me condizione per la con
quista di una nuova mag
gioranza, ma non sempre 
questa esigenza e presente. 
In realta va detto che 
I'azione del Partito risul-
terebbe piu incisiva se alia 
elaborazione politica si 
f o s s e accompagnato un 
maggiore sforzo per orga
nizzare le lotte di massa. 
ed eggi infatti si nota da 
piu parti lo squilibrio tra 
le possibilita d'mtervento 
e d'azione e la reale consi-
stenza del movimento. 

Lo sviluppo capitalistico 
nelle campagne padane si 
e molto accentuato e si 
profila un ulteriore unpo-
venmento delle masse con
tadine e dei lavoratori del
la terra se il potere fon-
diario non sara spezzato. 
Da rimarcare. ancora. la 
progressiva penetrazione 
del monopolio. lo sviluppo 
della meccanizzazione e lo 
aumentato peso specifico 
delle categorie specializ-
zate nspetto ai salariati 
comuni. Dj fronte a questa 
situazione in vivace dina-
mica. il movimento demo
cratico ha invece continua-
to a porre vecchi problemi 
e vecchie rivendicazioni. 
usando a volte anche for
me di lotta superate: e si 
sono compiuti errori di 
massimalismo che non so
no ancora completamente 
corretti. Sappiamo quanto 
pesa I'azione disenmina-
tricc e neattatoria dell 'av-
versano. ma possiamo e 
dobbiamo pesa re di piu 
noi. con la forza del nostro 
Partito. Fra i difetti da 
lamentare e la carenza di 
un'organica piattaforma di 
politica agraria basata sul 
principio della distnbuzio-
ne della terra a chi la la
vora. .1 che ci ha ristretti 
in un'azione di tipo tradi-
zionale Iasciando anneb-
biati e confusi i temi gene-
rali del rinnovamento 

Occorre superare tutte 
le deficienze. po:che ogg: 
esistone p:ii che mai le 
cond:zioni per a n d a r e 
avanti: il malcontento sta 
dilagando fra tutte le ca
tegoric prodiittive della 
campagna. anche 1 conta
dini cominciano a indivi
duare le origini della ens : 
che colpisce le loro azien
de e si profilano cosi nuove 
possibilita di intesa; fer
ment! e ortentamenti nuov; 
sono in maturazione fra i 
lavoratori cattolici e Tana-
lisi della situazione che noi 
andiamo tracciando trova 
consensi sempre p:ii amp:. 
E' pertanto indispensabile 
che noj andiamo avanti sul 
piano della loita. elaboran-
do una chiara piattaforma 
di politica agraria che po<-
sa essere oggetto di moh:h-
tazione e di agitaz.one nel
la pianura padana Conclu-
dendo. Baldelli ha proposto 
una conferenz* dedicata 


