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Le conclusioni di Togliattl of IX Congresso 
Contlnuazloiio dalla 1. paginal 

Unione Soyietira. del par-
tito cinese, del partito 
franccsc, di tutti gli altri. 
che io intendo qui, an-
cora una volta, particolar-
niente ringraziare della lo-
ro prepenza c dell' aiutn 
che essi hanno dato al no
stro congrosso. 

Siamo un partito internn-
zionalista c siamo un par
tito nazionale della classe 
operaia italiana. A noi non 
c indifTerente l'accus'a che 
ci muovono, di esscro a-
penti di potenzo straniere. 
No. Noi non siamo indifle-
renti a questo, noi respin-
giamo questa calunnia; e 
afTermiamo in pari tempo, 
come duo dement i che non 
si possono separare, l'in-
ternazionalismo proletarir 
e lo spiritn na/ionnle del 
nostro partito. (npphiusi). 

L'attcf/f/iamento 
della slamtm 

Dehbo rivolgere un rin-
graziamento ai rapprcseii-
tanti della stampa d i e so-
110 stati qui presenti e a 
tutti i giornali d i e si sono 
interessati dei lavori del 
nostro congresso, rilevan-
do d i e questa volta vi e 
stato, senza dubbio, se non 
altro, l'inizio di una mag-
giore oggettivita nel rife-
rire e nel dibattere i pro-
blemi che noi abbiamo 
presentatl. Vi sono state 
pero delle eccezioni. Men-
tre da un lato Porgano uf-
ficiale del partito demo-
cristiano ha fatto un esn-
m e obiettivo delle nostre 
posizioni, pur presentando 
le sue posizioni in eontra-
sto con le nostre, gli organi 
della estrema destra cleri-
cale non hanno saputo 
uscire tlall* ambito delle 
veechie calunnie, degli in-
sulti , delle menzogne. La 
cosa non ci ha stupiti. Tut
ti coloro i quali hanno una 
certa conoscenza della Jct-
teratura sanfedista del Ki-
sorfiimento, sanno che il 
c lencal i smo reazionario ha 
sempre trattato in questo 
niodo le forze liberali. le 
forze democratiche. le for
ze progressive. Nessuna 
inaraviglia, dunque; e nes-
suna maraviglia d ie a que
sto gruppo si siano acco-
dati altri elementi, con 
menzogne e con atli di 
aperta provocazione. Vi e 

• stata un'agenzia, per esem-
pio, la quale ha scoperto 
e fatto pubblicare sul gior-
na le organo delln Azione 
cattolica, che in questo 
congresso vi sarebbe stato 
— sapete che cosa? non so 
se lo hanno visto in aula 
o noi corridoi — ma vi sa
rebbe stato unn scontro 
violento, una zuiTa violcn-
ta, con botte. fra i parti-
giani di Longo e i porti-
giani di Togliatti! 

Si tratta di un'aecnzia 
che credo sia pngata. |>er 
difTondere .queste scioc-
chezze, coi soldi del con-
tribuente americano: noi 
possiamo augurarci soitan-
to che questi soldi siano 
spesi un po* meglio ( i /«-
rifd). 

Ci • rincresce molto. ma 
forse non era evitabile, d i e 
ron . Saragat. segretario 
del PSDI, anche lui abbia 
voluto schierarsi ila quella 
parte con la lettera che ci 
ha rivolto, d i e voi cono-
scete e alia quale qui sono 
state date chiare. esphci'e 
risposte. A questa lettera 
si chiedevano deUe smen-
tite; quando le smentite 
sono state date. I' autore 
della lettera dice: ma que
ste smentite non le posso 
accettare! Allora. perche 
ce le ha chicste? Queste 
smentite sono state date 
anche oggi in una dichia-
razione del ministero de -
pli Esteri della Repubblica 
popolare ungherese. nel 
niodo piii ampio. pin docu-
mentato ed csauriente. I-a 
questione e che qui non 
si tratta di ricerca della 
verita; si tratta di una ri-
caduta nel < male d'Un-
gheria », ricaduta la quale 
c stata. o per lo meno ha 
voluto essere favorita da 
questa mossa dell'on. Sa
ragat, forse per arginare 
un poco la nuova tendenza 
al dibattito oggettivo dei 
problemi che noi presen-
tiamo e V interessamento 
v ivo di una cosi gran parte 
dell ' opinione pubblica a 
quel lo che noi diciamo e 
proponiamo, al modo come 
noi ci muoviamo. 

Altri falsificatori ci sono 
stati; non occorre a tutt: 
dare la necessaria sme'n-
tita. Vorrei solo ricordare 
un piccolo episodio: ho v i 
sto che vi 6 stato un gior-
nale il quale ha delto che 
al nostro congresso avreb-
be dovuto intervenire il 
cardinale Ottaviani per 
ringraziare i comunisti itn-
liani di aver assicurato al-
l e forze clericali quindici 
anni di monopolio politico. 
La sola osservazione che 
io faccio a questa battuts. 
e che proprio coloro i quali 
la pubblicano votarono per 
la legge truffa, cioe per 
quella legge contro la qua
le noi mobilitammo tutto 
il popolo italiano, furon<> 
collaboratori diretti per 
cinque e piu anni del par
tito della Democrazia cri-
stiana e la loro collabora-
zione fu e lemento indi-
spensabile per gettare le 
basi del monopolio politico 
della Democrazia cristfana. 

Ma lasciamo questa par
te; veniamo piuttosto al 

dibattito d i e e'e stato o 
d i e si e ini/iato circa le 
posizioni che noi abbiamo 
assunto. dibattito che sen
za dubbio dovra svilup-
parsi e continuare. e che 
noi stessi faremo in modo 
d i e si sviluppi e continui 
con sempre piu chiaro spi-
rito oggettivo. Purtroppo 
anche qui e troppo facile 
risponderci facendo ricor-
so al solito processo alle 
nostre intenzioni, d i e sa-
rebbero nascoste, non ri-
velate da quello d i e fac-
ciamo. K' una vecdiia sto-
ria. Questa volta si c per-
sino ricoisi ad una poesia 
del grande poeta tedesco 
Hrccht, pubblicata sulla 
rivista del nostro Partito 
insieme a tutto un gruppo 
di sue poesie. per ricavnre 
da essa non so quale prova 
che noi snremmo degli ipo-
criti che dicono una cosa 
e poi ne fanno un'altrn 
Che cos'e quella poesia? E' 
un grido di lotta e di pro-
testa (hi giudico poi il suo 
contenuto. non per la for
ma. peiche nella forma te-
desco non la conosco), 6 il 
grido di prntesta di un 
combattente il quale lavo-
rava e scriveva nella Ger-
mania dove erano stati ns-
sassinati Karl Liebknccht 
e Rosa Luxemburg, in 
quella Gerinanin che stava 
avvinndosi alia renzione 
aperta, alia distruzione, ed 
essere comunisti volcva 
dire essere posti al muro 
dalle squadre d'azione fa-
scista, in quella Germania 
dove maturava il fascismo 
e dove la volonta dei co
munisti di trasformare la 
societa non poteva espri-
mcrsi se non con una tale 
rivolta. FT la rivolta doveva 
contenere simili umani ac-
centi di passione. di rihel-
lione contro questo mnndo 
reazionario e barbaro. d i e 
cercava di schiacciare le 
forze del progresso. 

Questa 6 la poesia di 
Drecht; e anche noi. quan
do ci siamo trovati a dover 
combattere in quelle con-
dizioni — e ci siamo tro
vati a lungo anche noi in 
quelle condi/ioni — nbbia-
tno saputo avere come uni-
ca linea ispiratrice della 
nostra condotta le neces-
sita della nostra lotta; per
che questo dovevamo fare, 
neH'interesse non del par
tito, ma neH'interesse del 
popolo, della democrazia e 
della liberta. 

Noi prendiamo atto, 
dunque, non soltanto del 
la maggiore oggettivita 
con cui le nostre posizioni 
sono considerate da una 
parte degli organi dell'opi-
nione pubblica, ma anche 
del riconoscimento. dato 
da uomini di sensi demo
cratic!, d i e il programma 
da noi presentato fc un 
programma di democra
zia, 6 un programma at-
tuale, e un programma la 
cui rcalizznzione e una ne-
cessita per lo sviluppo del
la democrazia in Italia o 
per la soluzione dei piu 
pesanti problemi che stan-
no oggi davanti al popolo 
italiano. Questo riconosci
mento 6 giusto. Siamo l ie-
ti che lo abbiano fatto an
che i compagni socialisti. 
d i e per lungo periodo di 
tempo nemmeno vollero 
accorgersi delle decisioni 
del nostro VIII Congres
so. I compagni socialisti. 
che hanno collaborato con 
noi nel periodo della fon-
dazione della Repnbblira 
e della lotta contro i pri-
mi governi reazionarl de-
mocristiani. per il contnt-
to stesso che hanno avuto 
con noi, perche hanno co-
nosciuto a fondo le nostre 
intenzioni piu riposte, per
che abbiamo lavorato as-
sicme a costruire qualche 
cosa in Italia, erano e so 
no invpi-p quellj che niu di 
tutti possono attestare 
qual b stato l'impegno de
mocrat ico del nostro par
tito. faro che ha guidato 
tutta la nostra condotta e 
tutta la nostra azione. La
sciamo da parte il tono di 
mentore che qualche re-
dattore dellM ranti! ha 
crednto di assumere ne: 
confronti del nostro con
gresso e di singoli compa
gni d i e qui sono interve-
n i i N per quanto non ve-
diamo su quale titolo si 
possa fondare questo tono. 

/ repubblicani 
c la giraffa 

Riconosciuto pero che il 
nostro programma e un 
programma di democrazia 
e che risponde alle neces-
sita di sviluppo della de
mocrazia. ecco che ci tro-
viamo ancora una volta di 
fronte alia consueta obie-
zione polemica, la qii.ile. in 
sostanza, non c altro che 
la npetizione in forme di
verse del solito pr«v.*osso 
alle intenzioni. Mi occu-
peni particolarmente de l 
la polemica condotta con
tro le nostre posizioni dal-
I'organo del PRL « Voi 
avete un programma de-
mocratico ». esso dice; pe
ro, ecco, che cosa ci oppo-
ne: « Voi non pote*.« aver-
lo. perche s i d e dei mar-
xisti-leninisti . e quindi un 
programma democratico 
non lo potete avere >. Mi 
viene in mente la storiella 
di coiui che ando al giar-
dino zoologico e vide la 
giraffa. questo animale 
con il collo lungo lungo. 
con le grandi orecchie e 
le corna. e disse: « No. no, 
no, questo animale non 

II coniiitiKiio TOKIIUUI. Insli-mc ail altri CII-ICKIIII. attend*' 
II suo turiiu per voture 

puo esistere, non pu6 cs-
serci un animale fatto in 
questo niodo > (Uaritn). 

Se voi siete inarxisti c 
lenmisti — continuano a 
dirci — voi non potete 
avere un programma de
mocratico, siete fuori del 
campo della democrazia e 
soprattuto della democra
zia occidentale. Dalla v o -
stra Ideologia non si puo 
derivare un programma 
democratico, di lotta de -
mocratica. 

/ / pror/rarnma 
e I'ideolof/ia 

FT lo solita questione. 
Ma il nostro programma 
non e forse derivato dalln 
nostra ideologia? Noi sia
mo stati marxisti e lenini-
sti da quando e stato fon-
dato il nostro partito, da 
quando lottavaino contro 
il fascismo, nella Resis'ten-
za e nella guerra di l ibe-
razione; ma fu quella o 
non fu una grande azione 
democratica, positiva d i e 
noi svolgemmo. un contri-
buto d i e abbiamo dato al
io sviluppo della lotta de
mocratica in tutto il Pne-
se? FTppure quelle nostre 
posizioni, quella nostra 
lotto furono lo espressio-
ne.genuina e carotteristica 
del giudizio d i e noi da-
vnmo degli avvenimenti e 
delle posizioni che noi de-
rivavamo dal marxismo e 
dal Ieninismo. 

Che cosa vuol dire mar-
xismo-leninismo? Vuol di 
re una concezione della 
storia e del niondo e quin
di anche una concezione 
dello Stato. Per noi. la 
storia e lotta di classi e 
di gruppi sociali d i e com-
battono per il potere. per 
il dominio della societa. e 
lotta di popoli d i e com-
hattono per In liberta e 
per I'indipendenza. e lot
ta di sfruttati per rompe-
re le catene dello sfrut-
tamento; fino ad ora. non 
abbiamo trovato altra in-
terpretnzione della storia 
che consenta di capire 
quello che avviene nel 
mondo. quello che e avve-
nuto nei secoli pas^ati. 
quello che avviene ocgi e 
quello che si prepara. 
Percio siamo legati a que
sta concezione. d i e per noi 
o una guida Quanto alio 
Stato. secondo la nostra 
concezione mnrxista-leni-
nista. esso e I'organo del 
dominio di una rIa*H* o di 
\in blocco di clas^j diri-
genti sopra altre d.issi che 
sono mantenute fuori del
la dire7ionc politica e che 
costituiscono la parte 
sfruttatn delln popol.i/to-
ne lavoratrice. 

Quale scopo ci proponia
mo noi in questo situazio-
ne? Ci proponiamo d: 
creare quello che Gramsci 
chiamava un nuovo blocco 
storico. cioe di guidare a 
diventore classe dirigente 
di tutta la societa nuovi 
gruppi sociali: la classe 
operaia. che e la piu a i -
tiva. la piu numerosa e 
che ha piu profondo il sen-
so della necessita di tra
sformare il mondo per 
mettere fine alio sfrutta-
mento dell' nomo sulT uo-
mo; le masse contadme, 
del ceto medio lavoratore, 
della intellettuahta pro
gressiva. Ma noi. ncllo 
svolgere I'a/ione necessa
ria per creare questo nuo
vo blocco di for/c d ingen-
ti della soeie!a. part:an:o 
dalla condizione oltuale. 
dall'analisi di quella che e 
In soc:el.i italiana. e po-
niamo obiettivi che sono 
legati alio sviluppo della 
societa italiana e alia sua 
realta di oggi. 

II nostro orcigno criiiro 
repubblicano ci dice: « >e 
voi foste veramente demo-
cratici. dovreste volere che 
nel nostro paese si instau-
rasse un regime politico 
come quello che e'e in In-
ghilterra: allora si sareste 
dei veri democratici ». Qui 
giungiamo veramente al 
colmo dello schematismo 

dottrinario e settario, d i e 
nun riesce a capue la real
ta. II regime politico d ie 
esiste da secoli in Inghil-
terra non ha mai potuto 
e.sst-ie trasportato sul con-
tinente — nonoslaiite i ten-
tativi che M»UO stati fatti 
anche da giuppi illuminati 
di boighesi-i — perche esso 
sgoiga dalla stona del po-
jiolo inglese. pfirte d.ii pri-
nii documeiiti che sanci-
scono la liberta dei mihili. 
poi la liberta della bor-
ghesia e dei contadini ric-
cbi contio il sopruso dei 
signori. e cosi via via. I'smi 
e qualcosa di ass^lutamen-
te originale di quel paese; 
per cm io credo — e i n<>-
stri compagni iuglesi in 
questo saranno d'accordo 
con me — d i e anche l'a-
van/ota verso il sociali-
smo in Inghilterra avra 
determinate e particolari 
caratteristiche, diverse da 
ipielle che si potrii avere 
in Italia. FT quando ci si 
dice: voi dovreste far si 
che l'ltnlia diventi come 
la Svezia o la Norvegia, 
si dimentica d i e la Svezia 
e In Norvegia sono quelle 
che sono per le condizioni 
storiche d i e hanno portato 
a quella situazione. Noi 
cerchiamo di capire come 
ad essa si e arrivati: ma 
essen/.ialmente. lavnriamo 
j>er 1' Italia, e partiamo 
percio dall' Italia, dalle 
conquiste democratiche che 
gia sono state realiz/ate 
dal popolo italiano e dagli 
ostacoli conservaton e rea-
zionari che impediscono di 
andare avauti. Su queste 
basi indichianio il nostro 
obiettivo. d i e quindi e un 
obiettivo determinato sto-
ricamente e politicamente 
in modo concreto e in mo
do giusto, superando (pial-
siasi schematismo ideolo-
gico. Vogliamo che la de
mocrazia italiano si sv i 
luppi. e per sviluppare la 
democrazia italiana propo
niamo determinate misure. 

Riformisti 
o rivotuzionari ? 
Qual e il contenuto di 

queste misure? sono esso 
democratiche. sono esse 
socialiste? Mo gia parlato, 
nella una introduzione. del 
rapporto d i e oggi si sta-
bilisce tra democrazia e 
socialismo; vorrei ripetere. 
nel modo piu netto. che la 
nostra opinione e d i e quan
to piti il capitalismo si svi -
luppa. tanto piu le riformc 
democratiche. se voghono 
es>ere realmente tali, deb-
b«»uo asMimeie un conte
nuto nuovo. un contenuto 
— come si stiole chiama-
le — Miciale. Di qui I'obiet-
tivo d i e no: proponiamo: 
creare e far avanzare m 
Italia un regime denn>cra-
tico nuovo. in cui la demo
crazia abb;a un nuovo con
tenuto. siano avviati a so
luzione gli annosi problemi 
econonv.ci d i e il Paese si 
trascma d:etro da decenni. 
anzi da secoli. e quindi sia
no apcrte le vie di un ulte-
riore progresso. Ci si chie-
de allora: ma siete dei ri
formisti o siete de: rivo-
luzionari quando propone-
te questo? Anche questa e 
una questione che non puo 
esser vista in modo sche-
matico e dottrinario (enor-
me e la letteratura che 'I 
nnuimento popolare e il 
socialismo hanno dedicato 
a questo progen ia ) . II 
punto sul quale, ogei. noi 
comunisti nali.ini p»miamo 
l'aecento. e che il rappv>rt%"» 
tra riforme e rivoluzione 
non e sempre stato il me-
desinio in lull: i pertoili 
di sviluppo del capitalismo 
e in tutte le fasi della lot
ta politica Nelle fasi in 
cut si c aperta una crisi 
nvoluzionaria. per arriva-
re alia irasformazione del
lo Stato, bisogna abhat-
terlo: nelle fasi di sviluppo 
e di evoluzione. la riforma 
pu6 avere modi e conte-
nuti diversi. raggiungere 
obiettivi diversi secondo le 
necessita esistenti c il gra-
do di sviluppo della so

cieta. Ci furono riforme 
Mrappate dalla classe ope
raia che servirono a dare 
ad essa liberta di organiz-
zazione. FIsse rappresenta-
rono un enorme passo in 
avanti: erano I primi obiet
tivi che dovevano essere 
raggiunti e che servirono 
a rompere le catene della 
piu pesante servita e del 
piu pesante sfruttamento 
nelle fabbriche. Elsempio: 
la conquista dello giornata 
di otto ore, la proibizione 
del lavoro dei fanciulli al 
di sotto di una certa eta, 
ecc. 

L'attuazionv 
della Cofitituzione 
Ma oggi, siamo arrivati 

a un periodo molto piu 
avan/ato dello sviluppo 
della societa in geneiale: 
siamo nel peiioilo della 
emula/ ione tra capitali
smo e socialiMiio. nel pe-
nodo deH'avan/ata e ilelln 
vittona del si>ti'in.i -ocia-
lista In que>to jici HHIO il 
capitaliMiio h.i i.iggiunto 
quel punto della piopria 
o igani / /o / ione d ie noi ab
biamo defiuito « capitali-
.•>iiio monopolistico di Sta
to ». oltre il quale, diceva 
Lenin, e lo npete alctine 
volte, non vi e altra avan-
/ata se non veiso il socia
lismo. Ecco die in questo 
inoniento la riforma di-
venta una co-a di versa: es 
sa tende a dare un conte
nuto nuovo alia democia-
/.ia, a limitare il putere dei 
giandi gruppi monopolisti-
ci. e ad a p m e quindi vie 
nuovc di sviluppo e di 
avan/.Jta sociale 

(Juesta e la nsposta che 
noi diauio a clu ci chiede 
se noi siamo riformisti o 
i ivolu/.ionaii. Noi siamo 
i ivolu/.ionaii. e la pialta-
forma che noi piesentianio 
di attuazione delle riforme 
e previstn dalla nostra Co-
st i tu/ ione e necessaria per 
risolvere i ni.ili della so
cieta italiana I" questo il 
niodo concieto con cui noi 
oggi siamo i 'ivoluzionari. 
ci»n cui noi >piugiamo e 
facciamo andaie avanti 
tutta la societ:' italiana per 
una rudicale tiasformazio-

no tre temjii presenti: vi 
e un presente del passato, 
perche il nostro passato e 
sempre qui, noi non lo i e -
spingiamo, e esso che ci 
ha fatto, che vive in noi. 
che ci fa andare avanti; vi 
e un piesente nel futuro. 
peiche noi, guaidando al 
futuro, comprendiamo, cer
chiamo di comprendeie 
quale dovra esseie . e que
sta nostra visione del fu
turo e la guida deH'a/ione 
nostra in questo momento; 
e poi vi e il presente del 
presente. Tie presenti nel-
l'a/ione del nostro partito: 
il passato. il futuro e il 
picM'iite (uppUiusi). 

FTcco il grande usultato 
a e n noi tendiamo: l'at-
tivita. il moviinento. la 
a/n>ne. d>e paite dal pas
sato e dalle condizioni at-
ttin 11 e apre la via dell'av-
veni ie . 

Anche sul problema del
la nostra attivita. molto si 
i- diseusso do questa tri-
biiu.i, e i contributi che 
•,0110 .--tali dati. sono tutti 
molto utili. I'tile soprat-
tutto d ie i compagni ab
biano Mittolineato la ne
cessita del collegamento 
continiio del paitito con le 
condi/ioni di vita delle 
m;is<c. col movimento ilel-
le masse lavoratrici. Noi 
dobbi.imo renderci conto 
sempre di quale e in Italia 
la condizione umana — 
scusatemi se mi servo di 
questa espressir.ne — e 
cioe le condizioni di vita 
del cittadino. le condi / io
ni di lavoro. di esisten/a. 
di dicnita deH'operaio. le 
condi/ioni di vita del con-
tadino. le condi/ioni di 
sviluiipo di una attivita 
in t el let t nolo progressiva. 

Lv condizioni 
deU'opcraio 

(Juesto e il contatto d i e 
fa vive re il partito, che lo 
fa andare avauti e che gli 
apre tutte le strode. Per 
avere questo contatto. com
pagni, bisogna avere il 
gusto, la passione delle ri-
vendicazioni precise e mi
nute, I'interesse per le co
se pratiche. per tutte le 
sofferenzc e per tutti i mi-

Dal PC dcl.Cile 
II Partito comunlsta del 

Clio suluta II Congresso del 
Partito comiinlsta italiano 
esprlmendo la crrtczza che 
rsso apportera un contrl-
huto di-rlsivo atla lotta vlt-
lorlnsa del popolo per I 
Mini vital! Inlcressl e per 
la parr, l/rrolra lotta an-
llfasrlsto dri roninnlstl |ta-

liunl. la loro linea unitaria 
e dl massa a capo delta t-lus-
br operaia, sono la saran/.ia 
rhc esnl sapranno raKeiun-
cere nuov| e niaggiori sue-
crssl. 

II secretario uciu1-
rale del PC. cilemi 
LUIS COKVAI.AN 

ne dei rapporti di produ-
zione c det rapporti sociali. 
Questo mi pare d i e sia ri-
sultato in modo chiaro da 
tutto cio d i e abbiamo det-
to circa il contenuto delle 
nostre proposte. 

Noi vogliamo l'attuazio-
ne di quelle misure che 
sono previste dalla Costi-
tu/ ione repubbheana: una 
attuazione. quindi, d i e m o -
difichi tpialche cosa dei 
rapporti di forza nella s o 
cieta capitalistic.! attuale 
e che apra la strado ad 
una trasformazione dei 
gruppi dnigenti . facendo 
avanzare le grandi masse 
lavoratrici verso l'eirettiva 
partec ipa/one al potere, 
alia dire/ioue economica e 
politica del Paese. quella 
partecipn/ione etfettiva d i e 
la nostia stessa Costituzio-
ne prevetlc. 

P»»stc cosi le cose, mi 
paie d i e questa sia la 
d n a v e per risolvere il 
problema ill cm si sono in
teressati inolti compagni 
da questa tribuna. Si trat
ta del rapporto che passa 
fra le diverse paiti del 
nostro lavoro: lo studio 
delle coiuli/ioni attuali ih 
vita delle masse lavora
trici, da quelle piu sfrut-
tate lino al ceto medio, la 
elabor.i/ione di rivendica-
zioni d i e possono purtore 
,il miglioiameiito del le 
condi/ioni dt csistenia 
delle masse lavoratrici. e 
la ricerca anche del modo 
come nel futuro verranno 
rcgolati e stabiliti su una 
base solida e sicura i rap
porti fra i diversi gruppi 
sociali d i e oggi debbono 
combattere as>ieme per 
unnov.ire la societa. 

/ ire « presenti » 
della nostra azione 

Tutte queste cose non 
possono essere separate 
Tuna d.ilTaltra. contrap-
poste l'tina dall'altra. Esse 
sono tutte contemporanca-
niente necessane per apri-
re la str.ula alia forma-
zione del nuovo blocco 
storico che vogliamo far 
accede re alia d.rezione 
della societa. Qui conflui-
scono tutt*. I moment! della 
\ i ta stessa del nostro par
tito e del movimento ope-
raio. Vorrei riferirmi a 
una profonda considera-
7:one che venne fatta da 
un nostro grande compa-
gno. amico e maestro scom-
parso: Concetto Marches*. 
FTgli ebbe modo di dire 
una volta che nel la 'gram-
nutica esiste un solo t em
po presente per ogni ver -
bo. ma nella vita di una 
grande organizzaziono di 
massa e di \otta qual 6 il 
nostro partito non vi e un 
solo tempo presente, vi s o -

glioramenti, anche parzia-
li. anche minimi, che si 
possono ottenere. Ricorda-
te la passione con cui il 
nostro compagno Di Vitto-
rio parlava delle pensioni, 
dei pochi soldi che preri-
dono i pensionati della 
Previdenza sociale. i pen
sionati operai. che sono 
una irrisione di fronte al
le necessita della loro esi
sten/a . 

Teniamo conto delle con
dizioni di vita dell'operaio. 
Si parla molto deH'entita 
che toccherebbe oggi il 
salario di determinate ca
tegoric di operai. Stiamo 
attenti a vedere le diffe-
renze e gli sqtiilibri che 
esistono. ma anche ad una 
altra cosa: prendiamo pure 
1'opernio che guodagna le 
70. le 80 mila lire, e chie-
diamoci che cosa fa quel-
I'operaio quando ha 50 an
ni. Oggi prima dei 50 anni 
i padroni lo mettono nella 
lista per essere cacciato 
dalla fabbrica. perche. di
cono non serve piu. e lo 
ritroviamo poi con un toz-
70 di pensione d i e non ba-
sta per vivere. lo ritro
viamo a Milauo a fare lo 
amhulante. a spingere il 
carrettino per le strode. 
nei ricoveri. o diventato un 
peso neU'esistenza della 
famiclia che v ive di solo 
lavoro. 

Noi siamo il partito del
la classe operaia. ed e in-
tercssandoci di tutti questi 
problemi che dimostriamo 
di esserlo. di es<ere il par
tito che lotta perche vi 
sia una diversa condizione 
operaia nel nostro paese. 
perche 1'opernio — tutti 
gli operai. non -=olo qual-
cuno di qualche grande 
fabbrica e di qualche spe-
cializza/ione narticolare. 
ma tutti — abbia una vi'a 
degna di essere vissuta. 
Per questo noi lavoriamo. 
per questo noi combattia-
mo. per questo noi voglia
mo lo sviluppo della de
mocrazia: per questo noi 
vogliamo il socialismo ! 
(npp'nusi). 

E con la s t o « a atten-
zione. con la stessa p.issio-
ne tutti voi che vivete in 
un determinato nmbiente 
sociale. andate alia ricerca 
dj queste rivendicazioni 
piu minute nelle campa-
ene. o fra le donne. K per 
le donne. vedete il succcs-
so della campaffna per la 
pensione alle casnlinghe. 
che e giunta a commuoverc 
1'opUiione pubblica fem-
minile ma non e giunta 
ancora ad una vittoria. 

K occupatevi della situa
zione dei giovani, se vo -
Iete d i e essi si avvicinino 
a noi; in quel modo essi 
cominciano a comprendere 
quelli d i e sono i nostri 

obiettivi ed jl nostro idea-
le. Kd anche fra gli s tu-
denti. non accontentiamoci 
— qu.nndo ci rivolgiamo 
agli studenti delle scuole 
medie e delle Univeisita, 
ma soprattutto alle grandi 
masse di studenti di scuole 
medie — di porre le que-
stioni generali che forse 
non li inteiessano ancora 
del tutto o forse li interes-
seranno piu tardi; ma ve -
diamo un po' come sono 
trattati nella scuola. quan-
te ore lavorano. ecc. A n 
che per loro si possono ave 
re del le rivendica/ioni im
mediate: un da'o numcro 
di ore a scuola. altre a ca-
sa, e non di piii, perche 
sia possibile lo sport, il di
vertimento, lo sviluppo 
della personalila del gio-
vane. e inolt ie la orgoni/-
/ a / i one di un doposctiolo 
che aiuti gli studenti ad 
adempiere cpiello che e il 
loro lavoro quotidiano. e 
cosi via: tutti campi di at
tivita per la nostra F'ede-
ra/ione giovonile. nei quali 
non siamo ancoro avan-
/ati. FT potrei moltiplicare 
ali esempi, ma non voglio 
t iattcnervi t ioppo interes-
sandoiiu anche di altri 
campi della nostra azione, 
dove occorre la stessa eu
ro Ma i diversi momenti di 
questa eloborozione e at
tuazione della nostia poli
tica — ecco il punto cui 
volevo arrivare — non si 
possono mai separare e 
contrapporre l'uno all'al-
tro. II compagno che giun-
ge a contrapporli come co-
s-e opposte e non concilia-
hili. e sulla via dello sba-
elio d i e lo poita a non 
lavorare bene 

Noi dobbiaino porre e 
abbiamo posto con acute / -
te il pioblema di liquidare 
l'istituto della niez/adria; 
tutto ipiesto ricluede una 
-sene di dibattiti, di di -
scorsi. di elaborazione e 
contotti c o n differenti 
gruppi sociali. di coloni. 
di piccoli e medi proprie-
tari. e cosi via. Guoi se 
won lo facessimo: cpiesto e 
il presente deU'avvenire. 
Ma in pari tempo si discu-
te il contratto me/zadrile, 
e occorre una lotta peiche 
vengano strappote le con
dizioni del contratto ine/.-
zadrile piii favorevoli per i 
mezzadri. 

Non contrapporre 1'una 
cosa all'altra, ma saperla 
unire in un'armonica e lo -
gica azione complessiva di 
partito e di massa, questa 
e la strada per giungere al 
movimento. Percio noi sot-
tolineiamo I'azione come 
momento decisivo in tutta 
la politica del partito: per
che I'azione richiede que 
sti contatti e questa unio
ne dei diversi momenti 
della nostra attivita. che 
vanno dalla ricerca e dal-
l'elaborazione di program-
mi e direttive per l ' a w e 
ll ire, alia ricerca e all'ela-
borazione delle indicazioni 
immediate e concrete sul 
lavoro da compicre per la 
reali/zazione di esso. Per 
epiesta strada. lavorando 
per giungere all* unita di 
ditrerenti gruppi sociali e 
alia reciproca comprensio-
ne. si fa andare avanti tut
to il movimento del Paese, 
tutto il movimento dei ceti 
medi. dei contadini. tutto 
il movimento democratico 
del nostro Paese. 

I»a stessa osservazione 
vale per quello che ri-
miarda lo svi luppo del 
partito. Negli ultimi anni. 
dall'VIII Congresso in poi. 
vi e stata una vivace e v o 
luzione interna del nostro 
partito. Vi sono stati di 
battiti, ricerche individua-
li. collettive. discussioni. si 
sono affrontati problem: 
nuovi. si sono fatti passi 
in avanti in molte dire-
zioni. Noi abbiamo parlato 
e contimiiamo a parlare di 
rinnovomento e rafforza-
mento. e abbiamo detto su-
bito: badate a non separa
re le due cose, esse so
no strettamente unite. FT 
quando abbiamo parlato d: 
rinnovomento. noi non in-
tendevamo unn sola delle 
due cose. Cambiare un 
gruppo di diricenti con un 
altro. sostituire un giovane 
a un vecchio. un vecchio a 
un giovane. o un capnee a 
un incapace. sono cose fa-
cil: a farsi e non e poi che 
diano tutto quello che noi 
vocl 'amo che d:a il pro-
ccsso ,1: rinnovsmentn. 

Rinnovomento 
e rafforzamento 
II processo di rinnova-

mento e stato ed e i n -
vece processo di ricer
ca e di elaborazione d: 
u n a politico, attraver-o 
:1 dibattito democratico 
nel partito: ricerca co-
rasgioso. audocc. qu.ndi 
anche cnt ica rispetto alle 
manchevolczze d i e vi era-
no nel passato. per riuscire 
a realizzare collcgamenti 
con nuovi gruppi sociali. 
a presentare il volto del 
nostro partito a tutta la 
popolazione cosi come esso 
e c come deve essere pre
sentato. e quindi per riu
scire a creare le condizioni 
piu favorevoli a un nuovo 
balzo in avanti del Partito. 

Elemento di questo pro
cesso e stata la formazione 
di nuovi gruppi dirigenl; 
:n paieccluc organ:zzaz:o-

ni. Naturalmcnte, questa 
forma/ione di nuovi g iup
pi dingenti non poteva av-
veni ie sen/a dete immate 
diflicolta. lesisten/e, mcer-
t e / / e che hanno dovuto es -
seie affrontnte e superate. 
Ma sia ben chiaio che la 
foima/.ione di questi nuovi 
giuppi dingenti in tanto 
nostre oiganizza/ioni e sta
ta una cosa positiva, che 
ha fatto andare avanti il 
partito sulla stiada che e<-
so deve pe icor ie ie («p-
p\nus\). 

La lista dei memb>i del 
Comitato centrale che voi 
avete di.scits.-o ion nella 
seduta nse ivata del Con
gresso e che >aia sottopo-
sta alia appiova/ ione del 
Congiesso nella seduta po-
meruliana. e una lista in 
cui si e voluto tenei conto 
dei usultati di ipiesto p io -
cesso. che e stato anche 
processo di forma/ione di 
nuovi gruppi dirigenti e 
quindi anche di l innova-
mento degli organi d i n 
genti centroli. 

Ma, ripeto, onche per il 
lavoio di pattito sarebbe 
un errore separate una co
sa daH'altra. la ricerca po
litica dal dibattito d i e lo 
deve accompagnare. il di
battito dalla forma/ione di 
nuovi gruppi dirigenti e 
tutto tpiesto processo en 
rinnovomento dal movi
mento, dalla necessita di 
sviluppo del movimento e 
quindi dalla necessita di 
sviluppo dell' azione del 
Partito tra le masse lavo
ratrici. FTcco, compagni. la 
posi/ ione che esce dal no
stro dibattito. e che deve 
uscire do questo conmesso. 
II processo di rinnovomen
to contmua. i risullati ot-
tenuti debbono essere con
sol idate ristiltoti nuovi sa
ranno otteuuti. runita del 
partito. la sua eHicien/a. 
usciranno do (piesto pro
cesso piu forti. piii soldi 
di quanto non fossero fi
no ra 

7'esseramen to 
e orqanizzazione 
Alle questioni di orga-

nizzo/ione e forse stata da
to troppa poca attenzione 
nel dibattito congressuole. 
quantunqiie oleuni degli 
interventi abbiano portato 
un contributo cfTettivo. no-
tevole. sul quale invito i 
compagni a concentrare la 
loro attenzione. Noi ave -
vamo laudato la parol.n 
d'ordine di completare il 
tesseramento per il con
gresso, e in questo momen
to stiamo ancoro ricevendo 
numerosissimi telegrnmmi 
do orgoni/7ozioni periferi-
che. per cui e assoi diffi
cile dire oro fino a quale 
punto siamo arrivati. per 
quanto possiamo gia affer-
mare di essere vicini a 
realizzare 1'obiettivo. lo 
credo d i e il Consresso 
debba dare mandato al Co-
mitoto centrale che sara 
eletto di tenere nello spa-
zio di non piu di due set-
timane dopo il Congresso, 
una propria seduta nella 
quale, raccolti tutti i dati. 

si esamini il nsultato. s; 
facciano le dovute valu-
ta/.ioui e le necessarie c n -
tiche e qmnd: si esaminino 
quali .sono le condizioni 
per andare avanti. per rag-
giungeie tutti gli ob.ettivi 
che ci siamo fissat,. 

\'oi sapete che nel pnr-
laie delle quest.oni del 
partito io non sono solito 
concedeie all' ogitazione 
Lo sapete. lo sforzo d i e io 
( .ompo sempre. che ho 
comptuto in tutta la m.a 
vita di dirigente ili par
tito. e di poire i problem: 
di partito come problem: 
tli ricerca. di studio, di t:-
flessione e di lavoro. La-
scio quind: da parte l'agi-
to/.ione. mo c iedo di poter 
conclude!e allermando che 
questo Conme.sso vera
mente faia faie un bal /o 
in avanti ol nostio partito. 

Sono operti i pioblemi 
politici davanti aH'opinio-
ne pubblica. davanti ai 
partiti del Paese; proble
mi politic! che qui noi ab
biamo atliontato. dibottuto 
l ibeiamente. e che domain 
.saianno dibattuti anche in 
a l t ie sedi \'ano e. di f ion-
te .ilia nostia elaborazione 
seri.i. otteuta, coiisopevole, 
coiituipporci. ciune fa >tan-
caniente il segietario della 
D(', le oolite iletini/Joni ili 
< accomodamento », di « a-
ilattamento », ill < mime-
ti/zazione ». che sarebbero 
le caratteristiche del no
stro lavoio. No. Noi abbia
mo (pii seriamente lavo
rato atlinche il nostro par
tito possa dare un elTetti-
vo grande contributo olio 
sviluppo della nuova niag-
gioraii/a che M sto formon-
do nel Paese e alia oller-
ma/.ione di questa nuova 
moguioton/a come inizio 
di una t iasformo/ione di 
i n d ; n / / i nella direzione 
economica e politica ita
liana. 

Come si porranno le (pie-
stioni nel prossimo o puii 
Iontano ovvenire. non sap-
pianio; abbiamo ailermato. 
e ripeto. che se domani si 
()resentosse ilavanti al l 'As-
semblea parlomentare un 
gove ino d i e ilesse garan-
zie serie di realizzare al-
cune modifica/ioni degli 
indii iz / i attuali, nella l i 
nea di uno sviluppo demo
cratico dell' economia e 
dello vita politica del Pae
se. ebbene. il nostro a p -
poggio non mancherebbe. 
qualunque fosse la posi-
7ione ilel Portito sociolisto. 
Ma. compagni. se vogliamo 
creare uno condizione nuo
vo. prima di tutto andiamo 
avanti con la nostra orga-
nizzazione. con il rafTorza-
mento delle nostre file, a-
vanti col movimento di cui 
siamo parte essen/ iale . an
diamo avanti con la lotto. 
con I'azione pratica. Per 
questo strodo arriveremo 
alia meto che vogliamo 
raggiungere. 

Toqlintti ha tcrminatn. 
f 'n lunciliisfimn applausn 
r / i r si trnsfnrjiia in orn-
zinnc si Icrn dnlla sain. 
I dclccwti. qli ospiti. la fol
ia snno tutti in picdi e nc-
clanwnn il scgrctario del 
Partita. 

Successi nel tesseramento 
comunicati al Congresso 

Ilnnno ir.vinto message;: d: 
sahito a! Cor.are>-0 de! PCI. ro-
inunicando d: nvrr ra_z ur.lo o 
.-upcrato il 100 p"r crr.'o del 
•e>«rr.imonto. Io scaticnt: or^::-
n.zznz.or.: d- Partito: 

&ez Gambettolo fForU) — 
16 cellule del Po!:«r;i::co dcV.o 
Stato 'Ronini. con 10 roc'uiriti 
— Srz Mor.'ecrro <R:m:r.il con 
8 reclutst: — Sez Sdnr.us *N*uo-
ro) — Scz Terl:z7- <Bari). con 
35 rocTut.iti — Soz Turb:co 
<M:ia"o> con 15 rrc'ut.Vj — 
Scz Fioltello (M.isr.o) — Sez 
Borao Lomb".rdo 'M.'.snM ron 
30 reolutat. — Scz V.:t-:dor.e 
• Mlar.ol — Soz Birchf M«»5trc 
iVrnezaV con 24 roc"nt iti — 
Coliiii.i Fos*i <!>PZ R r.ascti 
M ;-i-o>. cor. 20 rcciu'rr — Sez 
P od mor.te Xoccn <S-.!erro> 
con 15 dor.r.c r 21 iio:n.r,- rccl'.J-
tr.t; — Sez Mor.torio <Veronal 
car. 7 nuov: :>critt. — Sf z Acn.'i 
iPanova> — Sez Os-vcl one 
Adda <M:!r,no> con 32 rtv'.utaM 
— Ceilula Mor/ecnt n: (M:Ta-
nol — SfZ Protofo <Ferrsrai 
con 22 rec!ut?ti — Scz Bi;c r.o 
<Arezzo> con 20 rcclutat: — 
Srz S L?.zzaro 'M>->:!erâ  cor. 
IS r e n t s ' - — S.z Cr»rr: <Mo-
,ie::s> - 5"z. IS .Vc-:- - f.M-
.'.:*;o) con IS î onn'* <• 72 'ion: n: 
rrc'.utri"; — Ce'.Iii!" fpnimr.I' 
B ar.ch!-Ch:r.i <?cz Novell-. 
M.I.»no> cor ~ rce'.uw. — Cd-
lu!a tramvon i C . i ; i a r ' — 
Sez Contro Morfena cor. 19 re-
dutatj — Ceilu'.a Ca.-:f ::<•*.c 
"M:lano> con 22 rcc'.ut.-it: — Sez 
comur. *ta Ms*;s:r.i <T>r.,r.to> 
— Sf z Valder ce »Trari~:> — 
Scz S G o\"r.r- a Te.1;:cc:o — 
Srz.or.e P.i-tcra <>a'.«rr.o» con 
50 r»,c".:;,.-t — Feie-r.:!.oi<- Tr c-
<:e con S>.'> Tior: •<fn: ,

: ul PC7 
,- 200 z'.'.r, Ffdc-cr:o\c o iorci i ' f 
rom'iinrc ><z 
Altvroro »Arezzo> che ha rr;-
i un'o :1 115 J^T n n ' o — Scz 
oomun >ta T.i^erna iCs's'Zir.T 
con PO rec'.o'at — Cowra'ci 
cittcd'.no di Rcvcrtnc rcagiun'.o 
cort 37S rec'.u:r.\ — S.-z COT.:]-
r* -a Tvo.: contro <Ron-a» con 
50 i! ovani rfc.u'.t — ^cz co-
mun-sta Ca.iore;bc 'Pjdov^i 
— Scz coir.ii- s-a G n f a (Tr.o-
-tel con 41 ruovi conipa^n. — 
FfdeT~;or,e Temoio. con 230 
rrclufu-ri — Scz - R-uioro Gr e-
c o - d . Ic'.esias <Caa,.ar.) — Sez 
corr.ur.>:a Pol ;n.-.'-o a M»re 
<Rar:> — Scz S Scvrrr.o Mar
ch* <Macerar.il — Cci'.u'.a d:-
pcrdcr.t: corrasra*.: cN^rol > ch'' 
harno rajc ur.-o T 220 ^cz cc . 'o 
— Sez Troia iFozc-n — S<-z 
comur.ijta Iopjoio iC"a'a:.z-.:o> 

— Sez comun^ta Pozzonovo 
(Padova* — Scz. comun s*a 
Vibo Va'cr.'ia <Caftr.7arol che 
ha ra^mun'o ;I 110 per crnto 
— C:rcolo s ovan !e comunlsta 
di Cr.mpom.-irz.o (Roma) che ha 
trip!:ca*o :J numcro de™!: i'crit-
t:: da IS r.cl 105!» a 54 compa-
^n: — FcdTfi*;o>ic 7.CCCO con 
256 TCchirci — Sez Sanlucido 
<Co~cnza) — Scz Ca?te!lsmma-
re Go'.fo (Trapani). che ha ra^-
C'.ur.to 1 150 per cento mcn'.re 
la FGCI e al 100 per cento — 
>oz V.-:>:unia (C.V.tar.:?sc:rs> 
rhc ha ra^5:unto :I 250 por cento 
— SPZ Bocca d: Cavarzere (Ve-
nrzia> — Scz Mo~.tero?-o 'Ca-
•ar.zaro) — Sez Zinca tCr.'xr.-
z"iro'1 — Scz Adria (Rov::o>. 
con 85 rcclur.-,:. — Coir.ts'o zo-
ra Pf - i a Pn'ic-.stro 'Ca'arza-
roi che h~-. raiC v.".'o •'. 130 p«̂ r 
I'on'n — Srz coniuni.s'fi Forano 
'R ct:> — Scz San Marzano 
sul Sarao 'S-,!cmo> — Sez ro-
mtini-=ta Palrn? Mor.rrehiaro 
(Agr:i:en'o> con 12i> rfclutst: — 
>cz Oliastra S m.i;cii con ?0 
recluta-i — C.rco:o FGCI S 
C pr:ano (Ca?crta> — Sez S 
I.uc'a Ca\ 3 <Sa!--TT,oi — Sez 
Ro'.n ' R c z l n Err •!•.:••> cor. 14 rc-
.^urat: — Soz Perr-T.1. (Ca's--
?-.ro) con 42 rcc'.'at?.--. — Scz 
Mu;:i i 'Tr*»^e> — Sez Xo;ara 
• Vcrora) con 2S rco'.::r»\ — 
S^z e circo'.o : :o\a~:> Gi'c-
c a-o 'Ro\:^o> con ?5 recluta-; 
— Scz Car/a*rTo fP:?to a> — 
^rz lurir.^a (Ca*anzaro> — 
Soz Mor.*c*:.ne".v:ro (Arczzoi. 
-on 15 iron's"-. — S-rz corr.'i-
".:«-s S.-rdtr-.c: 'Brrd<=l> ch" 
ha race ur'o i! 13»> per corro 
— Sot Sor.ano r.r'. C mino 'V:-
Vrb->) cor. So rcv-'.;;t»*i — Soz 
- S e r e G i;::o - A. Bro«crs con 
"U roc..l'a*: — Con-jr. f: Xav.-I-
"̂ ••'Cl*.'.•, 'a r.i C^ •̂o".-'•̂ ^n-ar••, 

'N'ir>_!.V cho h- rzz-uv'o :'. 
158 ror cf-*o — S.-z one Fo>=i 
i: Co-cord -. (M^dcra> co- 10 
rrc".:it":'i — Soz F'.ar.r'.'.'h 'Ca-
•^r.7.-,roi 105 por cor'o co- 53 
-ec'.u'ati — Scz Arora .'Ca'a---
z.ro> — Soz M strc"a cho h^ 
ra;c.i:r?o 20ri per cor.'o con l'O 
TCC.U::-.:. — S,Z P.>.- r a <Crr-
mnr.il — Soz B-.rnora 'T: o-
«-e> con 50 rrcluti* — Scz 
•»I»':M!(I 'Mo.iera> con £0 ro-
c'.uta'i — Srz cr.o Mr.r.id: «Gc-
-ovi> con 80 n':ov- -,«cr rt. — 
Sez S Mart.r.o iPo^aroi — 
Soz Gram-c d. Ar.^ri 'Saler
no) — Cfi.ala fnhbr:ca E:o:r. t 
-ii Bicro! (Napo. > — Scz 
V. zz-.r.) 5a! Cro5*o!o (Ro;; o 
ET..'.TI> — Soz one S-q« Cor1 -
' i - i ' S > r - o > - Set Quarto 
.i'A'.t.no (\>nezia>. 
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