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II dibattito al Comitato centrale del PCI 
Contlnuazlane dalla 1. patina) 

•i 6 concentrata la con-
troffensiva della destra. Si 
tratta dei temi sui quail si 
andavano gia formando 
orientamonti comuni di 
vasti strati di opinione 
pubblica e su cul la pres-
s ione convcrgente di forze 
diverse aveva gia ottenuto 
qualclie successo: il v iag-
gio del Fresidente della 
Repubblica in URSS (si 
cerco prima di impedirlo, 
poi di svalutarlo e dj ar-
restare le sue conseguen-
ze positive in vista di una 
iniziativa italiana per la 
distensione): il cnntrollo 
del le leve economiche (la 
assemblea della Confindu-
stria del 9 febhraio espres-
se il malcontento dei 
gruppi monopolistici per 
le concessioni chc il go-
verno era cnstretto a fare 
al movimento popolare): 
i'attunzione della Costitu-
zinne. e in particnlare dei 
punti gia avviatj a solu-
zione (referendum) o stii 
quali si vetiiva esercitan-
do una pressione sempre 
piu ampia (Regioni) . 

In questo quadro. della 
controffensiva di destra, si 
collocano e vanno giudica-
tj anche gli avvenimenti 
siciliani. L'attacco massic-
cio. condotto con tutti i 
niezzi di pressione. e sta-
to scatenato proprio nel 
momento in cui lo schie-
ramento autonomistico e 
il governo regionale ini-
ziavano 1'applieazione di 
concrete misure autimn-
nopolistiche che aprivano 
reali prospettive di giu-
stizia e di progresso al 
popolo siciliano. Sull'onda 
di questo attacco. si e sv i -
luppata una vergognosa 
campagna antisiciliana, 
che mirava a gettare il di-
scredito su tutte le con-
quiste autonomistiche. Per 
quanto ci riguarda, noi 
confermiamo il nostro g iu-
dizio positivo sui muta-
nienti avvenuti in Sicilia 
con la rottura del partito 
d.c. e con l'esperienza uni-
taria del governo Milazzo 
e sui valore che essj han-
no avuto ed hanno per tut-
to il Paese: e confermiamo 
il nostro giudizio sulla po-
litica dei comunisti sici
liani. che e stata giusta e 
intel l igente, che ha aiuta-
to tutto il partito a inten-
dere megl io la situazione 
e a svi luppare la propria 
azione unitaria. Confer
miamo questo giudizio, 
anche se riconosciamo, 
come riconoscono i com-
pagni siciliani, che oggi 
si impone u n esame 
per vedere in quale m i -
sura tutto H partito a b -
bia saputo far propria 
quelln politica, in quale 
misura essa sia stata sor-
retta da una continua azio
ne di massa e, soprattutto, 
che cosa si deve fare, o g 
gi, per battere la coalizio-
ne clerico-fascista e dar 
vita a una nuova maggio-
ranza. 

Siamo, dunque, di fron-
te ad un attacco conser-
vatore e reazionario dirct-
1o anzitutto ad evitare che 
la pressione delle masse 
realizzi un reale sposta-
mento politico, ma .anche 
a portare ancora piu net -
tamente a destra la pol i 
tica governativa. In que
sto attacco sono impegna-
te potenti forze reaziona-
rie*— i grandi gruppi m o 
nopolistici , una parte i m -
portante del le gerarchie 
ecclesiastiche. i circoli d i -
rigenti dell'Azione catto-
lica — e ad esso s'accom-
pagna, c o m e sempre, una 
azione di denigrazione d e 
gli istituti democratici e 
dei partiti, volta ad al i -
mentare tendenze di tipo 
qualunquistico per prepa-
rare anche in questo m o -
do il tcrreno a una invo-
luziono democratica. Non 
ne sottovalutiamo qtiindi 
il pericolo. cosi come non 
ignoriamo i] pericolo che 
si compiano nuovi tentati-
vi di realizzare una pol i
tica di destra attraverso 
una copertura di tipo 
«centrista ». Ma vediamo 
nel lo stesso tempo le s e -
rie difficolta c h e incon-
tra il gruppo dirigente a 
portare avanti tale politi
ca e gli ostacoli sempre 
piu gravi che i dirigenti 
della DC trovano a conti -
nuare il Ioro doppio gioco. 

Siamo. infatti. di fronte 
a una reale e profonda 
spinta unitaria nel Paese. 
che puo far fallire il t en-
tativo dj uno spostamento 
a destra piu o meno ma-
scherato. e imporre alia 
situazione uno sbocco d e -
mocratico. Ne abhiamo 
prove quotidiane. Basti ri-
eordare le ripercussioni 
che il viaggio dj Gronchi 
ha avuto nell'opinione 
pubblica e il delinearsi di 
schieramenti nuovi intor-
n o at problemi della pol i
tica estera: i vasti movi -
menti unitari che si vanno 
formando nel le varie re
gion! attorno alia rivendi-
cazione regionalista e i 
collegamenti tra comuni
sti . repubblicani. socialde-
mocratici. radicali e e n i p -
pi importanti di democra
tici cristiani che gia si so 
no stabilitj su questo ter-
reno: gli analoghi schie
ramenti antimonooolistici . 
in particolare nella lotta 
contro i monopoli elettrici 
9 zuccherieri. Anche per 
quanto si riferisce al m o 
v imento e alia lotta del le 
masse Javoratrici. tutto 
indica che e rimasto intat-

to il grande potenziale 
combattivo e unitario che 
si espresso nel le grandi 
lotte del '58-'59. E in tut-
ta una serie di altri set-
tori, nelle ult ime settima-
ne — dalle manifestazio-
ni contro i rigurgiti raz-
zisti, al Consiglio federa
t ive della Resistenza. al 
congresso del l 'ADESSPI. 
alle posizioni delle or-
ganizzazioni studentesche 
sulln riforma della scuola 
— assistiamo a nuove pro
ve che nel Paese esistono 
una coscienza e una volon-
ta ilcmocratiche fnrti e vi-
gorose. che uniscono. nel 
superamento del le vocchie 
discrimina/inni. democra
tici di ogni tendenza. 

La pressione del' 
le masse si va 
concentmndo at
torno ad alcuni 
nodi decisivi del
la politica nazio-
nale 
Klemento caratteristico 

di questa spinta delle mas
se e di tutta 1'attuale s i
tuazione. e che la pressio
ne delle masse e dei vari 
gruppi di opinione si va 
sempre piu concentrando 
attorno ad alcuni nodi de
cisivi della societa e della 
politica nazionale. attorno 
ad alcune precise scelte 
fondamentali: e levamento 
del tenore di vita delle 
masse popolari, l imitazio-
nc e controllo del potere 
dei monopoli come condi-
zione prima di un generale 
e organico svi luppo eco-
nomico e sociale e di una 
politica di piena occupa-
zione; attuazione della Co-
stituzione e in primo luo-
go delle Regioni; riforma 
democratica della scuola: 
politica estera di appoggio 
nUivo alia causa della di 
stensione e del negoziatc 
coi paesi socialisti. La no
stra posizione e ancorata 
alia necessita di portare 
avanti questo movimento 
unitario e di imporre que
sto scelte: di qua la nostra 
pronosta di un programma 
anche limitato. ma che ri-
fletta in modo preciso le 
richieste e le esigenze del 
Paese, le quali non posso-
no essere eluse con impe-
gni generici e frasi assolu-
tamente vuote come nel 
comunicato della Direzio-
ne d .c , tanto piii che su 
tutte queste question! es i 
stono gia proposte e pro-
getti di fronte al Parla-
mento. 

Se. dunque, non possia-
mo prevedere quali saran-
no gli sviluppi e la so lu-
zione della crisi. possiamo 
e dobbiamo proporci subi-
to alcuni obiettivi essen-
ziali: 

1) rafforzare ed esten-
dere nelle masse popolari 
e in tutta l'opinione pub
blica la coscienza dei pro
blemi da affrontare e del 
necessario mutamento d e 
gli indirizzi politici. che si 
impongono per assicurare 
la difesa e il progresso 
della nostra democrazia e 
per un generale sviluppo 
economico e sociale; 

2) dare un serio colpo 
al doppio gioco democri-
stiano e dare un contribu-
to nostro perche si espri-
ma dai gruppi democratici 
del movimento cattolico 
una spinta piu forte a una 
politica nuova: 

3) fare tutto il possibile 
perche si consolidi e vada 
avanti il processo di av-
vicinamento tra forze de -
mocratiche che c in atto. il 
che significa che prima di 
tutto una particolare im-
portanza deve essere data 
alio svi luppo dei rapporti 
unitari coi compagni c le 
organizzazionj socialisti. 

Decisiva, per I'assolvi-
mento di questi compiti. e 
la nostra presenza alia te 
sta dei movimenti di mas
sa. 1'iniziativa di tutte le 
nostre organizzazioni. e 
quindi il rafforzamento 
del Partito, del suo presti-
gio e della sua organizza-
zione. In questa luce, ac-
quistano particolare im-
portanza e urgenza gli 
obiettivi di lotta postj dal 
IX Congresso: anzitutto. la 
nostra iniziativa e il no
stro contribute per assi
curare una generale ripre-
sa delle lotte per il mi -
glioramento del tenore di 
vita, per foccupazione, per 
il rafforzamento del pote
re contrattuale de l le orga
nizzazioni operaie. per una 
politica antimonopolistica 
e di riforme: in seoondo 
luogo. dobbiamo impe-
gnarci. per la parte che ci 
spetta. a dare nuova am-
piezza e vigore al movi
mento regionalista; in ter-
zo luogo. e necessaria una 
estesa e vivace iniziativa 
intorno ai problemi della 
distensione e del nuovo 
indirizzo da dare alia no
stra politica estera: una 
attivita intorno ai problemi 
della riforma della scuola: 
e, infine — con un rilievo e 
un'urgenza particolari, co
me parte essenziale della 
nostra azione per una so-
luzione democratica della 
crisi — la lotta contro 
ogni tentativo di rinvio 
del le elezioni amministra-
tive, che devono aver luo
go alia data prcvista. per 
il rispetto della Costitu-
zione e perche il corpo 

elettorale abbia modo di 
esprimere, in questo m o 
mento, i suoi orientamenti . 

Quali sono, oggi, le con-
dizioni del Partito. per as -
solvere a questi compiti? 
II partito 6 uscito dalla 
campagna congressuale c 
dal IX Congresso piu for
te e piu consapevole della 
linea politica. Lo confer-
mano i risultati del lavoro 
di popolarizzazione del 
congresso. che e in corso, 
delle riunioni dei CF e di 
attivo. del le migliaia di 
assemblee sezionali. dei 
dibattiti pubblici, dei con-
vegni regionali. Dal IX 
Congresso alia fine di feb
hraio. i tesserati sono au-
mentati di 124.230. tra cui 
varie migliaia di reclutati. 
La situazione e nel com-
plcsso buona. molto mi-
gliore che dopo 1'VIII Con
gresso. Allora. sia alio 
esterno che nU'interno del 
Partito, vi erano le riper-
cussioni di una violenta 
campagna antienmunista: 
oggi. larga risonanza ban-
no dnvnnti a tutta l'opi
nione pubblica le nostre 
soluzioni e proposte e il 
vero volto del Partito ap-
pare in una lure piu obiet-
tiva. Nel Partito stesso. vi 
o soddisfa7inne per i ri
sultati del congresso. con-
sapevolczza flel lavoro 
compiuto, compronsione 
piu piena della linea poli
tica. 

Possiamo riassumere co-
si sommariamente i risul
tati raggiunti: 

1) un innegabile e serio 
consolidamento dell'imita 
politica reale del Partito. 
fondata su una piu larga 
assimilazione della linea 
politica e della prospetti-
va che noi indicliiamo co 
me c via italiana al socia-
l i smo* . e su una maggio-
re chiarezza intorno al -
1'obiettivo della lotta per 
una nuova maggioranza: le 
zone di incomprensione si 
sono ridotte. un colpo e 
stato dato sia al settari-
smo. sia alle tendenze di 
tipo riformistico. anche se 
rimanc la necessita di al-
largare la comprensione 
piena della nostra linea a 
zone sempre piu vaste del 
Partito; 

2) un serio passo in 
avanti c stato compiuto da 
tutto il Partito nella cono-
scenza della realta odier-
na del nostro Paese, dei 
processi in atto ne l le strut-
ture e nella vita politica, 
e delle conseguenze che 
essi hanno suH'economia, 
sulla vita c ivi le e sugli 
schieramenti politici del le 
varie localita, province e 
regioni; vi e stato un s e 
rio impegno di indagine e 
di ricerca da parte dei 
gruppi dirigenti per l'ar-
ticolazione locale della n o 
stra politica e Tclaborazio-
ne di sempre piu precise 
ed organiche piattaforme 
programmatiche e di az io
ne. su scala comunale. pro
v i n c i a l e — cio che e par-
ticolarmcnte importante e 
costituisce una conquista 
in parte nuova — regiona-
le. Questi risultati rappre-
sentano un nuovo passo in 
avanti nel lo svi luppo poli
tico e nel r innovamento 
del Partito. se questo va 
inteso anzitutto come con
sol idamento della unita 
politica e come continuo 
adeguamento alia realta; 

3) infine, anche per gli 
aspetti che toccano piu d i -
rettamente la vita interna 
del Partito. le sue strut-
ture organizzative, i suoi 
metodi di direzione e di 
lavoro. non e'e dubbio che 
il serio impegno critico 
messo nella preparazione 
del IX Congresso ha por-
tato ad un ulteriore arric-
chimento della vita pol i t i 
ca del Partito. ad un serio 
progresso della democra
zia. ad un netto migl iora-
mento. che si e espresso 
nnche nel largo avanza-
mento di quadri nuovi a 
tutti i l ivell i . compiuto 
senza rotture o lacerazio-
ni. ed anzi con un rafTor-
zamento delPunita del Par
tito. 

A questo punto Berl in-
guer ha citato alcuni dati. 
Xei Comitati direttivi di 
sezione (i dati riguardano 
64 federazioni) sono stati 
inclusi 11.144 nuovi com
pagni: nei Comitati fede-
rali. su 4278 componenti . 
1534 (il 35 per cento) sono 
nuovi: nei Comitati diret
tivi di Federaz ione . su 1272 
componenti . i nuovi sono 
373 (29 per cento ) : nel le 
Segrt-terie di Federazione, 
i nuovi sono 146 (30 per 
cento) : 13 segretari, fede
r a l nuovi sono stati eletti 
in occasione del nuovo 
congresso. mentre altri 55 
erano stati nominati tra 
I'VIII ed il IX congresso. 
Circa 1'eta, la grande mag
gioranza, quasi 1"80 per 
cento dei componenti i Co
mitati federali. stanno tra 
i 20 e i 40 anni (soprattut
to tra i 30 e i 40) . Come 
anzianita di Partito. i com
pagni iscritti prima del 
1945 sono il 60 per cento 
nei Comitati federali . il 70 
per cento nei Comitati d i 
rettivi. il 72 per cento ne l 
le segreterie. Come compo-
sizione sociale, gli operai 
sono il 36.9 per cento nei 
Comitati federali , il 35.4 
per cento nei direttivi , il 
37.9% nel le segreterie. e 
39 dei 113 segretari fede
rali. Le donne nei CF sono 
433 (10%) , nei direttivi 
77 ( 6 % ) . So lo il 42 per 
cento dei membri dei CF 

sono funzionari di partito 
o sindacali. Largo anche 
il rinnovamento operato 
nelle Commissioni federa
li di controllo, di cui il 38 
per cento e costituito da 
compagni nuovi e il 24 per 
cento da compagni prove-
nienti dai CF. * 

Far passare tutto 
il Partito ad una 
azione che corri-
sponda alle ne
cessita dell* at' 
tuale momento 
Nel Comitato centrale, 

sono entrati 49 nuovi com
pagni. con un'eta media di 
39 anni, il che ha portato 
Teta media del CC da 44 
anni (VIII) Congresso) a 
43. Trentatre nuovi com
pagni sono entrati a far 
parte della Commissione 
centrale di controllo, la 
cui eta media si e cosi ab-
bassata da 52 a 49 anni. 

I successi neH'azione di 
rinnovamento e rafforza
mento del partito non de 
vono pero nasconderci a l 
cune debolezze. Ksse pos-
sono riassumersi nella dif
ficolta che si incontra a 
far passare tutto il partito 
ad un'azione che corri-
sponda, per ampiezza e v i 
gore, al le necessita dell'at-
tuale momento politico. 
Alia base di questo difet-
to sta il fat to che non 
sempre viene posto in mo
do giusto il rapporto che 
deve esistere tra indagine 
ed elaborazione della li
nea politica, da una parte, 
e azione, iniziativa politi
ca, attivita tra le masse 
dall'altra. Sarebbe errato 
dedurre che i| partito sia 
fermo. E* cosi solo in casi 
limitati. dove alcune orga
nizzazioni si attardano 
nella faticosa soluzione di 
problemi interni; ma vi e 
nel complesso mobil itazio-
ne. iniziativa, ricerca di 
col legamenti . Cio che fa 
difetto. e la mobilitazionc 
di tutto il partito alia te
sta di grandi movimenti 
di massa con la piena con-
sapevolezza degli obiett i
vi e del le necessita di oggi. 

In particolare, mentre si 
puo aflermare che ampia e 
positiva e l'azione per le 
Regioni, in Umbria anzi
tutto, ma anche nel Friuli-
Venezia Giulia, nel Vene-
to, in Piemonte, ne l le Mar-
che, in Emilia, in Toscana, 
essa e ancora insufiiciente-
mente svi luppata in alcune 
regioni del ' Nord (Lom-
bardia, Liguria) e del Cen-
tro-Sud; e in ogni caso si 
avverte la necessita di uno 
sv i luppo generale del m o 
vimento intorno a questa 
questione, che sempre piu 
appare fondamentale per 
lo svi luppo di tutta la s i 
tuazione italiana e che e 
decisiva per la soluzione 
della crisi di governo. Cio 
si puo ottcnere solo s v i -
luppando la ricerca di piu 
ampi col legamenti unitari 
e suscitando una piu forte 
spinta popolare, il che es i -
ge uno stretto legame del
la rivendicazione regiona
lista con le rivendicazioni 
immediate de l le masse, c 
percid 1'iniziativa non solo 
del le Federazioni. ma de l 
le sezioni e di tutto il par
tito. Per quanto riguarda 
la lotta per la pace, il m o 
vimento e meno vasto e v i 
vace. manca od e limitata 
una iniziativa costante ed 
articolata; si avverte la n e 
cessita di orientare megl io 
il partito. di svolgere una 
azione piu continua. Ritar-
di esistono ancora anche 
nel contributo del partito 
alia ripresa del mov imen
to delle masse lavoratrici: 
e vero che s iamo di fronte 
ad un quadro vivace, che. 
va dalle iniziative ant imo-
nopolist iche (Emilia. Fuci-
no e alt rove per lo zuc-
chero e la bietola. Lom-
bardia per la Edison) al le 
lotte operaie di Siracusa, 
al le manifestazioni conta-
dine delPArneo e a quel le 
contro le tasse. al grande 
comizio di Bologna: ma e 
anche vero tultavia che si 
avvertono difficolta. s o 
prattutto per quanto ri
guarda le lotte operaie ar-
ticolate sui piano azienda-
le. e per alcune situazioni 
nel le campagne (una per-
sistente pesantezza si ri-
scontra per esempio nella 
zona a cascina) . 

Accrescere le ca-
pacita politic he 
e la consisten-
za organizzativa 
dei nostri orga
nism! di massa 
Vi e qui il difetto di non 

saper far corrispondere al 
posi l ivo sforzo di ricerca 
di una piattaforma anti
monopolistica e di lotta 
per la terra a chi la la-
vora. un lavoro per arti-
colare tali obiettivi in temi 
e rivendicazioni precise in
torno a cui mobilitare le 
masse. Ritardo vi e, infi
ne. nella lotta per il ri
spetto della data del le e l e 
zioni amministrat ive e ne l 
la preparazione del le s tes -
s e : non si tratta di due 
questioni separate, perche 
la stessa preparazione e let 

torale e ricerca di contatti, 
accordi, alleanze, svi luppo 
del movimento delle mas
se. E un'azione piu larga e 
possibile e necessaria an
che in altri campi, dalla 
riforma della scuola alia 
emancipazione femminile. 

A' tutti questi compiti 
noi col leghiamo oggi il 
problema del rafforzamen
to organizzativo del par
tito. Emergono qui due 
problem:: anzitutto il man-
tenimento ed accrescimen-
to della nostra forza orga-
nizzata, condizione essen
ziale per assicurare s e m 
pre piu alia nostra azione 
il carattere di massa e i 
col legamenti piu larghi con 
tutti gli strati della popo-
lazione; in secondo luogo, 
una sempre maggiore ini
ziativa politica di tutto :1 
partito. e cioe una mag
giore capacita cii nu/iativa 
e di lavoro delle nostre 
organizzazioni di base. 

La campagna di tesse-
ramento e reclutamento a 
fine febbraio registra 1'89 
per cento degli iscritti ri
spetto al 1959. con una ci-
fra superiore a quella del -
I' anno scoi>o alia stessa 
data. Restano da tessera-
ie 196 mila compagni. Se -
dici federazioni hanno rag-
giunto o superato l'obiel-
tivo: Aosta, Trieste, Por-
denone, Crt-ma. Ravenna, 
Prato, Fermo, Isernia. Vi-
terbo, Tempio, Agrigento, 
Caltanissetta. Knna. Mes
sina. Sant'Agata Militello 
e Trapani. Regionalinente, 
sono al di sopra o alia pari 
della media nazionale la 
Lucania, il Friuli-V. CJiu-
lia, !a Sicilia, le Marche, 
rEmil ia . l'Abruzzo-Molise, 
la Liguria. la Toscana, la 
Lombardia, il Lazio; ma 
anche neU'ambito di (jue-
ste regioni e piu in gene
rale, vi sono alcuni ritardi. 
soprattutto se si tien conto 
dell'obiettivo che ci siamo 
proposti di ritornare ai due 
milioni di iscritti. II reclu
tamento, lino a questo mo
mento, di 78 249 nuovi 
compagni. e abbastanza e-
levato (in tutto il '59 se 
ne reclutarouo 116 000). 
ma non ancora soddisfa- . 
cente. E' da notare inoltre 
il ritardo della FGCI, la 
tjualcosa sottolinea ancora 
una volta la necessita di 
un impegno di tutto il par
tito neH'azione fra le mas
se giovanil i . 

La situazione esige d u n 
que un impegno maggiore. 
E' chiaro c h e questo rela-
tivo ritardo deriva dal fat-
to che e mancata una s e -
ria, vasta, straordinaria 
azione d i proselitismo, 
quale la situazione attuale 
consente e richiede. Non 
e'e stato slancio e corag-
gio nella conquista di n u o 
vi strati e gruppi sociali 
che pur guardano oggi a 
noi in modo nuovo: i g io -
vani operai, nei quali le 
grandi lotte degli scorsi 
anni hanno gettato il seme 
della coscienza proletaria. 
gli intellettuali . gli s tu -
denti, i capi contadini. a n 
che i militanti di altri par
titi che si vengono aceo-
stando a noi. Vuol dire che 
vi e stata in questo campo 
una incomprensione del le 
condizioni nuove in cui si 
svolgeva la nostra campa
gna di reclutamento e tes -
seramento. e ciod delle no -
vita della situazione: la 
distensione. la crisi della 
guerra fredda. le grandi 
conquiste delPURSS. la d i -
visione della DC. l 'ampiez-
za crescente del le lotte. il 
maturare di una coscienza 
antimonopolistica. il fal l i -
mento del riformismo. il 
prestigio attuale del PCI 
producono infatti riper-
cussioni morali e politiche 
profonde che consentono a 
noi non solo una piu larga 
azione politica. ma un'ope-
ra vasta di proselitismo. 
Percio riconfermiamo. c o 
me ha fatto il Congresso 
e come hanno fatto tutte 
le nostre organizzazioni. 
1'obiettivo di muoversi 
verso i 2 milioni di iscrit
ti. coscienti che esse e rag-
giungibile. 

Ma questo impegno ri
chiede misure straordina-
rie di mobilitazionc e di 
propaganda, da attuare 
immeilintamente. insisten-
do sui carattere di massa 
e organizzato della nostra 
lotta e legandoci alia m o 
bilitazionc popolare per la 
soluzione democratica de l 
la crisi e per la battaglia 
elettorale amministrativa-

Ma il punto centrale. 
per questa urgente azione 
organizzativa. come per i 
compiti di mobil itazionc e 
di elaborazione politica 
che la situazione richiede. 
rimane quel lo di un ac -
orescimento del le capacita 
politiche e del la cons i -
stenza organizzativa dei 
nostri organismi di base. 
delle sezioni e de l le cel lule. 
Nel periodo tra I'VIII e il 
IX Congresso la maggiore 
attenzione si trovo concen
trata neH'azione per ass i 
curare una migl iore d ire 
zione del le federazioni. 
Grandi risultati sono stati 
raggiunti in questa d ire 
zione. anche se ancora ri-
mangono compiti di raffor
zamento e di al largamento 
delle nostre forze. Ma oggi . 
il compito fondamentale e 
quello di migl iorare e raf
forzare le nostre organiz
zazioni di base. Vi sono gia 
in questo campo esperien-
ze largamente positive, che 
vanno studiate e genera-
lizzate: i Comitati cittadi-
ni, i comitati di zona sono 

stati spesso capaci di buo-
ne iniziative autonome, di 
una intensa vita politica 
e organizzativa; molte s e 
zioni e cel lule hanno fatto 
altrettanto. Adesso dob
biamo accrescere il nume-
ro delle sezioni politica-
mente attive. aiutandole 
ad ammodernare' le loro 
strutture. a migliorare i 
rapporti con le organizza
zioni di massa, a svi luppa
re i loro quadri, e com-
piere uno sforzo continuo 
per attivizzare quante piu 
cel lule possibile. 

Ci6 esige un lavoro lun-
go e arduo. chc deve e s 
sere sempre legato ai com
piti politici ma che ha 
anche una sua autonomia 
e necessita uno studio e 
iniziative particolari sui 
p r o b l e m i organizzativi. 
Non vi 6 alcuna contrad-
dizione tra i problemi di 
costruzione del Partito e i 
compiti politici immediati 
e attunli. che esigono una 
mobilitazionc pronta, rapi-
da, vigorosa. una inizia
tiva politica- articolata e 
un movimento di masse 
che facciano sentire il loro 
peso nella soluzione della 
crisi. Non e dunque solo 
per rispettare un impegno 
preso a| nostro Congresso 
che noi abhiamo posto i 
problemi del Partito a 
questa sessione del Comi
tato centrale. La discussio-
ne che faremo su questo 
tenia — ha concluso Ber-
linguer — servira a dare 
slancio al Partito e alle 
masse, dara un contributo 
preciso alia lotta per una 
nuova ma'ggioranza. per 
una avanzata della demo
crazia in Italia 

Subito dopo la relazio-
ne di Berlinguer. ha pre
so la parola il compagno 
Schiapparelli . 

SCHIAPPARELLI 
II giudizio positivo e-

spresso n c l l a relazione 
Berlinguer a proposito de l -
lo stato attuale del Partito. 
risponde perfettamente a l 
ia realta. Come tale, esso 
costituisce la piu valida e 
realistica premessa al rag-
giungimento deH'obiettivo 
dei due milioni di iscritti, 
nbadito dal IX Congresso. 
Perche la positivita del 
giudizio si traduca piena-
mente in efficacia di azio
ne, occorre superare una 
sorta di squilibrio tuttora 
esistente tra possibility po 
litica e realta organizza
tiva del Partito; e neces 
sario. cioe, fare uno sforzo 
affinche l'azione di raffor
zamento della nostra orga-
nizzazione renda adeguato 
il Partito alle grandi pro
spett ive attuali e ai con-
seguenti grandi compiti in -
dicati dal IX Congresso. 

Alia base di una certa 
lentezza con cui molte f e 
derazioni portano avanti la 
campagna di tesseramento 
e proselitismo, e'e — afier-
ma Schiapparelli — un in-
sufficientc l ivello ideolo-
gico. e quindi una limitata 
iniziativa propagandistica, 
sui fatto che soltanto a l -
largando e consolidando il 
carattere di massa del Par
tito si puo marciare spedi-
tamente sulla via italiana 
al socialismo. 

Altro motivo di debolez-
za e rappresentato dalla 
sottovalutazione dell ' im-
portanza ideologica dei 
problemi organizzativi. il 
quale spinge anche. in a l 
cuni casi. ad una sorta di 
rassegnato attesismo di 
fronte alle difficolta — 
gravi ed oggett ive — che 
il Partito incontra in mo l 
te grandi fabbricbe: per 
cui ne risulta compromes-
sa la nostra azione di 
difesa. di rafforzamento 
quantitative e qualit^tivo 
delle cel lule di fabbrica. 
E cio, nonostante che nel 
periodo attuale siano ma
turate nuove e piu favore-
voli possibility di conqui
sta anche nel le fabbriche. 
soprattutto fra le ult ime 
leve operaie. 

Concludendo. Schiappa
relli ha rilevato che, se e 
vero che oggi e piu facile 
il dialogo dei comunisti 
con alt re forze sociali e 
politiche. piii facile con-
vincere il s impatizzante a 
prendere la tessera del 
Partito, tuttavia e anche 
vero che. per portare avan
ti l'azione di proselitismo. 
non puo mai essere suffi-
ciente una spinta politica. 
sia pure di grande rilievo. 
quale ad esempio scaturi-
sce dall'odierna situazione 
italiana: e necessario che 
alia spinta politica sia 
strettamente collegato un 
Javoro tenace e metodico 
di organizzazione. capace 
di tradurre il movimento 
spontaneo in avanzata co -
sciente. Per questo occorre 
che ogni federazione con-
duca avanti la campagna 
di tesseramento in base ad 
un preciso e realistico pia
no di lavoro. tale da con-
sentire a tutto il Partito il 
raggiungimentn dei due 
milioni di iscritti. 

PECCHIOLI 
AH'inizio della seduta 

pomeridiana. prende la pa
rola il compagno Ugo Pec-
chioli. segretario della Fe
derazione di Torino. La 
elaborazione del IX Con
gresso ha fatto compiere 
indubbiamente al Partito 
un grande balzo in avanti 
sui piano della chiarezza 
del le prospett ive generali. 
e sui piano della identifi-

cazione dei nessi che l e -
gano le lotte di massa a 
tali prospettive. Resta tut
tavia da superare un limi-
te ch'e tipico del momento 
attuale. ed e quello di una 
insufficiente individuazio-
ne dei punti particolari ed 
immediati da cui occorre 
partire oggi, nelle singole 
situazioni. per determinare 
il movimento delle masse. 
Tale l imite condiziona an
che in certe zone la cam
pagna di proselitismo, e 
determina gli squilibri che 
oggi si riscontrano nei vari 
livelli di attivizzazione del 
Partito, a seconda delle re
gioni e dei settori in cui 
esso opera. 

E' evidente che tutti i 
difetti in questo senso sono 
riconducibili ad una insuf-
licienza di orientamento. 
non soltanto per cio che 
riguarda le linee generali 
del nostro programma, ma 
anche. e soprattutto. per 
cio che attiene il giudizio 
sulla situazione politica 
immediata, la valutazione 
delle forze che in essa si 
muovono, le scelte politi
che che occorre fare su
bito per andare avanti. E' 
necessario convincere tut
to il Partito. ad esempio, 
che se oggi esistono peri-
coli reali di un'offensiva 
del le destre economiche e 
politiche, quali si esprimo-
no anche nell'odierna crisi 
polit ico-governativa. tut
tavia esistono anche. ed 
hanno anzi un peso mag
giore. i limiti e le contrad-
dizioni che tale offensiva 
reazionaria incontra nella 
realta delle strutture e 
nella coscienza delle mas
se: in primo luogo il prez-
zo politico altissimo che la 
DC 6 costretta a pagare 
non soltanto all'opinione 
pubblica democratica. ma 
anche alia sua stessa unita 
interna e a quelle forze 
sociali e politiche che in 
passato sono state sue tra-
dizionali alleate. 

E' necessario partire da 
questa consapevolezza per 
superare certe analisi pes-
simistiche che sono tipiche 
del compagno Nenni e di 
gruppi terzaforzisti. i qua
li. partendo da un'analogia 
meccanica ed errata tra la 
situazione del 1922 e quel 
la attuale, rischiano di of-
fuscare le prospettive 
reali. 

Pccchioli rileva quindi 
che anche in una situazio
ne difficile come quella di 
Torino si registrano s into-
mi positivi di chiarificazio-
ne politica e di sviluppo 
della nostra azione. A l -
1'interno della Fiat stessa, 
pur permanendo grave lo 
stato delle organizzazioni 
di classe, si fanno sempre 
piii chiari i segni di crisi 
della politica paternali-
stica del monopolio, e si 
accentuano tra i lavoratori 
situazioni di malcontento 
tali che, con una piii effi-
cace iniziativa politico-
ideale del Partito. possono 
essere portate da un l i 
vel lo di spontaneita ad un 
livello di coscienza. Le re-
centi elezioni di C. I. in 
un altro grande monopolio, 
la RIV ,che hanno visto la 
CGIL mantenere la sua 
forza, mentre veniva d i -
mezzata quella della CISL 
e" della UIL a spese di una 
Iista aziendalistica, hanno 
contribuito a chiarire a 
tutti i lavoratori come sol
tanto una coerente polit i 
ca unitaria puo arrest a re 
1'attuale processo di d e -
composizione sindacale e 
difendere con efficacia il 
potere contrattuale. 

Pecchioli illustra quindi 
i risultati sinora raggiunti 
in Piemonte neH'azione 
per l'Ente Regione, che 
vede in atto l'impegno 
unitario e permanente di 
sette partiti e movimenti 
politici. e che ha il merito 
essenziale di legare la ri
vendicazione del decentra-
mento amministrativo alle 
lotte contro il monopolio e 
per le riforme di struttura. 
Anche in questo caso, il 
l imite che occorre supera
re e quello di un certo ca
rattere « di vertiee >. 

MANZOCCHI 
L' elemento nuovo che 

oggi caratterizza 1" azione 
del Partito, e il nesso or
ganico che si e riusciti a 
stabilire tra le lotte ri-
vendicative e antimonopo-
listiche e il movimento per 
le autonomic regionali. Si 
puo. anzi, affermare che 
1* attuale svi luppo della 
campagn a per l'Ente Re
gione ponga in termini 
nuovi. se non il contenuto. 
a lmeno le forme e le pos-
sibilita di successo del le 
lotte contro il potere m o -
nopolistico e per l 'eleva-
mento delle condizioni di 
vita dei lavoratori. 

Manzocchi afferma a que 
sto proposito che la pol i
tica antimonopolistica pud 
assumere un carattere m e -
ramente velleitario quando 
non sia accompagnata da 
una azione politica preci-
sa. tendente ad elevare il 
potere di controllo demo-
cratico da parte della c las
s e operai a e del le masse 
lavoratrici. In questo sen
so, appunto. deve essere 
orientato il movimento per 
la attuazione dei principi 
costituzionali sulla Regio
ne e sulle autonomic locali. 
Superando il l ivello della 
denuncia e del la protesta 
contro il prepotere dei m o 
nopoli, e raccogliendo at 

torno a se un movimento 
unitario di vasta portata, 
cui partecipano cittadini di 
ogni tendenza politica e di 
ogni tendenza sociale. la 
lotta per l'Ente Regione ha 
il merito di costituire il 
primo, essenziale nucleo di 
una nuova politica di con
trollo democratico sui m o 
nopolio. 

Manzocchi cita a questo 
proposito il movimento 
unitario sviluppatosi a Mi-
lano per sottrarre alia Edi
son il servizio pubblico del 
gas: il suo significato e la 
sua importanza non con-
sistono tanto nelle possi-
bilita, che esso ofTre. di 
sottrarre profitti alia Edi
son, quanto piuttosto nel 
fatto che. attraverso lo 
sviluppo di un potere de
mocratico locale, si tende 
ad eliminare una parte del 
prepotere che il grande 
monopolio esercita su Mi-
lano e sulla Lombardia. 

Circa le possibility che 
le autonomic regionali of-
frono alia lotta per tra-
sfonnare. nei vari settori, 
gli attuali rapporti di pro-
duzione. e chiaro che esse 
dipendono in primo luogo 
dal grado di partecipazio-
ne dei lavoratori al movi
mento per attuare le Re
gioni. 

TRIOSSI 
11 compagno Triossi ana-

lizza le cause di una certa 
lentezza che oggj si regi
stra nella campagna di 
tesseramento e proseliti
smo alia FGCI, rilevando 
le difference e i veri e pro-
pri squilibri esistenti tra 
regione e regione. tra pro-
vincia e provincia. In ge -
nere si puo constatare che, 
la dove 1'iniziativa politica 
e ideale della Federazione 
giovanile mantiene un no-
tevole l ivello di vivacita e 
di impegno (come in Pu-
glia. a Ravenna, a Reggio 
Emilia), anche l'azione di 
rafforzamento organizzati
vo da risultati soddisfa-
centi. Analogo rapporto si 
verifica — alia rovescia — 
nei centri ove le cose van-
no meno bene: Napoli. Ve-
nezia. Cagliari. ecc. 

Triossi rileva che in al
cune province occorre ri-
solvere urgenti problemi 
di inquadramento, talvol-
ta determinati dal fatto 
che numerosi quadri della 
FGCI sono stati utilizzati 
per rinnovare i nuclei di
rigenti del Partito. E' ne 
cessario colmare i vuoti 
con la rmassima rapidita, 
ed e soprattutto necessario 
che il Partito. nel suo com
plesso, si senta investito 
daR'esigenza di rafforzare 
in modo decisiva l'azione 
ideale e pratica verso le 
nuove generazioni. 

I problemi che urgono 
sull 'avvenire dei giovani, 
creano quasi ovunque oc-
casioni spontanee di movi
mento. di conquista. di 
convergenze con altri m o 

vimenti giovanili . Troppo 
spesso non siamo pero in 
grado di . raccogliere tutte 
le spinte • positive che i i 
manifestano nella s ituazio
ne attuale. 11 XVI Con
gresso della FGCI. ormai 
imminente. si propone di 
stimolare la partecipazio-
ne delle nuove generazio
ni alia politica di rinnova
mento democratico e di 
creare le condizioni di un 
incontro e di un'azione 
unitaria fra tutte le orga
nizzazioni giovanili . 

GRUPPI 
II comp. Luciano Grup

pi si sofferma sulla neces
sita di dedicare una mag
giore attenzione al lavoro 
ideulogico nel P a r t i t o . 
Molte delle diilicolta che 
il partito incontra nello 
sv i luppaie movimenti di 
massa. nella campagna di 
proselitismo. nell'arricchi-
re 1'iniziativa politica delle 
organizzazioni periferiche, 
hanno alia loro base una 
certa ir.sufiicienza di orien
tamento ideologico. e in 
particolare certi squilibri 
tra i vari livelli dell'orga-
nizzazione in fatto di pre
parazione politica e di ca
pacita di analisi. 

I relativi squilibri che 
in questo senso possono 
manifestarsi tra il centro 
ed alcune organizzazioni 
provincial!, tra i comitati 
federali e i nuclei dirigenti 
delle sezioni. debbonn es
sere indubbiamente consi-
derati nel quadro del ge
nerale avan/amento che il 
partito sta realizzando sui 
piano ideologico e politico. 
Tuttavia e necessario chc 
essi siano superati in fret-
ta. per eliminare ogni re-
mora alio svi luppo del-
l'a/ione di massa. A questo 
scopo deve essere st imola-
ta la capacita di elabora
zione originate nei livelli 
intermedi della nostra or
ganizzazione. facendo in 
modo che anche le inizia
tive propagandistiche con-
tengano sempre il momen
to della ricerca c dello 
studio. Î a rivista teorica j 
del Partito. Rinascita. co- j 
stituisce in questo senso un I 
esempio prezioso. in quan- 1 
to risponde alia costante? 
esigenza di elaborazione 
ideologica in tutti i settori 
del Partito. Occorre pero 
ampliare al massimo que
sto sforzo di e levamento 
ideologico, rafforzando le 
scuole di partito, dando vi 
ta ad attivita editoriali 
agili e moderne, e l iminan-
do dalle nostre pubblica-
zioni ogni residuo di dot-
trinarismo. "La campagna 
di proselitismo, in parti
colare. ha bisogno di esse
re sostanziata di motivi 
ideali sempre nuovi. 

Hanno ancora parlato. 
nella serata. i compagni 
Fanti. Fredduzzi. Lupori-
ni, Marangoni e Alicata: 
di questi interventi dare-
mo il resoconto domani. 

II congresso del PR I 
(ContJnua/lonc della 1. pag.) 

repubblicani. E' quindi. pri
ma di tutto, una battaglia 
repubblicana >. Questo ri-
chiamo alia coerenza ideale. 
e alia continuita della tradi-
zione. e un altro degli e le -
menti di novita del congresso 
di Bologna. 

II congresso che si apre do
mani dovra verificare in con-
creto, di fronte all'urgenza 
del le scelte politiche, la ca
pacita dei repubblicani di 
mantenersi su questa strada. 
II suo esito. a tutt'oggi. non 
sembra definitivamente ac-
quisito. Da un lato, la cor-
rente di maggioranza, che fa 
capo al segretario del partito 
Reale e all'on. La Malfa, so -
stiene 1'ormai definitiva con . 
sunzione del centrismo. la 
necessita di una svolta a si
nistra della politica italiana. 
l'apertura di nuovi rapporti 
col PSl e la lotta per una 
« nuova maggioranza ». Dal 
lato opposto. ci sono le ve l -
leita filogolliste dell'on. Pac-
ciardi. appena velate da una 
mascheratura centrista. 

Le previsioni degli osser-
va ton politici sono per ora 
unanimi in favore di una vi t -
toria del centro sinistra di 
Reale-La Malfa, cui asscgna-
no un 60 per cento dei de le-
gati. Comunque bloccata ogni 
possibility di resurrezione del 
centrismo, per 1'ormai decisa 
opposizione del PSDI e per le 
stesse resistenze in campo 
cattolico, una vittoria di Pac-
ciardi porterebbe il PRI su 
una strada che si puo gia dire 
avventurosa. Sarebbe la via 
dell' isolamento dalle forze 
popolari e in questi termini 
la scelta del PRI a Bologna, 
non dovrebbe essere difficile. 

D'altra parte, e bene av -
vertire fin d'a oggi che la 
contrapposizione La Malfa-
Pacciardi non esaurisce i 
problemi del" congresso. La 
relazione del segretario del 
PRI, pubblicata il 13 febbraio 
scorso daUa Voce Repubbli
cana. non e esente anch'essa 
da contraddizioni. spesso gra
vi. In essa, un primo e le 
mento da considerare con 
interesse e il rilievo che v ie 
ne dato ai punti programma-
tici: distensione. referendum. 
Regione, nazionalizzazione 
delle fonti d'energia, politica 
di sviluppo in senso antimo-
nopolistico. riforma agraria. 
difesa della scuola di stato, 

giudicati « irrinunciabili » in 
un eventuate partecipazione 
a magginranze governative. 
Come si vede. la relazione di 
Reale si colloca su questo 
punto di vista a sinistra di 
Saragat, preoccupato unica-
mente di rilanciare il centro 
sinistra, e converge sul le po
sizioni dei comunisti. della 
sinistra del PSDI e. dopo le 
dichiarazioni odierne di Nen
ni. dell' intero schieramento 
di sinistra, compreso il PSL 

Assai piu debole appare in-
vece la parte relative alia 
nuova maggioranza e alle 
sue prospettive. Qui. il limite 
anticomunista ricompare pe-
santemente: a un certo pun
to. l'intera posizione del PRI ! 
viene addirittura giustificata ! 

con una frase fumosa di ev i - ! 
dente derivazione fanfania- \ 
na, "Secondo cui < la lotta tra j 
comunismo e democrazia nel ! 
nostro paes? si vince o si 
perde sui margini a sinistra 
dello schieramento democra
tico >. Ritorna. quindi. l'eter-
no discorso sui distacco del 
PSI dai comunisti: e ritorna 
naturalmente. la discriminn-
zione anticomunista. giustifi
cata ormai in termini pura-
mente ideologici. nel lo stesso 
momento in cui si riconosco
no le convergenze program
matiche. 

La domanda che si pone a 
questo punto e di immediata 
comprensione: come realiz
zare una svolta della politica 
italiana come quella sugge-
rita dai punti programma-
tici giudicati «irrinunc:abili» 
dal PRI per la nuova m s g - ' 
gioranza? Non si pretende 
ovviamente dai dirigenti re
pubblicani una risposta in 
termini di classe. Ma la stes
sa analisi del le forze politi
che accennata dalla relazio
ne Reale basta a smentire 
ogni i l lusione residua nella 
possibilita di rovesciare la 
politica D.C. senza uno schie
ramento di forze che vtda 
ben al di la della cosiddettn 
« terza forza >. 

Se i repubblicani vorranno 
proseguire sulla strada intra-
presa. deH'autonomia del lo
ro partito e della lotta p»r il 
rinnovamento democratico. 
la conseguenza sara quella 
dettata dalla concretezza del
le cose: l'abbandono della 
discriminazione ideologica e 
l'impegno conseguente per la 
soluzione dei problemi del 
paese. 
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