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si lavoratrici, ed esiste 
inoltre una tendenza del 
ceto medio delle citta e 
dclle campagne, pur tra 
contrasti e diulcolta, a spo-
starsi verso posizioni che 
sono condivise dai gruppi 
piu avanzati della denio-
crazia, dal Partito comuni-
£ta, dal Partito socialista, 
dalle forze democratiche 
conseguenti. 

Quail obiettivl si pro-
pongono coloro i quali, se-
minando confusionc poli-
tica, conducono una cam-
pagna contro il cosiddetto 
«partitismo >, contro la 
« partitocrazia », una cam-
pagna di svalutazione del-
l'ordinamento politico at-
tuale, nella quale si parte 
dalla denuncia dei difetti, 
delle menzogne, dclle pia-
ghe del regime democri-
stiano ma non si collegano 
qtiesti alle loro cause? A 
quale obiettivo tende tutto 
questo lavorio? Esso tende 
a logorare il potenziale di 
resistenza e di lotta demo-
cratica che esiste in seno 
alle masse della popola-
zione, facendo leva, natu-
ralmente, sulle masse clie 
sono piii incerte ed esi-
tanti e cioe sulle masse 
del ceto medio della citta 
e della campagna. Qui sta, 
io credo, il maggiore peri-
colo: che attraverso una 
serie di azioni, in parte 
provocate e di episodi ma-
novrati, si tenda a gettare 
il discredito su tutto il re
gime democratico parla
mentare, su tutta la vita 
politica come si 6 svolta 
dalla Liberazione flno ad 
oggi, e quindi a logorare 
lo spirito democratico del
le classi lavoratrici c ad 
aprire la strada ad avven-
ture reazionarie. Cio po-
trebbe anche realizzarsi 
senza far intervenire sul-
la scena uno squadrismo 
se appunto si riuscisse ad 
ottenere il risultato di 
stancare, di demoralizza-
re una parte ingente del
la popolazione itnliana. 

La stessa tendenza a 
prolungare la crisi di go-
verno contiene gia, secon-
do me. qualche pericolo di 
questa natura; la gente, 
nel vedere che passa una 
settimann. poi un'altra e 
poi un'altra ancora senza 
che vi sia una designazio-
ne governativa. senza che 
si formi un nuovo esecu-
tivo, pud essere spinta 
sulla via pericolosa del
la negazione qualunquisti-
ca, reazionaria degH istitu-
tutl democratic!, delPab-
bandono della lotta demo-
cratica, della stanchezza o 
anche solo della indiffe-
renza verso le sorti e le 
vicende della lotta poli
tica. 

Stimolare in tutti i 
modi Vattivita de-
mocratica delle 
masse individuan-
do i problemi che 
interessano i dif-
ferenti gruppi del
la popolazione la-
voratrice 

Di fronte a qucsti pc-
coli, 6 evidente il compito 
che sta davanti a noi: noi 
dobbiamo agire nella di-
rezione opposta, cioe nella 
direzione di stimolare in 
tutti i modi possibili una 
attivita democratica delle 
masse, partendo dalla clas-
se operaia, dai contadini 
coltivatori, dalle popola-
zioni delle campagne in 
generale, dal ceto medio, 
e cosl via, giungendo an
che a strati di borghesia 
vera e propria che hanno 
oggi degH interessi ':he 
possono essere meglio di-
fesi in un regime parla-
mentare che non quando 
un regime di democrazia 
parlamentare venisse nm-
tilato o sottoposto a forti 
limitazioni; dobbiamo st i
molare in tutti i modi 1'at-
tivita democratica delle 
masse, riuscendo a indi-
viduare quali sono i pro
blemi che interessano i 
different! gruppi della po
polazione lavoratrice nel
le diverse parti del nostro 
Paese, le categoric, le zo
ne, le regioni, le citta. le 
fabbriche: dobbiamo ela-
borare delle rivendicazio-
ni. agitarle. e in questo 
modo creare convergenze 
verso obiettivi comunj di 
forze che abb:ano una co
mune ispirazione demo
cratica. Attraverso que
sta nostra azione di st i-
molo dell 'attivita demo
cratica delle masse, noi 
dobbiamo tendere a dare 
una base unitaria e una 
consistenza al movimento. 

Questa k stata in so-
stanza la politica da noi 
fatta negli ultimi anni, e 
che aveva portato ai ri-
sultati piii cvidenti in Si-
cilia. dove si giunse a una 
scissione della DC. In Si-
cilia si era riusciti a dar 
vita ad una formazione 
governativa che non era 
omogenea; e noi lo sape-
vamo, e per questo ab-
biamo parlato di conver-
genza e non mai di « fron
te », se non per quello che 
si riferiva alia difesa del-
I'autonomia che era il 
programma comune alle 
forze che collaboravano 
con noi. Ora e evidente 
che una simile formazio
ne eterogenea — ed e te-
rogenca non solo nella sua 
eomposizione politica, ma 

nella sua eomposizione so-
ciale — non puo essere 
mantenuta a lungo se non 
muovendosi con dctermi-
natj accorgimenti e mi-
rando sempre a rafforza-
re, non a indebolire l'in-
tero schieramento. Le 
questioni della realizza-
zione del programma me-
ritano, per esempio, una 
sena attenzione perch6 e 
probabile che situazioni 
simili si presentino, su 
scala diversa, in un co
mune, in una provincia, 
in un gruppo dj comuni, 
o in un'altra regione. Si 
ha l'impressione, rifletten-
do ai fattj siciliani che 
non sempre, mentre sp'm-
gevamo alia realizzazione 
di determinate pyrti del 
programma comune, e so-
prattutto le parti che era-
no a favore della classe 
lavoratrice che noi rap-
presentiamo, non sempre 
abbiamo svolto una acle-
guata azione verso la base 
degli uomini che con noi 
collaboravano, che c co-
stituita da gruppi di ceto 
medio ed anche dj ceto 
imprenditoriale; che vi sia 
stata, cioe, prima della ca~ 
duta del j>ovcrno, una rot-
tura proprio alia base di 
quelle convergenze che 
avevano dato luogo alia 
formazione del governo 
Milazzo. A queste cose do-
vranno riflettere attenta-
mente i compagni sicilia
ni, facendo un esame at-
tento del modo come e ca-
duto il governo Milazzo, 
delle posizioni che essi 
linimo avuto, di quello che 
si deve fare; tanto piii de-
vono approfondire l'esame 
in questa direzione, per
che la siluazione siciliana 
non 6 una situazione chiu-
sa — e questa 6 la cosa 
che noi dobbiamo dire — 
e la linea che noi aveva-
mo scguito e che porto 
alia formazione del gover
no Milazzo era nella sua 
impostazione generale una 
linea giusta, 

E' necessario — in Sici-
lia e ovunque — curare 
che le convergenze ven-
gano ulteriormente or-
ganizzate attraverso una 
azione intelligente del par
tito. Io accetto in pieno 
I'osservazione del com pa-
gno Laconi, quando sotto-
linea la necessita che vi 
sia una forza unitaria la 
quale sorvegli, controlli e, 
in un certo senso diriga 
tutto questo processo e 
queste forze. Questa for
za e il partito che deve 
sapere comprendere gli 
interessi dei differenti 
gruppi che possono mar-
ciare uniti, per ottenere 
determinati risultati: e ot-
tenuto un certo risultato 
parziale, deve vedere co
me si va avanti senza rom-
pere quel tanto di colle-
gamento che si era stabi-
lito. 

Oggi noi abbiamo otte-
nuto un buon risultato 
parlamentare 'per quel che 
si • riferisce al riconosci-
mento di determinate mi-
sure economiche a favore 
della regione umbra, e il 
riconoscimento anche del
la necessita di una certa 
organizzazione regionale 
in quella regione. Questo 
va bene; ma adesso come 
si va avanti? Come viene 
spinto avanti il movimen
to? II voto parlamentare 
cosa e, cosa signiflca? II 
voto parlamentare, nel re
gime in cut viviamo, puo 
anche non signiflca re as-
solutamente niente, perche 
puo venir fuori un gover
no che dica: « io quel voto 
non Io riconosco>; quindi 
bisogna andare avanti! 
Non bisogna credere che 
quando parliamo di con
vergenze si tratti soltanto 
di qualche cosa momenta-
nca: si tratta invece di 
qualche cosa che noi cer-
chiamo di rendere perma-
nente e di consolidare. 
tessendo in questo modo 
In tra ma di quella che puo 
essere una nuova maggio-
ranza; nuova maggioranza 
che puo in determinate 
condizioni giungere anche 
molto lontano dalla classe 
operaia. 

Di qui deriva la nostra 
posizionc in questa crisi. 
Noi abbiamo detto che non 
ponevamo il problcma di 
una nuova formula, ma 
determinate, concrete e li-
mitate rivendicazioni pro-
grammatichc. che si rife-
rlscono tutte a movimenti 
gia in corso e alcune. for-
se la maggior parte, persi-
no a determinate questioni 
parlamentari su cui una 
convergenza su posizioni 
comuni ha gia dato luogo 
a certi accordi e a un cer
to movimento politico uni-
t.irio. Perche noi abbiamo 
pres« una posizione simi
le? Perche questa e la po
sizione che ci puo dare un 
maecior aiuto oer spinpere 
avanti il movimento, qna-
lunoue governo e^cn dalla 
crisi, in quanto ci consente 
di mantenere un contatto 
con tutte ouelle forze con 
le quali gia abbiamo sta-
bilito certi collcgamenti. di 
estendere qucsti contatti. 
di consolidare quello che 
abbiamo ottcnuto e di an
dare avanti nella lotta — 
una lotta lunga. una lotta 
difficile — per creare le 
basi di un nuova maggio
ranza politica. Quindi. noi 
sottolinoiamo due punti: il 
programma del carattere 
democratico del nuovo go
vernor chiediamo cioe il 
ritorno alia normalita del
la vita parlamentare e co-
stituzionale. in modo che 
non sia piu possibile co-
stituire dei govern! sulla 

base della prcclusione e 
della discriminazione po
litica. Non ci lasciamo ab
bacinare invece dalle for-
mule. ' 

In realta, la D.C. e glun-
ta a un punto tale di ci-
nisnio politico da j)resen-
taie un uomo come Segni 
che ha governato fino a 
ieri con 1'appoggio dei mo-
narchici e dei fascisti, co
me il candidato per una 
formula di centro sinistra. 
K* questo cinismo politico 
che e stato aH'origine di 
tutta la corruzione del re
gime democratico parla
mentare in Italia; la D.C. 
6 capace di presentare tut
te le formulo possibili 
pur che rimanga intatto 
il sun monopolio politico, 
pur che rimanga unito il 
campo delle forze clerica-
li. Segni da le dimissioni 
|)cr non avere un voto di 
maggioranza determinato 
dai voti monarchici e fa
scisti. ma nello stesso mo-
mento 1» D.C. costituisce 
un governo in Sicilia. a 
cui partecipano monarchi
ci e fascisti insieme agli 
esponentj piu qualificati 
della D.C. dell'isola. Kcco 
perche non sono le formu
lo che contano, ma la so-
stanza politica e program
ma tica. 

La posizione che pre-
sentiamo alio masse, la 
posizione nostra come par
tito non deve dare luogo 
a ncssun equivoco; essa si 
deve basare sulla realizza
zione di alcuni punti pro-
grammatici e sulla garan-
zia che qtiesti punti pro-
grammatici possono essere 
realizzati, e sul carattere 
democratico della forma
zione politica che si pre
sent! al Parlamento. La 
conseguen/.a <Ii questa im
postazione e che essa spin-
go tutto il partito e tutto 
il movimento democratico 
a far leva su questioni 
rcali: stimola cioe il mo
vimento e la convergenza 
nella lotta per raggiunge-
re determinati obiettivi e 
porta quindi a vedere — 
come deve essere visto in 
tutta la sua ampiezza — 
il problcma del lavoro del 
nostro partito. 

L'orqanizzazione e 
prima di tutto una 
questione politi
ca ; ma occorre 
anche un lavoro 
particolare per 
fornire al Partito 
gli strumenti di 
cui ha bisogno 

A questo punto il com-
pagno Togliatti ha affron-
tato un secondo gruppo di 
questioni, cioe le questio
ni di organizzazione. Sono 
d'accordo — egli ha detto 
— col giudizio positivo che 
6 stato dato da Uerlinguer, 
giudizio del resto elabo- -
rato nella direzione del 
Partito, sullo sviluppo e 
lo stato del partito nel 
momento presenter una 
grande forza attiva che si 
nmove, che combatte, che 
va avanti, che e in grado 
di vedere qunlj questioni 
sono oggi da porre e che 
e in grado di porle be
ne. che e c a p a c e di 
c o 11 e g a r s i con larghi 
strati della popolazione. 
D'accordo anche per quel 
che riguarda la questione 
del rinnovamento. Direi 
che anche nel modo me-
schino e ristretto come lo 
vedono i nostri avvcrsari, 
noi abbiamo delle lezioni 
da dare a tutti . Vedete il 
chiasso che fanno oggi i 
giomali sulle attribuzioni 
delle responsabilita di que
sta o quella commissione 
a differenti compagni del
la Direzione del partito e 
do) Comitnto Centrale. 
Questa gente sogna sem
pre quello che non e'e! Di 
fronte a qtiesti vaneggia-
menti. noi possiamo affer-
marc che fra tutti i par-
titi italianj il nostro c il 
solo che — a distanza di 
qtiindici anni dalla guer-
ra di liberazione (e di 
venti anni se calcoliamo H 
'40 - *43 come inizio del 
movimento democratico 
piii ampio in Italia) — 
sia ritiscito a risolvere il 
problcma deH'avvento di 
nuove generazioni alia sua 
direzione politica, senza 
attravcrsare una crisi, r i-
solvendo giustamente le 
questioni politico-organiz-
zative. Vedete Io sforzo che 
fece in questa stessa d i 
rezione Fanfani. f o r s e 
mosso dalle stesse neces
sita oggettive che senti-
vamo noi. A che cosa ha 
messo capo il rinnova
mento di F a n f a n i? Ha 
messo capo alia piii pro-
fonda crisi che questo 
partito abbia attravcrsato 
da quando ha cominciato 
ad esistere. 

Ma lasciamo queste co
se. che sono gli elementi 
positivi della nostra vita 
di partito. Per quello che 
riguarda le questioni di 
organizzazione, alcune de -
ficienze vengono fuori e 
bisogna che noi le ricono-
sciamo - e comprendiamo 
cosa si deve fare per su-
perarle. Quale deve essere 
il punto di partenza? Voi 
sapete che, sin dalla pr i 
ma conferenza di Firenze, 
quando si parlo del Partito 
nuovo e del modo di or-
ganizzarlo, ic ho sempre 
sottolineato che l'organiz-
zazione t Io strumento di 
una politica; non esiste 
un problcma organizzati-

vo separato da un pro-. 
blema politico, perche il 
Partito deve essere orga-
nizzato in modo da avere 
tutte le capacita necessa-
rie per realizzare quella 
politica, per raggiungere 
(lueyli obiettivi politici. 
Questo rlmane fondamen-
talmente vero; ma se e 
vero che l'organizzazione 
e strumento della poli- , 
tica, bisogna pero anche 
sottolineare ed avere co-
scienza del carattere spe- ; 
cifico del lavoro di orga
nizzazione, che non si 
csaurisce tutto nel lavoro 
purameute politico, nel-
i'agita/.ione politica, nel
la pro]Kiganda, ma e qual
che cosa di particolare, di 
specif ico, un lavoro da 
svolgcre nel modo che le 
necessita proprie dell'or-
gauizzazione esigono. Ora 
mj pare che in tutto il di-
battito che abbiamo avuto 
negli ultimi anni si sono 
sottolineato molte cose 
buone, molte cose nuove, 
molte cose non nuove ma 
che dovevano essere sot
tolineato; ma forse que
sto punto lo abbiamo un 
pneo perduto dj vista. Sta-
bilita la linea politica, sta-
bilito che rorganiz/.azione 
e lo strumento per la roa-
liz/azione di questa linea 
politica, bisogna sapere 
che per risolvere i pro
blemi organizzativi occor
re un favoro particolare, 
una attenzione particola
re. e particolari soluzioni 
ricercate e realizzate nella 
realta che sta attorno a 
noi e nella realta della 
vita stessa, della eompo
sizione del Partito. E( | 6 
snlt.'into non perdendo mai 
di vista questa necessita 
che si riesce at! organiz-
zare il Partito dnndogli 
(|iiel carattere che esso 
deve avere per adempie-
re ai propri compiti po
litici. Kichiamo percio l ^ t -
tenzione del compagni sul
la necessita di riconosce-
re il carattere specifico 
del lavoro di organizza
zione. nel quadro della 
attivita del Partito. Esso 
e collegato e determinato 
dnll'attivita politica, ma 6 
qualche cosa anche n se, 
che ha le sue leggi, le sue 
necessita, le sue forme di 
lavoro o dj realizzazione, 
le sue particolarita; e se 
non si riconoscono queste, 
si possono incontrare serie 
difficolta anche nell 'at-
tuazione della linea poli
tica. 

Che cosa occorre per 
riuscire a reclutare e a 
raggiungere l'obiettivo dei 
due milioni? Sono state 
dette molte cose interes-
santi, e vorrei che tutti i 
compagni dirigenti di or
ganizzazione le avessero 
registrate e c i riflettessero 
sopra per ricavare delle 
conseguenze per il proprio 
lavoro. Secondo me non 
si risolve la questione se 
non si riesce ad accoppia-
re tre elementi che devo-
no andnre di pari passo: 
la spinta ideale. il movi
mento politico, il lavoro 
pratico. E per spinta idea
le intendo tutto quello 
che e la propaganda del
le nostro idee e dei nostri 
principi; per movimento 
politico intendo l'azione 
che ci avvicini a nuovi 
gruppi della classe ope
raia, a nuovj gruppi del
la popolazione lavoratrice 
della campagna e della 
citta; il lavoro pratico voi 
sapete in che cosa con-
siste. 

Per cio che si riferisce 
alia spinta ideale, le la-
ctine sono grandissime e 
qui sono state denunciate; 
pero bisogna riconoscere 
che noi le denunciamo da 
troppo tempo con gli s tes-
si termini e non siamn in 
grado di portare esempi 
concreti di una azione con-
seguente che sia stata svi-
luppata da una organizza
zione sul terreno della 
p r o p a g a n d a ideologi-
ca, per poter vedere quali 
risultati ha dato. Dopo 
aver rivolto una serie di 
critiche ai giomali c alle 
riviste del Partito, To
gliatti afferma che biso-
gnera studiare il modo 
per spingere le nostre or -
ganizzazioni a tenere dei 
ciclj di ritinioni. j j a s -
semblee di organismi pe-
riferici di partito e di or
ganismi di base, nelle 
quali il punto di parten
za. il riferimento generale 
siano qtiesti problemi. In
vece le organizzazioni pe-
rifcriche di solito vengo
no riunite soltanto per 
quelli che sono i motivi 
dell'agitazione e della lot
ta politica imrnediata. 
Tutto questo 6 bene, tut to 
questo si deve continuare 
a fare; ma. in questa agi -
tazione e lotta politica im
rnediata non sempre il 
compagno che parla nella 
cellula. nella sezione, e 
capace di dare rilievo ai 
motivi ideali e ai motivi 
della nostra lotta ideolo-
gica. Sono rare anche le 
riunioni che le nostre se-
zioni dedicano a presen
tare un libro. a spiegame 
il contenuto ad interessare 
i compagni a leggerlo; e 
non dovrebbe essere solo 
la nostra sezione di p ro
paganda a farlo. ma le 
organizzazioni locali. an 
che in forme piii elemen-
tari. Non importa se in 
una di queste riunioni voi 
avrete solo una decina di 
compagni; importa che fra 
quei dieci compagni si pos-
sa seminare bene. Le p r i 
me riunioni che facevamo 
per il Parti to alle volte 
avevano solo dieci. qtiin
dici, venti compagni, ai 

quali v facevamo propa
ganda com'unista. Di tutto 
questo lavoro elementare, 
ma in pari tempo elevato, 
di propaganda ideale, mi 
pare che nel partito si 
sia perduto il gusto, e 
cosi che si perde anche 
lo slancio alia ricerca dei 
nuovj aderonti, dei nuovi 
simpatizzanti. si perde lo 
slancio oll'azione per il 
tesseramento e anche le 
condizioni della lotta po
litica si vedono in un mo
do diverso. 

Per cio che riguarda la 
spinta politica, insisto nel 
dire che noi dobbiamo 
renderci conto che oggi 
l'ltalia e diversa da quel
la che era nel 1945 - '40; 
la grande massa, il nucleo 
dei nostri aderenti — a 
parte i quadri che vengo
no dal '20 - '21. dalla gran
de crisi economica degli 
anni verso il 1030 o dalla 
guerra di liberazione — e 
venuto a noi in un periodo 
in cui le condizioni eco
nomiche. politiche, socia-
li, di costume erano diver
se dalle attunli. E di qui 
deriva la difficolta dpi 
tesseramento; 6 necessario 
un grande sforzo. perche 
una gran parte dei motivi 
che hanno portato a noi 
l'operaio, il contadino, 
l'tiomo del ceto medio cit-
tadino al tempo della 
guerra di liberazione e 

nel '47, al tempo della 
Costituzione e al tempo 
di Scelba, quel motivi non 
esistono o sono come ap-
pannatj e sbiaditi. E allo-
la bisogna andare a cer-
care strati nuovi della po
polazione e parlare delle 
questioni che oggi inte
ressano loro, se vogliamo 
trovare un appiglio alia 
nostra propaganda ideolo-
gica e un'efficacia per la 
nostra agitazione politica. 
Deve essere fatto vera-
mente in questo campo 
uno sforzo di rinnova
mento: lasciar stare le 
cose che sono logore, sa-
per reagire aglj avveni-
menti che oggi si presen-
tano, muoversi nella so-
cieta come c fatta adesso, 
avvicinarsi ai giovani di 
adesso che sono diversi, 
radicalmente diversi dai 
giovani coi quali lavora-
vanio nel 1945 - 46 e fino 
al '50. I giovani di oggi 
rappresentano gia l'inizio 
di una generazione nuova 
di cui noi dobbiamo co-
noscere i modi nuovi di 
pensare e di giudicare le 
question! che li interessa
no. anche se alle volte il 
punto di partenza pub a 
prima vista allontanarsi 
da quelli che erano i vec-
chi nostri motivi di agi
tazione e di propaganda. 

E poi, insisto perche si 
faccta in ogni Federazio-

ne uno studio particolare 
delle zone arretrate e p;*- I 
rallelamente uno studio 
delle zone progredite. In 
ogni Federazione ci sono 
delle sezioni che quando si 
da una parola d'ordine (del 
tesseramento, reclutamen-
to, o mese della stampa) 
entro due o tre settimane 
danno un risultato soddi-
sfacente. e ve ne sono in
vece delle altre a cui bi
sogna star dietro per me-
si. Perche? II compagno 
Amendola mi faceva os-
servare che forse la cosa 
piii interessante sarebbe 
non soltanto di studiare 
perche non vanno avanti 
le zone arretrate ma per
che vanno avanti bene le 
zone progredite, e cioe di 
riuscire a capire i motivi 
dj questa avanzata, di que-
sti regressi. Si tratta dei 
dirigenti? E allora faccia-
mo il confronto tra i di
rigenti e cambiamo i diri
genti che non vanno. Si 
tratta del modo cli lavoro? 
K allora cerchiamo i modi 
di lavoro che rendono di 
piii e che danno i risultati 
che noi attendiamo. Si 
tratta di forme particola
ri di decentramento, di 
forme di organizzazione 
nuove che sono state adot-
tate nell'iina o nell'altra 
localita? E allora studia-
mole. Tutto questo e un 
lavoro che deve essere 

fatto, tutto questo e la
voro di organizzazione. 
Quando parlavo di una 
specificazione del lavoro 
di organizzazione non mi 
riferivo ad una cosa bu-
rocratica come le tessere, 
i bollini, ecc, che sono 
cose che ci saranno sem
pre, ma mi riferivo al mo
do di migliorare un par
ticolare settore del pen-
siero del Partito, della ri
cerca del Partito e quindi 
della realizzazione di que-
gli obiettivi che la sua ri
cerca e il suo pensiero 
hanno indicato come gli 
obiettivi che, se realizza
ti, danno j risultati che 
noi dobbiamo raggiungere. 

Ho detto all'inizio che 
vi sono state delle lacu-
ne; mi consentano i com
pagni di dire che una gra
ve lacuna 6 quella del 
lavoro femminile. che e 
una parte di estrema im-
portanza del lavoro del 
partito. della nostra att i
vita politica. Non possia
mo pensare alia conqui-
sta di una nuova maggio
ranza se non riusciamo a 
spostare dei gruppi impor-
tantj di donne; quelle che 
siamo riusciti a mobilita-
re per la questione della 
pensione e per la difesa 
del lavoro a domicilio, 
dobbiamo riuscire a por-
tarle sul terreno della lot
ta politica, sul terreno del

la espressione di un pen
siero politico, di una po
sizione politica. se non 
altro almeno nelle elezio-
ni, ma anche, io direi. 
nella adesione al Parti to 
comunista e cioe ad un 
organismo che combatte 
per le loro rivendicazioni 
e per la loro emancipa-
zione. Per quanto si rife
risce al lavoro dei giova
ni, anche qui dobbiamo 
vedere cosa deve fare il 
partito per dare alia FGCI 
tutto l'aiuto necessario al
ia conquista della parte 
avanzata delle nuove ge
nerazioni. Per concludere, 
io riterrei giusto che il 
C.C. incaricassc la Dire
zione — come facemmo 
altre volte — di rivolge-
re una lettera al Partito 
in cui sui temi del lavo
ro. della lotta, e della or
ganizzazione del Partito 
venissero date delle istru-
zioni abbastanza precise 
o almeno dei consigli che 
possano servire a tutto il 
Partito per andare meglio 
avanti. 

I'n lungo applauso ha 
accolto la conclusione del 
discorso del compagno 
Togliatti. Subito dopo. 
il compagno Berlinguer 
prende brevemente la pa
rola. per rinunciare a t rar-
re altre conclusioni dal 
dibattito sul primo punto 
all'ordine del giorno. 

II dibattito sul primo punto all'ordine del giorno 
II CC e la CCC del PCI 

hanno proseguito e conclu-
so ieri i l , dibattito sulla 
relazione del compagno 
Enrico Berlinguer sul pr i 
mo punto aU'od.g. della 
sessione: « II rafforzamen-
lo del Partito nella situa
zione attuale >. Nella se-
rata di mercoledl erano in-
tervenuti i compagni Fan-
ti, Fredduzzi, Luporini, 
Marangoni e Alicata. 

FANTI 
II compagno Guido Fan-

ti. segretario della Federa
zione di Bologna, concorda 
sul fatto che rafforzamento 
del partito e lotta per una 
soluzione democratica del
la crisi di governo debbo-
no andare di pari passo, 
cosl come il chiarimento 
delle nostre posizioni pro-
grammatiche e i nostri 
sforzi organizzativi: lo d i -
mostra anche il lavoro di 
popolarizzazione dei r isul
tati del IX Congresso svol-
to in Emilia, il quale ha 
provato la piena conquista 
del quadro attivo del par 
tito alia sua linea politica. 
L'offensiva di destra che 
ha portato alia crisi si 6 
espressa anche sul piano 
locale: gli agrari hanno 
mosso un attacco all'assi-
stenza, ai braccianti e 
quindi all 'imponibile; poi 
sono venuti il decreto sul
la riduzione della super-
ficie a bietole e i tentativi 
di ridurre i salari operai; 
le forze borghesi che ave
vano aderito a posizioni 
unitarie sulla questione 
delle regioni — in part i 
colare i repubblicani e i 
fanfaniani — sono state 
messe sotto accusa per ten-
tare di arrestare la loro 
azione. Ma a questa offen
sive di destra noi abbiamo 
risposto accentuando la 
nostra iniziativa e concen-
trando tutti I piu vari mo
tivi di lotta in una grande 
giornata di manifestazioni, 
dalla quale sono emersi 
con chiarezza gli obiettivi 
antimonopolistici e per una 
politica di sviluppo indu-
striale ed agricolo della 
regione, comuni alia classe 
operaia. ai contadini e ai 
ceti medi. Su questa base 
non soltanto abbiamo bi-
lanciato la controffensiva 
di destra e impedito che 
essa incidesse sulle con
vergenze maturate nella 
base, ma abbiamo allar-
gato la spinta unitaria, che 
si c espressa nei votl una-
nimi dei consigli comunali 
per l'Ente regione e intor-
no alia questione dello 
zucchero, nel convegno sul 
metano dove 11 PSDI e PRI 
hanno accettato la nostra 
impostazione, nel conve
gno regionaltsta di Forll e 
nelle adesioni all ' immi-
nente conx'egno di Ferrara 
sulla bieticoltura le quali 
abbracciano anche una 
parte della DC. 

La nostra azione deve 
muoversi oggi su tre bi-
nari: 

1) approfondire il mo
vimento rivendicativo che 
mette in movimento le 
masse piu vaste, per por-
tarlo a] Iivello della richie-
sta di una soluzione demo
cratica alia crisi di go
verno; : v ; , » . - . , [ 

2) maggiore iniziativa 
politica. sia per realizzare 
gli impegni unitari assunti 
nei recenti convegni, sia 
per investire problemi 
nuovj (per esempio il mo
nopolio elettrico). sia per 
allargare gli accordi uni
tari che gia si delineano in 
vista delle elezioni arnmi-
nistrative. sia per aiutare 
il processo positivo che 
tale situazione * determine 
nei vari movimenti poli
tici. nel PS! come nella 
DC (la sinistra d.c. resta 
ferma su certe posizioni 
avanzate e gli stessi doro-
tei sono costrettt a tener 
conto della pressione di 
base e trovano sempre 
maggiori difflcolt& a reg-
gere la linea di ambi-
gui ta) ; 

3) superare 1 limiti e le 
debolezze del Partito, ma 
prima di tutto i residui di 
sfiducia nella combattivita 
delle masse, clie ancora si 
manifestano. 

11 tesseramento a Bolo
gna e al 96.5 per cento: 
questo risultato e stato 
raggiunto sulla base di una 
vasta campagna in cui i 

comitati comunali e sezio-
nali hanno agito con am-
pia autonomia. Piii lento 
il reclutamento, che ha 
toccato la cifra di tremila 
nucvi iscritti. E* chiaro 
che la campagna di prose-
litismo richiede un impe-
gno maggiore del gruppo 
dirigente di Federazione, 
una piu ampia attivita or-
ganizzativa e ideale. un ri-
lancio della nostra azione 
specialmente verso i gio
vani, gli operai, le donne 
e gli intellettuali. 

FREDDUZZI 
Dopo una breve sospen-

sione, la seduta e ripresa 
sotto la presidenza di In-
grao. 11 segretario della 
Federazione di Viterbo, 
Cesare Fredduzzi, ritiene 
necessario sottolineare con 
piii forza le responsabilita 
della D.C. nella crisi poli
tica e la necessita di risol-
verla rapidamente per r i -
spondere alle attese del 
Paese, proprio perche la 
D.C. vuol prendere tempo 
e alimentare gli equivoci. 
E' necessario per questo, 
anzitutto una mobilitazio-
ne maggiore dei sindacati, 
delle cooperative, delle as-
sociazioni contadine: la 
stessa preparazione del V 
Congresso della CGIL de
ve essere collegata alia so
luzione della crisi. In se
condo luogo dobbiamo 
marcare di piii l'appello 
che rivolgiamo all'opposi-
zione dl sinistra della D.C, 
all'azione su obiettivi posi
tivi come la distensione. le 
Regioni, 1'elevamento del 
tcnore di vita, la lotta an-
timonopolio: in questo sen
so, dobbiamo denunciare 
l'azione di Andreotti nel 
Lazio. che e una autentica 
azione di corruzione della 
democrazia. di qualunqui-
smo, di trasformismo. Non 
a CPSO il leader della de
stra dc e stato tra quel
li che hanno voluto la cri
si. anche se ora si preoc-
cupa per il suo esito. La 
azione che noi abbiamo 
condotto in questa d i re
zione a Viterbo ci ha per-
messo di parlare non solo 
alia sinistra dc ma an
che a gruppi democratici 
degli stessi andreottiani. e 
di determinare spaccature 
in diverse maggioranze 
consiliari. tra cui il capo-
luogo. e in alcune sezioni 
della D. C. specialmente 
nelle campagne. fino a 
giungere al voto unitario 
del Consiglio comunale di 
Viterbo contro il monopo
lio elettrico vaticano. a 
vasti schieramenti unitari 
nelle campagne. a una uni-
ta del PCI. PSI. PSDI e 
PRI per la regione e per 
una nuova maggioranza al 
Comune. alia conquista 
della piu importante Uni
versity agraria della pro
vincia, quella di Montero-
mano. da quindici anni in 
mano ai bonomiani. 

Vi c oggi nella base del
la D.C. una profonda con
fusionc. anche se nello 
stesso tempo sono vive le 
spinte positive, specie tra 
i giovani e i sindacati. E' 
chiaro il pericolo che rap-
presenta la relativa in-
differenza di larga parte 
dell'opinione pubblica. che 
si riflette persino in alcune 
zone del Parti to dove si 
pensa. per esempio. che 
noi non siamo in grado di 
decidere delle soluzioni 
governative. ma che e par-
ticolarmente grave in cer
ti setlori della D. C. dove 
ci si limita a investire tu t 
ti i gruppi dirigenti dello 
stesso giudizio di condan-
na. Per evitare questo p e 
ricolo, decisiva e l'azione 

del Partito, dei sindacati e 
delle masse. Ed e giusto 
dire che non e'e contrasto 
tra iniziativa politica e 
rafforzamento del Partito. 
Noi abbiamo superato il 
100 per cento del tessera
mento e reclutato 800 com
pagni. 

LUPORINI 
II compagno Cesare Lu

porini parla sulle questio
ni della scuola che cosl 
grande rilievo hanno in 
questa crisi; ne parla il co-
municato della Direzione 
del PCI. e vi nccenna per
sino quello della D. C. 
Possiamo dire che 1'inizia-
tiva nostra ha inciso pro-
fondamente nell'opinione 
pubblica: sintomo non ul
timo l'intervento del mini-
stro Medici al Congresso 
dell'ADESSPL Nell'insie-
me dei problemi della r i -
forma della scuola che so
no oggi sul tappeto, Lupo
rini mette l'accento su 
quello della scuola dello 
obbligo, che riveste una 
importanza superiore a 
quella stessa del piano 
decennale, perche investe 
direttamente e in modo de-
cisivo le nostre s t rut ture 
scolastiche ed ha un carat
tere determinante per un 
lungo periodo, per la for
mazione delle nuove ge
nerazioni. 11 disegno di 
legge Medici sulla scuo
la dell'obbligo ha creato 
una vera e propria reazio-
ne a catena, schierando a l -
1'opposizione organizzazio
ni sindacali, associazioni 
cattoliche, I'intero mondo 
della scuola. Ed e sinto-
matico che il giudizio ne
gative muova proprio dal 
principio della discrimina
zione sociale che quel pro-
getto perpetuerebbe e ag-
graverebbe: si puo dire 
che con questo movimento. 
che non ha precedenti da 
decenni, la questione so
ciale rientra nella scuola. 
Intorno a questo motivo 
preciso stanno poi il gran
de disagio delle famiglie. 
il fermento dell'opinione 
pubblica. insomma un 
grande potenziale di lotta. 

Purtroppo. non sempre 
il Partito riesce a svolgere 
nelle sue organizzazioni 
periferiche i propri compi
ti in questo campo. Vi so
no incomprensioni e r i tar-
di non giusti. i quali der i -
vanp probabilmente dalla 
mancata coscienza che 
questo non e tin problema 
particolare. ma una reale 
questione di strtittura del
lo Stato e dell'organizza-
zione della societa. para-
gonabile in un certo senso 
a quella delle Regioni. 
Tanto piii ingiustificato e 
il ritardo. in quanto do
ve ci si e mossi si e visto 
la profonda risonanza di 
questo tcma nolle masse. 
si e riscontrata una larga 
partecipazione dj giovani e 
persino di giovanissimi. di 
operai e di contadini a di-
battiti cd iniziative. par te
cipazione che ha tin valo-
re creativo anche sul ter
reno pedagogico perchd 
rompe i vecchi pregiudizi 
intorno all 'insegnamento 
come selezione e imposta 
tutta una prospettiva de
mocratica della scuola co
me scuola d: tutti . Occor
re percio rafforzare la no
stra iniziativa legislativa 
(per esempio nel settore 
della scuola professional) 
e la nostra azione a tutti i 
livelli sul problema della 
scuola. 

Luporini accenna infine 
ai problemi della ricerca 
scientifica. che sono oggi 
gravissimi e che esigono da 
parte del partito l 'imposta-
zione di una « politica del
la scienza * capace di por
tare il nostro Paese al Ii
vello della civilta moderna. 

MARANGONI 
II segretario della Ca

mera del Lavoro di Rovigo, 
Marangoni, si sofferma sui 
passi in avanti compiuti, 

col dibattito congressua-
le. dall'organizzazione po-
lesana. che in modo fran-
camente autocritico ha cor-
retto gli errori del passato 
e impostato una nuova po
litica di alleanze, di cui 
gia sj costatano i primi ri
sultati. Drammatica e la 
situazione nel Delta, dove 
la sicurezza idraulica. no-
nostante i miliardi spesi 
senza un piano, e oggi peg-
giore di cinque o sei anni 
fa. Un'intera popolazione 
e spinta ad emigrare in 
massa e ci sono organizza
zioni cattoliche che sosten-
gono ormai che per il Po-
lesine non e'e piii niente da 
fare: da Bonelle e emigra-
to il 70% della popolazio
ne. da Ca' Zulian 1'80%. da 
Porto Tolle 5 mila abitan-
ti in pochi anni. Noi ci bat-
tiamo invece per la sal-
vczza e la rinascita del 
Delta, attorno alle riven
dicazioni di un piano or-
ganico e della chiusura dei 
pozzi di metano per s tu
diare e arrestare il feno-
meno del bradisismo. In 
tutti i comunj sono sorti 
intorno a queste rivendi
cazioni dei comitati unita
ri che comprendono comu-
nisti. socialisti, socialde-
mocratici. democristiani, 
C1SL, indipendenti, agri-
coltori. commercianti. E' 
lo schieramento piii vasto 
che si sia realizzato dal '45 
ad oggi. anche se per ora 
limitato all'azione propa-
gandistica. Lo stesso schie
ramento, tuttavia gia si 
esprime anche sui problemi 
della bieticoltura e della 
lotta anti-monopolistica: 
semmai, si trovano delle 
difficolta a collegare la 
spinta generale alia lotta 
per rivendicazioni piii par
ticolari, per esempio per i 
braccianti. che mettano in 
movimento i piii vasti 
strati della popolazione. Le 
debolezze del Partito sono 
legate alia sua struttura 
sociale bracciantile, alia 
insufficiente preparazione 
politica dei quadri. agli er
rori del passato, ma an
che aH'imponente fenome-
no migratorio: oltre 15 
mila comunisti sono emi-
grati negli ultimi otto anni. 
E' per questo che noi ab 
biamo impostato il lavoro 
di proselitismo in direzione 
della e n q u i s t a di strati so-
ciali piii stabili. come con
tadini e commercianti. 

ALICATA 
11 compagno Mario Ali

cata. della Direzione del 
Partito. richiama 1'atten-
zione sugh sviluppi im-
mediati della situazione 
politica. Bisogna — egli 
dice — elimmare le per-
plessita e mcertezze che 
possono frenare la neces-
saria azione del partito. 
Esse derivano dalla com-
plessita e contraddittorieta 
della situazione. nella 
quale si sono venule a 
sommare la grande spinta 
unitaria delle masse ch e il 
nostro Congresso aveva in
dicato e la controffensiva 
della destra che ha aperto 
la crisi di governo. La ca-
duta di Segni era il nostro 
obiettivo. come elemento 
necessario per la chiarifl-
cazione della situazione, e 
il congresso Io disse espli-
citamente; ma e'era anche 
una crescente pressione 
delle forze di destra per 
impedire che il governo 
fosse costretto a cedere a l 
l'azione unitaria: si ricor-
di I'assemblea della Con-
nndustria e le aperte d i -
chiarazioni fatte in quella 
sede in tal senso. forti an
che del fatto che la con
troffensiva partiva da po
sizioni di forza come la fa-
vorevole congiuntura eco
nomica dell'iiltimo anno. 
Vi e contraddizione in que
sto? — si domanda ALca-
ta. — E si pud deflnire 
questa crisi come una crisi 
provocata dalla Confindu-
stria? 

Guardiamoci — rispon-
de — dalle coincidenze 
meccaniche. Non * detto 

che tutte le forze di de
stra puntassero alia crisi 
imrnediata. Nell'azione del 
PLI hanno agito anche 
elementi politici. interessi 
particolari di pnrtito e di 
gruppi; e questo spiega 
1'atteggiamento di pruden-
za della grande stampa 
del Nord. in particolare 
del Corricre della Sera. 
Persino il gesto di Merza-
gora si capisce meglio in 
questa luce: certo anche in 
esso vi sono elementi per-
sonali e contraddittori. ma 
la sua protesta contro la 
crisi extraparlamentaro 
esprime le posizioni di 
quei gruppi di borghesia 
che erano perplessi di 
fronte all 'apertura della 
crisi stessa. E' chiaro che 
tutto cio complica ulte
riormente la situazione e 
ne confonde i l ineamenti: 
a questo punto una solu
zione di destra. diven-
ta obiettivo fondamentale 
dell'azione della grande 
borghesia. di fronte al pe
ricolo di un intervento de-
cisivo delle masse nella 
crisi. 

Ma il nodo della crisi 
e nella DC. Se in noi vi 
e chiarezza di obiettivi. se 
sappiamo portare avanti la 
nostra azione unitaria. e 
oggi possibile smaschera-
re il doppio gioco del 
gruppo dirigente d.c. In 
realta. oggi la DC e alle 
strette. nonostante la pas-
sivita e la debolezza che 
manifesta una parte delle 
sue correnti dj sinistra e 
che anche qui sono state 
rilevate. Oggi e il momen
to in cui possiamo costrin-
gerla alle scelte che ha 
cercato di evitare. Signi
ficative sono ad esempio 
le reazioni al comunicato 
della Direzione d.c, dove 
una buona parte della 
stampa ha consentito col 
nostro giudizio di doppiez-
za e di ambiguita. Lo sma-
scheramento del doppio 
gioco della DC c dunque 
l'obiettivo su cui concen-
trare le nostre forze per 
portare avanti tutta la s i
tuazione. Ma cio esige un 
largo e organizzato inter
vento delle masse, la cui 
mobilitazione unitaria e la 
cui azione deve svolgersi 
in stretto collegamento 
con la crisi: cio e oggi 
possibile. ed e possibile in 
modo diverso dal passato 
perche diversa e piu ma-
tura c la situazione nel 
Paese. perche il doppio 
gioco della DC non puo re-
sistere ulteriormente alia 
spinta delle iniziative con
crete. 

Il partito deve aver 
chiaro questo punto. su
perare ogni residuo di 
passivita (che oggi si 
esprime anche nel consi-
derare «normale> la si
tuazione) e compiere un 
i n t e r v e n t o tempesti-
vo. adeguato. il meno pos
sibile generico. II docu-
mento della Direzione si 
e mosso in questo senso, 
indicando obiettivi pro-
grammatici precisi. persi
no minuti, e tutti legati a 
provvedimenti gia pen
dente davanti al Par la 
mento o addiri t tura ap
p r o v a l da uno dei suoi 
rami e sui quali tut t i i 
partiti hanno gia dovuto 
prendere posizione. E" un 
riehiamo alia coerenza 
delle scelte. alia necessita 
delle scelte che noi dob
biamo fare, facendo in 
questo momento avanxare 
quelle e non altre richie-
s t e generiche, in tutta la 
nostra azione, a tutti i l i 
velli. 

A questo punto Alicata 
propone che il CC prenda 
posizione su due elementi 
nuovi emersi negli ultimi 
giorni. 

II primo elemento r i 
guarda le prospettive di 
una copertura «centrista>. 
Una ipotesi ragionevole 
che si pu6 fare con gli 
elementi della situazione 
politica che abbiamo a di-
sposizione, 6 che un tenta-
tivo del genere nella 


