
r U n i t d / Lunedl 16 man© 1964 FAG 3/conferenza del P C I 

I discorso 
grandi gruppi conser-

|tori e anche reazionari. 
Juesta matt ina i gior-

IIi hanno dato la notizia 
[un prestito concesso da-

Stati Uniti d'America 
I'ltalia per affrontare i 
)blemi piu gravi del-

situazionc economica 
jierna del nostro paese. 
Jbbiamo dire chiaramen-

che non siarrio contrari 
Iquesto; anzi, nei dibat-
li che ebbero luogo nella 
Jmmissione Finanza e 
tsoro della Camera nei 
>rni scorsi, i nostri com-

kgni posero j] problema 
fella possibility e della ne-
jssita di un prestito in-
irnazionale che consen-
kse almeno un respiro nei 
>mento attuale. Pero ri-

Iniamo che il prestito non 
}bba essere legato a nes-
pna condizione politica e 
>n debbn essere l'inizio 

una nuova lotta dei 
fuppi conservatori per 
sostare ancora piu a de-
Ira l'asse dell 'attuale si-
)azione politica del pae-

Ricordiamo, del resto, 
le anche nei 1947 non 
immo contro il prestito 
)me tale; noi ci schieram-
|o contro le condizioni, 
)ntro le clatisole politiche 
jpersino militari che era-

legate a quel prestito 
che diventavano uno 

[rumento per includere il 
jstro paese nei fronte 
;lla guerra fredda che al-
^ra si stava organizzando. 

ricordiamo, poi. che il 
restito del 1947, dopo la 
^ttura dell 'unita delle 
>rze democratiche che si 
fa realizzata alia fine 
flla guerra, fu impiega-

essenzialmente per re-
laurare il potere dei 
ruppi monopolistici e per 
>rire un periodo, durato 

("oppo a lungo, di gover-
centristi, che rifiutarono 

fapplicazione delle norme 
jstituzionalj e l'attuazio-

\e delle riforme che la Co-
tituzione prevedeva. Noi 
iteniamo che oggi sa-
»bbe un grave errore, un 
•ricoloso errore, se qual-

fche cosa di simile si do-
|esse ripetere. 

II problema politico, 
luindi, r imane aperto. Noi 
:i troviamo oggi di fron
te a una offensiva della 
lestra e non bisogna cre-
iere che il prestito ameri-
bano attenuera questa of
fensiva. Anzi, probabil-

lente la rendera piu in-
lidiosa, piu pericolosa per 
jli obiettivi di fondo che 
iggi stanno a cuore delle 
»asse lavoratrici e delle 

forze democratiche e pro
gressive. Noi sappiamo che 
I'offensiva della destra e 
liretta contro le nostre 

Istituzioni democratiche e 
ion e un caso che oggi 
li parli di regime autori-
tario, che si esalti il pas-
taggio da una repubblica 
jar lamentare ad una re
pubblica presidenziale e si 
ivanzino soluzioni che van-
10 in questa direzione. Noi 
riteniamo che questo peri-
Colo debba essere veduto, 
lenunciato, affrontato; ma 
mesto pericolo deve essere 
iffrontato at traverso una 
igitazione, una mobilita-
tione, uno schieramento di 
forze democratiche e di 
lasse lavoratrici sul ter-

Ircno della Costituzione re-
Ipubblicana. 

1/ movimento sinda
cale e i problem! 
dell'economia 
Oggi, in Italia, vi e un 

linesauribile potenziale di 
[energie democratiche e rin-
[novatrici che parte dalla 
[classe operaia, arriva al ce-
[to medio e investe tutte le 
icategorie sociali: ebbene, 
le in questa direzione che 
le necessario rivolgerci ed 
le in questa direzione che 
I bisogna lavorare p e r chia-
Imare alia resistenza. alia 
i azione, per unire e stimo-
Iare questo energie. Ed e 
qui che la funzione del no
stro Part i to si presenta og
gi veramente decisiva. e 
per due motivi: prima di 
tutto perche ci muoviamo 
sulla base di un program-
ma di avanzata democrati-
ca, di riforme delle strut-
ture economiche. che e il 
solo programma reahzza-
to il quale si ricsce a bat-
tere il piano delle forze 
conservatrici; e poi perche 
avanziamo con propositi 
unitari. Noi voghamo uni
re le forze democratiche 
sulla base di rivendicazio-
ni comuni, le quali possa-
no essere fatte valere at
traverso un movimento che 

; parta dalle forze democra
tiche mcdesime. che sono 
attive nella nostra societa 

In questo quadro attri-
buiamo oggi una particola-
re funzione — ha detto il 
compagno Togliatti — alia 
classe operaia e alle sue 
organizzazioni perche essa 
e quella che lavora, la cui 
vita, le cui condizioni di 
aafetenza sono piu vicine 

alia fonte della produzione 
della ricchezza nazionale. 
I sindacati hanno giusta-
mente respinto la proposta 
di un blocco salariale. II 
problema pero e ancora 
aperto e non e affatto 
escluso che ci si serva pro-
prio della concessione del 
prestito per avanzare di 
nuovo la richiesta del bloc
co. E' necessario quindi 
difendere l 'autonomia sin-
dacale dal governo, dal pa-
dronato, e dai partit i . 

E qui si pone una que-
stione che nolle nostre 
Commissioni e stata discus-
sa: quella della par te che 
potra avere il movimento 
sindacale nei momento in 
cui si inizi una ripresa del-
l'economia nazionale. Io ri
tengo che questa questio-
ne dove essere vista in re-
lazione con le caratteristi-
che del movimento sinda
cale italiano, come esso si 
e formato in Italia dopo la 
Liberazione, e cioe su una 
larga base di unita. 

II sindacato — e in que
sto non possiamo che es
sere tutti d'accordo — non 
puo accettare vincoli alia 
propria funzione. alia pro
pria azione, ma sarebbe un 
errore escludere le orga
nizzazioni sindacali dal di-
battito sui problemi della 
programmazione. Inoltre 
occorre, se sara necessa
rio, quando si riesca ad 
andare avanti nella dire
zione democratica, che il 
sindacato tenga conto re-
sponsabilmente del tipo di 
programmazione che verra 
attuato. 

Da questo complesso di 
problemi noi part iamo per 
porre la questione della ne
cessity di nuove maggio-
ranze e di una nuova di
rezione politica del paese 
se si vuole andare avanti, 
se si vogliono rendere va-
ni i piani della destra, se 
si vogliono bat tere le for
ze conservatrici, se si vuo
le applicare la t Costituzio
ne repubblicana, se si vuol 
r isanare la situazione eco
nomica non per rendere 
piu stabile il potere del 
grande capitale finanziario, 
ma per a t tuare quelle r i
forme che la Costituzione 
prevede e apr i re il capito-
lo di un progresso demo-
cratico della economia na
zionale. Questi obiettivi pe-
rd possono essere raggiun-
ti soltanto at traverso un 
legame fra l'azione che si 
svolge dall 'alto e il movi
mento che par te dal basso. 
Sulla base di una unita 
di forze democratiche e, 
particolarmente, di una 
unita delle forze che sono 
orientate verso il socia-
lismo. 

Qui si apre il problema 
del modo come oggi si 
possa giungere ad una uni
ta, a un movimento comu-
ne di tut te le forze politi
che che sono orientate ver
so il socialismo. I compa-
gni socialisti continuano a 
dirci che sarebbe molto 
bello se esistesse questa 
unita. ma poi . affermano 
che. se essa non c'e. la col-' 
pa e dei comunisti. che non 
accettano la politica fatta 
dal Part i to socialista. Noi 
teniamo aperto il proble
ma come problema di di-
batti to. ma non deve es
sere questo un dialogo a 
quattr 'occhi. bensi un di-
batt i to di massa: noi dia-
mo quindi alle nostre or
ganizzazioni il compito di 
portare il problema dap-
pertut to. nelle fabbriche. 
e c c . in modo da arr ivare 
ad una comprensione. piu 
grande di quella esistente 
oggi. fra operai comunisti, 
socialisti. socialdemocrati-
ci e lavoratori cattolici di 
sinistra, in modo da crea-
re nei paese gia demen t i 
di un tessuto unitario che 
domani possa esprimere 
qualche cosa di piu soli-
do e di piu definitivo. 

Ma in che misura siamo 
in grado di contribuire a 
questo processo di azione. 
di lotta. di unita? Dalla 
Conferenza. dalla rassegna 
delle nostre forze sono ri-
sultati alcuni dement i 
fortemente positivi. Risul-
ta che noi siamo una gran
de forza politica di mas>a. 

. la quale esiste in tutto il 
paese ed e capace di svol-
geie in tut to il paese una 
azione eflicace per Un pro
gramma di misure adegua-
te alle condizioni attuali . 
E* risultato che il Part i io 
non soltanto conserva ;1 
suo carat tere di massa. ma 
ha fatto, dalla situazione 
esistente negli ultimi anni. 
un passo avanti . Ritengo 
assai importante il fatto 
che oggi abbiamo nelle no
stre file 200 mila aderenti 
in piu alia stessa data del-

' 1'anno scorso. E' un grande 
risultato, compagni: io so 
benissimo che questo risul
tato deve essere consolida
te e difeso, in ogni modo 
esso 6 gia significative de l -
1'arresto di quella tenden-
za alia diminuzione degli 
iscritti che c'6 stata negli 
ultimi anni, mentre invece 
aumentava Io schieramen
to elet torale del parti to. 
Per6, non basta costatare 

che abbiamo una grande 
forza, che manteniamo 
questo carat tere di massa: 
si tratta di vedere come 
noi utilizziamo questa for
za per esercitare una fun
zione di or ientamento e 
di guida delle masse la
voratrici nelle condizioni 
odierne. 

A questo propesito sono 
stati qui t rat tat i molti pro
blemi, da quelli del carat
tere < di governo > del no
stro Parti to a quelli del 
decentramento e della de-
mocrazia. 

Se vogliams, pero, dare 
una formula complessiva a 
quello che e l 'obiettivo 
centrale che la Conferen
za pone a tutto il Part i to, 
credo che bisogna dire che 
noi oggi vogliamo penetra-
re piii a fondo, con la no
stra organizzazione, e 
quindi con la nostra azio
ne politica, nella societa 
italiana. In particolare, vo
gliamo r idurre il distacco 
che esiste fra la forza no
stra e la nostra penetrazio-
np nella societa civile del 
paese, il che vuol dire che 
si pongono per noi, con 
particolare acutezza, i pro
blemi della fabbrica. dei 
contadini, della famiglia, 
della scuola, delle istitu-
zioni di sicurezza e della 
cultura, e molti altri pro
blemi che sono legati alia 
vita civile del nostro pae
se. Su questa base dobbia-
mo riuscire ad accentuare 
il nostro carat tere di Par
tito capace di governare 
Tltalia, perche vive a con-
tatto con tutt i gli s trat i 
della popolazione lavora-
trice, e in grado di elabo-
rare soluzioni per tutti i 
problemi che oggi debbo-
no essere affrontati e ri-
solti. 

Ratforiare e svi/up 
pore 1 cenfri di po 
fere locale 
Su un piano uni tar io 

dobbiamo riuscire quindi 
— ha proseguito Togliatti 
— a rafforzare e sviluppare 
quei centri di potere locale 
che gia oggi sono nel le ma-
ni delle classi lavoratr ici ; 
dobbiamo creare una forza 
particolare. nuovi centri di 
potere, anche solo embrio-
nali, nella fabbrica e al-
trove; dobbiamo riuscire 
ad al imentare e rendere 
permanente una tensione, 
una atmosfera di inter\ 'en-
to e di controllo delle mas
se lavoratrici sulla dire
zione della vita politica na
zionale. Ed e a t t raverso 
radempimento di questi 
compiti che riusciremo a 
spingere avanti la societa 
italiana verso uno svi lap-
po democratico e verso il 
socialismo. 

Sono compiti, compagni, 
che sono imposti dalla si
tuazione stessa; e i muta-
menti sociali che sono av-
venuti non possono essere 
considerati come un osta-
colo ad andare avanti in 
questa direzione. Bisogna 
riconoscere, pero. che i 
mutamenti sociali. econo
mic! e politici avvenuti r i -
chiedono nuove forme di 
lavoro. Ecco dove vi e sta-
to un difetto e dove tut tora 
vi e del r i tardo che biso
gna superare . 

La nostra Conferenza. 
quindi. non si pone, io ri
tengo. come una svolta 
nell 'azione del Part i to . ma 
come un suo sviluppo, 
un approfondimento. una 
estensione at t raverso una 
attivita differenziata ade-
guata a tu t to cio che di 
nuovo vi e oggi nella so
cieta italiana. ~ 

Qui si e parlato a lungo 
delle € zone bianche >. E* 
mia opinione che bisogna 
stare at tenli a non me t t e -
re tut te le noci in un sac-
co, perche in queste zone 
vi sono diversi tipi di 
s t rut tura economica e so-
ciale: a l t ro e il problema, 
ad esempio, della conqui-
sta di una influenza da 
parte del Part i to comuni-
sta t ra i gruppi di conta
dini. di piccoli proprietari 
di una vasta zona alpina. 
e altro e. invece. il p ro
blema della - penetrazione 
del Parti to comunista nel 
le grandi fabbriche di una 
parte della pianura lom-
barda e di quelle veneta. 
Oggi. quindi . noi dobbia
mo saper t rovare in que-
ste zone il giusto equil i-
brio tra la propaganda, la 
agitazione e le lot te per 
delle rivendicazioni poli t i
che immediate. 

Ritengo invece che. ol tre 
alle cosiddette «zone 
bianche ». esistono ancora 
nei Part i to. quelle che io 
chiamerei «zone di ottu-
s i t a» ; zone cioe, di una 
certa indifferenza alia ne
cessity della applicazione 
della linea del Part i to . E 
questo esiste un po* dap -
pert ut to. na tura lmente piu 
o meno in diverse regioni 
e in diverse provincie. E* 
necessario, quindi , che ci 
sia una azione intensa pe r 
eliminare questa indiffe
renza. 

compagno iatti 

NAPOLI •— Uno scorcio dell 'assemblea, durante il discorso del compagno Togliatti 
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Troppo poco sj e parla
to della propaganda del 
nostro Part i to . Ritengo 
che questo tema dovra es
sere visto con attenzione 
dal Comitato centrale. Mi 
pare che ci s i a una certa 
tendenza ad accrescere il 
numero degli organi di 
part i to che si dedicano a l 
io studio, aU'elaborazione 
al livello generale. Forse 
non e di questo che ab
biamo piu bisogno, perche 
abbiamo organi che gia si 
dedicano a questo compito 
e che hanno bisogno del 
contributo del parti to da 
tu t te le part i . Abbiamo b i 
sogno, invece, di s t rumen-
ti di let tura popolare in 
cui le dirett ive. le elabo-
razioni si t raducano • in 
qualche cosa di semplice, 
accessibile a tut t i . e in cui 
i compiti di azione e di la
voro vengano posti rapida-
mente con il risultato di 
una rapida niobilitazione 
di massa. 

Sviluppo delta demo 
craiia e del dibat 
fifo nei Partito 
Giustamente mi pare che 

sia stata sottolineata la 
necessita dello sviluppo 
della vita democratica in
terna e del dibatt i to nei 
Part i to . E qui. a coloro 
che ci pongono 1'eterna 
richiesta di respingere il 
centralismo democratico. 
noi diciamo che esso e. a p -
punto. una delle norme di 
vita interna democratica. 

Il Part i to Socialista stes-
so, che e organizzato sul
la base di una lotta di 
correnti . riconosce oggi 
che deve l iquidare questa 
lotta di corrente per r iu
scire a mantenere la pro
pria unita e a svi luppare 
una dialettica al suo inter-
no. senza che l'unita del 
part i to ne sia lesa. Salu-
tiamo il fatto che coloro 
che rivolgono l 'attenzione 
a ' le nostre assemblee. met-
Mno in rilievo la diversita 
J i formulazione dall 'uno 
a i ra l t ro compagno. Senza 
dubbio noi ci vantiamo. 
siamo fieri di avere nei 
quadro del nostro par t i to 
militanti che hanno tem
perament!. carat ter i diver-
si, i quali affrontano de-
terminati problemi secon-
dq la visione confacente 
alia propria pceparazione; 
tut to questo arriicchisce la 
vita, il dibatti to nei Prvrti-
:o: tut to questo aiuta la 
elaborazinne politica e il 
Part i to nello sviluppo del
la propria azione. 

Vogliamo che la demo-
crazia interna, e quindi il 
dibatt i to al l ' interno del 
Part i to , continui ad esser-
ci. In questb rnodoil n o 
stro Par t i to assume una 
propria fisionomia partico

lare che non vogliamo 
contrapporre alia fisiono
mia che hanno part i t i co
munisti di altri paesi. 

La nostra fisionomia ci 
viene dalla nostra storia, 
dalla lotta condotta sotto 
il fascismo, duran te la 
guerra di liberazione e. og
gi. per Tattuazione e l 'ap-
pMcazione della democra-
zia e della Costituzione re 
pubblicana. E' con questa 
fisionomia che ci presen-
tiamo al dibatti to in terna-
zionale con altri part i t i co
munisti . Abbiamo respin
to le posizioni chiuse. dog-
maticne, settarie presenta-
te ' dai compagni cinesi e 
le critiche che essi hanno 
fatto alia linea politica 
del nostro Part i to. Sulla 
base di quelle critiche ci 
siamo rivolti ai compagni 
c'nesi ed abbiamo det to : 
noi sosteniamo una posi-
zione che riteniamo sia r i -
voluzionaria perche apre 
la strada all 'avanzata ver
so il socialismo. Venite in 
Iialia con una vostra de-
Iesazione, apri te il d ibat 
tito con noi. vedete come 
stanno le cose e date poi 
il vostro giudizio. I com
pagni cinesi hanno respin
to questa proposta. 

Recentemente i compa
gni cinesi hanno commes-
so un gravissimo er rore : 
quello di criticare e re
spingere l'accordo per la 
proibizione degli esperi-
n»enti nucleari firmato a 
Mosca fra gli Stati Uniti e 
r i ' n i o n e Sovietica e poi 
dalla maggior par te de
gli altri paesi del mondo 
Riteniamo che questo sia 
un grave errore politico 
che contribuisce a dimo-
s t rare a tut t i . anche a cq-
loro che avessero potuto 
avere dei dubbi. che la po
litica dei compagni cinesi. 
in questo campo. e sba-
oliata. Recentemente il 
compagno Ciu En Lai ha 
fatto un giro nei paesi de l -
l'Africa e dell 'Asia: egli ha 
fatto delle dichiarazioni. e 
noi abbiamo constatato 
con un certo interesse che 
queste dichiarazioni eran« 
molto favorevoli ad una 
polit ;ca di distensione Ri-
leviamo che vi e una con-
traddizsone fra determina
te posizioni ideologiche. 
che con tanta forza pole-
mica vengono difese dai 
compagni cinesi nei loro 
articoli. e il riconoscimen-
t t , di determinate realta. 

Abbiamo constatato che 
anche per ci6 che riguarda 
il rapoorto • reciproco tra 
lo sviluppo dell ' industria 
e auello deiragricol tura in 
un • >istema socialista. i 
compagni cinesi hanno ri* 
veduto gran par te di quel 
la che era un po" la po-
siz'one tradizionale. Non 
voglio, con questo. accu-
snre i compagni cinesj di 
revisionismo, ma voglio di
re che essi tengono conto , 
nei loro paese, della real

ta, e che modificano quel
lo che vi e da correggere 
e ds rinnovare. 

Riteniamo debba essere 
evitato l 'approfondimento 
dei contrasti fra parti t i co
munisti e stati socialisti. 
tra quei partit i comunisti 
che hanno obiettivi comu
ni ma che lottano in con
dizioni diverse e, quindi, 
inevitabilmente, seguono 
linee diverse. Anche gli 
stati socialisti si trovano 
in condizioni diverse ma 
tutti hanno una base uni-

ca: sono gli stati della 
classe operaia, del popolo, 
rono gli stati dove le classi 
borghesi possidenti capita-
listiche non partecipano 
piu nl potere. Di qui rica-
v i imo la conseguenza di 
condannare il modo dei 
comDcgni cinesi di condur-
rp la polemica, un modo 
che porta questa polemica 
al livello di una rissa e di 
una azione scissionistica. 

Noi riteniamo che le di
versita che esistono oggi 
nyl mondo tra i compagni 
cha fanno parte dell'iuio o 
i!eU'3ltro Partito comuni
sta vengano superate; bi-
p gna difendere, al di so-
pra di tutto. l 'unita del 
movimento comunista in-
ternazionale, la solidarieta 
dei lavoratori e dei comu
nisti con gli stati socialisti 
nella lntta contro l'impe-
rialismo. per la realizza-
zione di sempre nuove 
conquiste socialiste. 

Oggi si parla — ha con-
tinuato Togliatti — nei 
movimento comunista, del
la necessita di convocare 
una nuova conferenza co
me quella del '60 per di-
bat tere questo problema e 
giungere a determinate 
conclusion! Il nostro Co
mitato centrale ha espres
so le sue perplessita circa 
la convocazione di questa 
conferenza; esse derivano 
dal timore che una con
ferenza simile serva male 
alio scopo, che deve esse
re quello di raggiiuigere 
almeno un minimo di uni
ta e consenta poi lo svi-
lupDO di un dibattito. per 
evitare quindi la rottura. 
la scissione e la rissa. 

La nostra perplessita de-
riva dalla preoccupazione 
che la convocazione di una 
conferenza nella quale ven-
ga adottata la contrappo-
sizione di due politiche op-
poste non aiuti a stabilire 
l 'unita ma possa rendere 
piu profonda la scissione 
a cui tendono determinati 
gruppi. Noi contrapponia-
mo alia proposta di convo
care una simile conferen
za internazionale quella di 
avere dei contatti, degli 
incontri a gruppi di par
titi , soprattutto gruppi di 
part i t i i quali si trovino 
di fronte a problemi ana-
loghi, incontri che consen-
t i ranno di elaborare una 
linea politica in cui ci sia-
no gli dement i comuni e 
gli elementi di diversita. 
soprattutto di fronte ai 
grandi problemi che oggi 
stanno davanti a noi e che 
sono quelli della lotta per 
la pace, delle misure che 
possono essere prese per la 
distensione internazionale 
nelle diverse part i del 
mondo. i problemi della 
avanzata della classe ope

raia nei paesi occidental! 
verso il socialismo e i pro
blemi del collegamento tra 
il movimento comunista, 
socialista, operaio dell'oc-
cidente europeo con i mo-
vimenti dei paesi che si 
sono recentemente libera-
ti dai regimi coloniali. Di 
questo problema sara in-
vestito il Comitato cen
trale. 

/ rcrpporfi fra gli or
gani di direzione e 
fo base 
11 compagno Togliatti ha 

proseguito affermando che 
non abbastanza si e discus-
so della questione della or-
gani/yazione degli organi 
centrah del Parti to. Giu-
sta e la critica c la preoc
cupazione espressa nei di
battito sulla istituzione dei 
comitati regionali con fun
zione politica. i quali non 
dovono portare ad affie-
volire i legami t ra i grup
pi dirigenti d d l e federa-
/ioni e gli organi ccntrali 
del Partito. Non giusta del 
tutto, invece, la critica cir
ca una searsita dei con
tatti t ra i compagni diri
genti che fanno parte de
gli organi centrali del Par
tito p la massa delle or
ganizzazioni periferiche del 
partito. Togliatti ha invi-
tato i compagni ad una ri-
flessione perche si pongo
no questioni che non sono 
prive di valore: cosa e av-
venuto nei centro del Par
tito. nei corso degli ultimi 
anni? E' avvenuto un pro
cesso vivace di rinnova-
mento; noi abbiamo ad es
so un Comitato centrale di 

. 140 membri, una direzio
ne di 25, una segreteria di 
9 compagni. E' un sistema 
che ha i suoi inconvenien-
ti perche e abbastanza pe-
sante; pero l 'abbiamo vo-
luto, appunto, per facili-
ta re il processo di rinno-
vamento, l'accesso di nuo
vi gruppi dirigenti ad una 
elaborazione di carat tere 
nazionale dei dibattiti che 
si svolgono nei Comitato 
centrale. nella direzione e 
anche all 'attivita operati-
va che spetta ai compagni 
della direzione e della se
greteria. 

Non vi e nessun partito, 
in Italia, il quale con tanta 
energia sia andato avanti 
"come noi sulla via del rin-
novamento degli organi di
rigenti senza perdere. natu
ralmente. il capitale che 
viene da tut ta l 'attivita che 
abbiamo svolto e che si e-
sprime anche nella persona 
di coloro che hanno diretto 
questa attivita. Noi dobbia

mo andare avanti per que
sta strada, tenendo pre-
sente le necessita organiz-
zative e anche le necessita 
del decentramento. Non si 
puo, da un lato, volere il 
decentramento di na tura 
politica e democratica e 
poi, daU'altro, presentare 
richieste che chiederebbero 
un concentramento di fun-
zioni direttive in un grup-
po di compagni per cui que
sti compagni non riuscireb-
bero piu a far fronte ad 
esse. 

E vi sono motivi di ordi-
ne materiale: sono motivi 
di natura organiz/ativn di 
cui le organizzazioni peri
feriche del parti to debbo-
110 tener conto. Noi non ab
biamo mai voluto che il no
stro partito diventasse un 
parti to monocefalo; abbia
mo sempre combattuto con
tro queste concezioni e per 
avere alia sua testa un or-
ganismo collettivo. Lascia-
mo che gli avveisari specu-
lino sulle differen/e di tem-
peramento dell'iuio e del-
l'altro compagno; noi con-
tinueremo a lavorare e a 
lottare perche ci sia un rin-
novamento degli organi di
rigenti, un loro arricchi-
mento e chicdiamo. anzi, ai 
compagni della periferia di 
rendersi conto di questo e 
di aiutarci nell 'assolvimen-
to di questo compito. 

E' evidente che organi-
smi dirigenti composti in 
questo modo debbano ave
re una loro dialettica inter
na che e una dialettica nuo
va a seconda dei compagni 
che vi prendono parte, a 
seconda di cio che i singoli 
compagni possono e deb-
bono fare. Ma l'aiuto dei di
rigenti delle organizzazioni 
periferiche e indispensabile 
perche si possa andare 
avanti . 

Compagni, concludiamo 
dunque i nostri lavori; la 
Conferenza e una istanza 
consultiva del nostro Par 
tito, essa elabora problemi 
e soluzioni che presenta al 

Comitato centrale perche 
esso le ratifichi e aggiunga 
quello che ritiene necessa
rio aggiungere come impo-
stazione di problemi nuovi. 
Vorremmo pero fare una 
raccomandazione ai dirigen
ti delle organizzazioni di 
parti to: non at tendete le 
decisioni del Comitato cen
trale, mettetevi al lavoro 
immediatamente, s u bito, 
sulla linea che e stata t rac-
ciata da questa Conferenza 
di organizzazione. 

Compagni — conclude To
gliatti tra grandi applausi 
dell 'assemblea — andate al 
lavoro, andate alia lotta; 
fate andare avanti bene an
cora alia testa delle masse 
il nostro Part i to! 

Gli ultimi interventi 
Nell 'ultima seduta ple-

naria della conferenza, e 
prima di quelli di Togliatti 
e Macaluso, si sono avuti 
gli interventi dei compa
gni Marangoni. Piscitello e 
Damico. 

Marangoni 
II compagno Marangoni, 

segretario regionale del Ve-
neto, ha affrontato il pro
blema del dialogo con il 
movimento cattolico. sopra-
tut to nelle < zone bianche > 
(come il Veneto) dove piu 
esso appare suscettibile di 
fertili sviluppi. Le crigini 
del movimento cattolico — 
su una piattaforma di op-
posizione alio Stato libera-
le — lo hanno collocato su 
posizioni assai avanzate che 
oggi si manifestano in spin-
te non riassorbibili, almeno 

in grande parte, dall'in-
terclassismo democristiano. 
Nei Veneto, in particolare, 
il movimento cattolico si 
fonda su una base contadi-
na e operaia che si espri-
me attraverso una concre-
ta spinta sindacale e attra
verso un progressivo raf-
forzamento delle sinistre 
democristiane. 

II compagno Marangoni 
cita gli esempi significati-
vi delle province di Vene-
zia, Treviso, Vicenza e Ve
rona nelle quali dominava-
no incontrastati nella. DC. 
fin dal dopoguerra, i < no-
tabili » di destra e di cen-
tro-destra. N e g l i ultimi 
tempi si sono svolti, nelle 
quat l ro province, i congres-
si provinciali della DC: la 
sinistra ha vinto ovunque 
e su una piattaforma poli
tica assai avanzata — an
che se non priva di con-
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traddizioni — che si fon
da sulla rivendicazione di 
una piena autonomia dal
la gerarchia ecclesiastica, 
sulla richiesta di profonde 
riforme di s t ru t tura anche 
in relazione all 'attuale fa-
se di difficolta congiuntu-
rali, sull 'abbandono dell'an-
ticomunismo < viscerale >. 

Si t rat ta di un fatto im
portante che dimostra due 
cose: che l'interclassismo 
dc comincia a essere intac-
cato anche daH'interno; che 
la rot tura avviene per la 
spinta di forze popolari le
gate ai sindacati e ai mo-
vimenti dei lavoratori cat
tolici. Gli elementi ogget-
tivi che sono dietro a que
ste spinte vanno ricercati 
soprat tut to nell'esodo dalle 
campagne e nei problemi 
legati aU'ingolfamento dei 
centri urbani. 

Centinaia di migliaia di 
contadini, giovani per lo 
piii, vengono a contatto per 
la prima volta con concrete 
esperienze di lotta di clas
se, con lo sfruttamento in-
dustriale; nei contempo es
si si scontrano con i gravi 
problemi della casa, dei t ra-
sporti urbani ecc. All'origi-
ne di questo esodo sta, d'al-
t ro canto, una politica a-
graria del governo che, 
puntando sulla grande a-
zienda capitalistica auto-
sufficiente. ha messo in cri-
si la piccola e media pro-
prieta che nei Veneto rap-
presenta la par te prevalen-
te (il 63 *& delle aziende 
agricole venete non supera 
i t re e t tar i ) . 

La spinta di ribellione 
che viene da queste nuove 
condizioni non e c e r t o 
espressa con la necessana 
coerenza dalla sinistra dc, 
che continua a oscil.lare fra 
posizioni coraggiose e avan
zate. e l'incapacita ad ac-
quisire una reale autono
mia. Cio spiega i successi 
del nostro part i to nella re-
gione il 28 aprile. Va pe
ro aggiunto che il nostro 
part i to non sempre si pre
senta abbastanza forte e 
ancorato a un linea politi

ca omogenea, cio che spes-
so impedisce il dialogo piu 
fertile con il mondo catto
lico. 

Alia nostra analisi circa 
le cause della situazione di 
cui oggi soffrono anche i 
lavoratori cattolici — av-
vertendone • le condizioni 
inumane — le sinistre dc 
rispondono affermando che 
da noi le dividono le di
verse concezioni del pote
re e delle democrazia. Per-
cio e necessario che noi, 
insistendo nella nostra cri
tica e continuando a con-
testare alia sinistra dc le 
sue contraddizioni, portia-
mo nei contempo avant i , 
approfondendo, il discorso 
nostro sulla pluralita dei 
parti t i , lo Stato, la liberta. 

Piscitello 
E' in at to in Sicilia — 

afferma il compagno Nino 
Piscitello di Siracusa — un 
serio sforzo di r innovamen-
to del par t i to teso a sotto-
lineare come tut t i i proble
mi della nostra organizza
zione siano anche grandi 
problemi democratic!, che 
interessano non soltanto il 
r istretto nucleo degli iscrit
ti ma tut ta la popolazione. 

II movimento braccianti- ' 
le non e in passato riusci-
to a collegarsi con i com-
plessi problemi delle citta 
che negli ultimi anni sono 
andate caoticamente svi-
luppandosi. La preparazio-
ne della Conferenza ha, 
percio, avuto come compi
to principale quello di ade-
guare la capacita del par
tito al grande problema del 
collegamento fra gli strati 
bracciantih che tradizio-
nalmente hanno costituito 
il nerbo della nostra orga
nizzazione e i nuovi strat i 
popolari che si sono creati 
in seguito alle modificazio-
ni economiche intervenu-
te. Modificazioni che se 
hanno accresciuto il peso 
sociale della classe operaia 

(Segue a pngimm 7) , 


