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Le conclusioni del compagno Longo al Centrale e alia CCC del PCI 

IMPEGNO DELLE GRANDI ORE 
Le elezioni del 19 maggio dovranno segnare I'inizio di una tappa nuova sulla strada del rinnovamento democratico dell'ltalia, sulla strada del progresso, della pace, del socialismo 
Con un discorso dol segre-

tario generale del PCI, com
pagno Longo, si e conclusa la 
riunione congiunta del Comi-
tato Centrale e della Commis 
sione centrale di controllo de-
dicata alia impostazione del 
la campagna elettorale. Prima 
della chiusura dei lavorl e sta-
to approvato un docuniento 
sull'universita. 

Ed ecco il testo del discor
so pronunciato dal compagno 
Longo: « Compagne e compa
gni, mi limitero a delle con
clusion! brevi, pniche il dibat-
tito ha posto in luce un ac-
cordo sostanzlale sul program-
ma politico con cm il partlto 
si presenta alle elezioni del 
19 maggio. Si e trattato di un 
dibattito ricco ed interessante 

profondamente legato alia real-
ta della situazione del pae.se, 
alle condizioni di vita delle 
masse popolari. Da questo di
battito e emursa conferma 
ta la convinzione, che espri-
mevo nel mio rapporto, nun 
soltanto delta necessita ma 
della possibilita concreta di 
fare delle elezioni di maggio 
un momento di grande impor-
tanza nella storm politica del 
dopoguerra. " E' ora di cam 
biare " avevo sottolineato nel 
mio rapporlo ed il dibattuo 
ha conformato che esistono 
oggi tutte le condizioni per
che le elezioni portino effetti-
vamente ad un camUiamento 
reale, il quale denvera negli 
orientamentt e negli schtera-
menti politici dal colpo che 
daremo alia DC e al centro-si-
mstra e daM'avanzata che rea-
lizzeranno il nostro partito e 
la sua politica di unita di tut
te le furze di sinistra, laiche 
e cattoliche. Per conseguire 
questo risultato che e neces-
sario e possibile, noi dovre-
mo lavorare con tenacia e con 
passione, chiamando tutto il 
partlto fin da oggi, aU'inipe-
gno dei grandi momenti. Avre-
mo di fronte, come sempre, 
un avversano il quale non esi-
tera a ncorrere all'anticomu-
msmo della piii bassa lega, 
nel tentativo di impedire che 
la campagna elettorale sia an-
che un momento di npensa-
mento e di discussione tra tut
te le forzo politiche. Che co-
sa altro sigmfica, in effetti, 
se non questo, i'appelio cue 
un giornale moroteo della se
ra rivolgeva pochi giorni fa 
ai partiti del centro-sinistra a 
svolgere quello che esso defi-
niva "una furibonda campa
gna " anticomunlsta? La de-
mocrazia cristiana ed I parti
ti del centro-sinistra hannu bi-
sogno di questo esasperazio-
ni per cercare cosl di nascon-
dere, o almeno di copnre in 
parte, il fallimento del cen
tro-sinistra. Cercheranno dun-
que, con ogni probability, di 
andare ad una vera e propria 
rissa politica, e di evitare ogm 
pacato e ragionato confronto 
di esperienze e di posizioni. 
Si sbagliano, pero, se pensa-
no di poterci trascinare su 
questa strada, che e rifiuta-
ta oggi dalla grande maggio-
ranza del nostro popolo. 

II rapporto 
tra democrazia 

e socialismo 
La campagna elettorale che 

noi condurremo sulla base del-
l'appello per le elezioni che 
noi abbiamo proposto al Comi-
tato centrale si fondera sulle 
cose reali, su confront! concre-
ti. partira dai problem! rhe as-
gillano ed appassionano le 
grandi masse dei lavoraton e 
dei giovani. Sara una campa
gna elettorale in cui nui por-
remo al centro la quest lone 
di fondo che sta oggi dinanzi 
al nostro popolo: battere la 
DC ed il centro sinistra, ri-
creare nuovi rapporti di uni
ta tra tutte le forze di sini
stra, fare avanzare il paese, 
dopo questi cinque anni di 
paralisi e di delusioni, sulla 
strada del rinnovamento de
mocratico e del progresso so-
ciale. Noi comprenuiamu be-
mssimo che la strada che i 
partiti della maggioranza si 
apprestano a seguire e per 
niolti versi una strada obbli-
gata, poiche " la fine di questo 
panamento — come ha scrii-
to nei giomi scorsi il piii gran
de settimanale inglese — e sta-
ta straziante ed tndecorosa " 
e di fronte al giudizio degli 
italiani " s t a il divario tra le 
promesse ed i fatti ". I parti
ti della maggioranza, ha nle-
vato a sua volta un grande 
quotidiano pangino. "si npre-
sentano agli elettori a mani 
vuote. La situazione e ancora 
quella del l « a " La nostra 
non sara perO soltanto una 
campagna di denuncia di que-
»te inadempienze. Non ci li-
miteremo a sottoporre a tutti 
gli italiani le condizioni reali 
in cui il centro-sinistra lascia 
il paese. A questa denuncia 

| »ccompagneremc sempre I'm 
diCoziuiie concreta e credibi-

[le, necessana e possible del-
l'affermazione di una nuova 

[politica. Ci presenteremo cosl 
, per quello che realmente sia 
jmo: come una grande forza 
positiva. chiamata a svolgere. 

Iln questo momento. una fun-
zione decisiva per tutto lo svi-
luppo democratico del nostro 
paese. 

E la funzione che abbiamo 
{sempre assolto. Oggi la no
stra responsabiiita e ancora 

[maggiore. propno perche di-
rerse e nuove sono le possi-

|b ihta che ci stanno di fron-
e perche grandi forze ntio-

», cattoliche e sociahste. guar-
10 a noi con occhio diver-
che per il passato veden-

lo nel nostro partlto e nella 
lua politics unitaria un essen 
iale punto di nferimento per 

fare avanzare un nuovo cor 
politico capace di risolvere 

jll'interesse delle grandi mas-
la voratrici, i problemi di 

Jondo del nostro paese Sia 
10 cioe piii che rnai in pas 

al centro della vita na-

zlonale. Siamo la forza alia i 
quale guardano con speranza 
e con fiducia tutti quanti 
sentono che e ora di cambia 
re, e che bisogna avviare I'lta 
ha su una strada nuova. No) 
lasceremo percib agli al tn gli 
anatemi e le ingiurie. Noi par 
leremo, in tutti 1 campi, e su 
tutti i problemi, II hnguaggio 
semplice e chiaro delle cose 
concrete. Ben se ne rendono 
conto i nostri avversari, i qua 
li non sanno far altro in que 
ste ore, che contraddirsi a vi-
cenda a proposito deli'atteg-
giameiito estremamente pre-
ciso e chiaro che abbiamo as-
sunto di fronte ai piii recen-
ti sviluppi in tutta una serie 
di paesi socialist 1, in prlmo 
luogo in Cecoslovacchia " II 
PCI tentera di sfruttare il 
nuovo corso politico di Pra-
ga ", si leggeva ieri in un gran
de titolo di un quotidiano mi-
lanese. " IL PCI si allinea con 
Praga — si leggeva nel titolo 
di un giornale bolognese del 
medesimo orientamento — ma 
tace sui fatti della Polonia ". 
Noi, pero, non abbiamo nul
la da latere. Tanto e vero che 
la nostra stampa ha informa-
to ed lnforma ampiamente 
anche su tutto quanto avvie-
ne, e ovunque avviene, in que
sti giorni. La nostra linea e 
perfettamente chiara. Per 
quanti sforzi facciano non rle-
scono a nasconderlo i com-
mentatori che stamani dedi-
cavano i loro editorial! ai la-
von del nostro Comitato Cen
trale. " Un comunismo come 
quello che ci viene radiosa-
mente dipinto dall'on. Longo 
(scrive sulla Naziune Enrico 
Mattei) non si e mai visto in 
alcun paese, neppure In paesi 
economicamente progrediti, 
come era la Germania orien
tate, e all'avanguardia della de
mocrazia sociale. come la Ce
coslovacchia. Per quale ml-
racolo dovremmo vederlo na-
scere in Italia? ". Noi non cre-
diamo ai miracoll e non ne 
abbiamo mai propostl. La pro-
spettiva alia quale lavoriamo 
da anni e con coerenza, la 
prospettiva alia quale hanno 
teso tutte le concezioni di An
tonio Gramsci, tutta l'azione, 
il pensiero e la politica del 
compagno Togliatti, la prospet
tiva alia cui definizione e pre-
cisazlone ci siamo adoperati 
in tutti 1 nostri piii recent! 
congressi, e stata quella di 
una via italiana al socialismo 
la quale affondasse le sue pre-
messe in quella che e la real-
ta del nostro paese, nelle con
dizioni del mondo di oggi. Sia
mo giunti in questa nostra 
elaborazione che si e sempre 
strettamente intrecciata con 
la nostra lotta politica e con 
tutta la nostra azione, a con
clusioni di cui nessuno pu6 
piii contestare 11 significato di 
principio e l'importanza po
litica. II nodo attorno al qua
le abbiamo lavorato impegnan-
doci a fondo e stato quello 
del rapporto tra democrazia e 
socialismo, e del carattere che 
deve assumere nel nostro pae
se una democrazia socialista. 
Alio stesso tempo noi abbia
mo compreso che quest'opera 
di elaborazione, che questa 
nostra concreta azione politi
ca, non erano separabili da 
una azione internazionale la 
quale tendesse ad affermare 
rapporti nuovi tra i partiti co-
munisti ed operai. secondo la 
conrezione di Togliatti del-
l'unita nella diversita. 

Sappiamo che il nostro par-
tito ha dato su tutti questi 
temi un suo contributo, e non 
e senza commozione che no! 
registriamo l'omaggio non for-
male che al pensiero ed 
all'opera di Togliatti hanno 
dato in questi giorni. in occa-
sione del 75. anniversario del
la sua nascita, i compagni di 
Praga e di Budapest. Noi ab
biamo sempre, in tutta la no
stra azione. combinato stretta
mente i due momenti insosti-
tuibili ed irrinunciabili della 
autonomia e dell'internaziona-
lismo Sbaglia profondamente 
chi vedesse nel nostro contl-
nuo richiamo aU'eguaglianza, 
alia autonomia, alia sovranita 
e alPindipendenza dei partiti 
comunisti ed operai una qual-
siasi tendenza all'indebolimen-
to deH'internazionalismo pro-
letario e all arret ramento di 
fronte alia pressione dell'ideo-
logia borghese. II nostro par
tlto e il movimento operaio 
e democratico itahano — lo 
diciamo senza vanterie, ma 
con convinzione profunda e 
con la coscienza di chi ha 
sempre assolto il suo dove-
re — hanno dato sempre tan-
te e cosl profonde manifesta-
zioni di solidarieta e di aiuto 
concreto — nei limiti delle lo
ro possibilita — a tutti i mo-
vimenti e a tutte le lotte del 
popoli per la liberta, contro 
rimperialismo e contro le for
ze fasciste e reazionarie dei 
vari paesi da non consentire 
dubbi o insinuazioni in propo-
sitivo. Noi siamo fieri di que
sto contributo dato dal movi
mento operaio italiano. Noi ve-
diamo in esso una dimostra 
zione della nostra influenza e 
della nostra forza, per es«ere 
riusciti a realizzare in que-
ste lotte una unita sempre 
piii larga di grandi masse s« 
cialiste, cattoliche e democra 
tiche. per essere nu.«riti ad 
unire nella lotta p«r la pace 
la grande magg;oranza del po
polo italiano. 

Guardiamo 
con fiducia 

all'esperienza 
cecoslovacca 

Noi pensiamo che i rappor
ti di tipo nuovo che devono 
stabilirsi tra 1 partiti comuni
sti non possono escludere un 
aperto confronto di posizioni 
e di idee Ma questo confron 
to deve sempre partire dal ri-

conoscimento pieno dell'auto
nomia e dell'indipendenza di 
ogni singolo partlto comuni 
sta In questo quadro noi ab 
biarno espresso u nostro ap 
prezzamento per l'azione che 
i compagni i quali dirigono 
ora il partito comunista ceco 
slovacco hanno svolto e van 
no svolgendo, con l'appoggio 
aperto dell'opinione pubblica 
e degli organismi dingenti del 
partito, per creare le condl 
zioni di uno sviluppo pieno 
della democrazia socialista, ca 
pace di liberare e mettere in 
movimento tutte le forze del
la societa. Noi concordiamo 
con i compagni francesl nel 
rilevare, come essi hanno scrlt-
to sull7/ur/(emt/e, che quello 
che 6 in causa in Cecoslovac
chia non 6 il socialismo, ma 
sono in causa dei metodi che 
sono coasiderati ormai un 
ostacolo al pieno dispiegamen-
to della societa socialista: " e 
in causa — e questo tutto il 
senso del processo politico in 
tentato a Novotny — l'eccessi-
vo concentramento del potere 
nelle mani di un solo uomo 
o di un piccolo gruppo di 
uomini; la tendenza a tutto 
regolamentare; la propensione 
ad assimilare ogni scarto di 
linguaggio e di pensiero alia 
espressione di una opinione 
nemica ". Ben vediamo tutte 
le difficolta che questa azione 
incontra e puo incontrare. Ma 
vediamo anche che questo 
sforzo ha un grande signifi-
cato per tutta 1'Europa, e con
cordiamo con quanti hanno 
rilevato in questi giorni in 
Italia che l'evoluzione In cor
so in Cecoslovacchia " ci ri-
guarda tutti da vicino" — co
me scriveva la settimana scor-
sa I'Esprcsso — perch^ la 
realizzazione di una piii avan-
zata democrazia socialista r a p 
presenterebbe non soltanto un 
grande contributo alia lotta 
della classe operaia e delle 
forze di sinistra nei paesi ca 
pitalisti, ma costituirebbe an
che uno stimolo a superare 
con piii coraggio in tutti 1 
campi le remore che ancora 
si frappongono ad uno svilup
po pieno della democrazia so 
cialista 

Si tratta di una espenenza 
nuova alia quale noi guardia
mo con fiducia e alia quale 
pensiamo che nessuno dovreb-
be portare ostacoli. Anche i 
nostri avversari comprendono 
il significato dell'azione in cui 
sono impegnati i compagni 
che dirigono il partito ceco-
slovacco. Lo comprendono e 
lo temono, perche sanno che 
la creazione di una avanzata 
democrazia socialista in Ceco
slovacchia non sarebbe certo 
per noi un modello al quale 
richiamarci acriticamente, ma 
sarebbe invece uno stimolo per 
tutte le forze comuniste, socia-
liste e di sinistra dell 'Europa 
occidentale a misurarsi insie-
me, in modo sempre piii con
creto, con quella che sempre 
piii si presenta come una 
esigenza di fondo della no
stra epoca, cioe U passaggio 
ad una societa di democrazia 
socialista capace non soltanto 
di risolvere i problemi assil-
lanti di questi paesi, ma di 
avviarli sulla via di una de
mocrazia reale e di un socia
lismo capace, nella dialetti-
ca di uno Stato laico e plu-
ripartitico, di mobilitare tutte 
le energie per costruire una 
societa del tutto nuova. 

Guardiamo dunque con fi
ducia a questa esperienza. Es-
sa non cl trova impreparati, 
non ci pone in alcun modo 
in imbarazzo come pretendo-
no alcuni giornalisti borghesi, 
ma ci trova invece coscienti 
del fatto che a questo appun-
tamento con i problemi nuovi 
dello sviluppo pieno della de
mocrazia socialista il nostro 
Partito si trova preparato e 
maturo per tutto il suo orien
tamento e per tutta la linea 
che ha elaborato e condotto 
avanti in tutti questi anni. 
Vorrei dire ancora qualcosa 
su un altro problema. che 
in questi giorni e oggetto di 
ampie ed appassionate discus
sion!. 

Salutiamo 

le nuove 

forze giovanili 

che entrano 
in campo 

I problem! postl dal'.o svi
luppo del movimento stuaen-
tesco, e. piii in generale. l pro
blemi delle giovani generazio-
ni. hanno trova to nel nostro 
dibattito un nlievo ed ana 
ampiezza indubblamente as 
sai MgriifiratiYi Abbiamo w 
vertito. nella stessa varleta 
delle analisi e dei punt! dt 
osservazione dal quail sono 
stati esaminati questi orn:>»e 
mi un sostanziale *rrici»ni 
mento della nflession? ^o.'e\ 
tiva del partito, una matu 
razione del giudizio politico e 
della capacita di scelra e di 
iniziativa politica; questo 
processo va incoragsnaio e sti-
molato ai diversi iivelli della 
r->stra organtzzazione. eiaccne 
siamo di fronte a problemi 
e temi di azione e di dibat 
tito politico e cuiturale. :he 
non ptttsono essere oonsegna-
ti alia nflessione ed ail 'auwi 
ta dei soli comparu direit3-
mente mteressati o oeggio un 
cora. alle cure d* una ristret-
ta cerchia di « esperti » Tutu 
il partito e in reaita interns 
sato. deve essere inter>»siato. 
a questi problemi. Non sc,o 
e non tanto perche i proble 
mi che riguardano le <i ivnni 
generaziont richiamano con 
forza l'attenzlone dl un p a n 
to che vuole camblare le COM, 

trasformare In senso vynau 
sta le strutture della societa; 
ma soprattutto perche m n t ! 
dei problem!, dal movimento 
degli student!, sono desMnu'.l. 
nella reaita del nostro D.N"-"* 
ad assumere un peso cd una 
rilevanza crescenti, sul ptam> 
sociale e sul piano politico. 
Mi sembra, anzi, si possa 
dire che costituiranno un 
aspetto particolare e nuovo 
della lotta per la dem.j^razla 
ed il socialismo in I'a.ta 

II movimento operaio, tl n<» 
stro Partito hanno sempre npo 
rato perche tutte le eslgenze 
di rinnovamento present! nel 
la societa italiana potessero 
esprimersl Continueremo ad 
operare in questo senso; salu 
tiamo peroi6 le nuove forzo 
giovanili che entrano In cam 
po. impegneremo ogni nostra 
energia perche II movimento 
cli'i eiovani via sempre piii 
amplo combattivo e possa ot 
tenere i maggiori sucoessl E' 
chiaro Infatti che quando ci 
battiamo nerch6 il diritto alio 
studio venga concretamente rl 
conosciuto ed assicurato al 
figli dei lavoratori, sin da ora. 
nel quadro stesso do«li svilup
pi attuali della sonieth Italia 
na, noi nl battiamo per una 
espansione di massa e per 
una riforma democratica del 
la scuola a tutti ! Iivelli; per 
una diversa or^anlzzazinne 
della didattlca che colplsca 
alle radici Pautoritartsmo del 
la cultura e ponlamo quindt 
le basi per un radlcale muta 
mento del rtiolo della scuola 
e del rapporto scuola-socleth 

Noi cl battiamo. cioe per 
un rapporto diverso da quel
lo che e esistito nel passato 
e che. in larga mlsura esisfe 
tuttora: un rapporto diver
so. anche, da quello che vor-
rebbero gli attuali gruppl do
minant! della societa Italiana. 
Non e forse questa una rl-
vondicazione che, sia oure in 
forme ancora diverse e con 
traridittorie si pur> couliere 
nella lotta del movimento stu-
dentesco? Anche nella sua at-
tuale fluidita e nel suo carat
tere ancora comansito il mo 
vimento studentesco e dunque 
qualcosa che matura in una 
direzione non certo estranea 
alia nostra lotta ed alia no
stra strategia. Matura, e vero, 
ancora con incertezze. contrad-
dlzionl e confusionl; col ri-
schio. anche. di impennate e 
di riflessi che possono met-
terlo In crisi e deviarne 11 
carattere di forte e nuova 
spinta democratica. Ma e pro-
prio qui che il discorso c) 
chiama tn causa in prima per
sona. come PCI. Perche pre-
minente e la nostra responsa
bihta di partito dl maggioran-
za della classe operaia. di for
za politica piii decisa e coe-
rente nella lotta per la de
mocrazia ed il socialismo. 

E' per quest! motlvi che 10 
concordo con quei compagni 
che hanno posto I'accento. per 
quel che ci riguarda come 
partito, sulla necessita di ri-
muovere ogni mentalita dl 
"routine", ogni tentazione di 
guardare 1 fatti attraverso 
schemi precostituiti. Dobbia-
mo, invece, incoraggiare nel 
Partito un atteggiamento di 
apertura, di intelligente com-
prensione del nuovo che ma
tura. 

E' ovvio che questo impli-
ca un corrispondente adegua-
to senso di responsabiiita, di 
presenza attiva e critica. Ri-
spetto dell'autonomia non pub 
significare. e non ha mai 
significato, per noi comuni
sti, indifferenza rispetto alle 
scelte e agli sviluppi del mo-
vimenti di massa, ma studio 
critico. comprensione. di que
sti movimenti. comprensione, 
delle cause che 1! ^enerano. 
delle esigenze che espnmono, 
della parte che hanno, o pos
sono avere. nello sviluppo de
mocratico e nel progresso del
la situazione. 

Conviene. a questo proposi
to, soffermarsi per qualche 
istante sull'accusa che lo av-
versario ci nvolge di tentare 
di strumentalizzare il movi
mento studentesco Sia I'ono-
revole Rumor, sia Moro, sia 
Piccoli si sono esercitati, m 
questi ultimi giorni, proprio 
sul tema di questa casiddetta 
stnimentalizzazione da parte 
nostra. Non si tratta, certo, 
di un'accusa nuova. l /hanno 
tirata fuori poche settima-
ne addietro a proposito delle 
pensioni e della riforma pre-
videnziale. la tnvocano regolar-
mente ogni volta che noi pren-
diamo posizione davanti ai mo
vimenti di massa 

I dirigenti della DC — ma 
anche i socialisti non disde-
gnano dl riprendere tl moti-
vetto — dicono che noi co
munisti cl saremmo compor-
tati. di fronte al crescere del 
movimento studentesco. con la 
tattica di chi cerca solo di 
profittare della situazione. per 
utilizzare spregiudicatamente 
il disagio ed il malcontento 
degli students E a^giungono. 
poi. che il PCI non ha niente 
da offnre agli studenti ed al 
le giovani generaziom dell'Ita 
lia di oggi Ora il punto da 
chiarire e proprio questo: 
che noi. all'autonomia del mo
vimenti di massa. crediamo 
profondamente: e noi non ab
biamo nessun timore di in
contrare! e di scontrard. quan
do e necessario. e dl mette
re a coru':onto idee e posizio
ni Del resto questo e il solo 
modo di apprezzare veramen-
te. di prendere in sena const 
derazione questo movimento, 
le idee, gli obiettivi di cui e 
portatore. Ci si e lamentatl 
qui di qualche espressione 
che ha potuto sapere di pa 
ternalismo e dl osservazioni 
cnt iche D'altra parte qualche 
compagno ha riscontrato 11 
manifestarsi di atteggiamenti 
acritici Î e due osservazioni 
non vanno contrapposte I gio
vani vogllono incontrarsi con 

not, scontrarsl nel dibattito 
se e necessario. Sono interlo
cutor! valldl e 11 constdertamo 
tall anche quando le nostre 
posizioni non sono Identiche. 
Essi non richiedono ne In-
dulgenza, ne prediche cate-
chistiche, e noi non dobbiu-
mo offrire ne I'una ne I'al-
tra. L'elaborazione, la pole-
mica, la ricerca comune so
no la premessa di una presen
za efficace e dl una lotta co
mune Questo e nella logica 
della nostra strategia dl avan
zata verso 11 socialismo. Cosl 
operando noi non facciano al
tro che il nostro dovere dl ml-
litanti rivoluzionari, di parte e 
componente, non certo dl po-
co rilievo, dl questa battaglla. 
Lo facciano con alto senso di 
responsabiiita verso tutte le 
forze vive del paese, e. verso 
la classe operaia, verso 1 la
voratori, verso gli interessi di 
fondo della nazione. Questo 
e 11 nostro compito e questa 
e la funzione alia quale non 
verremo mai meno. Se qual-
cuno poi vuole chiamare que
sto "strumentahzzazione " lo 
faccia pure. Ma non sarannu 
certo calunnie ed accuse Ji 
questo livello, che ootranno 
distoglierci da quello che noi 
consideriamo come momento 
essenziale della nostra funzio
ne di ispiratori, organizzutorl. 
dirigenti. del grande inovimen-
to di rinnovamento e dl pro
gresso che oggi aglta ta so
cieta italiana, in tutte 19 sue 
componenti politiche a so-
ciali. 

Battere 
la DC e il 

centro-sinistra 
far avanzare 

il PCI 
Andlamo dunque alle elezio

ni, compagne e compagni, In 
una situazione ricca di possi
bilita e di prospettive, la qua
le offre alia nostra azione uni
taria delle prospettive nuove. 
Vi andiamo con un partito sai-
damente unito, come e risul
tato da questa stessa sesslone 
congiunta del Comitato Cen
trale e della Commissione cen
trale di controllo, con un par
tito forte, cosciente del peso 
decisivo che esso gia svolge 
nella vita italiana e che an
cora piii e chiamato a svolge
re in awenire . 

Questa nostra unita, questa 
nostra forza, l'abbiamo dimo-
strata anche nella formazione 
delle liste. su cui ancora si 
vanno misurando, tra contra
st! profundi, tutti i partiti del
la maggioranza di centro-ini-
stra. Vi andiamo con collega-
menti sempre piii estesi con le 
grandi masse popolari, con 
uno schieramento unitario 
aperto di cui l'accordo con il 
PSIUP e I'appelio di Ferruc-
cio Parri sono stati momenti 
di grande importanza. Vi 
andiamo, come ho gia sotto
lineato nel rapporto, mentre 
il mondo cattolico conosce un 
travaglio profondo e grandi 
masse che hanno sinora se-
guito, spesso in modo forzato, 
la Democrazia cristiana, re-
spingono, dopo l'insegnamento 
conciliare. l'unita politica dei 
cattolici e rifiutano di ricono-
scersi ancora nella politica 
conservatrice ed antipopolare 
della democrazia cristiana. Vi 
andiamo mentre masse di elet-
tori socialisti rifiutano di ri-
conoscersi ancora nella poli
tica di subordinazione alia De
mocrazia cristiana seguita dai 
dirigenti del Partito unificato. 
Vi andiano mentre in Italia 
tutti i problemi sono aperti, 
e la esigenza di nuove solu-
zioni si fa sempre piii urgen-
te e drammatica. Vi andiamo 
mentre il problema della pa
ce si presenta come il proble
ma centrale del mondo, di 
fronte ai pericoli che la barba-
ra aggressione americana al 
popolo vietnamita fa correre 
a tutta l'umanita. Vi andiamo 
forti delle lotte che abbiamo 
condotto in questi anni, for
ti per la prospettiva realistica 
e concreta che indichiamo di 
una nuova politica e di un 
nuovo schieramento di forze 
fondati su rapporti di con-
vergenza e di unita tra tutte 
le forze di sinistra, lauche e 
cattoliche. Abbiamo con noi la 
fiducia e la speranza di quan
ti sentono ciie e ora di cam-
biare, e vogliono dare il loro 
contributo attivo per far cam-
biare le cose ed awia re la 
polmca Italiana sulla strada 
dc! rinnovamento. del pro
gresso e della giustizia. 

Adesso si tratta di metter-
si al lavoro. Chiamiamo tutr 
to il partito. tutti i nos tn 
simpatizzanti, tutti i nostri 
amici all'impegno delle grandi 
ore. mettiamoci all'opera subi-
to con la convinzione che il 
19 maggio batteremo la De

mocrazia cristiana, ne rtdimen 
sioneremo la forza. batteremo 
e supereremo il centro sini
stra, faremo avanzare il nostra 
Partito e la politica unitaria 
che esso mdica a tutte le for
ze di sinistra e alle grandi 
masse popolari. 

L'ltalia e giunta ad un pun
to di svolta: ci sono grandi 
pericoli ma anche grandi pos
sibilita di far cambiare il cor 
so politico che e stato segul 
to fin'ora. 

Le elezioni del 19 maggio, 
dovranno segnare I'inizio di 
una tappa nuova sulla strada 
del rinnovamento democratico 
deiri talia. sulla strada del 
progresso, della pace e del 
socialismo ». 

II dibattito 

BARCA 
Esprime il suo accordo con 

gli orientamenti politici e 
le posizioni programmatiche 
espresse nella relazione e so 
prattutto con lo stretto le-
game — in essa evidente — 
fra la denuncia della situa
zione e la inclividuazionu del
le reali possibilita oggi esi-
stenti di at mure una politica 
diversa. 

In effetti la politica del 
centro-sinistra ha provocato 
nel paese una crisi di fidu
cia che si esprime con apa-
tia, indifferenza e, talvolta. 
con dei fenomeni dl estre-
mismo piccolo borghese; la 
campagna elettorale deve es
sere per noi roccasione per 
far uscire da questo stato d; 
aninio, alia cui base e tutta-
via una protesta e una ribel 
lione, larghi strati dell'opi
nione pubblica. 

Polemizzando con la tra 
smissione pubblicitaria ed 
elettorale dedicata dalla TV a 
Servan-Schreiber, Barca ha 
rilevato che non basta, per 
uscire dall'aituale crisi. apph 
care ad una generica aimen-
sione terntoriale « europea » 
gli stessi contenutl politici 
del gollismo francese o del 
centro sinistra italiano e che 
i miti e le illusioni del na-
zionalismo restano tali anche 
se invece di essere applicati 
ad un singolo paese sono ap
plicati ad un pezzo di con 
tinente. 

L oratore si e sotfermato su 
alcuni problemi specifici deK 
l'ltalia ed ha poi sottolinea 
to come la questione della 
disoccupazione deve essere te
ma cardine della nostra ana 
lisi della situazione italiana 
e del nostro programma. E' 
un fatto che, negli anni del 
la gestione Moro-Nenni del 
governo. la disoccupazione e 
aumentata sia nei campi che 
nelle Industrie e si tratta og 
gi di una disoccupazione so 
prattutto dl giovamssimi. An 
che per questa sua qualua 
il tema della disoccupazione 
e quello sul quale puo awe
nire oggi una saldatura tra 
movimento operaio e movi
mento studentesco, movimen 
to quest'ultimo di cui dor> 
biamo saper assumere tutta 
la spinta innovatrice, dobbia 
mo n.spettaie I'autononiia ma 
al quale dobbiamo a nostra 
volta autonomamente come 
Partito, saper proporre solu 
zioni e prospettive. Oggi ia 
questione della disoccupazio
ne giovanile, operaia e intel-
lettuale, deve essere al centro 
della nostra denuncia e della 
nostra lotta per una program-
mazione diversa e a tale pro
blema dobbiamo saper colle-
gare lo stesso discorso sui sa-
lari e sulle condizioni di vita 
dei lavoratori. Non vi potran-
no essere infatti migliora-
menti dura tun in questo cam 
po fino a quando vi sara una 
tale massa di giovani senza 
lavoro e non si sviluppera 
una lotta politica adeguata sul 
tema dell'oceupazione e della 
qualita dell'oceupazione. 

Deve essere anche ripreso 
non solo il discorso sulla 
eseguita della quota di reddi 
to che va al lavoro dipenden 
te ma il discorso sulle pro 
fonde sperequazioni esistenti 
all 'interno di tale quota , spe 
requazioni che in generale col-
piscono i lavoratori piii dlret-
tamente Iegati alia produzio-
ne. Dobbiamo discernere fra 
le diverse reaita di classe che 
si nascondono sotto la dizio-
ne « lavoro dipendente »: fare 
una netta differenza fra I'ope 
raio e il numerate dagli al-
tissimi emolumenti e mdi-
spensabile per portare fino in 
fondo il discorso sulle risor-
se. sulla ripartizione del reddi 
to, e sulla «societa piii puli-
ta • al quale ha fatto riferi-
mento il compagno Longo 

Concludendo e dopo aver 
fatto alcune osservazioni e pro-
poste di emendamento al pro-
getto di programma 1'oratore 
ha sottolineato 1'esigenza che 
il problema delle pensioni 
non venga solo visto e posto 
come problema di revisione 
del minimi ma come lorta 
contro la abolizione delle pen 
sioni di anzianita che ha com-
portato in certi casi per gli 
operai perdite eravissime. ha 
sconvolto bilanci familiari e 
ha finito per costituire una 
spinta al « lavoro clandesttno » 
e cioe alio spreco di nuove 
energie nelle larghe pieghe e 
saeche del settore terziario. 

CAROTTI 
Da anni nel Veneto awer -

t iamo la necessita di chiarire 
davanti alia classe operaia 
gli obiettivi parziali ed arti-
colati mettendoll in relazione 
con una generale prospettiva 
di modificazione dei rappor
ti di forza fra le ciasst Que
sto per superare alcuni ele-
menti dl corporativismo che 
per altro non sono tn contrad 
dizione con episodi e sussul 
tl di lotta che si hanno in 
reazione agli attejtynamenti pa 
dronali ma tendono poi a 
nentrare permettendo cosl al 
la DC di contmuare nella sua 
politica- Da questo iimite na 
see lo stesso Iimite delle po 
sizioni «di sinistra • nella 
D.C. che non escuno. nei vi-
centino. da una chiusura mte-
gralistica Quesu sussulti di 
lotta nvendicatica non si tra 
ducono di per se. m uno spo 
stamento politico, per altro 
si va accentuando nel Veneto 
una certa insofferenza delle 
masse lavoratnci, st svtlup 
pano lotte acute, si da luogo 
a lmportantl manifestazioni 

come per esempio quelle del 
grandi gruppl tesslli Laneros-
si e Marzotto e del contadi-
nl. Vi e insomma una mag-
giore spinta dal basso alia 
lotta e noi dobbiamo com-
prendere meglio il significa
to e la portata di questo fat
to e metterlo in relazione con 
tutto l'inipegno e 11 lavoro 
(tt'l part no Co una crisi 
diffusa del tradizionale atte-
slsmo e di « deleghe di fidu 
cia» alle organizzazioni tra-
dizionali delle basse media 
zioni cattoliche e socialdemo 
cratiche. 

Si tratta di una assai dif
fusa spinta alia autodecislone 
delle masse, a voler contare 
di piii e decidere, maturata 
nelle lotte e di fronte alle 
esclusioni autoritarie del la 
voratori. della popolazione. de 
gli enti locall nel mumonti 
decisional! e soprattutto dl 
fronte all'acuito sfruttamento 
nelle fabbriche e nella socie
ta, alia « intollerabilita »> esi 
ziale ormai del « sistenia » nel 
suo insleme. per I'uomo. 

Per altro. mentre la classe 
operaia non b piii isolata ma 
si vengono arrlcchendo e mol 
tiplicando i terreni dello scon-
tro, il nodo principale di tut
te le tensioni resta l'intensifi-
cars! dello ' sfruttamento 
che produce disoccupazione, 
aumento del profitto capitali . 
stico. carovita. Occorre svilup 
pare lotte che incidano su 
questi nodi. Da qui 1'esigenza 
di far airermare ed avanzare 
I'autnnomia sindacale. che per 
essere autonomia e forza dl 
classe. ha bisogno, necessita 
di un forte e autonomo ruo 
lo nolitico del partito. 

Dove abbiano saputo meglio 
operare si e giunti a scontri • 
molto vivaci, costrlngendo la 
DC a « spiegarsi » davanti alle 
fabbriche, a difendere il suo 
operato a proposito della leg-
ge tessile. II fatto politico e 
diventato importante e « vici
no » per gli operai. come per 
la questione delle pensioni 

Realizzando In questo mo
mento una sintesi politica d: 
tutto quello che e avvenuto 
in questi anni dobbiamo un 
pegnarci ad una azione che 
ponga la classe operaia al 
centro di un nuovo schiera
mento di forze che liquidi il 
centni sinistra 

Per far ci6 e necessario 
che nella fase elettorale non 
vengano offuscati I due mo
menti della proposta politica 
del partito e della parteclpa 
zione democratica dei lavora
tori al controllo delle decisio-
ni, al suo ruolo di gutda dl 
altre forze sociali per una 
nuova maggioranza. 

VALINZI 
Si chiede fino a che punto 

la nostra linea politica giun-
gerii non deformata agli elet-
tori. Vi e una deformazione 
artatamente operata dal no
stri avversari. i quail utihz-
zano a questo scopo ii prin 
cipale strumento di comuni-
cazione di uni.ssa. la teievisio-
ne. Combattere I'opera di di-
sinformazione operata dalla 
RAI-TV diventa essenziale per 
una campagna elettorale in 
cui le nostre posizioni non 
siano sistematicamente defor-
mate. Secondo le statistic-he, 
la televisione, che e in conti 
nua espansione, entra nelle fa-
miglie del 507o degli italiani 
e la radio nel 76'"t Da otto 
anni I progetti di legge per la 
riforma della RAI-TV attendo-
no nei cassetti, come pure la 
sentenza della Corte costitu 
zionale del I960 per 1'obbiet-
livita (it-ii en it* ir i i 'vtsivo 

Una recente tndagine com-
piuta da un gruppo di gio
vani teleabbonati di Bologna 
patrocinato daH'ARCI. attraver
so un esame attento di cen
to telegiornali, ha documenta-
to a quali limiti di faziosita 
giunga la RAI-TV, la quale 
opera consapevolmente per dif-
fondere l'indifferenza politica 
t ra le m<iA>u. l^ritu.uicio i> par-
lando il meno possibile di av-
venimenti di grande nlievo po-
litiLO conic ii Sil-AR. il pro
cesso Bazan o i casi di Agri-
gento. La protesta spontanea 
degli ascoltaton e la nostra 
insistente campagna hanno ot-
tenuto qualche risultato. ma 
una vera svolta non e'e sta
ta. come dimostra l'episodio 
recente dell'intervento eletto
rale dell'on. Moro Propone di 
istituire un gruppo di con
trollo quotidiano delle trasmis-
sioni radiotelevisive per mter-
venire sollecitamente durante 
la campagna elettorale contro 
la stnimentalizzazione da par
te dei partiti govemativi, e 
per prepararsl attraverso una 
vigilanza di massa sulle tra-
smissiom di questi mesi di 
lotta elettorale alia battaglia 
per la riforma della RAI-TV 
nella prossima legisiatura. 

BUFAUNI 
Dopo alcune proposte di 

modifica al testo deu appello 
del pani to agli elet ton, il com 
pagno Bulalini affronta I pro
blemi dei movimento studen 
tesco. fatto nuovo di grande 
portata non solo nazionaie. e 
spressione delie crisi deila so
cieta e dei ruolo che ia scien 
za. la formazione professiona 

i le viene assumendo m tutto 
il mondo, in rapporto alio 
sviluppo delle forze produtti 
ve. Coes:st».»no nel (enomeno 
elementi assai compiessi. Non 
si pu6 sbarazzarsene con fa 
stidio da conservatori, ma 

i neanche con acntica superfi 
I ciahta Certamente. noi abbia 
I mo da fare delle autocriticne 
| per il ritardo nei curnprende-

re la portata del movimento. 
I'estensione deil'impegno dl 
lotta ed orgamzzativo che e 
venuto assumendo. Ci6 pone 
dei problemi di venfica aei 
nostri collegamentl, dalla Fe-

derazione giovanile alia Se-
zione cuiturale, alle Federazio-
ni delle citta universitarie. 

Dobbiamo respingere la mo-
novra propagandistica dei no
stri avversari che tende a ne-
gare ci6 che di specifico vl 
e nel movimento studentesco 
italiano, per assimilarlo al fe-
nomeno Internazionale dell'in-
quietudine delle nuove genera
ziont, saltando In tal modo 
II confronto politico sul pro
blemi italiani, sulle responsa
biiita del centro-sinistra. Sa
rebbe pero un errore non co-
gliere da parte nostra la por
tata internazionale del movi
mento, il quale presenta ana-
logie c spccilicita proprie nei 
diversi paesi. SI possono pe-
raltro riconoscere alcuni trat-
ti comuni. anche In paesi ret-
ti da sistemi sociali diversi e 
opposti. 

Da cosa derlvano questi 
tratti comuni? Occorre com-
piere in proposito una atten-
ta indagine. Da noi il movi
mento e fortemente orlentato 
contro rimperialismo, contro 
il sistema dei monopoli, con
tro le strutture universitarie 
come espressione dell'autori-
tarismo della societa, contro 
il tipo di cultura e di forma
zione professional tmpartiti 
dall'Unlversita. Nei paesi so
cialisti, 11 movimento avanza; 
rivendicazioni di democrazia, 
elementi di sfiducla contro de-
terminati metodi di direzione, 
non contro le basi sociali del 
regime. Vi sono tratti comuni 
che evidenziano Pinsofferenza 
delle giovani generazioni con
tro situazioni stagnant!, con-. 
cezioni dogmatiche del marxl-
smo e nella gestione della so
cieta. 

In questo travaglio dobbia
mo cercare le ragionl — non 
le giustificazioni —. della for-
tuna (e della successiva deca-
denza) di certe teorizzazioni 
culturali le quali sono espres
sione dl una certa crisi del
la coscienza storica. della storl-
cita del reale, del carattere sto-
rico delle vicende rivoluziona-
rie. La consapevolezza di que
sti aspetti e importante an 
che per confermare la nostra 
giusta linea. di un appOKgio 
pieno al movimento per un 
verso, e tesa a cogliere al 
contempo le differenziazionl, 
gli elementi estremistici e a-
narcoidi che v! si manifestano. 

In Italia il movimento stu
dentesco ha caratteristiche 
specifiche. Hanno rilevanza 
assai magglore 1 problemi del-
I'Universita. Scaturiscono dal 
fallimento del centro-sinistrft, 
della sua politica scolastlca. 
Nel quadro dl una radicallz-
zazlone di forze dl sinistra 
e della classe operaia, che ef-
fettivamente si verifica. ven
gono esprimendosi In cert! 
settori forme di radicalismo 
piccolo-borghese. Bisogna dare 
la consapevolezza che questa 
non e I'ideologia marxista e 
ler.inista. anche se questo ra
dicalismo esprime una ribel-
hone che pone alia classe ope-
rfl'n il problema di un colle-
gamento nella strateEia della 
lotta per il socialismo. 

La radicalizzazione di cui 
ha parlato Gruppl deve esse
re guidata sul terreno giusto 
deJ.'p lotta per le riforme, per 
ampliare il sistema di allean-
ze della classe operaia; diver-
samente si pu6 arrivare alio 
isolamento dl una parte del-
l'avanguardia, e a una reazio
ne di destra o al riaffermar-
s: di posizioni conservatrici o 
di sinistra moderata. Noi sia
mo naturalmente schierati dal
la parte del movimento stu 
dentesco rhe e volto a com-
ha'tere rimperialismo e la po
litica conservatrice generale. e 
scolastlca. delle classl capita
list iche. della DC. del centro-
sinistra. La scelta della linea 
giusta deve awenire — all'in
terno del movimento operaio 
— attraverso la lotta su due 
fronti: contro un atteggiamen-

j to conservatore. di routine, di 
J scarso Impegno; e contro le 
, posizioni politiche e Ideal! sba-

gliate, di natura estremistica 
e revisionista. Non sempre 
questa giusta posizione e sta
ta tenuta dalla nostra stampa. 

I punti di lotta riguardano 
la considerazione e il valnre 
della funzione dell'URSS e dal 
paesi socialisti nella lotta con
tro runpei'ialiMuw. I'alteggia-
mento nei confront! della no
stra linea di lotta per le ri
forme, la questione del rap
porto tra spontanelta e di
rezione 

II movimento si trova ora 
in un momento delicato. Oc
corre veciere situazione per 
situazione, citta per citta, qua
li sbocchi positivi pub avero 

TRiNTIN 
La battaglia elettorale si svoJ 

go in un momento di grmule tra
vaglio dello societa, come dim© 
atrano le lotte deiUi studv-nti. l 
formenti presenti nel mondo cat 
tohcx) e (juelli presenti tra i 
giovani lavoratori. anche in re 
lazione alio sviluppo delle ini 
ziative unitane fra i sindacati. 
11 dato caratteristico di questi 
processi, sempre piii estesi. e 
che si sviluppano e muturano 
nuove esj)eriea/e con grande ra 
pidita: questo fatto imix>ne un 
grande impegno <la parte nostra 
sia nel respingere le ten t a mmi 
di aUlicare a<! una necessaria 
funzione critica sia pero. in pri 
mo luogo. nella comprensione 
dello complessita di questi pro 
cessi e della loro origine. se va 
gliamo realmente e.sercitare un 
ruolo pojitivo nei movimenti in 
atto. 

In questo quadro assumojio 
una dimensione propria it pro 
CHASO di unita sindacale e la ri
cerca di una autonomia del mo 
vunento sindacale. Ksso tia cer-
Uimente i suoi nessi con il tra 
vaglio piu generale della societa 
ma non puo essere sommaria 
rnente confu.«o con altre mani 
festaziom di esso Si tratta dun 
que di capirne il carattcie .spe 
cifico e realmente autonomo. E' 
un processo nel quale esistono 
anche momenti di incertez/a e 
di confusione. che vanno supe 
rati con il franco ditKittito Non 
puo essere condivisa ad e.sem 
pio una concezione dellautono 
mia die si traduca in una 
astratta dernarcazione di « zone 
di influenza » tra sindacoti e 
partiti: o quella che identifica 
1 autonomia come una forma di 
disimpegno dalle grandi batta-
glie politiche e civili del paese. 

Ma quello che e essenziale e 
affrontare questo dibattito con 
idee ajwrte. partendo da una 
grande fiducia nella carica dc 
mocratica e di classe che si 
sprigiona dal processo di unita 
sindacale. sopratutto quando es 
so si costruisce con la parteci-
pazione diretta delle grandi 
masse. 

Per questi motivi i comuni
sti devono dare 1'esompio di un 
comjwrta mento conseguente nel 
corso della prossima campagna 
elettorale. Rifiutando certo il di
simpegno e l'as?enteismo che 
non vengono nffatto incoraggia 
ti dalle giusto delimitazioni 
adottate dai sindacati per quan 
to riguarda rapporto dei loro 
dirigenti alia campagna eletto
rale, e noi contempo difenden-
do I'autononiia delle lotte riven 
dientive in atto. e respingendo 
o^ni forma di stnimentalizzazia 
ne di questo lotte in funzione 
elettorale. Questo 6 tanto piii 
necessario in quanto ci trovia-
mo. con ogni probabilita. alia 
vieilia di un nuovo grande at-
tacco padronale alia condizione 
opemia e all'autonomia contrat 
tuale dei sindacati. I primi se 
ftni di qiK?.sta offensiva che si 
ricollegano chiararnente ai ri
flessi della crisi monetaria in 
ternazionale. si hanno gia nel 
comportamento dei padroni in 
alcune vertenze. 

Dobbiamo essere pronti nd af 
front a re e re.spinaere ouesto at-
tacco anche su un terreno poH 

(Segue a pagina 14) 

Sulla stampa jugoslava 

Ampio rilievo al 

discorso di Longo 
Nostro serrizio 

BEU;R.\DO. M. 
c lAngo saluta lo sviluppo del

la democraz;a socialista in Ce
coslovacchia >. Con q :<*s:o t.tolo 
il qjot:d:ano be.gradese « Poli-
t:ka » r:prodjee .a:egra.mente :n 
prima pa^.na. SJ tre colonne il 
~erv:zio dell'agenzia affic:ale JJ-
eo^lava € Tanjjg ^ sjJa rela-
z;one che ii compagno Lu:j?i 
Lonzo ha svolto al CC del PCI. 
II testo d:ffuso dall'agenzia. ol-
tre che da «Politika ». e stato 
r:prejo da q-jasi tutti i majy.ori 
qjotid:ani jjgoslavn Q;*iti gior-
nali nlevano come il PCI ap 
poftgi con fermezza il nlanc.o 
e k> sviluppo della democrazia 
in Cecoslovacchia e citaro tra 
i'altro il « memonale di Yalta >. 
e in particolare la frase nella 
qjale v:ene affemia:o: « E' per 
no: difficilrrente spei?ab:!e la 
lentezza e la resiirenza che «i 
notano nej paes: so?ial:sti a ri-
tomare alle norme lenmiste cbe 
assicniravano il partito e f-iori 
di esso iarghe po^sib'.Iita di 
espressione e di dibattito nel 
campo delia cultura. deH'arte e 
della politica ». 

II qjotidiano di Belgrado. »i 
particolare. afferma che nella 
relazione di I»n?o esistono ele-
menU che pe.-mettono di nle-
%-are che il PCI appoggia 

lo attuale proeexso in corjo 
in Cecoslovacchia e i comunisti 
che attualmcnte dirizono il PCC 
che si propongono di attuarc 0 
r;!anc:o della demoerauzzaz:on# 
nella '.-ita economica. culturaJe 
e politica. II zomale riporta 
rioltre pass, de! discorjo s.igli 
altn punti arTror«:ati neLa rela
zione del compazno Longo. 

La stampa jjzoslava conUnua 
a dare iargo spazio agli articoli 
degli inviati speciali a Praga. 
Ii « Komunist ». settimanale uf-
ficale della Lega dei comunisti 
jjzo>!avi. afferma che Je forze 
progressive del PC eecoslovacco 
han.*x> iniziato in tempo un"2zio-
ne politica generale per un aa-
giomamento del sistema socia
lista e de; rapporti nella societa 
cecoslovacca. L'impressione del 
redattore del giomale e che gli 
stevsi protagonisti di questo nuo
vo corvj rimangono talvolta sor-
presi dalle proporzioni e dalla 
larzhezza de-H'appoggio dell'opi
nione pubblica. II * Komumst » 
nle-.-a come nel processo attaaie 
non vengano messi in discussione 
i principi e^senziali sui quali 
si basa la societa socialista; gli 
estremismi sono secondari e s^xy-
radici e per questo vengono ar-
gmati e non rappresentano m 
pericolo. 

f ». 
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