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Con una grande manif estazion e di unita e di forza l'assemblea 
ha salutato il discorso di chiusura del compagno Luigi Longo 

II Congresso ha 

seminato molto 

adesso sta a noi 

raccogliere» 
Confermata la previsione iniziale: non si h trat-
tato di «ordinaria amministrazione»- Un partito 
piu giovane • Gli ultimi messaggi dall'estero 

Le conclusioni di Enrico Berlinguer 
(Dalla quarta pagina) 

andare avantu. per accelerare 
la marcia dei lavoratori ver
so una societa diversa. 

Non scherziamo con Gram-
sci. diceva Togliatti all'VIII 
congresso in polemica con 
quelli che sostenevano. ne] 
nome di Gramsci, che 1'azio-
ne della classe operaia po-
tease e dovesse esaurirsi nel-
l'ambito del processo produt-
tivo e dei movimcnti dal bas
so e ricordajido quanto piu 
ricca fosse la concezione 
gramsciana della lotta di clas
se e della conquista dell'ege-
monia. 

La verita e che una sotto-
valutazione delle possibilita 
nuove derivanti dalla crisi del 
oenfcro-sinistra e dalla crisd 
della DC e del PSI non e una 
posizione avanzata ma e. in 
effetti, qualunque panrfa si 
usi. arretrata. 

II problema che noi poniamo 
oggi non e un problema di 
govemo. ma di indirizzi poli
tic! e di funzionamento reale 
della democrazia. Poniamo 
eioe problemi precdsi di or
ganizzazione e democratizza-
zione del nostro regime poli
tico. problemi che si chiama-
no disarmo della polizia in 
servizio di ordine pubblico. 
liquidazione del SIFAR come 
apparato di spionaggio inter-
no e ricatto poUtico: riforma 
della giustizia; decentramen-
to della macchina sta tale, at-
traverso lo sviluppo delle au-
tonomie locali e la creazione 
di regioni dofcate di poteri rea-
li. E poniamo anche, con 
grande forza, il problema del 
funzionamento del parlamen
to. La crisi del parlamento 
non deriva soltanto dal pre-
potere dei grupp; monopolisti-
ci e tanto meno e puro pro
blema di tecnica e di regola-
menti. Si tratta di un proble
ma esseozialmente politico; 
si tratta doe di restaurare 

un libero e corretto gioco do 
mocratico che consenta a tui 
te le forze politiche, di mag 
giorar.za e di opposizione. th 
conoorTere realmente alia so 
luzione dei problemi del pae 
se e alia determinazione de 
gli indirizzi della politica na 
zionale. L'espericnza di que 
sti anni e di questi mesi ha 
ancora una volta d mostrato 
— come ha affermato il coin 
pagno Longo — che senza 0 
contributo del PCI i proble 
mi della nazione e delle ma5 
se popolari non possono esse 
re risolti. La preclusione an 
ticomunista apre invece la 
strada a crisi gravide di pe 
ricoli autoritarfi. 

Questo e dunque il proble 
ma che poniamo a tutte le 
forze democratiche. Non quel-
lo da inserirci In maggioranze 
e governj di centro-sinistxa 
da fronte ai quali continuere 
mo a condurre una ferma 
battaglia d'opposizione. Ed e 
su questi problemi, di funzio
namento reale degli istituti 
democratici e di democratiz-
zazione del regime politico, 
che attendiamo alia risposta 
e alia prova tutti coloro, di 
ogni parte politica, che sono 
sinceramente preoceupati. pur 
partendo da collocazioni so-
dal i e politiche diverse dalla 
nostra, della salvaguardia 
delle condizibni di un libero 
sviluppo democratico. pronti 
come siamo a prestare la do-
vuta attenzione — come ha 
detto il compagno Longo — 
a tutte le voci e sopratfcutto 
a tutte le concrete iniziative 
che si muoveranno in questo 
senso. 

Poche parole soltanto. per 
condudere, sui problemi del 
partito. gia cosi ampiamente 
e riccamente trattati nel rap-
porto del compagno Longo e, 
ieri. nella relazione presenta-
ia da Natta a nome della com-
missione di organizzazione. 

Siamo in una fase da svilup

po e trasformazione della so
cieta in tutti i sensi. In q u e 
sto sviluppo. in questa trasfor
mazione. si fa sentire forte-
mente il segno della nostra 
politica e delle nostre lotte. 

In queste ccndizicni. quan-
do si esamina il problema del 
rapporto tra rinnovamento e 
continuita. e necessario indi-
care nel modo piu chiaro pos-
sibile ci6 che non si deve per-
dere e d o che di nuovo si 
deve acquisire. 

Vi e chi ha affermato. del 
resto, benevolmente e da ami-
co. che la difesa della conti
nuita sarebbe per noi un fat-
to natunale. quasi fisiologico. 
dato che siamo non una ri-
stretta avanguardia. ma una 
grande « istituzione >. Questa 
affermazione pud forse conte-
nere qualcosa di vero. ma non 
coglie il vero motivo della im-
portanza che noi attribuiamo 
al momento della continuita. 

Questo motivo sta infatH 
prindpalmente nella convinzio-
ne che noi abbiamo che la li-
nea politica seguita. e di cui 
certi tratti del partito sono 
parte inseparabile e integran-
te. e stata uno dei fattori de
cision che hanno portato avanti 
la situazione. e delle stesse 
novita che essa presenta. 

La continuita non e sinoni-
mo di rispetto del patrimonio 
del partito — che pure e cosa 
indispensabile perche si tratta 
di un glorioso e prezioso re-
taggio ideale e morale costrui-
to con le lotte. con le espe-
rienze. con i sacrifid e con 
1'eroismo di inta'ere generazio-
ni di combattenti e di rivolu-
ziooari. Ma oltre a questo. e 
prima 65 tutto. continuita deve 
significare capacita di non 
smarrire. ma di tener^ fermi 
ed anzi arriochire qued capi-
saldi. q u d caratteri che han
no fatto forte e grande il no
stro partito, e che sono costi-
tuiti dal rapporto che abbia

mo stabilito tra il partito e il 
paese. dal carattere costrut-
tivo della nostra politica e del
la nostra azione. dal fatto che 
abbiamo cercato di costruire 
un partito politico che e stato 
e deve restate una grande for-
mazione di massa e di com-
battimento. Non convincono. a 
questo proposito. del tutto. le 
affermazioni che abbiamo 
sentito recentemente secondo 
le quali il partito della classe 
operaia dovrebbe essere es
senzialmente un partito capa-
ce di operare una sintesi po
litica che serva di guida a 
tutto il movimento di emand-
pazione delle classi lavora-
txid. 

Certo. anche in questa af-
fermazione, si riflette una ne-
cessita profonda ed attuale, 
non solo del nostro partito 
ma anche di altri partiti e da 
tutta la vita politica italiana, 
nella quale la sotiologia ed il 
sodologismo (e doe l'analisi 
minuta. magari anche giusta. 
d d vari aspetti della realta 
sodale) ha spesso finito per 
prevalere sulla politica e doe 
sulle grandi questioni di fon-
do e di prospettiva che muo-
vono ed animano le grandi 
masse e deddono del destino 
di un paese. 

Alia capadta di muoversi 
con piu ampio respiro sul ter-
reno delle sintesi politiche 
deve unirsi perd sempre il 
momento deirimpegno pratico 
quotidiano di una massa di 
militanti e di combattenti e 
la loro parfcedpazione sempre 
piu attiva ad una elaborazione 
politica, che, anche e proprio 
questa partedpazione, posso
no rendere sempre piu ade-
rente alia realta. 

Tutti i tratti . che ho ri-
cordato, devono dunque esse
re roantenuti e difesi e si de
ve evitare il rischio di cor-
rere dietro superfidali solle-
citazioni e mode temporanee. 

Enrico Berlinguer 
Il compagno Enrico Berlin

guer e nato a Sassari il 25 
maggio 1922. da una farniglia 
di tradizione deinocratica e re-
pubblicana. Suo padre, depu-
tato nel 1924 nel gruppo ca-
peggiato da Giovanni Amendo-
la, e stato attivo oppositore del 
fascismo e, dopo la liberazio-
ne. senatore e poi deputato so-
cialista. 

Fin da giovane studente. En
rico Berlinguer entro in con-
tatto con gruppi di opposizione 
al fascismo. Nel 1943 aderi al 
PCI. diventando segretario del
la sezione giovanile di Sassa
ri nell'agitato periodo di ripre-
sa democratica e di riorganiz-
zazione del partito in Sarde-
gna. Nel gennaio d d 1944 fu 
tratto in arresto in seguito ai 
moti popolari di Sassari e trat-
tenuto per alcuni mesi in car-
cere. Fu chiamdtu a Roma. 
alia fine di quell'anno. a fare 
parte della segretcria nazio-
nale del Mo\imento Giovanile 
Comunista. Dopo la Liberazio-
ne fu dingente del Fronte del-

Una sezione 

di Scicli 
a! 150 per cento 
del fesseramento 

Alia Presidenza del Con
gresso e penenuto — aocla-
matissimo — il seguente te-
legramma: 

Superato letieramenlo 
partito ISO per cento. Con-
tinua lavoro dei compagnl 
per raddopplare I'obiettivo 
Iscritti 19(8 . Piccione, se
gretario sezione Donnalu-

cata (Sclcti). 

la Gioventu. prima a Milano 
poi a Roma. 

Nel V congresso del 1945 fu 
eletto nel comitato centrale del 
PCI. Segretario generale della 
FGCI dal 1949 al 1956. negb 
anni che videro i giovani co-
munisti protagonisti di grandi 
battaglie di massa di difesa 
delle Iiberta democratiche con-
tro il Patto Atlantico. Dal 1950 
al 1953 e stato presidente della 
Federazione mondiale della 
gioventu democratica. 

Eletto membro candidato del
la direzione al VI congresso 
del partito come rappresentan-
te del mo\imento giovanile. 
lascio la direzione della FGCI 
nel 1956. 

Berlinguer ha successiva-
mente ricoperto gli incarichi di 
direttore delia scuola centrale 
del Partito. r.el 1957 di vicese 
gr^tgj^o rc^onale in Sordc 
gna, nella fase del rkinoia-
mento del Partito e del rilan-
cio della battaglia autonomista. 

Nel 1958. durante la prepa-
razione del IX congresso fu 
riehiamato al centro del Parti
to nella segretena nazionale. 
Eletto membro effettivo della 
direzione dal IX congresso. e 
stato dal 1959 al 1962 respon-
sabile della sezione centrale di 
organizzazione e successiva-
mente dal 1962 al 1966 respon-
sabile delTufficio di segre
tcria. 

Dopo I'XI congresso Berlin
guer e stato membro ddl'uffi-
cio politico c segretario regio-
nale del Lazio. 

In tutto questo periodo ha 
partecipato intensamente alia 
atti\ita internazionale del Par
tito. rappresentando il PCI in 
important! incontri con i par
titi comunisti. 

Nel 1968. capolista nella cir-
coscrizione di Roma, e stato 
elptio rir-fint^ifo alia C_^mera 

Arturo Colombi 
D compagno Arturo Colom

bi e nato nel 1900 a Massa 
Carrara da una farniglia ope
raia. Gia a 14 anni entro nella 
gioventu sorialista e nella 
lega dei muratori. A 16 an
ni e segretario della sezione 
giovanile socialista di Verga-
to in provincia di Bologna. 
Fin dal primo sorgere del fa
scismo e impegnato nelle piu 
aspre prove della lotta poli
tica. Molte volte aggredito dal 
fascisti. Arrestato sotto l'ac-
cusa dj avere attentato alia 
casa del segretario del fascio. 
viene assolto dopo rirca 8 
mesi in carcere. Al congres
so di Livorno entra nelle file 
d d Partito comunista. Arre
stato per < complotto contro la 
sicurezza dello Stato >, viene 
di nuovo gettato in carcere. 
Nella orimavera del '23 Co
lombi emigra in Francia. A 
Reims, e poi a Liooe. orga-
ni?za gli emigrati ed e tra 
gh animatori della grandio-
sa man-fe^tazione di protesta 
per Vassassinio di Matteotti. 
Segretario dei gruppi italia-
ni. entra a far parte del co
mitato del PCF per la regione 
bonese. Par teana alia orga
nizzazione illecale del m Con
gresso d d PCI tenutosi a 
Lione. Delegato al VI Con
gresso deU'Intemazionak co
munista a Mosca. Da allora 
si mette a disposizione del 
partito. Lavora verso 1'inte-
no. Nel 1933 a La Spezia 6 
l'animatore di agitazioni alia 
Odero Terni, all'Arsenale ecc. 
Per alcuni anni svolge un 
intenso lavoro di coUegamen-
to tra le organizzazioni comu-
niste dandestine e in tutto 
il Paese. Nel 1932 c membro 
dell'Ufficio politico del par-

e arrestato a Genova dalla 
polizia fasdsta e viene con-
dannato a 18 anni di carcere. 
Dal '41 e al confino a Ven-
totene. N d 1943, alia caduta 
del fasdsmo. raggiunge Bo
logna d w e . dopo 1*8 settem-
bre. dirige il partito e orga-
nizza la lotta partigiana. 
Successivamente inviato dal 
partito a Torino, dove e il 
dingente del partito. organiz-
za le prime formazioni par-
tigiane. dirige i grandi sdo 
peri del dicembre 1943. mar-
zo c luglio del '44. Diviene 
responsabile del triumvirato 
insurrezioriale del Piemonte. 
Dirige II grido di Spartaco. 
Dal febbraio del 1945 dirige 
assieme a Curiel a Milano 
VUniii. E ' il primo direttore 
dcll'Unitd legale. E' membro 
della direzione del partito per 
l'Ttalia oCCU^StS. N d IT!2£ 
gio e segretario della fede
razione del PCI di Bologna. 

Al V Congresso nazionale e 
membro della direzione del 
partito. Confermato nei suc-
cessivi congressi. Ne] 1947 e 
v?gretario regionale dell'Emi-
lia. nel 1948 della Lombardia. 
Ne] gennaio del 1955 e eletto 
membro della segretcria na
zionale del partito; da allora 
fino al congresso ha diretto 
Ja commissione agraria. E' 
vice presidente della commis
sione di agricoltura del Sena-
to. Eletto nel 1946 alia Costi-
tuente per l'Emilia. Senatore 
di diritto ndla prima legisla-
tura: senatore di Ostiglia per 
la seconds, deputato della cir-
coscrizione di Bologna per la 
terza: senatore di Carpi nel
la quarta. di Modena nella 
presentc legislatura. 

Autore di un libra sulla sto-
ria del mm-imento operaio. e 
di un libro sul carcere: Kellc 
f M / i r t i rial «w»f*i «/*rt 

E' vero, tuttavia. c lo ha 
affermato con chiarezza il 
compagno Longo. die proble
mi nuovi che premono e an
che seri ritardi che si sono 
manifestati in vari campi ci 
spingono a muoverci con slan-
cio e decisione sulla via del 
rinnovamento. Un grande pas 
so su questa strada lo abbia
mo gia compiuto con la pre-
parazione e lo svolgimento di 
questo nostro congresso. E' un 
fatto che i congressi di sezio
ne e di federazione e questo 
stesso congresso nazionale 
hanno stnentito le ipotesi che 
venivano fatte, principalmen-
•e fuori, ma talora anclie den-
tro le nostre file, di un parti
to chiuso. 

E ' emerso invece un partito 
vitale, aperto. capace di rin-
novare i suoi metodi ed an
che — in misura che non si 
verificava da tempo — i suoi 
quadri. Tutto questo e a w e -
nuto e awiene non senza osta-
coli ma — possiamo dirlo con 
fierezza, a condusione dei me
si congressuali — senza rot-
ture e senza crisi. 

Ora sono dinanzi a noi pro
blemi nuovi, che riguardano 
sia la vita interna del partito 
che i suoi rapporti con I'ester-
no. due aspetti difficilmente 
separabili per una organizza
zione come la nostra, organiz
zazione profondamente immer-
sa nella realta sociale, nei 
mo\imenti, nelle lotte. In Ita
lia stanno emergendo — e noi 
vogliamo favorirne lo svilup
po — realta democratiche ed 
anche realta rivoluzionarie 
che vanno oltre il Partito Co
munista. Sul piano teorico, d d 
significa probabilmente che 
momenti di coscienza sodali-
sta fra le masse nascono oggi 
non solo perche portati dal-
l'estemo, dal partito, in seno 
a movimcnti nati per rivendi-
cazioni immediate, ma anche 
come risultato di forme nuo
ve di sfruttamento e di op-
pressione e del clima politico 
generale creato dall'ampiezza 
delle lotte delle forze rivolu
zionarie nel mondo. dalla dif-
fusione del marxismo c. in Ita
lia, dal clima creato da tutte 
le nostre battaglie politiche 
ed ideali. 

Sul piano politico, ci6 im-
plica non solo il riconosdmen-
to delTautonomia dei singoli 
movimcnti. del valore della 
partedpazione autonoma dei 
piu vari gruppi e d d singoli 
individui alia lotta per la tra
sformazione della sodeta. ma 
anche l'abbandono di ogni for
ma di esdusivismo e presun 
zione di partito che, del re
sto, non cornspondono n6 al 
le esigenze della lotta, ne al
ia nostra concezione dell'ac-
cesso e della gestiooe del po-
tere. Cid non significa che 
lo spirito di partito sia qualita 
da abbandonare. D partito e 
ogni comunista, anche e pro
prio perche chiarciati oggi a 
confrontarsi con nuove realta 
e con nuove idee, devono sen-
tire l'orgo^lio di avere la pro
pria pgrola da dire in ogni 
ambiente e categoria in cui 
nascono tensioni nuo%'e e si 
mamfestano spinte democra
tiche e rivoluzionarie; proprie 
idee da affermare. essendo 
capad in pan tempo di co 
gliere quanto, al di fuori di 
noi, pud arriochire il nostro 
stesso patrimonio ideale. 

E' chiaro che quando f&c-
ciamo queste affermazioni ci 
riferiamo al problema forse 
piu importante che sta oggi 
davanti a noi, e che e quello 
ddla saldatura con una gene-
razione nuova che presenta 
alcuni tratti comuni. Questo 
problema. che in forme e dr -
costanze diverse ha dimensio-
ni mondiali. non e solo, in 
Italia, problema del nostro 
partito, perchd intcressa tutto 
il movimento operaio e demo
cratico e l'intera societa na
zionale. Ma molto, per 1'in-
sicme del movimento e per la 
s o d d a . dipende dal modo co
me sapremo risolvere la que 

tito. per il peso e l'inciden-
za dei comunisti in Italia, per 
l'influenza die hanno sem
pre avuto su tutta la realta 
politica e culturale del paese 
e i processi che avvengono al-
l'interno del nostro partito. 

L'essenza del problema — 
come affermava Lenin in un 
periodo in cui questo feno 
meno non investiva cosi lar 
ghe masse giovanili — sta 
nel fatto che vi e oggi 
una parte gia grande del
le giovani generazioni che 
si avvicina e scopre il socia-
lismo per vie e per motivi 
propri (o che si ribella anche 
soltanto al capitalismo), e in 
questo modo arricehisce con 
nuove forze e con nuove idee 
l'insieme del movimento rivo-
luzionario. 

Naturalmente, in un paese 
come l'ltalia, nel clima che 
noj abbiamo create, questo 
fenomeno awiene in modo pe-
culiare. tendenzialmente piu 
favorevole che altrove, come 
d prova'o dal fatto che que
sta nuova generazione consi-
dera il Partito Comunista. e 
non altri, U suo principalc 
interlocutore. 

La grande iniziativa da com-
piere. per6. non pu6 essere 
una semplice operazione di 
ringiovanimento dei quadri 
(pur necessaria. e gia in at-
to in quasi tutto il partito). 
ma e politica e ideale, cul
turale e morale. Si tratta doe 
di individuare. ma senza af-
frettare generalizzazioni, le 
nuove vie di maturazione del 
giovani al socialismo. i tratti 
anche psicologici comuni e 
quelli peculiari ad ogni am
biente in cui ha luogo que
sto processo. E si tratta di 
sviluppare un'azione pratica 
e anche di approfondimento 
ideale e culturale che ci per-
metta, incorporando n d no
stro grande patrimonio quelle 
spinte e quei motivi, di ar-
ricchirlo e di renderlo sem
pre piu vivo ed operante. 

Per risolvere bene questo 
problema. ma anche per altri 

e non meno important"! motivi, 
abbiamo bisogno di rafforzare 
ed anche rinnovare in tutta 
la misura necessaria un vero 
stile e costume comunista di 
lavoro. 

Questo significa. tra l'altro. 
che dobbiamo acquisire sem
pre meglio la capacita di fon-
dare sulla razionalita e sul
la partccipa7ione consapevole 
tutto il lavoro nostro. la po
litica, la propaganda, il rap
porto tra organi dirigenti e 
base, tra partito e masse. Non 
siamo ne vogliamo essere per 
nessun aspctto una chiesa, an
che se rispettiamo profonda
mente ogni fede religiosa sin
ceramente professata. Nel par
tito comunista. e n d suo rap
porto con le masse, non pos
sono dunque veriflcarsi feno-
meni come quelli di cui 
Gramsd scriveva ricordando 
tutta una parte della storia 
della chiesa cattolica, di dop-
pie verita, una per i colti. l'al-
tra per i semplid. 

Ma questo non significa che 
non abbiamo e non dobbiamo 
avere anche noi nostre pre
cise regole morali. Io credo, 
anzi. d ie anche e proprio per
chd vogliamo essere una for
za integralmente laica, mon-
dana, razionale, si deve esi-
gere da tutti e da dascuno 
di noi un costume fondato sul
la lealta, un costume che, 
nella Iiberta e nel rispetto 
per ogni opinione, non solo 
escluda ogni manifestazione 
a porta di frazione. ma sia 
volto a superare tendenze non 
ancora del tutto scomparse 
dello spirito di gruppo e an
che certe furberie che piu che 
il partito mortificano chi !e 
pratica. 

Un sano spirito di partito 
e la devozione alia nostra 
grande causa sono c resteran-
no una delle garanzie piii va-
lide per affrontare con suc-
cesso le ardue prove che d 
attendono. per combatterc e 
vincere nuove battaglie. sul 
cammino che portera l'ltalia 
al socialismo. 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 15 

Nella sua relazione di aper-
tura il compagno Longo ave-
va detto che questo non sa
rebbe stato un congresso di 
c ordinaria amministrazione >; 
oggi. dopo otto oiorni dt di 
battito, chiudendo i lavori, 
ha potuto riprendere quella 
ajfermazione: * Non e stato 
un congresso di ordinaria am
ministrazione... abbiamo se
minato molto; adesso sta a noi 
raccogliere >. Non e un'affer
mazione convenzionale, ritua-
le e d'altra parte non sareb
be stato possibile rifugiarsi 
nelle frasi di comodo: la sfam-
pa borghese che ha seguito i 
lavori con occhi non certo ac-
cecati dalla benevolenza, lo 
ha riconosciuto, e Vimportan-
za e la serieta dei lavori non 
e sfuggita neppure alia RA1-
TV. che ha concesso un'inso 
lita attenzione al congresso 

I rijerimenti alia stampa 
borghese e alia TV valgono 
comunque unicamente per 
convalidare Vaffermazione ini
ziale: < Non e stato un con
gresso di ordinaria ammini
strazione >; perchd il giudizio 
che conta, naturalmente, e 
quello espresso dai compagnl 
delegaii ed invitati. conlano il 
colore del consenso, la jran-
chezza delle critiche e I'impe-
gna unitario che quindi i sta
to manifestato dal Congresso 
nel salutare con un lunahissi-
mo applauso, con una entusia-
stica manifestazione di fede nel 
partito, le conclusioni di Ber
linguer e il discorso finale del 
compagno Longo. I'invito che 
questi rivolgeva al partito di 
far crescere e poter quin
di raccogliere quanto nel cor-
so del Congresso era stato se
minato. 

II Congresso, quindi. si & 
chiuso cosi, con questo impe-
gno comune. L'ultima seduta 
si era protratta dalle 9 alle 
14.20 iniziandosi con I'appro-
vazione della relazione della 
commissione per la verifica 
dei poleri e con l'opprot7azio-
ne di una modifica dello sta-
tuto. due atti che vanno sot-
tolineati anche per un elemen-
to comune, per un dato di 
fatto: la commissione per la 
verifica dei poteri ha rileva-
to che VetA media dei dele
gate confinua a dtminuire; la 
modifica dello statuto si muo-
ve anch'essa in questa pro
spettiva, nel senso di questo 
ringiovanimento, quando apre 
la porta dei massimi organi-
smi del partito a compagni 
di piu recente iscrizione. 
quindi, in massima parte, ai 
compagni piu giovani. 

La cronaca della seduta 
comprende poi I'appropaztone 

unanime di un appello sui pro
blemi piu urgenti del paese, 
le conclusioni del dtbattito 
tratte dal compagno Berlin
guer, la presentazione e la 
discussione del documento del
la commissione politica. il di
scorso finale del compagno 
Longo e quindi, in seduta ri-
tervata ai soli delegati. I'ele-
zione degli organismi dir'rjen 
ti del partito 

Fino a quest'ultima seduta. 
perd, sono continuati a giun-
gere al congresso messaggi 
augurali. saluti da parte di 
altri partiti operai, tra gli 
altri quelli del partito comu
nista venezuelano. quelli dei 
comunisti del Mozambico. del 
Peril, della Somalia, del Nica
ragua. di Guadalupa e delle 
forze armate di liberazione di 
Douglas Bravo che combatto 
no nelle montagne del Vene 
zuela; sono stati questi gli 
ultimi applausi rivolti ai com 
pagni di tutto il mondo da un 
congresso che — come ha 
sottolinealo Lonoo nel suo di 
scorso di chiusura — i stato 
caratterizzato propria da un 
profondo spirito internaziona-
lista D'altra, parte questo in-
ternazionalismo e stato parte 
del clima non solo del Con
gresso. ma di tutta Vattiviia 
che si e sviluppata allorno ad 
esso e di cui ancora una eco 
& giunta nel Palazzo dello 
Sport stamane, quando & sta
to annunciato che la sottoscri-
zione lanciata dai compagni 
di Corticella in occasione del
la visita compiuta dai dele
gati del Fronte Nazionale di 
Liberazione del Vietnam del 
Sud e che era infesa a racco
gliere mezzi a favore dei pa-
trioti vietnamiti. aveva rag-
giunto la cifra di 868.000 lire e 
che piu di centomila erano sta
te raccolte da altri compagni. 

L'ultimo messaggio perve 
nuto al Congresso, poco pri
ma che questo concludesse i 
suoi lacort, e stato quello del 
gruppo universitario comuni
sta bolognese. impegnato — 
col mopiniento sludentesco — 
in una lotta che si sta pro-
traendo da settimane intere e 
che e culminata nell'occupa-
zione del rettorato; un fatto 
puramente casuale. ma che 
tuttavia ha finito per sottoli-
neare quel legame tra le lot
te operate e studeniesche col 
congresso che ha caratteriz
zato tutte queste giornate di 
dibattito: un legame non oc-
casionale. di circostanza. evi-
dentemente se in tutte le lot
te di cui e stata portata te-
stimonianm ai lavori i comu 
nisti erano la punta avanzata. 

Kino Marzullo 

La relazione della Commissione 
per la verifica dei poteri 

no stati regolarmente sostitui-
stiofrc CX.UK: pariiio e nei par- i ti dai aelegati supplenti. 

La Commissione per la ven-
fica dei poteri eletta nella se
duta dell"8 febbraio 1969. dal 
XII Congresso, ha esaminato 
gli atti relativi alia rappresen 
tanza espressa dai 109 congres
si delle federazioni del Parti
to comunista italiano. presenti 
sul terntorio nazionale, e dal
le organizzazioni del Partito 
comunista italiano degli emi
grati in Belgio. Svizzera. Ger-
mania^ Lussemburgo. 

La Commissione ha consta-
tato la regolanta e la validita 
delle deleghe relative a 814 de 
gli 815 delegati eletti nei con 
gressi federali che hanno avu 
to luogo dal 25 novembre 1968 
al ?6 gennaio 19C9 e di quelle 
relative ai 129 delegati dei co 
mitati federali della Federa
zione Giovanile Comunista. tra 
i quali 7 ragazze. 

Degli 815.delegati del partito 
814 sono presenti in queste 
assise in rappresentanza si 
1.502.889 iscritti ed in ragione. 
secondo le norme stabilite, di 
un delegato per ogni 2.000 
iscritti e frazioni. L'assenza di 
un delegato e giustificata da 
legittimo impedimento soprav-
venuto aU'ultimo momento. 

35 delegati che nell'interval-
lo tra i congressi federali e il 
Congresso nazionale sono sta
ti impediti per ragionl varie, 
ma tutte di forza maggiore a 
parted pa re al Congresso, so-

La Commissione pertanto. a 
condusione dei suoi lavori, ac-
certata la regolanta e la vali
dita delle singole deleghe e del
le avvenute sostituzioni e la 
conseguente regolare costitu-
zione dell'assemblea congres-
suale. riconosce il diritto di 
voto agli 814 delegati delle fe
derazioni presenti all'assem-
blea. 

Tra i delegati del partito 
presenti al Congresso !03 so
no donne, 93 sono giovani di 
eta inferior! ai 25 anni e 86 
tra i 26 e i 30 anni, con an 
notevole incremento della pre-
senza giovanile rispetto all'XI 
Congresso. Inoltre 230 sono i 
delegati tra t 31 e 40 anni. 

L'eta media del Congresso 
risulta di 39 anni circa, infe-
nore di un anno rispetto a! 
Congresso precedente. 

La Commissione per la ve
rifica dei poteri ha inoltre 
proweduto ad una dettagljata 
analisi della composizione del 
Congresso e al raffronto dei 
dati essenziali ricavati con 
quelli relativi all'XI Congres
so. per consentire la possibili
ta di una valutazione ed un 
giudizio sulle component! del
le rappresentanze congressua
li nella loro dinamica. 

Da tale analisi, della quale 
II quadro completo con I rela
tivi prospetti sara allegato agli 
atti del Congresso. si ri»««n-

> mono qui gli dementi che al

ia Commissione sono sembra-
ti piu significative. 

334 delegati sono operai: es-
si rappresentano il 41% della 
assembles congressuale, con
tro il 35.9^. dell'XI Congresso. 

49 delegati sono studenti, 
coo un sensibilissimo aumen-
to (31 in piu) rispetto al Con
gresso precedente al quale par-
teciparono solo 18 studenti. 

22 sono braccianti agricoli e 
49 rnczzsdri e cor.tadir.i, con 
variazioni percentuali irrile-
vanti rispetto all'XI Congresso. 

204 delegati sono tecnici. 
professionisti o intellettuali. 
mentre gli altri sono impie-
gati. artigiani o commercianti. 

Sono presenti tra i delegati 
13 compagni iscritti tra il 1921 
e il 1926 che furono con Gram
sci e con Togliatti tra i fonda-
tori del nostro partito. 

46 delegati sono iscritti del 
periodo della cospirazione an
tifascists e 289 quelli iscritti 
tra il 1943 e il 1945 nel fuoco 
della guerra di bberazione. 

167 rappresentano tra I de
legati le leve piu recenti. iscrit
ti d o e tra U 1961 e il 1968. 
con un incremento della rap
presentanza delle nuove leve 
rispetto a un comapondente 
periodo del precedente Con
gresso. dal 12 al 20%. 

176 delegati sono stati parti-

54 sono i compagni delegat; 
che. specialmente negli ann* 
della lotta cospirativa contro 
il fascismo. hanno sunito lun 
ghi anni di carcerazione per 
complessivi 213 anni. 

Rispetto alle funzioni e ruo-
lo di direzione politica nel no
stro partito nsulta dall'analis: 
effettuata. che 206 delegati so
no dirigenti di organismi di 
base, sezioni e cellule, compre 
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bnca. con un aumento che va 
dal 16 al 25^ rispetto all'XI 
Congresso. 

79 sono responsabili e d) 
rigenti di organismi decentra 
ti (zone, comitati comunali e 
cittadini). 

521 ncoprono cariche di par
tito a livello regionale e fede 
rale e 130 sono i membri del 
Comitato centrale e della 
Comm.ne centrale di controllo 
delegati all ' assise nazionale 
dai Congressi federali. 

411 dei delegati presenti n-
coprono cariche pubbliche nel 
Parlamento. nei Consigli regio 
nali. nelle assemblee elettive 
comunali e provincial! e in al 
tri organismi pubblici. 

Molte mighaia di militanti 
hanno assistito come invitati 
all'assise, alia quale hanno pre-
senziato oltre ai rappresentan-
o" della stampa e di partiti 
poutici itahant. quelli di 37 

giani combattenti e di essi 53 tra partiti comunisti. partiti 
hanno avuto molo di co c mcvimar.ti rivctUzioftarS pro-
mando. 

• v i i m f i»Mcubi AIvvrtiL&iutiari prvy-

venienti da tutti i continents 
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