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Dai congress! federal! I'impegno di lotta per una svolfa democratica 

Firenze: la Regione f ulcro 
di democrazia e progresso 

II presidente Lagorio sottolinea I'esempio delta Giunta unitaria - La situazione economico-sociale della provincia nell'analisi di 
Pieralli e nel dibattito - L'apprezzamento di Bufalini - Busoni annuncia I'ingresso dei socialisti autonomi nel Partito comunista 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 21 

II 14. Congresso provincia-
le della Federazione comuni
sta fiorentina — svoltosi nel-
1'Auditorium del Palazzo dei 
Congressi alia presenza di ol-
tre 700 delegati e di centlnaia 
di invltati e compagni che 
hanno seguito per quattro 
glorni l'intenso e vivace di
battito — ha assunto, fino 
dall'inizio il carattere di av-
venimento cittadino non solo 
P"r la presenza dei dirigenti 
dji partlti dell'arco costitu-
rionale — la DC, il PSI, il 
"SIUP, il PRI, il Movimento 
uel socialisti autonomi, il Mo-
vimento politico dei lavorato-
ri — dei sindacati, dei consi
gn di fabbrica, delle associa-
zioni democratiche e di mas-
sa, di personality del mondo 
della cultura e della scuola 
(Luporini, Ragionieri. Procac-
ci, il preside della facolta di 
Architettura, prof. Ricci. Gio-
vannoni di « Note di cultura », 
Romano Bilenchi, Mario Lu-
zi, il prof. Casari, Giorgio 
Mori, il prof. La Pira, gli 
amministratori della Regione, 
della Provincia e del Comune 
— il sindaco Bausi ha inviato 
una lettera di saluto), ma, so-
prnttutto, perche i temi af-
frontati dalla relazlone di Pie
ralli e approfonditi nel corso 
di un'ampia discussione (48 
interventi) sono stati confor-
tati da un'analisi puntuale e 
da proposte politiche di note-
vole interesse. 

II congresso ha affrontato, 
sia nella relazione, che negli 
interventi i grandi temi dello 
scontro politico nazionale sia 
in relazione alia formazione 
del governo Andreotti, sia in 
prospettiva della proscima 
battaglia elettorale. 

Uno dei filoni messi in ri-
lievo 6 la crisi che ha Inve-
stito la citta e la provincia 
come dimostrano alcuni sinto-
mi inquietanti quali l'aumen-
to della disoccupazione. della 
sottoccupazione, dello stillici-
dio dei licenziamenti. della 
crescente iscrizione di giova-
ni alle liste di collocamento, 
del ricorso sempre piii fre-
quente alia cassa integrazio-
ne, dell'estensione del lavoro 
a domicilio, della diminuzio-
ne dell'occupazione agrlcola e 
del persistente fenomeno del-
l'esodo dalle campagne, della 
dilatazione abnorme delle at-
tivita terziarie. In questo sfon-
do drammatico e preoccupan-
te acquistano rilievo partico-
lare le grandi lotte condotte 
da mesi dalle maestranze del
la CONFI, della Damiani e 
Ciappi, della Palmieri e, re-
centemente, della Billi. Una 
tale situazione ha coalizzato 
le forze politiche in un impe-

gno unitarlo serio e costante 
che tuttavia non esclude un 
giudizio fortemente critico nei 
confronti delle responsabilita 
politiche del centro-sinistra e 
in particolare della DC la 
quale cerca affannosamente 
di proporre 1'utopico disegno 
della cosidetta « terza Italia » 
fondato su incentivi margina-
li che non eliminano, ma an-
zi aggravano i guasti della 
fragile struttura economica e 
industriale della provincia e 
della Regione condizlonata dai 
gruppi monopolistic!. 

Secondo i comunisti i pro
blem! di fondo della societa 
italiana si risolvono solo con 
il mutamento degli indirizzi di 
fondo della politica nazionale. 
del Mezzogiorno, della politi
ca estera, del ruolo delle par-
taclpazioni statali in una vi-
sione globale di programma-
zione e di sviluppo economi-
co. Questa impostazione nuo-
va e prospettica — che ca-
povolge i vecchi schemi pro-
posti dalle camere di com-
mercio e dagli organ! gover-
nativi — sta acqulstando cre-
dibilita presso strati e forze 
social! colpite dalla politica 
del governo e dei gruppi mo
nopolistic! (piccoli e medi im-
prenditori, esercent!, artigia-
ni. insegnanti, tecnici) ed apre 
prospettive nuove di cui si e 
fatta interprete la Regione con 
un suo programma concreto 
che prevede — come ha an-
nunciato il presidente della 
giunta regionale Lagorio nel 
suo applaudito intervento — 
un rinnovamento orofondo — 
economico e sociale — per il 
progresso civile e morale del
la Toscana. 

Di qui occorre oartire per 
comprendere lo sforzo della 
DC toscana che tenta di ri-
costruire la propria logorata 
presa sugli strati intermedi 
partecipando occasionalmente 
a manifestazioni solidaristkifte 
ma rifuggendo da una propo-
sta globale che investa gli 
orientamenti generali. 

II problema delle alleanze 
sociali si presenta. dunque, 
come il momento di scontro 
fra due concezioni che oggi si 
confrontano in rapporto alia 
crudezza della realta econo
mica e sociale che investe gli 
schieramenti politici, special-
mente quelli della sinistra po-
polare ed operaia. Quali sono 
le risposte che i comunisti 
danno alle attese delle popo-
lazioni fjorentina e toscana? 

In primo luogo essi lndica-
no nella regione — sintesi uni-
ficante dell'impegno di tutto 
lo schieramento democratico 
— un ruolo rinnovatore, aper-
to agli apporti costruttivi, sal-
damente legato ai problem! 
dei lavoratori: «Tesperienza 
della giunta di sinistra in To
scana — ha detto il compa-

gno socialista Lagorio — ha 
offerto una prova di serleta 
e di maturita. In un momen
to di crisi d! credibilita delle 
JstJtuzioni, ci siamo prefissi di 
rendere credibile la nostra re
gione tuffandola piii che fos
se possibile nella concretez-
za ». 

Intorno alia Giunta regio
nale sta gla creandosi una ric-

ca fioritura di collegamenti con 
gl! Enti local! e con le forze 
democratiche suscettibill di 
piii amp! sviluppi: a questa 
prospettiva si oppone la DC 
sconfitta alia regione e in-
chiodata da una crisi tierma-
nente In Palazzo Vecchio, la 
quale cerca, facendo propria 
la sterzata a destra impressa 
a livello nazionale, di ripro-
porre la logora discriminante 
anticomunista che talvolta as
sume forme grezze e dozzina-
!i. Proprio contro il disegno dl 
restaurazione centrista, si im-
pone un sempre maggiore raf-
forzamento degli schieramenti 
della sinistra specialmente do-
po il passaggio del PSI alia 
ODposizione: Pieralli ha rivolto 
l'invito alia federazione del 
PSI a entrare in tutte le giun-

te dei comuni dove i comu
nisti sono forza maggioritaria. 

L'altro motivo che ha tro-
vato larga eco nel congresso 
e stato quello della scuola 
e della lotta per il diritto 
alio studio, della gravita della 
crisi in seguito alia scolarlz-
zazione dl massa che ha fatto 
scoppiare le contraddlzioni 
della visione riduttiva e clas-
sista delle caste dirigenti e 
burocratizzate dando nuovo 
slancio al movimento studen-
tesco unitario che a Firenze 
e in provincia (come testi-
moniano significative espe-
rienze proprio di queste sett!-
mane) sta acquistando una 
dimensione nuova strettamen-
te collegata alle forze popo-
lari e operaie. Precise parole 
di critica sono rivolte alle sia 
pure episodiche manifestazio
ni di nichilismo massimalista 
e avventurista di alcuni grup-
petti ed e stata riaffermata 
— nel solco dell'insegnamento 
gramsciano — Tesigenza della 
conquista della cultura e di 
un salto di qualita nella ela-
borazlone teorica e nella ana-
lisi dello scontro di classe. 

Un'ultima notazione: la pre

senza masslccia dei giovanl 
(l'eta media dei delegati era 
di 32 anni) e la passione con 
cui hanno partecipato a! la-
vori e al dibattito che ha con-
fermato l'unita politica dei 65 
mila comunisti fiorentini, la 
adeslone alia linea del nartlto 
sia sui temi della politica na
zionale che per le scelte a li
vello internazionale. Il compa-
gno Bufalini ha fatto conti-
nuo riferimento. nelle sue con
clusion!, al bllancio positivo 
emerso dal congresso — in 
cuf non sono manoate le voci 
critiche — espressione dell'e-
levato livello politico, delPuni-
ta di orientamento e di im-
pegno militante della federa
zione fiorentina. 

II compagno Busoni ha an
nunciate la confluenza dei so
cialisti autonomi nel Partito 
comunista. 

II nuovo comitato federale 
ha confermato all'unnnimlta 
il compagno Pieralli nella ca-
rica di sesretario della fede
razione e ha chiamato il com
pagno Peruzzi a dirigere la 
CFC. 

Modena: costruire una 
nuova unita a sinistra 

Ad un punto nodale la lotta per un nuovo tipo di sviluppo e per il rinnovamento dello Stato - La rela
zione di Guerzoni e il discorso di Cossutta - Dieci nuove sezioni - La confluenza dei socialisti autonomi 

g. I. 

Dal nostro corrispondente 
MODENA, 21 

Durante le sue quattro gior-
naie u congresso ueiia î ecie 
razione comunista modenese 
si e imposto all'attenzione di 
tutte le forze politiche e del-
l'intero movimento democra
tico. Seguito con l'mteresse 
piii vivo da tutto il partito, 
eoso na vuiu i» ^ . ^ocwt at 
suoi lavorl — nella grande 
sala del teatro Storchl co-
stantemente gremita — di 
rappresentanti del Movimento 
dei socialisti autonomi, delle 
federazloni del PSIUP e del 
PSI, della DC, del PSDI e 
del PRI, delle organlzzazioni 
sindacali e della couperazione, 
degli artigiani, degli esercenti 
e dei cqntadini, delle associa-
zioni dell'antifascismo e della 
Resistenza. Dalla sua tribuna 
sono statl affrontat! — con la 
capacita di anallsi e con lo 
spirito responsabile propri di 
un grande partito che ha 
chlara coscienza della sua 
forza e del suoi compitl — 
i problem! politic! e social! 
contingent! e locali unitamen-
te a quelli piu generali. della 

lotta per battere la svolta a 
destra e per aprire la strada 
alia trasformazione democra
tica del Paese nella pace e 
nella prospettiva del socia-
ilMIll). 

II congresso ha verificato 
In validita delle sue posizioni 
nel confronto stretto e imme-
diato con la situazione di pro-
lonua crisi che paralizza il 
Paese e che in quest! glorni 
- iî ri giorni dello svolgimen-
to dei suoi lavori — ha avu-
to nuovi gravi sviluppi. Da 
esso i comunisti modenesi so
no usciti uniti intorno alia li
nea politica indlcata dal do-
cumento congressuale del co
mitato centrale e pronti a 
batters! con maggiore forza 
alia testa delle battaglle per 
le riforme e un nuovo tipo di 
sviluppo. per la democraz.a 
contro i tentativi dl everslone 
fascista. 

II congresso della federazio
ne si e svolto a conclusione di 
una intensa attivita che ha 
impegnato tutte le organiz-
zazinni di partito e molte 
migliaia di compagni. Ecco 
alcuni dati: 268 congressi di 
sezione con una presenza di 

16.145 compagni e 2.477 inter
venti nel dibattito; oltre 500 
iniziative politiche differen-
ziate rivolte agli opera!, al 
contadini, alle categorie del 
ceto medio, alle donne, ai 
giovani, ai pensionati. Da 
questo grande impegno politi
co ne e derivata una campa-
gna congressuale aperta alia 
realta sociale e politica, che 
si e misurata e confrontata 
con le forze e con i proble-
ml in essa presenti; ne e de-
rivato altresl un partito piii 
capace, piii forte e piu gio-
vane. 

Durante la stessa campagna 
congressuale si sono costitul-
te died nuove sezioni terri
torial! e otto nuove sezioni 
di fabbrica. Del 3.345 com
pagni eletti a far parte dei 
nuovi comitati di sezione 
1.204 sono giovani di eta in-
feriore ai 30 anni e 445 le 
donne. Dei 773 delegati al 
congresso provinciale 273 era-
no giovani dl eta inferlore ai 
30 anni e 155 le donne. Con 
questo volto il partito ha af
frontato il congresso della fe
derazione, nel quale ha dato 
nuova prova della sua matu-

Napoli: alia testa di una lotta di popolo 
La relazione di Valenza e i discorsi di Amendola e Alinovi — Le responsabilita della DC per il deterioramento degli istituti democratici 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 21 

Sedicimila operai colpiti da 
riduzioni d'orario, ridimensio-
namenti aziendali o chiusure 
di fabbriche con due milioni e 
quattrocentomila ore lavora-
tive pagate in meno nel 1971: 
questo uno dei dati che po-
trebbero essere citati a di-
mostrazione che Napoli e og
gi uno dei punti piii esposti 
della crisi economica che in
veste il paese. 

Un milione di ore di sciope-
ro in piii rispetto all'anno pre-
cedente. 200 accordi sindacali 
per organici, ambiente e or-
ganizzazione del lavoro. sala-
ri: questo uno dei dati che 
esprimono la dimensione, !a 
forza, l'ampiezza delle lotte 
che nel corso del '71 la clas
se operaia napoletana ha con-
dotto per nuovi indirizzi, per 
una diversa politica di rnve-
stimenti. per respingere il 
contrattacco del padronato 
pubblico e privato, il che pro
va che Napoli e anche uno 
dei punti piii sensibili dello 
scontro, perche la reazione di 
destra alle conquiste operaie 
non awiene in una situazione 
di riflusso del movimento ope-
raio. 

Da questa valutazione ha 
preso le mosse il dibattito del 
congresso provinciale del PCI. 
svoltosi durante tre giornate 
(da giovedi a sabato) con Tin-
tervento di oltre 50 del 359 
delegati (in rappresentanza d, 
31.490 iscritti) che hanno par-
lato sui temi proposti da una 
approfondita relazione del se-
gretario della Federazione, 
Pietro Valenza, e conclusosi 
ieri mattina con una entusia-
stica manifestazione al teatro 
Metropolitan, dove Giorgio 
Amendola ha pronunciato un 
forte discorso di chiara pro
spettiva politica e improntato 
a una grande carica ideale. 

Un congresso che ha espres
so la piena coscienza dei co
munisti napoletani della gra
vita della situazione, ma an
che la coscienza della loro 
forza, che — come ha detto 
Amendola — proviene dalla 
riacquistata e consolidata uni
ta politica e dall'ingresso nel
le sue file di cospicue leve 
giovanili (il 43 per cento dei 
delegati era composto da 
iscritti al partito dopo il '60), 
« una forza — come ha riba-
dito Alinovi — che proviene 
dal nuovo grado di maturita 
politica raggiunto nella lot
ta, che ha creato una fusio-

ne tra generazioni e una nuo
va crescita del partito». 
Un congresso di mobilitazio-
ne. ma che ha guardato in 
faccia alia realta con sereni-
ta. approfondendo 1'analisi 
della situazione. per traccia-
re — come appunto ha fatto 
Valenza nella sua relazione 
— le linee di uno sviluppo del
la societa napoletana basato 
sulla crescita di un vasto 
schieramento di forze sociali 
intorno alia classe operaia; 
questa azione i comunisti in-
tendono intrecciare con Tim-
pegno unitario sui piano pro-
grammatico e degli schiera
menti delle forze politiche del
la sinistra. 

II sostegno a tale scelta e 
dato dal potenziale di lotta 
manifestatosi ancora in questi 
mesi; le lotte operaie — come 
ha detto nel suo intervento il 
segretario regionale, Abdon 
Alinovi — si sono trasforma-
te, per gli obiettivi nel norae 
dei quali vengono condotte. in 
lotte di popolo. rivelando una 
capacita di aggregazione che 
va ulteriormente sviluppata, 
in modo che esse possano tra-
durre la collera di cert! stra
ti sociali in azione per una 
svolta politica. si tratta, cioe, 
di spingere alia realizzazione 

di un incontro diretto « masse 
con masse ». 

La mediazione politica, in 
riferimento alle masse catto-
liche — come e stato rilevato 
nella relazione e in molti in
terventi, tra cui appunto quel
lo di Alinovi — rischia di es
sere falsata dalla natura con-
servatrice della DC e dal ruo
lo che esercita la a sinistra 
di base»: essa, che in Cam
pania ha una marcata pre
senza, ha ridimensionato cer-
tamente, con l'entrata in fun-
zione della regione, le posizio
ni del gruppo doroteo-fanfa-
niano, ma all'incalzare dei co
munisti si e rivelata incapa-
ce di esprimere una proposta 
nuova sui terreno politico e 
programmatico, sui piano dei 
me tod i di gestione del partito 
e del potere, nei rapporti col 
movimento delle • masse. s!c-
che il problema di una auten-
tica alternativa democratica 
alia linea politica dei Gava 
rimane irrisolto; anz! si e rea-
lizzato un patto di potere tra 
Gava e De Mita con una so-
stanziale copertura per le 
scelte conservatrici che la DC 
compie a Napoli. C!6 ha con-
tribuito al logoramento anche 
degli istituti democratici. di 
cui si e giovata la destra, 

In sostanza qui e il punto. 
come e stato detto in parti
colare da compagni di fabbri
ca Intervenuti nel dibattito con 
testimonialize a convalida di 
quanto aveva sottolineato Va
lenza: a Napoli si colgono gli 
aspettl evident! di un disegno 
che mira al deterioramento 
del quadro politico democra
tico attraverso il tentativo di 
diminuire il peso, la consi-
stenza, il ruolo e la capacita 
dl lotta della classe operaia 
nella principale citta del Mez
zogiorno. Questo e il segno 
politico dell'attacco ai livelli 
di occupazione e perclb il no
stro partito fa della lotta per 
l'occupazione il perno della 
battaglia per le riforme e per 
una svolta politica. 

Sulle forme di iniziativa e 
stata ribadita la validita di 
recent! esperienze: il collega-
mento tra fabbrica e realta 
sociale del quartiere e del co
mune con la elaborazione di 
piattaforme e di manifestazio
ni su scala di zona, che espri-
mano una rete di comitati 
unitari per roccupazione. ca-
paci di aggregare tutte le for
ze interessate a una politica 
riformatrice volta a determi-
nare uno sviluppo quali ficato 

E' una linea che fu lanciata 

nella conferenza dl organizza-
zione deH'anno scorso, ripro-
posta neH'assemblea regiona
le delle sinistre di novembre, 
e che — come si e detto — ha 
trovato le forme di attuazione 
di recente (esempio: nella zo
na di Barra, S. Giovanni, 
Ponticelli), col contributo dei 
sindacati e delle organizzazio-
ni unitarie di massa (come la 
Confesercenti), sui cui poten-
ziamento e stato posto con vi-
gore l'accento. 

Sono fatti, questi, che na-
scono non solo dall'iniziativa 
del partito, ma dalla spinta 
e dalla sollecitazione che vie-
ne dai lavoratori, i quali 
esprimono quella che Amen
dola nel suo discorso ha de-
finito I'impazienza del paese 
per una nuova direzione poli
tica, un'alternativa democra
tica al centro sinistra, che sia 
fondata sull'unita di tutte le 
sinistre laiche e cattoliche, 
perche il paese abbia final-
mente una direzione politica 
ferma e unitaria. Fatti che 
ripropongono quello che sara 
II tema centrale della prossl-
ma campagna elettorale: un 
rapporto nuovo con i comu
nisti. 

Ennio Simeone 

II discorso del compagno Berlinguer al congresso di Roma 
(Dnlln prima pagina) 

compagno Longo nella sua in-
tervista, i dirigenti democri-
stiani avrebbero preferito an-
dare alle elezicni sulla base. 
si. di una impostazione con-
servatrice. ma con la coper
tura del centro sinistra, e do
po aver ottenuto 1'umiliazione 
t la capitolazione del PSI. 

Questo cbiettivo la DC non 
l'ha conseguito. II PSI. che 
nel passato aveva pure dato 
qualche prova di cedimento, 
questa volta ha tenuto ferme 
le sue posizioni. Reso il po
sto dovuto al merito dei com
pagni socialisti. noi vediamo 
in cio — ha rilevato Berlin
guer — soprattutto il risultato 
delle grandi lotte degli ultimi 
anni. deU'avanzare di movi-
menti e spinte unitarie che 
hanno consentitn non solo di 
strappare importanti conqui
ste. ma anche di giungere al
ia prova del fallimento del 
centro sinistra non in presen
za di una lacerazione e de-
moralizzazione delle forze di 
sinistra, ma anzi di un piu 
ampio e solido processo uni
tario. E cio grazie special
mente alle giuste posizioni 
mantenute dal PCI e dal 
PSIUP. i quali mai hanno 
considerato il PSI come pas
sato definitivamente dall'altra 
parte della barricata. 

La cosa piu importante. pe-
ro c che s: e venuta sempre 
piu affermando Tesigenza di 
una svolta sui piano politico 
generale. La prospettiva che 
si e aperta nei fatti — ha 
affermato Berlinguer — 6 
quella di un crollo del pila-
stro principale su cui si e ret-
to il regime politico imposto 
da piu di un ventennio al 
paese e mantenuto anche nel 
decennio del centro-sinistra: il 
crollo della discriminazione a 
sinistra, e quindi il proporsi 
del problema di un rapporto 
positivo di collaborazione tra 
tutte le forze democratiche e 
il PCI. 

Dopo aver ricordato che per 
aprire questa prospettiva si 
e mossa durante piu di venti 
anni tutta la nostra politica. 
anche neffli anni della piu 
cieca discriminazione, riu-
scendo a mantenere un forte 
tessuto unitario. Berlinguer ha 
rilevato che essa ha ormaf 
assunto le dimensioni di un 
problema vitale. non piu elu-
dibile. per la difesa e lo svi-
loppo del regime democratico. 

Ed e questa la ragione piu 
profonda di quella che il com
pagno Longo. nella sua inter-
vista, ha chiamato la reazio
ne asperrima dei reazionari e 
conservatori di ogni rango. 
Ecco perche la DC, minaccia-
ta e in parte gia colpita in 
tutto il suo sistema di pote
re, perde anch'essa il lume 
deirintelletto e si chiude nella 
difesa disperata di una posi-
zione di supremazia che non 
pud pero piu conservare. 

Sinistre unite 
Ma e proprio perche il pro

blema politico italiano ha ac-
quistato ormai questo caratte
re cosi limpido. quasi elemen-
tare. di proposizione di una 
alternativa radicale: — o ver
so una trasformazione reazio-
naria del regime democrati
co, o verso un decisivo pro
gresso democratico. insegui-
bile solo con l'instaurazione 
di un rapporto positivo con il 
PCI — proprio per questo la 
nostra prospettiva di una ge
nerale svolta democratica si 
ripropone come il tema cen
trale nella fase piu acuta del
la crisi e nello stesso immi-
nente scontro elettorale. 

Essa si presenta come una 
necessita, ma anche come 
possibile — ha proseguito Ber
linguer. — Condizione indi-
spensabile per essa sono la 
saldezza e il vigore dell'unita 
delle sinistre. dal PCI a I 
PSIUP. al PSI. alle altre for
ze democratiche di sinistra. 
Si tratta di una condizione in-
dispensabile. ma non suffi-
ciente, giacche un'alternativa 
reale, stabile e di lungo re-
spiro richiede necessariamen-
te, in Italia, una collaborazio
ne piu ampia, cioe la colla
borazione tra le tre grandi 
componenti del movimento 
popolare italiano: quella co
munista, quella socialista, 
quella cattolica. Questa pro
spettiva passa. oggi. attraver
so una sconfitta a sinistra 
della DC e un suo ridimensio-
namento. 

Dopo aver rilevato che una 
politica delle alleanze. se con-
sidera innanzitutto gli interes-
si economici e sociali delle 
forze a cui e rivolta, deve in-
vestire anche gli aspetli poli
tici ed ideal i, pur essi decisi-
vi, Berlinguer ha detto che si 
tratta, infatti. di affermare 
una egemonia capace di scal-

zare quella che gruppi con
servatori e reazionari ancora 
esercitano su larga parte dei 
ceti intermedi ed anche po-
polari. 

Cosi. nel dare continuity al-
1'iniziativa antifascista, biso-
gna tener conto del fatto che 
il fascismo si presenta anco
ra una volta come un feno
meno complesso, a piu facce. 
le quali si saldano. natural-
mente. in una sostanza per-
manente, che e fatta di rea
zione antidemocratica. di 
ignoranza e incultura. di irra-
zionalismo. di velleita di spin
gere all'indietro il processo 
della storia. La lotta contro 
il fascismo e piu in generale 
contro la destra richiede quin
di una azione sistematica e 
molteplice. Una importanza 
f o n d a m e n t a l e manten-
gono certamente il richiamo 
continuo alle nefandezze del 
regime fascista. e la denun-
cia. la risposta vigorosa e la 
dura lezione democratica con
tro le violenze squadristiche. 
le quali smentiscono clamoro-
samente il tentativo dei fa
scist! di atteggiarsi oggi con 
un volto legalitario. da parti
to dell'ordine. 

Ma e necessario battere la 
destra e il fascismo anche su 
altri terreni. smascherando la 
loro demagogia sociale. Ie lo
ro iniziative sindacali di stam-
po corporativo. dirette a una 
rottura deH'unita delle classi 
lavoratrici. E sviluppando, 
nello stesso tempo, una ini
ziativa anche sindacale — ma 
non solo tale — specialmente 
verso categorie e strati (ceti 
intermedi. commercianti, di-
pendenti pubblici. magistrati, 
professionisti. e quanti opera-
no nella polizia e nelle Forze 
annate), nei confronti dei 
quali le destre sono piu atti-
ve. Si tratta di far nostre e 
sostenere le loro giuste riven-
dicazioni, ma proiettandole in 
proposte di riforma. che si in-
quadrino in una prospettiva di 
rinnovamento generale della 
societa e dello Stato. nella 
quale quegli strati possono 
trovare una collocazione so
ciale e un ruolo e una digni-
ta diversi e nuovi, non niu a] 
servizio dei potenti (e dei no-
tabili democristiani). ma nel-
1'interesse del Paese. 

Berlinguer ha quindi accen-
nato alia nostra posizione e 
iniziativa in alcuni cam pi 
(scuola. cultura, giovani, ri
forma dello Stato ecc ) . 

Egli ha poi affermato che, . 
partendo dai vari aspetti del- I 
le condizioni sociali e della 
vita civile, si tratta di far 
lavorare le menti intorno alle 
piu profonde radici dei mali 
di cui soffre l'ltalia, tutto ri-
conducendo alia nostra critica 
generale del sistema capitali-
stico. negli aspetti peculiari 
in cui esso si e storicamente 
configurato e si sviluppa in 
Italia. Sono i mali che pesano 
sulle condizioni di vita e di 
lavoro. e sugli animi, di tutti 
gl. italiani. determinando ri-
bellioni. ma anche smarri-
menti, e comunque Tansia di 
trovare un ordine nuovo e su-
periore. che garantisca il la
voro, la sicurezza. la cultura, 
la dignita e la serenita. per 
un lungo periodo di anni. E 
dobbiamo inoltre rendere 
sempre piu evidente l'idea che 
noi abbiamo di cosa dev'esse-
re in Italia una societa socia
lista. delle conquiste di liber-
ta e dei valori umani e cultu-
rali che essa deve realizzare. 

I cattolici 
Berlinguer ha quindi fatto 

alcune considerazioni sulla no
stra azione nei confronti del 
mondo cattolico. Non c'e dub-
bio che il quadro del mondo 
cattolico e della stessa Chiesa 
e profondamente cambiato 
neU'uItimo decennio. a partire 
dal Concilio Vaticano II. E ' 
stato affermato che il Ponte-
fice che lo convoco voile ri-
chiamare la Chiesa a una 
comprensione piu diretta e a 
una ripresa di rapporti piu 
veri con l'umanita. con il po
polo. con le grandi masse 
protagoniste o coin volte 
in quel gigantesco sorrano 
vimento di emancipazione, 
avanzante dalla fine della se-
conda guerra mondiale. del 
quale parte e guida decisiva 
erano stati e sono il movi
mento operaio. i partiti comu
nisti. gli Stati socialisti. II 
Concilio riveld la necessita per 
la Chiesa di prestare atten-
zione a quelli che Giovanni 
XXHI chiamd i «segni dei 
tempi ^. Tra le grandi novita 
del Condlio — ha rilevato 
Berlinguer — stanno la sco-
perta della centralita del pro
blema della generale eman
cipazione terrena dell'uomo, e 
non piu esclusivamente della 
sua salvezza ultraterrena. e il 
convincimento che la soluzio-

ne di cntrambi questi proble 
mi comporta la rivalutazione 
massima del momento collet-
tivo. 

Cosi, nel corso di questa ri-
cerca e venuto a frantumarsi 
il vecchio quadro teorico e 
ideale della tradizionale dot-
trina sociale cristian*. Corpo-
rativismo. interclassismo. co-
stantinismo. temporal ismo so
no entrati in crisi. e una par
te delle masse popolari catto
liche e dei quadri delle loro 
organizzazioni laiche non han
no piu accettato la pretesa di 
considerare come Tunica suf-
ficiente ed esauriente la ri
sposta cattolica ai problemi 
terreni dell'uomo — politici. 
economici. sociali. civili. cul
tural!' —. comprendendo e af-
fermandosi la necessita del 
confronto con altre concezioni 
e con altri movimenti. 

Si e determinata cosi una 
crisi anche del monolitismo 
dottrinale. retaggio della Con-
troriforma, crisi che si e 
espressa in un inizio di di-
simpegno nei confront! degli 
affari politici interni dei vari 
paesi e in particolare del-
l l talia. secondo una iinea che 
rovesciava quella seguita fino 
allora. Tale disimpegno de-
termino varie reazioni, e tut
tavia fino a un certo momento 
delTattuale pontificato esse 
non furono tali da segnare un 
sensibile allontanamento dal
le direttrici nuove. Sta di fat
to pero che, successivamente 
alia fine del collateralismo 
delle ACLI. alia svolta unita
ria della CISL. alia crisi del 
dominio autoritario di Bonomi 
nella Coldiretti. ai fermenti 
nella stessa Azione cattolica. 
venne gradualmen;e contran-
ponendosi una reazione di de
stra. o comunque strettamen-
te conservatrice, sia sui ter
reno sociale e politico, sia nel 
Tambito delle strutture gerar-
chiche della Chiesa. aprendo 
lo spazio a un aggressivo ritor-
no delle piu chiuse posizioni 
tradizionaliste, fino a tentativi 
di ricupero e rivincita in chia-
ve confessionale e clericale. 
Si tratta di tentativi contrad 
dittori. che. tra Taltro, urtano 
con alcuni atti diplomatici 
dello stesso attuale Pontefice 
e della Segreteria di Stato. 
soprattutto sui problemi della 
distensione e verso i Paesi 
dell "Est e quelli del terzo 
mondo. 

I riflessj politici di una co
si travagliata situazione del 

mondo cattolico — ha prose
guito Berlinguer — sono sotto 
i nostri occhi. E spetta a noi 
comunisti rivolgerci con pa
role chiare e con atti limpidi 
e coerenti proprio alle masse 
popolari cattoliche. Per dire 
che oggi pud allargarsi il ter
reno delTincontro, della colla
borazione. delTintesa e della 
unita per la salvaguardia e 
Tadeguamento al nostro tem
po di quei valori che appar-
tengono non solo alia sfera 
politica ma a quella della mo
rale sociale. Valori come 
quelli della giustizia. della 
fraternita tra gli uomini. del
la pace nelTordine democra
tico sia interno sia internazio
nale, del rinnovamento della 
famiglia. della dignita della 
persona non sono scritti sol-
tanto sui testi di cui si nutre 
la coscienza religiosa dei cat
tolici. ma anche nel nostro 
programma di trasformazione 
deiTassetto sociale del nostro 
Paese e del mondo. 

Dopo aver ricordato che noi 
comunisti fummo i primi a 
proporre la politica del dialo 
go, del confronto e delTincon
tro con le masse popolari cat
toliche, Berlinguer ha affer
mato che tanto piu impegnati 
in questa iniziativa siamo og
gi. quando forze di destra e 
clerical]', dentro e fuori della 
DC. puntano a risuscitare in 
Italia un confi'tto ideologico-
religioso, a riaprire una divi-
sione tra credenti e non cre-
denti. Sempre abbiamo rite-
nuto essenziale nel • nostro 
Paese Tapporto dei cattolici 
e delle loro espressioni poli
tiche e sociali alia vita e al
io sviluppo democratico dello 
Stato e della societa. 

Le donne 
Ed c anche grazie a questa 

nostra posizione se sono po-
tuti avanzare, anche alTinter-
no •• del mondo cattolico. 
processi politici, sociali, idea-
li e culturali nuovi, che hanno 
concorso a far sorgere anche 
nelle coscienze cristiane, - so
prattutto dei giovani e dei la
voratori, problemi nuovi sui 
quali interrogarsi e impegnar-
si. Per questo, nel momento 
stesso in cui denunciamo la 
svolta a destra della DC. che 
mortifica le esigenze, le spe-
ranze e Timpegno ardente nel
la ricerca del nuovo di cen
tlnaia di migliaia di lavorato

ri e di giovani cattolici. noi 
riproponiamo la piena validi
ta politica e ideale delTincon
tro nostro con le forze po
polari del mondo cattolico. 

Berlinguer ha quindi affron
tato un a I tro tema di grande 
rilievo: quello delTemancipa-
zione femminile e della no
stra iniziativa tra le donne. 
Egli ha rilevato che, per cer-
ti aspetti. la conquista e la 
mobilitazione delle masse 
femminili pud giocare oggi lo 
stesso ruolo positivo, che gio-
co nel 1044 '45 e nel I949-'50 
la conquista delle masse con-
tadine; mentre " la mancata 
conquista e mobilitazione del
le masse femminili pud con-
durre alio stesso risultato ne-
gativo cui porto nel 1921 la 
mancata alleanza tra operai 
e contadini e la frattura con 
i ceti medi. 

La condizione delle donne. 
nelTattuale assetto sociale, e 
fatta di discriminazione. infe-
riorita, emarginazione e sfrut-
tamento. non solo se si tratta 
di lavoratrici, ma anche se si 
tratta di casalinghe. Per que
sto esiste nelle donne una for
te carica per otienere un mu
tamento radicale della loro 
condizione. e per questo esse 
costituiscono una leva possen-
te per il rinnovamento della 
intera struttura economica e 
sociale del Paese. Sempre piu 
largamente le donne awerto-
no infatti che e impossibile 
la loro emancipazione. senza 
un rinnovamento generale del
la societa: sta a noi comuni
sti far diventare questa per-
cezione coscienza e lotta 

Una correzione del nostro 
lavoro in questo campo deve 
essere compiuta da tutto il 
partito. Si tratta infatti di 
presentarci alle masse fem
minili non soltanto con il no
stro programma politico e co
me la forza capace, piu di 
ogni altra. di guidarle al 
successo nelle loro specifiche 
rivendicazioni economiche e 
sociali. ma anche come quel 
partito che lotta per una ge
nerate revisionc degli indirizzi 
della morale pubblica e pri
vate. della condizione della 
famiglia. della concezione 
stessa della donna e del suo 
ruolo, della sua dignita. con
tro le varie forme di degra-
dazione a cu! invece la condu
ce Tintreccio di idee reazio-
uarie e di idee cosiddette 
«moderne >, che corrono a 
proposito della donna . ndla 

stampa, nei programmi tele-
visivi, negli spettacoli, nella 
pubblicita. 

Le masse femminili sono 
una forza che. al pari della 
classe operaia, e interessata 
a contrastare e respingere i 
contrattacchi reazionari e 
conservatori, che le forze del 
privilegio e del parassitismo 
sferrano contro gli operai. i 
contadini, gli studenti. he 
masse femminili appartengo-
no dunque a quello schiera
mento di forze sociali che pos
sono divenire alleate della 
classe operaia, che possono 
essere spostate a fianco dei 
lavoratori nella lotta 

I giovani 
Ecco in che senso — ha det

to Berlinguer — la questione 
femminile costituisce oggi una 
novita nella vita della societa 
italiana. La liberazione della 
donna. Temancipazione delle 
masse femminili deve essere 
Timpegno nuovo, che si af-

' ferma nel Congresso del no
stro partito e che conquista 
e investe Tazione politica e 
Tattivita pratica di tutti i co
munisti italiani. 

Chiamando tutto il Partito 
al piu forte impegno in vista 
delle imminenti dure batta-
glie politiche. Berlinguer ha 
sottolineato — nelle sue con
clusion!' — gli aspetti positivi. 
confermati dal congresso del
la Federazione. del rafforza-
mento e della consolidata uni
ta delTorganizzazione comuni
sta romana. In particolare, 
essa ha saputo sviluppare un 
continuo, aperto e proficuo 
dialogo e confronto con Ie 
nuove generazioni. con la 
massa dei giovani operai e 
studenti venuti negli ultimi 
anni alia lotta politica, anche 
sulla base di esperienze tra-
vagliate e talvolta confuse. 
Oggi si cominciano a vedere 
i frutti di questo lavoro. nel-
Tingresso nella FGCI e nei 
partito di migliaia di giovani, 
nella crescita di tutta una le
va di nuovi quadri, nella ca
pacita dei comunisti romani 
e delTorganizzazione della 
gioventu comunista romana, 
di essere quel punto di rife
rimento e di orientamento a 
cui guardano importanti e de-
cisivi settori dei giovani piu 
combattivi e che aspirano a 
dare il contributo del loro ar
dors rivoluzkmario per il rin
novamento dellltalia. 

rita ed ha nel contempo mes-
so in luce con forte spirito 
critico i limit! che tuttora 
manifesta la sua azione. 

II compagno Armando Cos
sutta neil'imziare il discorso 
col quale ha concluso il con
gresso dando ad esso un ri-
levante contributo, ha definito 
questo partito una grande for
za comunista onentata e or-
ganizzata, profondamente le-
gata alle masse popolari e 
percio in grado di mterpre-
tarne la volonta e le aspira-
zioni con sensibilita e intelll-
genza. Quello che offre il 
PCI a Modena — egli ha det
to — e Timmagine di un par
tito forte che sa affrontare e 
indicare le soluzioni giuste 
dei problemi dei lavoratori e 
dei cittadinl; e Timmagine di 
un partito che dirige e go-
verna con il popolo e per 11 
popolo. 

Anche qui la lotta e aspra 
come altrove — ha oggiunto 
Cossutta — ma qui ognuno 
ha di fronte un punto di ri
ferimento preciso, una iorza 
vigorosa costantemente impe-
gnata nell'assolvimento di 
una funzione positiva e. quin
di. collocata al di soora del 
caos che paralizza, del dila-
gare della corruzione e del 
qualunquismo. 

Dal congresso e usclta una 
linea chiara e precisa, sor-
retta da una analisi realistl-
ca. Al suo centro il dibattito 
ha posto il problema dello 
sviluppo del movimento uni
tario delle masse e con chia-
rezza ha indicato due grandi 
direzioni di lotta: riforme so
ciali e difesa della democra
zia. 

«Siamo a un nodo — ha 
dlchiarato il compagno Lucia
no Guerzoni nella relazione 
di apertura — che la DC e il 
grande padronato vorrebbero 
sciogliere con la sconfitta del
le sinistre e dei lavoratori, 
spostando a destra Tintero 
quadro della situazione poli
tica ». A questo disegno con-
servatore e reazionano si de
ve rispondere — ha sostenu-
to il congresso — combatten-
do per un nuovo tipo di svi
luppo economico, per il rin
novamento dello Stato. e per 
una conseguente affermazio-
ne della Regione; si deve ri
spondere fcostruendo l'unita 
sindacale ' e l'unita autono-
ma ' del movimento contadi-
no, estendendo le alleanze del
la classe operaia con i ceti 
medi produttivi e commercia-
li, realizzando rapporti uni
tari piii saldi e nuove intese 
con Ie forze socialiste e cat
toliche. 

AU'interno di questa indica-
zione generale il congresso ha 
approfondito l'esame dei com-
piti dei comunisti e del movi
mento democratico. Ha cosi 
posto in evidenza le dimen
sioni assunte dalle lotte ri-
vendicative e i problemi del
l'occupazione e del sottosala-
rio (con al centro la piaga 
del lavoro a domicilio), della 
ditesa della salute e di un 
maggiore potere dei lavorato
ri nelle fabbriche. Ha colle-
gato queste lotte a quelle piii 
generali per fare progredire 
J'economia e la societa, per 
superare le condizioni di de
pression esistenti nella bas-
sa pianura e nella monta-
gna. Ha messo l'accento sui 
peso e sui ruolo di tutte le 
categorie e di tutti gli strati 
sociali produttivi; ha indicato 
nella Regione e negli enti lo
cali — resi piu auLorevoii da 
una larga partecipazione po
polare alia gestione del pote
re pubblico — i protagonisti 
dl una reale programmazione 
democratica. 

Inoltre ha fissato Tattenzio-
ne sulle nuove forme di de
mocrazia, sull'unita dei lavo
ratori, sulle alleanze d«lla 
classe operaia e sulle altre 
forze politiche. 

II congresso ha salutato ca-
lorosamsnte la decisione dei 
socialisti autonomi di conflui-
re nel PCI e ha rilevato il 
ruolo essenziale che assolve 
il PSIUP neil ambito deli azio
ne unitaria della sinistra; nel 
contempo ha espresso un giu
dizio positivo nei confronti 
della nuova politica del PSI 
e ha invitato al confronto piu 
aperto la sinistra democri-
stiana, 

Uniti alle forze di ispirazio-
ne marxista — ha affermato 
il congresso — vogiiamo an-
dare a un rapporto nuovo con 
Ie forze democratiche della 
DC e con le masse cattoliche 
sviluppando Ie importanti e 
significative convergenze che 
gih si sono determinate. 

Perche questo awenga — 
ha quindi sottolineato — la 
sinistra d.c. deve uscire dal-
Tequivoco, lespingere Tattac-
co di destra e battersi per 
un mutamento profondo del
la linea e degli equilibri del 
suo partito, oggi dominato da 
forze che si sono fatte espres
sione delle « reazioni del si
stema» alTavanzata democra
tica. 

Di fronte alTaggravarsi del
la crisi politica il congresso 
ha rivolto un caloroso appei-
lo alia mobilitazione antifa
scista e ha richiamato i la
voratori cattolici alTesigenza 
che essi siano presenti nella 
battaglia democratica ribel-
landosi alia scelta di destra 
della DC. II partito che e usci-
to dal dibattito congressuale 
e un partito che guarda re-
sponsabilmente ai grandi corn-
pit! che la realta politica im-
pone, e un partito pronto a 
oombattere Ie battaglle che lo 
attendono a cominclare dal
la battaglia elettorale; t un 
partito che ha tutti i titoll 
per chiedere ancora una vol
ta e In misura ancora mnp-
giore la piii larga flducin po
polare. 

Giancarlo Gafti 
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