
IL RAPPORTO DI BERLINGUER AL X i n CONGRESSO 

La questione f emminile, questione centrale della 
vita nazion ale 
ANCHE la questione femminile d 

questione sociale ed insieme poli-
tica e ideale. La conquista da parte 
delia donna di una dignita civile pari 
a quella dell'uomo 6 legata, in primo 
luogo, al suo ingresso nell'attivita pro-
duttiva e nella vita sociale. 

Negli ultimi dieci anni e specialmen-
te neU'ultimo quinquennio si e avuta 
invece in Italia una ulteriore riduzione 
delle donne occupate: dal 1962 al 1971 
quasi u n milione di meno. In cifre 
semplici, oggi, lavorano soltanto 5 mi-
lioni di donne. Su 100 lavoratori solo 26 
sono donne e su 100 donne in eta di 
lavoro appena 18 sono in attivita pro-
duttiva. 

Al processo di espulsione della mano-
dopera femminile da un lavoro stabile, 
qualificato. tutelato sindacalmente, si 
accompagna l'espandersi di forme di la
voro precarie, di quello die i sindaca-
ti e l'UDI hanno chiamato il lavoro 
new. Tipico 6 il lavoro a domicilio 
cui ricorrono ormai anche le grandi 
aziende del triangolo industriale. Si uti-
lizzano le donne come riserva occasio-
nale di manodopera. sfruttando la condi-
zione di oggettiva debolezza contrattua-
le della forza lavoro femminile. 

Tale debolezza deriva dalla condizio- , 
ne assurda, arcaica, inumana a cui so
no sottoposte le donne italiane: condizio-
ne che si configura nel doppio lavoro 
(quello domestico e quello extra dome-

stico) per quanto si riferisce alia forza 
lavoro femminile gia occupata. e nel 
fatto che 1'offerta latente e potenziale 
di lavoro da parte delle masse femmi-
nili — a differenza che per gli uomini 
— non si manifesta spontaneamente. La 
donna disoccupata non figura neppure 
nelle liste di collocamento poiche essa 
non 6 considerata occupabile essendo 
gia « occupata » come casalinga. 

Bisogna dunque imporre 1'offerta del
la manodopera femminile sul mercato 
dpi lavoro, attraverso una vasta mobi-
litazione civile, politica, sindacale. Se 
non si suscita e si organizza il siste-
matico, razionale rifiuto delle donne a 
rimanere soggette a quella forma di 
sfruttamento occulto che si realizza nel
la schiavitu domestica, sara impossibi-
le giungere a quel salto di qualita nel
la politica di occupazione che noi stes-
si dichiariamo condizione essenziale per 
trasformare la societa. 

In effetti, una plena occupa
zione di tutta la forza lavoro, 
che comprenda anche tutta la 
forza di lavoro delle donne e un 
processo tale che solleclta e com-
porta una trasformazione della 
vita delle famiglie e, contempo-
raneamente, e un processo che 
Impone una riorganizzazione su 
nuove basi dl tutto II slstema so
ciale italiano. Non a caso, per-
cid, le class! dirigenti borghesi 

operano perche la maggloranza 
delle donne rlmangano a casa. 
La spiegazlone e semplice: II la
voro domestico della donna sup-
pllsce alia mancanza dl attrez-
zature civlll adeguate a garan-
tire I'asslstenza e I'educazlone al-
I'lnfanzia, le cure sanitarle ngli 
anzianl, la protezione al sub
normal!, al dlsadattati, la cura 
del quail ricade, quindl, sulla fa-
mlglia, sulla casa, e cloe sulle 
donne. 

La serenita, la liberta. la dignita del
la donna vengono cosi sistematicamen-
te compresse e mortificate sotto il pe
so di una somma di ignoti ma non per 
questo meno reali sacrifici, sfruttati 
per perpetuare un sistema fondato sul
la legge dispotica del massimo pro-
fitto. 

Di qui la qualita nuova di quel sot-
terraneo risentimento, di quell'insoffe-
renza che si va estendendo nelPanimo 
delle donne italiane; e di qui quella po
tenziale carica di rivolta che d possibi-
le far divenire forza politica costrutti-
va e trasformatrice. 

Per questo vanno decisamente com-
battute quelle posizioni che teorizzano 
essere « vocazione specif ica > della don
na il lavoro domestico, l'impegno esclu-
sivo nella vita familiare, mettendolo in 
alternativa all'impegno produttivoe so
ciale, idealizzando gli aspetti deforma-

ti e servili della condizione femminile e 
mirando quindi a far assolvere alle don
ne un ruolo di forza conservatrice. Sono 
tali, ancora oggi, le posizioni sostenute 
dalle forze che prevalgono nella DC e 
dalla parte piu arretrata del mondo cat-
tolico. 

Noi comunisti non siamo ne per la 
negazione dei valori specific! dei quali 
la donna e portatrice, ne per la pietrifi-
cazione di quei valori nelle forme so-
ciali e giuridiche. culturali e ideali nel
le quali finora storicamente si sono 
espressi. 

Condividiamo pienamente gli obietti-
vi per cui si battono, conquistando an
che alcuni significativi successi. l'UDI 
e le altre associazioni unitarie e demo-
cratiche delle donne: pieno e generaliz-
zato accesso della donna all'attivita pro-
duttiva, affermazione del valore socia
le della maternita, radicale modifica-
zione del rapporto tra famiglie e socie
ta, tutela dei diritti dell'infanzia. rifor- ' 
ma della scuola a partire da quella 
« materna ». Ci felicitiamo per l'impe
gno che in queste e in altre initiati
ve profondono le compagne del nostro 
partito. 

Ci consideriamo nello stesso tempo 
impegnati in una battaglia ideale per 
l'affermazione di una nuova visione del 
ruolo della donna, di una nuova conce-
zione della famiglia, di nuovi valori 
umani e morali. 

II fatto che lo sviluppo capitalistico, 
nella fase che attraversa in Italia, si 
fond; sull'esclusione dalla vita produtti-
va di milioni di donne e di giovani e 
sulla moltiplicazione di consumi indi
viduals distorti, comporta anche, sul 
piano del costume, un intreccio di idee 
reazionarie e di altre cosiddette «mo-
derne > — diffuse nella stampa, nella 
pubblicita, nei programmi televisivi e 
negli spettacoli — che mortificano e fe-
riscono la dignita della donna. 

La causa prima e vera della 
crisi che ha investito le fami
glie italiane e stata la caotlca 
espansione monopollstica dl que
st! ultimi anni. Questo dimentica 
e vuol far dimenticare II parti
to democrlstiano. Esso, nel mi-
gliore dei cast, sa piangere su 
questl mall, ma non sa e non vuo-
le alzare un dito per sradicar-
II, e si rifugla dietro II comodo 
schermo dell'lntroduzlone del dl-
vorzio. 

E invece II divorzio, oltre che 
una rlforma che si Ispira al prin-
cipio della difesa delle liberta ci-
vili, obbedisce a un crlterlo di 
equita elementare: la possibili
ty dello sclogllmento di quei ma-
trimonl che si siano da tempo 
e irreparabllmente rotti. 

I fatti hanno dimostrato che d infon-

data 1'agitazione secondo la quale, con 
la legge approvata dal Parlamento, il 
divorzismo sarebbe dilagato. Le doman-
de di divorzio sono meno di 70.000 e di 
queste oltre la meta presentate da cop-
pie separate da dieci e piu anni. 

La crisi della famiglia ha ben altre 
cause, che fanno tutte capo alia logica 
della societa capitalistica, e contro di 
esse noi combattiamo perche siamo per 
una famiglia rinnovata e piu saldamen-
te unita. 

Non siamo per una societa di 
bigotti o di puritan!; ma non sia
mo nemmeno per una societa do
ve tutto sia lecito, dove viga la 
test che ogni istinto deve essere 
sempre seguito, invece che razio-
nalmente controllato. Queste teo-
rie libertarie sono droghe pseudo 
culturali nocive quanto le drogfie 
che si vendono e si consumano, 
sono anch'esse un prodotto del ca-
pitalismo e fanno aumentare II 
dlsordine e la criminalita, dlssol-
vono, sciupano e fanno deperire 
ogni autentico rapporto umano e 
familiare. 

Vi e chi pretende che il delitto, il 
crimine, il diffondersi della droga, l'iso-
lamento degli uomini, l'estraneita del-
11'uno verso gli altri, il disgregarsi e il 
corrompersi dei valori sarebbero il por-
tato inevitabile dello sviluppo industria
le. Ma questa e una menzogna. 

Dialogo e incontro con il mondo cattolico 
IL TEMA della crisi ideale e morale 

ci conduce ad affrontare il tema 
del rapporto con il mondo cattolico. 

II Concilio Vaticano II riveld la preoc-
cupazione della Chiesa di stabilire un 
suo rapporto con quel gigantesco movi-
mento di emancipazione, esploso in ogni 
continente dalla fine della seconda guer-
ra mondiale in poi, del quale erano 
protagoniste sterminate masse umane 
e di cui erano e sono parte e guida de-
cisiva il movimento operaio. i partiti 
comunisti. gli Stati socialisti, i movi-
menti antimperialistici. Fu il tentativo 
di prestare attenzione a quelli che Gio
vanni XXm chiamd i «segni dei 
tempi ». 

Tra le novita del Concilio stanno la 
•coperta della centralita del problema 
della emancipazione terrena dell'uomo, 
e non piu esclusivamente della sua sal-
vezza ultraterrena. e il convincimento 
che la soluzione di entrambi questi pro
blem! comporta la rivalutazione massi-
ma del momento collettivo. 

Cos), nel corso di questa rlcer-
ca, e venuto a frantumarsi il 
vecchio quadro teorico e ideale 
della tradizionale dottrina sociale 
cristiana. Corporativismo, inter-
classismo, costantinismo, tempo-
ralismo sono entrati in crisi, e 
una parte delle masse popolari 
cattoliche e dei quadr! delle loro 
organizzazioni laiche non hanno 
piu accettato la pretesa di con-
siderare come unica, sufficiente 
ed esauriente, la risposta cattoli-
ca ai problem! terreni dell'uomo 
— politici, economic!, sociali, ci
vil!, culturali — comprendendo la 
necessity del confronto con altre 
concezion! e con altri movimenti. 

Di conseguenza. diveniva ugualmente 
insostenibile l'antica posizione. secondo 
cui deputata a dare la soluzione a ta
li problemi rimaneva, in ultima istanza, 
la Chiesa gerarchica: di qui l'afferma-
to orientamento che e compito dei laici 

compiere le scelte politiche necessarie, 
giudicando in base alia situazione stori- ' 
ca in cui essi sono chiamati ad operare. 

Si e determinata cosi, di fatto, una 
certa incrinatura nel monolitismo dot-
trinale. retaggio della Controriforma; e 
da cid e derivato anche un inizio di di-
simpegno nei confronti degli affari poli
tici interni dei vari paesi, secondo una 
lines che rovesciava quella seguita fino 
ad allora. 

A seguito di tutto questo, il mondo 
cattolico italiano (ma non solo italiano) 
ha conosciuto e vive tuttora un perio-
do ricco di inquietudini, di ansia di ri-
cerca. di propositi, di proteste. 

Ma uno sconvolgimento di simile por-
tata non poteva ncn dare luogo a due 
effetti contraddittori, che si intrecciano 
e che proprio per questo rendono cosi 
acuta la crisi del mondo cattolico e 
della Democrazia cristiana. 

Per un verso abbiamo fenomeni co
me la fine del collateralismo democri-

stiano delle ACLI, l'affermarsi di posi
zioni unitarie all'interno della CISL, i 
segni di crisi del dominio feudale di Bo-
nomi nella Coltivatori Diretti, le tenden-
ze di alcune organizzazioni del laicato 
cattolico a trovare forme autonome di' 
impegno civile e religioso. 

Si sono anche registrate alcune mo-
difiche all'interno della struttura stes-
sa della Chiesa cattolica e dei modi del 
suo governo. AH'esterno vi sono stati 
anche atti e posizioni nuove su alcuni 
problemi internazionali: sui problemi 
della sicurezza europea. nei rapporti 
con alcuni Stati dell'Est. coi paesi del 
l'America latina, dal Cile a Cuba, del-
l'Africa e dell'Asia. sul carattere uni
versale dell'Organizzazione delle Nazio-
ni Unite. 

Ma. per altro verso, e venuta spri-
gionandosi una reazione di marca stret-
tamente conservatrice, un ritorno viru-
lento di chiuse posizioni tradizionaliste. 
un tentativo di recupero e di rivinci-
ta in chiave clericale, ima ripresa di 

diretto impegno politico di larga parte 
dell'episcopate 

Tipiche e assai gravi sono in questo 
sense le recenti prese di posizione del 
Consiglio Episcopale: nuova e pesante 
interferenza nella vita dello Stato italia
no destinata perd probabilmente a su-
scitare opposizioni ancora piu vaste di 
quelle provocate da interventi analoghi 
del passato. 

I riflessi di questa controspinta si 
sono fatti sentire anche nel campo spe-
cificamente politico. 

Contemporaneamente. perd, la crisi 
della DC si e sviluppata su un altro 
terreno. Da tempo la DC e cosa assai 
diversa non solo dal vecchio partito po-
polare ma anche dal partito dei tempi 
di De Gasperi. 

Mutato il vecchio quadro sociale, in-
crinato l'antico cemento ideale, atte
nuate la efficacia dell'arma del san-
fedismo, veniva portata avanti una 
riorganizzazione del partito democri-
stiano nel senso di fame il centro di 

un nuovo sistema di potere fondato 
sulla utilizzazione dell'apparato statale. 
di enti e aziende pubbliche come stru-
menti per mantenere ed estendere una 
rete di controllo e di collegamento con 
una varieta di ceti sociali. 

Ma anche in questo sistema si vengo
no aprendo delle falle. sia a sinistra 
che a destra: l'acutizzarsi generale dei 
contrasti sociali e politici nel paese, che 
si ripercuote in un partito cosi composi 
to e complesso, ne scompagina l'unita 
di orientamento politico ed ideale. 

Ecco attraverso quale travaglio e 
contraddittorio processo si e giunti alia 
crisi attuale del movimento politico e 
sociale dei cattolici italiani. 

Di qui il nostro compito: favorire il 
libero sviluppo di tutte le forze catto
liche autenticamente democratiche. fa
re la nostra parte perche quei valori 
a cui tendono le coscienze cristiane piu 
vive trovino espressione storicamente 
adeguata per contribute in modo auto-

II PCI e il problema del governo 
Dai processi oggettiv!, dall'ina-

sprirsi delle question! storiche 
che travagliano I'ltalia, dalle 
spinte emerse ne! movimenti di 
questi anni scaturisce la neces
sity di realizzare una svolta de-
mocratica, che muti i fini e la 
qualita dello sviluppo economico-
sociale, cambi la collocazione del
le masse lavoratrici nella vita 
nazionale, dia una nuova dire-
zione politica al paese. 

In un paese come I'ltalia, una 
prospettiva nuova pud essere rea-
lizzata solo con la collaboration 
ne tra le grandi correnti popo
lari: comunista, socialista, cat
tolica. Di questa collaborazione 
l'unita delle sinistre e condizione 
necessaria ma non sufflciente. 

La natura della societa e dello Stato 
italiano. la sua storia, il peso dei ceti 
intermedi, l'acutezza di grandi questioni 
sociali ma anche politiche e ideali (fem
minile. contadina. meridionale). la pro-
fondita delle radici del fascism© e quin
di la grandiosita stessa dei problemi da 
risolvere e fronteggiare impongono una 
•imile collaborazione. 

Noi siamo disposti ad assumerci le 
nostre responsabilita. 

Sulla questione della partecipa-
zione comunista a un governo e 
a una maggioranza parlamentare 
abbiamo definito da tempo una 
posizione di principio. In due ipo-
tesi tale parfecipazione e ammis-
sibile: o la necessita di fronteg
giare un attacco reazionario che 
crei una situazione di emergenza 
per le sorti della democrazia; op-
pure I'esisfenza di condizioni che 
consentano di attuare un pro-
gramma rinnovatore che abbia lo 
appoggto consapevole e attivo 
delle grandi masse e che tenda a 
rinsaldare l'unita dei lavoratori e 
delle loro rappresentanze politi
che e ideali. 

La natura della crisi italiana e 
tale che queste due condizioni 
tendono oggi a coincidere. 

Naturalmeme. sappiamo bene che que
sta questione. che pur si pone con 
drammatica urgenza. e un aspetto di 
on piu vasto problema: quello della co-
struzione e deiraffermarsi di un nuovo 
blocco di forze sociali e politiche. ca-
pace di condurre un'azione coordinata 
nel paese e nelle assemblee elettive. sul 
terreno sociale, politico, ideale. A deci-
dere sono le lotte e gli spostamenti di 
grandi forze sociali. il mutamento dei 
rapporti di forza tra le classi. le con-
quiste che allargano i confini della vita 
democratica e creano slrumenti sem
pre piu efficaci di intervento delle clas
si lavorat^ic: unite 

E' chiaro quindi che I'altema-
tiva programmatica, di schiera-
mento, di governo che noi propo-
niamo non ha nulla a che vedere 
con I'allargamento del centro-si-
nistra. E' invece il suo supera-
mento, e richiede la liquidazione 
della discriminazione anticomu-
nista. 

Gia dopo le eleziom del 1963. Toghat-
ti ammoni che nessuna reale politica 
di rinnovamento sarebbe stata possibi-
Ie senza inserire nel campo governati-
vo e di maggioranza la forza comunista. 

Srche. nel momento in cui il probl«»ma 
He riforme sarebbe diventato il ter

reno fondamentale dello scontro politi

co, questo scontro non si sarebbe po
tato vincere senza la partecipazione in 
prima persona della piu grande forza 
di rinnovamento. quella comunista. sen 
za aprire in sostanza alle masse popo
lari 1'accesso alia direzione del paese. 

Del resto la questione di un rappor
to nuovo con il partito comunista si e 
presentata come punto nodale della vi-
cenda politica italiana durante la scor-
sa legislature. Non per caso questo fu 
il tema dominante anche dell'ultimo 
congresso della D.C. All'interno stesso 
delle assemblee elettive si e dovuto fa
re i conti con la forza del nostro par
tito. Vecchie barriere sono cadute; roz-
ze pregiudiziali contro di noi sono sta
te abbandonate; si e cominciato ad av-
viare un confronto. Quale e la questio
ne vera che e emersa a questo pun-
to? H gruppo dirigente della D.C. ha 
fatto macchina indietro, quando ha ca
pita che un rapporto nuovo con noi 
significava, in realta. mettere da parte 
la politica di sostegno alle grandi con-
centrazioni industriali e finanziarie. e 
fare un posto nuovo alia classe operaia 
e alle grandi masse lavoratrici nella or-
ganizzazione della produzione e nella 
direzione politica del paese. Questo e il 
cambiamento di sostanza nella vita na 
zionale. questa e la svolta democrati
ca. che il gruppo dirigente democristia-
no non ha voluto o saputo compiere 
perche cin me'teva in discussione aspet 
ti essenziali dei rapporti tra la Demo
crazia cristiana e i ceti dominanti. e la 
stessa macchina di potere su cui si reg-
ge oggi il partito democristiano. II limi-
te grave della sinistra democristiana sta 
nel non aver dato battaglia su questi 
punti di sostanza. nell'avere ridotto il 
tema dei rapporti con il P.C.I, quasi 
esclusivamente a un puro fatto di cor-
rettezza parlamentare: essa non ha in 
teso che la prospettiva di un cambia 
mento della linea e della collocazione 
della D.C. non poteva essere affidata a 
calcolate combmazioni al vertice di un 
sistema di potere che restava immuta-
to. ma poteva compiersi solo con I'avan-
zata di un regime democratic© nuovo 
e con I'accresciula forza delle grandi 
masse popolari. La crisi stessa della 
coalizione di centro-sinistra e precipita-
ta di fronte al rifiuto della D.C .di scio 
gliere questi nodi. II gruppo dirigente 
democristiano. non osando compiere 
apertamente un tale rifiuto — anche 
per I'inasprirsi delle contraddizioni al 
suo interno che ne sarebbe derivato — 
ha scelto la strada della paralisi delle 
istituzioni. della confusione e deH'impo^ 
tenza a I vertice del paese. con tutto lo 
spazio che ne e conseguito per il po
tere dei grandi gruppi monopolistic! e 
per la campagna della destra reaziona-
ria e fascista. 

TutU vedono. oggi. a quali pericoli 
porta questo rifiuto democristiano di 
cambiare. Esso mette in discussione le 
stesse istituzioni repubblicane. 

Ma questo scontro aspro che e'e sta
to sui problemi della direzione politi
ca del paese non lascia il vuoto, ne ri-
porta le cose al punto di partenza. Nel 
fuoco di questo scontro sono maturati 
spostamenti sociali. sindacali e politici. 
che ai tempi del nostro XII Congresso 
potevamo solo intravedere. Alludiamo ai 
grandi processi unitari, che hanno con-
trassegnato. nelle fabbriche, nelle citta. 
nelle campagne. gli ultimi cinque anni. 

Sono. milioni di uomini — e non solo 
comunisti e socialisti. ma anche grup
pi laici, forze provenienti dal movimen

to cattolico e anche democristiano, mas
se di senza partito. giovani e donne alia 
loro prima prova di Iotta — che han
no partecipato e partecipano a queste 
esperienze unitarie. 

E' andato avanti, anche, un 
processo unitario tra le forze po
litiche piu avanzate, tra i parti
ti della sinistra. Una corrente so
cialista, il Movimento dei socia
listi autonomi, confluisce con que
sto congresso nel nostro partito e 
noi gli rivolgiamo il nostro fra-
temo benvenuto. E' divenuto piu 
solido il nostro rapporto con i 
compagni del PSIUP. Sono cam-
biati in positivo - i rapporti tra 
partito comunista e partito socia
lista. Sono nate formazioni nuo
ve come il Movimento politico del 
lavoratori, la cui incidenza poli
tica e ancora imponderabile, ma 
che ha compiuto una scelta laica 
e di sinistra. Questi sviluppi gia 
hanno poriato a schieramenti nuo
vi maggloritari In una serit di 
comuni, province • region!. Cio 
che piu conta, I'intesa tra le for
ze di sinistra si e andata allar-
gando da una convergenxa su 
punti programmatlcl ad un impe
gno comune in grandi movimenti 
di ma»a come quelli delle rifor
me • contro II fasclsmo. 

E' la prima volta. dopo un decennio. 
che la Democrazia cristiana comincia a 
doversi confrontare con uno schiera-
mento a sinistra, che tende a realizza
re un'intesa di fondo. 

Che ha a che fare tutto cid con il 
«f rontismo >, che pure rappresento un 
momento cosi importante nella vita del 
movimento popolare del nostro paese? 
Nuovi sono i contenuti su cui tendono 
a convergere i partiti della sinistra; dif-
ferenti sono le forme con cui si realiz
za il collegamento tra di loro; diver-
so dal passato il rapporto tra di essi 
e le grandi organizzazioni sindacali e 
di massa. 

Questa grande esperienza umtaria a 
sinistra e il fatto nuovo, maturato nel 
le forti lotte di questi anni. con cui st 
scontra il contrattaceo reazionario e con 
cui deve fare i conti oggi la democra 
zia cristiana. 

La costruzione di una alternati
va di governo e collegata alia a-
vanzafa di questi molteplici rap
porti unitari: quanto piu si andra 
oltre la convergenza su singole 
misure di rifortna per giungere 
all'unifa sui grandi tern! della po
litica nazionale, tanto piu sara 
difficile alia Democrazia cristiana 
tamponare le sua contraddizioni 
Interno, • dalla sua crisi potra 

scaturire uno sposfamento politico 
di fondo di correnti cattoliche e 
una loro intesa con le forze so-
cialiste e comur.isfe. Questa e la 
carta per cambiare. Questo i il 
modo per incidere nella DC Que
sta e la strada per fare avanza-
re una alternativa di governo, ba-
sata sulla collaborazione delle 
grandi correnti popolari, demo
cratiche, antifascisfe. 

Noi comunisti intendiamo gettare tut
to il nostro peso e dare tutto il nostro 
contribute per fare maturare una sif-
fatta alternativa di governo. Perche a 
cio si giunga bisogna che l'unita a si
nistra superi i limiti che tuttora esi-
stono. Scaturisce da cio il nostro di 
scorso verso il partito socialista. Rico 
nosciamo il cambiamento positivo che 
vi e nella linea del partito socialista: e 
lo facciamo con tanta piu forza perche 
sappiamo che la nostra politica unita 
ria. perseguita tenacemente anche nei 
momenti in cui la polemica era piu 
aspra, e stata una delle condizioni di 
questo cambiamento. 

Non si e perd dimostrata realistica 
ripotesi secondo cui il PSI, collegando-
si in qualche modo con ropposizione 
di sinistra. ' con i sindacati. con le 
masse in lotta, considerate perd. spesso, 
come forza di pura presskme, e stando 

in un governo fondato sulla logica della 
discriminazione a sinistra, sarebbe riu 
scito ad imporre in modo graduate e 
indolore un superamento a sinistra del 
centro-sinistra e una emarginazkwie 
delle forze di destra present! in modo 
tanto corposo nella DC. nel governo. 
negli apparati di potere. 

L'unita per cui lavoriamo non com
porta in alcun modo l'offuscamento dei 
caratteri originali del nostro partito. 
del suo volto vero. della sua funzione 
storica che e insostituibile. Siamo noi 
a non volerci confondere con nessun 
altro. In pari tempo noi siamo consa 
pevoli che il cammino verso il pro 
gresso, la democrazia, I'emancipazione 
del lavoro, in un paese come I'ltalia 
non pud andare avanti senza rapport" 
autonomo di altre componenti, tra aii 
essenziale, quella socialista e quella 
cattolica. 

Ecco il significato profondo, non tat 
tico. del riconoscimento del pluralism-
politico e ideale che noi abbiamo fatto 
e che ripetiamo. e che non vale soltanto 
nelle condizioni attuali dellltalia ma 
anche per la costruzione del socialisms 
del nostro paese. 

Quali sono dunque I risultati 
che devono uscire dal voto del 7 
maggio? Anzitutto una sconfitta 
della DC • della dtstra. E' noces-

Se, nonostante le immense risorse of 
ferte all'uomo dalla scienza e dalla teo 
nica tanta miseria e tanta fame sono 
nel mondo; se, nonostante il crescente 
carattere sociale della produzione e le 
crescenti possibility di comunicazione 
tra gli uomini, la vita dei singoli pare 
rinchiudersi in una morsa di angoscia, 
non si deve parlare di una conseguen
za fatale dello sviluppo scientifico e tec. 
nico, ma dell'insanabile e organica in
capacity della societa capitalistica di 
corrispondere alle esigenze di un ar-
monico sviluppo della comunita umana. 
di garantire «il destino dell'uomo >. E' 
quel che ci dice, in modo particolare, 
lo spaventevole aggravarsi di fenome
ni degenerativi di ogni sorta negli Sta
ti Uniti d'America. 

Chiamiamo il partito ad un impegno 
multiforme, sul piano sociale, politico, 
ideale e culturale verso le donne: il 
partito nel suo complesso — intendiamo 
dire — e attraverso tutte le sue artico-
lazioni, superando una volta per tutte 
limiti e remore che continuano a pesa-
re gravemente. 

La questione femminile e divenuta 
ormai una delle questioni centrali del
la vita nazionale e va affrontata con lo 
stesso impegno con cui abbiamo lavo-
rato su altre grandi questioni naziona-
li, come quella contadina e quella me
ridionale. Ecco una delle novita che de
vono caratterizzare questo Congresso 

nomo alia edificazione di una societa 
superiore. 

Si tratta dunque di estendere e 
di approfondire il dialogo e I'ln-
contro tra mondo comunista e 
mondo cattolico su tutti i gran
di problemi dell'epoca contempo-
ranea. E cio non solo in Italia 
ma anche in Europa e in altri 
continenti. Ma nel nostro Paese 
I'incontro ed il confronto tra il 
movimento operaio di ispirazione 
comunista e socialista ed il movi
mento popolare cattolico ha un 
suo preciso contenuto e oblet-
tivo politico: rinnovare lo Stato 
e dare ad esso un consenso di 
massa cosi ampio e solido da 
metterlo al rlpato di qualslasi 
Involuzlono conservatrice, da 
fame la guida ed il garante del-
I'ediflcazione dl una societa non 
piu fondata sullo sfruttamento e 
sull'alienazlone dell'uomo. 

sario che la DC perda a sinistra, 
come ha detto recentemente il 
compagno Longo, che i lavorato
ri cattolici, i cittadini di fede de
mocratica ' che hanno votato fi
nora la DC facciano sentire la 
loro condanna contro le scelte a 
destra compiute da questo par
tito. II ridimensionamento del
la DC e una delle condizioni 
per liberare le forze democrati
che e popolari cattoliche, farle 
contare, aprirle al contatto e alia 
collaborazione con le forze co-
muniste e socialiste. 

(Quanto alia questione di come la 
UC uscira dalla crisi profonda che la 
Lravaglia, e quale debba essere il ruolo 
e l'awenire di questo partito assai 
eomposito e complesso, non ha molto 
senso formulare ipotesi e cercare so-
luzioni in astratto. Oggi l'essenziale e 
"he la DC deve essere colpita. Ogni 
voto, a chiunque dato dei suoi espo-
nenti e dei suoi candidati. incoraggia 
a svolta a destra in atto. La DC dev? 
aerdere a sinistra. 

In quanto alia destra fascista. e ne 
cessario impegnarsi a fondo, per sma-
scherare e mettere a nudo la sua vera 
natura di forza di disordine e di sov-
vertimento reazionario. Affermano che 
e superato il contrasto tra fascismo ed 
antifascismo. segno evidente che sen-
tono quanto possa pesare il ricordo del 
le vergogne del passato fascista che 
gli va invece continuamente rinfac 
ciato. Agitano il tricolore, ma sono sta 
ti e sono i servi striscianti dello stra-
niero. Affermano di essere un partito 
legalitario, ma loro caporioni e iscritti 
sono ogni giorno partecipi o difenson 
di criminali violenze squadristiche e 
di torbidi atti di provocazione. Si Ian 
ciano in una chiassosa demagogia ao 
ciale. ma sono al soldo dei gruppi pa-
dronali e delle forze piu parassitarie. 
nemici dichiarati deH'unita dei lavora 
tori. Al dunque sanno solo rispolverare 
la mistificazione del corporativismo fa 
scista. 

Per batfere la destra fascista 
e il conservaforismo democristia
no, per aprire la strada a un go
verno di svolta democratica e ne
cessaria I'avanzata di tutta la si
nistra e prima di tutto di quello 
schieramento comprendente il no
stro partito, il PSIUP, la sinistra 
indipendente, che ha rinnovafo il 
suo accordo per la presentazione 
di liste comuni al Senato. Ma cid 
che decide e soprattutto I'avanza
ta del PCI, il nerbo del movi
mento operaio o popolare, il prin
c ipa l animatore del grande mo 
to di rinnovamento che ha scos-
so la societa italiana in questi 
anni, la garanzia piu sicura con
tro ogni tentativo autoritario e 
fascista. 

Ogni dispersione di voti sarebbe solo 
jn regalo alia destra, un atto contro 
i lavoratori che sanno quale valore 
abbia 1'esistenza di un partito come il 
nostro: non piccola setta ma grande 
forza che organizza milioni di lavora
tori e che pud far pesare realmente la 
loro volonta nella vita del paese. Nes 
suno pud dunque lasciarsi ingannar* 
sul significato della presentazione d: 
eerie liste da parte di gruppi sedicent 
di sinistra, che questo hanno fatto per 
puro odio anticomuniaU. 
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