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Dlamo qui di segulto ampi stralct 
del rapporto tenuto I'altra sera al C.C. 
dal compagno Ugo Pecchioli, della Di
rezione, sulla situazione organlzzativa 
del Partito e sui problem! del prose-
litismo e del tesseramento 1973. 

II compagno Ugo Pecchioli nella sua 
informazione sulla situazione organiz-
zativa del partito e sui problemi del 
proselitismo e del tesseramento 73 ha 
rilevato come questi problemi. pur nella 
loro specificita, si intrecciano stretta-
mente ai temi piu generali del dibat
tito proposti al Comitato Centrale con la 
relazione del compagno Napolitano. 

Dall'esame dello stato del partito 
emergono alcune novita positive il cui 
senso non e solo organizzativo. I co
munisti italiani sono oggi quasi 1 mi
lione e 700 mila (piu precisamente: 
1 milione e 581.629 iscritti al partito 
e 110.735 alia Federazione Giovanile): i 
reclutati nel corso del 1972 sono stati 
149.295 al partito e 44.016 alia FGCI. 

Questi risultati sono stati conseguiti 
in una situazione politica pesante che 
ha visto il Partito comunista quale 
obiettivo principale dell'attacco delle 
forze di destra e moderate, mentre sui 
piano elettorale non solo abbiamo man-
tenuto intatta la nostra influenza ma 
l'abbiamo estesa. A questi dati si ac-
compagna la straordinaria partecipa-
zione popolare in tutte le regioni alle 
feste dell'Unita (che sono state que-
st'anno oltre 6 mila. cioe 2 mila in piu 
dell'anno scorso): il successo della 
sottoscrizione (oltre tre miliardi di lire 
raccolti) 1'aumento della diffusione del-
VUnita e di tutta la stampa e delle 
pubblicazioni del Partito. 

Novita 
politica 

Tutto cift significa che ci troviamo di 
fronte a un fatto politico nuovo, che 
merita una riflessione attenta a fini 
non soltanto di carattere interno. ma 
anche per portare avanti un dibattito 
tra tutte le forze democratiche sulla 
reale funzione che oggi esercita in 
Italia il nostro partito, sui suoi rap-
porti con le masse popolari e. piu in 
generate, sui ruolo dei partiti dello 
schieramento italiano. Sono in molti 
ad avere avvertito il significato di 
questa novita politica: persino certi 
inguaribili anti-comunisti hanno dovuto 
rinunciare aJ ritornello ormai screditato 
di c crisi comunista »• Semmai e pro-
prio dal riconoscimeno della nostra 
buona salute che essi traggono motivo 
per predicare nuove sciagure. Di qui 
lo spauracchio di un partito comuni
sta che minaccerebbe con il suo peso 
politico 1'autonomia di ogni altra forza 
di sinistra che intenda collocarsi su 
una chiara e coerente linea di oppo-
sizione antigovernativa. 

Noi consideriamo lo sviluppo della 
forza del partito — ha sostenuto Pec
chioli — come un successo della nostra 
politica, come un progresso che da forza 
a tutta la sinistra italiana. quale suc
cesso della politica di >in>ta. come 
uno stimolo alia partecipazione, all'or-
ganizzazione di piu ampie masse di 
lavoratori nelle file dell'intiero movi-
mento operaio e democratico. 

Le spinte alia milizia politica pre
sent!' in larghi strati di lavoratori e di 
giovani che hanno compiuto le loro 
prime esperienze di lotta in questi 
ultimi anni nelle fabbriche e nelle 
scuole, hanno favorito l'incontro di una 
nuova le\a di militanti col partito comu
nista. I risultati piu important! li abbia
mo avuti la dove l'organizzazione del 
partito, la sezione in primo luogo. e 
stata capace di una ricca iniziativa 
politica, la dove ha saputo rinnovare 
le sue strutture organizzative e le sue 
forme di direzione sviluppando un'azio-
ne diretta tra le masse e contribuendo 
a promuovere e sostenere forme diverse 
di organizzazione democratica dei la
voratori. 

Scelta 
meditata 

Va rilevato che I'afflusso di forze 
nuove al partito e alia FGCI non e 
nato da un'ondala spontanea, non e 
frutto naturale del raovimento di lotta. 
non e avvenuto in una «fase alta > 
del movimento, bensi in un periodo dif
ficile in cui. nel clima politico ita
liano, si ' e fatta pesantemente sen-
tire la politica del centro-destra. La 
•desione al partito in questi mesi ap-
pare dunque come una scelta medi
tata. che nasce da una riflessione cri-
tica sulla gravita del momento, sulle 
esperienze del movimento di questi ul
timi anni. sulle sue grandi conquiste. 
ma anche sui suoi limiti e debolezze. 
Per molti giovani la scelta comunista 
e maturata attraverso un travaglio po
litico e ideale profondo che li ha por-
tati ad una riscoperta della funzione 
del partito. del valore dell'organizza-
tione, delta politica delle alleanze. ad 
una riconsiderazione del ruolo effet 
tivo del sindacato. Le posizioni est re-
mistiche, le esaltazioni dello spontanei 
gmo appaiono ovunque in cnsi. anche 
se di fronte alle asprezze dello scon 
tro politico e alia complessita delle 
forze coinvolte nel movimento di lotta. 
pericoli di ritorni di fiamma sono sem 
pre present! ed e necessario quindi 
che il partito mantenga viva la sua 
battaglia politica e ideale e sia ca
pace di sviluppare una continua azione 
educativa di massa. 

Pecchioli ha quindi fornito un primo 
bilancio della confluenza Jei compagni 
provenienti dal PSIUP. il fatto politico 
che ha dato il segno alio sviluppo del 
partito in must ultimi t *- m<,,;i Tl 
lavoro in questa direz;one deve conti 
nuare in tutla la campagna per il 
tesseramento 1973 e subito intanto deve 
trovare slancio nei comnni dove si 
votera in novembre Compless'Vftmt'nte 
1 militanti di provemenza socinlprole 
taria era no al 12 ottobre scorso 25.408 
• I nuovi iscritti venuti al partito 

nella fase della confluenza 45.037. Si 
tratta di dati ancora parziali ma che 
gia forniscono un quadro significativo 
della portata politica di questa nuova 
presenza di militanti: un quadro che 
va valutato non solo per il numero 
delle adesioni, ma anche per l'apporto 
prezioso di esperienza politica. di idee, 
di lavoro che gia oggi si avverte posi-
tivamente in tutto il partito. 

I dati essenziali dello sviluppo del 
partito nel 1972 sono in gran parte 
positivi; vanno valorizzati non certo 
per suscitare nel partito un eccesso 
di orgoglio che. se e sempre fuori 
luogo tra noi, di fronte ai compiti nuovi 
di lotta non ci aiuterebbe a guardare 
avanti. Devono essere valorizzati so-
prattutto per indicare le possibility che 
si aprono di fronte a noi di affron-
tare, nelle condizioni soggettive mi-
gliori, antiche e nuove debolezze di 
orientamento e di organizzazione che 
1'esperienza politica e lo stesso svi
luppo del partito hanno messo in luce 
in questi mesi. Dobbiamo avere la 
consapevolezza della contraddizione og 
gi esistente tra lo stato generale del 
partito che e in forte sviluppo e la 
situazione politica del Paese che e 
grave e minacciosa. Non dimentichiamo 
che tra gli obiettivi principali del cen
tro-destra c'e proprio questo: c'e il 
tentativo di colpire il movimento dei 
lavoratori e il nostro partito la cui 
forza rappresenta 1'ostacolo principale 
a un disegno di stabilizzazione mode-
rata della situazione italiana. Da tutta 
1'esperienza politica di questi venti-
cinque anni sappiamo bene quante te
ste si siano rotte nel perseguire l'obiet 
tivo. sciagurato per la democrazia ita
liana. dell'anticomunismo. E sappiamo 
d'altra parte di quali esigui margini 
possono disporre le forze di centro-
destra per attuare i loro obiettivi. Ma 
proprio per questo non dobbiamo na 
sconderci i pericoli gia presenti di un 
ulteriore scivolamento a destra, i pe
ricoli del ricorso da parte delle forze 
conservatrici e reazionarie a nuovi tor 
bidi intrighi. La catena di attentat! 
criminal! in occasione della conferenza 
dei sindacati a Reggio Calabria, indica 
drammaticamente l'attualita di tali mi-
nacce. 

Alcuni 
limiti 

In questa situazione rafforzare. por 
tare avanti la forza dei comunisti. 
significa perci& mettere ovunque il par
tito pienamente in grado di scoraggiare 
e di respingere, in unita con tutte le 
forze democratiche e antifasciste. ogni 
tentazione autoritaria. Significa mettere 
in grado il partito di assolvere su tutti 
i terreni (nella battaglia per un nuovo 
sviluppo economico. per una autonoma 
politica estera italiana, per lo sviluppo 
e i! rinnovamento della democrazia) 
la sua funzione di direzione come gran-
de forza di massa e di lotta. 

Per questo. guardando ai problemi 
dello stato del partito — ha affer-
mato Pecchioli — e necessario sof-
fermarci soprattutto sui limiti. sulle 
debolezze della nostra organizzazione. 
Se abbiamo giustamente apprezzato lo 
sviluppo della FGCI nel 1972 e l'ingresso 
di tanti giovani e anche giovanissimi 
nel partito. non ci sfugge come n-
manga aperto ancora il problema della 
saldatura politica con settori ampi della 
gioventu lavoratrice e delle nuove ge-
nerazioni intellettuali. 

Non pud non preoccupare il fatto che 
tanti giovani, che pure avvertono tutta 
1'urgenza e la necessita di cambiare, 
disperdano ancora le loro forze o in 
un'attesa sterile di occasion! «risolu-
tive >. o nella ricerca di chissa quali 
scorciatoie rivoluzionarie; oppure. piu 
semplicemente, si appartino daH'impa-
gno politico, delusi per le esperienze 
anche amare compiute in questi anni 
nei gruppi extraparlamentari. 

II partito e la FGCI devono andare 
oggi tra i giovani con un atteggia-
mento aperto al dibattito, al confronto 
e con una forte volonta di conquista 
ideale e politica. Una volonta che deve 
essere fatta anche di piena compren-
sione delle inquietudini. delle speranze. 
dei sentimenti. delle nuove richieste che 
vengono da questi giovani. In questa 
azione e con questo spirito devono im-
pegnarsi in prima fila proprio le forze 
piu giovani che sono venute a noi nel 
1972. Awicinare e convincere e dunque 
alia base di ogni proselitismo. 

Le nuove 
generazioni 

Nessun lassismo. nessuna compia-
cenza opportumstica verso posizioni er-
rate, naturalmente. potra servire a fa-
cib'tare l'incontro e I'opera di convinci-
mento. Al contrario. I giovani vogliono 
sapere che cosa siamo davvero. vo
gliono sapere che cosa proponiamu 
loro quando li invitiamo a militare nella 
FGCI e nel partito. Quello che occorre 
e dunque lo sviluppo di una battaglia 
ideale e politica. di grande respiro. 
condotta in modo aperto e. insieme. 
rigoroso. Al tempo stesso chiediamu 
al partito di intraprendere un lavoro 
attento e anche minuzioso. per contn 
buire alia costruzione e alio sviluppo 
di una rete di organizzazioni democra 
tiche capace di raccogliere I'aspira-
zione di grandi masse d: giovani ad 
associarsi. a con tare nella vita sociale. 
a impegnarsi in un'attivita culturale. 
ricreativa, sportiva. La FGCI deve di 
ventare essa stessa di piu questo tipo 
di organizzazione. e al partito si pone 
il compito di dare, a partire dai pros-
simi giorni di avvio della campagna di 
tesseramento del *73. tutto I'aiuto ne
cessario Teniamo presente che su 11 
mila sezioni di partito esistono sol 
tanto poco piu di 3 mila circoli della 
FGCI La costruzione del circolo press-> 
ogni sezione diviene -»ercio una con 
dizione essenziale p^ assicurare un 
vern sviluppo di massu dell'organizza 
zione giovanile comunista. 

Ma il problema del rapporto partito 
nuove generazioni si collega oggi di-
rettamente • anche ad altre questioni. 
Intanto all'esigenza, che avvertiamo ur-
gente. di uno sviluppo ulteriore e siste 
matico della battaglia ideale, di tutta 
I'attivita educativa del partito sui piano 
teorico. culturale, politico, sui piano 
della stessa diffusione delle informa 
zioni. della propaganda. 

La complessita della lotta politica ri-
chiede al partito una azione continua 
e a livello di massa per favorire un 
processo di unificazione politica e idea
le. Richiede un impegno per elevare 
lo spirito critico di tutto il dibattito 
politico, il tono, la qualita dell'inizia-
tiva non solo verso gli intellettuali e 
le masse di studenti e diplomati, ma 
verso le masse popolari. anche le piu 
elementari. In questo senso sono gia 
state adottate misure per un impegno 
nuovo della nostra stampa. dell'edito-
ria, delle scuole di partito. del lavoro 
culturale. Questa opera tuttavia potra 
dare i suoi frutti se tutto il partito. 
incominciando dalle sezioni. sara capa
ce di compiere in questo campo un 
deciso passo in avanti. Pensiamo sol 
tanto ai progressi che si possono fart 
ancora nella diffusione, nella organiz
zazione della lettura dell'Unita. di Ri-
nascita. delle edizioni del partito! 

Formazione 
dei dirigenti 

Al problema del nostro rapporto con 
le nuove generazioni si collega anche 
la questione della formazione. della se-
lezione. dello sviluppo dell'unita politi
ca del quadro dirigente. E' andato avan
ti in questi anni, e nel '72 con parti-
colare ampiezza, un ampio rinnovamen
to dei gruppi dirigenti, nelle sezioni, 
nelle federazioni e anche a livello re-
gionale e nazionale. I primi esiti sono 
complessivamente positivi. Ma siamo 
consapevoli che in questa direzione bi-
sogna andare ancora avanti. Migliaia di 
giovani operai. di intellettuali, di ra-
gazze hanno scelto il partito comuni 
sta non per far numero. ma per par-
tecipare. per militare. per imparare a 
dirigere. Dobbiamo. dunque. aprire le 
file del partito senza timidezza. dare 
fiducia e affidare responsabilita diri
genti a queste forze che portano una 
carica di passione politica e di idee 
fresche di cui avvertiamo il bisogno. 
C'e da dire tuttavia che questo indiriz-
zo, che d tanto piu giusto perche oc
corre colmare rinsufficienza di una gio-
vane leva di massa negli anni passa-
ti, non autorlzza nessuno a conside-
rare di fatto generazioni piu anziane 
di militanti come generazioni di pen-
sionati politici. Non si tratta qui sol
tanto di salvaguardare il metodo della 
utilizzazlone di tutte le forze, di rifiu-
tare lo spreco di energie valide. Si 
tratta di nconoscere il valore di una 
esperienza politica e di un rapporto 
con le masse che e una components 
della capacita di direzione del partito 
e della sua unita. E' un riconoscimen-
to. se riflettiamo bene, che diventa an
che una condizione non secondaria per
che i nuovi gruppi dirigenti si affer-
mino dawero. acquistino capacita di 
dirigere, anche sapendo che occorre 
valersi e imparare daU'esperienza di 
altn. 

Pecchioli a questo punto della sua 
relazione si e soffermato in modo par-
ticolare sulle debolezze e sugli squi-
libri che occorre ancora superare ri-
scontrabili tuttora nel Mezzogiorno. nel 
movimento femminile. in alcune pro
vince del nord, in molti centri urbani: 
debolezze e squilibri segnalati dal ri-
sultato elettorale e. dallo stesso anda-
mento del tesseramento. 

II partito 
nel Meridione 

Quest'anno abbiamo avuto on pro
gresso della forza organizzata del par
tito nel Meridione. Esso e stato const-
derevole particolarmente in Campania 
e anche in Calabria, in Sardegna. in 
Abruzzo. nel Molise. Ma gli squilibri 
che permangono con la realta del par
tito nel centro-nord sono ancora pro-
fondi. E ancora piu squilibrato appa-
re il quadro se guard iamo alle orga
nizzazioni democratiche di massa. 

Per colmare questi squilibri occor-
rono mezzi, aiuti. interventi delle or
ganizzazioni nazionali e anche delle or
ganizzazioni del centro-nord. Ma occor
re soprattutto la volonta politica di 
tutto il quadro comunista meridionale 
di compiere le scelte che sono urgenti 
e necessarie. Correggendo anche atteg-
giamenti sbagliati che ancora perman
gono in alcune nostre federazioni: una 
certa sufficienza verso i problemi di 
organizzazione. verso i problemi della 
costruzione anche minuta del partito 
e del movimento popolare. verso i pro
blemi del lavoro operativo. quasi si 
trattasse di problemi secondari. se non 
estranei al « fare politica » dei comu
nisti. Soprattutto quando si opera in 
una societa per molti aspetti disgre-
gata come e la societa meridionale. in 
presenza di sacche di arretratezza eco-
nomica e culturale. si deve sempre le-
ner presente che il rigore intellettua-
le e politico nella condotta dell'orga-
nizzazione. diventa non soltanto qualita 
del nostro modo di dirigere, ma una 
delle condizioni stesse per dingere. 
L'appuntamento dcllc elez oni del 6 
novembre, e le scadenze del movimen
to di lotta di questi mesi. rappresen-
tano anche a questo riguardo per tutto 
il partito. ma in particolare per le 
organizzazioni meridional!, moment! im 
portanti di verifica politica. 

Anche a proposito del lavoro del par
tito tra le donne c'e qualcosa da cor-
reggere Dal dato del tesseramento che 
possediamo non risulta che all'avanza 
ta generalp del partito nel 72 abbia 
corrisposto in modo proporzionale un 
aumento della nostra presenza tra le 
masse femminili. Le compagne sono 
365.532. di cui pert il 57% e concen-

trato in Toscana e in Emilia e solo 
I'll nel sud. Ma anche al di la del 
risultato del tesseramento. che nel suo 
complesso testimonia comunque di una 
grande forza, I'impressione generale che 
noi abbiamo e che alia questione del
la partecipazione delle donne alia vita 
politica non viene dedicata dal partito 
1'attenzione necessaria. Questo della 
sottovalutazione. addirittura della nega-
zione dell'esistenza di una questione 
femminile e un 'vizio che ha radici 
antiche in Italia. 

I diritti 
delle donne 

Siamo un partito diverso dagli altri 
anche per questo: per aver sempre po-
sto i diritti delle donne italiane come 
grande questione del rinnovamento na
zionale. come problema generale della 
democrazia. Dobbiamo dire tuttavia 
che c'e stata una fase negli anni "60 
in cui qualcosa (e piu di qualcosa) 
si era rallentato nella tensione del par
tito in questa direzione. I richiami che 
sono venuti dal XIII Congresso e la 
ripresa positiva della iniziativa delle 
nostre compagne hanno certamente 
corretto nella giusta direzione 1'orien 
tamento e il lavoro del partito. ma 
non ancora nella misura necessaria e 
soprattutto non in tutte le organizza
zioni. Bisogna dunque verificare se la 
ragione di fondo dell'insufficienza e 
in certi casi del deperimento dell'ini-
ziativa del partito in alcune province 
verso le masse femminili non vada 
ricercata soprattutto nel persistere di 
una accettazione passiva di analisi e 
valutazioni errate. fondate sulla previ-
sione di una graduale attenuazione del 
carattere specifico della questione fern 
minile come conseguenza meccanica dei 
processi di espansione economica e del
lo sviluppo sociale e civile. 

Questi processi in realta hanno cer
to in questi anni mutato in parte i 
contorni della questione femminile in 
Italia. Ma lo squilibrio tra le cond: 
zioni generali di vita, di lavoro, cul-
turali. di partecipazione alia vita so
ciale e politica e quello delle masse 
femminili appare oggi relativamente ag
gravate. E in questa ultima fase sono 
ancora una volta le donne a pagare 
il prezzo piu alto delle difficolta eco-
nomiche. a essere un bersaglio prefe-
renziale dell'offensiva politica del cen 
tro-destra. La questione va dunque in 

, nanzitutto affrontata in termini di una 
battaglia politica da cohdursi nel par 
tito - e fuori del partito. intanto per 
conoscere meglio la situazione reale 
delle masse femminili. i loro proble
mi. le novita che sono presenti nelle 
forme della loro vita associata. Ma una 
battaglia orientata soprattutto a pro

muovere un'azione per organizzare le 
masse femminili che sia tale da mu-
tarne radicalmente il peso politico nel
la vita democratica, nel partito e in 
tutto il movimento di massa. 

Le compagne devono esser messe in 
condizione di partecipare al dibattito, 
alle decisioni. al lavoro generale del 
partito e della FGCI. Soprattutto tra 
le compagne piu giovani questa spinta 
ft viva e deve essere accolta. stimo-
lata, favorita in misura ben piu gran
de di quanto oggi non sia. Ma noi 
dobbiamo guardare ad una partecipa
zione ampia anche delle compagne piu 
semplici per le quali dobbiamo stu-
diare forme di organizzazione e adot-
tare misure di lavoro che consentano 
davvero tale partecipazione: combatten-
do quindi contro prevenzioni intellet-
tualistiche e astratte che fanno da 
ostacolo alio sviluppo di forme specifi-
che di organizzazione delle compagne 
all'interno del partito (assemblee, col-
lettivi. gruppo di lavoro femminile, 
ecc). 

Anche sulla questione della presenza 
del partito nelle fabbriche e piu in 
generale sui rapporto partito-mondo del 
lavoro — ha detto Pecchioli — e ne
cessaria qualche riflessione. Dopo il 
'69 c'e stato un impegno piu attento 
del partito nella costruzione dell'orga-
nizzazione, della cellula, della sezione 
comunista nella fabbrica. Le lotte e 
le conquiste del movimento sindacale 
e la piu generale spinta democratica 
che di li veniva. ci hanno proposto 
suggerimenti nuovi nel campo delPor-
ganizzazione del partito. Le esperienze 
di partecipazione hanno favorito an
che un forte reclutamento. la costru
zione di nuove sezioni, una leva di 
nuovi quadri operai. Oggi la rete delle 
nostre organizzazioni nelle fabbriche e 
piu diffusa e piu solida (oltre 3.000 
sezioni e cellule, circa 300 costituite 
nell'ultimc anno). Ma un problema di 
costruzione del partito si propone an
cora in migliaia di piccole e medie 
aziende e non soltanto nel Mezzogiorno. 
ma anche in molte province del nord 

La classe 
operaia 

La nostra organizzazione e andata 
avanti in questi anni nella classe ope 
raia anche perche abbiamo combattuto 
contro atteggiamenti di sottovalutazio
ne della funzione del partito. partico
larmente presenti nel '69-*70. nella fase 
piu alta del movimento; atteggiamenti 
incoraggiati da un'esasperata esaltazio-
ne dello spontaneismo. da improvvisa-
zioni teoriche estremizzanti e. al tern 
po stesso. da mitizzazioni di tipo pan 
sindacalista che rendevano piu diffi-
coltosa la costruzione attorno alia clas

se operaia di un vasto, solidale schie
ramento popolare per le riforme. Que
ste posizioni sono in parte ancora pre
senti nel mondo del lavoro. ma sono 
ormai apertamente in crisi. Dobbiamo 
rilevarlo come un fatto positivo, ma 
non senza una riflessione critica, per 
che i prezzi del prolungarsi in alcuni 
settori del mondo del lavoro di tali 
errate posizioni, hanno finito poi per 
pagarli i lavoratori stessi e il movi
mento democratico in generale. 

Autonomia e 
unita sindacale 

Oggi nasce dalla realta stessa del 
mondo del lavoro il bisogno della po
litica e dei partiti. Questo bisogno nuo
vo non ha evidentemente nulla a che 
fare con le tendenze che oggi affio-
rano in alcuni settori della DC che 
sognano di far ripercorrere a ritroso 
al movimento dei lavoratori il proces 
so di autonomia e di unita sindacale. 
II bisogno della politica e dei partiti 
che viene dal mondo del lavoro non 
ha niente a che fare con tutto questo 
Nasce semmai proprio dall'esigenza di 
difendere le conquiste di autonomia e 
di unita sindacale come conquiste avan-
zate di tutta la societa democratica. 

Noi dobbiamo rispondere rapidamen 
te e in modo adeguato a questa atte-
sa, sia per respingere le manovre del 
grande padronato e del centro destra 
contro il movimento e l'unita dei la
voratori, sia per consolidare nel mo
vimento l'alleanza operai - ceti medi 
urbani - Mezzogiorno e campagne. A 
questo fine la funzione del partito e 
dei militanti comunisti diventa fonda-
mentale nelle assemblee operaie in pri
mo luogo. ma anche nell'azione rivol-
ta a promuovere stretti rapporti delle 
organizzazioni di fabbrica con le or
ganizzazioni democratiche territoriali. 
con le assemblee elettive. 

La classe operaia deve poter espri-
mere proprio in questa fase difficile 
dello scontro politico il meglio della 
sua volonta di rinnovamento, di quella 
sua capacita dirigente nazionale di cui 
la grande manifestazione sindacale di 
Reggio Calabria e stata una prova tan
to eloquente. E per questo & neces 
sario anche combattere le insidie neo 
corporative, che sono oggi alimentate 
da settori del grande padronato e com
battere atteggiamenti passivi. visioni li-
mitate e anguste della lotta politica, 
insorgenze settarie. ~ ' . 

Occorre dunque un Impegno politi
co nuovo del partito: un'azione am
pia. sistematlca per far conoscere a 
tutti i lavoratori le reali posizioni dei 
comunisti. le prospettive politiche che 
indichiamo al Paese. e occorre quindi 
adottare misure di organizzazione per 

assicurare la nostra presenza. la pre
senza della nostra stampa. della no
stra propaganda in ogni fabbrica. in 
ogni luogo di lavoro. Occorrono al tem
po stesso forme nuove di coordina-
mento fra tutti i militanti comunisti 
che operano nel mondo del lavoro a 
tutti i livelli della direzione politica: 
quelle che ha indicato il XHI Con
gresso e che devono essere attuate 
ovunque. 

II rispetto delle incompatibilita e la 
lotta per 1'autonomia e l'unita sinda
cale non sono in contrasto, ma pre-
tendono una partecipazione, nelle for
me dovute, dei militanti sindacali alia 
vita dei partiti e, piu in generale. oc-
casioni frequenti di incontro e di di
battito tra partiti e sindacato. > 

Concludendo. il compagno Pecchioli 
ha reso noto che nel prossimo mese 
di gennaio si terranno congressi an-
nuali di tutte le sezioni. La Direzione 
del partito e poi la V Commissione 
del CC e i Comitati regionali e fede-
rali saranno chiamati a precisare la 
piattaforma politica che sara proposta 
alia discussione di tutti i compagni e 
i diversi modi con cui i congressi do-
vranno concludprsi: convegni e confe-
renze provinciali o regionali. Nei con
gressi affronteremo attentamente. se
zione per sezione. tutti i problemi del
lo sviluppo della organizzazione comu
nista. Ma senza attendere i congressi. 
l'avvio della campagna per il tessera
mento 1973 nei primi giorni di novem
bre. ci consente di dar luogo subito 
a una vasta attivita di espansione. di 
rafforzamento ulteriore del partito e 
della federazione giovanile. 

Consolidare 
i suceessi 

Per queste ragioni, fin dalle c 10 
giornate > (che dalla prossima dome-
nica al 7 novembre apriranno il tes
seramento 73) vogliamo improntare 
tutta l'azione per il rafforzamento del 
partito ai grandi motivi politici e ideali 
che sono alia base dell'impegno dei co
munisti. di questa grande forza demo
cratica e rivoluzionaria. nazionale e in-
ternazionalista. 

E' con questo animo che tutte le 
compagne e i compagni del partito e 
della FGCI. un milione e 700 mila^co-
munisti. devono sentire l'impegno. an
che individuale. di portare nuovi mi
litanti alia nostra lotta e ai nostri 
ideali, di essere tutti protagonist! di 
una grande campagna di proselitismo 
di massa. I suceessi del 1972 aprono 
la strada a nuovi sviluppi della forza 
organizzata e della capacita politica di 
tutto il partito. Su questa strada nel 
1973 possiamo consolidare i suceessi 
ottenuti e compiere un nuovo deciso 
passo in avanti. 

IL DIBATTITO SULLE RELAZIONI 
Ieri mattina sono ripresi 1 

lavori del C.C. del PCI con 
l'inizio del dibattito sui rap
porti tenuti I'altro ieri dai 
compagni: Giorgio Napolitano 
sulle prospettive della lotta 
contro il governo di centro-
destra e deH'azione unitaria 
dei comunisti; e Ugo Pecchio
li sulla situazione organizza-
tiva del Partito e sui problemi 
del tesseramento e recluta
mento. Diamo qui di seguito 
il resoconto degli interventi. 

CANNATA 
D'accordo con la relazione 

di Napolitano, vorrei porre in-
nanzitutto alcune questioni re
lative alTorientamento ed alia 
nostra iniziativa verso gli 
strati social! intermedi. Se e 
significativo che molti di que
sti ceti (come i commercian 
ti. ad esempio) cominciano ad 
awertire che le ragioni della 
crisi economica, dell'aumento 
del costo della vita, della spi-
rale inflazionistica, non risie-
dono neU'aumento dei salari e 
nelle rivendicazioni operaie; e 
se in altri settori. come tra 
gli insegnanti. cresce Tinsod-
disfazione nei confront! delle 
scelte piu recenti del govemo 
Andreotti-Malagodi, dobbiamo 
anche avere coscienza che 
non siamo ancora di fronte 
ad un'inversione di tendenza, 
Permangono in questi strati 
intermedi gravi fenomeni di 
disorientamento. e la sfiducia 
verso la politica del centro-
sinistra prima e del centro-
destra oggi all men ta la con-
vinzlone che il sistema demo
cratico non e in grado dl 
risolvere ed affrontere 1 pro
blem] del paese. :nnanzitutto 
quell! del Mezzogiorno. la-
sciando cosl spazio aU'influen 
za fascista. 

E" nel confront! di questi 
problemi che si deve mlsurare 
la nostra capacita di inizia
tiva, partendo dal grave di-
sagio che nella provincia di 
Taranto si awerte nei con
front! del Rovemo Andreotti e 
delle possibilita concrete, og-
gettive. che si offrono all'al-
largnmento del fronte di al
leanze attomo alle rivendica
zioni. alle iniziative. alle lotte 
in atto della classe operaia e 
delle masse popolari. 

Avvertiamo gia adesso le 
vaste risonanze tra le altre 
forze social! e gli altri sch'.e 
ramenti politici. deH'imposta-
zione che come partito siamo 
venuti dando ai problemi di 
Taranto: abbiamo rlaffermato 
con forza che i problemi della 
provincia si affrontano in un 
contest© di rapporto organico 
tra aerlcoltura e industiia. tra 
crescita della cltta e cresclta 
del sun hinterland. 

La stessa imnostazlone e 
stata segulta dai sindacati che 
in un documento comune han
no respinto ogni visione pro-
vinclallstica del problemi dl 

Taranto rivendicandone invece 
una dimensione meridionall-
stica, mentre si sta gia. svilup
pando un vasto movimento di 
lotte che hanno <lato concrete 

. avvio alia vertenza-Taranto. 
Questo movimento pone pro

blem! anche a livello di schie-
ramenti politici. Avvertiamo la 
esigenza di un maggiore im
pegno del PSI sui terreno 
delle lotte social!, in modo 
da qualificare lo stesso di
battito congressuale come di
battito anche sull'iniziativa 
immediata ed unitaria. Per 
la DC irvece dobbiamo denun-
ziare come nella provincia di 
Taranto sia in atto la co-
stnmone di un nuovo slste-
ma dirigente moderate a so-
stefiio dells linea di attacco 
alle conquiste dei lavoratori 
ed al processi che si sono 
aperti nella provincia per af-
frontare in modo nuovo i pro
blemi di Taranto e del Mez
zogiorno. 

FERRARA 
Le caratteristiche anfibie 

del governo Andreotti sottoll-
neano la insidiosita di una 
linea che si fonda non su un 
esplicito richiamo reazionario, 
che non appare. quanto sui 
fatto che tale richiamo rea
zionario e awolto da sugge
stion! di concretezza, buon 
senso amministrativo. reali-
smo politico semplicistico. Ta
li ingredienti. mentre eserci-
tano una certa presa su strati 
toccati dalla stanchezza, ri-
schiano di cniudere la porta 
in faccia alle esigenze di rin
novamento del movimento e 
reprimere le esigenze e le 
spinte della sinistra cattolica 
e democristiana. Le dichiara-
zioni di Moro e Donat.Cattin 
parlano. in questo senso, il 
linguaggio della preoccupazio-
ne, diffondono la sensazione di 
una possibilita di durata del 
govemo Andreotti anche al di 
la di eventuali, e sempre pos-
sibili crisi dovute a incident! 
parlamentari. In queste con
dizioni. molto giusto appare 
il richiamo a prendere consa
pevolezza della pericolosita di 
questo govemo. il cui abbat-
timento sara all'ordine del 
giomo nella misura in cui il 
Partito, il movimento demo
cratico, i sindacati, i giovani 
sapranno mettere all'ordine 
del giomo. con grande fer-
mezza, l'obiettivo di far na-
scere dalle contraddizioni di 
classe permanent! della no
stra societa e dalle contraddi
zioni ' politiche supplemental 
create dalla sterzata a destra, 
quel grande movimento poli
tico di massa indicato da 
Berlinguer aU'Aquila e da Na 
politano nella sua relazione 
Non si tratta di promuovere 
un autunno caldo politico, ma 
di precisare le battaglie di 
ri forma, rispondendo all'offen-
•iva itrUciante di Andreotti 

con un grande movimento po
litico di massa che favorisca 
Pinversione della tendenza. 

In questo quadro anche le 
Regioni possono svolgere un 
ruolo politico primario. racco-
gliendo le spinte unitarie che 
provengono dai settori regio-
nalisti che creano nuove con
traddizioni nella DC e nuove 
possibilita di lotta su conte-
nuti di riforma come si e 
constatato positivamente al 
Convegno di Napoli sulla ri
forma della RAI-TV. Sui se-
condo punto all'ordine del 
giomo. pieno accordo con il 
giudizio e i suggerimenti di 
Pecchioli sulla FGCI. Laddove 
i risultati positivi si sono pro-
dotti, si tratta non di ammi-
nistrarli ma di utilizzare la 
nuova forza recuperata per 
fare politica aprendosi al mo
vimento. La crisi dei grup-
petti non elimina il segno dei 
tempi, il sintomo politico, di 
una critica alia societa di-
versa e. talora, antagonistica 
alia nostra, che bisogna sa-
per cogliere sempre, respin-
gendo il pericolo di confon-
dere il giusto orgoglio per i 
risultati ottenuti con una ver-
tigine di successo che non ga-
rantisce la espansione politica 
del movimento. 

SPRIAN0 
Se nella relazione del com

pagno Napolitano si e ribadi-
to il nostro giudizio sui ca
rattere insieme debole e pe-
ricoloso dell'attuale govemo. 
conviene porre l'accento og
gi sulla sua pericolosita, sul-
l'insidia che esso contiene, sui 
Iogorio della situazione che 
favorisce piu che tollerare. 
Questa pericolosita si manife-
sta in offensiva controrifor-
matrice, in un attacco al te-
nore di vita delle masse che 
prende l'aspetto di un lento 
processo inflazionistico. Tale 
arma appare anche quella del 
grande padronato ne e da sot-
tovalutare un attacco alle or
ganizzazioni dei lavoratori che 
e molteplice: da un lato con 
il tentativo di bloccare e di 
far retrocedere il processo di 
unita sindacale (e. a questo 
proposito. ha fatto bene il re-
latore a ricordare con<e noi 
non solo siamo favorevoli al-
1'unita organica ma ci battia-
mo per essa), dali'altro colle 
reiterate manovre per colpi
re il movimento dei delegati 
di fabbrica che dell'unita e la 
base e la garanzia m:g!.;ore. 

Per suscitare quel movi
mento di massa contro l'invo-
luzione antidemocratica e con
tro i vergognosi colpi terrori
stic! fascist! che e il nostro 
obiettivo, e necessario anche 
che i nostri gruppi parlamen
tari intensifichino un'opera di 
denuncia (e in questo quadro 
prende splcco la battaglia 
contro la disinformazione te-
levislva che ha ragglunto pun-

te scandalose nelle ultime set-
timane: basti citare come si 
e riferito o meglio non riferi-
to sui lavori della conferenza 
di Reggio Calabria). 

II problema della mobillta-
zione di un vasto fronte di 
forze democratiche e popolari 
si collega a quello dello svi
luppo dell'azione del partito. 
Qui. accanto al lavoro con
crete si awerte ormai — an
che dinanzi alle esigenze dei 
giovani e di tutte quelle com
ponent! che con no! contri-
buiscono all'elaborazione dl 
una prospettiva di avanzata 
— il bisogno di una rifles
sione teorico-politica, che, ab-
bandonando sia le tentazioni 
dogmatiche che una imposta-
zione minimalistica. si accen-
tri intorno alle questioni del 
potere, al nesso tra il dise
gno strategico di via al socia-
lismo e 1'acquisizione di tut
te quelle forme di maggiore 
potere a cui l'insieme del mo
vimento operaio aspira e che 
concorre a raggiungere. I gio
vani sono i primi chiamati a 
concretizzare una passione tra-
sformatrice sia nella ricerca 
teorico - culturale sia in un 
impegno di lotta che trova la 
sua migliore estrinsecazione 
nello stretto collegamento con 
le battaglie a cui sono chia
mati oggi settori fondamen-
tali della classe operaia. 

ROSSI 
E" necessario cogliere piu 

adeguatamente il significato 
politico di quanto e awenuto 
a Reggio Calabria in questi 
giorni; mettere meglio a fuo-
co l'obbiettivo che. con la 
tentata strage, si ripropone-
vano le forze fasclste e nel 
contempo le possibilita che si 
aprono per un mutamento 
profondo dell'orientamento 
della opinione pubblica na
zionale, turbata e confu-
sa in questi anni da epi-
sodi oscuri e drammatici. Og
gi che la matrice fascista del 
terrorismo appare alia luce 
del sole, si allargano gli spa-
zi per una larga unita demo
cratica ed antifascista. E dob
biamo valutare e fare capi-
re a tutto il Partito. al Sud 
ed al Nord il valore dell'ini-
ziativa delle organizzazioni 
sindacali al fine dello svilup
po di un forte e ampio movi
mento di lotta meridional!-
sta. Essere partiti da Reggio 
Calabria per operare una cor-
rezione nell'orientamento del 
movimento operaio non e sta
to casuale. Qui, piu che al-
trove si erano pagate le con-
seguenze di una crisi di cre
dibility verso il movimento 
operaio ed i sindacati. L'ini-
ziativa dunque e stata giu
sta ed ha ottenuto il risulta
to che ci si proponeva. La 
popolazione della cltta ha as-
slstlto alia grande manifesta-
lione meridionalista, ha volu-

to capirla nonostante gli sfor-
zi dei fascist! per seminare 
paura, E pur se rimane in 
tutta la sua complessita il 
problema del rapporto con la 
popolazione, si pud dire che 
si e aperta nella citta una 
breccia da cui pud passare 
l'iniziativa democratica. Del 
resto, si registrano gift fat-
ti significativi come l'aggre-
gazione di forze democrati
che, la scesa in campo di 
forze antifasciste dei ceti in
tellettuali. professional!, di ce
ti intermedi. 

Analogamente si pud dire 
per quanto riguarda certi 
strati di povera gente — nel 
recente passato al centro del
la rivolta — e con i quali si 
awerte la possibilita di sta-
bilire un rapporto nuovo. Ne
gli uni e negli altri si fa 
strada la consapevolezza che 
dalla crisi si esce, collegando-
si col movimento operaio e de
mocratico. Oggi 11 problema 
perd e di fare seguire rapi-
damente, alle impostazioni 
uscite dalla conferenza. dei 
fatti concreti. Se cosi non fos
se si correrebbe il rischio di 
perdere credibilita e di apri
re una divisione profonda tra 
la classe operaia e gli altri 
ceti, costringendo cosl il Par-
t*to ed il movimento in una 
pura funzione difensiva. 

Le condizioni per uno svi
luppo del movimento esistono. 
bisogna partire perd dalle 
realta. concrete, definendo un 
programma. aprendo in tempi 
brevi una vertenza sui proble
mi del Mezzogiorno e della 
Calabria dando al movimento 
uno sbocco politico naziona
le, Per realizzare tutto questo 
e necessaria un'azione unita
ria e coordinata dei sindaca
ti, delle regioni e del movi
mento democratico Ed e ne
cessario un impegno a fon
do del PCI non solo in Ca
labria ma in tutto il paese. 

M0NTESS0R0 
Per evitare ogni rischio dl 

impacck) nella lotta contro 
questo governo bisogna tener 
conto di due elementi di cui 
esso si e fatto carico: da un 
lato lo sforzo di interpretare 
1c esigenze di licomposizio-
ne unitaria del fronte padro-
nale affidando al rilancio del 
vecchio meccanismo il compi
to della riorganizzazione e del
la ristrutturazjone senza mi
sure riformatrici (da qui la 
linea dello spezzettamento del 
movimento di lotta, l'esalta-
zione dei corporativismi, 
ecc.); e daU'altro lato la ten
denza ad affidare alio Stato 
un ruolo di tipo sempre p.a 
assistenziale non privo per6 
di una sua capacita di sug
gestion demagoglca. 

Da qui la necesslt4 Hft dl 

(segue a paghm 9) 
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