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operaie e progressiste dei Paesi capita
listic} sviluppaU e dell'Italia deve rivol-
gersi ad ottenere un impegno effettivo 
dui paesi industrialmente sviluppaU a 
dirottare le ricchezze dagli impieghi 
negli armamenti verso opere di pace 
e di civilta. e soprattutto a destinare 
la parte necessaria di tali ricchezze 
alio scopo di dare l'awio, in ciascun 
paese e nelle regioni e zone del mondo 
economicamente arretrate, ad uno svi-
luppo economico generalizzato. 

Superamento 
dei blocchi 
e costruzione 
europea 
5 Con una tale visione e in una tale 

prospettiva, noi lottiamo per un 
mutamento dell'indirizzo di politica 
estera italiana. 

Mentre ribadiamo la necessity che 
senza ulteriore indugio l'ltalia ricono-
sca la RDV e stabilisca rapporti con il 
GPR del Viet Nam del Sud, al centro 
della nostra battaglia noi poniamo i 
problemi della sicurezza europea, del 
Mediterraneo e del Medio Oriente, po
niamo l'esigenza della piena indipenden-
za nazionale dell'Italia nel quadro di 
un'Europa pacifica, democratica e in-
dipendente: nella prospettiva di un 
progressiva superamento dei blocchi 
militari contrapposti fino alia loro It* 
quidazione. 

A questo proposito e opportuno es
sere piu precisi. 

I blocchi militari contrapposti sono 
stati concepiti e sono sorti come ef-
fetto ed in funzione della guerra fred-
da, e ciod della strategia che le grandi 
potenze capitalistiche, con alia testa 
gli Stati Uniti d'America, si diedero 
all'indomani della seconda guerra mon-
diaie. quando decisero la rottura della 
grande alleanza antifascista ed antina-
zista e. forti del monopolio che allora 
detenevano delle armi atomiche, diede
ro avvio alia politica volta a ricaccia-
re indietro o far « arrotolare all'indie-
tro > (c roll-back ») la realta del socia-
lismo e ad imporre al mondo il « mo-
do di vita americano ». Una delle leve 
decisive di que 11 a politica fu la costi-
tuzione della RFT (a cui fece seguito 
la costituzione della RDT); fu U ri-
fiuto di riconoscere la realta della Ger-
mania socialista e le frontiere uscite 
dalla seconda guerra mondiale, la po
litica « revanscista » della RFT di Ade
nauer. fomentata e sostenuta dalle po-
tenze atlantiche. 

Che cosa oggi rimane in piedi di 
quelle condizioni. di quegli obiettivi, 
di quella prospettiva? Nulla o quasi, 
certo nulla di valido; ne rimangono 
solo dei residui. destinati a cadere. 

Nella sostanza, dunque, i blocchi, 
come furono allora concepiti e orga-
nizzati. nelle ragioni storiche e politi-
che per cui sorsero, sono superati, sono 
privi di prospettiva. II che, naturalmen-
te, non esciude affatto che possano 
esservi e siano opportune e ritenute 
utili altre e varie forme di cooperazio-
ne internazionale e di alleanze, per 
scopi diversi. 

E tuttavia, bisogna realisticamente 
riconoscere che la fine, la dissoluzione 
dei blocchi non e cosa che possa essere 
decretata e realizzarsi da un momento 
all'altro. Non per caso noi abbiamo 
sempre parlato di superamento. Si trat-
ta, cioe, di mandare avanti un concre-
to processo di distensione internazio
nale, di conseguire pacifiche soluzio-
ni dei conflitti, di adottare prowedi-
menti di disarmo, di promuovere la 
cooperazione economica, culturale e po
litica, di rendere possibile la libera
zione di popoli da regimi fascisti e 

reazionari e dall'oppressione coloniale, 
di realizzare, insomma, gli scopi della 
pacifica coesistenza. Via via che un 
tale processo va avanti, i blocchi mi
litari si svuotano delle ragioni per 
cui sono sorti e della logica che an-
cora in parte H governa. Ma si ri-
chiede anche, che, di pari passo. si svi-

•luppi l'autonoma iniziativa delle forze 
democratiche e popolari. e si sviluppi 
un'autonoma iniziativa di popoli e Sta
ti conforme ai principi e alle regole 
della coesistenza pacifica. 

Per chiunque guardi alia logica og-
gettiva di tali processi — e consideri 
seriamente, per quella che e, la linea 
di politica estera che noi proponiamo 
per l'ltalia — e semplicemente ridicola 
la rozza accusa che ci viene rivolta: 
t voi, comunisti, volete la dissoluzione 
del Patto Atlantico, e la uscita dell'Ita
lia dal Patto Atlantico. per rafforzare 
il Patto di Varsavia e perche volete 
che l'ltalia entri nel blocco dei Paesi 
socialisti >. Tutto cid d ridicolo. No. 
Noi vogliamo che sia rapidamente li-
quidato il nefasto retaggio della guer
ra fredda. di cui ormai tutti registra-
no lo storico fallimento; e vogliamo 
che, andando avanti il processo della 
distensione e cooperazione ' internazio
nale, di pari passo proceda il supera
mento dei blocchi fino alia loro liqui-
dazione. Abbiamo detto al nostro XIII 
Congresso, e ribadiamo, che cnel qua
dro di una politica estera che abbia 
a propria fondamento la difesa della 
nostra autonomia da interferenze e 
condizionamenti stranieri e nel tempo 
stesso la volonta di assicurare un atti-
vo contributo dell'Italia alia distensio
ne, al superamento dei blocchi... le stes-
se divergenze sulla questione del Pat
to atlantico e dei problemi politici e 
militari che vi sono connessi possono 
essere viste in modo dinamico, e non 
nei termini statid degli anni della 
guerra fredda ». 

In tale prospettiva si colloca la no
stra battaglia per una trasformazione 
in senso democratico deU'Europa della 
CEE, affinche essa possa assolvere 
una funzione positiva sulla via della 
pacifica coesistenza e cooperazione e 
del superamento dei blocchi. La pro
spettiva, anche per l'Europa della CEE. 
deve essere quella della coesistenza pa
cifica, della organizzazione di una va-
sta cooperazione internazionale, del 
compiuto superamento dei blocchi mi
litari: che e pure la condizione perche 
si ricomponga e si esprima la vera Eu-
ropa, l'Europa tutt'intera, la quale, non 
solo geograficamente. ma anche stori-
camente, economicamente e cultural-
mente, va dall'Atlantico agli Urali. Nel 
tempo stesso d necessario che vi sia 
una trasformazione democratica della 
picccla Europa (dei singoli Paesi che 
la costituiscono, delle sue strutture e 
della sua organizzazione comunitaria), 
che la sottragga al predominio dei 
grandi monopoli, che la liberi di ogni 
regime fascista e reazionario, che re-
cida le radici del fascismo, e che, ro-
vesciando le tendenze proprie del tipo 
di sviluppo in atto, non continui a 
sacrificare sempre di piu le zone eco
nomicamente arretrate, quale il nostro 
Mezzogiomo, ma, al contrario, ne pro-
muova un autonomo sviluppo. • • 

L'altra condizione e che l'Europa del
la CEE realizzi una propria piena in 
dipendenza e autonoma iniziativa, fuo-
ri di ogni subordinazione — voluta 
anche da determinate forze conserva-
trici europee — agli Stati Uniti d'Ame
rica. Gli stessi problemi economico-fi-
nanziari, quali quelli del ruolo del dol-
laro, se il dollaro debba essere una 
moneta come tutte le altre o una mo-
neta privilegiata; o delle tariffe prefe 
renziali, e cioe dei rapporti tra Europa 
e Paesi sottosviluppati; o quello degli 
investimenti e del controllo delle socie
ta multinazionali: questi problemi non 
sono evidentemente tecnici, ma politi
ci, e si riconducono tutti a quello del 
rapporto dell'Europa della CEE sia con 
gli Stati Uniti d'America, sia con 

l'URSS e i Paesi socialisti, sia con i 
paesi sottosviluppati. e, in generale, 
con tutti i Paesi del mondo. 
• Nella prospettiva del superamento dei 
blocchi, e del ricostituirsi in una for
ma di presenza unitaria dell'intera Eu
ropa, noi, dunque. ci battiamo intanto 
per una Europa occidentale che sia 
democratica, indipendente e pacifica; 
non sia ne antisovietica ne antiameri-
cana, ma, al contrario, si proponga 
di assolvere una funzione di amicizia 
e cooperazione con VAmerica e con 
VVnione Sovietica, e tra esse, e con 
i Paesi sottosviluppati, e con tutti i 
Paesi del mondo: nella linea e nella 
prospettiva della pacifica coesistenza e 
collaborazione. 

Da quanto siamo venuti precisando 
risulta chiaramente che noi siamo con-
trari ad ogni politica che tenda a vede-
re nell'integrazione europea (l'Europa 
dei nove) la costituzione di un terzo 
blocco militare contrapposto all' URSS 
e agl: Stati Uniti d'America. II che. 
poi, nelle concrete condizioni nostre 
— continuando nella piccola Europa 
il predominio dei monopoli e delle 
vecchie classi dirigenti, e permanendo 
i vincoli della NATO e le basi militari 
amerlcane nel Mediterraneo e nei Pae
si europei — in pratica significhereb-
be un'Europa ancora soggetta all'ege-
monia americana e in funzione antiso
vietica. 

Noi respingiamo ogni tendenza di 
questo tipo, non solo come negativa, 
ma anche come anacronistica e vellei-
taria. 

Tale consideriamo tuttora la tenden
za complessiva prevalent nel Ministe-
ro Andreotti-Malagodi-Tanassi, caratte-
rizzato da una coalizione nella quale, 
a fianco delle correnti di destra e 
moderate della DC, vi sono proprio 
i ' partiti piu oltranzisti della guerra 
fredda, il partito liberale e la grigia. 
conservatrice pattuglia socialdemocra-
tica. Sono queste forze che hanno con-
sentito — ben oltre gli obblighi stes-
si derivanti daH'Alleanza atlantica — 
la installazione di una base militare 
americana alia Maddalena, rivendican-
done, come hanno fatto i liberali in 
Senato, il valore emblematico. oltre che 
effettivo, per la continuita di una po
litica fondata sulla presenza militare 
americana in Europa, nel Mediterra
neo e sul territorio italiano. 

Se sono esatte le informazioni date 
ai giornalisti a Pechino dal portavoce 
del Ministro degli Esteri italiano nei 
giorni della sua visita nella capitale 
cinese, Ciu En Lai avrebbe ribadito il 
favore con il quale il governo di Pe
chino guarda al processo di unificazio-
ne europea ed avrebbe messo l'accento 
sulla necessita che, a giudizio della 
Cina, tale processo non sia limitato 
al settore economico, ma interessi an
che i campi della politica e della di
fesa. Tali dichiarazioni, se fossero esat
te, ' potrebbero finire col configurare 
un'impostazione che noi giudichiamo 
inaccettabile: e inaccettabile, lo ripetia-
mo, per due motivi: 1) perche, in tal 
modo. si considererebbe come un fatto 
positivo la pura e semplice integrazio-
ne dell'Europa cosi come e oggi, pre-
scindendo del tutto dalla lotta del mo-
vimento operaio e delle forze popolari 
dirette a limitare ed eliminare il pote-
re dei monopoli e delle vecchie classi 
dirigenti, a democratizzare i singoli 
paesi della CEE e la CEE stessa; 2) per
che questa linea oggettivamente com-
porterebbe un'intensificazione degli ar-
mamenti.e quindi. inevitabilmente, il 
protrarsi della subordinazione agli USA. 
in funzione antisovietica. 

Per noi, invece, come abbiamo det
to. l'Europa deve essere democratica, 
pacifica, indipendente. arnica sia del-
l'URSS e sia dell'America, rivolta a 
promuovere il superamento dei bloc
chi e la pacifica coesistenza tra tutti 
i popoli e tutti i paesi. 

La lotta per conseguire siffatti obiet
tivi. e soprattutto per un rinnovamen-
to democratico e per una trasformazio

ne degli ordinamenti sociali dei paesi 
europei e dell'Europa, richiede che vada 
avanti il processo di avvicinamento e 

' di intesa. nei paesi dell'Europa occiden
tale, tra comunisti. socialisti e social-
democratici europei (tra i quali. natu-
ralmente. non pud certo annoverarsi 
l'attuale partito socialdemocratico . ita 
liano) e le altre forze di sinistra, anti-

v fasciste e progressiste europee. Un tale 
processo ha raggiunto un traguardo 
avanzato in Francia; in condizioni. in 
forme e per obiettivi diversi, ha regi
strar notevoli progressi negli ultimi 
anui anche in Italia. L'evoluzione ed 
il mutamento di indirizzo nella politi
ca estera, realizzati nella RFT ad ope
ra del partito socialdemocratico. e. inol-
tre. le posizioni assunte in difesa dei 
diritti del popolo vietnamita e contro 
la guerra di aggressione americana da 
altre forze socialdemocratiche, o di si
nistra o democratiche conseguenti. lai-
che e cattoliche. in altri paesi della 
Europa occidentale. anche da posizio 
ni di governo; i dibattiti e le ricerche 
in corso in alcuni partiti socialdemo-
cratici su problemi come quelli delle 
riforme di struttura: sono tutti elemen 
ti che indicano non solo i progressi, 
ma anche una «maturita » dei tempi. 
la ricchezza delle possibilita e poten-
zialita in questa direzione. Le proposte 
per una nuova politica estera italiana. 
che noi avanziamo, e che in particolare 
riguardano la funzione dell'Europa. ci 
sembra siano tali da sollecitare incon-
tri, discussioni serie. franche e concre
te, la ricerca di accordi e di intese. 

Questa politica di progressive supe
ramento dei blocchi, di disarmo e di 
distensione in Europa ha, come uno 
dei suoi cardini, la ricerca ed il con 
seguimento di un assetto di pace nel 
Mediterraneo, che e area di vitale inv 
portanza per la pace mondiale, per 
lo sviluppo della cooperazione inter
nazionale e per la causa della demo-
crazia. Una politica estera italiana che 
voglia guardare a queste esigenze e 

, all'avvenire democratico della nostra 
nazione non pud non adoperarsi per 
il raggiungimento di un accordo di 
pace nel Medio Oriente, per 1'allonta-
namento delle basi militari straniere 
da tutti i paesi del Mediterraneo e 
per il ristabilimento delle liberta de
mocratiche nei Paesi mediterranei oggi 
dominati da regimi fascisti. 

6 La politica ' che noi proponiamo 
corrisponde sia ad esigenze nazio-

nah, sia ad esigenze internazionaliste 
ed europee. 

II processo rivoluzionario mondiale. 
verso il pieno affrancamento dei po
poli e delle masse oppresse, aperto 
dalla Rivoluzione d'Ottobre, non pud 
andare avanti senza un contributo 
specifico della classe operaia e delle 
forze rivoluzionarie e progressiste del 
mondo intero, * dei Paesi capitalistic! 
sviluppaU, dell'Europa. E cid non solo 
per ragioni che riguardano l'estensio 
ne, la crescita e lo sviluppo delle 
forze rivoluzionarie, ma anche per ra
gioni che riguardano le particolari ca-
ratterisUche concrete del processo ri
voluzionario, della conquista del soda-
lismo. della edificazione delle societa 
socialist*. D'altro canto, le forze rivo
luzionarie. democratiche e progressiste. 
dei Paesi capitalistici occidentali. e del
l'Europa. non possono ' fare a meno 
del decisivo contributo dei Paesi socia-
lisU e del movimento comunista e ope 

,raio internazionale e dei movimenti 
di liberazione. • * • 

Di qui la funzione di un partito 
come U nostro. nazionale e internazio 
nalista. Combattendo la nostra batta
glia per il rinnovamento democratico 
e socialista dell'Italia, insieme con le 
nostre battaglie internazionaliste, noi 
pensiamo di potere e dover dare un 
contributo utile alia lotta dei partiti 
comunisti, delle altre forze socialist* 
e democratiche dell'Europa occidenta
le. per un'Europa democratica ed anti
fascista, indipendente e pacifica. 

3 - Per un programma di rinnovamento 
e risanamento nazionale 

1 11 mutamento in atto nella situazio-
ne internazionale. che ha un suo 

tratto saliente nel definitivo fallimento 
degli scopi della guerra fredda, solle-
cita nei vari paesi europei. e in parti
colare in Italia, una revisione generale 
non solo degli tndirizzi di politica este
ra ma anche di quelli di politica in
terna: sollecita. in sostanza, un diver-
so corso dello sviluppo economico e 
politico. 

Noi abbiamo avuto sempre presen- , 
te il Iegame e l'interdipendenza tra 
scelte di politica interna e scelte di po
litica internazionale. La svolta compiu-
ta nel 1047. con la rottura deU'unita 
delle forze anti fasciste che avevano 
fatto la Resistenza, la Repubblica e 
la Costituzione, coincise con l'inizio del
la guerra fredda nel mondo e in Euro
pa e fu accompagnata dalla decisione 
delle classi dirigenti del nostro paese 
e della DC di De Gasperi di collocare 
l'ltalia nell'ambito della strategia degli 
USA e del blocco da essi guidato. Que
sta scelta internazionale, dettata da ra
gioni di classe, ha dato la sua impron 
ta a tutto un orientamento dello svi
luppo sociale e politico dellltaUa che. 
pure esprimendosi in forme diverse e 
attraverso coalizioni govemative di va 
rio genere, nella sostanza non e ancora 
superato. 

Ebbene. la caratteristica del momen 
to attuale b data dal fatto che, mentre 
da un lato tutto il quadro internazio 
nale e radicalmente mutato rispetto al 
1'epoca della guerra fredda, dall'altro 
lato. e parallelamente. Io sviluppo so 
ciale e politico italiano di tutto que 
sto periodo storico e arrivato a un 
punto di crisi e di esaurimento. 

La scelta di un nuovo corso e di una 
nuova prospettiva, sia in politica este 
ra sia nello sviluppo intemo, & dive 
nuta quindi una imprescindibile necessi 
ta nazionale. Se questa scelta non ver 
ra compiuta con decisione, superando 
ogni remora conservatrice, la sorte del 
l'ltalia sara quella di una progressi 
va emarginazione economica e politica 
dalla situazione di movimento e dai 
procesai nuovi in corso in Europa e 

nel mondo; e di un aggravamento della 
sua crisi interna fino a forme di deca-
denza. Gli italiani. e i comunisti per 
primi, non possono che ribellarsi a 
questa eventualita. 

Responsabilita 
della DC per la 
crisi italiana 

2 E' significativo che il carattere di 
fondo della crisi italiana, da noi per 

primi analizzato nelle sue cause e nel
le sue raanifestazioni sin nel rapporto 
del compagno Longo al XII Congresso 
e poi precisato e aggiornato negli an
ni successivi e al XHI Congresso. e og 
gi quasi um'versalmente riconoscjuto. 
In particolare viene riconosciuto che 
I'espansione economica guidata dai 
gruppi monopolistici non ha dato luogo 
ad alcuna razionalizzazione. Ha invece 
mgigantito ed esteso fino a dimensioni 
soffocanti la rete dei parassitismi, delle 
rendite. delle posizioni corporative e di 
privilegio, dando luogo a una struttura 
sociale malata e con aspetti mostruosi. 
la quale esercita ormai una sempre 
piu pesante azione di freno sulle attivi-
ta produttive e introduce sempre piO 
gravi elementi di degenerazione e di 
decadimento nella vita politica, negli 
orientamenti ideali e nel costume. Ba-
sta pensare al moltiplicarsi di partico 
larismi economici, sociali, locali; alio 
abbassamento del livello della lotta po 
iitica e all'offuscarsi di una visione ge 
nerale dei problemi nazionali; al pul 
lulare, nei partiti e neiramministra 
zione pubblica, di fazioni nelle quali 
le preoccupazioni di potere interno pre 
valgono su tutto. Risorgono, cosi, in 
aspetti nuovi, vecchi mali che hanno 
punteggiato la storia del nostro paese 
e che hanno ritardato e poi insidiato il 
raggiungimento di una piena unita na 
donate. 

E' qui che emergono le responsabili

ta della Democrazia Cristiana per tut-
ta la politica da essa condotta dal 
1947 in poi. ma soprattutto per la sua 
incapacity di proporre e di attuare una 
linea volta a superare la crisi venuta 
a maturazione in questi ultimi anni. 
Di fronte ai problemi nazionali di enor-
me portata posti da questa crisi, la 
DC ha guardato non al Paese ma qua
si esclusivamente al proprio sistema 
di potere e alia base elettorale che si 
era venuta costruendo proprio su quel
lo sviluppo economico e sociale ab-
norme. Con la cosiddetta politica del
la € centralita >, sboccata nella forma-
zione del Governo Andreotti, questa 
incapacita di far uscire il paese dalla 
sua crisi. compiendo le necessarie scel
te innovatrici. e giunta al suo culmine. 

Sta dunque in questa politica della 
DC la causa prima del riaffacciarsi di 
un pericolo di destra, autoritario, di 
cui il virulento e preoccupante fenome-
no neo-fascista e solo uno degli aspetti. 

Un pericoloso 
momento 
di stagnazione 

3 Nell'acuto scontro di classe e politi
co di questi anni e emersa l'esi

genza di un profondo rinnovamento nel
lo sviluppo economico e nei rapporti so
ciali e politici. La possibilita di un 
cambiamento si e effettivamente aper-
ta. piu che in qualsiasi altro momento 
della vita italiana dal 1947. ma sono 
anche emerse le difficolta e le resi-
stenze che a questo cambiamento fan-
no ostacok). 

II movimento operaio e sindacale ha 
dimostrato la sua forza, riuscendo a 
realizzare nuove conquiste. Le lotte di 
questi ultimi mesi danno la prova che il 
movimento operaio conserva intatta la 
sua capacita di lotta e la sua volonta 
di avanzamento anche nelle difficili 
condizioni determinate dalla crisi eco
nomica. 

La democrazia e riuscita a reslstere 

vittoriosamente agli attacchi ed alle 
prove difficili e dure a cui e stata sot 
toposta (strategia della tensione, cona-
ti awenturistici, provocazioni, la crisi 
economica piu lunga del dopoguerra). 
In altri paesi situazioni critiche di que
sta natura hanno avuto come esito 11 
crollo totale o parziale del regime de 
mocratico. Cosi e awenuto anche in Ita
lia con 1'awento del fascismo. Se que
sto non e accaduto nellltalia di oggi 
e perche in essa operano un movi
mento operaio e popolare e un partito 
comunista che per la loro politica e 
per la loro forza si sono dimostrati 
capaci di salvaguardare le istituzioni 
democratiche e di mantenere le condi
zioni per una trasformazione dell'asset
to economico e sociale. La partita ri
mane tuttavia aperta. II punto a cui 
siamo arrivati e questo: i tentativi di 
arrestare l'avanzata delle classi lavo 
ratrici e la resistenza a un sostanzia-
le cambiamento e rinnovamento degli 
indirizzi economici e politici. pur non 
essendo riusciti a intaccare il vigore del 
movimento operaio popolare e demo 
cratico. e la forza del nostro partito. 
hanno perd condotto il paese a una 
situazione di pratica stagnazione. che 
ha arrestato il suo sviluppo comples-
sivo. Sta qui il maggiore elemento di 
gravita e di pericolosita del momento 
che attraversiamo. Sta qui il male che 
pud divenire esiziale per la democra 
zia. L'ltalia non pud dunque essere 
mantenuta ancora in questa condizione 
insopportabile. 

Risanamento 
economico e difesa 
della democrazia 

4 Nessun partito pu6 da solo far usci 
re il paese da questa condizione. E 

men che mai pud farlo una coalizione di 
partiti come quella su cui si regge il 
governo attuale. Quel che occorre, og
gi, e l'attuazione di un programma di 
vero c proprio rinnovamento e risana

mento nazionale e cid richiede un im
pegno comune e una collaborazione di 
tutte le energie popolari e democra
tiche. 

A questa esigenza nazionale e unita
ria sono ispirate le proposte che il 
nostro partito e venuto avanzando sui 
problemi della ripresa economica. del 
Mezzogiorno, della scuola. del rinnova 
mento democratico. dello ordinamento 
dello Stato e di un risanamento del-
l'amministrazione della cosa pubblica. 
A questa stessa esigenza nazionale e 
unitaria si ispirano le proposte di po
litica estera che abbiamo illustrato nel 
la prima parte di questo rapporto. 

In particolare vogliamo ricordare i 
documenti della Direzione del Partito 
sulla politica economica del luglio 1970 
e del luglio 1972 e le precisazioni conte-
nute nella risoluzione del 7 dicembre 
1972. Da questi documenti, come pure 
dal recente Convegno sulle aziende pub 
bliche promosso dal CESPE e d<ul i». 
tuto Gramsci, emergono con chiarezza 
le linee della nostra proposta, che e 
quella di avviare una stabile e genera 
le ripresa economica che sia fondata 
su precise priorita e fornisca un qua 
dro di riferimento certo per tutte le 
forze produttive, a cominciare dalle 
grandi masse lavoratrici e del ceto 
medio, e in generale per le imprest? 
pubbliche e private. In sostanza. e an-
zitutto necessario che un potere pub-
blico democratico indichi i grandi obiet
tivi di rinascita e di rinnovamento eco
nomico, sociale e civile del paese (qua
li il superamento dello squilibrio Nord-
Sud e fra zone di congestione e di ab-
bandono, la trasformazione dell'agricol-
tura. la difesa del suolo. la riforma e 
lo sviluppo della scuola, la sicurezza 
sociale, la protezione sanitaria), fissi le 
grandi direttrici verso cui dirottare gli 
investimenti, la spesa pubblica e i con-
sumi, e ne assicuri la realizzazione. 
Cid richiede anche l'attuazione di ri
forme sociali che mutino i rapporti 
di proprieta e di potere a favore del
le classi lavoratrici e dei ceti medi 
produttivi e diano quindi una base piu 
ampia e nuovo impulso alio sviluppo 
della democrazia. D'altronde una siffat-
ta svolta d resa oggi tanto piu indiffe-
ribile in quanto, da un lato. Ie prospet
tiva di piu ampi scambi internazionali 
ma, dall'altro lato, la concorrenza di 
altri paesi capitalistici. ed in partico
lare la pressione degli USA, impongo-
no, pena l'emarginazione ed il decadi
mento della nostra economia. un gene
rate elevamento della produttivita na
zionale e quindi un adeguato rinnova
mento delle attrezzature industriali e 
la riduzione degli sprechi e delle ren
dite parassitarie- Ma l'essenziale e sem
pre l'uomo, e l'iniziativa delle grandi 
masse dei lavoratori e del popolo: e 
una tale iniziativa pud essere suscita-
ta solo dal consenso, e dunque dalla 
chiarezza della prospettiva, e da un rea-
le rapporto di fiducia tra le masse po
polari, le loro organizzazioni sindacali e 
politiche, e le istituzioni e il governo. 

H problema dello sviluppo della de
mocrazia d quindi decisivo anche per 
la ripresa produttiva, ed d per noi la 
questione centrale della lotta politica in 
Italia per i fini che ci proponiamo: 
la distruzione delle radici del fasci
smo, l'eliminazione delle tensioni che 
alimentano le varie espiessioni di una 
violenza irrazionale e puramente di 
struttiva, il progresso e la giustizia 
sociale. il risanamento della vita pub
blica. il promovimento della cultura e 
della libertd, il cammino verso il so-
cialismo. 

Noi restiamo convinti che un pro
gramma di rinnovamento e di risana
mento nazionale ha nella Costituzione 
repubblicana un valido fondamento uni-
tario. Sta di fatto che la Costituzione 
non e ancora pienamente attuata ed d 
anzi violata in alcuni dei suoi fonda-
mentali principi ispiratori, quale d quel
lo che tutti i partiti democratic! con-
corrono alia determinazione della poli
tica nazionale. Vi sono inoltre problemi 
di funzionamento delle istituzioni che 
non sono ancora stati risolti corretta-
mente (rapporti tra Governo e Regioni. 
tra Governo. Parlamento e Sindacati: 
finanziamento pubblico dei partiti. 
ecc ) . Nd. peraltro, sono da escludere. 
ove si possa promuovere la necessa
ria larga maggioranza parlamentare, 
modifiche ad alcune norme della Costi
tuzione quali. ad esempio. quelle che 
regolano il referendum. 

Liquidare 
le pregiudiziali 
anticomuniste 
5 Noi ribadiamo la prospettiva che 

abbiamo indicato nel nostro XIII 
Congresso. Un programma di rinnova
mento e di risanamento nazionale ri
chiede I'incontro e la collaborazione di 
tutte le forze democratiche e anzitut-
to delle tre grandi componenti del mo
vimento popolare italiano: quella comu
nista, quella socialista e quella catto-
lica. Di fatto, questo incontro gia in 
parte si viene realizzando nella realta 
del paese. dimostrando oltre tutto. che 
anche partiti e correnti democratiche 
di altra ispirazione. possono assolvere 
una loro funzione" autonoma. Basta 
pensare alia larga convergenza unita
ria realizzata sul terreno sindacale dal
la Federazione CGILCISL-UIL sulla ba 
se di una piattaforma di rivendicazio-
ni sindacali immediate, di riforme e di 
politica economica generale; alle ampie 
intese e azioni unitarie tra comunisti 
socialisti e cattolici (appartenenti alia 
DC o ad altre organizzazioni di ispira 
zione cristiana) e altri gruppi demo 
cratici sul Viet Nam e nelle battaglie 
antifasciste; alle comuni iniziative svi-
luppate su tanti terreni dai movimen
ti giovanili; e anche alio sviluppo di 
convergenze unitarie nell'ambito dei 
Consigli regionali e fra le regioni. 

La prospettiva che noi abbiamo indi 
cato al paese e al partito, e per la quale 
lavoriamo. non d dunque irrealistica 
Essa affonda le sue radici non solo nel 
la storia, ma nella attualita politica. 

E' tempo ormai che le pregiudiziali 
anticomuniste, residuo di una concezio 
ne anacronistica. che la realta inter 

• nazionale e interna sta oggettivamen 
te liquidando. vengano superate. •• La 
questione comunista d la questione cen
trale dello sviluppo nazionale, poicbd 
d la questione della partecipazione, del-
l'appoggio e del consenso della parte 
piu attiva delle masse popolari a un 
programma di progresso della societa 

nazionale. Tutti gli uomini politici ita
liani ed europei che hanno un mini-
mo di avvedutezza e di realismo lo sen 
tono e lo sussurrano parlando all'orec-
chio Perche. dunque. non affermare 
pubblicamente cid di cui ci si dice per-
suasi in privato. e cioe che la su-
pravvivenza e 1'avvenire della demo
crazia in Italia dipendono dal rappor 
to con il Partito comunista? E soprat
tutto: perche non tradurre in coerenti 
iniziative politiche cid che sarebbe non 
un favore fatto ai comun:sti, ma un 
servizio reso al Paese? Perche continua-
re a ripetere sui comunisti le solite. 
trite formulette che mortificano il re-
spiro politico e la capacita di azione dei 
singoli e dei partiti? 

Debolezza e 
pericolosita del 
?overno Andreotti 
6 L'attuale governo d l'esatto con

trario della guida politica di cui il 
Paese ha bisogno. E' un governo debole 
e conservatore, ed e un governo che non 
pud dare al Paese una prospettiva che 
esso stesso non ha. La svolta conserva

trice. di cui il governo Andreotti 
e espressione, si colloca in un quadro 

' internazionale che si muove in una di
rezione profondamente diversa da quel
la in cui si collocd la svolta. essa si 
durevole. del 1947. Anche i dati oggettl-
vi e soggettivi della situazione interna 
sono del tutto mutati. Basta ricordare 
che il PCI aveva allora poco piu di 4 
milioni di voti e che adesso ne ha 
oltre 9 milioni (passando dal 19 % al 
27 %)\ che allora il movimento sinda
cale era profondamente diviso mentre 
oggi esso, sulla base di una unita di 
azione che resiste ad ogni manovra, 
va avanti, sia pure attraverso non lie-
vi difficolta. verso l'unita organica. E 
si pud anchp ricordare che allora qua
si tutti i ceti borghesi si raccolsero at-
torno aU'anticomunismo degasperiano, 
mentre oggi esistono profonde differen-
ziazioni. e, mentre alcune delle franga 
piu arretrate di questi ceti si sono 
orientate verso posizioni apertamenta 
reazionarie, altri settori si sono spo-
stati a sinistra. 

Questo governo ha gia ampiamente 
dimostrato la sua inefficienza e impo-
tenza anche e proprio sui terreni che 
esso stesso aveva scelto per affermara 
una sua autorita (scuola. prezzi. rappor
ti con i sindacati e con le Regioni, e cc ) . 

( S e g u e a pag. 9 ) 

Bufalini ricorda Pesemplare 

figura del dirigente scomparso 

La commossa 
commemorazione 

del compagno 
Roberto Marmugi 

Prima di dare inizio ai loro 
lavori, il CC e la CCC del par
tito hanno ricordato il com
pagno Roberto Marmugi, re-
centemente scomparso. 11 com
pagno Bufalini ha pronuncia-
to il seguente discorso com-
memorativo: 

Compagni, nell'ultima riunione del 
nostro Comitato centrale era qui il 
compagno Roberto Marmugi membro 
del Comitato centrale, responsabile 
della Commissione centrale di ararai-
nistrazione, deputato al Parlamento. 
Egli non e piu tra noi, stroncato a soli 
cinquantun anni da morte 'improwisa, 
all'alba del 29 ottobre dello scorso 
anno. Lo ricordiamo con affetto, con 
gratitudine, con fierezza. E il ricor-
darlo rinnova in noi il dolore per la 
sua scomparsa prematura. 

• Con Roberto Marmugi 11 partito ha 
perduto un compagno bravo, forte, 
di una fedelta. a tutta prova, com-
battivo. Ha perduto un quadro diri
gente di grande valore, dotato di un 
giusto e sicuro orientamento e di fini 
capacita. politiche, un organizzatore, un 
uomo d'azione. Tutti noi abbiamo per
duto un amico fraterno, schietto, sem
pre pronto alia battuta polemics, alia 
critica aperta, caustica e pungente, co
me d del costume e dell'ingegno dei 
fiorentini, di animo profondamente 
buono, affettuoso, gentile. 

Cosi io l'ho conosciuto; e se non 
accenno ai difetti che anch'egli na-
turalmente avra avuto, cid fe perche 
io, che pure ho avuto frequenti occa
sion! di incontrarmi e collaborare con 
lui e di conoscere il suo pensiero po
litico e le sue doti umane, non sono 
vissuto vicino a lui nello stesso orga-
nismo di partito, neppure per qualche 
periodo. Cosi l'abbiamo conosciuto, co
si lo consideravamo vivo e ne aveva-
mo e ne conserveremo grande stima. 
E percib nelle cose che di lui dico non 
vi d nessuna forzatura. ma il ricono-
scimento delle sue doti. 

Marmugi era nato a Empoli, si era 
formato a Empoli, di cui non occorre 
dire, perche tutti sappiamo che cosa 
h Empoli: una delle citta d'ltalia, nelle 
quali piu antico e forte e stato ed e 
il movimento operaio e socialista e il 
partito comunista. Citta rossa, rocca-
forte, negli anni del fascismo, della re
sistenza contro la tirannide, fucina di 
quadri dirigenti comunisti di Firenze 
e della Toscana. Di 11 veniva Marmugi, 
di estrazione operaia, operaio egli 
stesso. 

Si iscrisse al partito nel 1943, a 21 
anni. I/otto settembre lo trovb in Cor
sica dove combatte contro i tedeschi 
nelle file della divisione Cremona, Rim-
patriato, partecipb alia guerra di libe
razione nel Corpo Volontari della Li
berta. Ritornato in Toscana dopo la 
Liberazione, fu attivista del partito in 
fabbrica, dirigente di cellula, dirigente 
di sezione, segretario di Commissione 
interna, vice segretario del sindacato 
provinciale dei lavoratori chimici; poi, 
uno dei dirigenti della segreteria di 
zona del partito, finche nel 1952 fu elet-
to membro del Comitato federate di 
Firenze. 

Questa la trafila attraverso cui Mar
mugi si era formato: combattente del
la guerra di liberazione, militante, at
tivista, dirigente di base del partito e 
del sindacato. Un'attivita che, a enun-
ciarla, a vederla dall'estemo e per cosi 
dire dall'alto, sembra un'attivita umi-
le. Ed umile certo Io d, nel senso che 
chi la svolge d un operaio tra gli ope-
rai, un modesto funzionario di partito 
e di sindacato, che guadagna poco e 
conduce una vita che d tutta un impe
gno continuo, quotidiano, una vita di 
sacrifici. Ma anche un'attivita elevata 
e difficile, io credo la piu formativa 
fra tutte. se svolta bene, se chi la 
svolge ne supera le prove. 

Certo, un ambiente come quello di 
Empoli, con la sua storia, con le sue 
tradizioni, con la forza e qualita del 
nostro movimento e del nostro par
tito, e dunque col livello di coscienza 
politica e culturale delle masse lavo
ratrici e dei militanti, ti aiuta. Ma e 
anche un ambiente che esige molto da 
te. Quell'attivita politica e organizza-
tiva d un'attivita di m&ssa quotidiana. 
E la < gente», — come usava dire 
Marmugi, il quale, non senza una 
punta di disdegno culturale nei con-
front! di vacui e confusi ideologismi 
aborriva il gergo e Ie parole diffici
li —, la gente, che tu devi quotldia-
namente organizzare e portare alia lot
ta non vuole chiacchlere, vuole fatti, 
risultati economici, se possibile, e in 
ogni caso vuole un qualche risultato 
politico. Questo pensava Marmugi; que
sta esperienza egli aveva vissuto. 

E non solo d un'attivita di massa, 
ma h un'attivita politica nel senso spe
cifico di questa parola, Su ogni que
stione, in ogni battaglia, in fabbrica, a 
livello del Comune, a livello della zo
na, sempre devi cercare i socialisti pri

ma dl tutto ed altre forze di sinistra, 
democratiche, antifasciste, i democri* 
stianl e, su certe question!, persino 1 
liberali. L'organizzare e il far politica. 
10 studiare e l'organizzare, il lavoro dl 
massa e la ricerca di incontri e di 
intese di vertice, le rivendicazioni im
mediate anche minute e le grandi met* 
politiche e ideali, sono tutti elementi 
che, lungi dall'essere mai in contrad-
dizione tra loro, sono sempre intrec-
ciati e fusi. Per caplre queste cose fino 
in fondo, perb, perche divengano so
stanza della propria personality e del 
proprio pensiero, bisogna viverle, at
traverso un tipo di attivitk militante, 
politica e culturale che d caratteristi
ca del nostro partito. 

Marmugi era questo. Di qui la sua 
non comune sicurezza di orientamento, 
l'acume del suo pensiero politico, il 
suo modo tranquillo e direi quasi di-
vertito di spazzare via, nel corso dl 
una bonaria conversazione, costruzionl ' 
intellettualistiche sciocchezze settaria 
ed opportunisticne, per andare subito 
al concreto. 

Egli aveva tre coordinate per orien-
tarsi dunque: i lavoratori; le altre forze 
operaie e democratiche, in particolare 
socialiste e cattoliche; il partito, un 
partito schietto ed unite, rigoroso, non 
settario. 

Marmugi e stato segretario della fe
derazione fiorentina, consigliere comu-
nale e capo del gruppo comunista al 
Comune di Firenze. Marmugi ha sa-
puto fare politica guadagnandosi il ri
spetto e la stima anche degli altri, dl 
amici e awersari. Marmugi ha fatto 
parte di un'organizzazione di partito, 
quella fiorentina, che nel complesso ba 
saputo rinnovarsi nella continuita. 
Quando cid accade, si forma una tra-
dizione, starei per dire una scuola. Non 
voglio citare nomi; voglio solo ricorda
re il contributo dato dalla federazione 
fiorentina, allora diretta da Roberto 
Marmugi, all*XI Congresso del Partito. 
11 compianto Mario Alicata ed io era-
vamo stati incaricati di esaminare la 
proposte di emendamenti alle tesi. Ml 
ricordo che ben presto ci accorgemmo 
che dalla federazione fiorentina erano 
arrivati emendamenti acuti e, cosi senv 
brava a noi, giusti. Era lui il segreta
rio di questa grande e forte organiz
zazione comunista ( il dirigente dei co
munisti fiorentini nel giomo in cui 
l'Arno ruppe gli argini. In quel mo
mento sembrb che l'Arno non solo tra-
volgesse, con le case e i giaclgli di 
tante famiglie, con Ie botteghe e le 
aziende e il lavoro di tanti cittadinL 
col Crocefisso del Cimabue e i codici 
della Nazionale, un patrimonio inesti-
mabile di civilta, da classi dirigenti 
avide corrotte e ottuse dilapidati, ma 
anche potesse fiaccare Io spirito e il 
vigore creativo del popolo fiorentino. 
Tutto dipendeva da come si sarebbe 
reagito alia bufera. Un popolo vitti-
ma? Un popolo combattente? 

Marmugi fu alia testa di un grande 
partito di popolo, che combatteva. Al
tre forze combatterono, al nostro fian
co. Firenze si e salvata, e andata 
avanti. Credo che nei giorni dell'allu-
vione egli abbia dato molto di sd stes
so, del suo vigore, della sua salute; 
come Mario Alicata. 

Fu Roberto Marmugi a chiedere 
per lungo tempo insistentemente, poi, 
di essere tolto da segretario della fe
derazione per lasciare il posto ad 
altro compagno piu giovane. Alia fine 
la proposta di Marmugi fu accettata 
dai compagni fiorentini e dal centro 
del partito. Successivamente egli fu 
eletto deputato. La sua fibra, pur ro-
busta, aveva gia ricevuto un colpo. Inol-
tre non era piu dirigente di una grande 
organizzazione. Mi sono domandato se 
egli, che non era certo uomo che po
tesse lam en tarsi, abbia passato qualche 
periodo di malinconia e di amarezza. 
Ho l'impressione di si. 

Poi il Comitato centrale decise di 
farlo responsabile dell' amministrazio-
ne, un incarico che, come ognuno sa, 
e tra i piu importanti nel nostro partito. 
Egli ne fu felice, anche se questo in
carico gli creava difficili problemi di 
organizzazione familiare e personale e 
comportava rischi per la sua salute. E 
si buttd nel lavoro generosamente • 
con gioia. Una sera di ottobre andb a 
Genova in aereo per un attivo del par
tito. L'aereo a causa del maltempo fu 
dirottato a Torino. Raggiunse Genova 
in pullman. Qui tenne l'attivo del par
tito e parlb. Subito dopo andb a Pisa 
e, vicino Pisa, in una casa di campagna 
su una collina, la notte d morto, assi-
stito dalla sua compagna che, trepl-
dando per la sua salute, sempre Io se-
guiva e da compagni ed amici affet-
tuosl. Marmugi d morto lavorando per 
il partito, come aveva fatto sempre dal
la sua prima giovinezza. E* un esempio. 
Questa consapevolezza, che egli d un 
esempio, che il partito lo ricorda con 
gratitudine e fierezza, sia di conforto 
alia moglie, compagna Lorna, e alia 
figlia, compagna Katia, giovane comu
nista, che egli teneramente amava. 
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