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II discorso del compagno Enrico Berlinguer 
a conclusione del dibattito al CC e alia CCC 

Berlinguer ha iniziato rilevando che 
la discussione che si e svolta in que-
sti giorni nel CC. e nella C.C.C. e 
stata non soltanto una discussione am-
pia per il numero di compagni che 
hanno parlato e per la varieta degli 
argomenti trattati, ma una discussione 
di livello elevato, che ha mostrato 
quanto sia importante il ruolo del Co 
mitato Centrale e della C.C.C. nell'ap-
profondimento e nella determinazione 
della linea politica del partito. e come 
essi sappiano assolvere la loro funzio 
ne di massimi organi del Partito nel 
periodo che intercorre tra i Congressi. 

La discussione e stata molto utile 
per 1'arricchimento deU'analisi e per
che ha contribuito a chianre molte 
questioni che sono dibattute in questo 
momento nel Partito e che non sono 
sempre chiare attorno al Partito. nelle 
zone della popolazione che noi influen-
xiamo. 

II confronto di opinioni e stato aperto 
e non sono mancate differenze che, 
tuttavia, non hanno dato luogo ad ana-
lisi contrapposte. Differenze vi sono sta
te, del resto, molte altre volte nelle 
riunioni del nostro CC. Ed e del 
tutto naturale che si siano manifestate 
anche in questo momento come riflesso 
di una situazione difficile e complessa, 
e anche come riflesso di contraddi-
zioni oggettive che esistono nella vita 
sociale e politica del paese, e che 
quindi, in una certa misura, si espri-
mono anche nella vita del nostro Par
tito. 

Valore della 
distensione 

II nostro sforzo e sempre quello di 
andare alia sostanza delle cose, dei 
dati oggettivi della situazione; ma an
che in questo sforzo emergono esi-
genze diverse, che dobbiamo avere tutte 
presenti per definire una posizione ed 
una linea di condotta lineari e coe-
renti. senza sbandamenti ed ondeggia-
menti in un senso o in un altro. Cid 
non e facile. Si pud fare in proposito 
l'esempio del rapporto tra la nostra 
battaglia contro la repressione, e quindi 
la difesa di tutti coloro che ne sono 
colpiti. e la nostra battaglia ideologica 
e politica verso i gruppetti estremisti. 
Entrambi quest! aspetti devono essere 
presenti nella nostra azione; in en-
trambe queste direzioni, anzi, dobbiamo 
oggi intensificare la nostra iniziativa. 

La lotta contro la repressione deve 
farsi piu ampia, piu vigorosa, corri-
spondentemente. del resto, alle nostre 
tradizioni ed alle esigenze che scatu-
riscono dalla situazione. Berlinguer si 
e dlchiarato d'accordo con il compagno 
Macaluso che non si pud affermare che 
in questo momento ci sia un «clima 
generate » di repressione (se lo si af-
fermasse si darebbe un quadra del tutto 
distorto ed unilaterale della situazione 
che ci sta di fronte). Ma e anche vero 
che ci troviamo di fronte, particolar-
mente nelle ultime settimane, ad un 
intensificarsi di atti repressivi in varie 
direzioni. nelle fabbriche. nelle scuole, 
da parte di certi settori della polizia 
e della magistratura; per non parlare 
del fatto che il governo ha gia depo-
sitato in Senato quel famigerato disegno 
di legge sul fermo di polizia di cui e 
ben noto il carattere illiberale. Da cio 
deriva la necessity di intensificare 
l'azione del Partito, contro la repres
sione. Ma anche l'azione, l'iniziativa 
politica e la mobilitazione di tutte le 
forze popolari e democratiche contro 
l'azione sempre piu deleteria dei grup-

~ petti estremisti cosiddetti di sinistra. 

Pud darsi che a questo riguardo vi 
siano stati (anzi. vi sono stati e vi 
sono). sia in determinate organizzazioni. 
sia nell'azione del centra del Partito. 
difetti in un senso o nell'altro; ma 
il metodo per superare questi difetti 
deve essere sempre quello della corre-
sponsabilita. c Tanto per fare un esem-
pio — ha soggiunto Berlinguer — I'epi-
sodio dell'appello per Viale (episodio 
da non esagerare. ma che e stato non 
privo di inconvenienti) va valutato in 
questo quadra. Comunque. dalla discus
sione, e anche dagli interventi di molti 
dei compagni che hanno sottoscritto 
quell'appello, e venuto un chiarimento. 
Vorrei perd notare che se i compagni 
invitati a firmare per primi avessero 
chiesto un parere alia Federazione di 
Torino o alia Direzione. se avessero 
tempestivamente sollecitato una inizia
tiva del Partito nella lotta contro la 
repressione, avremmo certamente tro-
vato un modo piu giusto. un modo no
stro di essere presenti in questa vi-
cenda; e si sarebbe evitato di aval-
lure un apprezzamento su presunti ap-
porti teorici di Viale che non possiamo 
dawero condividere. Eppure avevamo 
avuto la esperienza del caso Valpreda, 
rispetto al quale abbiamo trovato una 
nostra posizione seria, giusta ed effi-
cace. anzi la sola dimostratasi efficace 
rispetto a tutte le altre che sono state 
agitate contro di noi. E' stata. cioe, 
la via di un disegno di legge. che poi 
& stato approvato dal Parlamento. per 
la riforma. sia pure parziale, della 
concessione della liberta prowisoria. 

< Quasi tutti i compagni intervenuti 
nella discussione — ha concluso il se-
gretario del Partito su questo punto — 
hanno mostrato, al di la del singolo 
episodio. di cogliere il senso delle que
stioni di sostanza e di metodo che 
sono state qui poste a proposito di que
sto episodio ». 

Venendo ai temi che sono stati 
al centra del dibattito. Berlinguer 
ha sottolineato la necessita che siano 
mantenute in primo piano nell'atten 
aione e nell'iniziativa del Partito. fra 
le masse popolari e nella nostra bat
taglia politica verso le altre forze. le 
questioni della politica internazionale. 

Gli sviluppi della situazione in Europa 
e nel mondo hanno avuto sempre un'in 
fluenza sulla situazione italiana; e una 
influenza grande hanno avuto e pus 
•ono avere le posizioni del Partito co 

'munista sulla politica internazionale. 
Quelle che noi abbiamo • assunto in 
ojuesto momento, mentre corrispondono 
m prindpi che ispirano la nostra lotta 

e la nostra iniziativa sul piano inter
nazionale e in Italia, possono favorire 
il confronto positivo, il processo di av-
vicinamento e di intese tra le piu vu 
rie forze democratiche, nella prospet 
Uva di una nuova maggioranza demo 
cratica. 

Nel complesso la situazione interna 
zionale agisce a favore di una prospet-
tiva di rinnovamento democratico nel 
nostro paese. E' vero che non e'e un 
automatismo tra sviluppi positivi della 
complessiva situazione internazionale e 
sviluppi della situazione interna del 
nostro paese. Non e'e un automatismo 
sia perohe la situazione interna ha una 
sua autonoma dinamica, sia perche 
nella situazione internazionale sono pre
senti anche fattori negativi che pre-
mono in senso opposto: fattori poli-
tici e militari. fattori economici e fi-
nanziari (il t dopo Vietnam» indica 
una accentuata aggressivita economica 
da parte degli LISA, una presenza 
crescente del capitate straniero e delle 
societa multinazionali, un modo di svi-
luppo dell'integrazione economica euro 
pea che segna una crescente subal-
ternita del nostro paese e che acu-
tizza ancora le contraddizioni della 
nostra societa. in modo particolare lo 
squilibrio NordSud). 

Detto questo, dobbiamo aver chiaro 
perd che il processo di distensione, di 
liquidazione della guerra fredda e un 
grande fattore a nostro vantaggio, a 
vantaggio di una prospettiva democra-
tica del nostro paese. Anche in questi 
primi giorni dopo la conclusione della 
pace nel Vietnam ne abbiamo colto 
i segni. Significativo, per esempio, e 
che nella relazione che e stata pre-
sentata al Congresso del Partito libe-
rale, non sia stata detta una sola 
parola sulla situazione internazionale. 
Naturalmente. questo e segno del pro 
vincialismo di quel partito, ma e anche 
segno del fatto che cio che sta accaden-
do nel mondo ha chiuso un po' la bocca 
ai liberali e ai conservatori in genere. 
Non sanno bene che cosa dire e a che 
cosa appigliarsi. 

Significativo e anche l'atteggiamento 
di rabbia e di impotenza del MSI di 
fronte agli sviluppi della situazione in
ternazionale, di fronte al fatto che i 
fascisti avevano puntato sulla continua-
zione dell'aggressione americana nel 
Vietnam, mentre gli USA sono stati 
alia fine costretti a firmare gli accordi 
per la pace. Tutto cio mette ancora una 
volta in luce la permanente vocazione 
al servilismo verso lo straniero di que
sto partito che osa ancora presentarsi 
come un partito nazionale; tale servi
lismo dei fascisti noi dobbiamo denun-
ciare piu crudamente e sistematica-
mente di fronte all'opinione pubblica. 

Anche la ripresa in Italia della stra-
tegia della tensione va in una qual-
che misura collegata alia fine della 
guerra in Vietnam: e cioe il riflesso 
di un allarme che gli accordi di Parigi 
hanno suscitato nella parte piu reazio-
naria della nostra societa e della no
stra vita politica, e il conseguente ten
tative di provocare un contrappeso 
alle ripercussioni positive determinate 
nel nostro Paese dalla nuova situazione 
internazionale. 

Vediamo anche i segni di questa in
fluenza positiva su altre forze: non 
solo nel Partito socialists, ma nel mon
do cattolico. per esempio. e in una 
certa misura anche nella DC. Nella 
parte internazionale della stessa rela
zione dell'on. Forlani si sente. se non 
altro. la preoccupazione della DC. an
che come partito guida del governo. 
di non essere tagliata fuori dalle ten-
denze, dai processi principal che sono 
in atto in Europa e nel mondo. Un'in-
fluenza la si avverte, e forse si senti-
ra ancora piu in seguito. anche in altri 
partiti. fra i repubblicani, ad esempio. 
e persino tra i socialdemocratici. c So
no d'accordo — ha detto Berlinguer 
— con i compagni che ci hanno ricor-
dato come in settori di questi partiti 
si siano manifestate nelle scorse set
timane, ad esempio sul Vietnam, posi
zioni diverse da quelle dei loro dirigen-
ti centrali. Cio conferma che la situa
zione internazionale e destinata ad eser-
citare un'influenza positiva sugli svi
luppi intemi, e la nostra linea, le 
nostre iniziative devono essere tali da 
utilizzare pienamente queste possibi
lity. 

Le questioni 
dell'Europa 

«Noi siamo una forza che opera nel 
movimento operaio internazionale e sia
mo, al tempo stesso. una forza che 
opera nel nostro Paese». 

Per quanto riguarda la nostra azio
ne nel movimento operaio internazio
nale. il compagno Berlinguer ha richia-
mato la critica del PCI, sulla quale il 
CC e stato Concorde, alle posizioni del 
gcvemo della Repubblica popolare ci-
nese a proposito dell'Europa. su una 
questione, cioe. che e fondamentale 
per la nostra politica e per la nostra 
prospettiva. Noi non possiamo non re-
plicare a posizioni. da chiunque pro-
pugnate, che incoraggiano coloro che. 
nel)*» attuah classi dingenti europee. 
vorrebbero una corsa agli armamenti 
in Europa e nel nostro Paese. Tali po
sizioni si contrappongono alia nostra 
prospettiva. che e quella di profnnde 
trasformazioni democratiche nell'Euro-
pa occidentale e in Italia, fino a un 
mutamento delle classi dirigenti della 
societa. Questi dissensi non ci impe-
diranno. tuttavia. di continuare ad oc-
cunarci con serieta e ad informare con 
serieta (come del resto sta faoendo 
egregiamente il nostro compatmo Pa-
volini suH't/nifti) sulla realta della Re
pubblica popolare cinese. e di ribadi-
re che il nostro partito rimane sem 
pre favore vole ad un allacciamento dei 
rapporti con il Partito comunista ci 
nese e. piu in gener*lp. a dare il no 
stra contributo perche sia mantenu 
ta aperta la prospettiva di tin supe 
ramento dei enntrasti nel movimento 
operaio internazionale Giustamente il 
compagno Lombardo Radice ha esor-
Uto a operare con fiducia in questo 

senso ed anche a studiare nuove ini
ziative. 

« Nel rapporto — ha poi detto Ber
linguer — 1 accento e stato posto, ol-
tre che sulla continuazione della no
stra iniziativa sui problem! del Viet
nam, sui problemi dell'Europa. Dome
nica iniziera la visita in Italia del 
compagno Xuan Thuy, che ha diretto 
per tanti anni la delegazione della Re
pubblica democratica del Vietnam a 
Parigi. e la sua venuta in Italia dara 
senza dubbio nuovo slancio all'inizia-
tiva delle forze democratiche italiane 
sui problemi del Vietnam come lo da
ra la Conferenza internazionale che si 
svolgera a Roma dal 23 al 24 febbraio. 
Sui problemi dell'Europa abbiamo spin-
to avanti la nostra analisi e la nostra 
impostazione: ma quanto di nuovo sia
mo venuti affermando. non e stato 
colto all'esterno, negli echi di stampa 
e forse neppure del tutto nel CC. La 
novita non sta nel fatto — che, pure. 
abbiamo ribadito e che e giusto sem
pre ribadire — che l'Europa geografi-
ca, storica. culturale, va dall'Atlantico 
agli Urali e che questa Europa rimane 
la prospettiva verso cui si deve tendere. 
La novita sta nelle proposte di poli
tick estera, cioe in una iniziativa ita
liana che noi siamo pronti a favorire. 
per una Europa occidentale autonoma 
e democratica, ne antisovietica, ne an 
tiamericana, ma anzi in rapporti di 
amicizia con l'URSS e con gli Stati 
Uniti d'America e in generale con tutti 
i paesi del mondo. Una proposta. que 
sta, che implica un'azione dell'Italia al-
l'interno della Comunita economica 
europea perche essa si trasformi e 
svolga una sua autonoma iniziativa 
per la distensione. ma che implica an
che la ricerca di convergenze e di piu 
fecondi collegamenti del nostro Paese ' 
con paesi europei che stanno al di 
fuori della CEE. come l'Austria, la Ju
goslavia, la Pinlandia. la Svezia ed altri. 

< Naturalmente — ha osservato Ber
linguer — queste nostre proposte ge
neral i non mutano minimamente la 
collocazione internazionalista del Par
tito. che resta nel fronte antimpena-
lisMco. Esse rispondono a vitali inte-
ressi nazionali e facilitano la ricerca 
di convergenze e di intese con altre 
forze democratiche. sia in Italia, sia 
in Europa occidentale. 

« E' stato posto anche — ha poi no-
tato il Segretario del Partito — il pro-
blema del Mediterraneo. in modo par
ticolare dal compagno Amendola. che 
ha giustamente affermato che vi e il 
rischio che il Mediterraneo possa es
sere tagliato fuori dal processo genera
le di distensione internazionale e da 
misure di disarmo. Sappiamo. appun-
to. che a Vienna si discute della ri-
duzione degli armamenti nell'Europa 
centrale. e che i paesi del Mediter
raneo sono stati posti fuori da questa 
trattativa. Sappiamo che per un com
plesso di circostanze e soprattutto per 
la presenza di basi e centrali amenca-
ne, e di regimi fascisti. si possono ac
centuate i pericoli per il regime demo
cratico nell'area del Mediterraneo e 
qui. U nel nostro paese. Ma da que
sta considerazione non si devono trar-
re soltanto motivi di preoccupazioni di 
politica interna, ma anche. ed anzi 
prima di tutto. motivi di iniziativa per 
una battaglia sul fronte della politica 
estera. E su precisi obiettivi. 

€ Anzitutto. bisogna rivendicare con 
forza la presenza dell'Italia alia Con
ferenza di Vienna. E' una cosa che 
ha chiesto lo stesso Governo, ma che 
e stata negata dalla NATO: su tale 
richiesta e possibile stabilire una con-
vergenza molto larga. In secondo luogo, 
contro i regimi fascisti nel Mediterra
neo va sviluppata una lotta che va 
intcsf non soltanto come solidarieta 
delle forze popolari democratiche del 
nostro Paese alle forze antifasciste di 
Grecia, Spagna, Portogallo ma anche 
come elemento della politica estera ita
liana, della sua azione diplomatica. E 
anche questo e - un terreno di larga 
convergenza con altre forze anche del 
la maggioranza governativa. In terzo 
luogo. e direi soprattutto. occorre in
tensificare la battaglia per la soluzio-
ne pacifica del conflitto del Medio 
Oriente. La base di tale soluzione sta 
nella hota risoluzione deH'ONU del 
1967 Ma si possono intanto perseguire 
anche obiettivi piu limitati di disten 
sione in questa area. Abbiamo Tim 
pressione che qualche cosa in questo • 
senso si stia muovendo. soprattutto 
per l'iniziativa dell'Unione Sovietica, e 
ch« anche questa esigenza possa tra 
vare in Italia un largo riscontro per
che, oltretutto. risponde « precisi in 

teressi nazionali anche economici: ba 
sta pensare, per esempio, alia questio 
ne della riapertura del Canale di Suez 

«In conclusione tutte le possibility 
di iniziativa nostra sulle questioni 
delh politica estera vanno sfruttate 
a fondo. essendo questo. piu che mai. 
uno dei terreni fondamentali su cui 
si deve agire tra le masse, nella pro
paganda, nella stampa e nel dibattito 
politico. Anche in questo modo si pud 
contribute a modificare i dati negati
vi presenti nella situazione italiana » 

Venendo a parlare della situazione 
interna. Berlinguer ha detto che mo! 
te cose sono state chiarite dal dibatti
to. Qualche compagno si e chiesto se 
si debba mettere 1'accento sulla gravi-
ta della situazione o sulla forza del 
movimento popolare, democratico ed 
antifascista, del movimento operaio e 
sindacale, del nostro partito. « Gia nel 
rapporto — ha risposto Berlinguer — 
avevo sottolineato gli elementi di gra-
vita ed i pericoli pesanti che ci sono 
nella situazione italiana, che non dob
biamo. certo. perdere di vista. Ma non 
dobbiamo neppure dimenticare che esi
stono le condizioni e le forze per rea-
lizzare quei' nostri obiettivi centrali 
che sono stati indicati dal compagno 
Chiaromonte quando diceva: bisogna 
evitare che la situazione si chiuda e 
degeneri, occorre mantenere aperte e 
fare avanzare le prospettive di uno 
sviluppo democratico del nostro Paese. 

€ I dati da cui dobbiamo partire 
nella nostra analisi sono due: prima 
di tutto, il fatto che con le grandi 
lottt- sociali e politiche degli anni scor 
si si sono realizzati dei risultati che 
non sono stati cancellati. che restano, 
profondamente radicati sia in conqui 
ste concrete ed operanti (basti pensare 
alia costituzione delle Regioni) sia nel
la coscienza di grandi masse che non 
vogliono a nessun costo andare indie-
tro. • che sono decise a combattere e 
che dimostrano una crescente maturi 

-ta. Ne abbiamo avuto un grande esem 
pio nella imponente ed entusiasmante 
manifestazione di questa mattina dei 
metallurgici italiani. Ma vi e anche 
l'altro fatto. Vappresentato da uno spa 
sta men to a destra. che ha avuto il suo 
primo evidente segno nelle elezioni si-
ciliane del 1971 e che ha investito par-
ticolarmente certe zone del Paese e cer
ti strati sociali. Sta qui una delle cau
se della svolta a destra della DC e della 
svolta a destra nella direzione della 
politica governativa >. 

Responsabilita 
della DC 

II problema che ci sta di fronte e 
quindi quello del superamento delle 
condizioni che hanno portato a que
sto spostamento a destra. Sulle sue 
cause, Berlinguer ha ricordato che gli 
organismi dirigenti centrali e periferi-
ci del Partito hanno discusso piu volte. 

c Noi abbiamo indicate in primo luo
go — ha detto Berlinguer — le respon
sabilita della DC che adduce, a confor-
to d< questo cambiamento, il fatto di 
aver mantenuto la propria forza elet-
torale nelle elezioni politiche del 7 mag-
g'o scorso. Non vogliamo qui discute-
re se lo stesso risultato non avrebbe 
potuto essere conseguito con una po
litica coerentemente e fermamente de
mocratica ed antifascista: quel che in-
teressa oggi — e il Consiglio Naziona
le della DC lo sta dimostrando —, e 
che. con la sua sterzata a destra. la 
DC ha aggravate la crisi del Paese sen
za. peraltro. get tare la minima base 
di una prospettiva politica duratura, 
e mettendosi essa stessa in una situa
zione dalla quale non sa come uscire. 

c Questo e il senso degli equilibrismi 
verbali della relaziorh' presentata al 
Consiglio Nazionale della DC dall'ono 
revole Forlani il quale vuole conciliare 
1'inconciliabile: l'appoggio ad Andreotti 
e il dialogo con il PSI. al quale rinnova 
peraltro proposte vecchie e gia dichia 
rate dai compagni del PSI inaccetta 
bili. Non il minimo accenno ad una 
sceltf nuova, positiva per il Paese e per 
la sua guida politica. ne per cid che si 
riferisce ai contenuti nd per cid che 
si riferisce agli schieramenti >. 

Ptu volte il PCI ha anche denunciato 
la responsabilita degli ultimi governi 
d; centrosinistra, soprattutto per i loro 
confusi e contraddittori prowedimenti 
economici e di riforma, presi senza 
tener conto delle conseguenze che essi 
avrebbero avuto sul piano cconomico 

e sul piano degli equilibri sociali; e, 
al tempo stesso, per la debolezza nei 
confronti di gravissime violazioni della 
legalita democratica, in modo partico 
tare a Reggio Calabria e a Milano. 

Ma il Partito comunista non si 6 li-
mitato a criticare gli altri. «Noi — 
ha affermato Berlinguer — abbiamo 
fatto un'analisi seria, avviata fin da 
gli inizi 'del 1970 e successivamente 
approfondita nel dibattito che ha pre 
ceduto il XIII Congresso nazionale, su 
alcuni limiti ed errori del movimento 
operaio e del nostro partito compiuti 
nel corso dei grandi movimenti di que 
sti ultimi anni. La coscienza di questi 
errori (che riguardavano il rapporto 
fra lotta per le riforme. obiettivi gene 
rali dello sviluppo e politica delle al 
leanze; l'iniziativa sui problemi degli 
apparati statali; la lotta ideale, e cosi 
via), e abbastanza diffusa sia nel Par 
tito sia nel movimento sindacale. In 
che misura vi e stata una correzione 
reale, in che misura vi sono dei ri 
sultati? Dei passi avanti, senza dubbio 
vi sono stati negli ultimi tempi. Diver 
si compagni hanno rilevato che il mo 
nmento delle masse lavoratrici ha man 
tenuto intatta la sua combattivita. e 
diventato piu esteso, > rivela una piu 
alta maturita politica: e proprio di 
cid una nuova formidabile prova e ve 
nuta dalla manifestazione unitaria dei 
metalmeccanici che si 6 svolta oggi a 
Roma. Inoltre, a differenza di qualche 
anno fa, va sottolineata la centralita 
che ha assunto oggi, nella coscienza 
delle grandi masse lavoratrici in tutto 
il paese, la questione del Mezzogior 
no. Tutti debbono constatare il gran 
de contributo che, nella loro autono 
mia. i sindacati e i loro dirigenti han 
no dato a questa maturazione della co 
Bcienza operaia. 

Una crisi 
di fondo 

«Inoltre. abbiamo oggi, come segni 
positivi della situazione. un forte impe 
gno del PSI nelle lotte popolari. un pro 
gresso nell'estendersi di una rete di 
rapporti politici unitari nelle Regioni. 
nelle Provincie, nei Comuni; e natural
mente anche il fatto che il Partito 
comunista non solo ha confermato la 
sua forza elettorale e organizzativa, 
ma ha fatto sentire 1'efficacia delle 
sue proposte, la forza e la validita del
le sue idee. C'e quel maggior rispetto 
nei confronti del PCI, di cui parlava 
il compagno Ceravolo, che rende prati-
camente impossible lo scatenamento 
di campagne anticomuniste, tali da ave 
re una presa di massa. Questo mag
gior rispetto verso il PCI si rivela 
anche nel fatto che molti dei temi — 
sulla politica economica. sulla scuola, 
sul Mezzogiorno, sulla politica este
ra, ecc. — che noi abbiamo proposto 
sono oggi al centra del dibattito po
litico. Tenia mo nel massimo conto tutto 
questo, certo; ma dobbiamo anche dir
ei francamente che noi non siamo riu 
sciti ancora a modificare sostanzial 
mente quei dati su cui e sorto lo spo
stamento a destra nella direzione po 
litica del Paese >. 

Come si presenta oggi la situazione? 
c Su due punti il Comitato Centrale — 
ha detto Berlinguer — e stato Concor
de. Prima di tutto sul fatto che la 
attuale crisi del paese e una crisi di 
fondo, che investe cioe tutti i campi. 
economico, sociale e politico, ed anche 
morale e culturale: una crisi. quindi. 
che non si pud pensare sia superabile 
in breve tempo, o per via di scorciatoie. 
ma che richiede una svolta profonda. 
Ma si e stati concordi anche sul fatto 
che occorre batterci per avviare ur-
gentemente un'inversione di tendenza 
nella direzione governativa. 

€ Occorre intendere bene il rapporto 
tra questi due momenti, che sono lega 
ti, ma che non possono essere iden-
tificati e risolti l'uno nell'altro. In primo 
luogo. noi dobbiamo mantenere aperta 
ed avere sempre chiaramente dinan-
zi la prospettiva di un mutamento ge
nerale che abbiamo chiamato "svolta 
democratica" nel nostro M Congres 
so nazionale e che qui abbiamo defini
te "programma di rinnovamento e di 
risanamento nazionale", per rendere 
evidente al paese, alle forze sociali e 
politiche, alle masse la portata del 
cambiamento che e necessario attuare 
in tutti i campi e di cui il paese ha 
bisogno, e la nostra chiara assunzione 
di responsabilita per un confronto e per 
l'attuazione di un tale programma. Ab 
biamo detto quali sono le forze de
cisive che devono concorrere ad attua
re questa svolta — le tre grandi cor 
renti popolari. la comunista, la socia-
lista. la cattolica — ma e giusto (co
me e stato detto da qualche compagno) 
rilevare anche il posto ed il ruolo che 
possono avere altre forze. come quelle 
che, nel partiti cosiddetti minori e nelle 
formazioni Iaiche di vario tipo, hanno 
o possono avere una posizione chiara 
mente democratica. 

€ Nel tempo stesso non ci siamo sot 
tratti al dovere politico di indicare un 
obiettivo immediate che, appunto. chia-
miamo "inversione di tendenza". Certo 
— ha detto Berlinguer — se si guarda 
alia profondita della crisi che attra 
versa la societa italiana,' ogni solu 
zione parziale e intermedia appare. 
ed e. inadeguata. Ma altrettanto sba 
gliato sarebbe non vedere la necessita 
di queste tappe intermedie per inter 
rompere. innanzitutto, l'attuale corso. 
per arrestare il deterioramento ulte 
riore della situazione cui esso porta; 
per garantire il quadra democratico. 
per creare fra le masse, nelle forze so 
ciali, nei partiti. negli apparati, e nel 
I'amministrazione dello State un clima 
diverso da quello attuale e per influire 
cosi positivamente nel lavoro in profon 
dita che va fatto in tutti i campi della 
vita sociale e politica per fare avanza
re, appunto. la necessita di una svolta 
profonda. 

Abbiamo detto e ripetiamo che I'm 
versione deve essere effettiva. reale. 
anche se iniziale. Deve essere, cioe. 
un passo sia pure limitato in una di
rezione diversa non solo dal presente, 
ma anche dal passato. Dobbiamo guar-

dare alia sostanza, non alle apparenze, 
dobbiamo liberarci definitivamente dal 
guardare unicamente alle formule. 

La situazione, per esempio, andrebbe 
indietro se, pur con una diversa for 
inula governativa, si ripetessero gli 
errori deH'ultimo periodo del centro 
sinistra e. per esempio, venisse fatta 
una riforma della sanita che presen-
tasse lacune e difetti analoghi a quel-
li esistenti nella riforma che 6 stata 
varata nel settore edilizio; o se si 
cercasse di risolvere il problema della 
scuola come si 6 cercato di risolvere 
(e invece si sono aggravati) i proble 
mi della pubblica amministrazione; o 
se nella politica estera si facesse dei 
passi indietro sulla questione del Me 
dio Oriente. 

La situazione compirebbe invece un 
passo avanti con un governo chiuso a 
destra, che finalmente imponesse il 
pieno rispetto della legalita antifascista 
o almeno prendesse prowedimenti con-
creti in questa direzione: che compis 
se degli atti di politica economica. 
sia pur limitati, ma collocati nella pro 
spettiva di riforme rigorose e di chia 
ri indirizzi di sviluppo; che facesse 
una politica estera attiva di distensione 
e di pace in Europa e nel Medio 
Oriente. 

« A proposito della situazione econo 
mica credo sia giusto ribadirne la gra-
vita. Al di la del limitati segni di 
ripresa in qualche settore. la situazione 
di fondo e assai deteriorata. Basta 
pensare ai dati sempre piu allarmanti 
dei prezzi (e di oggi la notizia dello 
scatto dei cinque punti sulla contin-
genza) ai processi inflazionistici non 
arrestati. ai dati sull'occupazione e agli 
stessi dati sugli investimenti». E a 
questo punto Berlinuer ha ribadito 
la decisa opposizione del PCI a una 
fiscalizzazione generalizzata e indiscri-
minata degli oneri sociali progettata 
dal governo Andreotti. « Non abbiamo 
mai escluso — ha detto — e non 
escludiamo, in collegamento con nuove 
scelte di fondo, politiche ed economiche. 
misure anche congiunturali ravvicina 
te. volte a favorire nuovi investimenti. 
E tra queste misure collegate agli in 
vestimenti. siamo anche favorevoli — 
insieme all'uso di altri strumenti quali 
I'accreditamento delle imposte — a una 
fiscalizzazione di oneri sociali per la 
piccola e media industria e ad una ulte 
riore fiscalizzazione per le imprese che 
si local izzino nel Mezzogiorno. Ma la 
fiscalizzazione degli oneri sociali pro
posta da Andreotti non si collega in 
alcun modo a nuove scelte, non ubbi 
disce ad alcun criterio selettivo e non 
garantisce affatto che i miliardi tra-
sferiti agli industrial! si traducano in in
vestimenti neppure nell'ambito delle 
vecchie scelte di produzione e di con 
sumo. Si riduce solo in un inutile 
dispendio. in una inutile pioggia di 
1.000 miliardi e non rimuove alcuna 
delle cause che rendono in Italia par 
ticolarmente costoso ed inefficiente il 
sistema mutualistico ». 

L'essenziale, se non vogliamo cadere 
nella astrattezza. e che si sviluppi la 
lotta contro la politica di questo gover
no nel campo economico. nel campo 
dell'ordine pubblico. nella scuola e co
si via. Sono i successi concreti di 
questa lotta su tutti questi terreni che, 
mentre accelerano la caduta del go
verno. colpiscono anche la politica che 
esso esprime e fanno avanzare le con
dizioni e i contenuti di una nuova po
litica. 

Molti compagni hanno parlato sulla 
strategia della tensione e sulla sua 
ripresa. Quali sono le componenti di 
questa strategia? c Credo che sia giu 
sto dire — ha sottolineato Berlinguer 
— che oltre a una trama e a un dise 
gno reazionario ben preciso. ci sono. 
in pari tempo, delle spinte reaziona 
rie che si muovono al di fuori di 
questo disegno e di questa trama or-
ganizzata. Ma ci sono anche una o 
piu centrali direttive, con collegamen
ti stranieri, ed e giusto sottolineare in 
particolar modo la pericolosita della 
azione della Grecia fascista; ci sono 
settori dell'apparato dello Stato (nella 
magistratura, nella pubblica sicurezza. 
nelle forze annate) che sono senza dub 
bio implica ti in questa trama o che 
comunque la coprono; vi sono gruppi 
industrial! che finanziano; vi e l'azione 
del MSI e di "Avanguardia nazionale", 
formazioni fasciste fra le quali si e 
concordata una precisa divisione di 
compiti: "Avanguardia nazionale" agi
sce sul piano delle azioni dinamitar-
de e delle aggressioni squadristiche. 
il MSI cerca di darsi un volto "Iega-
litario". Vi e un'azione combinata che 
tende al Nord alia creazione di quello 
che si chiama "blocco d'ordine" e che 
tende a I Sud ad utilizzare la protesta 
sociale. 

Contro gli 
awenturisti 

< Altri fattori concorrono a favorire 
questa strategia della tensione: la po
litica del governo. la crisi economica. 
gli atti di repressione contro i lavora-
tori e gli studenti e contro le ammini 
strazioni comunali. Dobbiamo denuncia-
re tutto questo. portarlo alia luce del 
sole. Ma l'essenziale ancora una volta 
sta nel capire che questa strategia 
in tanto ha delle carte in quanto pud 
avere, ed ha in parte, basi in certi 
strati della societa, in certi gruppi in
dustrial!', in certi settori del ceto medio. 
in certe parti dell'apparato dello Sta
to, fino ad investire strati sottoproletari 
o giovani posti ai margini della so
cieta, privi di prospettive. Da qui. an 
cora una volta. la necessita di inizia 
tive che scalzino alle loro basi questi 
punti di appoggio della trama reazio-
naria, conquistando coloro che possono 
essere conquistati ad una prospettiva 
di rinnovamento sociale e di sviluppo 
democratico e neutralizzando Je for7o 
che possono essere neutralizzate. E' 
proprio qui che si rivela come dele 
teria l'azione dei gruppetti estremisti. 
in quanto non solo rende piu difficile 
la conquista di nuove alleanze da par 
te del movimento operaio ma favori-
sce lo spostamento a destra. E' vero, 
si o no, che le violenze estremiste 

di questi anni. di questi me3i, di queste 
settimane spingono a destra una parte 
dcll'opinione pubblica? Questa e la ve
ra domanda. E sulla risposta non ci 
sono dubbi ». 

Alcuni compagni hanno giustamente 
o-scrvato che il partito d riuscito a 
far fronte a momenti di acutissima 
v drammatica tensione. Cid e vero e da 
la dimostrazione della nostra forza. del
la giustezza della nostra politica, della 
capacita e prontezza con cui il parti 
to ha saputo reagire a questi episodi, 
della forza che conservano il tessuto 
democratico, la coscienza democratica 
del nostro Paese. Ma. intanto, sta di 
latto che atti di provocazione, violenze 
estremiste. parole d'ordine e forme di 
lotta avventuristiche hanno spostato e 
possono spostarc strati di cittadini su 
posizioni antioperaie, anticomuniste, «n 
tidemocratiche. Ecco perche e divenuto 
necessario fare un passo avanti nella 
lotta contro i gruppi avventuristici: il 
che significa non solo dissociazione, 
polemica ideologica o politica, ma mo
bilitazione delle masse lavoratrici po 
polan per l'isolamento di questi grup 
pi nell'opinione pubblica e per impe-
dire, nella misura del possibile, i loro 
atti sconsiderati. le loro provocazioni. 
« Insomnia, ha detto Berlinguer. e un 
fatto che, nella situazione concreta di 
oggi. la lotta per isolare e battere i 
fascisti e la destra, cioe i nostri ne-
mici. comporta anche una piu incisiva 
azione verso questi gruppi «ultraaini-
stri ». Oggettivamente o no, le inizia
tive di costoro allargano la possibilita 
di presa dei reazionari, dei fascisti. 
della destra e si collocano quindi nella 
stessa logica della strategia della ten 
sione. Non possiamo. quindi, permetter 
ci il lusso della tolleranza: sarebbe un 
delitto verso il movimento operaio, ver 
so la causa della democrazia ». 

Naturalmente, per rendere piu inci 
siva la nostra azione occorre tener con 
to di quelle tensioni sociali, soprattutto 
fra i giovani che generano smarrlmen 
to, disperazione. cioe il terreno su cui 
lavorano questi gruppi. Non bisogna 
lasciare vuoti di iniziativa combattiva 
in nessun campo e bisogna svolgere, al 
tempo stesso, un'azione di recupero piu 
profondo e piu convincente: un'azione 
di chiarimento, di conquista ad una vi-
sione giusta della situazione interna
zionale ed interna e delle sue prospetti
ve e di conquista ad obiettivi di lotta 
precisi e reali. 

«Tutti i compagni hanno — ha piu 
oltre osservato il Segretario del Parti
to — parlato dell'azione su tre piani: 
confronto programmatico. iniziativa po 
litica, lotte di massa. E' stata giusta
mente sottolineata l'importanza delle 
lotte operaie. Kibadiamo in modo parti
colare il valore della lotta dei metal
meccanici e del suo esito, non solo 
per la conquista del contratto. ma anche 
per gli sviluppi della generale situazio
ne politica. E ribadiamo, in pari tempo. 
l'importanza della lotta dei braccianti 
per il contratto, dei contadini per la 
riforma deH'affitto ». 

La politica 
delle alleanze 

II compagno Berlinguer ha quindi r; 
preso il tema della politica delle a! 
leanze, affermando che tutto il partito 
deve verificare in che misura il no
stro lavoro verso gli artigiani, i com-
mercianti, i coltivatori diretti ha In 
stessa concretezza che ha in aicunc 
provincie deH'Emilia. della Toscana e 
di altre regioni. Ancora troppo debole 
e la nostra iniziativa. salvo poche ecce 
zioni. verso i piccoli e medi industria 
li. E' questo un enmpito difficile che 
perd non deve farci rinunciare a pro-
spettare soluzioni alia crisi economica 
e ad un lavoro organizzato paziente 
e tenace. «II problema piu generale 
ha notato Berlinguer — quello che ci 
e davanti. sta nel fatto che la lotta 
contro i grandi monopoli e contro le 
posizioni di rendita non pud avere sue 
cesso. diventa cioe pura declamazione. 
se non si tiene conto della rete di in 
teressi. anche di piccola gente. che sw-
no coinvolti in posizione di rendita. 
e quindi della necessita di offrim con 
cretamente a questi ceti prospettive p > 
sitive che garantiscano in rorme mu 
ve. e possibilmente migliorino. il loro 
livedo di esistenza. ma in un diverso 
svluppo economico e in un piu mr> 
derno assetto sociale. Diversamenie 
auesti ceti andranno a destra e la clas 
se operaia avra solo la soddisfazione 
di mantenere immacolata la sua purez 
za di classe e l'onore di avere tanti 
nemici. ma sara isolata e ?confitta » 

Passi avanti si sono reahzzati nel 
Mezzogiorno. nel senso che si e fatta 
p:ii diffusa nel movimento operaio e tin 
dacale la coscienza della centralita del
ta questione meridionale ed anche nello 
sviluppo dei movimenti di massa e d; 
positive convergenze con altre forze 
democratiche. particolarmente in alcunc-
rogioni. Ci sono perd dei limiti di cui 
dobbiamo tener conto. tanto piu ch° 
la crisi economica sta aggravando la 
condizione del Mezzogiorno. Da qui la 
necessita di un piu ampio sforzo per 
affermare la centralita della questione 
meridionale in tutte le impostazioni di 
politica economica generate e congiun 
turale. per sviluppare la lotta per ri
forme quali quelle dei patti agrar;. 
delta colonia, dei contratti atipici me
ridional]', e la totta per la difesa del 
suolo, per il regime idrogeologico. per II 
rimbosehimento e per realizzare inve-
.-timenti industriali, opere civili. at-
trez7ature e serviVi sociali che diann la 
voro ai disoccupati e offrano prospet
tive nuove ai ceti piu poveri. ai gio 
van: laureati e diplomati e alle mas
se femminili. 

€ Ma e'e anche un quarto piano su 
cm sviluppare la nostra azione, ha os
servato Berlinguer. Mi rifensco all'ini-
7 a tiva positiva su grandi problemi na
zionali, iniziativa che sposta delle fee
ze. mcide sulla situazione. avvia la si-
soluzione di problemi. 

Quando nella prima vera del '7t, i i 

(Segue a pag. ft) 


