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(dalla vagina 7) 
porta 1'accantonamento per altrettantl 
anni di altre spese superflue o co-
munque meno importanti e produttive 
ai fiiii dcllo sviluppo economico e civile 
delia societa nazionale. 

Le scelte e le rivendicazionl di politl-
ca cconomica che noi proponiamo deb-
bono divenire obiettivi di lotte popolari. 
Dunque. sui problemi del carovita. del-
le pensioni, degli affitti e dell'applica-
zione delia legge per la casa. dell'oc-
cupazione. soprattutto nel Mezzogiorno, 
deH'agricoltura e delia scuola e neces-
sario promuovere un'ampia mobllitazio-
ne che raggiunga risultati tangiblli. II 
carovita e il problema piu scottante 
e sentito. In questo campo si tratta non 
solo di premere sugli organi governati-
vi centrali e perjferici, ma e questo il 
momento di utilizzare tutte le possi
bility di azione dei Comuni e delle 
Regioni, e di sostenere lo sforzo del 
movimento cooperativo per estendere 
la sua iniziativa e la sua organizza
zione anche al di la delle regioni del 
Centro e del Nord nelle quali esso 
ha la sua forza tradizionale. 

Quanto e accaduto nei giorni scorsi 
a Napoli per la mancanza di pane 
ha dimostrato che ci sono gruppi di 
speculatori decisi a tutto per accapar-
rarsi generi di prima necessita. farli 
scarseggiare sul mercato. ricattare i 
pubblici poteri e ottenere cosl forti au-
menti di prezz!; e ha dimostrato che 
i fascisti. che pure sono legati a questi 
gruppi, cercano di approfittare di ogni 
difficolta e di ogni carenza nelFazione 
di governo per seminare confusione e 
per deviare strati popolari dalla lotta 
contro i veri responsabili dei loro di-
sagi. La Federazione e le Sezioni comu-
niste di Napoli sono intervenute tempe-
stivamente in questa situazione, pro-
ponendo e battendosi per obiettivi di 
lotta precisi, alcuni dei quali sono stati 
raggiunti. I fatti napoletani devono es
sere di avvertimento a tutte le nostre 
organlzzazioni, perche la nostra inizia
tiva e il nostro lavoro tra le masse 
non lascino alcuno spazio alle provo-
cazioni di destra e incalzino gli orga
ni governativi perche prendano pronta-
mente misure adeguate ed efficaci per 
fronteggiare le manovre speculative e 
garantire il rifornimento a prezzi con-
trollati dei generi di prima necessita. 

Come 
stroncare 
1'eversione 
neo-fascista 
e democratiz-
zare la vita 
dello Stato 
C \ Veniamo cosl al tema del modo 
^ / con cui si deve Iottare oggi con
tro il neo-fascismo e contro le attivita 
dei gruppi reazionari. 

II centro destra aveva alimentato la 
Bperanza del MSI di potersi inserire 
direttamente nel gioco politico fino ad 
esercitare un'influenza sull'opera di go
verno. La sconfitta del governo An-
dreotti e stata percid un cdpo anche 
per il MSI, gia isolato dalla mobili-
tazione antifascista delia priraavera. do-
po che era venuta in luce la diretta 
responsabilita del partito neo-fascista 
in gravi e criminosi episodi che hanno 
turbato la tranquillita dei cittadini e 
scosso 1'opinione pubblica. La rabbia 
dei dirigenti del MSI per questi scacchi 
subiti e palese. Altrettanto evidente e 
perd anche il loro sforzo — abbiamo 
ricordato ora i fatti di Napoli — per 
trovare nella nuova situazione le basi 
per la ripresa di un'azione demagogica 

, e di provocazione. E nop si pud r*r*~ 
'fcscJcdere che da parte di costoro 
da ^parte di altri centri interni e ii» 
ternazionali di sovversione reazionaria 
vengario compiuti nuovi atti di terro-
rismo. 

II nuovo governo ha dichiarato di 
volersi impegnare nella lotta contro il 
neo-fascismo e per il rispetto delia Ie-
gahta democratica. E' un impegno che 
puo contribuire al giusto orientamenlo 
di tutti gli apparati dello Stato, spin-
gendo a Iiquidare le connivenze e le tol-
leranze che vi sono state in questi 
anni e a introdurre un dim a di verso 
in tutta la pubbHca amministrazione. 
Ma cid che conta sono i fatti. cid che 
conta e che vi sia assoluta fermezza e 
prontezza nel colpire ogni manifesta-
zione di attivita neo-fascista. 

Dal canto nostro. sappiamo bene che 
per fronteggiare e respingere la preve-
dibi!e controffensiva che la destra. in 
tutte le sue espressioni. tentera di svi-
luppare sui piu vari terreni. e come 
sempre derisiva la vigilanza e la mo-
bi!iM7ionfc piii ampia delle masse po-
polin dei Sindacati. delle forze de-
mocratiche e antifasciste 

La cosa piu importante e che ci po-
nianto noi. che si pongono le organizza-
zioni sindaeali e democratiche — ta-
gliando la strada alle iniziative di de
stra — alia testa delle rivendicazioni 
di giustiz:a delle masse piu povere e 
abbandcnate. dando alle loro lotte obiet
tivi positivi. realizzabili. democratici. 
0.4?i P'U che maj e indispensable che 
le organizzaziom di partito siano at-
tente e attive su lutie le questmni. 
anche le piu etementan. delle condi
zioni dl vita delia gente povera: da 
quelle del costo delia vita a quelle del
le condizioni di abilazione. da quelle 
del lavoro e delta scuola a quelle dei 
ser/izi e dell'assistenza Ma occorre an
che mettere a nudo la sostanza pura-
mente demagogica e la assoluta incon-
cludenza dell'agitazjone delle orgamzza-
zioni di destra. prive di ogni poss.bi-
litj di far conseguire un qualsiasi ri-
sultato positivo a coloro che le se-
gu>no. Che cosa si e ottenuto con ia 
rivolta d: Reggio Calabria? II solo nsul-
t3to e stato quello di assicurare un 
seg£k> senatoriale a uno dei capi delia 
sediz'one 

Per mettere al nparo I'ltalia dai pe-
ricr>I- d. involuz:one autontana biso 
gna dar corso finalmente ad un'opera di 
generate democratizzazone deli'appara 
to dfiio Stato e di nsanamento del-
la vita pubblica Abbiamo visto I'eco 
crtc hanno avuto le nostre proposte e 
iniziative sui problemi delia pohza e 
dehe forze armate Ampiament* note 
sono anche le nostre propoite per la 
derm<cratizzazione delia vita e del go
verno delta scuola Si tratta ora di 
dare una continuita alia nostra azione 
ID questi eampi. sia in Parlamento (gia 
•I e delineata la possibilita di giungere 
rapidamente a una riduzione del pe
riodo delta leva militare), sia nel Paese, 
ak\ fr« i diretti interessati, proponen-

do questa teml anche aU'attenzione e 
airinJziativa delle organizzazkmi popo
lari e degli enti local!. Lo stesso rilie-
vo e la stessa continuita ed estensione 
6 necessario dare ad inizjative su te-
mi come quelli delia magistratura, del-
1'ordinamento delia giustizia, delia ri-

; forma dei codici e del regime oarce-
rario. Come grande forza democrati
ca di opposizione dobbiamo incabare 
con precise proposte e inlziative il go
verno e le altre forze politiche per im-
porre un costume di correttezza in 
tutta la vita pubblica e ki particola-
re nei rapport! tra istituziond econo-
miche e finanziarie (come le parted-
pazioni statali e le banche) e le sedi po
litiche di decisione e di controllo. Le 
vicende recenti e clamorose di alcuni 
quotidiani, come il Messaggero e il 
Seculn XIX, ripropongono acutamente 
la necessita di fare piena chiarezza su 
tutta la situazione delia stampa, di 
stabilive l'obbligo di rendere pubbliche 
le fonti di finanziamento di tutti gli 
organi di stampa e di attuare misure 
legislative urgenti che garantiscano la 
liberta dell'informazione, anche a tute-
la del'.a dignita e dei diritti dei gior-
nalisti. Non ci soffermiamo sui pro
blemi delia RAI-TV perch§ sono no
te le linee delta riforma che noi pro
poniamo e perche anche nel dibattito 
parlamentare abbiamo precisato la no
stra posizione contro una nuova pro-
roga delia convenzione e per la fase 
di transizione alia riforma. 

Punto decisivo del processo di de-
mocratizzazione dello Stato e la piena 
attuazione del decentramento regionale, 
sia per quanto riguarda i poteri, le 
deleghe e la gestione delia spesa. sia 
per quanto riguarda la partecipazione 
delle Regioni alia elaborazione del bi-
lancio dello Stato e del programma 
economico. 

Essenziale rimane sempre il raffor-
zamento del tessuto democratico di ba
se del Paese: consigli di quartiere, Co
muni. organizzazioni di massa dei la- • 
voratori. dei ceti medi, degli studenti, 
degli insegnanti, consigli dei delegati e 
consigli di zona, Comitati unitari an
che per affrontare singoli problemi. 
Un elemento di positiva novita e costi-
tuito dalPimpegno assunto dalle Con-
federazioni sindaeali di promuovere 
ovunque Consigli unitari di zona: una 
giusta decisione che porta avanti la 
tradizione del movimento sindacale ita-
liano e che caratterizza il Sindacato non 
solo come organizzazione di categorie 
definite, ma come organizzazione che 
si collega a tutti gli strati de] popolo 
lavoratore. 

Si tratta. in definitiva. sia di stron
care I "azione eversiva del neo-fascismo, 
sia di colpire le posizioni di potere 
dei suoi ispiratori e dei suoi complid, 
sia di prevenire e svuotare la mano-
vra demagogica del MSI nei confronti 
di certi strati popolari. sia di ridare 
vitalita al regime democratico, in mo
do da ridurre i fenomeni di sfiducia 
e di riflusso su posizioni di destra. 

II posto 
dell'Italia 
in una politica 
di distensione 
europea e 
mondiale 
M \ Non abbiamo da dilungarci nello 
" / esame delia situazione internazio-
nale perche di essa abbiamo ampia-
mente discusso nella riunione prece-
dente del Comitato Centrale e perche 
i fatti che sono accaduti successiva-
mente hanno confermato 1'analisi al-
Iora compiuta. Notevole rilevanza han
no avuto i viaggi del compagno Breznev 
nella RepubbUca Federate di Germa-
nia e neglj Stati Uniti, e le intese rag-
giunte con i dirigenti americani. tra 
le ciuah' spiccano quelle sulla preven-
zione delia guerra nucleare e quelle 
per nuovi accordi sulla limitazigne de-
gU armament! strategic!* offensivi. Ad 
Hekinki si e svolta la prima fase del-
la conferenza sulla sicurezza e la coo-
perazi«»ne in Europa. che sara seguita. 
tra poco. da una seconda fase. a Gi-
nevra. e piu tardj da una terza fase 
rappresentata da un incontro al ver-
tice A Vienna si e raggiunta un'intesa 
per dare avvio concreto al negoziato 
sulla riduzione degli armamenti e del
le forze armate neli'Europa centrale. 
Importante e anche I'accordo tra Bonn 
e Praga che annulla il patto di Monaco. 

Sono fatti i quali si collocano tutti 
in una tinea positiva. Ia quale crea 
nuovo spazio per Tiniziativa dei diver-
si paesi. e dell'Italia. Cio che conta e 
essere protagonist! di processi che. se 
spesso sono «bipolar!» nelle premes-
se. sono o possono essere c multipo-
Ian * nelle conseguenze 

E' in atto nel nostro Paese e su una 
parte delta stampa un'azione sotule 
cne tende a presentare gli svduppi 
nuovi delia distensione internazionale 
come qualcosa di negativo. Dietro que-
s;a campagna stanno interessi di grup
pi conservator!, che vorrebbero che nul
la cambiasse nel mondo anche per-
Ciie vo^hono che nulla camb; nel no
stro paese. e che ben si rendono conto 
dell'interdipendenza — non automati-
ca. certo. ma reale — tra i diversi 
proctssi. e si rendono conto. in parti-
co!are del nesso che esiste. e che noi 
abbiama sempre posto in primo pia
no. tra il processo di costruzione in 
Europa di rapporti nuovi. di sicurez-
za e d' cooperazione. nella prospettiva 
di un superamento graduate dd bloc-
chi. e la possibilita per ogni singolo 
pae.-* d* avanzare verso il rinnovamen-
to socials e il progresso democratico. 
Q'iat^ altm senso hanno. se non que
sto. ql- appelh che si sono potuti leg-
gere nei giorni scorsi su un quotidia-
no torinese ad arrestare il corso delta 
dis'ensione internazionale «prima che 
sia troppo avanzalo»? 

II nesativo. nel panorama internazio
nale ed europeo. e da ricercare in ben 
ailr»r direzioni: per esempio. nell'esplo-
sione delia bomba nucleare francese, 
in sf'da agli appetli levat;si in tutto 
il mindo. o nella pressione di gryppi 
conservatori e reazionari per un riar-
mo un:f:cato dei paesi del Mercato 
comune Guai per I'ltalia a puntare 
su questa prospettiva tnvece che su 
quella di una graduate e bilandala 
riduzione degli armamenti. anche del
le grandi potenze. 

Anche la crisi monetaria internazio
nale ripropone problemi sempre piu 
acuti atrEuropa. II contenzJoso tra la 
Europa del Mercato comune e gli Stati 
Uniti, c andato facendosi sempre piu 
ampio e profondo e investe ormai tan-

to le relazloni finanziarie quanto quel
le econornjche, commerciali, politiche e 
militari. L'Europa del Mercato comune 
d ancora alia ricerca di una propria 
politica, di una reale affermazione del-
la propria autonomia. Gli orientamen-
ti sin qui seguiti l'hanno condotta in 
una crJsi profonda, con un prevalere 
degli interessi dei grand! gruppi mo-
nopollstid. L'esigenza di un cambia-
mento si fa sentlre con forza sempre 
maggiore. E' per questo che si pone 
oggi la necessita di una convergenza 

. e di una intesa tra le forze di sinistra 
per definire i tratti di una tinea comu
ne, per una battagtia che facda avan
zare aM'interno di ogni singolo paese 
e su scala comuni tar ia gli interessi del
le grand! masse lavoratrici. Al con-
fronto con gli Stati Uniti i paesi del 
Mercato comune non devono andare 
in ordine sparso ma sulla base di im-
postazioni democraticamente concorda-
te, le quali si propongano di far usci-
re questa parte del nostro continente 
dallo stato di subordinazione in cui 
essa 6 praticamente vissuta fin dallo 
inizio delia guerra fredda, e di co-
struire rapporti nuovi. su una base 
di autonomia e di eguaglianza. tanto 
con gli Stati Uniti quanto con 1'URSS 
e i paesi socialist!, e di sviluppare le 
relazioni con i paesi in via di sviluppo. 

Alcuni torn nuovi si sono potuti ascol-
tare nella esposizione programmatica 
del governo. anche per quel che con
cerns i principi ispiratori delta poli
tica estera. 

Alle parole deve ora seguire un'ini-
ziativa che inserisca attivamente I'lta
lia nel processo di distensione. di si-
curezza e di riduzione degli armamen
ti in Europa e che, soprattutto, pro-
muova un analogo processo nel Me-
diterraneo. 

Nd rivendichiamo, anche nella poli
tica estera, una chiara e coerente ispi-
razione antifascista, anticolonialista, an-
tirazzista, quale discende dalla Costi-
tuzione repubblicana nata dalla Resi-
stenza. Questa ispirazione deve espri-
mersi nella fine di ogni compromis-
sione pditioa e militare con i regimi 
fascisti delia Spagna, delia Grecia e 
del Portogallo. tanto nei rapporti bila-
terali quanto nelle diverse sedi inter-
naz:onali; nell'appoggio ai popoli in 
lotta per la propria h'berta e indipen-
denza e oggi. in particolare. nel soste-
gno ai movimenti di liberazione del 
Mozambico. dell'Angola. delia Guinea 
Bissau, e nella condanna netta delia 
guerra coloniale portoghese, che e co-
stellata di crimini efferati i quali han
no emozionato e sconvolto. ancora in 
questi giorni. la coscienza civile delia 
umanita. E' ormai giunto il momento 
di riconoscere in questi movimenti. co
sl come e stato fatto dalle Nazioni 
Unite, i rappresentanti legittimi dei 
loro popoli e dd loro paesi. cosl come 
e giunto il momento di stabilire un 
rapporto con il governo rivoluziona-
rio prowisorio del Sud Vietnam e di 
procedere. finalmente. al riconosdmen-
to delia Repubblica democratica popo-
lare di Corea. E" giunto anche il mo
mento. per un contribute italiano a 
una pditica tesa alia riduzione del 
confronto militare, che si provveda al
ia ratifica dd trattato anti-H. 

Di frwite al nostro paese, e alia sua 
politica estera. vi sono possibilita gran-
di. nel campo politico come in quello 
economico, commerciale e delia coope
razione. che abbiamo potuto verificare 
anche nel corso dd numerosi e im
portanti contattj internazionali che i l . 
nostro partito ha avuto negH ultimi 
mesi: con il compagno Breznev e i di
rigenti del PCUS a Mosca: con tutte 
le prindpali forze politiche del Medio 
Oriente (irakene. siriane. Ubanesi. pa-
lestinesi, algerine e, nei giorni scorsi, 
con il viaggio di una nostra delega-
zinne in Israele): con i partiti comu-
nisti e con altre forze politiche di nu
merosi paesi delPAmerica Latina. In 
questi e altri incontrj abbiamo potu
to constatare. insieme al prestigio gran
de che ha ovunque il nostro partito. 
1 interesse che esiste per il nostro pae
se e 1'attesa di una sua presenza piu 
attiva e autonoma nella vita interna
zionale Nd non abbiamo mai consi-
derato i nostri contatti internazionali 
come qualcosa che concernesse soltan-
to il nostro partito. Ci siamo sempre 
mossi col senso delia nostra responsa
bilita di fronte agli interessi nazionali. 
Cos! e stato per Ia Ostpolitik e la si-
curezza europea. cosl e stato per il 
Vietnam, cosi e per il Mediterraneo e 
il Medio Oriente. cosi e per il cterzo 
mondo > 

Con questo spirito abbiamo discus
so anche in questo periodo sia con i 
compagni dei paesi socialist!, sia con 
esponenti dei partiti comunisti. socia
list! e sodatdemocratid d 'Europa. Un 
momento particolarmente importante 
delia nostra attivita internazionale e 
stato rappresentato dalla visita dd 
comt>agno Marchais. e dalla piena in
tesa che 6 stata raggiunta dai nostri 
due partiti e che ha trovato sanztone 
nella grande manifestazione di Bolo
gna: e dalPincontro di Marchais con 
De Martino e nostro con il segretario 
del Partito socialista francese Mitter
rand II rapporto che si d stabilito tra 
comunisti e socialist! italiani e francesi 
e di grande sigmficato per fare avan
zare il dialogo e 1'intesa. nd rispetto 
delia reciproca autonomia. tra tutte le 
forze che operano neli'Europa occiden-
tale per un profondo rinnovamento 
democratico. per il progresso sociale, 
per una politica di pace, di sicurezza 
e di cooperazione Su questa strada si 
andra avanti con nuove iniziative. tan
to a livello ddl'Europa oeddentale 
quanto su! piano oan-europeo. 

Perche la politica estera italiana si 
ponga all'attezza delle possibilita e dd-
le esi^enze che le stanno di fronte si 
rendi.- necessaria una tenace iniziati
va popolare e unitaria. La lotta per 
il nspetto degK accordi di pace nd 
Vietnam e per la sua ricostruzione, la 
Uyja contro I'intervento americano in 
Cambogia. la solidarieta con i movi
menti di liberazione dei paesi oppressj 
dai coloniaKsmo portoghese e con i 
popoli in lotta contro i regimi fascisti 
e dittatoriali. le question! del Mediter
raneo c del Medio Oriente. il disarmo. 
sono temi sui quali esistono conver-
genze fra le forze popolari comuniste. 
soc:«'ii;stP. cattoliche e democristiane, 
cosi come un terreno di confronto e 
di incontro di piu ampio respiro e da-
to dai grandi problemi che stanno di-
nanzi alt'umanita. in questi ultimi de-
cenni del secolo venfesimo. per la co-
struz^ne di un mondo libera to dallo 
imperjatismo. dai cdonialismo. dalla 
fame e dai sottosviluppo. L'ambizione 
nostra, il nostro obiettivo. e quello di 
contribuire — con la nostra iniziati
va politica. con I'azione unitaria. con 
la lotta delle masse — alia costruzio
ne di una politica estera italiana pro-
fondamente rinnovata, in cui possano 
riconoscersi tutte le grandi forze po
litiche che si richiamano alia Costitu-
zione repubblicana, e che sia fattore 
di unita del nostro popolo. 

Referendum 
sui divorzio 
e Concordato 
<]\ Dobbiamo ora ricordare che sul-
* / la vita politica nazionale, e sulle 
sue prospettive, incombe il referendum 
sul divorzio. il quale — se non inter-
vengono iniziative capaci di evitarlo — 
dovra svolgersi nella primavera del 1974. 
a meno di un anno. 

Noi siamo sempre convinti che lo 
svolgimento delia campagna elettorale 
sul divorzio. di per se, indipendente-
mente da quello che sara II suo risul-
tato, mutera profondamente, e in sen
so negativo, l'intero quadro politico del 
Paese, al punto da mettere in forse gli 
stessi obiettivi, le linee d'azione e la 
prospettiva di sviluppo democratico die 
siamo venuti fin qui enunciando. E' 
evidente che, ci6 affermando, non met-
tiamo affatto in discussione la legitti-
mita del referendum sul divorzio, ma 
ne giudichiamo negativamente l'oppor-
tunita politica e le conseguenze. con-
siderando una campagna elettorale pro 
o contro il divorzio dannosa e pericolo-
sa per valori essenziali, quali: la pace 
religiosa del popolo italiano. l'unita 
delle masse lavoratrici, le sorti del re-
gime democratico italiano e il rinno
vamento e progresso delia nostra so
cieta. 

Pertanto, noi confermiamo la linea 
die su questa delicata e importantis-
sima questione abbiamo coerentemente 
seguita. che 6 quella di ricercare e sol-
lecitare un accordo tra le forze demo
cratiche e antifasciste, laiche e cattoli
che, tale che consenta, ad un tempo. 
sia la salvaguardia di un'importante 
conquista civile e di liberta. quale 6 
l'istituto del divorzio (che sarebbe as-

aurdo pensare di potere cancellare dal
la realta di una societa moderna, come 
I'ltalia, caratterizzata da un elevato 
grado di coscienza democratica popo
lare), sia il superamento di esaspera-
zioni e lacerazioni non necessarie: in 
tal modo, attraverso un'innovazione del-
la legge, si eviterebbe il referendum, 
non gia con espedienti (a cui mai noi 
abbiamo pensato), bensl con una so-
luzione politica, attuata nel rispetto 
rigoroso e sostanziale dei diritti e del
le norme costituzionali, e con metodo 
e finalita democratici. 

Cid detto, vogliamo perd anche riba-
dire che il nostro partito si propone 
di impegnare e mobilitare a fondo la 
sua grande forza organizzata e la sua 
influenza di massa nella campagna de] 
referendum, per sconfiggere il fronte 
antidivorzista. II tempo ormai trascor-
so: l'esperienza che gli italiani hanno 
fatto di una legge che non ha portato 
ad alcuno sconvolgimento, ma anzi, nei 
fatti, si 6 confermata come diretta non 
gia a minare la stability delle fami-
glie, bensl a sanare situazioni anorma-
li e intollerabili: la stessa azione, svol
ta soprattutto dai nostro partito, ol-
tre die dai PSI e da altre forze de-
moeratiche. laiche e cattoliche: tutto 
questo, ci sembra, e gia valso a fare 
maturare condizioni piu favorevoli — 
rispetto a due anni fa — per la bat
tagtia in difesa dell'istituto del divor
zio. Inoltre, non ci sfugge che nella 
campagna elettorale sul divorzio il no
stro partito, per ovvie circostanze, 
avrebbe una parte preminente e si ver-
rebbe a trovare alia testa di uno schie-
ramento assai ampio di forze social! 
e politiche, trovando in tal modo nuo
va occasione per affermare il proprio 
prestigio in una grande battaglia na
zionale di progresso democratico e ci
vile. Nonostante tutto cid. tuttavia, noi 
pensiamo debba essere compiuto ogni 
sforzo, finche si e in tempo (e non c'6 
davvero tempo da perdere!) per evita-

re il referendum. Infatti — lo rlpetla-
mo — la campagna elettorale sul di
vorzio avrebbe queste conseguenze: por-
terebbe a una divisione e a uno scon-
tro tra forze operaie, popolari, e di 
sinistra; ostacolerebbe e devierebbe la 
lotta di classe e politica delle forze 
operaie • e democratiche dai problemi 
piu urgenti e gravi di cui abbiamo par-
late; provocherebbe un turbamento se-
rio, certo non di breve durata, delia 
pace religiosa e, inevitabilmente, un 
contraccolpo negativo nei rapporti tra 
Stato e Chiesa; spingerebbe a destra la 
DC, in un fronte clerico-fascista, con 
conseguenze certo pesanti sia per lo 
equilibrio politico interno e la natura 
stessa di questo partito, sia per le esi-
genze delia salvaguardia e dello svi
luppo delia democrazia italiana. Ne va
le opporre che la campagna elettorale 
del referendum dovrebbe svolgersi in 
un dima di civile confronto. Certo, 
per quanto ci riguarda, noi avremo 
tutto l'interesse a che il confronto sia 
civile, si svolga in un clima sereno. 
proprio perche dovremo fare appello al
ia capacita razionale e critica di masse 
di elettori, anche democratid cristia-
ni. Al contrario, saranno proprio le 
forze oltranziste del fronte antidivor
zista a puntare su un clima di terro-
rismo ideologico e di crociata sanfedi-
sta. In ogni caso la Democrazia cristia-
na sara inevitabilmente trascinata ad 
impegnarsi a fondo. su un terreno in 
cui prevarranno forze clericali, e a fian-
co dei fascisti. Sara, dunque, necessa-
riamente, un duro scontro politico ge
nerate. la cui posta in gioco andra ben 
oltre il divorzio: l'obiettivo preminen
te die si porra alle forze democratiche 
e antifasciste sara quello di sconfigge
re il cterico-fascismo. 

Noi siamo pronti a combattere que
sta battaglia, ne subiremo rlcatti di 
sorta, quale quello di chi pensasse di 
strumentalizzare la nostra posizione 
sul referendum per tentare di provo-

care un nuovo scioglimento anticipa
te delle Camere, die noi non voglia
mo. Noi siamo perd pronti a fare tut
to cid che 6 possibile e giusto per rea-
lizzare quella innovazione delia legge 
sul divorzio, giunta ad un punto dl 
avanzata elaborazione, nell'autunno del 
1971, attraverso un lavoro collegiate di 
tutti i partiti laid, e a cui partecipd 
anche la DC. Quella innovazione — lo 
ricordiamo per accenni — consiste nel 
rendere piu organico, compiuto e si-
gnificativo il carattere dell'istituto del 
divorzio introdotto in Italia: non me-
ro strumento di astratti ed egoistici 
diritti di liberta dei singoli, svincolati 
dalla responsabilita e dai dovere di so
lidarieta, soprattutto verso i figli e 
il coniuge piu debole, e verso la so
cieta tutta intera, bens! strumento di 
riparazione e tutela di valori ricono-
sciut: dallo Stato laico, dalla nostra Co-
stituzione, quali la stabilita delia fa-
miglia. il suo risanamento, la liberta 
ed eguaglianza di tutti i cittadini, il 
rispetto delle fedi religiose, il recipro-
co rispetto delia indipendenza e to-
vranita dello Stato e delia Chiesa. 

Noi attribuiamo anche grande valo-
re alia riforma del diritto di famiglja. 
gia elaborata e approvata attraverso 
un ampio accordo di forze democrati-
ciie a cui noi abbiamo dato un contri
bute rilevante. cosi come un contribu
te rilevante hanno dato anche, alia 
Camera, i deputati democristiani. 

Confermiamo, inline, la posizione che 
n3i. comunisti, abbiamo tante volte 
espresso a proposito del Concordato. 
Noi siamo per una revisione bilaterale 
del Concordato. la quale non solo ne 
cambi la firma, ma profondamente e 
compiutamente lo adegui alia realta 
storica nuova, alia Costituzione anti
fascista, nata dalla Resistenza, patto 
di unita e di pace religiosa del popolo 
italiano; e agli stessi orientamenti nuo-

(Segue a pagina 9) 

IL DISCORSO COMMEMORATIVO DEL COMPAGNO ARTURO COLOMBI 

IL CC RICORDA LA VITA E L'OPERA 
dei compagni Pesenti, Secchia e Lampredi 

Nel periodo trascorso dal-
l'ultima sessione del Comitato 
Centrale — ha detto Colom-
bi — sono scomparse due del
le piu eminenti figure di diri
genti del nostro Partito. II 14 
febbraio e morto Antonio Pe
senti, il 7 luglio Pietro Sec
chia. La perdita e grave per 
il nostro Partito, grande e il 
nostro dolore, profondo e il 
cordoglio di tutti i comunisti. 

Ricordandoli ora al Comi
tato Centrale, di cui furono 
per lunghi anni membrl di 
grande prestigio, si agitano in 
noi ricordi e sentiment! do-
minati dalla commozione. Ab
biamo perduto due compagni, 
due combattenti che hanno 
dedicato tutta la loro vita, la 
loro intelligenza e le loro 
energie al Partito, alia clas
se operaia e alia lotta antifa
scista. La loro forte persona
lity ha lasciato una impronta 
incancellabile nella storia del 
nostro Partito e nella vita po
litica italiana. Assieme al do
lore sentiamo Torgogllo per 
il fatto che uomini di tale 
statura politica siano emersi 
dai nostro movimento e dalla 
storia del Partito. Essi ri-
specchiavano, in modo diver-
so, la grande realta del Parti
to comunlsta, la ricchezza e 
la molteplicita dei talenti che 

10 rendono forte e diverso da-
gli altri. 

Alia scuola 
delle lotte operate 

Figlio di un contadino e di 
un'operaia tessile, Pietro Sec
chia era nato a Occhieppo Su-
periore, un piccolo centro del 
Biellese. nel 1903. A 13 anni 
deve abbandonare la scuola e 
mettersi a lavorare per con
tribuire al sostentamento del-
la famiglia: un duro modo di 
affrontare precocemente la 
vita, di fare i conti e di 
scontrarsi con la societa, co
mune ai figli delia povera 
gente; una prova che fa ma
turare rapidamente nell'ado-
lescente la ribellione contro 
un sistema fondato sullo sfrut-
tamento, e lo porta a parted-
pare con entusiasmo giovani-
le alle agitazioni e agli scio-
peri che formano in Iui la co
scienza di classe. la volonta. 
di combattere per cambiare 
le cose. Ed e alia scuola del
le' lotte proletarie e sociali-
ste. che nelle fabbriche tessi-
11 del Biellese avevano gia 
una sol Ida tradizione. che il 
giovane Pietro Secchia matu-
ra la sua coscienza di 
classe. Ha solo 16 anni quan-
do si iscrive alia Federazione 
giovanile socialista. 

Decisiva, per la formazione 
politica e morale delia gene-
razione di Pietro Secchia, fu 
la grande Rlvoluzlone sociali
sta di Ottobre, il fascino del
le sue Idee, lo spirito rivolu-
zionario che si irradiava dal-
llnternazionale Comunista e 
dai suo grande capo Lenin. A 
Livorno, nel gennaio 1921, 
Pietro Secchia. assieme a tut
ta la Federazione giovanile 
socialista, passa al Partito co
munista. Ha 19 anni. 

Diversi l'origine sociale, lo 
itinerario politico e 1'approdo 
al nostro Partito del compa
gno Antonio Pesenti, di dieci 
anni piu giovane, essendo na
to a Verona nell'ottobre del 
1910. La sua viva Intelligenza, 
il suo amore per lo studio e 
Ia scienza avevano avuto mo
do di espri mersi appieno gia 
nella vita scolastica e poi al-
ITJniversita, 

Attraverso Tapprendimento 
delle « leggi» deU'economla e 
delta storia, ma soprattutto 
dalla «lezione dei fatti» del 
drammatico decennio 1924*34, 
interpretati alia luce del mar-
xismo, Pesenti perviene a 
quelle certezze che danno una 
impronta nuova e una grande 
carica combattiva al suo an-
tifascismo, fino all'aperta e 
motivata dichiarazione di con
danna del regime tirannico 
che egll pronuncia II 13 otto
bre 1935 dalla tribuna del 
Congresso antifascista di Bru-
xelles. E' l'atto coraggioso, 
deliberatamcnte voluto, che 
ne provoca l'arresto e una 

condanna a 24 anni di reclu-
sione da parte del Tribunale 
Speciale. 

Al momento delia condan
na, Antonio Pesenti era di 
idee socialiste; la sua adesio-
ne al Partito comunlsta av-
verra nella Casa di pena 
di Civitavecchia, In un mo
mento in cui le sue condi
zioni di salute lo facevano 
dubitare di poter sopravvive-
re alia lunga prlglonia. Ri-
cordo la commozione che per-
vase I compagni del mlo ca-
merone quando, dall'inferme-
ria dove si trovava, ci per-
venne per via clandestina un 
biglietto scritto su cartine da 
sigarette, nel quale Pesenti ci 
comunicava come era arriva-
to alia decisione di aderire al 
Partito comunista. Egli ci 
autorizzava, nel caso non fos
se sopravvissuto, a dare pub-
blicita a questo suo atto poli
tico. Aggiungeva, per scrupo-
10 di coscienza, che gli rima-
neva una riserva per quel che 
concerneva la adittatura del 
proletariato i>. II comporta-
mento ideologico, politico e 
morale di Antonio Pesenti, 
nei 35 anni di railizia comu
nista, fino alia morte pre
matura, e sempre stato coe
rente con la solennita del 
suo atto di adesione al Par
tito. 

Pietro Secchia venne arre-
stato nell'aprile del 1931 e 
condannato a 18 anni di re-
clusione. II regime voile col
pire in Iui uno d d suoi ne-
mici piu decisi, uno degli or-
ganizzatori delia lotta clande
stina, un tessitore instancabi-
le delia rete illegale del Par
tito comunista. Nel momento 
in cui le altre forze antifasci
ste mauifestavano stanchezza, 
pessimismo e sfiducia sulla 
possibilita di opporsi al fa-
scismo, Secchia era impegna-
to a fondo nell'attivita cospi-
rativa antifascista, animatore 
di quelle energie giovanili che 
assicureranno la continuita 
e il successo delia lotta anti
fascista. 

Fin dai primi anni delia sua 
milizia rivoluzionaria, Pietro 
Secchia si distingue per la se-
rieta del suo impegno politi
co, per il dinamismo delia 
sua attivita, per II suo senso 
pratico realizzatore, per l'im-
pegno che metteva, per la sua 
formazione ideologica e cui-
turale. 

Rapida e la sua ascesa po
litica. Nel 1924 e membra del-
la delegazione del Partito al 
V. Congresso delllnternazio-
nale comunista. Nel 1925 e ar-
restato a Trieste e passa die
ci mesi nd carcere di quel
la citta. 

Pietro Secchia e uno dei 
glovani conquistati per primi 
alia linea politica che il nuo
vo gruppo dirigente di Gram-
sci e di Togliatti ha imposta-
to al Congresso di Lione. Su-
bito dopo l'emanazione delle 
leggi eccezionali. nel 1927. 
Secchia 6 responsabile del 
Centro intemo delia PGCI e 
dedica tutte le sue energie e 
1'esprienza acquisita alia or
ganizzazione delia rete cospi-
rativa delia gioventu comu
nista. Nel 1928 diviene rap-
presentante delia PGCI nel-
IlJfficio politico del Partito 
ed e cooptato nel Comitato 
Centrale; fara parte delia de
legazione del Partito al VI 
Congresso delllntemazionale 
comunista. Nella lotta politi
ca che lia Iuogo nel Centro 
estero del Partito negli anni 
1929-1930, Pietro Secchia da 
il suo appoggio convinto alia 
« Svolta » politica con la qua
le Togliatti si propone di as
sicurare la presenza delia di-
rezione del Partito nel Paese. 

Nei primi mesi del 1931 
Sc'.chia rientra in Italia con 
11 compito di aiutare l'orga-
nizzazlone clandestina nel la
voro di preparazione politica 
del IV Congresso del Partito 
e nella scelta dei delegati. 
II Congresso si terra a Co-
lonia alia data stabilita ma 
Pietro Secchia non potra par-
teciparvi perche arrestato a 
Torino il 3 aprile del 1931. 

II carcere e il conflno, per 
Antonio Pesenti e per Pietro 
Secchia, come per gli Altri 

compagni accomunati nella 
stessa sorte, non hanno signi-
ficato rassegnata attesa, di-
stacco dai Partito e dalla lot
ta, ma sono stati un periodo 
di riflessione e di studio, ri-
flessione sulle esperlenze fatte 
e studio rivolto ad approfondi-
re le proprie conoscenze teo-
riche e cultural!; il tutto ac-
compagnato dai lavoro edu-
cativo nei confronti del gio-
vani delle nuove leve, pleni di 
entusiasmo ma politicamente 
ancora immaturi, per fame 
dei militanti e del dirigenti 
capaci di rafforzare II Partito 
come strumento politico delia 
riscossa antifascista. 

11 20 agosto 1943 Pietro Sec
chia e Antonio Pesenti vengo-
no liberati e ritornano aH'im-
pegno diretto nel Partito e 
nella lotta. Anche adesso il 
cammino di Secchia e quello 
di Pesenti non seguono la 
stessa strada, ma sono indi-
rlzzatl verso lo stesso obiet
tivo. Pietro Secchia diventa 
dirigente di primo piano del 
Partito e delia Resistenza; 
Antonio Pesenti — nella parte 
liberata del paese — mette le 
sue capacita di combattente e 
di studioso al servizio del 
Partito, che sta diventando 
partito di massa e di gover
no con la storica a svolta di 
Salerno». Entra a far parte 
del Comitato federate di Ba-
ri, dirige il giornale aCivilta 
proletarian e nel 1944 entra 
nel primo governo di unita 
antifascista come sottosegre-
tario alle finanze. Nel 1945 
diviene ministro dello stesso 
dicastero. 

E' impossibile riassumere 
in breve spazio quello che e 
stato II contribute del compa
gno Pietro Secchia alia orga
nizzazione e alia direzione 
delia guerra di liberazione na
zionale. nella quale decisiva 
e stata la funzione delta clas
se operaia e del suo Partito 
comunista. Accanto, e in 
stretta collaborazione con il 
compagno Luigi Longo, rap
porto di Pietro Secchia alia 
organizzazione e direzione del 
grand! scioperi delia classe 
operaia, e delia lotta armata 
contro l'occupante nazista e i 
rottami del fascismo h tra i 
piu rilevanti. 

In questo periodo, decisivo 
per le sorti dell'Italia e per la 
affermazione del nostro Par
tito come grande Partito na
zionale. risaltano ancora una 
volta. a un grado superiore. 
Ie sue doti non comuni di or-
ganizzatore e di dirigente po
litico. 

Insigne studioso 
ed educatore 

II grande merito di Pietro 
Secchia e quello di aver sa-
puto dirigere la costruzione, 
I'estensione e il consolidamen-
to delia organizzazione del 
Partito comunista, nelle con
dizioni deH'occupazione nazi
sta. creando le premesse del-
la mobilitazione e conduzione 
ddla guerra partigiana, e poi, 
delia piattaforma, sulla quale 
si sviluppera il partito di 
massa e di lotta del dopo-
guerra, 

Dopo l'aprile 1945. divenuto 
vice segretario generate del 
Partito. Pietro Secchia, fon-
dando Ia sua attivita sulla or
ganizzazione e sulla linea del 
Partito. ha numerose occasio-
ni per dimostrare le proprie 
capacita politiche e organiz-
zative nella costruzione del 
Partito nuovo, di massa e di 
lotta, e nell'af iron tare, con 
lucidita politica e con fer
mezza, moment! difficili e 
drammatici. quando il movi
mento opera lo dovette mobi* 
litarsi per respingere la con
troffensiva delle forze conser-
vatrici e le provocazioni antl-
comunlste. 

Sono gli anni nei quali 11 
compagno Antonio Pesenti da 
il proprio contributo essenzia
le come dirigente politico, co
me uomo di governo e come 
parlamentare, alia elaborazio
ne di quella piattaforma pro
grammatica, a quelle propo
ste economlche che dimostre* 

ranno fin da altera te capa
cita costruttive del Partito co
munista. Quali fossero le do
ti di dirigente, di studioso e 
dl educatore lo possono testl-
moniare i compagni che piu 
da vicino collaborarono con 
Iui, e gli studenti che lo han
no avuto professore allTJni-
versita di Pavia e dl Pisa, 
i glovani che si sono forma-
ti sulle dispense e sui testi 
da Iui scritti e curati. 

Vi sono altri aspetti delia 
complessa personalita del 
compagno Pietro Secchia, la 
cui attivita di dirigente non fu 
priva di error!; in alcune oc-
casioni vi furono anche diver-
gen2e con il Partito. Dal 1954 
non fu piu vice segretario ge
nerate del Partito e all'VIII 
Congresso non venne rieletto 
membro delia Direzione. 

Anche nel periodo successi
ve furono affidati a Pietro 
Secchia importanti incarichi 
di responsabilita. Egli fu 
membro delia presidenza del 
gruppo comunista del Senato, 
poi, per due legislature, vice 
presidents del Senato; fu uno 
degli oratorl dl nostra parte 
piu ascoltato nei suoi inter
vene in aula, in particolare 
sui problem! delia politica in
terna e deirantifascismo; eb-
be una funzione importante 
nella direzione dell'ANPI e 
del movimento delia Resisten
za; di rilievo e stato il suo 
contributo, quale storico del 
Partito e delia Resistenza. 

Gli errori e le divergenze 
non cancellano i merit! acqui-
siti da Pietro Secchia per la 
funzione avuta nella organiz
zazione delia resistenza clan
destina alia dittatura; il suo 
comportamento nei lunghi an
ni di carcere e di confino; il 
ruolo avuto nella direzione 
del Partito e delia guerra dl 
liberazione, nella organizza
zione del Partito di massa 
e nella direzione delle grandi 
battaglie del dopoguerra, con 
te quali venne stroncato il 
tentativo di ricacciare indie-
tro il movimento operate e di 
ridurre il peso politico e te 
capacita di iniziativa del Par
tito comunista. 

Sono questi I moment! sa-
lienti delia storia del nostro 
Partito ai quali e stretta-
mente legata Ia personalita di 
militante e di dirigente co
munista di Pietro Secchia; 
sono le pagine piu belle e 
piu eroiche scritte dai nostro 
Partito e noi le indichiamo 
ai compagni e alle giovani 
generazioni come esempio da 
seguire. 

La vita e 1'opera di com
pagni come Pietro Secchia e 
Antonio Pesenti non sono 
identiche, ma hanno in comu
ne quei tratti fondamentali 
che sono propri del Partito 
comunista: la lotta antifasci
sta strenua, tenace, pagata di 
persona; la battaglia appas-
sionata per la costruzione di 
unltalia democratica e so
cialista; Timpegno militante 
nella organizzazione delle 
masse e nello sviluppo del 
Partito, delle sue strutture 
organizzate; la positivita e co-
struttivita delle sue proposte 
politiche unitarie; la capaci
ta inesauribile di combatti-
mento; lo sforzo per conqui
sta re nuove forze, per realiz-
zarc nuove alleanze attomo 
alia battaglia delia classe 
operaia, per soddisfare te 
aspirazioni popolari, per ri-
solvere I problemi delia na-
zione. 

Noi salutiamo nelle figure 
di Antonio Pesenti e Pietro 
Secchia due grandi italiani, 
due eminenti patriot), due 
personaggi che IHustrano la 
storia politica e culturale del 
nostro Paese e le lotte del 
movimento operate e comuni
sta Internazionale. Ecco per-
chd cosl, e assieme, 1! ricor
diamo; ecco perche, col dolo
re che ci rattrista, insieme a 
tutti 1 loro carl e a tutto il 
Partito, oggi rivolgiamo loro 
l'estremo saluto con la flerez-
za di averli avuti nostri com
pagni e nostri dirigenti. 

In questi ultimi giorni 11 
Partito ha sublto una nuova 
e grave perdita con la scorn-

parsa del compagno Aldo 
Lampredi, deceduto in Jugo
slavia mentre stava trascor-
rendo un periodo di riposo. 

Di Lui parleremo piu a lun-
go in un altro momento. Oggi 
vogliamo esprimere il nostro 
dolore e ricordare al Comita
to Centrale di cui e stato 
membro, che Aldo Lampredi 
fu uno dei fondatori del Par
tito nella sua citta natale, Fi-
renze. Aldo Lampredi, come 
tanti compagni delia sua ge-
nerazione, ha dimostrato nel 
corso di oltre cinquant'anni 
di vita vissuta e combattuta 
nel Partito e con il Partito, di 
essere un combattente e un 
dirigente di tempra speciale. 
Egli seppe comportarsi con 
fermezza di fronte all'assalto 
delle squadracce fasciste, 
particolarmente bestiale a Fi-
renze, senza mostrare il vol-
to sconvolto dalla paura. Piu 
tardi, di fronte alia disfatta 
del movimento operaio, non 
perse la fiducia nella prospet
tiva del socialismo, ma con-
tinud a Iottare per far vivere 
e combattere il Partito nelle 
condizioni delia clandestlnita. 
per fame lo strumento delia 
riscossa antifascista. 

Arrestato nel 1926, prima 
ancora delia emanazione del
le leggi eccezionali, fu deferi-
to al Tribunale Speciale e 
condannato a 10 anni di car
cere. Ne scontera quasi sette; 
rimesso in liberta per amni-
stia, nel 1932, riprese imme-
diatamente i collegamenti con 
rorganizzazione clandestina 
per aiutarla a superare la 
crisi provocata daH'opera ne-
fasta di alcune spie. Dopo 
due anni di attivita illegale, 
per sfuggire all'arresto, con 
l'aiuto del Partito, riesce ad 
espatriare. 

Un dirigente 
delia Resistenza 

Frequenta una scuola inter
nazionale di Partito e prima 
che II corso abbia fine accor-
re in terra di Spagna a com
battere nelle file dell'esercito 
repubblicano contro le orde 
di Franco e contro Taggres-
sione delle divisioni fasciste 
e naziste. Rientrato in Fran-
cia lavora presso il Centro 
estero del Partito e poi pren-
de parte alia lotta contro lo 
occupante nazista. Alia fine 
del 1943 il Partito lo richia-
ma in Italia e lo designa 
quale responsabile del Trium-
virato insurrezionale del Friu-
li Venezia Giulia. Nel feb
braio 1915 e chiamato a Mi-
Iano, presso il comando del 
Corpo dei volontari delia li
berta, quale vice di Luigt 
Longo. Nei giomi delia libe
razione assolve con fermez
za e intelligenza, assieme al 
compagno Audisio Moretti • 
ad altri compagni, il compito 
che . era stato loro affidato 
dai Comando generate del Cor
po dei volontari delia liberta. 

Nel dopoguerra ha assolto 
compiti di alta responsabili
ta in diverse parti del Pae
se; in particolare e stato vi
ce responsabile delia Com-
missione centrale di Organiz
zazione, membro del Comi
tato Centrale e poi membro 
delia presidenza delia Com
mission e Centrale di Con
trollo. 

Nel rendere l'estremo salu
to al compagno Aldo Lam
predi si confondono ' in noi 
sentiment! di commozione e 
di fierezza. Combattenti e di
rigenti di quella tempra pos
sono uscire solo dai Partito 
delia classe operaia e dei la-
voratori, ispirati dalle idee e 
dagli ideali del comunismo 
scientifico che ha avuto co
me dirigenti uomini delta sta
ture dl Antonio Gramscl e 
Palrniro Togliatti. La vita e 
la lotta di Aldo Lampredi, 
onorano il Partito comunista, 
onorano il popolo italiano e 
onorano la sua famiglia. Alia 
compagna Renata, al figlio 
Roberto e alia figlia Amettt 
crudelmente colpiti nei ml* 
gliori sentimentl, rivolgiamo 
le nostre vive • commoaa 
condoglianze. 
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