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-A 
II rapporto 

citta-regione 
L'egemonia operaia e il nesso tra agricoltura e induslria 

fondamenti dell'alternaliva alio sviluppo monopofisfico 

F o n d a m e n t a l i p e r l ' a d e g u a m e n t o de l 
p a r t i t o ai suo i compi t i a t t u a l i sono la 
s e m p r e p iu v a s t a acqu i s i z ione di u n a 
g ius t a v i s ione g e n e r a l e del p rocesso di 
a v a n z a t a d e m o c r a t i c a ve r so il soc ia l i smo 
ed u n a c a p a c i t a s e m p r e m a g g i o r e di 
a f f r o n t a r e t u t t o l ' a rco de l l e l o t t e p e r la 
r i f o r m a de l l e s t r u t t u r e e c o n o m i c h e e 
d e l l ' o r d i n a m e n t o pol i t ico e, in pa r t i co l a -
re , i p r o b l e m i de l l a p r o g r a m m a z i o n e de 
m o c r a t i c a . Ques t i p r o b l e m i cos t i t u i scono 
u n t e r r e n o di conf ron to e di s c o n t r o r av -
v i c i n a t o t r a le d i v e r s e l inee p r o p o s t e 
da l l e o p p o s t e forze di c lasse e po l i t i che . 

P a r t e n d o d a q u e s t e es igenze . il Comi-
t a to Heg iona le del Lazio r i t i ene d i e il 
s u o cont i ' ibu to a l ia p r e p a i a z i o n e de l l a 
Confe renza naz iona l e d ' o rgan izzaz ione 
d e b b a cons i s t e r e s o p r a t t u t t o ne l l ' e l abo -
r az ione di u n a l inea di p r o g r a m m a z i o n e 
d e m o c r a t i c a ne l la reg ione , d a conf ron-
t a r e , pe r t r a r n e ut i l i indicazioni c r i t i che , 
con gli o r i e n t a m e n t i del l avoro de l pa r 
t i to e con lo s t a to de l la sua organiz / .a -
z ione , su l la l inea e sp ressa d a l l ' u i U m a 
sess ione del C o m i t a t o c e n t r a l e . 

In u n p r i m o esan ie degl i e l e m e n t i c h e 
d e b b o n o cos t i t u i r e nel Lazio u n a l inea 
di p r o g r a m m a z i o n e r eg iona le , a l cun i 
a spe t t i sono a p p a r s i con p a r t i c o l a r e ev i -
d e n z a . II p r i m o a s p e t t o r i g u a r d a l ' avve -
n u t a fo rmaz ione di u n a n u o v a c lasse 
o p e r a i a , c o n c e n t r a t a s o p r a t t u t t o in a lcu-
n e zone d o v e o p e r a la Cassa del Mezzo-
g i o r n o ( p i a n u r a pont ir ia , va l le del Sac -
co, C a s s i n o ) . N o n o s t a n t e i l imi t i a n c o r a 
m o l t o r i s t r e t t i di q u e s t o s v i l u p p o indu -
s t r i a l e . la p r e s e n z a di una forza o p e r a i a 
cominc i a a fars i s e n t i r e ne l la v i ta pol i -
t ica e s i n d a c a l e di q u e s t e zone, e se rc i t a 
g ia il suo peso ne l l a lo t ta pe r u n a so lu-
z ione dei p r o b l e m i sociali c r ea t i o esa-
s p e r a t i da l lo s v i l u p p o i n d u s t r i a l e (casa , 
t r a s p o r t i , i s t ruz ione , e c c ) , in f lu isce su l 
c o s t u m e e su l l a m e n t a l i t a de l l e popo la -
zioni . Lo s v i l u p p o di q u e s t o peso , d e l l e 
l o t t e e del lMnfluenza idea le de l l a c lasse 
o p e r a i a 6 e s s e n z i a l m e n t e a f f ida to a l i a 
cos t ruz ione n e l l e n u o v e f abb r i che di u n a 
o r g a n i z z a z i o n e s i n d a c a l e m o d e r n a e so
p r a t t u t t o del p a r t i t o . 

Q u e s t e zone i n d u s t r i a l i sono co l loca te 
a l c e n t r o di vas t i t e r r i t o r i agr ico l i , da i 
qua l i p r o v e n g o n o ne l la m a s s i m a p a r t e i 
n u o v i ope ra i . I c a r a t t e r i di e s t e r i o r i t a e 
d i c o n t r a p p o s i z i o n e a l l ' a m b i e n t e ag r i co lo 
impres s i a l io s v i l u p p o i n d u s t r i a l e d a l -
l ' i n t e r v e n t o dei monopo l i e del c a p i t a l e 
s t r a n i e r o e d a l l ' o r i e n t a m e n t o deg l i inve
st mien t i de l l a c Cassa >, r e n d o n o piu ev i -
d e n t e ed a c u t o il c o n t r a s t o fra la n u o v a 
r e a l t a de l le f a b b r i c h e e la crisi d e l l ' a g r i -
c o l t u r a e al t e m p o s tesso r e n d o n o piii 
c h i a r o il nes so ind isso lub i le che e s i s t e 
f ra u n a b a t t a g l i a p e r la r i fo rma a g r a r i a 
e la poss ib i l i ty di d a r e a l io s v i l u p p o in
d u s t r i a l e s a n e bas i economiche , facen-
d o n e un e l e m e n t o di p rog re s s ivo s u p e -
r a m e n t o , a n z i c h e di a g g r a v a m e n t o deg l i 
s q u i l i b r i a t t u a l i . 

Q u e s t o in t r ecc io di p r o b l e m i c ' i m p o n e 
di o p e r a r e con u n a v i s ione u n i t a r i a de l 
nesso i n d u s t r i a - a g r i c o l t u r a , che a n c o r a 
n o n m c s t r i a m o di a v e r e p i e n a m e n t e ac-
q u i s t a t o . Su l p i ano o rgan i zza t i vo , c io 
s igni f ica che i p r o b l e m i de l le zone indu
s t r i a l i e la co s t ruz ione del p a r t i t o in 
s e n o al ia c lasse o p e r a i a non r i g u a r d a n o 
l e so le o rgan izzaz ion i di q u e s t e zone , in 
cu i p r e v a l e a n c o r a la vecchia popolaz io-
n e agr ico la loca le , m a d e v o n o i n v e s t i r e 
piii a m p i e zone . 

Di sol i to ta l i zone p iu a m p i e c o m p r e n -
d o n o for t : r a g g r u p p a m e n t i e t r a d i z i o n a l i 
c e n t r i di n o t e v o l e in f luenza del p a r t i t o . 
c h e possono p r o i e t t a r s i p iu c h e in pas-
s a t o a l ia c o n q u i s t a e o r g a n i z z a z i o n e de i 
n u o v i nucle i o p e r a i . E ' q u e s t o il caso de i 
Cas te l l i r o m a n i in re laz ione a l ia zona 
i n d u s t r i a l e di P o m e z i a ; de i M o n t i Le -

p in i in r e l az ione a l ia p i a n a di L a t i n a ; 
di c e n t r i c o m e A n a g n i in re laz ione al 
n u c l e o i n d u s t r i a l e de l l a va l le del Sacco . 
Cio s ignif ica che la b a t t a g l i a p e r la ri
f o r m a a g r a r i a , in t u t t a la sua complessa 
a r t i co l az ione , d e v e d i v e n i r e a n c h e p e r 
q u e s t e zone ( o l t r e che , come d o v r e b b e 
e s s e r e ovv io , p e r q u e l l e non anco ra toc-
c a t e da l lo s v i l u p p o i n d u s t r i a l e ) il p r i m o 
e pr'incipule c o m p i t o pol i t ico, l 'asse de l 
r i n n o v a m e n t o e d e l l ' a d e g u a m e n t o del 
p a r t i t o , de l suo s v i l u p p o o rgan i zza t i vo 
(si pens i al vo to c o m u n i s t a di dec ine di 
m ig l i a i a di c o n t a d i n i ) , de l la sua capa
c i ta di farsi p o r t a t o r e di u n a l inea di 
p r o g r a m m a z i o n e che co l leghi a l ia rifor
m a a g r a r i a , in un vas to m o v i m e n t o un i -
t a r i o a l ivel lo c o m u n a l e e di zona, • la 
so luz ionu dei p i o b l e m i del p rog re s so 
c iv i le dei c e n t r i ab i t a t i , del loro r inno
v a m e n t o u i b a n i s t i c o , del loro s v i l u p p o 
c u l t u r a l e . Ma a n c h e q u e s t o conce t to , 
p u r e e s sendo in l inea di p r inc ip io gene-
r a l m e n t e acce t t a to , non si t r a d u c e an
cora a sufficien/.a in az ione . 

U n a s imi le l inea di p i o g r a m m a z i o n e , 
in u n a reg ione macroce fa la come il La
zio, non p u o p a s s a r e se non t r o v a in 
R o m a u n c e n t r o p r o p u l s o r e e una gu ida . 
Pors i il p r o b l e m a de l l a r i forma a g r a r i a , 
di u n s a n o s v i l u p p o i n d u s t r i a l e del I«nzio, 
s igni f ica cog l i e re i ness j con Roma, con 
la c apac i t a de l la sua c lasse ope ra i a , dei 
suoi i n t e l l e t t u a l i . de l pa r t i t o , di farsi 
p o r t a t o r i de l la causa c o n t a d i n u : di sv i -
l u p p a r e u n a b a t t a g l i a su f o n d a m e n 
tal i a spe t t i del r a p p o r t o c i t t a - c a m p a g n a . 
c o m e que l l i del m e r e a t o di c o n s u m o : di 
a f f r o n t a r e a Roma i p r o b l e m ; u rban i s t i c i 
ed economic i de l la p ian i f i caz ione t e r r i -
t o r i a l e ; di c o n t r a s t a r e i c a r a t t e r i de l l a 
spe sa p u b b l i c a . t u t t a p ro t e sa a incent i -
v a r e la c resc i ta m o s t r u o s a de l la c i t ta e 
r a c c e n t u a r s i del suo c o n t r a s t o con la 
c a m p a g n a ; di c o n t r a s t a r e l ' ind i r izzo . so-
s t a n z i a l m e n t e s u b o r d i n a t o a l l e t e n d e n z e 
de l l o s v i l u p p o monopo l i s t i co , de l le forze 
po l i t i che r o m a n e , dei g r u p p i che a m m i -
n i s t r a n o il C a m p i d o g l i o e la P r o v i n c i a , 
f inora incapac i di p r o m u o v e r e lo svi
l u p p o democra t ic© de l l a reg ione , ed u n 
g i u s t o r a p p o r t o di R o m a col suo t e r r i -
to r io , e c h e c o n t i n u a n o a d a t t a r d a r s i 
n e l l a r i ch ies ta di u l t e r i o r i f i nanz i amen t i 
spec i a l ! p e r Roma , c ioe di u l t e r io r i in-
c e n t i v i a l io s v i l u p p o s q u i l i b r a t o de l l a cit
ta . T u t t o cio n a t u r a l m e n t e non e s a u r i s c e 
il p r o b l e m a di Roma, che ha un evi-
d e n t e c a r a t t e r e n a z i o n a l e e r i a s s u m e con-
t r a d d i z i o n i e squ i l i b r i che i nves tono l ' in-
t e r o paese (bas t i a c c e n n a r e ai p r o b l b e m i 
d e l l a r i f o rma de l la p u b b l i c a a m m i n i -
s t r a z i o n e ) ; r a p p r e s e n t a p e r o un nodo di 
p r o b l e m i i n t o r n o al q u a l e si d e v e l avo-
r a r e p e r r a d e g u a m e n t o e lo s v i l u p p o de l 
p a r t i t o ne l l a g r a n d e c i t t a . 

Cio c o m p o r t a m i s u r e di r i f o m i a o rga-
n i zza t iva ( g r u p p i di l avo ro , zone, comi-
ta t i pol i t ic i e sezioni az i enda l i , c o m m i s -
s ione c i t t a d i n a , e c c ) , c h e t e n d a n o a f a re 
e s p r i m e r e t u t t e le e n e r g i e gia p r e s e n t i 
ne l p a r t i t o a Roma, e ad a t t i r a r n e a l t r e , 
o f f r endo loro u n a m a g g i o r e a r t i co l az ione 
di i n i z i a t i ve e nuov i s t r u m e n t i p e r il de -
c e n t r a m e n t o e l ' a l l a r g a m e n t o de l la re -
s p o n s a b i l i t a pol i t ica . Cio p u o p e r m e t t e r e 
a n c h e di s t a b i l i r e un r a p p o r t o p iu r a v v i -
c i n a t o con le a l t r e forze po l i t i che r o m a n e , 
d i e sono a n c o r a t e . a n c h e se con se r i 
l imi t i di s e t t o r i a l i s m o e di p r o v m c i a l i -
s m o , aj p r o b l e m i e agl i in te ress i in gioco 
ne l l a p r o g r a m m a z i o n e reg iona le . 

Si p o t r a cosi c o n t r i b u i r e , non solo con 
u n a c o s t a n t e e l a b o r a z i o n e , m a a n c h e con 
l ' az ione pol i t ica al ia cos t ruz ione di u n a 
v i s ione di Roma c o m e c i t t a - reg ione , 
d a n d o il neces sa r io r e sp i ro al ia b a t t a g l i a 
p e r la p r o g r a m m a z i o n e e pe r le r i f o rme . 

Enzo Modica 
Segre ta r io del Comitato Regionale del Lazio 

La «tribun a della conferenza* 
isperienxe e opinion? sulla democrazia diretta 

Decentramento 
democratico 
nelle citta 

L' espansione inlnterrotta 
delle citth ha messo in crisi 
la vecchia struttura del parti
to arroccato, in gran parte, 
nei vecchi rioni e nelle peri-
ferie ove in passato era pos-
sibile riunire i compagni e 
aveie rapporti con i lavora-
tori. 

II boom cdilizio. gli sven-
tramenti dei vecchi agglome-
r.tti urbani, I'accreseiuta di-
staii/a tra il domicilio e il luo-
go di lavoro con hi conscguun-
te ulterioie riduzione del tem
po libero. MIIIII tutti elementi 
che luiiuio ~i'iiamente i-ontri-
buito a provocare I'assentel-
aiiio dei compagni dall 'attivita 
delle sezioni, causnndo rifles-
si negativi per la partecipazio-
ne delle masse lavoratrici alia 
vita politica in generale. II 
fatto apparentemeiite parados-
sale del nostro continuo au-
hiento di voti paralk ' lamente a 
una non meno continua iier-
dita cli iscntti va spiegato. a, 
mio modesto giudizio. anche ' 
con la serpeggiante sfidueia di 
strati di lavoratori nella uti-
litft deU'impegno politico (ino-
tidiano. o meglio =fidui'ia nel
la po?sibiIit?i di modificare 
giorno j)er giorno. con il la
voro politico, organizzativo, 
pnrtecipando alle lotte di nias-
sa. le s trut ture dell 'attuale so-
eieta. per cui votando per il 
parti to comunista talvolta si 
intende esprimere una delega 
affinch^ il parti to pensi. fac-
cia. risolva tutto Se si vuole 
eliminnre 11 grave distacco e-
sistente tra gli elettori e gli 
organi di potere e quindi tra 
gli elettori e i partiti e indi-
spensabile creare nuovi or
gani di democrazia diretta. 

Questa esigenza si avverte 
con particolare perentorieta 
nelle medie e grandi eitta ita-
liane. dove un rapporto comu-
ne-cittadinanza e praticamen-
te inesistente. E' vero. il Con-
sislio comunale e eletto da 
tutta la cittadinanza e la rap
presenta tutta. ma questa rap-
presentativith nella pratica 
perde molto del suo vnlore: 
consigli comunali di 50-GO-80 
membri preposti alia ammini-
strazione di citta aventi cen-
tinaia di migliaia e anche mi-
lioni di abitanti. con i loro 
immensi problemi strut tural i 
e infrasrrutturali. urbanistici, 
economici, culturali. assisten-
ziali ecc. non reggono piu, 
sono in crisi. 

Che fare quindi? Si parla 
di decentramento comunale. 
Bene, ma bisogna a t tuare il 
decentramento non semplice-
mente quale misura burocra-
tica con il trasferimento di 
determinnti uffici comunali 
dal centro alia periferia. ma 
istituendo contemporanea-
mente dei comitati di quar-
tiere quali organi di democra
zia diretta. aventi poteri de
cisional! sulla vita stessa del 
quar t iere e le cui decisioni 
siano. in linea di massima. 
vincolanti per le giunte co
munali . 

Certo. per ottenere questa 
importante innovazione occor-
rera una apposita legge. ma. 
nelle more della legue. pen-
so sin compito del Comitato 
Cittadino del partito avviare 
un lavoro di costruzione in 
ogni zona e quar t iere della 
citta di consulte popolari su-
scitatrici di movimento e uni-

ta. prefigurando gli auspicati 
comitati di quart iere. In que
sto lavoro una funzione pre-
minente compete al gruppo 

j consiliare comunista. 
Sovente i nostri gruppi con-

siliari (tra questi vi e il caso 
di Cagliari) agiscono come 
se avea.»ero ricevuta una de-
leK.i di fidueia non sottoponi-
bile a verifica. Fatti fre-
quenti e norm.ill devono inve-
ce diventure le riunioni di ela
borazione, di rendiconto e di 
ltiformazione tra i no.>tri con-
siglieri comunali, l'attivo cit
tadino e yli elettori. si -s'ia 
maggior.mza o minoranza. Piii 
cura e persplcacia deve de-
dicare il partito alia forma
zione del gruppo consiliare. 

II consigliere comunista de
ve p e s e d e r e splrito di sacri-
llcio, passiono e costanza al 
lavoro di gruppo (interventi. 
Interrogazioni. espletazione di 
pratiche ece.>: e deve man-
tenere un continuo e stretto 
legame con il partito e gli 
elettori. Sarebhc temjio di 
guarire la piaga dell'assentei-
smo dei compagni consiglieri 
alle assemblee e attivita con-
siliari. che sarebbe anche un 
contributo alle lotte contro lo 
scardinamento e snaturamen-
to degli istituti rappresenta-
tivi. operato a tutti i livelli 
dalla D.C. 

Cosl come e chiaro che l'at-
tuazione di una giusta politi
ca cittadina non si puo otte
nere facendo astrazione dal 
contesto della linea politica 
generale del parti to di cui la 
nostra iniziativa cittadina de
ve essere una componente 
importante ed emogenea. 

Pletro Ivaldi 
Cagliari 

No vara: i l Comune 
va dai cittadini 

/{ dacumento del "' Comitato 
Centrale in preparazlone della 
Conferenza sottolinea giusta-
mente il fenomeno dell'allonta-
namento del pubblici poteri dai 
cittadini, del deperimento della 
funzione della collettivita sem
pre piii sostituita da ristretti an
che se capaci yruppi di quadri 
Isolutl dalle masse alle quali si 
richiede un interesse politico 
pa.s'.sico ma non una presenza 
determinante nell'oryanizzazio-
ne politica. E' questo un dato 
non trascurabile della situazio-
ne attuale che tuttavia non ve-
de una reale spoliticizzazione 
delle masse e un attenuarsi del
la tensione politica^ e sociale. 

Ci si presenta in concreto il 
problema di inuauyiare una bat-
taulia per impedire lo svuota-
mento dcyli istituti democrati-
vi tradizionali e per arricchirli 
di nuovi compiti. Un'esperienza 
interessante si e realizzala re-
centemente a Novara per quan
ta riyuarda il rapporto fra Co
mune e cittadini e parullela-
mente un'esperienza lia vissuto 
il partito. Nell'arca di quattro 
mesi la Giunta di sinistra (PS 1., 
PS.l.U.P., P.S.D.l. con appoy-
yio externa del P.C.I.) ha indet-
to oltre trenta assemblee. secon-
do la richiesta da noi avnnzata 
fin dalla impostazione del pro-
yramma unitario, e per la qua
le abbiamo dovuto compiere ri-
petute sollecitazioni. 

La nostra richiesta partiva 
proprio dalla costatazione del 
lofioramento del rapporto citta-
dinanza-istituto comunale. com-
provuto dalla partccipazione 
quasi sempre esiyua dei citta
dini ai lavori consiliari. Del 
problema si era parlato rnric 
volte in Consiylio spesso in chiu-
vc di moralistico rammarico 
senza, fra I'altro. vedcre le con
crete responsabilita che sonn 
alia radice delle procedure far-

raginose, burocratiche, nofo.se 
dei lavori consiliari. Poi si e 
cominciato a vedere il proble
ma in termini nuovi. SI consi-
derb che fra i motit'i ded'appu-
rente assenteismo del cittadini 
verso i problemi comunali vi 
erano anche le ntioce condteio-
ni in cui si esplica oygi la vita 
dei lavoratori (orari laroro. 
doppio lavoro. difflcolta dei 
trasporti. e cosl via) oltre al fat
to fondumentale che nelle se-
dute consiliari il diritta del cit
tadini e solo (pwllo di ascoltare 
0 in nessun caso di partecipare 
dlrettamente al dibuttito 

JVaturalmciite queste idee fu-
rono avversate dalla D.C. e dal
le destre sia perche si trorano 
all'opposizione. sia perche il 
personale conservatore di No
vara e tetragono ai problemi 
della vitalita deyll txtittiti de-
mocratici 

Siamo ora in grado di trarre 
un bilancio abbastanza preciso 
deli'esperienza. 

Alle assemblee hanno parteci-
pato non meno di 4000 cittadini 
di ogni corrente politica dei 
quali almeno 400 hanno prc^o 
la parola su ogni aspetto della 
politica comunale. Lo stesso au-
tuisolumento politico della D C. 
e stato travolto dai fatti in qiimi-
to Vinteresse reale del cittadini 
ai problemi ha portato yli stft-
si parroci dei rioni ad essere 
presenti e non sempre per as-
solvere a una funzione polemi-
ca. In qualche raro caso si sono 
fatti vedere alcuni consiglieri 
della D.C. Purtroppo. nel qua
dra del successo indubbio drt-
Viniziativa. la partecipazione 
dei lavoratori immiyrati r statu 
scarsa Perche? Ecco che un 
problema di cui si era sempre 
parlato in termini yenerici di-
rentnra concreto e si imponeva 
anche a chi Vaveva ionorato 
(ora £ stata richiesta una as-

Verso il convegno 

del Tavoliere 

Una grande torza 
da rinnovare 

Al centro della discussione 
che andiamo svolgendo in Ca-
pitanata, in vista della Confe-\ 
renza, abbiamo roluto porrc 
non gia un'astratta riccrca di 
formule organizzative. ma anzi-
tutto un nuovo terreno di ini
ziativa politica e di lavoro, dal 
quale deve poi dtscendere an
che e neces^ariamente un'indi-
cazione piu *trcffamcnte orga
nizzativo. 

A nostro piudirio, nella pro-
vincia di Foggia. ti cenfro eco-
nomico, sociale, politico sul 
quale e giusto conccntrare I'ana-
lisi, r in i - ja t i ra politica e orga-
nizzativa per contrastare e sprz-
zare il meccanismo di sriiuppo 
cconomico rohilo dai monopoli 
e per imporre uno sviluppo de
mocratico imperniato sulla ri
forma agraria, e il Tavoliere. 
In quest'ampia zona pianeggian. 
te (la piii estesa del Mczzogior-
no e la seconda d7talia> piii 
profonde sono le modificaziom 
in agricoltura; qui rinjerrenfo 
del capitalismo aarario. quale 
agente dirctto dei monopoli. piii 
decisamente fa r.entire il suo 
peso e la sua funzione di pom-
pa aspirante del lavoro conta-

ne, dipende il nostro contribu
to alia lona (che in Puylta e 
nel Mezzoyiorno deve essere ri-
presa, organizzata) per la rifor
ma agraria, pilastro di ogni au-
tentica iniziativa meridionalista. 

L'analisi, I'indicazwne di yiu-
sti obienivi non basiano. biso
gna concretamente orgamzs-are 
Jorme ai lotta e movimenti del
le masse contadine, sul piano 
cconomico, sociale e politico a 
livelio provmciale. regionale c 
nazwnate. 

in provincia di Foggia, come 
nei resto delta Pugna, intorno 
al 19S0-1953, iuperando graci 
ritardi nell oriemamento meri-
dionalista e vincendo posiziom 
sbaghate e settarie demmo vi
ta ad un importante movimen
to per liquiaare il latifondo c 
per assestare un primo coipo 
alia grande propriety fondtaria. 
•\e coascpui la leggc $iralcto 
che porio alia espropnazione di 
circa SO mila atari di' terra e 
alia formazione di 6.S72 aziende 
di assegnatari. II vecchio glo-
rioso nucleo dri braccianti sn-
biva cosi una prima trasforma-
zione e nasccva un nuovo nu-
meroso strato contadino. Ad un 

dtno e del suo prodotto. Qui si.fallimento pressoche totale giun 
concentrano sia gli inferrentil pera, di II a qualche anno, la 
dei monopolf fcuccheri/ici). sia' manocra della DC. di fame uno 
quelli dello Stato. in nppojjpio) 

• e funzione dei primi. Ed e qui 
che si conccntra anche. nei gran-

. di centri dt Cerionola. San Se
vern. Foggia, Lucera. Torremag-
piore, Apricena ecc , la forza 

• tradizionale e ntiora del movi
mento rivoluzionario. Ecco per
che" dal modo come riuscirerno 
a sr i luppare nel Taroliere una 
ampia iniziatira delle masse, in 

Inogo di Quelle contadi-

strato prertlepiato, da utiit;ca-
re in funzione di roltura con
tro i braccianti e da massa di 
manovra politico-elettorale. La 
itrayrande maggioranza degli 
assegnatari (oltre 4.500) sono 
oggi nel Tavoliere con le loro 
aziende e tornano, dopo anni di 
inerzia, alia lotta per ricendi-
care il diritto pieno alia pro. 
prieta della terra, la libcrta di 
condurre la loro azienda senza 

imposizioni. la costituzione e il 
funzionamento degli Enti regio-
nali di sviluppo agricolo, ecc. 

In tutti questi anni, in que
sta vasta zona, sopratutto ad 
opera del lavoro contadino. la 
agricoltura si e sviluppata e spe-
cializzata. e crescinto il peso 
dell'azienda coltivalrice diretta 
e quella capitalistica. che gia 
deteneva in Capitanata impor
tant! poM-ioni 

Di pari passo si e accentuata 
la subordinazione della nostra 
agricoltura ai monopoli. i quali 
hanno indirizzato certi mrc.«ti-| 
mentt. hanno orientato ed im-
poxfo determinate colture. or-1 

gamzzando un colossale sistema' 
di rapina 

In questa ^ituazionc vi e cer-
tamente il .Tuporamcmo. non 
della lotta di classe che oppone 
braccianti e capiralitti aprari 
(in questa zona vi sono IS 350 
braccianti avventizi e 6 346 sa-
lariati fissi): che oppone conta
dini e concedenti la terra: brac
cianti. contadini. ceto medio del
la citta ai monopoli, ma ti MJ-
peramento di rccchi obiettivi e 
vecchie forme di lotta car all e-
rizzate dallo scontro frontale dei 
braccianti per il salario e per la 
stessa conquista del latifondo. 

Purtroppo. per tanti versi, il 
nostro partito (con le sue cel
lule. le sue sezioni. il suo modo 
di lavorare) non si e adeguato 
sufficientemente alia nuova si-
tuazione e stenta a trovare una 
giusta linea di azione e una or-
oanizzazione corrispondente. Es-
so ha ntantenuto nel Tavoliere 
ed anche ha accresciuto la sua 
forza e la sua influenza (con 
fenomeni di stagnazione in al-
cuni grandi centri, tradizional-

Esperienze di lavoro 

della Sezione « Temolo » (Pirelli) 
— . . . . . . . . - — « . . . — — - — — _ « , r»-* 

Presenti in fabbrica e 
nei centri d'abitazione 

Non possiamo ignorare lo sforzo padronale di disgregare 
la maestranza e la sua organizzazione politica 

menfe rossi). Oggi, nei 19 co-
muni della zona abbiamo 15 20S 
iscritli c 73 817 voti e ammini 
striamo, assieme ai compagni so-
cialisti, otto comuni. 

Ma nonostante questa forza 
notevole. sentiamo che ci e 
mancata finora una visione d'as-
sieme dei problemi. una piatta-
forma chiara di obiettivi e di 
forme di lotta per la riforma 
agraria: un'organizzazione del 
partito e del movimento demo 
cratico (Comuni. sindacati. coo
perative. associazioni contadine. 
ecc.) ri*pondenti alia nnora si-
tuazionc 

Per affrontare i temi politici 
e organizzatiri dj questa vasta 
zona abbiamo indetto per il I. 
marzo a Cerianola una Confe
renza dei comumsti del Tavo
liere. Da qui. con un'anaIL?i ag-
giornata. con I'indicazione di 
nuor j s tnimenti di lotta e di 
lavoro (ad es. come oraanizzia-
mo i salariati nella azienda ca-
p'rtali<ta; come sviluppiamo la 
nostra organizzazione fra gli as
segnatari: quale lunzione pos*o-
no e devono assolvere i Co
muni nella lotta per una pro-
grammazione democratica e per 
portare alia lotta antimonopoli 
stica lo schieramento piii lar 
go posnbile di force della citta 
e della campagna: come rjorga-
nizzare le cellule e le sezioni) 
da qui vogliamo partire per da
re un forte impulso di rinno
vamento e di refforzamento a 
tutta la nostra organizzazione, 
per dare un contenuto e un re
spiro piu ampio alia nostra oat 
taglia meridicnalista, 

Michele Pii t i l lo 
Foggia 

Abbiamo letto lo s t ra lc io 
delle • p r ime proposte » per 
il Convegno di Torino sulle 
fabbriche e, concordando con 
esso. ci sen t iamo in dovere 
di d a r e quel contr ibuto che 
puo de r iva re daU'esperienza 
dei diciannove anni di vi ta 
della nostra sezione. 

P e n s i a m o anche noi che 
la sezione deve in terveni re 
su tut te le questioni politi
che che la si tuazione pone 
r i ce rcando s e m p r e l 'unita 
con gli o rganismi esistenti 
in fabbrica oppure . quando 
ques to si rende difficile, di-
r e t t a m e n t e con i lavora tor i . 
collegando i problemi. di fab
br ica all*azione genera le del 
par t i to . 

La nostra organizzazione di 
fabbrica poggia su 52 cellule. 
in pa r t e v a h d e in pa r t e vi-
venti solo sulla ca r t a . Nono
s t an te le esper ienze piu va-
r ie (cellule di turno, cellule 
di sezione di lavoro. cellule 
di r epa r to ) non poss iamo di
re di a v e r e risolto il p ro
b lema di un organico inseri-
men to dell 'organizzazione di 
azienda nella elaborazione e 
nella direzione del par t i to . 

Questo ci ha postt in dif
flcolta nel condur re ba t ta -
glie che abbiano una conti
nuity e si colleghino alio 
obiett ivo della t rasformazio-
ne democra t i ca e sociahsta 
del P a e s e . Tut tav ia non pos
s iamo so t tovalu tare la pre
senza del par t i to in p r i m a 
persona in ogm c a m p a g n a , 
in ogni situazione. nelle lot
te pe r la pace , negli scioperi 
e manifestazioni di piazza 
politiche e s indacali . Pur 
t roppo qui e anche il nos t ro 
l imi te : ci p r e sen t i amo a 
c a m p a g n e . cosa s e m p r e uti le 
m a insufticiente a porci al 
cent ro di tu t ta la vita poli
t ica della fabbr ica , ogni 
giorno. 

D 'a l t ro canto sen t iamo la 
esigenza di affrontare nuove 
esper ienze organizzat ive an
che perche ci t rov iamo di 
fronte ad una organizzazione 
produt t iva dell 'azienda che 
si evolve e va organandosi 
in modo ta le da annul la re 
con la sua continua r icom-
posizione la nostra s t ru t tu ra 
fondata sui turni . sulle se
zioni di lavoro, sui repar t i . 
Un 'esper ienza da fare po-
t r ebbe esse re quella di rin-
s a lda r e il l e g a m e coi comu-
nisti della fabbrica net centr i 
di abi tazione. t an to piu che 
i lavora tor i Pirel l i vivono in 
g rand i agg lomera t i propr i . 

In occasionc di scioperi po* 
litici p e r la democraz ia e 
la p a c e a b b i a m o ottenuto la 

mobilitazione del part i to e 
dei lavorator i anche quando 
questi e rano fuori della fab
br ica . Al t re t tanto abb iamo 
ottenuto quando si e t r a t t a to 
di d iscutere piu a fondo la 
necessita che il s indacato di 
c lasse facesse meglio fronte 
al dispotismo fascista in fab
brica o per rafforzare la C.I. 
con un 'azione uni tar ia fra 
anziani e giovani. Lusinghie-
ro successo hanno avuto le 
feste del l 'Unita . r i se rva te ai 
lavorator i Pirelli , che sono 
du ra t e piii giorni e hanno vi-
sto la par tecipazione entu-
siasta delle m a e s t r a n z e e dei 
loro famil iari . 

Ne deduc iamo che sa ra 
opportuno che in questi cen
tri terr i tor ia l i , in cui si ri-
t rovano le forze u m a n e della 
fabbrica. le quali subiscono 
la presenza a volte pa te rna-
listica a volte i l l iberale del 
monopolio, il par t i to trovi 
forme a t t e a po r t a re avant i 
e i n t eg ra re il lavoro. ancora 
insufficiente, che si fa al-
l ' interno della fabbrica. Que
sto compito pot rebbe es se re 
assolto dal Comita to ter r i to-
r iale del par t i to . 

Essendo pe ro la cellula 
l 'organizzazione p r imar i a ir-
r inunciabile. non r i t en iamo 
di dover spc-rimentare even-
tuali r agg ruppamen t i di cel
lule. ne tanto m e n o la sop-
pressione di questa fonda-
menta le is tanza di base . Pen
s iamo invece che fra le cel
lule debba stabil irsi un le
game maggiore: per questo 
ogni m e m b r o del C. D. deve 
fan capo al gruppo presen te 
nel suo r epa r to prendendo 
cosi di re t ta conoscenza dello 
s ta to delle cose, a t tuando 
una efficace direzione e pro-
muovendo una piii v ivace 
esistenza politica della cel
lula. piu capace di autono-
ma iniziativa. Ne beneficera 
anche il so rge re di nuovi 
quadr i . Al t re t tanto dicasi pe r 
la formazione di gruppi di 
lavoro sezionali, autonomi 
nelle decisioni e nell 'elabo-
razione. diret tamente colle-
gati coi d ipar t iment i e i re
par t i . 

La organizzazione politica 
della c lasse operaia non puo 
ignorare . s t ru t turandos i . l 'or
ganizzazione produt t iva pa
dronale, il suo di la tars i sulle 
s tesse a ree di smerc io del 
prodotto, il suo sforzo di fra-
zionare e r ende re precar ia 
l ' aggregazione delle m a e 
s t ranze molt ipl icandone e 
differenziandone i problemi 
e gli interessi . « Divide e t 
i m p e r a >1 Necess i ta quindi 

che alia sezione di par t i to 
di ogni fabbrica del gruppo 
venga in aiuto una nuova 
forma organizzativa che. pur 
non essendo un ' is tanza, dia 
la possibilita di un giudizio 
completo ed una visualc piii 
l a rga affinche di fronte al 
padrone vi sia uno schiera
mento politico omogeneo nei 
fini anche se costre t to ad 
agi re t a t t i camente su terreni 
diversi . Questo Comita to di 
coordinamento del gruppo 
potra de t e rmina re il supera-
mento delle differenze sog-
gettive che pur t roppo esisto-
no fra cellula e cellula. re
pa r to e repar to , e che in 
magg io r misura esistono fra 
fabbrica e fabbrica. 

Sez. «L. Temolo- (Pirell i) 
Milano 

scmblca cittadina specifica). 
II decentramento delle assem

blee ha doruto M'ontrarsi con 
I'assoluta maucan^a di strutture 
rionali o zonali o di frazione 
tdoucc a inicinfirc del genere. 
per cui le assemblee in effetti 
si sono tenute nelle aule degli 
asili. nelle paleslre. nei circoli 
operai 

Dal puiiti) di t'isld politico la 
iuirititica ha .sollerato uuu se
rif di questioni c temi che si 
sono impo\ti alle seyreterie dei 
partiti ed alle stesse Sezioni 
rionali dei partiti vitalizzando 
tutta la politica cittadina. E' 
stato cosi il problema della 
elaborazione dei * ' . . . ' .su scala 
rionule, frazianule, zonule e cio 
ha dato vita in qualche caso a 
pcticioui. a elaborazioni collet-
tive in cui si e manifestata nel 
concreto hi capacita di egemo-
n'ui nel suyyerire soluzioni par-
zuih o yencrali. II nostra parti
to deve ora cimeiifur.si, riutu la 
bdttuylia di principi .sui pro
blemi coucrcti. Si pub wia dire 
che sono emerse ruparita e cu-
renze che sono in stretta rela
zione alia camposizione. alia 
struttura. ul numero. alia efl'i-
cienza, al livello di vita politica 
del Partito nella singula loca
lity e frazione Ma lo stesso 
problema si i\ posto per tutti yli 
altri partiti per cui anche chi 
uveva maiurato cancezioni par-
lamentaristiehe della vita poli
tica a peggio chi non urera mai 
riccrcato il contatto can i citta
dini se non per chledere il voto 
una voltu oyni quattro anni. ha 
doruto riscoprire I'interesse 
reale e la partecipazione effetti-
va degli elettori alia vita poli
tica II Partito in citta ha infine 
constatato come la stessa pre
senza organizzata negli attuali 
'JO nuclei o sezioni sia insuffi
ciente a garantire una iniziativa 
politica in <iuartieri nuori do
rr le assemblee si sono tenute. 

Xuturalmente se si esamina 
I'andamento delle assemblee si 
nota la presenza di molte riren-
dicaziani loculistiche a corpo
rative ma non si pub nemmeuo 
dire che questo sia stato I'ele-
mento dominante perche in 
realta i problemi che sono 
emersi sono stati propria quel
li generali del carovita. della 
condizione umana, della arr'c-
tratezza delle strutture civili. 
dello stato della finanza locale, 
dei rapporti fra Comuni e Go-
verno da cui spesso e emersa la 
necessita e I'urgenza delle . ri
forme strutturali. 

Vi e poi il tato positive che 
da tutte le assemblee e stata 
avanzata Vunanime richiesta che 
tale sistema di concepire il rap
porto fra il Comune c i cittadi
ni non sia confinato al rango di 
un cpisodio ma che venga reso 
pcrmanente almeno due volte 
all'anno. In secondo luogo, e 
risultato chiaro che Vesperien-
za non potra piii essere ignora-
ta da nessuna delle possibili 
mayyioranze consiliari proprio 
perche ha superato i limiti di 
uno strumentalismo di partito 
o di gruppo di partiti emargi-
nando coloro (gli scalfariani) 
che hanno prcferiio I'isolamen-
to dalle altre forze politiche e 
dai loro stessi aderenti 

E" ora necessario che si pro-
ceda a un biluncio critico del 
complesso dell'iniziativa (che 
noi auspichiamo unitaria) nel
la stesso con^iqlio comunale 
ricercando anche la possibilita 
di arrivare in ogni quartiere a 
rappresentanze unitarie e co
mitati rionali pcrmanenti delle 
assemblee comunali. II proble
ma che qui si pone e quello di 
evitare delle costrnzioni sche-
matiche che si scontrino poi wi 
fatti con le divisioni politiche 
reali e quindi che vivano solo 
sulla carta. E* questo un pro
blema di elaborazione unitaria 
che pub avvenire solo a diret-
to contatto della realtd 

Dino Sanlorenzo 
Novara 

Un problema di tutto il Partito 

Gruppi di lavoro 
per gli immigrati 

Centocinquanta comunist i par tec ipant i al Convegno del-
l 'Associazione mi lanese immigra t i sardi hanno votato il 
seguente ordine del giorno: 

« Di fronte al c a r a t t e r e specifico della questione della 
immigraz ione . qua le problema di tut to il nostro par t i to . 
ne l l ' a t tua le si tuazione politica milanese e nazionale, si pone 
l i m m e d i a t a necessi ta di d a r e uno sviluppo generale e spe
cifico, a tutti i livelli. al lavoro in questa direzione. Tale 
lavoro, che ha da to risultati positivi di elaborazione e di 
iniziativa. ha incontra to ostacoli che devono essere superat i . 

« Ostacolo pr incipale e 1'acquisizione da par te di tutto 
il pa r t i to della giusta linea della Conferenza di Milano c 
dei suoi svduppi. 

« A tal fine si pone l 'esigenza di dar vita ad un gruppo 
di lavoro federale autonomo che si articoli nelle zone, nelle 
sezioni. nelle fabbriche e nei cant ier i . che pe rmet t a a tutto 
il par t i to di svi luppare una politica specifica che non pre
senta solo aspett i di c a r a t t e r e organizzativo, ma di sviluppo 
della nos t ra elaborazione circa TEnte locale, il s indacato. 
le cooperat ive. 1'emancipazione femminile. del giovane ecc. 

€ Deve essere , questo. un t ema di fondo della pross ima 
Conferenza nazionale di organizzazione, che si propone sia 
preceduta o seguita da una Conferenza provinciale per ri-
da re impulso genera le alia presenza dei comunisti in tutti 
i set tori della situazione politica. 

« L' inderogabil i ta di una politica del nostro Pa r t i to in 
direzione degli immigra t i c sottolineata dalla presente situa
zione economica che gia in alcuni settori tende ad una re-
crudescenza della concorrenza di manodopera e ad una con-
seguente acutizzazione della tensione fra immigra t i e corpo 
sociale prees is tente >. 

Elaborazione 

e iniziativa 

delle sezioni 
11 Mugello. zona della Pro

vincia ai Firenze essenzial
mente agricola, ha sublto da 
dleci anni a questa parte 
sensibili trasformazionl eco
nomiche e sociali. Ad un 
continuo esodo di mezzadri. 
enceinti dnlla terra, e co
st retti a trovare lavoro nel 
centri industrial!, ha fatto 
riscontro una corrente d'im-
migrati meridional!. Sono 
nate nella nostra zona di
verse fabbriche di confezio-
ni o d'altro genere che han
no assorbito parecchie cen-
tinaia di ragazze e di gio
vani. D'altra parte si e pro-
dotta una trasformazione ca
pitalistica dell'azienda agra
ria ed il m e « a d r o del Mu-
Kollo sta diventando brac-
cinnte. salariato agricolo. 

Questa realt.a pone ancora 
di piii l'esigenza di una ela
borazione politica locale ade-
guata e di pervenire a piu 
eflicienti strumenti organiz-
zativi. 

Ci sono ancora compagni 
che insorgono a difesa del 
<vecchio> quando. per esem-
pio. si discute deH'ineffl-
cienza delle cellule di strada 
e quindi della necessity dl 
trovare altre forme di or
ganizzazione. Eppure questo 
problema £ oggi di grande 
attualita e va risolto dando 
vita a comitati comunali e 
cittadini. a gruppi di attivita 
o ad altre forme che ci per-
mettano di mantenere il col-
legamento con tutti gli or-
gauizzati. 

II problema di una elabo
razione politica anche a li
vedo di base o uezionale si 
pone al partito come que
stione di fondo per un balzo 
di qualita della nostra orga
nizzazione. Avvertiamo sem
pre di piii il bisogno che la 
nostra sezione diventi un 
centro importante di svilup
po e di direzione politica. 
Non si pub aspettare piii 
l ' intervento della Federazio-
ne per muoversi e agire po-
liticamente in una realta che 
a volte nemmeno la Fede-
razione conosce, ma sta al
ia Sezione promuovere pro-
prie iniziative politiche. col-
legate nlla attivita della zo
na. al fine di sapere indi
v i d u a l problemi attinenti 
alia realty e alle aspirazioni 
dei lavoratori per farvi le
va e creare dibattito e mo
vimento politico. 

Ivo Guastl 
Barberino di Mugello 

/ dirigenti 

parlano 

troppo? 
La classe operaia aderlsce 

con slancio e dedizione alle 
iniziative comnniste,' sostie-
ne politicamente e finanzia-
riamente i nostri ideali pa-
gando spesso di persona: 
dobbiamo ammettere che 
una ragione importante de-
re bloccare questo slancio, 
quando si tratta di entrare 
nrlle notfre file. Credo che 
noi paghiamo Vattuale * pro~ 
yresso • fondato sullo sfrnt-
tamento. paghiamo il dram-
matico acutizzarsi dell'in-
vecchiamento delle strutture 
cirili. II caotico sviluppo 
urbanistico pesa sul salario 
e sul tempo da dedicare alia 
cultura e all'emancipazione 
sociale e politica: fatichia-
mo a soddisfare esigenze 
elementari come il sonno. 
Ke risente gravemente la 
vita collegiate. Cosi, in qual-
siasi istanza di partito. dal
la base alia Federazione, 
nelle riunioni col passare 
delle ore i presenti si ossot-
tigliano e i relatori difflcil-
mente possono trarre utili 
conclusionl. 

II problema si risolvera 
solo con l'affermarsi di un 
nuovo modello di esistenta 
e organizzazione civile. tMt-
tavia qualcosa si deve fa
re subito. I nostri dirigenti, 
ad esempio. sempre piu sem-
brano spinti a tenere lunghe 
e complesse relazionl. Capi-
sco che cib derica sia dalla 
maggiore qualifica culturale 
e politica.di quadri sia dal 
complicarsi della dialettica 
politico. Ma deuo dire quel 
che ho lungamente covato 
dentro di me: questi compa
gni sono bravi, sono autentl-
ci rivoluzionari ma vanno 
staccandosi dal modo di vi-
vere e di pensare delle mas
se lavoratrici. 

Dobbiamo serenamente ve
dere quale sforzo essl deb-
bano compiere per imm»de-
simarsi nella dura realtd del 
lavoratori di oggi. Ricordia-
moci che i laporatori che 
avviciniamo per U proseli-
tismo non fanno ultra obie-
zione che questa del/e riu
nioni faticoie per giurtifica-
re il loro diniego ad entrare 
nel partito 

Pietro Bartotett i 
autoferrotramviere • 

di Roma 
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