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Sulle autonomie 

Partito e societa civile 
La democrazia non pub esaurirsi nel momento statuale ne 

nella presenza mortificante dei gruppi di pressione 

Setnbrercbbe che i nostri av-
versari politici vadano risco-
prendo i comunisti non piu 
soltanto perchd noi accettlamo 
il pliiTipartlUsmo, ma anche 
perche siamo juutori dell'auto-
nomia delle distinte e moltcpU-
ci espressionl della vita orga-
nizzata delle masse. E' it caso 
della rivista del mlnistro Pa-
store, ' II nuovo Osservatore ~, 
che ajfrontando it temu del 
• confronto con tt PCI * scrive 
fra Valtro: ~ Oggi i comunisti 
si dichiarinw pronti ad accct-
tare questo studio di sviluppo 
della cli'iltd moderna di Upo 
occldentale e particolarmente, 
la concezione pluralistu della 
gestlone del potere e Vallarga-
viento della base sociale della 
organizzazione politica al di 
1uori della classica contrappo-
sizione fra lavoratori e cupt'ta-
tisti '. 

Arrovesciando lo schema 
tradlzionale secondo 11 quale i 
comunisti concepirebbero le 
autonomic In termini di puro 
strumentalismo, cl si attribui-
sce cosl una concezione della 
vita della societa democratica 
che non e la nostra e che, so-
prattutto. non e rispondente al 
grado di maturita raggiunto 
dai probtemi delta societa ita-
liana. Ma e questa la conse-
guenza ineuifabile del fat to che 
it personate politico democri-
stiano tende costantemente a 
ridurre le masse che esso rap-
presenta ed esprime entro i li-
miti delta moderna espansio-
ne capitalistica. In tale mo-
do, i vari momenti organizza-
ti della societa civile vengono 
degradati di fatto a - gruppo 
di pressione' e permanente-
mente costretti entro it quadro 
del sistema sociale in atto Cid 
e particolarmente pcricoloso 
nel momento in cut la spinta 
insita nella espansione neoca-
pitalistica non imptica solo la 
tendenza a svuotare la funzio-
ne dei partiti, ad inaridire la 
complessiva vita democratica 
al puro momento statuale. — 
con i rischi fotalifari in cid in-
siti —, ma accentua le spinte 
indivldualistiche e disgregatri-
ci umitiando it uatore reate 
delle autonome espressioni del
la societa. 

Spetta dunque a noi contri
bute a che it discorso suite au
tonomie faccla un deciso passo 
innanzi e venga affrontato m 
termini innovatori. E questo di
scorso it partito proletario lo 
assume come suo, perchd par
te integrante del dibattlto sul 
senso storico attuale della sua 
funzione nazionale. 

La Costituzione repubblicana 
espticitamente non riduce la 
diatettica democratica alia vita 
dei partiti. ma sancisce it ruqto 
dei sindacati e il colore dei piii 
dioersi e vari tnomenfi della 
societa civile (all'art. 2 e scrit-
to che * la Repubbtica ricono-
sce e garantisce i diritti inuio-
tabiti dell'uomo. sia come sin-
polo sia nelle formazioni socia
li ove si svolge la sua perso
nality •). 

Tuttora invece, e troppo so-
vente, si vcrifica una indiffe-
renza dello stato verso le mol-
teptlci espressioni delta socie-
t« cleite: si ha per tale via un 
iltusono accesso tumultuoso di 
quatsiuootia gruppo di pressio
ne che ambisce ad affermare la 
propria autorita in ogni campo 
e non soltanto in quello suo 
propria. Si tratta invece di con-
scntiTC ad ognuna delle espres
sioni nuove delta democrazia 
di svilupparsi Iiberamente e 
pienamente: di riconoscerle ta
le ambito: di garantire una so-
vranita entro i limiti delta spe-
ci/ica funzione di ciascun set-
tore: sindacale. femmimlc. con-
tadino. culturale. 

Le autonomie. come espres
sioni peculiar! e dtstinte di for-

. re che concorrono alia costru-
zione di un nuovo sistema che 
concretamente realizza le e-
spressloni piu avanzate e tnno-
ranti delta Costituzione, pre-
suppongono la presenza e il pe
so del partito protetano. Infat-
ti i comunisti. proprio pcrcht 
rappresentano la forza che piu 
conseguentemente tende a su-
perare i limiti storici e le in-
sufficienze di pnncipio del pio-
co democratico borghese. sono 
coloro che nel modo piu tena-
ce tendono a liberare da tali m-
sufficienze i momenti autono-
mi f sono in grado di assumer-
It come dato permanente, civi-
ficatore e innovatore, della so
cieta ifaliana. lunpo ta strada 
che la portera democraticamen-
te a una trasformazione socia
list a. 

E* teoittimo chiedcrsi se Vas-
sieme del Partito — che pur 
rice concretamente e determi-
na polittcamente aid oggi una 
realta nazionale siffatta — ab-
bia presente nella sua pienezza 
it problema. Per cid che con-
ccrne i sindacati, data la forza 
autonoma in essi insita per es-
sere una organizzazione di clau

se, la questione e largamente 
avvertlta ed accolta dal Parti
to. Non altrettanto pud dirsi, a 
mio parere, per le altre espres
sioni autonome della societa ci
vile, nonostante che la elabora-
zione del partito sulle grandi 
questioni national! come quell a 
contadina e quella /emminite, 
consenta la corretta sotuzione 
del problema. 

Prendo ad esempio la condi-
zione della donna. Riconoscere 
la esistenza di una - questione 
femminile - non pud non impli-
care — se della democrazia si 
ha la ufsione cui prima accen-
navamo — cite alle masse fem-
minili in quanto tali compete un 
peso dlretto, oltre e al di fuori 
della pur necessaria e impor-
tunte mediazione dei partiti. E 
infatti la peculiarity della que
stione femminile, di cui si e 
ampiamente discusso nel Parti
to nelle ultime settimane, 
implica che le donne hanno bi-
sogno di una democrazia piena. 
effettiva. compluta e non * pro-
tetta-. 

Non a caso uno dei teml di 
maggiore polemica fra le don
ne democristiane e le donne 
comuniste e stato, negli ultimi 

annl, appunto questo: si nega, 
da parte di quelle, che la condi-
zione della donna sia base rea-
le per la unitd femminile: ma 
con cid stesw implicitamente 
si presenta una vision? della 
•iocieta che viene ricondotta al
ia dimensione dei soli partiti 
Altro e infatti avere coscienza 
del limiti storici insitl nel mo
do stesso con cui si costituiro-
no, dopo la Liberazione, le as-
sociazioni femminili, altro e 
conslderare come dato necessa-
rio e condizionc permanente 
del loro futuro la base partiti
on o interpartiticu. 

Non e senza slgnificato che 
nel movimento femminile uni-
tario sia andato avanti negli 
ultimi anni. di pari passo con 
I'affermarsi della linea di 
emancipazione, un processo di 
vuperamento della cristallizza-
zione in correnti. Cid svuota 
oggettivamente la polemica de-
mocristiana sul necessario *mo-
noideologismo - di ciascun mo
vimento femminile. 

La unitd nelle organizzazioni 
di massa non solo non umilia 
le differenze di poslzioni e an
che ideali, ma al contrario pre-
suppone Vapporto di ciascuna 
di esse alia determinazione di 

Contro Tassenteismo 

una piattaforma comune. Si 
tratta, doe, di sviluppare la 
diatettica delle posizioni al-
I'interno dell'autonomo proces
so di formazione di una linea 
unitaria che ha la sua ragion 
d'essere nelle finalltd proprie 
di ciascuna associazione. 

Cosl posto il problema, la 
esigenza che ciascuna organiz
zazione abbia una sua base de
mocratica, di massa e organiz 
zata. appare condizionc imitate 
per la sua stessa autonomia. La 
garanzia dell'autonomia non sta 
soltanto in un ampio rapporto 
con le masse, ma anche nella 
concezione del rapporto che con 
esse si e capaci di instaurare; 
tuttavia la validitd di una li
nea e affidata alia sua capacita 
di incidere concretamente nel
la realta. 

Anche su questl temi, una rl-
sposta alle csigenze del Paese 
prima ancora che alia polemica 
dei nostri detrattori, deve ve
nire dalla prosslma Conferenza 
di organizzazione. E' questa 
un'altra prova di come not co
munisti siamo la forza che piu 
di ogni altra sa dare un senso 
e uno sviluppo alia democrazia 
italiana. 

GIGLIA TEDESCO 

efiducia 
nei compagni 

L'insufliciente attivizzazio-
ne dei compagni non ci con-
scnte di essere abbastanza 
presenti nelle lotte e piu in 
generate nel movimento del
le masse. II problema di fon-
do quindi che il partito deve 
affrontare per quanto attiene 
l'orgamzzazione e di come 
nuscire ad attivizzare il mag-
gior numero possibile di com
pagni. 

Non esiste un « modo » co
me organizzare il partito. ma 
vi e invece un modo come 
lavorare politieamente per-
che il partito si organizzi. Noi 
a Massa. ad esempio. abbia-
mo circa 2500 iscritti. su 8000 
elettori comunisti e su una 
popolazione di 55 000 abitantu 
Di questi iscritti lavorano per 
il partito. in modo piu o me-
no organizzato. non piu di 
una quindicina. Percho gli al-
tri non lavorano? Evidente-
mente ci sono lacune nel no-
stro lavoro politico e. sicco-
me aflldiamo con molta. trop-
pa cautela lavori responsa-
bili a compagni di base, ci 
sono anche lacune nel nostro 

Una valida esperienza 

I trenta giornali 
comunisti di Torino 

1.200.000 copie annue diffuse in fabbrica, nei quartieri e in provincia 

In provincia dl Torino esi-
ste una rete di trenta perio-
dici mensili comunisti con 
una tiratura che ha supera-
to il milione c duecentomila 
copie nel 19G3. Si tratta di 
organi dei comitati di fab
brica. di zone della citta e 
zone della provincia. che esco-
no a quattro pagine ridotte. 

II piii importante e Unitd 
Operaia, organo del comita-
to di coordinamento della 

, FIAT, con una tiratura men-
sile di 45-50 mila copie. Ksi-
stono altri otto giornali di 
fabbrica che corrtplessivamen-
te rappresentano piu del 60 
per cento della tiratura totale. 
• Tuttavia lamentiamo di 

non essere sufficientemente 
presenti con organi perma-
nenti di propaganda e di 
orientamento in alcuni gran
di settori della produzione: 

Ln prossima pagina 
dedicala alia « Tribnna 
della Conferenza* sa
r i pubhlicata venerdi 
6 marzo. 1 compagni 
debbono indirizzare i 
loro interrenti alia Di-
rezione del Partito, via 
delle Botteghe Oscvre 
n. 4, Roma. > 

Successi 
e lacune 

A1 una sezione 
novarese 

Pubblichiamo uno stral-
cio delta lettera scritta 
dalla sezione € Giarda * 
di S. Martino (Novara) 
al compagno Longo in oc-
ensione del superamento 
del 1001; del tessera-
mento. 

- La nostra sezione di 335 
iscritti (1031- del tessera-
mento dell'anno scorso) e 
•uddivisa in cinque cellule 
a cui pero mancano veri • 
propri comitati dirett ivi ; piO 
che cellule potrebbero esse
re chiamati aggruppamentl 
di case e vie l imitrofe. A ca
po di ogni aggruppamento vi 
e un compagno che fa parte 
del Direttivo di sezione. E' 
nostra ambizione fare in mo
do che le cellule abbiano 
presto un loro regolare fun-
zionamento. 

Siamo del parere che si 
debba sfatare la leggenda 
che non si possa fare di piO 
perche la gente e apatica. 
opportunists. In occasione 
del tesseramento abbiamo 
avuto modo di toccare deci-
ne e decine di famiglie, sen-
t ire il loro parere, ed ovun-
que abbiamo trovato simpa-
tia ed adesione, e tuttl han
no espresso il desiderlo di 
conoscere, sapere di piu. 

Un metodo di lavoro nostro 
e quello di richitdere ad ogni 
attivista di fare quello che 
sa e vuol fare, aenza carichi 
eccessivi impottl a nome di 
una ditciplina ferrea, per lo 
piO incomprcia, e aenza pe-
santi richlami che non siano 
quelli della persuasione. 

Debole e II nostro lavoro 
t ra le donne, eppure abbia
mo una ottantina di iscritte. 
Siamo In buoni rapporti coi 
giovani. Ma anche in questa 
direziont molto reata da fa
re. Nelle t re principal! fab-
briche della zona: Del l 'Erra , 
Palconi, Fa user, non casen-
doci cellule funzionanti, gli 
iscritti fanno capo alia Se
zione m a con attivita indi-
viduali. 

metallurgici (a parte la 
FIAT), tessili. chimici. Men-
tre operiamo per uscire con 
altri periodici nelle maggiori 
fabbriche di questi rami. 
cerchiamo di ov\'iare a que
sta insufficienza diffondendo 
in essi speciali numeri di 
Unitd Operaia 

Le altre 21 testate oppar-
tengono ad altrettanti comi
tati di zona della citta e del
la provincia. La loro tira
tura varia dalle 5.000 alle 
15 000 copie per ciascuno de-
gli 8-9 numeri all'anno. 

La validith di questa no
stra esperienza e s t a t a riba-
dita da un recente Convegno 
provinciate a cui hanno par-
tecipato le redazioni dei gior
nali e i dirigenti dei comitati 
di fabbrica e di zona. 

In primo luogo vi e da con-
siderare che questi giornali 
si collocano come momento 
permanente di tutta la nostra 
azione di propaganda, orien
tamento e organizzazione del
ta iniziativa politico, contri-
buendo alia continuity e or-
gamcita del discorso politico-
ideale che il partito rivolge 
ai lavoratori e a tutta 1'opi-
nione pubblica. Per il loro 
carattere non possoio issere 
considerati sostitutivi di al
tri strumenti tradizionali di 
propaganda e di orientamen
to (comizi. dibattitl pubblici. 
conferenze. giornali. giornali 
parlati. volantini. manife.-ti. 
proiezioni • einematografiehe. 
ecc.) strumenti attraverso i 
quali portiamo avanti le ini-
ziative del - giorno per gior-
n o - . dettate da singole esi-
genze. E cosl pure essi si 
differenziano sostanzialmente 
daU'l/nttd. Pur affrontando 
alcuni temi della nostra pro-
blematica politica generate 
e>5i sono il prodotto della 
elaborazione dei problemi lo-
cali attorno ai quali si or-
ganizza e sviluppa I'azione e 
il movimento unitario della 
classe operaia e di altri stra
ti sociali. Essi sono quindi 
strumenti e centri di iniziati
va politica degli organismi 
dirigenti delle fabbriche e de
gli organismi decentrati del 
partito (zone) in citta e in 
provincia 

La loro diffuMone di mas
sa permette di arrivare a 
gruppi molto estesi di citta-
dini che in genere «;ono in-
fiuenzati da fonti estranee al 
partito. e di stabilire e con-
solidare il rapporto demo
cratico permanente tra il par
tito e i lavoratori, e. in pari 
tempo — in quanto i giornali 
sono organi periferici — di 
rafforzare il carattere demo
cratico del partito 

- Esaminando i punti deboli 
della nostra azione di pro
paganda e orientamento e i 
difetti di impostazione dei 
nostri periodici. il Convegno 
ha affermato I'esigenza che i 
giornali si caratterizzino co-
.rne organi di elaborazinne 
politica e di propaganda dei 
comitati di fabbrica e di zo
na. Owiamente essi non oos-
sono essere solo degli organi 
di informazione e registrare 
le cose che succedono. ma de-
vono riuscire a far succedere 
le cose, eioe a organizzare it 
movimento attorno ci proble
mi del partito. 

Essi dovranno aiutarci a 
rendere chiari i nessi che 
uniscono i vari aspetti della 
nostra azione politica. Ecco 
perche abbiamo fnsato un ar-

co tematico in cui vogliamo 
che emergano soprattutto: il 
rapporto tra Iotta sindacale 
e lotta politica. tra lotta nel
la fabbrica e lotta nella so
cieta. tra lotta rivendieativa 
immediate e programmazione 
democratica. nonehe il valore 
unitario della Iotta per la 
svolta a sinistra, la funzione 
degli Enti locali in rapporto 
sia alle rivendicazioni imme
diate che alle riforme di 
struttura. le trasformazioni 
economiche. il dibattito nel 
movimento comunista inter-
nazionale. il rapporto tra lot
ta democratica e lotta per il 
socialismo. 

E' evidente che per man-
tenere o potenziare una rete 
di giornali. con le caratteri-
stiche e i contenuti cui ab
biamo accennato. occorre 
un notevole sforzo politico 
organizzativo e finanziario. 
Ma 6 proprio lavorando nel
la direzione di aumentare il 
numero dei giornali che sia
mo riusciti a mettere in mo
vimento molti compagni dei 
comitati di fabbrica e di zo
na e a stimolare questi or
ganismi a discutere i proble
mi politici generali c parti-
col a ri, i problemi della con-

dizione operaia nella fabbri
ca e nella societa. 

Lo sforzo finanziario, in 
quanto i giornali vengono 
diffusi gratuitamente, 6 no
tevole, ma proprio perche il 
giornale e sentito alia base 
come cosa propria il contri
bute che viene dalle organiz
zazioni di fabbrica e periferi-
che (pubblicita. abbonamen-
ti sostenitori, contributi del
le Cellule e Sezioni), fa si 
che la Federazione interven-
ga per il solo 40-451 del co-
sto totale. 

Naturalmente non tutto va 
perfettamente; vi sono difet
ti di contenuto e non sempre 
si riesce a mantenere la pe-
riodicita mensile. 

Complessivamente, per6, 
questa attivita rappresenta 
per la nostra Federazione 
una valida esperienza e un 
patrimonio che dobbiamo 
sempre piu arricchire non 
soltanto per stimolare l'at-
tivita degli organismi di ba
se e decentrati del partito. 
ma per mantenere perma-
nentemente aperto il dialogo 
tra il nostro pnrtito e il mo
vimento operaio e demo
cratico. 

G I A N N I F E R R E R O 
(Torino) 

atteggiamento verso 1 com
pagni di base Ecco due mo-
tivi per i quali. secondo me. 
non riusciamo ad attivizzare 
i compagni. 

Sulla prima questione pos-
siaino dire qualcosa. La si-
tuazione economico-sociale 
del nostro comune e fra le 
piu arretrate d'ltalia. abbia
mo frazioni e campagne fra 
le piii desolate e povere. Nei 
nostri luoghi di lavoro o uffl-
ci. sono lesi quasi tutti i di-
nttt sindacah e la vita del 
lavoratore nel posto di lavo
ro e concepita come quella di 
una macchina che deve tace-
ro. lavorare e produrre. A 
tutto cio non cornsponde una 
nostra chiara. sferzante de-
nuncia. Qiidiido i problemi 
toccano la vita quotidiana dei 
compagni, questi si sentono 
portati ad affrontarli e risol-
verli: per contro se il pro
blema non ha immediatezza, 
piu diftlcilmente e capito dal 
lavoratore. 

Quindi: vagliando meglio le 
questioni generali che il par
tito pone (pace, programma
zione, blocco storico. ecc.) al 
lume della realta locale, si 
deve avviare un lavoro poli
tico conseguente che per noi 
di Massa signiflca soprattutto 
lotta serrata contro il gover-
no locale e centrale. fondata 
su positive soluzioni dei prin
cipal! problemi clttadini (o-
spedali. scuole. case popo-
lari. turismo). e poiche i pro
blemi sono differenti. diffe-
renziato deve essere il lavoro. 

E qui viene il secondo pro
blema. Dobbiamo creare grup
pi di lavoro formati non solo 
da compagni specializzati ma 
anche da altri compagni che 
offrono garanzia di serieta e 
di responsabilita. Occorre da
re piu fiducia ai compagni, 
e lasciare loro piu autonomia, 
se vogliamo attivizzarli e for-
marli come quadri. ! 

Per rimontare questa sihia-
zione propongo: 

1) coordinamento del lavo
ro di questi compagni che 
gia lavorano per il Partito 
come segue: a) riunfone set-
timanale dei gruppi consilia-
ri del Comune e della Pro
vincial b) creaziorie dei grup
pi di lavoro per la sanita. 
il lavoro e l'urbanistica: 

2) impegno. da parte di 
questi compagni per una am-
pia iniziativa nelle fabbri
che e luoghi di lavoro. agi-
tando i problemi della Sicu-
rezza sociale (infortuni) e del 
rapporto padrone-lavoratore: 

3) propaganda nelle fab
briche e luoghi di lavoro 
(uffici. scuole> contro il la
voro straordinario: 11 tempo 
libero e alia base delle pos
sibility d'impegno politico dei 
lavoratori. 

Sono cose molto semplici. 
e che implicano per ora. solo 
l'attivita di quella quindi
cina di compagni che ho det
to: ma dalle piccole cose bi-
sogna cominciare per arri
vare alle grandi. II Partito lo 
si organizza lottando. e per 
la lotta occorrono uominl. 
idee e. p:u precisamente uo-
mini militanti e idee rivolu-
zionarie. 

GAETANO MATTAROCCI 
MASSA 

Dal documento di Cosenza 

II rapporto fra partito 
e movimento di massa 

Anche la Federazione di Cosenza ha elaborato un proprio documento, a Integra-
zione di quello nazionale, come base per U dibattito preparatorio delta Con/erertro. 
Esso si articola su tre ordini di problemi: le nuove condizioni oggettive create dal feno~ 
meno emigratorio, il lavoro di massa del partito. e i problemi di piu immedlato impeono 
(it partito negli Enti locali. it decentramento organizzativo, U funzionamento degli 
organi dirigenti). 

Dal contesto risulta che preoccupazione prima dei compagni cosentinl e quella di 
suiluppare la capacitd di iniziativa del partito. definire con piu precisfoue lo spazio 
che il partito deve sapere occupare nell'articolato movimento delle masse. Ne e deri-
t'ata la decisione di convocare un convegno prouinctale sul lavoro di massa con la 
parteciparione di tntti i comitati direttiui di sezione. II documento nel suo secondo 
capitolo si limita. in vista di tale inteiatiua. a considerare su un piano generate il 
problema del rapporto del partito con il moulmenfo di massa. Tuttavia, anche in questi 
limiti. il testo appare di indubbio interesse. ed e per questo che lo pubblichiamo. 

Altre profonde e sostanziali novita si 
sono verificate nella nostra provincia in 
ordine al rapporto fra partito e s.ndacato 
e quindi all'inizJativa del Partito fra le 
masse. 

Nel passato. sia pure per la concezione 
del sindacato come cinghia di tra^missione 
del partito. sia per la debolezza strutturale 
del s ndacato in Calabria, il Partito flniva 
con il sostitiiirsi al sindacato organizzando 
e conducendo in prima persona (con im
pegno direrto di niezzi e di uomini) anche 
se sotto l'etichetta del sindacato. tutte le 
lotte p.ii impegnatve Mano a mnno che 
il sindacato p cresciuto e si ^ono superate 
le vecch.e teorie sulla sua funzione mano 
a mano che I'azione sindacale e andata in-
vestendo sempre nuove masse estranee e 
talvolta lontnne da noi, sarebbe stato oltre 
che lnipo^sibile, profondimente errato con-
tinuare a sostituirs. ad esso L'iniziativa 
sindacale fu quindi restituita alia sua sede 
naturale. il sindacato 

Ma mentre giustamente tutto questo avve-
n:va. noi non abbiamo adeguato la nostra 
iniziativa e la nostra struttura per la ricerca 
di forme autonome peculiar! e caratteri-
stiche del Partito. per garantirne l'inter-
vento. la presenza e l'impegno in tutte le 
lotte. ad un livello non piu sindacale — co
me avveniva ieri — ma prettamente poli
tico Pertanto si e veriflcato un errore molto 
serio- il dis.nteresse e il distacco del Partito 
dall'iniziativa delle masse. Questo fenomeno 
di distacco dalla iniziativa di massa si e 
registrato soprattutto in periferia dove le 
nostre sezioni hanno tralasciato ogni cura 

in questa direzione. Da qui anche una seria 
pesantezza e un certo disngio nello stesso 
lavoro di tesseramento. che ha finito per 
occupare gran parte dell'attivita sezionale 
e che venlva portato avanti in maniera sle-
gata dalle iniziat.ve e quindi andava assu-
mendo caratteristiche scarsamente politi-
cizzate. 

Ma l'aspetto piu negativo di questo feno
meno lo si registrera nella carenza di un 
apporto adeguato dei comunisti alio stesso 
sindacato Di c:6 ha risentito lo stesso sin
dacato. che in questi anni e pas<$ato giu
stamente dal carattere di sindacato prote-
statario e strutturalmente debole al caratte
re di sindacato con piii elevate capacita con-
trattuali e con la giusta tendenza a strut-
turarsi organizzativamente al livello aren-
dale. Ma sono andate afllorando nel sinda
cato anche tendenze non sempre g.uste. per 
cut fenomeni e tendenze burocratiche e cor-
porativistiche incominciano ad appalesarsi. 

Si tratta, come partito. di acqusire la 
sensibilita e la capacita di strutturare la 
nostra iniziativa in modo da dare un ap
porto qualiflcato e caratterizzato al livello 
di tutti i movimenti di massa: eioe fare 
svo.lgere al Partito fra le masse una propria 
iniziativa politica. che sorreggendo quella 
sindacale. dia di volta in volta una pro-
spettiva piii avanzata Ma si tratta anche 
di .nteressare tutti i compagni al lavoro 
sindacale. facendo si che ogni nostro orga
nizzato sia anche attivo nel proprio sinda
cato. faccia sentire e pesare il suo orien
tamento per arricchire la vita democratica 
del sindacato stesso e contribute a darati 
un orientamento sempre piu giusto. 

Funzione «dirompente» 

della questione femminile 
La crisi della mediazione cattolica fra donna e societa, 

apre al Partito un piu vasfo terreno di iniziativa 

Alia Conferenza nazionale 
delle donne comuniste si dis-
se che la questione femminile 
assumeva nei confronti della 
societa una funzione ~dirom-
pente ». Credo si possa tran-
quillamente affermare che 
questa funzione essa I'assume 
nei confronti di tutta la so-
vrastruttura politica e quin
di anche della politica e della 
organizzazione del nostro Par
tito. 

Per quanto ci riguarda. 
dobbiamo registrare un du-
plice. preoccupante ritardo. II 
pnmo. 6til terreno degli 
iscritti ove constatiamo la 
diminuita nostra presenza 
tra le masse femminili (di 
per se non molto apprezza-
bile ma che manifest a una 
carenza grave, di quatitd, del
le nostre iscritte tra le don
ne lavoratrici); 1'altro. di ini
ziativa politica tra le masse 
femminili. Qui, dinanzi al-
l'urgenza dei problemi della 
donna si manifesta U ritardo 
generale della nostra inizia
tiva politica. nel saper tro-
vare quotid:anamente un no
stro posto come partito po
litico dinanzi all'lmportante 

Sulle Federazioni di una stessa provincia 
~l 

! 

L 

Come e noto. il documento 
del C.C. per la Conferenza, 
riferendosi alle provincie 
con piu federazioni. affer-
ma la necessita di accen
tua re il collegamento fra 
tali federazioni alio scopo 
di promuovere 1'aiuto dei 
C.F. piii forti a quelli piii 
deboli e di permettere una 
azione unitaria provinciate. 
e ipotizza. in taluni casi. la 
unificazione delle federazio
ni e la sostituzione di quel
le non del capoluogo con 
Comitati di zona In varie re-

§ioni (I-ombardia. Toscana, 
icilia, Sardegna* il proble

ma e attualmente in discus-
sione. Riteniamo utile ri-
ferire le valutazioni e gli 
orientamenti di alcune delle 

Dopo VS Congresso, il de
centramento polttico-organiz-
zalivo del Partito fu attua-
to con la costituzione di 
nuove Federazioni nelVam-
bito di una stessa prorincia 
Possiamo rilevare oggi. che 
a cid si - procedette senza 
una valutazione profonda 
della necessita di alcune con
dizioni basilari quali la qua-
lifica del gruppo diriacntc 
e la garanzia del collega
mento con V altra Federa
zione delta stessa provincia 

Partendo dalla esperien
za fatta nella provincia di 
Frosinone (dove esistono dne 
Federazioni: Frosinone e 
Cassino) si pud esprimere 
un giudizio positive sulla 
Federazione di Cassino se si 
considerano i ri.mlrati del 
tesseramento e dell'attirttd 
corrente del partito 

/I dt/eito fondamentate e 
pero costiluito dalla man-
canza di un cottepamento 
permanente con la Federa
zione di Frosinone per cui 
si e prodotto un diaframma 
tra le due zone della prorin-

federazioni interessate. co
me risultano da note infor
mative delle rispettive se-
greterie rcgionalL 

NONZA (Milano): una dele-
gazione federale partecipa 
al C.F. di Milano: stanno per 
essere costituiti il Comitato 
comunale di Monza e due 
Comitati di zona i cui se-
gretari faranno parte della 
suddetta delegazione; ver-
ranno immessi nei vari 
gruppi di lavoro della fe
derazione milanese compa
gni di ognuno degli organi 
decentrati della Brianza: un 
coordinamento settimanale 
verra stabilito con l'Ufficio 

di segretcria di Milano per 
l'attivita corrente. 

(0M0 e IK(0S| sla di. 
scutendo suH'opportunita di 
istituire una consultazione 
periodica dei rispettivi Di
rettivi o di organizzare una 
consultazione permanente 
fra delegazioni dei C F. con 
possibility di integrazioni a 
seconda dei problemi da af
frontare. 

ftfMA 
vntriM (Cremona): il segre-
tano della Federazione en-
tra nella segreteria di Cre
mona e sei compagni cre-
maschi entrano nel C.F. del 
capoluogo e due nel Diretti
vo: la partecipazione della 

Un'opinione da Cassino 
cia. in oonuna delle quali il 
Partito ha operaio senza te-
ner conto di cid che venira 
fatto nell'altra. Questo ha im-
pedito ai due gruppi dirigen
ti di arere una visione piu 
ampia dei problemi del 
Partito e della situ azione e-
conomtco-pohtica della pro
vincia con nocumento dello 
sriluppo del Partito e del 
morimento democratico. 

L'esistenza di due Fede
razioni ha anche aliment at o 
un malinte*o spirito di pa-
triofti,?mo locale " L'etabora-
zione politica e stata timita-
ta ed insufficiente: lo stesso 
dicasi per la partecipazione 
dei compagni del C.F. e della 
CFC alia direzione ed alia 
realizzazione dell'iniziatira 
politica Cid si e veriflcato 
per la debolezza del gruppo 
diripente della Federazione 
di Cassino che, dobbiamo 
dirto chiaramente, non e sta
to . aiutato sufficientemente 

dal Centro e dalla Federa
zione capoluogo. 

Quando formammo le Fe
derazioni non provinciali ub-
bidimmo ad una esigenza di 
autonomia politico e orga-
ni"atira anche perche non 
si conoscerano a quel tem
po altre forme che potesse-
ro assicurare. ad alcune zo
ne. Vautonomia rivendicota 
dai compagni Ma oggi? La 
nuova rituazione politica de-
terminatan con la parteci
pazione del PSl al poverno. 
If nascita del PSWP e la 
necessitd di avere collega-
menti con le altre forze po-
litiche nostre interlorutrict, 
i comviti derivanti dalla pro-
qrammazione democratica e 

" la mutata realta economico-
sociale. ci impongono di a-
rere a livello provinciate nn 
gruppo dlrigente politiea
mente preparato, unito e ca-
pace. Dunque; e utile man-

. tenere in alcune provincie 

delegazione di Crema av-
viene non a livello esecuti-
vo ma politico, di elabora
zione e di coordinamento 
per le iniziative di dimen
sione provinciale: la fede
razione di Crema sopprime 
il proprio Direttivo ed al-
larga la Segreteria 

VIAREGGIO e PRATO le dIie 
federazioni hanno dato buo-
na prova di se. II coordi
namento con le rispettive 
federazioni capoluogo' e as-
sicurato da periodiche nu-
nioni comuni a livello di Se
greteria e di Direttivo. Sui
te questioni generali, il 
coordinamento awiene in 
sede regionale. 

I'atfuale struttura del Parti
to basata su 2 Federazioni'' 
Su questo il giudizio e con-
trastante. 

Tutto it Partito. perd, e 
unanime nel riconoscere la 
necessitd di avere un colle
gamento permanente su sea-
la provinciale. 

Fino ad ora tutti i tenta-
tivi fatti si sono dimostrati 
inefficaci e quasi nulli. La 
trasformazione delle Federa
zioni non provinciali in Co
mitati di zona permettereb-
be di superare, con una for
ma organica e politieamente 
gtusta. questo problema Oc
corre. perd. che dalla Con
ferenza di organizzazione e-
scano precisati i compiti. le 
funzioni. la struttura dei co-

, mitatl di zona per garantire 
quella autonomia politica ed 
organizzativo necessaria in 
talune zone, e contempora-
neamente occorrerebbe pre-
cisare che la decisione per 
il mantenimento o meno di 
queste Federazioni e deman-
data al C.C. 
FRANCESCO NOTARCOLA 

azione autonoma che le or
ganizzazioni di massa dispie-
gano nella societa. Resisten-
ze molto serie si ntrovano 
nel Veneto Penso non «?ia az-
zardato dire che da noi e 
ancora rintracciabile una vec-
chia concezione del partito 
che rinuncia ad essere forza 
determinante della vicenda 
politica. che si accoda alle 
difficolta oggettive. sottova-
luta il momento della - com-
petenza - sui problemi della 
societa: ed in definitiva espri
me una tendenza al partito 
cosiddetto di opinione. Cosa e 
se non questo. la tendenza a 
non vedere le masse femmi
nili come protagoniste e co-
struttrici esse stosse di una 
svolta politica e pensare che 
attorno a questi problemi ba-
sti solo avere una «opi
nione -? 

Al contrario oggi il grado 
di maturita della questione 
femminile esige un Partito 
forte, numeroso capace di 
organizzare quotidianamente 
la battaglia politica delle 
masse 

Come si colloca in questo 
quadro quello che comune-
mente si chiama - il lavoro 
delle donne -? Oggi piii che 
nel passato i problemi delle 
donne eono quelli di tutta la 
societa e tutto il partito ne 
deve essere investito Ma det
to questo. resta aperto il pro
blema del lavoro differenzja-
to verso le donne e della sua 
conness one con l'iniz:ativa 
generale del partito. in quan
to. quella femminile. e. ap
punto. una *• questione -. A 
mio parere il lavoro diffe-
renziato. particolare. resta 
uno stmmento indispensabile 
p»r ottenere una partecipa
zione reale delle donne al 
problemi che mteres^ano tut
ti. per introdurre nella loro 
soluzione anche una - motiva-
z.one femminile -. E' logico 
prevedere che anche all'in-
terno de. gruppi di lavoro del 
partito si riproporra. in qual-
che mifiura. la questione del
la attivita differenziata. Inol-
tre. mi pare che questa atti
vita resti un fattore decisivo 
in generale perche nelle no
stre Setoni e nelle zone vi 
s:a una vera partecipazione 
a tutti 1 momenti della vita 
del Part to 

La funz.one della commis-
sione femminUe deve mutare 
nel senso che devono diven-
tare prepond°ranti i compiti 
di eI.7boraz.one. di stimolo. di 
coordinamento della iniziat.-
va dei gruppi, di formazione 
dei quadn e di organizzazio
ne dei dibitfcto ideate. 

Mi rendo conto che questi 
sono problemi difficih. specie 
in una Reg:"one come la no
stra. ma mi pare ind*>pen«a-
bile jperare su questo sche
ma «e si vuoie dispiegare al 
mass!mo la nostra capacita di 
far contare le masse femmi
nili. fra le quali vi e una 
tensione reale. confermata 
dalle recent:, travolgenti lot-
te anche nel Veneto delle tes-
sUi, delle lavoratrici chimi-
che. delle insegnanti. delle di-
pendenti statalu 

E" anche vero perft che que
sta tena:one deve trovare uno 
sbocco piii ampio Ma quale? 
La DC e le vane organizza
zioni cattoliche venete sono 
estremamente preocenpate 
delta rottura del mondo coo-

tadino e dei problemi solle-
vati dall'lngresso delle donne 
nella fabbrica. Gia la DC ha 
tentato, promuovendo lo svi
luppo del comune rurale. del-
1'- orto accanto alia fabbri
ca - — secondo il - veneti-
smo - caro all"on Rumor, oggi 
proposto come modello nazio
nale — di contenere le la-
cerazioni sociali e politiche 
derivanti dalle trasformazio
ni. Ed ha avuto un suo ri-
sultato come dimostra Tan-
cora massiccio voto femmini
le per ia DC. 

Ma i problemi aperti dalla 
crisi agraria e dallo 6viluppo 
industriale del Veneto resta-
no ed in particolare quelli 
delle donne lavoratrici. espe-
nmentate da importanti lot
te contrattuali e per la pa-
rita. 

Ciononostante. anche se for
ze nuove sentono i problemi 
in modo diverso. «i punta ad 
un nuovo immobitismo poli-
tiro delle masse femminili 
con il tentativo di ancorarle 
ad una visione conserve trice 
della famiglia. della societa. 
del ruolo della donna e oosl 
via. lasciando che la CISL 
colga nella fabbrica. in una 
certa misura, la carica riv»n-
dicativa ma impedendo che 
essa diventi riuendicazione 
politico. 

Noi dobbiamo rompere que
sto disegno proprio collegan-
do continuamente la lavora-
trice alia societa (e quind: 
alia fabbrica in modo nuovo) 
con una nostra iniziativa po
litica puntuale e articoiata. 
Gia la congiuntura economics 
comincia a mettere a nudo il 
carattere organicamente debo
le. espoeto. della oecu pa zio
ne femminile. particolarmen
te nel Veneto dove le don
ne lavorano. salvo l'isola tes-
sile nel v.centino. nella pic-
co.a e media Industrie E* 
logico che insieme ai proble
mi dei limiti della occupazio-
ne. della riforma delle strut-
ture civil! va posta con for
za la difesa della occupas'o-
ne. facendo della rimozione 
di tutte le cause che la r«n-
dono precaria un momento 
decisivo di lotta per una pro
grammazione democratica. e 
di dibattito pubblico con gli 
altn Partiti che dia forza an
che a coloro che in campo 
cattolico si pongono questi 
problemi. 

Dlrei che ancora una vol
ta la situazione delle donne 
ci impone di mettere in di-
scussione i fini della societa, 
di sollecitare momenti di au
tonomia nella societa civile, 
di indicare linee concrete di 
programmazione regionale. 

Ma per fare tutto ci6 occor
re superare i vuoti nel rap
porto Partito-masse femmini
li. Qualcuno ha pariato in 
proposito di misure di emer-
genza. Intanto mi pare oc-
corra espnrr.ere un parere 
favorevole sulla proposta del 
Comitato Centrale di convo
care. come prassi normale, 
conferenze annual! delle co-
munifte nelle zone e nelle 
federazionL Riguardo alia 
emergenza sarebbe giusto. 
per cominciare, che il di
battito avesse. su questi pro
blemi. appunto questo carat
tere. 

A N I T A PASQUALI 

del Comitato regional* vi 
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