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Dal documento di Genova 
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impegno 
ideale 

€ La prima grande scelta dl lavoro che viene pro-
posta al dibattito sui problem! del Partito a Genova c 
quella di un grande, rinnovato, permanente impegno 
Ideale e culturale. 

L'esigenza di questa scelta prioritaria si impone nel 
momento in cui — insieme agli altri fattori che agi-
scoao negativarnente sulle condizioni della vita demo-
cratica delle masse — particolare peso assumono le 
nuove espressioni di concezioni economicistiche e tecno-
cratiche che si manifestano neWazione politica e ideo-
logica delle forze dominanti del neo-capitalismo italiano 
e che oggi tendono a presentarsi con forza e con am-
piezza di strumenti anche nella nostra citta. Giungendo 
a condizionare e subordinare una parte del movimento 
operaio, a isolare e neutralizzare fermenti e spinte di 
emancipazione pur largamente presenti tra le giovani 

• generazioni. tra le masse femminili entrate nella pro* 
duzione, tra i ceti intermedi particolarmente nelle nuove 
articolazioni in sviluppo (impiegati, tecnici, insegnanti. 
intellettuali). 

Nella nostra citta queste piu agguerrite e raffinate 
forme di penetrazione ideologica si intrecciano ancora 
largamente alle piu tradizionali forme di pressione 
ideologica conservatrice e di oscurantismo, immobili-
smo, provincialismo culturale che in modo esclusivo 
hanno caratterizzato cosi a lungo la posizione dei 
locali ceti dominanti. 

E' indiscutibile clie questa molteplice e pericolosa 
pressione ideologica non trova ancora risposte adeguate 
da parte del partito e piu in generale da parte delle 
forze piii avanzate e consapevoli dello schieramento 
democratico. Esiste in questo campo una vera e pro
pria « strozzatura » per il movimento democratico ge-
novese, che e fatta anche del peso negativo di tutta la 
tradizione di disinteresse ideale tipica del movimento 
operaio genovese, ma che oggi occorre affrontare e 
rompere. Cio 6 quanto mai urgente per raf forza re tutte 
le condizioni della battaglia democratica e socialista, 
per far maturare le possibilita di una ben diversa ri-
percussione e incidenza in senso democratico negli 
schieramenti politici genovesi (dal PSI alia DC) delle 
forti tensioni sociali che si sprigionano dalle gravi e 
spesso esplosive contraddizioni che investono citta e 
provincia. 

Per quanta riguarda piu propriamente la vita interna 
del partito.' soltanto attraverso'questo vigoroso impegno 
sul fronte ideale,. attraverso una grande ripresa delle 

fiiu specifiche attivita educative, e possibile affrontare 
e esigenze di ulteriore sviluppo e qualificazione del-

l'unita politica del Partito e le esigenze particolarmente 
vive di sviluppo e formazione a tutti i livelli di nuovi 
dlrigenti che uniscano ad una salda coscienza comu-
nista e a un giusto orientamento politico generale una 
conoscenza sempre piu ricca e precisa dei problemi 
economici e sociali che e necessano affrontare per con-
durre avanti la nostra politica. 

Per realizzare questa nuova efficace battaglia ideale 
e culturale del Partito devono essere previsti ed appre-
stati gli " strumenti " e " le forze " necessarie nelle 
varie direzioni, nelle attivita di ricerca e di elabora-
zione che devono impegnare in modo ben piu sisteniatico 
le forze politiche e intellettuali piu qualificate deila 
nostra Federazione; nell'azione per orientare e mobili-
tare largamente le energie del Partito sui temi della 
lotta per il rinnovamento culturale; nello sviluppo nuovo 
che dove essere assicurato alle attivita di educazione 
ideologica e politica (scuole e seminari provinciali, corsi 
di massa, dibattiti, cicli di conversazioni, ecc) , nella 
indispensabile rivalutazione del ruolo che alia propa
ganda ideale e politica compete nell'azione di conquista 
delle coscienze agli ideali di rinnovamento democratico 
e socialista, e alia lotta per questi ideali ». ,. 

La «tribuna della conferenza» 
UVOMW 

II decentramento: nuova 
concezione organizzativa 

Critiche al documento del C.C. e proposte suggerite dall'esperienza 
Compito nostro, che vorrei 

definire storico, e approfondi-
re in linea teorica ci6 che 
deve essere il partito prole-
tario di massa. strutturato in 
modo originate e rapace di 
esprimere un'originale strate-
gia. in un paese come il no
stro di capitalismo avanzato. 

Originato dalle ste.sse strut-
ture monopolistiche, e in atto 
nel nostro Paese un disegno 
reazionario della classe do-
minante per svuotare le isti-
tuzioni democratiche. creando 

Un errore 
lo scioglimento 

delle cellule 
Abbiamo gia raggiunto il 100 

per cento del tesseramento e 
proselitismo. ma lamentiamo 
l'inesistenzu del necessario 
collegamento fra sezione e 
compagni, sia perche la strut-
tura del nucleo urbano cain-
bia continuaniente. sia perche, 
con l'erroneo scioglimento 
delle cellule di caseggiato, e 
venuta meno 1'occasione di un 
impegno politico immediato e 
locale. Ora tutta la vita di 
partito e assolta dalla sezione 
e il risultato e che solo una 
piccola parte dei compagni 
partecipa alle iniziative e da 
un contributo all'elaborazione 
della nostra politica. 
• La sezione si distacca, suo 
malgrado, dalla situazione in 
continuo mutamento e ad essa 
sfuggono cosl i nuovi proble
mi della gente. Dobbiamo per-
cio creare nuovi organismi che 
lavorino alia comprensionc 
delle esigenze attuali. e in ci6 
e necessario Tapporto, il con-
siglio. il lavoro della Federa
zione che non deve limitarsi a 
porre obiettivi e controllarne 
il raggiungimento. Sopratutto 
essa ci deve aiutare a rinsal-
dare il contratto coi compa
gni-.-. • ^.j ., ,. . 

Sezione di' Fontahello 
(Prato) 

Contenuti e obiettivi in provincia di Bari 

Un rapporto nuovo 
con le lotte di massa 
Essere capaci di passare dalla propaganda al-5 

l'organizzazione, dal generico'alio specifico 
Trc tcmi sono al centra della, 

attenzione del partito nella pro
vincia di Bari: I) 1'allargarsi 
del dicario fra voti e iscritti 
(7.5 votl per iscritto. una dealt 
indict piu aifi d'ltalia), e il 
mancato superamento del feno
meno di riflusso delle elezioni 
amministrative rispetto a .quel
le politiche: indici di deficienza 
organizzafira. e riflesso di una 
relatira incapacitd a Uadurre 
la linea generale del partito in 
guida permanente e organizzata 
delle masse popolori: 2) lo scar-
so peso, nella composizione del 
partito. della classe • operaia 
(2.09 per cento di operai occu-
pati neirindiijtrio). e Venorme 
presenza, fra le donne. delle ca-
salinghe (solo 50 donne occupa-
te neirindiistria;; 3) Vinvecchia-
mento del partito. soprattutto 
net suoi quadri attivistici. e la 
discontinuity della vita della 
FGCl. 

II tema delle donne e dei aio 
vani ci lega immediatamente al 
la vita del partito nelle campa-
one, dove e violento. per I'eso-
do, il doppio fenomeno della 
femminUizzazlone e dell'invec-
chlamento: il tema degli operai 
(e quello stesso, t'intende. delle 
donne e dei piorani) ci apre il 
discorso sulle nuore agplomr-, 
razioni sociali. sui processi di 
industrializzazione e di urbanir-
zttzione in corso. sui rapporti 
fra le citta e la campagna. 

Riformare la societa 
Percid il partito si e impe-

pnato riracemente nell'analisi 
della societa pugliese, del suo 
rapporto col monopodia: e ra 
rimeditando la propria funzione 
diriaente e la neccssita di ade-
guamento delle sue strutture. 

II partito e uscito da tempo 
dalla piatiaforma della rinasci 
to. con la quale si romper a la 
schiavit* agraria, lo sfruttamen 
to del lar'ahissimo mereoto del
la manodapera dlsoccupata. xi 
madva taWarretralexxa, si lot-
tava per la riforma agraria e 
per ft gabinetto pubbtiro. per 
mipliori fiparti e per la biui-
maZura dl una strada, per la pa
ce e per I cawtier! di Janoro. 

Quel movimento Ha trasfor-
mato U Smd\hm. tpottato in 
aranti la jtditra loha. ha anche 
modiffeatd Vavvtrsario. Oggi *t 
npenxm la veechia arretratez-
ra e l e n»*pc camtradd&enf in-
frodotte dal mo'nopolio hon al-
lentando minimamente la nostra 
tradirionale tetuione di lotto,] 
ma dandote contenuti e obiet-
mi ptk alti • pift. preciff. e ri-

fjlando proporrionoimente 

le strutture organizzative. 
Oggi noi sentiamo fortemente 

che non si tratta di fare qui la 
riroltirione agraria che la bor-
ghesia non seppe fare, ina che 
fare la riforma agraria significa 
riformare Vintera societa nazio-
nale: perche essa provoca una 
strategia nuora degli investi-
menti pubblici, la rottura del 
meccanismo di accumulazione 
monopolistico. e un nuovo pro-
cesso di industrializzazione, le
gato organicamente all'econo-
mia del territorio e ai problemi 
della sua forza lavoro. I-a mo-
difica dei rapporti di produzione 
sui cam pi porta a tin nuovo as 
setto e a uno sriluppo direr«o 
delle citta: porta a fermare lo 
esodo, il che significa percuo-
tere I'economia monopolistica 
del iVord 

11 partito di fronte a compiti 
rosi ra.sti, non pud pin tenere 
il suo recchio rapporto con le 
lotte. con gli organismi di mas
sa: fornir loro i quadri, ma es-
*erne al rimorchio: intervenire 
quando la lotta e in atto per 
darle un significato. uno sbocco. 
ma non partecl-pare alia sua 
prcparazione. alia definizione 
dei suoi contenuti. restore sem
pre di una battuta indietro. a 
registrare piti che a dirigere 
La iniziativa. in corso dell'L'nio-
ne delle Province Pualiesi ci 
offre ora il terreno per un in-
tervento autonomo e fortemen
te qualificato del partito nell'as 
setto ciriJe e in quello politico 
attorno a temi strulturali. 

Ma il nuoro tipo di lotta al 
monopolio ci porta a fistare an
che rapporti nuori fra il centra 
e la periferia della Federazio
ne. Superato un certo tipo d« 
rapporto fra il centro. che indi-
cava le linee di lotta e le pro-
pagandava. e gli organismi di 
base che le eseguirano con un 
metodo di puro attivismo disci-
plinato — si giunge ora a una 
strutturar:one del partito che 
lo impegna a un interrento piu 
articoiafo. a forme di attivita 
non piu indiscriminate ma • al 
massimo funzionall. onde il rap 
porto della periferia con il cen
tro si 
plii autonomo 
coordinate La dope persiste il 
recchio rapporto si ha la cadu-
M dell'attirismo e il fenomeno 
di burocratismo e di tendenziale 
distacco dei dirlpenti dalla base, 
che ha caratterizzato gli itlrimi 
anni di pita della Federazione 
di Bari. 

Oggi riralutiamo U dectntra-
mento con la costituzione altre 
colte tentata di tre zone, non 
giustificandole solo logistica-

mente e ammmistrativamente. 
ma come una nuova fisonomia 
tcrritoriale della nostra conte-
stazione al monopolio. Due di 
queste zone, infatti. rispecchiano 
aspetti tiplci del monopolio: un 
distorto rapporto citta-campa-
gna, con la rapina del mercato 
agricolo. la formazione di citta 
funzionali al profitto, ecc. (la 
zona dell'Ofanto: Barletta-An-
dria): e lo spopolamento e la 
degradazione economica (Alta 
mura-Gravina). Una terza zona 
> giustificata in maniera piu 
compiessa: e la zona sud-est del 
la provincia. dove il partito e 
in gran parte da costruire. 

In questo quadro la giusta col-
locazione delle classi e delle ca-
tegorie sociali e dcclsira. Per 
questo puntiamo la nostra at
tenzione sulle nuove formazio-
ni operate, sull'ingresso massic-
cio e raptdo delle donne nella 

fa 
roduzione. sulle prospettive di 
roro e di direzione da offri-

re alle generazioni psu piorani. 

Esperienza operaia 
L'esperienra operaia piii inte-

ressante della provincia riguar
da le sezioni dl Barletta: ed e 
esperienza ricca. contraddittoria. 
carica di problemi. .AlJrore. spe
cie a Bari. il partito stenta di 
piu a conquistare in modo per
manente le masse operaie. ma in 
rutfa la prorincia il nostro pun-
to debole e nel passaggio dalla 
propaganda alVorganizzazione, 
e dal generico alio specifico: e 
debole il collegamento (e la co
noscenza) del problema dei sa-
lari. delle qualifiche ecc. con i 
temi della programmazione e 
dello sviluppo economico. In 
cid scontiamo una tradizionale 
debolezza politica 

Bisogna operare in fretta 
perche la formazione ideale. 
professional, sociale della nuo
ra classe operaia non porti U 
marchio del paternalismo. che 
ne ritardi lo sviluppo autonomo: 
e perche il partito sollevi la lot
ta dei braccianti (che ci ha con-
sentito fondamentalmente la re-
cente conquista del Comune di -•— « ' " —•- cenie conqnisia uei comune at 

fa contemporaneamente >\ndria; al livello df una lotta 
itonomo e fortemente operaia capace di alleanze. si-

cura nella prospettira. moder-
na nei metodi. eaemone. 

5ono problemi aperfi dei qua 
It arrertiamo la complessitd e 
Vimportanza. Percio il Comitato 
Federale di Bari ha deciso dl 
dedicare ad essi la Conferen-
za proptneiale d'organizzazione. 

; GIOVANNI PAPAPIETRO 
SegTctario delln Federazione 

, di Bari 

nuovi centrl di potere, dal 
quali le forze piu avanzate 
siano escluse. Si assiste al 
disgregamento della vita as
sociativa. alle defor.nazioni 
dei bisogni. alia industriuliz-
zazione della cultura. si ten-
de a togliere og'ni autonomia 
di piMisiero al cittudino. In 
questa situazione mantenere 
e sviluppare il carattete di 
massa del partito e molto dif
ficile. soprattutto per noi. che 
chiamiamo airattivi.-.mo. al 
sacnHcio, in ogni momento. 
migliaia di compagni Cio 
colpisce in modo particolare 
il lavoro politico permanente. 

L'attivista e continuame>ite 
sottoposto ad una tcelta dif
ficile: fra il lavoro nella se
zione o in una qualsiasi or-
ganizzazione di massa e la 
possibilita di realizzare alcu-
ne sue esigenze private. Non 
possiamo piii mantenere vin-
colato un compagno all'uttivi-
th di partito con un impegno 
prevalentemente amministra-
tivo e propagandistico Occor
re sollecitarlo ad assumere 
all'interno dell'istanza in cui 
opera il ruolo di protagonista 
nella elahorazione. nelle ileci-
sioni e nella loro applicaiione. 

In questo quadro il decen-
tramento assume un'impor-
tanza fondamentale. non solo 
per una elaborazione che una 
direzione politica accentrata 
non potrebbe garantire. Ma 
anche per l'esigenza sentita 
da tutto il partito di svilup
pare ed estendere al massimo 
la democrazia interna. 

Creare delle strutture che 
ci permettano nelle diverse 
fasi della nostra azione poli
tica ai vari livelli di far par-
tecipare il piii gran numero 
di compagni, in modo tale che 
ognuno senta che il suo con
tributo di pensiero e preiio-
so: e questo uno dei presup-
posti fondamentali per man
tenere e sviluppare il earat-
tere di massa del partito. 

Portare avanti il decentra-
mento significa superare ogni 
ristrettezza concettuale. Non 
pu6 essere ridotto ad una 
semplice operazione di orga-
nizzazione. oppure subordino-
to semplicemente ad una di-
sponibilita di uomini. Per noi 
il decentramento e una svolta 
nei metodi di direzione del 
partito. E* una concezione 
nuova su come deve essere 
diretto e organizzato il par
tito. 

Ora. nel documento del Co
mitato centrale non mi mem
bra che tutto cib venga fuori 
con sufficiente chiarezza. Vi 
e un difetto di eclettismo che 
pone tutto sullo stesso piano 
Aceanto alia necessita di mi-
gliorare il Comitato cittadino 
si mette la necessita di mi-
gliorare i «gruppi di lavoro 
verticali». di migliorare i 
vecchi organismi di direzione 
provinciale, senza vedere, pe-
ro. il rapporto dialettico che 
esiste fra organismi nuovi e 
vecchi: Comitati decentrati e 
gruppi di lavoro da una par
te. commission! provinciali. 
Direttivo, C. Federale. etc.. 
dall'altra. 

A Livorno gli organismi 
decentrati sono nati in con-
trapposizione al tradizionale 
metodo di direzione. La loro 
nascita ha provocato e pro
voca continui mutamenti nol
le strutture della veechia di
rezione provinciale. 

Nel documento manca. ap-
punto. l'esame di questi rap
porti dialettici fra vecchie e 
nuove strutture. Mano a ma-
no che l'organismo assume la 
pienezza dei suoi compiti en-
tra in contraddizione con le 
vecchie strutture di direzione 
e di organizzazione. E" un 
fatto. questo. che costringe a 
fare delle scelte. Queste scel-
te non possono che essere a 
favore del decentramento. 
Non per eliminare il momento 
unitario della Direzione pro
vinciale. che riteniamo anco
ra valido e necessario. ma 
per adeguarlo alia nuova 
struttura. fondata sugli orga
nismi decentrati intesi come 
tstanze di partito 

Tntanto le commission! dl 
lavoro. i vari gruppi di studio 
— avendo organismi decen
trati ber. funzionanti — non 
possono assumere compiti di 
direzione politica. ma solo di 
studio . di coordinazione e di 
controllo. 

Tl C. Federale deve certa-
mente restare -. l'organismo 
massimo della organizzazione 
provinciale. Ma proprio per
che deve assolvere bene que
sta sua funzione deve tener 
conto. nella sua compoMzio-
ne e nella sua attivita politi-
tica. degli organi decentrati. 
Vale a dire che ogni organo 
decentrato deve essere pre-
sente nel C. Federale in una 
misura che pub essere stabi-
lita dal congres50 e in rela-
zione alia sua importanza nel 
cohlesto provinciale. 

11 C. Federale deve essere 
un punto di incontro. di orien
tamento e di esperienza dei 
diversi organi decentrati e, 
nello stesso tempo, di verl-
fica e di sviluppo del momen
to unitario. 11 quale e mante-
nuto e sviluppato. tra una rlu-
nione e l'altra del C Federa
le, • dal C. Direttivo; fofmato 
dalla Segreteria e dal respon-
sabili degli organi decentrati. 

Per quanto riguarda 1'ele-
zione degli organi decentrati 
e soprattutto del C. Cittadino. 
pensiamo che debbano essere 
elettl ogni due anni in una 
Conferenza alia quale parte-
cipino i delegati nominati dal 
congress! sezionali, nei quali 
si metta a punto la elabora
zione di una linea politica cit-

tadina o zonale. Riteniamo, 
anche. che il C. Cittadino deb-
ba essere articolato in gruppi 
di lavoro specific!, che" a Li-
vorno potrebberro essere: 
programmazione. ceti medi, 
Enti locali, cultura e propa
ganda. femminile. organizza
zione. circoli ricreativi e sport. 
piccole fabbriche. 

La Sezione deve essere Un 
organismo non esclusivamente 
operativo ma in grado di por
tare un grande contributo al
ia elaborazione della linea po
litica cittadina (urbanistica, 
servizi, sviluppo industriale. 
porto. programmazione. etc.). 
Questa. second© noi. e la par
te mancante nell'attivita del
le sezioni. Infatti. o la Sezio
ne e impegnata in un'attivlth 
generale. oppure la ..ua atti-
vith scade al livello della con-
sulta popolare. A questo pro-
posito riteniamo utile la espe
rienza fatta con la formazio
ne delle Sezioni di fabbrica, 
di lavoro e di categoria, tanto 
che pensiamo di crearne altre. 
Anche i C. Direttivi sezio-
nali devono formarsi non se-
condo l'articolazione tradizio
nale (organizzazione. lavoro 
di massa. etc.) ma partendo dai 
problemi che hanno un peso 
diretto ove la sezione oper-:. 

Per quanto riguarda le cel
lule territoriali — punto do-
lente della nostra orga'ii7za-
zione — crediamo che nelle 
piccole sezioni non abbiano 
un terreno sul quale appog-
giare il proprio lavoro. La 
Sezione, e. e rimane, il cen
tro fondamentale della ela
borazione delle iniziative da 
prendere nella giurisdizio-
ne tcrritoriale. La cellula 
di strada pub vivere solo co
me accorgimento organizza-
tivo, per il lavoro pratico 
permanente. E' necessario. in-
vece. avere esperienze piii ap-
profondite sulle cellule di 
categoria. che alcune sezio'ii 
piu grandi hanno formato. ma 
che ancora non hanno fornito 
sufficienti elementi per con-
sentire un giudizio deflni-
tivo. 

L'attivo cittadino. infine. ha 
dlrh/jstrato la sua validita. co
me strumento di elaboraziofte1," 
d'orientamento. di formazio
ne. di mobilitazione dei com
pagni. Senza di esso, difficil-
mente il Comitato cittadino 
potrebbe svolgere la sua atti
vita. Siamo contrari a ritene-
re l'attivo cittadino un orga
nismo al quale gli organi su-
periori riferiscono dopo le de
cision! prese. In esso, ;:he pu
re non e un'istanza, devono 
convergere tutti i maggiori 
dirigenti della citta, per ve-
riflcare e sviluppare l'unita 
del partito nell'intera citta, 
quale premessa alle decisioni 
delle istanze dirigenti. 

LUCIANO T R A V E R S I 
Livorno 

Continuita 

dell'iniziativa 

I ceti 
medi 
com-

merciali 

Insegnamenti dall'A.T.M. 

/ rapporti con gli altri 

partiti nell'azienda 

II comitato 
di zona 

nella Valle 
del Tronto 

Nelle zone merzadrili del-
I'Ascolano il nostro problema 
centrale di linea e quello del 
rinriporimento dell'arione per 
la riforma agraria. per una 
azienda contadina sostitutira 
della mezzadria e capace di 
autonomia e associata presen
za sul mercato. II capitalismo 
puo essere bloccato in zone 
come la Vallafa del Tronto 
ore immediatamente si riesca 
a dar vita a organismi econo
mici democratici e cooperati-
vi nel settore delle carni. del
ta rinicoltura e ortofrutticol-
tura. 

71 partito ha percid deciso 
che i suoi rapprcsentanti ne
gli Enti locali si impegnino ad 
un'azionc per costituire un 
Consorzio dei Comuni della 
vallata (nove. di cui sette am-
ministrati dalle sinistre) con 
funzioni di studio e di inter
rento. Tale organismo. in col
legamento con gli istituti re-
gionali di programmazione. 
dorrebbe elaborare piani di 
riconrersioni colturali e di 
sriluppo. fornire assist enza 
tecnica a mezzadri. cottJrato-
ri diretti. e cooperatipe. ela
borare piani urbanistici atti-
vando centrj di agprepazione 
cirile per contenere il flusso 
migratorio, esprimere una 
pressione democratica sugli 
Enti di sriluppo agricolo e 
sull'ISSEM. 

Per sviluppare. su tutta la 
area zonale, un'idonea in Ida-
tira di partito su questa linea. 
e risultato opportune quali/i-
care e rendere piu omogenea 
e autonoma la nostra organiz
zazione (2 000 iscritti e 8.500 
voti per 33 000 abitantiJ attra-
rerso la costttuiione del Co
mitato zona della vallata 
(escluso il grosso centro di 
San Benedetto) i cui compiti 
donranno essere di assicura-
re la promozione della lotta 
di massa attorno agli obiettiPi 
di riforma. di prendere deci
sioni su obiettiri intermedi e 
sul ra//orramen»o del Partito, 
di asstcurarsi una completa 
autonomia finanziaria. Sul 
piano organizzativo esso do-
vra ripromettersi, in brepe 
tempo, di elepare a sezione gli 
attuali nuclei di partito. di 
estendere Vinfluenza fra i 
gruppi operai e di costituire 
or pant di coordUnamento a U-

i cello eomunaJe. 

Nella discussione che pre
cede la Conferenza nazionale 
di organizzazine, credo sia 
utile un accenno all'azione del 
Partito nei confronti dei ceti 
medi, in particolare del ceto 
medio commerciale. 

Le categorie commercial! 
sono oggi di fronte ad una 
crisi che ha la sua causa ge
nerale nel carattere dello svi-

- luppo economico imposto dai 
monopoli, che ha trovato fi-
nora sostegno e giustificazio-
zione neH'opera dei governi. 

E' un fatto di unanime ri-
conoscimento che il sistema 
distributivo oggi non rispon-
de piii alle esigenze di una 
razionale distribuzione mer-
ceologica. La crisi favorisce 
sempre di piu i gnippi finan-
ziari nella loro opera di ac-
coparramento dei centri com-
mereiali II srande capitale 
si e lanciato alia conquista 
di larghi settori della distri
buzione e maschera tale ope
ra come una azione di •« am-
modernamento- del settore. 
Le stesse misiire «anti con-
giunturali- varate dal Con-
sisjlio dei ministri in questi 
giorni dimostrano una inca
pacity a risolvere i molte-

S ^ u ' e ^ m ^ a X ^ f ^ l 
della economia nazionale. 

Vi e o.agi nelle categorie 
commerciali un enorme mal-
contento (taciuto, o maschera-
to ed alle volte represso da 
chi ho interesse a farlo) che 
potrebbe sfociare in un mo
vimento di tipo qualunquisti-
co e corporativo che facili-
terebbe l'affermazione delle 
posizioni demagogiche e pn-
ternalistiche delle destre. E* 
in questo momento che al no
stro partito. a tutti i livelli. 
spetta di promuovere una lar-
ga azione politica che indiriz-
zi i ceti commerciali verso 
una linea democratica anti-
monopolisrica di rinnovamen
to, sconfessindo la demago^ia 
delle destre. 

Il parrito ha sempre. e giu-
stamente, rilevato l'importan-
za dei ceti medi non solo 
come momento oegettivo. ma 
nella stessa strategia della 
•~ via itoliana al socialismo -. 
Alia vigilia della Conferenza 
di organizzazione. non si pub 
fare a meno di rilevare che, 
per quanto riguarda i ceti 
medi commerciali. dalla ela
borazione programmntica al
ia azione politica concreta esi
ste un largo divario. Mentre 
sul piano elahorativo si e riu-
sciti. a grandi linee, a pun-
tualizzare i motivi che can-
sano. o che hanno causato la 
crisi delle minori impre.se 
commerciali. sui piano della 
azione politica concreta si 
riscontra una permanente len-
tezza. alternata a momenti 
(period! elettorali) di movi
mento sul piano della pura e 
semplice denuneia. 

In questi ultimi mesi. d'al-
tra parte, si e assistito al con-
seguimento di importanti suc-
cessi unitarj (purtroppo li-
mitat; a pochi centri) delie 
categorie del ceto medio com-
merciale. In proposito vanno 
ricordate le ade^ioni dei com-
merciant: agli scioperi con-
*ro il corovita (Milano. La 
Spezin). Que.ste adesion; indi-
cano la grande possibilita di 
azione unitaria dei lavoratori 
e dei cell medi per imprime-
re al nostro Pae>e un nuovo 
corso di po'.itica economica. 

Si rende necessario pereib, 
nel Partito. lo sviluppo in se-
de organizzativa. di - gruppi 
di lavoro- per categorie eco-
nomiche che posfano collocar-
si nella az.one politica di tut
to il Partito. Va cons:derata 
inoltre la necessita di dare 
vita, airintemo de!la Com-
missione nazionale del lavoro 
di massa, a una commissione 
che curi permanentemente lo 
sviluppo della azione del par
tito net confronti dei ceti 
commerciali. 

Anche se tall proposte non 
varrebbero a colmare intera-
mente 11 - v u o t o - esistente. 
sarebbero almeno Tinizio del-
l'applicazione , in questo set-
tore, della linea che ha come 
presuppo5'.o la crear.one di 
un nuovo - b'.oceo storico » di 
cui il ceto medio, nella pro-
spettiva del socialismo e par
te integrante. 

FRANCO V I T A L I 
segretario del SACE 

di Roma 

L'organizzazione di partito 
dell'Azienda trant'iaria di Mi-
luno ha fatto in questi ultimi 
due anni dei buoni passi avan
ti sul piano politico. Vi e piu 
regolarita nel discorso, una cu
ra viigliore dell'orientamento 
dei compagni, una maggiore 
- pcrsonalita • del Partito. La 
sezione e riuscitn a pertlere il 
carattere di uppendice del Siu-
ducafo e anche quando affron-
ta le question! tipicamente ri-
uerultcatii'C le prcsenta tie I qua
dro di una motivazione politi
ca generale. 

Limiti graoi susslstono inve-
ce ned'urione del Partito verso 
I'esterno, che e oncora discon-
tinua e quasi esclusiuatnente 
propagandist tea. Ulteriormente. 
perd, ci siamo ben caratteriz-
zati tiell'uzioite per il rtprt.sti-
no delle Jiberta politiche nel-
I'azienda. 

Ora Vespericnza ha posto tn 
prtmo piano i rapporti fra il 
nostro c gli ultri oartiti e or
ganismi dei lavoratori. 

AW ATM c' erano prima so
lo le organizzazioni del nostro 
Partito e i N.A. socialist! oltre 
agli altri organismi dei lavo-
rutori (simlacali. combattentt-
stici, ricreativi. ACLl. ecc). Da 
qualche mesc si sono formnti 
anche gruppi ucieiidali della 
DC e dei t>ocialdemocratici, e 
attualmenfe si sta costituendo 
quello del PSlUP. 

La costruzione di tutte que
ste orgunizzazioni piu o meno 
attire, deve essere seguita con 
attpn;ionc soprattutto per com-
prendere nel modo giusto Ven-
titd di questo nspetto dell'atti-
pita democristiuna c socialde-
mocratica c drl suo significato. 

Personalmente propendo a 
giudicare positii'a la costitu-

zione di questi gruppi a^ten-
da!i. E' vero ch e nella DC e 
nel PSDl possono essere ridot-
fi a strumenti di potere che 
questo o quel dtrigentc adope-
ra per le lotte interne del suo 
partito, pcrd il fatto stesso che 
queste orgauizzadoni raggrup-
plno esclusivamente taporatori 
che swbiscono tutte le anghe-
rie che la societa capitalista 
tmpone, l e pud portare a suol-
gere in diverse occasiont una 
azione positiua, pur con tutti i 
limit! della propria carntteriz-
zazioue ideologica. Interessan-
te, ad esempio. e Vultima presa 
di posizione delle ACLl della 
nostra fabbrica che sottolinca 
fra l'ultro la necessity della 
unt/icaztone delle ceutrali sin-
dacali. Comunque, ul di la di 
ogni ultra considerazione que
sto fatto e positipo perchd aiu-
ta a scuoterc daU'apatta poli
tica e dal quulunquismo forti 
nuclei di lavoratori. 

Queste imprcssioni sono ri-
cupate du una conoscenza an
cora sommarta della vita del 
mondo cattolico nella fabbrica, 
il quale pipe in modo che re-
sta difficile intercettarne i Pa
ri aspetti. i\I« noi dobbiamo 
giungere ad un preciso giudi
zio di questa presenza che con-
diziona tutta la nostra inizia-
Uva. 

In alcune occasioni (questio-
ni della casa, ad esempio) ab
biamo cercato di stabilire rap
porti ' ufficiali - con cattolici 
e socialdemocratlci sugperendo 
incontri, prese di posizione co
muni o semplici csnmi di que-
stioni concrete, ma non si e 
andati piu in la della proposta. 
perlomeno a lipcllo aziendalc, 
mentre nei singoli luoghi di la
voro si t aperto un certo di-

SICILIA | 

| iroiN* Vllltl | 
I Ricerca e organizzazione di momenti I 
I unitari di mobilitazione politica I 
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II Partito 
rreHe citta 

I compagni Sicilian! stan-
no vivendo un'intensa pre-
parazione della Conferenza. 
II dibattito, quando non in-

. veste la complessiva valu-
I tazione di situazioni locali 
' come sta avvenendo a Si-
• racusa in vista della Confe-
| renza federale, si articola 

attorno ad alcuni temi che 
I I'attuale elaborazione re-
I gionale ha fatto emergere 
. come discriminanti per lo 
| stato del partito: I'e3pan-
' sione della forza numerica, 
• l'organizzazione nelle gran-
I di citta e nei grandi comuni 

non capoluogo, il collega-
I mento con la classe ope-
I raia e con gli emigrati , il 

lavoro femminile e giova-
| nile, l'articolazione del mo

vimento dl massa. 
I Valore centrale vanno as-
I sumendo le iniziative sul 
• tema: il partito nelle grandi 
I citta. V i e stato un conve-
' gno dei Comitati cittadini 
• di Palermo, Catania, Mes-
I 3ina e Siracusa preparato 

con un apposito documento; 
I sono ora in corso varie con-
I ferenze cittadine. 
. Nonostante la peculiarlta 
I della situazione nelle citta 
' siciliane, I'attuale livello 
• della elaborazione In propo-
I sito appare degno di essere 

piu generalmente cono-
I sciuto. 
| Punto di partenza della 

ricerca e un dato statisti-
I co: nei capoluoghi II par-
> tito prende meno voti che 
• in provincia (20,45 per cen-
• to contro il 26,86 per cento), 
I fenomeno comune a tutti i 
I grandi partit i . Perche? E' 

possibile livellare I'influen-
I za elettorale? 
I L'ambiente delle grandi 
• citta si differentia da quel-
I lo dei piccoli centri. Li si 

e avuto un grande sviluppo 
• urbanistico fondato su vaste 
I speculazioni, illegality, vio-

lenza e delitto, che ha con-
I dizionato gli stessi modi di 
I amministrazione pubblica, e 
• che ha portato al formarsi 
| di gruppi di potere antide

mocratic!, con I'avvilimento 
I del potere locale, la f ru-
| strazione degli stessi impul-

si innovatori nei partiti di 
I centrosinistra. La DC, giun-
• ta a compromesso con quel 
• gruppi dominanti, ha pro-
I vocato la paralisi di quel 

dato orlginale che avrebbe 
I potuto essere I'intervento 
| riformatore della Regtone 

neH'assetto civile e politico. 
I Sul piano economico si 
I deve costatare la scarsezza 
• dello sviluppo industriale 
I (con qualche eccezione), a 

cui tuttavia ha corrispoito 
I un caotico processo di 
I inurbanamento con le sue 

tipiche conseguenze (ao-
I mento del prezzo delle 
I aree, caro alimento, esa-
• sperazione della crisi dei 
I trasporti, aggravamento 
1 delle condizioni Igienico-sa-
I nitarle e, piO in generale, 
| della carenza di attrezza-

ture clvi l i ) . La struttura-
I zione sociale segna una ca-
I duta del aottoproletarlato e 

una crcscita del ceto me-L 

dio e degli operai, ma in | 
misura tale da non poter 
parlare di forte incidenza 1 
proleta>-ia. I 

II problema, in una simi- • 
le situazione, e di indivi- | 
duare quali momenti uni
tari sus3istano per la mo- I 
bilitaztone politica delle 1 
grandi masse cittadine. I I . 
nostro partito ritiene di in- I 
dividuarne uno fondamen- ' 
talc: il momento della lotta i 
autonomista, cui si oppone | 
la politica dc, con o senza 
il centro-f-inisira. La lotta I 
politica nelle citta non pud I 
quindi che f-mdarsl su pro- , 
grammi che si riallacciano I 
direttamente ai poterl del- • 
la Regione, capaci di ag- I 
gredire I blorchi locali di 
potere su una linea di r i - I 
forme (piano regionale di | 
sviluppo, industrializzazio-
ne, manovra pubblica degli I 
investimenti e del credito, I 
pianificazione urbanistica • 
fondata sul diritto di cspro- I 
prio e di surer fc ie , pubbli-
cizzazione dei trasporti ur- I 
bani, !<-tt< al carovita, | 
scuo:a. decentramento am-
ministrativo). I 

Questi obiettivi si con- ' 
nettono con la battaglia I 
per il rinnovamento delle | 
campagne essendo i'avve-
nire delle citta legato ai I 
problemi della riforma I 
agraria e dello sviluppo . 
agricolo. I 

II partito non pud collo-
carsi dinanzi a questi pro- I 
blemi come semplice forza I 
parlarr.entare o come ap- i 
parsto di propaganda. Deve | 
essere invece forza diri-
gente di una mobilitazione I 
reale del gruppi e dei ceti I 
che naturalmente sono por- . 
tatori di quelle soluzioni: e I 
qui, fra I'altro, la condi- • 
zione dello stesso rafforza- • 
mento numerico del par- I 
tito. • 

Si connette a questa col- I 
locazione e ca ratterizzazlo- I 
ne del partito il problema . 
di avere una struttura or- I 
ganizzativa di carattere • 
non solo territoriale, ma i 
capace di articolarsi per | 
categorie, per aziende 0 
gruppi di aziende, - per I 
problem), per zone omo- I 
genee. Al comitato cit- . 
tadino deve spetta re il I 
coordinamento di questa • 
molteplicita di forme. II de- i 
centramento (sezioni azien- | 
dali , di categoria, sezioni-
pilota, nuclei e cellule au- I 
tonomi) deve avviare un I 
processo di crescita di nuo- . 
ve forze e garantire loro I 
un'effettiva funzione dirl- • 
gente a livello cittadino. i 

Questo processo di raf- | 
forza mento e articolazione 
del partito, infine, deve I 
iscriversi in un processo I 
piu - generale di sviluppo • 
dell'lntero movimento de- I 
mocratico organizzato, sia 
nelle forme gia sperimenta- I 
te ma non ancora genera- | 
lizzate, sia ricercando nuo
ve aggregazioni organlzza- I 
tive di Interesii popolari, 
•conomiei, cultural!. 

scorso specie con i compaoni 
sociaKsli. 

L'iniziativa aziendale per le 
Jibcrra e la lotta per il con
tratto di lavoro hanno ripro-
posto question! attorno alle 
quali si sta aprendo una piu 
larga possibilita di dialogo con~ 
creto, seppure non ancora in 
modo diretto, anche con le 
ACLJ. 

E' chiaro che il Partito deve 
affrontare direttamente il com
pito di consolldare I'incontro 
politico con le altre forze por-
tando contemporaneamente il 
dibattito fra i lavoratori per 
euttare che Tazione si chiuda 
in un cerchio ristretto e per 
alzare il movimento al livello 
piix alio di forza e contenuto. 
La nostra struttura organizza
tiva non pu6 prescindere da 
questi compiti. 

Una prima conclusione e che 
II Partito deve avere una * per
sonality-» politica propria, chta-
ra, che non si confonda con 
altri organism! (Commissioni 
interne, siudacato, e c c j come 
spesso ai't'iene. Cid implica in-
tanto che vi sia una suddivi-
sione netta delle responsabilttd 
dei vari compagn!. Perlomeno 
il segretario del partito e qual
che altro compagno del Comi
tato di partito devono avere 
solo questa carica In fabbrica, 
anche se naturalmente nel Co
mitato di sezione o di cellula 
possono benissimo esserci an
che compagni che ricoprono ca-
riche negli organismi dl massa. 

Considerando inoltre la va~ 
stitii della • zona • rappresen-
tata da un'azienda di grand! di
mension! (all'ATM di Afilano 
operiamo in trentadue luoghi 
di lavoro nella citta e nella 
provincia), e necessario una 
organizzazione peri/erica con 
un suo momento unitario cen
trale. 

A d o pud rispondere la se
zione di fabbrica con le cellu
le in ogn! Iuogo di lavoro. 

E' pur vero che questo tipo 
di organizzazione pud favorire 
una utsione corporativa dei pro
blemi, ma questo pericolo, che 
e permanente in una organiz
zazione di categoria, lo si su-
pera soprattutto con la mtgllo-
rc qualificazione politica del 
partito. 

Per la scelta del quadrt del
le organizzazioni d! fabbrica e 
dnBt»(cr|iBi»setii«t|faf questi 
deJonb arere^apVclnf *e espe
rienza che permettano contat-
to e discorso politico con i di
rigenti degli altri partiti e con 
i lavoratori non solo sul pia
no propagandistico ma soprat
tutto sullo sviluppo dell'ini-
zlativa attorno a obiettivi con-
creti. Ne conscgue che compi
to permanente del vartito a 
tutti i livelli deve essere quel
lo della ricerca continua dei 
compagni che siano idonei a 
queste responsabilifd o che pre-
sentino possibilita di formarsi. 

Una cosa necessaria e anche 
quella di dare alia sezione la 
possibilita di far conoscere le 
sue posizioni sulle varie que
stion!'. in modo autonomo e pe
riodica. non solo al compagni, 
ma in generate a tutta la fab
brica. Per questo come sezio
ne abbiamo deciso di pubblt-
care un giornaletto di partito 
(una cosa diversa dal giornalet
to di fabbrica tradizionale del 
lavoratori. che riteniamo pure 
necessario) che consenta alia 
sezione di presentarsi non co
me la lunga mano della Fede
razione, ma come un organismo 
vivo, senslbile alle questioni 
dell'azienda, come un assieme 
di lavoratori che sulla base 
delle propri'e conoscenze, espe
rienze e capacita intervengono 
nella vita cittadina e naziona
le con un loro contributo idea
le e di classe. 

EGIDIO GILARDI 
Milano 

Jl 

Tesseramento 
a Chivasso 

Al compagno Togliattl e 
giunta una lettera dal segre
tario della sezione di Chlvas-
so (Torino): da essa estraia-
mo 11 seguente brano: 

- L'lmportanza del tessera
mento non e stata ancora ca
pita bene da gran parte dei 
compagni della mia sezione. 
Ne e derivato quindi un la
voro frammentario, impostato 
troppo sull'azione individua
te di alcuni compagni volen-
terosi. ma che, ad ogni buon 
conto, hanno ottenuto dei ri-
sultatL.. Uno di questi risul-
tati si e ottenuto in una fra-
zione della nostra citta. Ca
st el rosso, dove il partito da 
anni non esisteva piu. Puntan-
do su alcuni compagni del Iuo
go ritesserati l'anno scorso, 
spingendoli a lavorare in mo
do collegiale e lasciando lo
ro una piena autonomia, si e 
giunti a superare i 30 iscritti. 
Si difTondono 50 cople del-
VUnlta alia domenica e si pub 
dire che un po' tutti i compa
gni si sono impegnati nella 
costruzione del partito nella 
loro frazione, e quel che piu 
conta, sono usciti fuori alcuni 
dirigenti tanto che si e ora 
deciso di costituire la sezione. 

- Si verifies Invece nel cen
tro della citta un fenomeno 
che occorrera studiare molto 
a fondo. Di fronte al forte au-
mento di iscritti, — il 125% 
rispetto al 1963, U 230% ri
spetto al 1962 — si riscontra 
una certa stanchezza nell'at-
tivismo, mentre non si e avu
to rapporto che ci si aspetta.-
va dai nuovi iscritti-.*. 

EUGENIO BANTO 
Chh 
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