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La «tribuna della Conferenza» 
/assemblea cittadina a Firenze 

Prospettiva generate 
e riforma dello Stato 

Per i delegali 
I lavori del la 5. Conferenza inizieranno alle ore 

9 di g iovedi 12 marzo. Prima dl tale ora dovranno 
essere gia terminate le operazioni di registrazione 
e s istemazione dei delegati . 

I capi delegazlone dovranno percio trovarsi a 
Napoli con le deleghe alraeno nel pomeriggio de l l ' l l 
marzo. Dalle ore 15 dello stesso giorno saranno aperti 
appositt ufficl alia Mostra d'Oltremare. 

I'apertura di un nuovo discorso sul co-
munismo da parte dei cattolici tiorenti-
ni cj impone eccezionali responsabilita 

H momento - della convoca-
elone della Conferenza ha tro
vato la Federazione florentlna 

tpegnata nel dibottito sui 
>roblemi della programmazio-
le economica. Si trattava, per 
loi, di indagare la portata de
gli seonvolgimenti apportatl 
jelle strutture economiche dal 
iecennlo di espansione caplta-

listica, sopratutto per cogliere 
signiftcato e gli effetti della 

wersione del rapporto tra in-
lustria e agricoltura nella re-
jione, nella provincia, e nella 
Jitta capoluogo; e di individua
te le llnee conseguentl della 
izione che il partito e il va-
Ito movimento democratlco 
lorentino devono condurre 
;>er fare de«li istltutl rappre-
»entativd locali un punto di 
forza per intervenlre nel 

leccanismo di sviiuppo eco-
lomico secondo le esigenze 
li una pianificazione demo-
tratica. 

Ma la Conferenza clttadi-
sa del partito doveva tener 
eonto di altri tre momenti 
the si erano aggiunti a com-
jletare il quadro della situa-
eione: U varo delle misure eco-
lomiche e flnanziarie del go-
?erno: il rapporto nuovo e 
aer molti aspetti avanzato che 
li e aperto tra le forze poli-
pche fiorentine al momento 
lella soluzione della crisi di 
Palazzo Vecchio; lo sviiuppo 
pel partito, durante i congres-

dl sezione, di un dibattito 
^nche acceso e vivace, ripro-
ponente problemi e question! 
pa aperte in preparazione del 

Congresso. 
E' sembrato percio opportu-

»o che la Conferenza cittodi-
)a, nffronta.sse i temi essenziali 
lelle strutture organizzative 

legame con una veriflca 
lelTassimilazione e dell'attua-
tione della linea politica del X 
Congresso. in modo da esse
re gia essa medesima. un mo-
lento della lotta su questa li-

lea e per questa linea. La seel-
sl e rlvelata giusta. Successi 
lacunc dell'azione del Par-

ito in citta sono apparsi tutti 
kettamente e sono emersi i 
•unti fondamentali per raffor-
ire l'iniziativa politica e per 

rlordinamento delle strut-
ire organizzative. 
Per queste tiltime, l'accento 
Btato posto sulla presenza or-

lanlzzafa del partito nella fab-
frlca, in relazione alia ripre-

ailo sviiuppo. all'estensio-
|e e alia qualifleazione delle 
Dtte operaie. ed anche in rap-
>rto al compito dt invertire 
altre che contrastare) la li-
;a governativa e far preva-

tre, neUa lotta. un indirizzo 
smocratico di programmazio-

economica, che passi per i 
pntrl dl potere central! e lo-
III, e intacchl, col meccanl-
10 di accumulazione capita-
Itlca, le basi di potere dei 
randi gruppi monopolistic!. 
il e emersa la nostra inca-

Icita dl approfondire i ter-
li della condizione operaia 

jo al punto dl proporre nuovi 
'plii esattl oblettlvi di lotta. 

qui dunque e emerso un 
10 compito immediate che ' 

[dl articolare la nostra rete 
Jganlzzativa su tutto lo spi -

dei contrast! di clagse. Su 
hesta via la Conferenza ha 
fcolto I'indicazlone di costi-
ire sezioni di partito nelle 
iende plii consistent!, dl col-
larle tra loro, col Comitato 
ftadino, e con le organizza-
3ni delle aziende minori, 
knche di promuovere 1'orga-
czazione del partito nelle nu-
trosissime piccole e medie 
iende di nuova costituzione. 
Ma la Conferenza cittadina 

afTrontato in pieno un al-
problema: quello di intrec-

ire solidamente la prospetti-
politica generale coi temi 
:ifici della lotta per il de-

ltramento dello Stato e per 
trasformazione degli attuali 

ituti rappresentatlvi locali in 
ltri di dlrezdone politica ed 
)nomica. S! trattava dl co-
sre l'aspetto di attualita po-

lea Immediata del proble-
vedendone insieme il ca-

»re democratico e il con-
auto riformatore in una pro-
tttiva social ista che tenga 
ito delle specifiche esperien-
politiche e social! del no-
• paese. La questione e sta-
afirontata dall'interno della 

lie situazione politica fio-
itina. D modo in cui e stata 

bolta la lunga crisi del Co-
fine di Firenze. con 1'espul-
)ne dalla ma^sioranza di 
itro-sinistra della pittugha 
::aldemocratica. promotr.ee 

^lla lunga battaalia per spo-
ire a destra l'asse politico 
)rentino suH'e^empio della 
movra nazionaie saragattia-

e stato uno dei temi no-
della Conferenza. Questa 
approvato Toperato del 

ippo consil:are comunista di 
lazzo Vecchio, ma subito 
anche sottolineato Turgen-
che alia nuova magjgioran-
spostata a sinistra, sia pro-

sta una linea d: ?overno del-
citti che affront: i proble-

cittadin-, non in termini 
kmministrativi - ma in ter-
|ni politici. intervenendo 

con proprie iniziative sul 
reno della programmazione 
>nomica antimonopollstica. 
fecezionale fermento del 
ftvimento cattolico fiorentino 

che apre, e non soltanto 
bocea del Sindaco La Pi
ma alia base, della citta, 
rioni — un nuovo discorso 
- comunismo », e stato col-

come un dato caratteristico 
I'iHrbitBte in cui i comunl-

stl florentlnl operano, e tale 
da assegnare ad essi eccezio
nali responsabilita sulla via 
che il X Congresso ha indica-
to al partito Da questa base 
politica ha preso le mosse il 
discorso sul Comitato cittadi-
no, 9ulle sue attribuzioni e 
suite sue possibility di quali
fleazione e dl sviiuppo. La 
Conferenza ha accolto la tesi 
secondo cui il Comitato citta-
dino, come organismo decen-
trato del partito, deve corrl-
spondere alii funzione di in-
quadrare la dimensione poli
tica della vita di un s?rande 
Comune nella lotta per il de-
centramento dello Stato e 
quLndi diventare esso ste3so 
strumento consapevole di quel-
la lotta Questi compiti coin-
cidono con quelli di elabora-
zione e di direzione politica 
sui temi della condizione ope
raia, della creazione dl un 
nuovo blocco di forze sociali 
antimonopolistiche, tra cui 
emergono, a Firenze, i ceti ar-
tigiani e commercial! a cui il 
decennio di espansione mono-
polisMca ha proposto nuovi 
problemi. mentre altri dram-
mat'.camente gliene propone 
ora la politica •« antlcongiuntu-
rale» del governo. La matu-
razione di alcuni ambientl cat
tolici 6 stata posta in rela
zione con la radicalizzazione 
di almeno una parte di questi 
ceti. con la dimlnuzione dl pe
so speciflco dei ceti aerarl e 
con l'evoluzione del mondo 
contadino. Resta comunque 
evidente che e al llvello poli-
tlco-ideale che la tendenza 
della creazione dl un nuovo 
blocco sociale si manife3ta, e 
quindi su questo piano il nuo
vo Comitato cittadino dovra 
intensamente lavorare. 

Gli stessi problemi della 
struttura del partito nella cit
ta, nei rionl vecchi e nuovi, 
"ono statl posti in relazione 
con questa dinamica sociale e 
politica. E U partito e stato 
invitato a conslderare questi 
aspetti partendo dai risultati 
raggiunti (estensione dell'in-
fluenza elettorale, estensione, 
sla pure limitata, della forza 
organizzata, nel corso del 
1D63) per valutarli criticamen-
te e per questa via, battendo 
posizioni attesLste e ingiustl-
flcati pessimismi a sfondo set-
tario, dare alia nostra orga-
nizzazione politica, la prima 
per Influenza nella citta. tutta 
la necessaria capacita di mo
vimento e di azione . 

ALBERTO CECCHI 
Segretario del Comitato Cit
tadino di Firenze. 

La Conferenza federale di Bologna 

Verified dell'orientamento 
e dell'organizzazione 
Altri 

interventi 
La Hmltatezza dello spa-

zlo a disposlzione non cl 
ha consentlto dl pubblicare 
tutti I numerosl material i 
pervenutici per la « Tr lbu-
na >. Al cornpagni, i cui 
acritti non sono stati pub-
blicati, assicuriamo che gli 
stessi sono stati passati alia 
commlssione preparatoria 
della Conferenza. 

Ecco Pelenco degll scritti 
non pubbllcatl: Aldo D'AI-
fonso . Bologna • sui grup
pi dl lavoro e la pianifica
zione a lungo termine del-
I'attlvita di partito; Giusep
pe Bernardelll - Regglo 
Emil ia . sull'attlvlta ideo
logical Nicolo Pollio - Ro
ma • sul lavoro culturale e 
ricreativo; Domenico Del 
Vecchio - L'Aquila - sulla 
qualifleazione dei quadrl fe
deral ! ; Mario Pegazzani -
Bologna - sullo accorpora-
mento tra le piccole sezio
ni ; Giovanni Vitale - Caro-
nia (Messina) - sul rapporto 
Federazione - sezione; Vito 
Grand! • Coreggioli (Man-
tova) . sul lavoro coopera
t ive; Alberto Manclni - Urn-
bertide (Perugia) - sul me-
todi di direzione; Norman-
no Bagnonl - Carrara - sui 
Comltati comunall; France
sco Meliti . Vibo V. (Catan-
zaro) - suiresperienza del 
Comitato zona; Euseblo 
Mandosino - Trlno (Ver-
celli) - su! lavoro fra gli 
operai ; Giuseppe Quagliot-
tl . Mltano . sulle sedi; An-
gello Cillo - Cervlnara 
(Avellino) - sul decentra-
mento t e r r i t o r i a l ; M i m I 
Sangiorglo • Rovigo - sul 
rapporto strategia-iniziativa 
Immediata; Ninetta Zandi-
giacoml, sul movimento 
operaio cattolico veneto; 
Emanuele Tuccarl . Mi lazzo 
(Messina); Ario Pertichinl -
Genova; Vincenzo Afilani 
(segr. FGCI di Cori ) . 

C/ria verified critica deU'orieti-
tamento, dell'organizzazione e 
dello stato del partito in una 
Federazione quale e queila di 
Bologna presenta senz'altro 
elementi di interesse che vamio 
al di la dei limiti della nostra 
provincia e si inseriscono nel 
dibattito nazionaie in prepara
zione della Conferenza di orga-
nizzazione. Pud essere quindi dt 
qualche utilitd cercare di ren-
dere il senso del dibattito in 
corso nella nostra Federazione 
anche perche" su di esso sono 
state formulate intcrpretazioni 
arbitrurie che hanno trovato 
wazlo sulla stampa nazionaie 
avversaria. 

La discussione, aperta dal no-
stro Comitato federale e tra-
sferitasi ora nelle sezioni, e 
partita da una riflessione cri
tica e autocritica sui modi con 
cui e stato portato avanti e 
sulle conseguenze cui ha appro-
dato il processo dl decentra-
mento politico - organizzatlvo 
della nostra Federazione. Non 
si e trattato e non si tratta di 
un giudizio negativo sul decen-
tramento in quanto tale. Tut-
t'altro. £' piuttosto una verifica 
nella pratica del fatto che non 
si pud affldare la risoluzione 
di problemi squisitamente poli
tico (di orienramento, di mo-
bilitazione dei militanti, dl tf-
fettivo allargamento della vita 
democratica del partito) a for-
mule organizzative pur cosi im-
portanti e piene di signiflcato 
democratico quale e queila del 
decentramento del partito. Cid 
e tanto plii vero quando, come 
si e verificato a Bologna, que
sta linea organizzativa viene 
portata auanti, con accenti e 
angolazioni un po* prowinciali-
stlci, senza tener conto che, 
contemporaneamente, non pren-
deva corpo e consistenza — dato 
il punto a cut era giunto al 
riguardo il X Congresso — un 
momento di sintesi politica e 
dl effettiva direzione unifaria 
quale dopeua essere il Comi
tato regionale. 

In queste condizionl, mentre 
si e ottenuta una ptu ampia 

Abruzzo 

Sviiuppo dei quadri: 
compito fondamentale 
La funzione della sezione - L'esperienza della Federazione di Pescara 

Nel corso della preparazione 
della Conferenza abbiamo po-
tuto constatare che se il Par
tito e in generate capace di 
analizzare la nuova realta 
cconomico-politica, con piu 
difficolta esso riesce a indi-
viduare idonee soluzioni po-
litiche per il proprio adegua-
mento Perche? Un certo rin-
novamento vi & stato, ma in 
genere, esso e awenuto a 
livello di vertlci come elabo-
razione e come inquadramen-
to. Alia base, mentre si regi-
stra sempre piu una spinta 
tendente ad allargare il mo
vimento rivendicativo e per 
le riforme di struttura, spe
cie nel mondo contadino. tro-
vlamo che la Sezione non rie
sce a dare uno sbocco a que
sta spinta. 

II lungo discorso sulla fun
zione della Sezione viene ac-
cettato, ma la realizzazioqe di 
un centro di vita politica in-
<*ontra diffieoItA enorml. 

Nelle zone tradizionalmente 
arretrate. le quali sono stato 
investite da una relativa 
espansione economica dal 1958 
al 1963 come la regione abruz-
zese. questo problema si pre-
scnta in modo piu complesso. 
Vi sono oggi zone ancora piu 
depresse che negli anni pre-
cedenti. come quelle monta
ne. e zone in sviiuppo come 
quelle di pianura e della fa
scia costiera. 

Nei due raggruppamenti 
territorial! cltati tl partito e 
rimasto pressoche lo stesso. 
tranne accezioni. nonostante 
l'impegno. la volonta politica 
e le decision! di adeguarne la 
struttura organizzativa. 
- Lo sforzo maggiore e stato 
indirizzato ad un decentra
mento di funzionari e al loro 
aumento numerico. Le zone 
!ndubbiamente hanno elevato 
il tono della vita politica. ma 
quasi sempre per uno sforzo 
di lavoro che ha fatto capo 
al funzionario. Le grosse se
zioni, a volte hanno avuto bi-
sogno proprio della spinta del 

funzionario di zona, quando 
addinttura questi non si e 
dovuto sostituire ai gruppi di-
rigenti sezionall. Le iniziative 
sono state quasi sempre in 
legame alia politica generale. 

I gruppi dirigenti. nei mo
menti di lotta, sono attivi. ma 
non riescono ad articolare, di 
volta in volta. iniziative spe
cifiche nel quadro di una lot
ta generale. Di sol ito la no
stra lotta per un Piano rego-
latore democratico viene svol-
ta attraverso un dibattito ui-
terno nelle sezioni e nel Co-
n.itato federale: poi segue la 
battaglia al Consiglio comu-
nale. magari un pubblico co-
mizio e poi si ricrea un vuo-
to. E il vuoto si ha anche 
quando l'iniziativa ha trovato 
moment! di consolidamento 
come la costituzione di coo
perative per la casa. 

E" facile comprendere co
me tutto il lavoro ricada su-
gli apparati piu o meno effi
cient! della Federazione. Con 
il lavoro in corso per la Con
ferenza. questi problemi ven-
gono discussi ma gii si a w e r -
te che la soluzione sari len-
ta perche la stessa chiarez-
za dell'analisi appare come 
schiacciata dell'insufficienza 
di quadri, di strumenti e di 
mezzi. 

La nostra sezione. in un cen
tro di sviiuppo. come Pescara, 
si trova dt fronte ad un forte 
sviiuppo edilizio che ha tra-
sformato la composizione so
ciale del territorio nel quale 
essa opera; all'immigrazione 
che ha dato luogo alia forma-
zione di una nuova classe 
operaia di origine contadina. 
relegata all'estrema periferia: 
al sorgere di nuove zone re-
sidenziali: alio sviiuppo e con
solidamento del ceto medio 
e delle libere profession!. 

II dibattito che si va svol-
gendo a volte pone la neces
sity di organizzare Sezioni di 
categoria. a volte la necessi-
ta di aprire piu Sezioni, a 
volta di raggrupparle. Unanl-

me e la richiesta di un raf-
forzamento del Comitato cit
tadino. 

Ma, come si comprenderft. 
tutto si scontra con la quali
ty dei quadri di cui il Par
tito dispone. Spostare buo-
ni quadri della produzione 
al lavoro di Partito? Sorgono 
problem! molto grandi che il 
Partito attuale non ha la for
za di risolvere. F6rmare nuo
vi quadri giovanili? E" giusto, 
ma il processo di formazione 
e lento. Come do\*remo ade-
guare allora la direzione del
la Sezione e del Comitato 
cittadino? Occorre uno sforzo 
massiccio del gruppo diri-
gente federale. rivolto ad ot-
tenere un miglioramento mas
siccio dei dirigenti sezionali. 
ed un impegno orgamzzativo 
senza il quale vano nsulte-
rebbe il pnmo. Questo par
tito abruzzese. con il suo cre-
scente prestigio tra tutti gli 
strati, con i suoi 167 000 voti 
del 28 aprile e stato costruito 
da questi militanti che han
no superato prove estrema-
mente difficoltose ed hanno 
tutte le capacita per superare 
le altre che ci attendono. Es-
senziale. perci6 e innanzi tutto 
una - corretta comprensione 
della nostra linea di avanzata 
democratica verso il sociali-
smo. del cui contenuto rivo-
luzionano occorre dare per-
manente dimostrazione nelle 
lotte per il rinnovamento del
le strutture arretrate della no
stra Regione e neU'opera di 
educazione social ista, deter-
minando queila tensione e 
queila attrazione ideale che 
oggi e pericolosamente allen-
tata. 

Su questo sforzo deve col-
locarsi direttamente il Comi
tato regionale che, con mag-
giori poteri e maggiori attrez-
zature, deve dare un contri
bute di qualita. 

GIORGIO MASSAROTTI 
Segretario della Fe
derazione di Pescara 

partecipazione di quadri inter-
medi delle istanze decentrate 
alia discussione e ali'impegno 
politico, si e. d'altra parte, de-
terminata — pur sulla base di 
una gtusta spinta aliautonomu 
assunzlone di responsabilita ed 
iniziativa politica — la forma
zione di un pluralismo di mo
menti di direzione che ha la-
sciato marglni a fenomeni di 
malintesa autonomia, con la 
conseguenza di accentuare le 
tendenze particolaristiche e set-
toriali e far apparire di fronte 
al partito centri dt direzione 
non sempre concordant!. Di qui 
il giudizio autocritico del no-
stro Comitato federate che ha 
rlconosciuto di non aver arsolto 
pienamente la sua funzione 
di direzione politica verso le 
istanze decentrate sia verticali 
che territorial!. Questo, molto 
in sintesi, il giudizio critico dal 
quale si e partitt nel dibattito 
ora in corso nella nostra Fe
derazione, che vede un impe-
ono amplo ed appassionato di 
mipHaia e mipliaia di cornpagni 
e che trovera un momento di 
sintesi alia Conferenza di fede
razione dalla quale, mentre scri-
viamo, ci separano ormai po-
chissimi giornl. Nessuno certo 
pensa — e il nostro Comitato 
federale lo ha esplicitamente 
detto — che questo sta un oiu-
dizio completamente • esau-
riente » o » definltivo ». Perso-
nalmente penso che siamo an
cora ad una valutazione pre-
valentemente » organizzativa * 
che lascia troppo in ombra il 
necessario dibattito sulle posi
zioni politlche e nell'anonlmato 
i momenti dl perplessita, di con-
fusione e anche di disorlenta-
mento che si sono ripercossi 
nell'attivtta, pur cosi impegnata 
e positiva, del partito a Bolo
gna. I punti di riferimento per 
un simile dibattito. che, nono-
stGnte difficolta e ritardi, si sta 
avviando e che la Conferenza 
di federazione senz'altro svt-
luppera, non mancano. 

Vi e da osservare tnnanzi-
tutto che gli effetti negativi 
della situazione in cui si e tro-
nata la nostra Federazione si 
sono particolarmente avvertiti 
dopo il grande successo eletto
rale del 28 aprile (per la ve-
rita un momento di dibattito 
al riguardo si ebbe gia dopo 
il X Congresso nazionaie), 
quando cioe proprio queila vit-
toria poneva Vesigenza di una 
rinnovata tensione politica ca
pace di individuare e affrontare 
i compiti e le responsabilita 
nuove poste al partito dall'ac-
cresciuto consenso popolare e 
dal profondo modificarsi dei 
termini dello scontro e della 
battaglia politico, E qui si e re-
gistrato tin ritardo che ha pe-
sato negativamente sullo stato 
del partito e che ha concorso, 
assieme alia situazione organiz
zativa. a determinare una certa 
flcssione nella partecipazione dt 
massa del cornpagni all'elabo-
razione e attuazione della linea 
politica del partito. Si trattava 
e si tratta di grossi problemi 
che nei limiti di questo arti-
colo e impossibile indicare an
che soltanto sommartamente, 
ma che posssono essere per 
gran parte ricondotti alle ana-
lisi delle trasformazioni econo-
miche e sociali a Bologna e in 
Emilia e nella loro giusta col-
locazione nell'ambito del tipo 
di sviiuppo economico nazionaie 
con i conseguenti rijlessi sul 
piano delle ualutarioni di forze 
e schieramenti polltlci. 

Una riflessione critica sulle 
nostre passate posizioni e im-
portante se vogliamo fare chia-
rezza e comprendere giusta-
mente Vattuale situazione. Vat-
tuale stretta economica e poli
tica. In particolare ci interessa 
dibattere a fondo il grande re-
ma deU'unitd politico della 
classe operaia che oggi, in pre
senza della nuova articolazione 
dei partiti della classe operaia 
che si richiamano al sociallsmo. 
si incentra sui rapporti unitari 
che devono intercorrere fra 
PCI. PSI. PSIVP. Questa unitd 
e anche il centro motore, Vele-
mento di forza e di attrazione 
della linea politica delle nuove 
maggi6ranze democratiche che 
oggi, piu dt ten", appare essere 
la reale ed effettiva alternative 
alle manovre di chiaro signlfi-
cato tnrolutiro tese a fare di 
Bologna e delVEmilia terra di 
r-onqvista per il centro-sinistra 
in funzione della rottura del-
Vunita del movimento operaio 
e democratico nei suoi storici 
centri di potere. Non si tratta 
di una discussione accademica, 
perche* dall'orientamento poli
tico della nostra Federazione 
derivano, fra Valtro. atti poli
tic t le cui ripercussioni vanno 
al di la dei confini della no
stra provincia. Ecco allora che 
la • discussione sulVorganlzza-
zione e lo stato del partito trova 
il suo riscontro piu ralido nella 
veriflca dell'orientamento poli
tico, nella chlarezza delle posi
zioni che non lascino marglni 
ne* alia suggestlone di cedl-
menti opportunistic!, ne" a irri-
oidimenti e chiusure settarie. 

CINZIO CANE' 
Bologna 

Sardegna 

Un posto nuovo 
per la donna 

Iniziativa autonoma della organizzazione fern-
minile — Obiettivi rivendicativi e di lotta 

Le iscritte alia nostra fe
derazione sono circa il 25 
per cento della forza totale 
del Partito. Questo e un da
to positivo che pone la nostra 
Federazione a livello nazio
naie, 

Ma se nol vogliamo fare 
un'analisi seria circa l'orga-
nizzazione femmlnile. la sua 
consistenza e la sua possi
bility di sviiuppo, il suo pe
so nella vita del partito, al
lora le cose enmbiano. Dob-
biamo. ad esempio. chieder-
cl come queste donne sono 
dlventate comuniste. Nella 
penisola e particolarmente 
nel centro-nord le donne so
no diventate comuniste nt-
traverso esperienze dirette: 
guerra di liberazlone nazio
naie, lotte nella fabbrica, 
lotte per la parity dl retri-
buzione e per il llbero ncces-
so a tutte le profession!. Og
gi 7 milioni dl donne parte-
cipano direttamente al pro
cesso produttlvo del paese. 
In Sardegna. nella maggio-
ranza del casl, proprio per 
l'assenza di queste esperien
ze dirette. Padeslone ol par
tito e stata spontanea, nel 
senso che, per le strutture 
arretrate della nostra isola, 
non e'e stata una presa di 
coscienza di classe e le nde-
sionl sono state nella mag-
gioranza dei casl una conse
guenza dell'appartenenza al 
partito del capo famiglia. 

Molte debolezze che uoi ri-
scontriamo neU'organlzzazio-
ne femminile, l'assenza dl 
un'iniziativa autonoma. han
no la radice proprio in que
ste cose. Su 1.069 iscritte ab
biamo 588 casalinghe e 215 
pensionate; in totale 1'80 per 
cento della forza totale del 
nostro movimento femminile 
e tagllato fuori dal processo 
produttlvo. Negl! altri rag
gruppamenti politici. poi, 
questa percentuale e nncora 
piu alta. Non e il merito che 
manca alle nostre casalinghe, 
manca soprattutto la possi
bility di affermare in modo 
autonomo la loro personality, 
il loro valore: manca, in so-
stanza, la possibilita di di-
mostrare quello che la donna 
fe capace di fare in ogni set-
tore della vita economico-
soclale; obiettivo. questo. al 
quale mira il nostro partito. 

E' stato constatato che no
nostante lo sviiuppo econo
mico italiano. i problemi rne-
ridionali e quelli delle Isole 
si sono aggravati e acutizzati 
assumendo forme nuove. Gli 
stessi poli di sviiuppo indu-
striale capitalistico. anche 
quando si localizzano nel me-
ridione e nelle isole, non ga-
rantiscono uno sviiuppo ar-
monico e organico della no
stra economia; e. pur disgre-
gando tutto il vecchio equi-
librio. non possono promuo-
verne uno nuovo, che assorba 
e valorizzi il potenziale dl 
energie del sud e delle isole. 
Gran parte del miracolo eco
nomico. registrato in Italia. 
h stato pagato dalla miseria 
del sud e delle isole. e stato 
pagato daU'emigrazione rnas-
siccia verificatasi in Sarde
gna. alia quale le donne han
no dato un rilevante con
tribute. 

Da queste constatazioni na-
sce l'esigenza che il movi
mento femminile sardo p o n : 
ga obiettivi rivendicativi e di 
lotta precis!, prenda inizia
tive politiche chiare. che 
vengano comprese da tutte 
le donne: si tratta soprattutto 
di battersi per la trasforma
zione delle strutture arretra
te della nostra isola. 

Nella zona della nostra fe
derazione si porranno sicu-
ramente. dopo completata la 
termocentrale del Sulcis. tut
ta una serie di problemi: da 
quello della utilizzazione del-
l'energia alia presentazione 
dei programmi di sviiuppo 

industriale per le aziende a 
capitale pubblico. In questo 
quadro. al di la del proble
mi generall di industrializ-
zazione, riforma agraria ecc , 
le donne devono rivendicare 
la costruzione di industrie 
manufatturiere dove potreb-
bero essere occupate rnolte 
donne. Ma prima di tutto, 
devono rivendicare dalla Re
gione l'istituzione di appositi 
corsl di qualifleazione per 
non correre il rischio, come 
qualche volta si fe verificato, 
che una volta pronta la fab
brica non e ancora pronta la 
manodopera qualiflcata. 

Ne derivano compiti e re
sponsabilita nuove per le no
stre donne: soprattutto. com
piti di elaborazlone. dl ini
ziativa e di direzione, per 
un maggiore inserimento del
la donna nella vita del par
tito a tutti i livelli. Su 38 
sezioni e nuclei di Partito 
nella nostra federazione. s>olo 
in 5 o 6 centri abbiamo la 
responsabile femminile e, !n 
alcuni di questi. piu di no-
me che di fatto. E l'inserl-
mento delle donne per essere 
valldo non deve essere un 
inserimento dall'alto. che a 
poco servirebbe. ma deve 
essere una conquista fatta 
dalle donne attraverso orl-
ginali iniziative di lotta per 
conquistare un giusto posto 
sia nella direzione della no
stra organizzazione politica, 
sla In tutti gli altri organism! 
di massa. 

GIOVANNI SALIS 
della Federazione 

di Carbonia 

La battaglia sui principi 

Rigore ideale 
e realismo 

politico 
Si e scritto giustamente che 

il • Partito della classe operaja 
non e uno » strumento per /are 
della politico*, non e un par
tito a^opinione, «parlamento-
r e - , bensl uno strumento di 
lotta riuoluzionarla della classe 
in ascesa: e un * purtlto-pro-
gramma *. Esso deve percld ri-
spondere a due esigenze essen
ziali. In primo luogo alia es{-
genza di un forte tmpeono idea
le e non soltanto tecnico-po-
Jttico. In secondo luogo alia 
esigenza d{ essere un partito di 
massa, capace di saldare in 
una strategia uniflcante tutti i 
problemi reati, materiali e 
ideali della classe lauoratrice. 

Per cid che riguarda tl pri
ma aspetto, bisogna preclsare 
che per impegno ideale si In-
tende oi'uiamenfe il fatto di 
uuere un programtna rivoluzio-
narlo globalmente antitetico al
io stato di cose prescnte e che 
faccia proprio e rccuperl quan
to di posltlro Vumanlta ha con-
quistato anche nella fase bor-
ghese dello suiluppo storlco. 
Euidentemenfe questo program-
ma noi I'abblamo, ma esso non 
si traduce ancora in una in-
tensa vita, in una asione riuo-
luzlonaria esplicitamente nor-
matlva, che ponga clod rutfa 
una gerarchla di valori tmiani. 
una concezione del mondo da 
conquistare; in modo da togliere 
spazio ad una tendenza alia 
' politica delle cose - all'empi-
rismo, all'elettoralismo che vl-
ve in una societa borghese e 
che quindi in parte ne sublsce 
le ideologic 

Purtroppo, e proprio sul fron
te ideale (della propaganda, 
della cultura, della attlvlta 
ideologica) che si manlfesta-
no alcune debolezze del par
tito: scarsczza dello suiluppo 
dei quadri e fenomeni di rela
tive distacco dalle masse. 

E cid proprio mentre il ca-

IL' 

1 
Ancora su piu Federazioni | 
nella stessa provincia I 

I 

Documento del 
CF di Cassino 

Le Informazlont e le opinion!, da nol fornite mar -
ted) scorso, sulla questione delle federazioni non capo
luogo hanno provocato notevole interesse in tutte quel l * 
province ove eslstono piu C F . Riteniamo percld op-
portuno aggiungere altre press di posizione. 

I cornpagni di CASSINO ci hanno Inviato II docu-
- mento preparatorio alia loro Conferenza federale che 
contiene valutazloni e concluslonl dlfforml da quelle 
espresse nell'articolo del compagno Notarcola, apparso 
martedl . II testo votato dal C.F . a f ferma, Infatti , che 
- la Federazione di Cassino, costituitasi nel 1957, pur 
f ra difetti e manchevolezze ha assolto il suo compito, 
la sua azione i stata positiva > tanto sul piano orga
nizzatlvo che su quello politico. II C F esclude la sostl-
tuzione della attuale federazione con un Comitato di 
Zona facente capo alia Federazione dl Froslnone e invita 
I cornpagni a dibattere il problema del coordlnamento 
politico aul piano provinciate. 

Dal canto suo il C.F . dl Ascoll Plceno ha preso po
sizione sulPopportunlta di confermare o trasformare la 
Federazione di F E R M O che si trova nella stessa pro
vincia. In un suo documento II C F af ferma: 

• Alcuni cornpagni hanno espresso giudizio negativo 
sulla eslstenza di due federazioni nella nostra provincia 
ed hanno chiesto di trasformare in Comitato di Zona 
queila di Fermo. L'orientamento prevalente espresso e 
stato quello di mantenere tale federazione in quanto 
complessivamente la sua attlvita viene ritenuta positiva, 
e si prospetta la opportunita di Istitulre un comitato di 
coordlnamento funzionante t ra le due federazioni «. 

II Comitato regionale siclliano ha preso In esame lo 
stesso problema nel quadro della discussione generale 
sullo stato del partito ed ha approvato gli orientamenti 
proposti dalla segreteria che sono stati cost riassunti 
in un documento: 

« Nel quadro del problemi del decentramento, un bl-
lancio deve essere fatto delle esperienze delle federazioni 
nate dallo sdoppiamento di vecchie federazioni provin
cial!. Mentre per SCIACCA (Agrlgento) e 8 A N T A G A T A 
(Messina) questa esperienze ft nel complesso positiva 
(anche se non sono stati rlsolti In modo completo ed 
efflcace i problemi del coordlnamento provinciate), per 
quanto riguarda T E R M I N I I M E R E 8 E appare necessa
rio giungere alia trasformazione della federazione in 
Comitato di zona nell 'ambito della federazione paler-
mitana ». 

Napoli: Orientamenti ideali 
e conoscenza della realta 

II centro di Napoli e carat-
terizzato da una composizione 
sociale quanto mai eterogenea. 
ed in continua dissoluzione. II 
vecchio sottoproletarialo solo in 
parte e stato axsorbito dalla mi-
riade di piccole tmprese arti-
giane e commerciali o dalle fab-
bnche. Vemigrazione al Nord e 
all'estcro non e stata eccessiva. 
Piii frequente lo spostamento di 
abifanfi dal centro cittadino alia 
periferia. e Vafftusso di gente 
della provincia e del Sud Nu-
mericamente pli agglomeratl 
umani sono rimasti sostanzial-
mente gli stessi degii anni pas
sati. Artigianato mimeroswimo, 
commerctantt e popolino, que
sta. sostanzialmente e la realta 
sociale del centro della citta 
integrata dai lavoratori dello 
Stato e degli Enti locali che la-
vorano al centro della nostra 
citta. pur abitando in zone 
spesso dwtantt. 

Su questa realta ci siamo tro-
cati a lavorare negli anni pas
sati. lottando contro la camorra 
clerico-laurina. II persistere 
dell * equivoco clerico - monar-
chico nonostante la vittoria del 
28 aprile. e i successi stessi del 
partito ci impongono uno sforzo 
maggiore ed una superiore ca
pacita di elaborare ed artico
lare una politico, 

r soprattutto al centro deUa 

cittd. purtroppo. che avvertiamo 
la carenza di un efficace orien-
tamento. la debolezza della pro
spettiva socialista. gli sfasa-
menti estremisti e opportunisti 
che impediscono uno svduppo 
dell'lniziativa, della organizza
zione. dell'elaborazione politica. 

La sezione pilota deve essere 
quindi capace di promuovere 
una propria elaborazione poli
tico. nel quadro di queila gene
rale e federale, e an proprio 
attivo numeroso eventualmente 
coordinato da funzionari: essa 
potra operare secondo le esi
genze reali solo se le verranno 
devoluti compiti flnora di com-
petenza della Federazione. 

n problema dell' uniflcazione 
delle sedi. degli schedari e dei 
gruppi dirigenti. se isolato dal 
quadro dell'orientamento ideo-
logico, dl scelte politiche ben 
precise, dal consenso degli 
iscritti. non risolve, come non 
ha mai risolto. il problema dl 
far aderire il Partito. anche al 
centro della citta, ad una deter-
minata realta politico-sociale al 
fine di trasformarla. Si corre 
ami il perlcolo di pervenire a 
un organlsmo senza vita e senza 
legami con le masse popolari. e 
perfino senza legami con ail 
iscritti. 

L'unificazione ideale, presup-
posto dl Queila orocnizzatica, 

deve anzitutto partire dall'esa-
rae della realta politico-sociale 
dei quartieri del centro citta
dino. dalle forti tradizioni che 
esistono, dalle tendenze che 
stanno maturando. Essa deve 
anzitutto sviluppare. all'interno 
del Partito, una coscienza ed 
una maggiore capacita di orien-
tamento e una prospettiva che 
non si limiti a vivere di cam-
pagne elettorali. ma che si 
proietti ben al di la dl queste 
congiunture. La mancanza dt 
ctrcolt culturali o dl cast del 
popolo. il distacco delle masse 
dalla vita politica che si con-
cretizza netl'inesistenza di una 
rete di organizzazioni dl massa 
anche di carattere puramente 
rivendicativo: se queito e U 
quadro della nostra situazione, 
abbiamo un enorme vuoto poli
tico da colmare. Percid i pro
blemi dell'orientamento. del suo 
adeguamento ed aggiornamento 
appaiono. assieme con Vesame 
delle realta politico-sociali. i 
punti di partenza per le discus-
sioni in materia d'organizzazio-
ne. n Comitato di zona tra piu 
sezioni o la graduate formazione 
di gruppi di lavoro per pro
blemi sono i piu idonei a favo 
rire una uniflcazione ideale e 
reale. 

PAOLO COCOZZA 
NapoU 

pltalismo contemporaneo, tvi-
luppandosl e determinando H-
uelll di reddilo al di sopra dei 
blsognl vitali (dal lato flsico), 
esprime complutamente la pro
pria contraddizlone /ondamen
tale: la alienacionc del lavoro 
e dcll'uomo; per cui la conqui
sta di una coscienza socialista 
t un fatto sempre meno im
mediate: e il risultato dl una 
ajtone pedagogica del partito 
che, partendo da problemi rea
li, indica una dlversa conce
zione dell'uomo, prasnefta un 
nuovo Ideale dl vita, si accre-
scono quindi le funzioni del 
Partito come portatore, dallo 
esterno, della coscleiua rlvolu-
cionaria, di una uisione alter-
witiva al sistema. 

Ecco qui allora il vasto cam-
po della bhttaglia ideale che 
dobbiamo occupare, partendo 
dai temi della lotta politica. 
Per esempio: e'e oggi 11 pro
blema della Ubcrta e della de-
mocrazia. Gli studiosi comuni-
sti sono stati gli unlci che su 
questi temi hanno lavorato, da 
una parte liberando il tnarxl-
smo dalle chiusure sfallnlane, 
dall'altra agganclandosi a tutta 
una tradizione democratico-bor-
ghese avanzata, per derluarne 
la necessaria soluzione sociali
sta del problema dt una llber-
ta e di una democrazia ch« 
rispondano alle esigenze delle 
societa svlluppafe. Questa ela
borazlone e poi stata utllir-
zata dal Partito per definire 
scientlflcamente la via italiarta 
al sociallsmo. 

Non sono i socialisti — che 
su queste cose non hanno detto 
nulla, hanno preso solo quello 
che abbiamo scoperto noi, sal
vo poi rinfacciarci un presun-
to dogmatismo — ma noi che 
dobbiamo oggi attaccare sulle 
question! della Ubcrta e della 
democrazia, conviutt come sia
mo della nostra supcriorita teo-
rica nei confronti del con/u-
sionismo ideologico riformista 
e delle concezioni cattoliche or
mai supcrate nelle loro formu-
lazioni ortodosse, c gia oggi in 
via di avvicinamento alle nostre 
posizioni (penso, ad esempio, 
alia libertd /inaltzzntn, alia de
mocrazia come autogoverno, di 
cui ha parlato un esponente 
della sinistra dc, Granclli, rc-
centtmente). 

Nella societa attuale si ac-
centua la tendenza ad una spc-
cializzazione professionale sem
pre piu tntnuta. St tratta di un 
processo irreversible e negati
vo nella misura in cui continua 
a permanere la scissione fra 
professione e politica, tra pro-
fessione e cultura. Questa scis
sione isola Vindividuo singolo 
e lo distacea dal problemi po
litici di competenza appunto 
dei tecnici o professionisti del
la politica, e con cid il proces
so di spoliticizzazione delle 
masse dlventa inevitabilc. 

Ma noi combattiamo questa 
tendenza proprio perche abbia
mo una concezione diversa dal
la politica, che per nol e la sin
tesi di tutti i momenti sociali 
e professlonali In quanto media 
tutte le specificita e fa partecl-
pare I'indipiduo alia pienerza 
della vita sociale. Ci contrap-
poniamo, vedendo il proble
ma in una sfera piu generale. 
ai processi disgregatorl in atto 
e al sistema di valori che que
sti processi generano e che 
rendono sempre piu astratti e 
lontani i momenti unt/ieanti 
della vita sociale (politica, ideo
logica). In altre parole non pos-
stamo ellmlnare la scissione fra 
professionale e politico se non 
a condizione che 11 nostro par
tito sla uno strumento capace 
di raccogliere tutti i problemi 
e quindi tutte le competenze e 
i contrlbutl speclflci. Da qui la 
necessitd. di adeguare i nostri 
strumenti e le nostre strutture, 
sopratutto a Ifvello vertlcale, 
doe per problemi e per grup
pi di interesse. 

Se noi oggi avvertiamo una 
carenza e proprio questa: dt 
sentirci un po' staccatl dalla 
realta. di sentire la mancanza 
di centri di indagine, di cen
tri di studio che slano in grado 
di fornirci quelle anallsl, quel
le proposte di cui oggi U diri-
gente politico ha bisogno. Cer
to, esiste pur sempre il perlco
lo che una qualslasi soluzione 
tecnica — anche se sottinten-
de sempre una concezione del 
mondo — non sia omogenea al 
fine strategico cui tendiarno. 
Ma e'e un altro pericolo ben 
maggiore, e cioe che la nostra 
ideologia, la nostra visione 
ideale diventino una sorta dl 
catechlsmo, di ideologiemo 
astrattamente flnalistico, nella 
misura in cui non riusciamo 
a saldare insieme concezione 
del mondo - ideologia - compe-
tenza tecnica. 

Guardiamo alia vita delle 
nostre sezioni, organlzzate an
cora come ai tempi dell'attesa 
messianica. L'unica afflcifa che 
in esse si svolge e di tipo po-
litico-generale, propagandisti-
co. Le sezioni non riescono a 
penetrare il meccanlsmo socia
le che le circonda, per dare 
contenuti alia linea del parti
to. Ecco allora che i perieoll 
di astratto ideologismo e di 
prammatismo vanno combattu-
tl, da una parte tenendo ferml 
e rinrigorendo continuamente i 
nostri ideali e la nostra conce
zione del mondo e dell'assetto 
della societa, il nostro obtetti-
ro finale, I nostri valori; dal
l'altra, calcndoci profondamen-
te in questa realta. quindi mu-
nirci degli strumenti. delle 
competenze necessarie per tra
sformare questa realta. E cid 
pud essere fatto dalla sezione, 
se viene fatto nella zona, dalla 
Federazione: cioe se questi 
gruppi di lavoro e di studio tl 
organizzano a tutti I livelli del 
partito e si incastrano con le 
istanze orizzontali, in un siste
ma tanto ptu realmente unitario 
quanto ptu complesso, multi
forme, capillare. 

L U C I A N O R O N C H B T T T I 
Modena 
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