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importanza decisiva della presenza organizzata 

del Partito sui luoghi di lavoro 
' i * $ * r * \ 

Sorpreta e preoccupazione della stampa borghese * 
— , — > t t 

Cresce Pinter esse 
per la Conferenza 
La stampa d'informazione 

continua a seguire con gran 
d* attemione e molto tpa 
zJo la terza Conferenza del 
comumsti delle lobbnche, 
che sulla magyior parte del 
quotidtani ha avuto anche 
oggi la prima pagina, a con-
jerma dell'importanza di 
quest'assise. La cosa che 
colplsce maggtormente & lo 
stupore col quale la pm 
parte del giornali verifica 
ancora una volta la franca 
e apregludicata capaclta di 
autocritwa del nostro parti 
to, su una questione cosl 
fondamentale qual & la sua 
presenza nelle fabbriche, 
presso gli operai. La rela
tione di Barca. che aveva 
ieri aperto I lavori, e stata 
definita < molto esplicita > 
(II Nuovo Cittadino) < estre-
mamente esplicita > (II Mes-
saggero, II Secolo XIX). e 
cos\ via. 

Dopo aver perd cercato di 
drammatizzare situazioni e 
dati che per prim, i comuni-
sti non si nascondono. anche 
nella loro gravita, la stam
pa borghese jomisce a sua 
volta una prova di incapa-
citd d'analisi e di critica. 
L'interpretazlone della linea 
di c rilancio > del PCI nelle 
fabbriche e* quanto di piu 
strumentale si possa imma-
glnare; strumentale propria 
perchd I'uttHzzazione del 
cliche tradlzionale (i comu-
nisti subdoli. insinceri. mo-
chiavellici, ecc.) & fatta sen-
za convinzione. Addtrtttura 
senza crederci. E ancora 
una volta. dopo aver dipinto 
la situazione del PCI in ter
mini di crisi catastrofica. i 
giornali della borghesia mo-
strano tutta la preoccupa
zione che ridimensiona tale 
supposta ed esterna « crisi >. 

Gla il dibattito seguito al
ia relazione dd alle forze pa-
dronalx e socialdemocratiche 
pochi motivi di speranza. 
Si parte dalla realta per mu-
tarla. con indirizzl e stru-
menti opporfuni. E non net 

senso che vorrebbero certl 
giornali, come II Corriere 
della Sera, i uuali afferma-
no che i c comunistl vogho-
no aservire i sindacati al
ia loro politico » Se e'e un 
punto chiaro. emerso dalle 
parole del compagno Barca 
e dagli inlervenli dei delega-
(i operai, & proprto quello 
d'una conferma dell'autono 
mia del sindacato in tutte le 
sue determinazioni Nulla 
qulndi di quanto per pro 
prio comodo invc"ta il Cor
riere: la « radicale politlciz-
zazione degli strumenti sin-
dacali *: Voblettwo del PCI 
di « diventare la coscienza 
politico del sindacalismo ». 
E neppure Vintenzlone piit 
sottile che al nostro partito 
viene attribuita dal Messag-
genv affidnre la tattica al 
sindacato per riservarsi la 
litrategia, con la conseguen 
za di € un piu settario con 
trollo della CG1L da parte 
del PCI ». 

Piu genulna. anche se pa 
lesata con sicumera, Vap-
prensione degli organi catto-
lict, verso I'obiettivo dt por
ta re nella fabbrica il dialo-
go con gli operai i quali non 
si richiamano al socialismo 
pur volendo mutare I'attua-
le societa). Sia il Popolo che 
II Nuovo Cittadino e indiret-
tamente II Tempo rendono 
esplicita la consapevolezza 
della vresa che la linea del 
dialogo coi cattolici ha pres
so tuttn il mondo del lavoro, 
nonostante gli anatemi di 
Rumor, Piccoli, Scelba, e 
delle alte sfere vaticane. 

Interessante il commento 
della Stampa, che rovescia 
I'impostazione della maggio-
ranza dei quotidiani indivi-
duando la « crisi > comuni-
sta nella dipendenza che il 
partito rischierebbe di avere 
rispetto al sindacato. Inte
ressante anche il Giorno. che 
nelVeditoriale nota — sia pu
re con un certo qualunqui-
smo — il carattere diffuso 
della'"spolftietzzazione" tn-

dotta dal benessere e cosl 
via; con la conseguenza di 
un progressiva invecchia-
mento di lutti i parttti. II 
quotidiano sostlene che la 
classe operaia rifiuterebbe 
Vintegrazione neocapitalisti-
ca rifugiandosl nella < pa-
lingesi rivoluzionaria», 0 
che la forza (ma anche un 
certo limite) del nostro par
tito starebbe propria nel see-
gliere una "terza via" diffi
cile e improbable. Lasdan-
do al quotidiano mllnnese 
oani responsabilita di questl 
gwdizi. non si pud perf> non 
notare Vatteggiamento dl-
scretamente alieno da fazio-
sitd. anche se sostanzlal-
mente privo di capacita al
ternative. 

lnftne. latciando da parte 
i toni melodrammatlci con 
cui la Gazzotta del Popolo 
par la di < isnlamento > dei 
enmuninti »n fabbr.ro e nel
la CGIL, e la contraddittoria 
patente di f oripinalifa * e 
di € genericita » a^ibbiata 
alia relazione Barca. venia* 
mo ai qinrnali socialist!. 
L'Avanti! dimostra la mag-
aior chiusura in merito alle 
rinnovate proposte, venute 
dalla conferenza. sul supe-
ramento delta divisione nel 
movimento operaio. Chiusu-
ra anche nel valutare lo 
sforzo autocritico del PCI 
(addirittura negato), e nel 
vedere soltanto intenti vel-
leitari nel suo sforzo co-
struttivo < Nuova unita > e 
€ nuova maggioranza ». sono 
termini irrisi nei commenti 
dsll'organo del PS1. anche 
in contrasto con la reale 
volonta unitaria che alia 
base anima i lavoratori 
orientati verso il socialismo. 

I giudizi sul centro-sinistra 
scandalizzano e infuriano 
L'Avanti!. e anche questo — 

1 proprio mentre la coalizio-
' ne mostra la corda — com-
prova una chiusura che £ 
ancor piu marcata nell'orga-
no geitovese, 'n^Lavoro * 

J 

(Dalla prima pagina) 
pianti e di rlnnovamento tecno-
logico; contemporaneamente fu 
ridotto 1'orario di lavoro e fu 
rono effettuati licenziamenti 
< silenziosi >. Gli operai conti 
nuano a batters! per l'occupa 
zione (e i padroni a chiedere 
soldi alio Stato). Ghelardini 
ha affermato che la pubbliciz-
zazione dell'azienda — soprat-
tutto in una regione come 1'Emi 
lia. dove prevale la piccola e 
media industria — assumereb-
be un ruolo di grande impor
tanza: per l'orientamento della 
produzlone. per Tesistenza stes-
sa di vasti gruppi di piccole 
fabbriche e quindi per l'occupa-
zione. Non e vero che I'inter-
vento dello Stato farebbe in-
tascare soltanto soldi ai pa
droni. Che quello della pubbli-
cizzazione. infine. sia un giusto 
obiettivo di lotta e stato dimo-
strato dalla mobilitazione degli 
operai delle acciaierie e dalla 
solidarieta che essi hanno avu
to: dai partiti, ai sindacati. al-
I'Amministrazione comunale. 

Napolitano 
Segretario della 

Federazione di Napol i 
Lc diificolta che ancora si 

frappongono alio sviluppo del 
Partito nelle fabbriche, in re
lazione al tipo di obieltivi che 
ci proponiamo. e alia loro com-
plessita, non ci deve spingere 
a un ritorno ad un tipo di pre
senza organizzativa quale pote-
va essere concepito in periodi 
diversi. quando diversi erano i 
rapporti di forza, lo sviluppo 
industriale e l'articolazione del 
movimento operaio. Oggi il 
compito del Partito nella fabbri
ca consiste nell'intervenire in 
un momento decisivo del pro-
cesso di formazione della co
scienza e degli orientamenti del
la classe operaia; nel cogliere 
e contrastare tutti i condizio-
namenti che 1'azione del padro
ne e 1'organizzazione produttiva 
sprigionano; nell'analizzare la 
evoluzione dei rapporti di pro-
duzione della politica delle das-
si dominant!, al livello di azien-
da. Nello sMbilire un rapporto 
di continuita fra coscienza del
lo sfmttamento nella fabbrica 

e lotta politica generale per Id 
trasformazione socialista della 
societa. 

Questo e lo scopo che ci ala
mo flssato e questo e U modo in 
cui vogliamo che il partito sia 
presente in fabbrica. Un modo 
nettamente distinto da quello 
del sindacato, anche se tra i 
nostri compiti ci poniamo quello 
di esaltare il valore dell'azione 
per la costruzione e I'esercizio 
di un potere sindacale nella 
azienda, e di qualiflcare sem-
pre meglio 11 contributo dei co-
munisti nel sindacato, anche se 
siamo convinti che stimolare la 
classe operaia ad una comple
te presa di coscienza della li
nea dell'avversario di classe. e 
impegnarsi a contrastarla atti-
vamente. sul terreno politico e 
Ideale. non pu6 che creare con-
dizioni piu favorevoli alio stesso 
sviluppo del sindacato e delle 
sue lotte. Non ahbiamo la pre-
tesa di sostituirci al sindacato, 
ne di suscitare dall'estemo 
piattaforme rivendicative 0 in-
dicazioni generali E ci guar-
diamo da ogni tendenza a irri-
gidirc la sua dinlettica interna, 
che deve svolgersi in modo au-
tonomo e democratico. fuori da 
posizioni precostituite in altre 
sedi. 

Vogliamo e dobbiamo, come 
partito. conoscere e capire quel 
che succede in fabbrica, come 
si evolve la politica dell'azien
da; ma essen/ialmente dobbia
mo cogliere e interpretare 
orientamenti e ideologic intro-
dottevi dall'avversario. che pos-
sono provocare indebolimenti di 
forza o offuscamenti della co
scienza operaia. Dobbiamo 
scontrarci con queste posizioni 
— per esempio con quelle che 
tendono a oscurare i valori del
la qualifica professionale — pur 
lasciando al sindacato il com
pito di combattere il meccanl-
smo delle paghe di classe. Com
pito nostro h di allargare fin 
dalla fabbrica il fronte della 
resistenza e dell'iniziativa della 
classe operaia, non contrappo-
nendo un mitico scontro politico 
generale all'azione sindacale 
articolata. come taluni propon-
gono. Ci6 signiflca convinzione 
che la classe operaia pud spri-
gionare una volonta unitaria di 
superamento. del j»ntfD-sini-
stra, avere ragione delle lu-
singhe e delle insidie venute 

avanti negli annl scorsi, e far 
tornare indietro i process! di 
socialdemocratizzazione e di di
visione, giacche il centro-sini
stra mostra il proprio fallimen-
to proprio a cominciare dalle 
fabbrica, dove va innestata una 
lotta per la difesa e lo svilup
po del potere contrattuale, nel 
quadro di una lotta piu gene
rale per la difesa e lo sviluppo 
della democrazia. 

Nel Mezzogiorno, che paga 
con l'abbandono i process! di 
intensiflcazione dello sfmtta
mento, e con lo scadimento il 
prevalere dei grandi gruppi 
monopolistic! sulle decision! lo-
cali. il legame fra obiettivi 
che Saldano la condizione ope
raia alle riforme e piu chiaro 
forse che. nel settentrione. La 
consapevolezza che < una sola 
e la lotta della classe operaia 
al Nord e al Sud, per i salari e 
per l'occupazione. deve far tro-
vare — non da soli — la strada 
per elaborare obiettivi che crei-
no nuove unita, nuove maggio-
ranze, dal basso, per la tra
sformazione civile e sociale del
le citta e delle campagne. Per 
questa strada si possono mette-
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Messaggio 
da Cuba 

dei delegati 
del PCI 

Alia presidenza della Con
ferenza operaia e gtunto da 
Cuba, firmato dai compagni 
Alicata, Pecchioli, Giuliano 
Pajetta. Chiarante. Ferrari e 
Treccani il seguente tele-
gramma: 

• Delegazione comltato can-
trala partito In vitita a Cuba 
socialista invla partaclpantl 
terza Conferenza nazlonale 
operai comunistl I piu fraternl 1 
salutl et formula fervldo au- | 
gurlo che conferenza dia gran
de Impulso lotte et unita clas
se operaia condition! decisive 
per la pace et indlpendema . 
popoll per rlnnovamento eco- I 
nomlco et politico del paese ' 
per socialismo >. 1 

re in crisi gli indirizzl del cen
tro-sinistra. Ma occorre che vi 
sia flducia nella possibilita di 
far passare per questa via una 
linea antimonopolistica, in con
trasto con la fllosofla e con la 
logica dello sviluppo monopo-
listico; ed occorre superare le 
zone di passivita e di riserva 
portando avanti in modo ampio 
e sistematico il movimento fra 
la classe operaia e gli altri stra 
ti social!. Dobbiamo condurre 
una forte, incessantc lotta po
litica e ideale perche non si 
attenui ma si estenda nella 
classe operaia del Nord e del 
Sud la coscienza della propria 
funzlone nazionale, la coscienza 
della propria unita di classe 
su scala nazionale. e della ne
cessity di vaste alleanze di clas
se, innanzitulto con le masse 
contadine. La classe operaia 
del Nord. in particolare. deve 
«incorporare > la questione 
meridionale nel proprio pro-
gramma. con la convinzione che 
oggi le possibilita di collegare 
in un unico blocco Nord e Sud 
nel movimento di massa, sono 
molto estese e favorevoli. L'es-
senziale e inoltre che cresca 
nella giovane classe operaia 
meridionale la coscienza e 1'or
ganizzazione di classe; che essa 
riesca a conquistare poteri con-
trattuali, ad affermare un suo 
peso politico. Cosl, la saldatura 
sara realmente possibile, e sara 
possibile fermare la disgrega-
zione del Sud. Di questa natu-
ra della classe operaia, al Nord 
e al Sud, il nostro partito deve 
essere interprete. nella consape
volezza che ogni tentativo di in-
tegrazione socialdemocratica 
della classe passa per il re-
stringimento della sua visione 
a compiti puramente economici. 
per un oscuramento della sua 
coscienza di essere nuova clas
se dirigente nazionale. 

Luciana 
Castellina 

(della Commissione 
femminile nazionale) 
Le conferenze di fabbrica, 

che pure hanno visto una no-
tevole partecipazione di com-

pagne, hanno mostrato che an
cora non si colgono tutte le 
implicazioni dell'attacco in 
corso ai livelli e alia qualita 
dell'occupazione femminile. Si 
fatica a vedere, in particola
re, che qui 6 un aspetto di una 
azione molto piu vasta e im 
portante che tende ad inde-
bolire e a compromettere In 
battaglia generale che la clas 
se operaia conduce per difen-
dere i suoi livelli salariali e 
il suo potere contrattuale. Co
sl talvolta si flnisce, in pra-
tica. per considerare la disoc-
cupazione femminile come un 
male minore. Sul piano imme-
diato, l'attacco ai livelli di oc-
cupazione femminile. significa 
concentrare su di un rcparto 
piu debole e piu isolato di al
tri, il peso della concentra-
zione, in alcune isole avanzn-
te, delle risorse e dello svilup 
po tecnico che il rilancio mo 
nopolistico efiige cd impone. 
Ma occorre aver chiaro che i 
licenziamenti delle donne non 
salvano l'occupazione maschi-
le ma sono solo la premessa 
per la piena affermazione del-
ia linea e del meccamsmo di 
ristrutturazione capitalistica. 
Si vuole — cacciando le don
ne dalla produzione — conso-
lidare una certa struttura del 
mercato del lavoro caratteriz-
zata da disoccupazione flut-
tuante, funzionale alle esigen-
ze cicliche del sistema. Ecco 
dunque cosa significa per la 
classe operaia nel suo insieme 
e anche per l'economia nazio
nale la battaglia contra la ri-
duzione del lavoro femminile, 
battaglia che investe poi I'altro 
aspetto, quello qualitativo, del-
I'attncco padronale: la dequa-
lificazione in atto della mano 
d'opera occupata. La « parita » 
e oggi, di fatto. in gran parte 
una conquista solo formale: 
ecco perche le donne sono in-
teressate a che si lotti a fon-
do per una nuova struttura 
delle qualifiche, per la con-
trattazione degli organici e dei 
ritmi, per una riforma del col-
locamento e dell'istruzione pro
fessionale, per una reale mo-
bilita delle carriere. Da qui la 
necessita di qualificare meglio 
la carta rivendicativa sindaca
le, di collegare piu stretta-

mente la lotta contro i UMIV-
ziamenti a quella contro lo 
sfruttamento, tenendo conto 
che questa lotta deve avere co
me epicentro non l settor! de-
boli ma quelli piu avanzatl. 
Solo attra»erso una qualifica-
zione piii avanzata delle riven-
dicazioni potremo affront are 
meglio il problema del rappor-
to fra la battaglia per aumen-
tare il numero dei posti-lavoro 
per le donne e quello dello svi
luppo generale del livello di 
produltivita. Per questo, por-
re il problema deU'occupazione 
femminile significa anche critl-
care, non solo negli strumen
ti. ma anche nelle finalita, 11 
piano Pieraccini, rifiutare — 
contemporanramrnte — la pro-
postn di La Malfa fondata sul
la difesa dell'occupazione a 
basso livello di produttivita e 
di salario e contestare alle ra-
dici l'attuale tipo di sviluppo. 
Va detto. perd, a questo propo-
sito. che piu ancora della de-
finizione di uno schema di svi
luppo. conta la consapevolez
za delle dimensioui e delle 
qualita dello scontro politico-
sociale. delle scelte economi-
che. degli spostamenti nei rap
porti di potere che esso cora-
porta. 

Gelli 
(RIV di Torino) 

Alia RIV si e avuto un mo-
dello esemplare di riorganiz-
zazione capitalistica. Agnelli 
ha ceduto la maggior parte del 
pacchetto azionario al mono-
polio svedese SKF. e questa 
operazione ha pnnocato nella 
fabbrica, dapprima, un'ondata 
di licenziamenti, la riduzione 
dell'orario. la decurtazione dei 
salari. Quindi 1'azienda ha in-
tensificato i ritmi di lavoro e 
ali'inizio di quest'anno il pa
drone ha annunciato che in-
tendeva aumentare la produ
zione e contemporaneamente 
ridurre alia meta gli operai. 
I primi dati di questa com-
plcssa offensiva padronale so
no: diminuzione deU'occupa
zione del 31%, aumento del fat-
turato lordo del 5%; incremen-

(Segue a pagina 16) 

acquis tereste 
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• ••se dovete acquistare 
un frigorifero, 
scegliete il S l i p e r f r i g O 

I ISI ED E funico £rigo montato s u rotelle 

anche con " s u p e r f r e e z e r " 
adatto per la conservazione di 
cibi gelati e surgelati a 12 gradi 
SOttOzero (a 40°C ambiente) 
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125 L rood. Tavoto 
(comp. piano di lavoro) 

Export L 4 9 ^ 0 0 

Lu»SO L 55400 

mod. 155 L 

Export L 6 6 . 5 0 0 

Lusso L 72400 

Supw L 75J00 

mod.180L 

Export L 7 3 ^ 0 0 

LUMO L 70400 

Suptr L. 

mod.230L 

86 Export L 

Lusso L 93400 

Suptr L. 
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