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Autonomia 
del 
sindacato, 
autonomia 
del partito 

Nel dibattito precongressua-
le in molte sezioni si k affron-
tato molto criticamente il pro
blems della presenza del Par
tito e del Sindacato nelle fab-
briche soprattutto nel momen-
ti di lotta. Le risposte die ve-
nivano date a quosto proble-
nia sono varie e anche tra lo-
ro contraddittorie. Alcuni 
compagni hanno posto l'esi
genza di un intervento del 
Partito a richiamare il Sin
dacato a maggiore dure/za, ri-
prendendo di fatto e anche 
esplicitamenie il tema delle 
« cinghie di trasmissione ». Al-
tri per richiamare il Partito 
a un maggiore impegno in di-
rezione delle fabbriche, ban-
no posto l'esigenza che «il 
sindacato conti di pifj nel Par
tito ». Altri ancora hanno rite-
nuto che fosse necessario un 
« sindacato piu politico ». Mol
te critiche si s ^ o portate a 
un atteggiamento di ricerca 
dell'umta che porti a eedi-
menti nell'adesione alle esigen-
ze di lotta o alia debolezza 
nella mobilitazione. La stessa 
varieta delle risposte sottoli-
nea comunqtie un'esigenza rea-
le e vivampnte sentita nel Par
tito per l'obbiettiva insuffi-
cienza del « nostro impegno in 
direzione delle lotte ». 

A mio parere, per rlsolvere 
il problema della carica po-
litica che si manifesta anche 
nelle lotte sindacali, per ri-
spondere alia accentuazione 
della carica di lotta, e per 
superare 1'attuale debolezza 
del Partito nelle fabbriche, si 
tratta soprattutto di definire 
nuovi modi e nttove forme di 
azione politica. 

La prima questione che de-
ve essere affrontata, e accan-
to all'autonomia d»*l Sindaca
to dal Partito, l'autonomia del 
Partito dal Sindacato. Ci6 si
gnifies anche il diritto del 
Partito a sollecitare dlretta-
mente e a indicare lo sclope-
ro o l'agitazione in qualsiasl 
altra forma per battaglie po-
litiche. Se infattl viene at t r i -
buita esclusivamente al Sinda
cato la possibility di mobillta-
re la classe operaia, e eviden-
te che la presenza del Parti
to nella fabbrica finisce col 
ridursi a una presenza pxo-
pagandistica e, necessariamen-
te, a scadere (con cid i com-
pagni operai militeranno pre-
valentemente nel sindacato). 

La seconda questione e co
me ci6 pub avvenire senza ac
centual e lacerazionl, e anzl 
facendo procedere verso l'uni
ta politica della classe operaia. 
Deve essere in questo senso 
superata ogni ipotesi di « cm-
ghia di trasmissione» e an-
cor piii di dingismo: non sol-
tanto nei confront! del Sinda
cato ma anche dei compa-
gni (come singoli o gruppi 
isolati), evitando ogni forma 
di imposizione dall'esterno. 
L'unico modo per risolvere il 
problema e attraverso la rea-
lizzazione dcU'assembtea ope
raia di fabbrica in cui si af-
frontano tutti 1 prcblemi che 
vengono ritenuti opportuni 
anche oltre quell] sindacali. 

Sbaglia per6 chi ritiene che 
l'assemblea nsolva di per se 
tutti i problemi della lotta po
litica: l'assemblea non elimina 
ma npropone con forza la ne-
cessita del Partito e del Sin
dacato. II Sindacato vede in 
essa esaltata la propria pos
sibility di crescita e dl svi-
luppo. Le lotte articolate, per 
esempio, hanno sollevato pro
blemi legati alle condizioni di 
vita e di lavoro e problemi di 
potere nella fabbrica «outturn, 
tempi, carico macchine, sa
lute) .-:he non sono risolvibih 
ne affrontabili senza un diret-
to rapporto con la soggettivi-
ta e le tensioni collettive dei 
lavoraton. E" anche possihi-
le cosi avere piu piena con-

sapevolezza della niaturita. del
la « rabbia » e della disponi-
bilita di lotta. cost da evita-
re sia indicazioni msufficien-
ti sia indicazioni ecce*=>i-
ve (ere o non nescono a mo-
rvhtare o non possono poi 
e->^ere sostenute durante la 
lotta e portano a sfiducia e a 
e^asperazione o scavalcamen-
ti> e far riconoscere a tu'.ti 
le obbiettive difficolta di lot
ta. L'assemblea di fabbrica e 
inoltre Tunica garanzia reale 
del diritto dei lavoraton a de-
cifierfc la propria lotta s;a nei 
confronti dei rischi di buro-
cratismo e verticismo s:a nei 
confronti di ingerenze esteme. 
Per questo e al tempo stesso 
lo strumento per un p.u avan-
zato rapporto con il Sindaca
to e il Partito e per la costru-
zior.e di rapporti eorrctti con 
alt re forze social!. 

Compito del Partito e di tra-
sformare UTi'assemblca di ope
rai ;n im'assemblea della clas
se opera:a. Compito del Par
tito e c:oe, n moio nuovo, 
d: chianre con l'analisi il n-
l:evo compie^sivo d; ogni lot
ta e la natura di ogn; fatto 
opptessivo metundo in luce 
la rt-alta e la Kizica dello strut 
tamento e del potere borglie 
s,e. di indicare le forme di 
lotta opportune su quest :oni 
politicne e conunctn' .c i ^s-
serr.blea, di far de.l'assem
blea un memento di prapa 
ganda di agitazionc di orqi-
mzzazionc. In modo nuovo, 
perche >e e lero che < alia 
classe operaia la coscienza va 
portata da fuon » (Lenin) si 
pone anche la necessita che 
essa venga fatta crescere an
che dall'interno della lotta eco
nomica in una cond.zione co
me questa in cm il potere bor-

ghese tende a incidere diret-
tamente nella coscienza ope
raia e a utihzzare tutti gli 
strumenti politici a sua di-
sposizione per spezzare le lot
te, oltre che a cercare di re-
primerle. Si jndebolisce cosi 
infatti, anche soggettivamen-
te, la divisione Ira lotto eco-
nomiche e lotte politiche. 

Dobbiamo allora modificare 
per alcuni aspetti il nostro la
voro politico, e questo si le-
ga anche a considerazioni p;u 
generali. Alia grande ofiensi-
va antieomunista degll anni 
'30 (soprattutto in concomi-
tanza con i fatti di Unghena) 
noi rispondemino con un'a/io-
ne politica prevalentemente 
legata alia propaganda (l'ac-
centuazione del problema del 
consensoi e alia ricostruzione 
delle basi politiche della mo
bilitazione di massa. Oggi dob 
bmno agire in una condizic-
ne caratten/7ata dal discre
d i t delle forze delTimperiali-
.smo e dall'avanzata delle for
ze rivoluzionarie operaie e de-
inocratiche, in cui, inoltre, il 
lavoro da noi fatto si realiz-
za in grandi lotte che vedo-
no una capacita diffusa a li-
vello di massa di affrontare 
autonomamente alcuni proble
mi detia pohticizzazione e del
la diie/;ione della lotta: cort 
il Sindacato e il Partito piu 
che obbedendo o appoggian-
do il Sindacato e il Partito 
(con cio l'accento deve spo-
stars! sul problema della gc-
stionc dtretla delle lotte e del 
potere e sulla mobilitazione). 
Lo stesso lavoro di propagan
da deve essere prevalentemen
te svolto non piu come pre-
liminare alia mobilitazione ma 
all'interno di situazioni di mo
bilitazione ppr mezzo di esse 
(l'esempio piu semplice e quel-
lo del corteo che svolge opera 
di denuncia attraverso la seel-
ta dei propri obbiettivi: RAI 
TV, Prefettura) e a partire 
dalla loro spiegazione e divul-
gazione. 

Cio impone sia un lavoro di 
formazione di quadri politici 
tn grado di svolgere azione 
di direzione delle assemblee, 
sia un'accentuazione in que
sto senso dell'attivita delle Se-
zioni per spiegare le lotte in 
atto alia cittadtnanza e per 
sapere stimolare organizzare e 
dingere lotte e fermenti a li-
vello dei quartieri, sia infine 
modifiche anche important! 
nella organizzazione delle Fe-
derazioni soprattutto basate 
sulla forte accentuazione dei 
gruppi di lavoro (operaio, 
studentesco). II lavoro di pre-
parazione del Partito ad af
frontare ovunque le difficolta 
della lotta clandestina, che 
impegno il periodo del con-
gresso di Lione e rese possi-
bile poi la Resistenza e la sua 
organizzazione deve diventare 
in questo XII Congresso il 
lavoro di preparazione alle 
difficolta di un ampio movi-
mento e di una lctta plena-
menle democratica (negli ob
biettivi e nelle forme) in vi
sta di situazioni di grande ten-
sione politica anche nel piu 
prossimo futuro (contratti di 
lavoro e NATO). 

Un rapporto piii sclolto ma 
molto stretto (ne rigido ne 
di separazione) tra militan-
ti, organizzazionl decentrate o 
centro del Partito, e assolu-
tamente necessario (come giu-
stamente atrermato dalle Tesi) 
per fonnare militanti e creare 
una pratica politica in grado 
di far vivere ovunque tutta la 
ricchezza delle indicazioni e 
delle tradizioni di lotta del 
Partito. Molto spesso awie-
ne infatti che indicazioni (na-
te come giuste indicazioni di 
lotta) per dan o questa carica 
una volta giunte alle organiz-
zazioni perifenche e venga-
no attuate come a fastidiosi » 
problemi di organizzazione. 

II termento e anche le 
tensioni che si verificano nei 
confronti delle organizzazioni 
sind-icali e di Partito. soprat
tutto a opera della spinta gio-
vanile devono essere conside-
rati msomma come una « feb-
bre salutaren (al di la di for
me o indicazioni non condi-
visibili nella lettera) ed esse
re occasione non di una 
asiratta difesa ma di un gran
de rafforzamento e crescita 
politica soprattutto del Parti
to come avanguardia organiz-
zata della classe operaia. stru-
mento essenziale della sua for
za. della sua lotta. della sua 
coscienza. della sua egemoma 
su tutta la societa. 

Roberto Sarfatti 
(del Comitato 

cittadmo di Milano> 

Una nuova 
«questione 
meri-
dionale» 

La « coperta » sdruc.t.i che 
la c'.asse dominante ha reso 
.vnipre p:u lo^ora ed insuff.-
Ciente. nel tira e mo'Ia tra 
N'ord c Slid, per « coprire » 
que-ta o quel'.a area del pae-
••e. que.sto i> q>iel seliore. or-
mai .s: e strappata. Lo squar-
c:o la>c:a ai;o scoperto una 
grande area deil'Italia centra-
lo S: e reahzzato quel pen-
colo che lo >tesso Colombo 
individtia\a otto anni fa in 
un dibattito parlamentare su: 
p.ro;).i:.in deii'IJisibria, qaandi* 
d:ch:arava che « continuando 
^ tirare la coperta a Nord e 
Sud. e>sa finira con lo strap-
pa rM al centro n. 

La cosiddetta politica meri-
dtonalista della DC. ed ora 
del centra sinistra, non solo 
non ha nsolio ma ha aggra-
vato i problemi sempre acu-
ti di?l Merzogiorno. ha crea-
to una nuova questione • me* 
ridionale »: quella che nel Pia

no nazionale viene definita 
«la s-ona depressa deil'Italia 
centrale e nord orientate del 
paese». Merit re .M facevano 
lante chiacfhtere sul supera-
mento degli squilibn zonali e 
••ettoriali, sulla programmazio-
ne democratica articolata a 
liveiio rpgionale, e andata 
avanti una Imea di politica 
economica che ha creato nuo-
ve rontraddi/ioni nel nostro 
sistema, che ha aperto nuo-
ve piaghe sociali, che ha ag-
gravato gli squilibn. Si e per-
seguita una politica che ave-
va gia fatto fallimento. 

Per avere il conforto scien-
tifico nel dclineare una real-
ta che si palesa ormal agll 
occhl di tutti, basta sottoli-
neare alcunc cifre ufflciali for-
nite dalla Reia/ione genera
te sulla situazione economi-
6a del Paese. Nell'Italia cen
trale il movimento demogra-
fico presenta un saldo attivo 
di appena V\"r. I«n storia si 
e fermata! Ed all'interno di 
questa fascia di depressione, 
ci sono isole di autentica tne-
ndionalizzazione, come l'Um-
bna, dove anche questo an
no vi e un saldo negativo 
deha poj'ola/ione, di oltre cin
que mila unita, per effetto del 
fatto che altri 10 mila ronta-
dini hanno dovuto abbando-
nare la terra e che l'obletti-
vo di creare 22.500 posti di 
lavoro — come prevlsto dallo 
Schema regionale — e stato 
vanificato, tanto da non realiz-
zarsi neppure in decima parte. 

Un altro elemento signifi
cative e dato dalle forze la
voro « dove si e registrato un 
aumento del 2,ll'o nel Meri-
dione, un aumento scarso del
lo 0,3'o nel nord occidentale, 
mentre non si sono verifica-
te variazioni nell'Italia cen
trale e nord orientate» af-
ferma la relazione generate 
sulla situazione economica. I 
dati sulla occupazione, sono 
ancora piu gravi. Nell'Italia 
centrale e nord orientate, in
fatti. I'aumento e dello 0.77o. 
nel Meridione del 2,1'», nella 
Italia nord occidentale dello 
OH'V Un aumento — per la 
Italia centrale — inferiore non 
soio al Mezzogiorno. dove il 
punto di partenza degll occu-
pati era certamente inferiore 
a quello del Centro, ma a 
quello deil'Italia del Nord. do
ve la base era notevolmente 
piii alta. I dati sulla disoccu-
pazione sono dello stesso ti-
po. Nell'ambito nazionale, la 
incidenza dei disoccupati dei
l'Italia centrale e attorno ai 
14% come negli anni trascor-
si, mentre vi e una riduzio-
ne percentuale di 3 punti al 
Nord e di 2 punti al Sud, al-
meno fino alio scorso anno. 

L'errore di fondo, da evita-
re, e quello di fare il discor-
so a. campanile, e di chiede-
re inomtivi in questa o quel
la zona. I campanili sono 
quattromila; tanti infatti. sono 
i comuni interessati a questo 
discorso. E quindi date que-
ste proporzioni, dato il tipo 
del fenomeno si tratta — come 
dicevo — di una questione na
zionale. Come affronta questo 
tema la classe dominante? 
Come lo affrontano le forze 
di centro sinistra? 

C'e un capitolo nel Piano 
quinquennale. dove questo te
ma viene affrontato attraver
so « gli impe;;ni straordinan 
della legge 614, in favore del 
tern ton depressi del Centro 
nord». Non solo e sbagliato 
l'indirizzo, quello delle Casse 
o delle «cassette» (come e 
stata giustamente definita 
quella per h Centro-nord). Ma, 
se si anahzza la a incisivita » 
di tale indirizzo, si scopre 
che, nella torta degll mcenti-
vi, la cassetta del Centro 
nord serve a distnbuire le 
briciole. Pensiamo ai 60 mi-
liardi del Decretone e ai soli 
4 miliardi per una regione di 
91 comuni come TUmbria, che 
sono stati destinati per co
prire ben qu.ittro settori. dal
la agricoltura alia industria ai 
lavori pubblici fino alle fo-
gnatnre. 

Quah debbono essere allo
ra gli s'rumenti per una nuo
va politica di sviluppo econo-
mico nell'Italia centrale? Tre 
possono essere, a mio avviso, 
gli strumenti dell'mtervento 
pubblico a questo fine. 

Anzitutto l'Ente Regione. 
Mancando questo, — in Urn-
bria lc abbiamo detto sin dal 
'60, nella fase di awio della 
prima espenenza della pro-
gramniazione regionaie — non 
M possono affrontare i pro-
b'.eint del Miperamento degli 
squilibn regionah. settonali, 
iocia'u. Oj:^: il Comitato Re
gionale della Programmazio-
ne deH'Umbr:a. ha dovuto d:-
chiarare Cv>n forza che lo 
«Schema regionale di svilup
po t- rntr.ito nel dimentica-
to;o, per il Go\erno. e che 
tutu gh mterventi previsti, 
tutti gh impegni sono stati 
disattesi dal Governo», vam-
ficando cosi. que->;a come la 
nre.'edente espenenza. quella 
de. pnmo piano umbro. co
me l due o d g. del Parlamen-
to a favore cieH'Umbna Se 
la Regione e il pemo di tut-
to. si apre g:a oggi, per noi 
oomunisti. il prob'.ema di pre-
fi^rurare i suoi nuovi comni-
ti. E" qui. nel cuore deil'Ita
lia centrale, che ci sono le 
quattto regtoni * rosse ». E' 
qu; che. dall'Emilia alia T»> 
scana, allX'mbria, alle Mar-
(he. :1 PCI ha una forza elet-
tora'.e che supera il 40% de'.-
l'e:ettorato. Gia vt fu un m-
contro del Partito delle quat-
tro region « ro>se », a Peru-
qia. con Togha'ti. una mizia 
tiva chr va ricordata per so:-
tol.neare !a importanz3 di 
una e»at)Or.iz:one or>:an:oa su 
que-^ti punti, alia luce della 
nuovi rcalta. alia vi^ilia del 
le eWion: re^ionah, per indi
care un nuovo ruolo ri<'!; En 
te Regione MII problem] eco 
nomici. 

Secondo stnunento di inter 
vento pubblico de\e essere 
quello delle aziende a Parte 
cipazione Statale. I-a funzione 
pilota dello sviluppo economi-
co. della industria la nebbo-
no assolvere le aziende dt 
Stato con una politica finaliz-

zata soprattutto alio svilup-
P'> dei livelli di occupazione. 
Su questo in Umbria, si e 
realizzata la piu larga unita, 
anche la unanimita, in piii oc
casions t»-a le forze sindaca
li e politiche, dal Parlamento 
ai Consigli Coinunah, sino al 
momento delle lotte. Ma men
tre gli umbri atrermavano 
questo prmcipio — indicando 
concretamente, ad esempio, 
nella «Term », la forza pro-
pulsiva di questo sviluppo — 
e andata avanti una politica 
che ha raddoppiato nella 
« Term » lu produzione, ma ha 
portato la riduzione degli or-
ganici. Ec-co che il discorso 
sulla riforma delle Partecipa-
zioni Statali, e della program-
ma7ione dei loro investimenti, 
va vista in relazione col di-
ocorso sulla funzione della Re
gione nel campo economlco. 

Ter/.o strumento su cui far 
leva: la funzione degli Enti 
di Sviluppo agricolo regiona-
li. In region! dovp la mezza-
dna e un male inesorabile, 
dove la piccola proprieta 6 
poverissima, dove vi e il de-
pauperamento da anni delle 
for/e attive della agricoltura, 
l'Ente di Sviluppo non solo 
nasce come ente burocratico, 
mcapaee di affrontare proble
mi di riforma, ma, come nel 
caso dell'Umbria, privo di 
mezzi fmanzian. Parallela-
mente alia lotta per la rifor
ma agraria. che passi attra
verso il superamento della 
me/.zadria, creando la figura 
del proprietario-lavoratore del
la terra, sviluppando la coo-
pera/ionc, dobbiamo insiste-
re perche l'Ente di Sviluppo 
sia democratizzato ed r-bbia 
reali poteri di intervento a 
questo fine. 

Ho voluto sottolineare quel-
li che sono tre aspetti di 
una unica questione. E ' chia-
ro, che tutto questo Impone 
un discorso nuovo suite auto-
nomie locali, sul compito dei 
Comuni. dei smdacati, di nuo-
ve forme associative e di de-
mocrazia di base. Mi preme-
va solo sottolineare la entita 
del problema deil'Italia Cen
trale come, appunto, una que
stione ormai di rilievo nazio
nale, una nuova questione 
« me ridionale », una questione 
alia quale nel Progetto di Te
si non viene data la giusta 
dimensione. 

Alberto Provantini 
(della Segreteria della 
Federazione di Terni) 

77 controllo 
demo
crat ico 
delle masse 
edel 
partito 

Si e parlato di a credibili
ty » o tneno della linea che 
viene proposta nel Progetto 
di tesi. Ed e bene che se ne 
parli. Ma, senza sottovalutare 
il dibattito teonco, sempre ne
cessario al movimento ope
raio e rlvoluzionario, bisogne-
rebbe fare maggiore rlfe-
rimento alle pxoprie esperien-
ze, anche per verlficare se 
una iinca non passa perche" 
improponibile, oppure perch6 
non appare «credibile» al 
compagni cho debbono realiz-
zarla. 

Dicono le Tesi al punto 4 
del secondo capitolo: « II pro-
cesso di costruzione di una 
reale altemativa fe in corso. 
Ne sono testimontanza le for
ze che all'interno degli stes-
si partiti di centro-sinistra 
sentono l'esigenza di battersi 
per nuovi mdmzzi e dj con-
tnbuire al superamento del 
centro-sinistra. Ne sono testi-
monianza le lotte unitarie per 

I la pace, per la liberta e per 
' il lavoro, la collaborazione e 

le intcse nei smdacati e nei 
comuni». 

E' una forzatura? E ' un 
modo astratto di concepire la 
situazione politica e i rappor-
ti con le altre forze politi
che? No, come sta a dimo-
strare lespenenza di cui noi 
possiamo portare testimoman-
za, e cioe l risultati raggiun-
ti nei comuni della provmcia 
di Roma, frutto della nostra 
azione politica e di massa 
contro il centro sinistra e per 
l'unita dehe lorzir di sinistra. 
La oolitica unitaria del parti
to. 1'impegno nei Consigli co-
munali s;-i temi del Vietnam, 
della pace e della democra-
zia, le iniz:ative sulla pro-
grammaz.one economica, sul-
i'urbarastica, per l'ordinamen-
to regionale e per le autono
mic hanno contnbuito al raf
forzamento della nostra poli
tica delle alleanze, hanno fat
to esplodere, m questi ulti-
mi due anni, le contraddizlo-
ni all'interno del centro-smi-
itra. oontribuendo cosi alia 
formaz:or,e di nuove maggio-
ran?e di sinistra. C:6 pur con 
•im.ti no*tn. gravi m alcuni 
casi, con^eguenza di im im
pegno talvolta rn>co incline al 
oollegamento politico e al r2p-
p^irto -^ostante con le popo-
lazioni. 

Nei Comuni della provincia 
di Roma la politica della 
estenstone del centre sinistra 
dal centro alia perifena ba 
fatto fa.hmento A Roviano, 
a Grottaferrata, ad Anccia. a 
Zagarolo. a Tivoli e a Mari
no il centro sinistra e salta-
to, e sono state eostituite nuo
ve maggioranzc di sinistra che 
vanno dal n o s t m narfitn 8! 
PRI, come a Grottaferrata e 
a Tivoli. In molti casi i di-

rigentl locali del PSI sono 
stati costretti a riconoscere 
che con la DC non si pu6 
amministrare democratica-
mente. Clamoroso e stato il 
caso di Marino, tra i primi 
comuni in Italia, dove, sin 
dal 1960, si era costituito il 
centro sinistra. Negli altri Co
muni la formula governativa 
trapiantata npgli Enti locali 
e in crisi. Ad Anzio e Nettu-
no i socialisti sono usciti dal
la Giunta. A Palestrina c'e 
una spaccatura nel PSI: una 
componente appoggia la DC, 
iiti'altra e urcita dalla mag-
gioranza. A Cerveteri, a Fra-
scati, a S. Marinella e ad Al-
bano si manifestano aperta-
mente dei dissensi del PSI 
verso la DC. A Colleferro il 
centro-sinistra e saltato. A 
Rocca di Papa e stato elet-
to un sindaco comunista do-
po il fallimento del centro-si
nistra. A Sant'Oreste due as
sessor! socialisti si sono di-
messi dalla Giunta di centro 
sinistra, mentre a Mentana il 
centro-sinistra non ha piii la 
maggioranza. 

Non dobbiamo dimenticare 
che proprio questa politica 
di unita portata avanti dal 
Part ' to ha concorso in manie-
ra determinante al successo 
elettorale del 19 maggio. Suc
cesso elettorale che non s! e 
fermato a questa data, ma che 
e stato splendidamente con-
fermato da tutto il corso suc-
cesslvo delle lotte e dal pro-
cessi nuovi apertlsi nelle am-
ministrazioni comunali. E i 
risultati sono tangibili: attual-
mente insieme ad altre for
ze di sinistra amministriamo 
31 comuni della provincia: e 
il numero piu alto di comu
ni amministrati dalle forze 
di sinistra dal 1948 ad oggi. 
E' evidente che nei comuni 
della provincia assistiamo ad 
una forte inverslone di ten-
denza che puc> andare molto 
avanti. determinando influen-
ze non trascurabili suite for
ze politiche, al loro interno, 
specialmente per quanto ri-
guarda il PSI e il PRI, anche 
ad un livello non piii soltan-
to municipale. 

Ecco fatti che danno «cre-
dibilitan alia linea indlcata 
dalle Tesi. anche se tutto cio, 
spesso. e una conseguenza di 
larghi e profondi processi che 
passano anche attraverso scon-
tri politici, qualche volta an
che aspri, di fronte a chiusu-
re settarie e alia paura del 
nuovo. 

Nel punto 2) del terzo ca
pitolo si dice, fondatamente, 
che «la lotta per la difesa 
ed il rinnovamento degli isti-
tutl democratic) rappresenta-
tivi e la lotta per nuove for
me di democrazia e parteci-
pazione popolare sono insepa-
rabili. Le assemblee elettive 
possono e debbono ricevere 
un alimento, un sostegno, un 
contributo decisivo dal colle-
gamento diretto con te forme 
nuove in cui si esprime, nel
le fabbriche, nelle universita, 
nelle campagne, nei centri ur-
bam, la partecipazione demo
cratica dei lavoratori, delle 
donne e dei cittadini alia vi
ta politica». 

Giusto, ma e presente ci6 
nell'azione del partito, oppu
re ci si chiude, in alcuni ca
si, nella n torre d'avorio » del 
potere locale? Si continua a 
lottare per allargare il consen-
so e per rafforzare l'unita del
le forze di sinistra sempre al 
piu alto livello, con obiettivi 
sempre piu avanzati, oppure 
si scade nella routine e nel
la meschina difesa del pote
re locale senza iniziativa e 
respiro politico, senza chia-
mare le masse alia lotta per 
continuare a combattere l'au-
toritarismo delle Prefetture, 
il sistema di soffocamento del
le liberta e delle autonomic 
locali e gli attuali indirizzi 
di politica economica, estera 
e sociale del centro-sinistra? 

Ecco il punto. Alcuni com
pagni dimenticano, nei fatti e 
nella pratica di tutti i giomi, 
che, rovesciato il centro-sini
stra e realizzata una nuova 
maggioranza, la lotta conti
nua in altre forme e su piii 

avanzati contenuti politici, eco-
nomici, sociali, dimenticano 
che la democrazia occorre far-
la vivere, e non solo procla-
marla, nel rapporto tra parti
to e masse, tra amministra-
tori e amministrati, mforman-
do i compagni, discutendo con 
i lavoraton, chiamando le 
masse alia lotta e collegando-
si tempest ivamente con i m o 
vimenti in corso per « riceve
re un alimento, un sostegno, 
t n contributo » nella lotta per 
1 occupazione, per una diver-
sa politica estera, per la li
berta la democrazia e un di-
verso sviluppo economico. 

Di qui la necessita di com
battere 1'insofferenza verso le 
critiche dal basso, contrasta-
re l'mdifferenza di fronte alle 
msoddisfazioni. indice questo 
del prevalere del momento bu
rocratico su quelle democrati-
cc>: nonclie qualche volta con
seguenza dei disordine. ucila 
confusione, o delle decisioni 
prese in gruppi troppo ri-
stretti. 

La nostra espenenza ci in-
segna che il ruolo autono-
mo del Partito non deve atte-
nuarsi, ma anzi deve raffor-
zarsi nel momento stesso in 
cui il partito realizza delle 
convergenze o una nuova mag
gioranza sulla base di una 
piattaforma nvendicativa o di 
un programma di sviluppo 
democratico. Altrimenti si ca
de neH'app:att:mento politi
co, o. r.ella mig'.iore delle ipo
tesi nella « omghia di trasmis
sione » alia ro\escia Ed e fa-
tale roffu>camento del ruolo 
e della funzione del partito. 
e il venire meno, nella prati
ca, della lotta per la v:a ita-
Iiana al sociahsmo, che, co
me ha scnt to Longo su « Ri-
nasctta » in. 50 del 1968) « non 
abbiamo mai concepito come 
una via puramente parlamen
tare », ma una via di lotte 
demoeratichc e di massa, in 
cui un ruolo particolare e 
qualificante debbono assolve-
• --' & ^, w»aat*aa»»» • " L U C CfcOOCill" 

blee elettive anche locali in 
stretto collegamcnto col mo

vimento e con tutte le forme 
di democrazia dal basso. 

Cio e indispensabile per ah-
mentare politicamentc e cul--
turalmente 1'azione quotidia-
na, certamente faticosa, dei 
nostri compagni mipegnati 
nelle assemblee elettive locali 
e nei centn di direzione del 
potere locate (ECA, Universi
ta Agraria, ospedall, aziende 
municipali, complessi coo
perative ecc ) . Avendo sempre 
presente, pero, che anche sen
za strumentalismi, 1'azione di 
ognuno deve tendere ad an
dare oltre e porsi sempre piii 
alti obiettivi, e sapere inter-
pretare e rispondere alle esi-
genze dei lavoraton, dei gio-
vani, delle popolazioni ammi-
nistrate e considerare l'Ente 
cne si amministra come una 
casa dalle pareti di vetio, do
ve tutti possono vedere come 
si lavora, cosa si decide e per 
chi si decide, senza paura del
le critiche, anzi sollecitandole 
quale stimolo insostituibile 
per fare camminare la demo
crazia e « farla vivere ». Vi e 
invece ancora eccessiva rou
tine, eccessiva reticenza. ecces
siva paura di misurare in 
modo sciolto le proprie idee, 
e forse, in qualche caso, an
che eccessiva pigrizia nell'in-
formare, nel discutere e nel 
sapere cogliere quanto c'e di 
giusto nelle critiche. 

E ' possibile allora andare 
avanti sulla linea dell'alter-
nativa che ci siamo dati? Si, 
e le poche ma significative 
esperienze che abbiamo cita
to lo dimostrano, ma occor
re apertura mentale, duttill-
ta politica, coraggio, la co
scienza che anche i comuni-
sti debbono sottoporsi al 
« controllo democratico » del
le masse e del partito. 

Nando Agostinelli 
(del CF di Roma) 

Cesare Fredduzzi 
(della Segreteria della 
Federazione di Roma) 

Gustavo Ricci 
(delta presidenza 

della CFC di Roma) 

Uno 
scarto 
da 
colmare 

La possente ondata delle 
lotte rivendicative e di pro-
testa che hanno interessato 
e interessano ormai tutte le 
forze lavoratrici e popolarl 
dell'intero paese, sono la di-
mostrazione delle insopporta-
bili condizioni a cui te mas
se sono sottoposte dallo svi
luppo monopolistico e dalle 
tensioni che la stessa socie
ta capitahstica avanzata on-
gina ad ogni livello. Gli scio-
peri per nuovi e piii avanzati 
contratti di lavoro, per la di
fesa dell'oecupazione (che 
giunge fino alia requisizione 
degli zucchenfici dell'Enda-
nia), la battagha per l'aboli-
ztone delle zone salariah. per 
nuove forme di assistenza e 
di previdenza, per effettivi n-
sarcimenti ai colpiti da cala-
mita naturah, per una nuo
va scuola e un differente as-
setto civile della societa na
zionale esprimono gia la co
scienza e la necessita di sboc-
chi politici e di obiettivi che 
prepanno soluzioni piii avan-
zate. 

Ma l'ampiezza dello scon-
tro sociale, e l'approdo poli
tico e governativo a cui si e 
giunti dopo il nsultato elet
torale del 19 maggio col go
verno Leone poi con la rico-
stituzione del centro sinistra, 
hanno aperto una serie di ri-
flessioni sul rapporto che nel
la pratica si e creato e si 
crea fra lotta nvendicativa e 
lotte per il potere politico. 
Ora il Progetto di Tesi per 
il XII Congresso. non mi sem-
bra che mdichi con sufficien-
te chiarezza le ragioni dello 
scarto fra tensione e lotte so
ciali e sbocchi politici. Anzi, 
talune enunciazioni appaiono 
lacunose, madeguate. insuffi
cient! per rispondere compiu-
tamente alie nsen 'e che nei 
nostn contronti, e nei confron
ti delle soluzioni che noi pro-
poniamo per gii sbocchi po
litic: e nvoluzionan alia cn-
si capitahstica. provengono 
da una parte delle stesse for
ze di sinistra, in modo da su
perare quelte nse r \ e ed esten-
dere l'unita delle forze rivolu
zionarie e l'unita politica al
l'interno d-jl nostro Partito. 

o.^i ui* t.^icSso ui una *a>c 
es.genza si avverte nei primi 
dibattiti congressual: sulla 

strategia delle nforme dl strut-
tura o quanto meno suila pra
tica applicazione di essa e sui 
risultati conseguit:. Infatti il 
Progetto di TCM afferma: « In 
Italia, il processo di espan-
sione economica diretto dai 
monopoh na dato luo^o, negli 
ultimi ire anni. a un u.:«r.-iore 
tnaspr.mento degli squilibn 
storici, delle cor.tradd:z:oru 
vecch:e e nuove della soc.e-
ta nazionale. Dopo la crisi ci-
chca del 1964 65. la npresa e 
btata se.^nata da fenomeni d: 
ristrutturajione produ'tiva e 
d: concentrazione f.nanziana 
di va^ta portata. che mentre 
hanno favorito i'e^pansione 
do: profitt; nioriopol.stici e 
il concentrarsi ae.la ricchezza 
e del potere in gruppi sem
pre piu ristretti. hanno reso 
pin aspre le condizioni di vi
ta e di lavoro delle grandi 
m^sse popolan » (cap. 2, pun
to 1). E ancora: « La politica 
economica di questi ultimi *JI-
ni ha lasciato mano libera ai-
le coneentrazioni monopolisti-
che nelle grandi scelte di in
vestimenti, ha incentivato ul-

tenormente il profitto del 
grande capitate, ha lasciato 
indisturbata la rendita, Iia nu-
rato alia rompressione dei ta-
laii e del reddito contadino » 
(cap 3, punto 1). 

Le conseguenze di tale po
litica della classe capitalista, 
gli effetti dell'azione legislati-
va e amministrativa dei suoi 
governi. comunque masche-
rati e integrati, sono ricadu-
te e ricadono su tutte le das-
si lavoratrici e part'colarmen-
te sulla classe operaia. I li
velli dell'oecupazione si sono 
ulteriormente abbassati, lo 
sfriutamento si e fatto piu 
pesante, il numero dei disoc-

1 cupati si e accresciuto per la 
richieata di lavoro delle nuo
ve generazioni e per le nuove 
espulsioni tecnologiche, persi-
no di operai altamente spe-
cializzati e di tecnici, opera
te nel corso della ristruttu-
razione a « livello ottimale» 
delle aziende. dimostrando la 
sempre maggiore insicurezza 
del posto di lavoro. I senza 
lavoro, i malati, gli invalidi, 
i verchi lavoratori senza pen-
sione o pensionati dell'INPS, 
sono costretti a vivere al h-
mite dell'indigenza e degli 
espedienti in una societa la 
cui decantata ricchezza e ope
ra loio. Gli stessi ceti medi 
produttivi e commercial! so
no stati sottoposti alia mar-
ginalizzazione, alia spoliatio
ns di una fetta ntevante del 
loro prodotto. mentre le stes
se strutture civili, dalla scuo
la alia difesa del suolo, dal
la casa all'igiene e alia salu
te restano sempre piii arre-
trate rispetto alle annose e 
nuove esigenze. Le liberta, per-
sino sindacali, sono represse 
sistematicamente nelle fabbri
che. negli uffici e nelle scuo-
le. Nelle strade nuovamente 
si spara e si uccidono lavo
ra ton in lotta contro ! riii 
esosi padroni, mentre i'h *-IJS-
si organi^mi rappreseniativi 
vengono esautorati dai sem
pre nuovi meccanismi di cui 
il capitalismo dispone per 
esercitare il proprio dominio 
di classe e per produrre nuo
ve forme di alienazione e dl 
integrazione. 

Certo, tutti riconoscono che 
soltanto grazie alia presenza 
di un forte partito comuni
sta alle lotte che esso ha sa-
puto organizzare e suscitare, 
e stato possibile respingere te 
tentazioni delle classi doml-
nanti a creare un regime aper-
tamente reazionario, e stato 
possibile per i lavoratori con-
seguire persmo importanti suc-
cessi nell'azione rivendicativa 
economica e sindacale, ed e 
stato infine possibile mantene-
re aperta una via di acces-
so alia conquista del potere 
politico da parte della classe 

operaia e dei lavoratori che 
sia la meno dolorosa, quella 
che la Costituzione riconosce 
e conscntc. Non e questo che 
puo esserci contestato da chi 
vuole una nuova societa, da 
chi intende combattere per 
una societa socialista che sia 
diretta espressione della si
tuazione stonca, economica e 
sociale- del nostro paese. La 
riflessione di cui parlavo al-
1'inizio nguarda lo scarto che 
si e prodotto fra tensione e 
rivendicazione economica e 
sociale, da un lato, e obietti
vi politici capaci di produr
re sia pure parziali, ma dura-
tun, indirizzi opposti alle scel
te monopolistiche. 

Mi pare che — senza conces-
sione alcuna aH'estremismo 
inconcludente e dannose, sen
za concessione alcuna all'im-
pazienza pur spiegabile in chi 
maggiormente soffre per le 
strettezze economiche e per 
quelle non meno soffocanti di 
una societa pnva di slanci 
ideali e di respin di liberta, 
e di umanita — un discorso 
su tali problemi puo essere 
svolto e positivamente con 
cluso. La condanna elettorale 
della politica socialista di sud 
ditanza alia Democrazia cri-
stiana non ha impedito la con
quista del PSI da parte del
la destra nformista. La ten
sione sociale e l'ampiezza del
le lotte di questi ultimi mesi 
non hanno fatto falhre la cat-
tura del PSI e delle stesse 
sinistre cattoliche e democn-
stiane nel « nuovo » centro si
nistra organico, il cui pro-
gramma e il cui impegno po
litico non sono, ne possono 
essere diversi, per le forze 
economiche e politiche che es
so esprime, da quello prece-
dente. Cosi come non hanno 
limitato di un ette la mano-
vra e il potere dei grandi 
monopoh le reiterate afferma-
zioni di La Malta contro la 
rendita, dei Fanfaniam contro 
gli squilibri umam, zonali e 
di categoria, dei socialisti sui
te maggiori liberta e diritti 
dei lavoraton. Cosi come non 
ha intaccato quel potere il 
tanto strombazzato Piano 
Quinquennale. 

Si tratta allora di render 
chiaro il nesso indissolubile 
esistente fra nvendicazioni e-
conomiche e sociali e obietti
vi politici, fra obiettivi lm-
mediati e potere politico, in 
maniera da dare alle masse^ 
protagoniste delle grandi lot
te la consapevolezza che le 
conquiste economiche e socia
li realizzate, e quelle a cui 
aspirano, sono stabilmente 
acquisite e piu facilmente rag-
giunte con la loro presenza 
alia direzione della nazione. 
Si tralui di chiarire che le 
lotte per le riforme di strut-

tura (e non sono tali un nuo
vo assetto della gestione pre-
videnziale, J'abolizione delle 
gabble salanaii, un maggiore 
potere contrattuale dei lavo
raton, ne persino le Regioni, 
che le strutture capitahstiche 
non tntaccano) hanno un sen
so e un significato nvoluzio-
nano solo e in quanto esse 
trasfenscono nelle mani dei 
produttori e dei loro diretti 
rappresentanti sindacali e po
litici il controllo di impor
tanti settori della produzione, 
solo e in quanto sono conqui-
stati e considerati obiettivi in-
termedi per potenziare la lot
ta per la trasformazione so
cialista della societa. 

L'alternativa ai governi dei 
grandi gruppi monopolistici 
italiani e occidentali, qualun-
que aia la lore formula o 
denominazione, presuppone 
un maggiore impegno nostro 
per coordinare. unificare, 
onentare e sospingere il mo
vimento per le nvendicazio
ni economiche e sociali ver
so uno sbocco per la conqui
sta di un nuovo potere di 
democrazia avanzata e effetti-
va (non formate quale e pro
pria del regime attuale) co
me punto di partenza per la 
trasformazione della societa 
italiana in senso socialista. 
Questa alternativa si costrm-
see, certo, valorizzando ogni 
pur timido cenno di volonta 
e d'imziativa dimostrato dal
le forze che all'mterno degli 
stessi partiti governativi sen
tono 1'angustia e 1'insufficien-
za della politica di centro si
nistra. Ma soprattutto si co-
struisce utilizzando la carica 
di contestazione delle masse, 
la loro lotta, il potere reale 
che con essa conquistano nel
la fabbrica, nell'azienda, nei 
campi e nella scuola, che fe 
determinante anche per so
spingere il vertice della vita 
politica italiana. 

Guido Mazzoni 
(Firenze) 

Si rieurda at ttmnpa^ni 
i quali vugliuno partec-i-
pare alia tribuna <*nn-
grcssuale tthe gli ititer-
venti non devono supurare 
lc 4 cartelle di 30 righe 
dattiloscrittc e che vanno 
inviati a «Tr ibuna Con-
'^ressuale », Direzione del 
PCI, via delle Botteghe 
Oscure 4, Roma. 
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