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Rai-Tv 

Nuovi 
organismi 
unitari 
nella 
fabbrica 

Le Tesi sviluppano un dl-
scorso sostiinzialmente giusto 
e condividibile sui temi del 
la uniUi ed autunomla del «ru> 
vlmento slndacale, ma senza 
evidenziare a sufficlenza — a 
mio modo dl vedere — ! pro 
cessl unitun nuovi in atto neJ 
le fabbrlche ed tl tipo dl e n 
tica che da essl proviene al 
modo con cul 11 processo 
unitario tra le centrall sin 
dacall si e concretamente svl-
luppato. 

Questi ultim* mesi, caratte-
rlzzatl da • grandi movimenti 
di lotta dei mctallurgict sui 
teml dell'occupazfone, del cot-
tlml, dell'ambiente. dei sala-
ri, dei rapporU democratic) 
nelle fabbriche, hanno vlsto 
un aumento slgntlicativo del 
livello di coscienza polltica 
del lavoratorl. Per pienare la 
intransigenza padronale, per 
gestire democratlcamente le 
lotte, determtnandone tempi, 
lorme. obiettivl .si sono for
mat! nelle fabbriche organismi 
umtan nuovi della classe ope
rate. Questi organismi unita
ri di base hanno assunto. in 
generale, la denomlnazione di 
«comitati di lotta» ed Inl-
zialmente essl sono stati vlstl 
con sospetto dai alrigentl del 
movlmento slndacale. 

Perche a livello di fabbri
ca la classe operaio ha sentl-
to tl bisogno dl trovare un 
momento unitario e dl lotta 
al di tuon delle organizzazio-
ni slndacali? Per rispondere 
a questa domanda occorre 
preclsare che. se e vero che tn 
un prlmo tempo 1 comitati dl 
lotta si sono format! In fab
briche con un basso livello 
di sindacalizzazlone. essl si 
sono pol estesl anche a gran
di azlende pubblichs. con al-
tisslml Hvelli di slndacalizza
zione dove nelle elezioni dl 
Commissione interna, la FIOM 
supera spesso 1! 75% dl vo-
tl. La formazlone del comi
tati rlvela prima di tutto la 
esistenza di un vuoto slndrv 
cale all ' intemo della fabbri
ca. dl una serle di eslgenze 
del lavoratorl che non riesco-
no a tramutarsl In obiettivl 
di movimento e dl lotta. 

Questo vuoto dl Inlzlativa 
slndacale e polltica e dovu-
to, oltre che a carenze orga 
nlzzatlve del sindacato fonda 
mentalraente al fatto che le 
sezlonl sindacall di azienda 
non rlescono ad essere, in 
genere, U primo momento dl 
elaborazione democratica dal 
basso della llnea del sindaca
to, ma piuttosto I'ulUmo gra-
dlno della struttura burocra-
tica dello s tesso. non riuscen-
do percl6 a contestare con-
cretamente 1 modi nuovi In 
cul si eserclta lo sfrutta-
mento. 

Credo sbagliato rlsolvere 11 
problema. come spesso avvla-
ne, affermando che la llnea 
del sindacato e giusta. ma che 
non viene attuata tn modo 
corretto. L'eslstcnza dl questo 
« vuoto a all ' intemo delle fab
briche cl pone 11 problema dl 
capire, in generale. la com-
plessita della sltuazione In fab
brica e quail spinte comples-
slve abblano portato I lavo
ratorl ad auto-organlzzarsi tn 
fabbrica In poslzione spesso 
apertamente polemica nei con
front! delle strutture • uffl-
c ial l» del sindacato. Se I'lnca-
pacita del sindacato nel coglie-
re 1 problem! nuovi su cul I 
lavoratort sono sensibill e sta-
to il fulcro s u cul si sono or-
eanlzzati i Comitati credo che 
la loro formazione rlveli una 
critica plii generale ad un cer-
to modo di valutare I rap-
portl sindacato-lavoratore. 

In prlmo luogo, non pos-
• iamo negare come 11 proces
s o unitario tra 1 sindacati ab-
bia significato fondamental-
mente un mconlro tra le 
strutture delle organlzzazionl 
sindacall. senza tnvestire e fa
re partecipare concretamente 
la classe operate a livello del
le fabbriche e del problem! 
che in esse vengono a matu-
razlone. SI sono svoltl con-
vegni, riunloni al varl 11-
velli. ma la splnta uni
taria e di lotta che sale 
dalle fabbriche fe sUta a 
volte vista in modo contrap-
posto al processo unitario tra 
i slndacau. Quando gli opera! 
di questa o quella fabbrica 
autonomamente, pongono una 
serfe di nvwiiuicnxioiii nuova 
si I spesso asslstito a discus
sion! oziose e sbagliate per 
valutare s e quel tipo di lotta 
amta o meno lo svilupparsl 
del processo unitario tra I 
sindacati. E ci6 senza una 
chiara e costante valutazlone 
del fatto che ogni tensione d! 
lotta del lavoratorl. che cor-
risponda realmente alle esigerv 
ie di lotta che si a w e r t o n o 
nella faobrica e oblettiv.imen-
te un dato 11 quale rafforza 
in prospettiva. 11 processo 
unitario. I «comitat i dl lov 
ta> esprirnono percib una 
giusta critica al modo verticl-
st ico con cul 11 processo di 
unit* slndacale si e. a volte, 
twluppato 

In secondo luogo qtiesa 
c Comitati s esprirnono chlanv 
mente U ormal generale co
scienza estremamente diffu
sa tra la classa operaia delle 
grandi fabbriche che solo a t 
traverso un reale processo dl 
democraiizzaztor.e del sindaca
to esso potra d a w e r o rispon
dere egll interessl della clas
se operate. Si deve indubbla-
mente riconoscere che la 
FIOM, sia sui piano della ela
borazione s la concretamente, 
feft mlgliorato 1 proprl rappor-

tl democratic) con I lavorato-
n; non a suincienza pero 
in rapporto alia volonta degll 
opera) di determtnare loro. 
in prima persona le scelt* 
del sindacato Credo che que
sta volonta del lavoratorl dl 
contnre. sollecitata anche dal 
sindacato, abbia camminato 
piu velocemente del rapporto 
democratico slndacato-lavora 
tori. Questa forte esipenza d) 
partecipare alle declstonl del 
sindacato nasce anche dalla 
consapevole/za che I'unlco mo
do per garantire realmente 
I'autoiiomia del sindacato e 
quello di collegarlo sempre 
dl piu all'esiKenza del lavo
ratorl. 

SI e rnolto discusso sulla in
fluenza che nella formazione 
del a comitati dl lotta» ha 
avuto ii movimento studente-
sco, estremamente limitata se 
considerlamo la nascita dl que
st! strumentl dl democrazla 
e di organlzzazlone operaia 
come un'esigenza obiettiva 
della classe operaia dl diver
se fabbriche per contestare 
e combattere meglto lo strut-
tatnento capltalista II movi
mento studentesco, con la sua 
azione. ha tnduhblamente alu 
tato una maturazlone che era 
per6 da lungo tempo In ge-
staziono. 

Credo che abbla aglto cor-
rettamente il Partito, non con-
trapponendosl a questi nuovi 
strumentl di lotta. anzi alu-
tandone la crescita e la ma
turazlone. riuscendo a supera 
re In questo modo contrap 
posizionl che nei fatti si so- i 
no create tra sczioni stndaea 
U e v comitati di lot ta» La 
lotta per I'unita del movimen
to slndacale, ha indubblamen-
te bisogno dl moment) dl de-
mocruzia di base, di tension) 
che partendo dal basso s a p 
piano determlnare 1 temp) e 
gli oblettivi del processo uni
tario. Essenziale e perb non 
considerare questi strumentl 
nuovi In modo contrapposto 
alle strutture tradizionali del 
sindacato. riuscendo perc!6 a 
vedere lo svilupparsl del pro
cesso unitario come somma 
delle strutture del sindacato 
quale esso e oggi e della ca
pacity di lotta e di tnlzia-
tiva che I «comi ta t i» espri
rnono. 

Mario Margini 
del Comltato Federale 

del PCI di Genova 

Moltepli-
citd e arti-
colazioni 
del movi
mento 
femminile 

Le tesi aifermano la volon
ta dei comunlsti dl contrtbui-
re con 11 massimo tmpegno 
alio svlluppo dei movimenti 
autonorni di lotta. della loro 
unita e vita democrattca. del
la loro indipendenza dalle 
classi dominant] e dai parti
ta. Cosa slgmfica cib per il 
movimento di emancipazione 
femminile? QuaU real! pro-
spettlve di sviluppo ha questo 
movimento oggi? 

I punt! da cul partire per 
una anallsi del movimento au-
tonomo e delle forme In cul 
esso pub svllupparsi sono la 
realta della condtzione della 
donna e la crescente parted-
pazione femminile alle grandi 
lotte socialt in corso. A que
s to proposlto un rilievo da 
fare alle tesi, a rnlo a w t s o . 
e che I'analisl sullo stato di 
lotta del movimento dt eman-

insufficiente. Mi auguro che 
il dibaltno congressuale pos-
sa dare un contributo per 
trarre tutte le uidlcazioni di 
lavoro at flni dello sviluppo 
di questo movimento. 

II processo di espansione 
economica e dl nstrutturazio-
ne monopolistic^ di questi an-
ni ha fatto sentire 1 suoi ef-
fetti negativi sopratutto sulle 
donne. non solo perche piu 
di un milione di esse hanno 
perso il lavoro e perche si 
e estesa la fascia del sotto-
salario femminile (lavoranti a 
domicilio. stagionall, dipenden-
u delle piccole e medie uv 
dus tne pagato sottotariffa), 
perche la condizione delle oc-
cupate ha sublto un peggio-
rameniG. ma per il u p o di 
investment! onentato esclusl-
vamente in direzione dei con-
sumi privatl a scapito di quel-
il pubblici (serviz! soc ia l ) . 
scuole, case, acqua. sanita ec-
cetera). Cib ha reso piii acu-
to 11 problema del dirltto al 
lavoro per la donna ed ha 
aggravato la sua condizione di 
schiavitu domestlca. 

Al vecchi mall che sono 
stati nel passalo alia base dl 
un movimento di lotta ^cr la 
emancipazione femminile. se 
ne sono aggiunti dei nuovi, 
che fanno assume re alia que-
stione femminile una nuova 
e piii avanzata dlmensione e 
fanno crescere il numerc del
le donne dispombili per un 
movimento dl lotta per tra-
sformare la societa. Iniatti le 
donne non subiscono passiva-
mente I'attuale condizione ma 
reagiscono, e non solo con 
una notevole ed efflcace pre-
senza nelle lotte pohtiche e 
sindacall. non solo con una 
combaltivtta originate in dite-
sa del posto di lavoro, ma 
dando vita a movimenti dl 
lotta su probleml che riguar-
dano la loro spectftca condi
zione. Negli ultiml tempi si 
sono avutc nel quartleri di 
grandi e piccole citta manife-
stazioni dl lotta, sorte anche 
in rccdo spontanco, per riven- ' 

dicare la scuola a pleno tem
po, per l'apertura di nuove 
SC'/JOfl! d) iCUOIli ( l l d t C i u V 
dl asili nldo, per la elmnna 
zione delle pluricbssl e dei 
doppi turnl, per rlvendicare 
I'erogazione dell'acqua sopra 
tutto nelle zone mpndionall 
per un nuovo assetto urba-
nlstlco delle citta, per una 
casa civile e ad equo canone 
Per queste rivendicazionl si 
uniscono e lottano donne dl 
tuttl I partlti popolarl e sen 
za partito, dl cet) soclall dl-
versl ma tutte interessate alia 
soluzione di tali probleml 
Queste lotte non sono ancora 
un fenomeno generate, perb 
ognuna dl esse e s p n m e una 
carica anche spontanea d) rl 
bellione alle gravi Ingiustizie 
esistenti, vecchle e nuove, e 
Indica la strada da segulre 
per sviluppare il movimento 
autonomo oer I'pmanclpazlone 
della donna 

La crescente partecipazione 
delle donne alle lotte politt 
che e social! in corso le espe 
rienze di lotta per migllorl 
condizlonl clvill, Indlcano al-
tresl le forme original! con 
cut pub svilupparsi il movl 
mento delle donne A diffe-
renza del movimento studen 
tesco che sorge dal suo na-
turale luogo dl aggregazlone, 
la scuola. il movimento fern 
minile invece deve sorgere da 
molleplici motivl di lotta e 
diversl centri d! aggregazlone 
soclnle (fabbrica, azienda con 
tndina, urficlo, quartiere. ca-
segglato, famlglia. scuola e c c ) . 
A questa articolazione e mol-
teplicita di motivl e forme di 
lotta deve necessariamente cor-
rispondere una varletii ed eta 
stlcita dl forme di organlzza 
zione. 

La lotta per camblare Tat 
tuale condizione femminile e 
oggettlvamente e strettamente 
collegata a quella per le ri-
forine di struttura, per cui 
lo sviluppo del movimento su! 
tern! specific! d! emancipazio
ne rappresenta un contributo 
decisivo al processo di attua 
zione delle riforme e a quel
lo del rinnovamento democra 
tlco e socialista della socie
ta Di qui deriva I'iniportnn 
za dett'impegno dl nol comu 
nistl di contribulre. da un la 
to. ad estendere e potenzla 
re il piii possibile il movi
mento sui temi specifici di 
emancipazione femminile. dal 
l'altro, a far si che tali temi 
vengano assunti nelle platta 
forme di lotta di tuttl 1 par
tlti, sindacati e movimenti. 
che, s e vogllono assolvere la 
loro funzione democratica, 
debbono preoccuparsl della 
partecipazione alle lotte dl piu 
delta meta della popolazione 
italiana. 

Sono percib necessarle una 
conoscenza meno superf ic ia l 
dei probleml e delle condizlo
nl real) delle donne e una 
maggiore fiducia nella loro 
capaclta d) lotta. nella loro 
volontn di contare e cambla
re la societa. Devono essere 
superate le discussion! gene-
rlche e scarsamente costru^ 
tive sui grado di maggiore o 
mmore integrazione delle don 
ne nella societa cosidetta opu-
lenta o consumistica Devono 
altresl essere respinte con 
maggiore convlnzlone le posi
zionl di coloro che rltengono 
Inutile un movimento specifl-
co sulle questioni dl emanci
pazione femminile perche su
perate o superabill con la l o t 
ta generale della classe ope
raia. La lotta d o partlti e 
delle organlzzazionl della clas
se operate dtventera piii vi-
gorosa se potra collegarsl con 
un vasto movimento di lotta 
delle donne e si arricchlra dl 
nuovi contenuti attl a solle-
citare la loro partecipazione, 
condizione Indispensabile per 
la trasformazione radicale del
la societa 

L'impegno maggiore deve 
quindi essere nvolto alia co
noscenza delle concrete con-
dizioni dl vita e di lavoro 
delle donne, del loro proble
ml immediatt. delle loro aspi-
razioni piu generall, del mo
di e delle forme concrete per 
suscitare la loro partecipazio
ne al movimento autonomo 
di lotta. A questi compiti de
ve sapere rispondere U movi
mento femminile di massa. 
se vuole vcramente rappresen-
tare le esigenze unitane del
le donne italiane e impegnar-
le ad essere protagomste nel 
movimento di emancipazione. 
E' questo 11 modo concreto 
per combattere le test di co
loro che sostcngono 11 supe-
ramento e la liquidazione del 
movimento femminile dl mas
sa perche non sarebbe sufft-
cientemente schierato su po-
slzioni di sinistra, di lotta an-
ticapitahsta, 

E' propno il capitallsmo, ii 
processo di espansione econo
mica guidato dai monopoli, 
che ha creato e crea condi-
zionl di subordmazione e di 
oppressione delle donne nel
la societa, nella famiglia. nel 
luogo di lavoro. siano esse 
operate, contadine. impiegate. 
bracctantl, artigiane. casaluv 
ghe, inteiiettuah. studentesse, 
disoccupate. Sono tutte le don
ne, ad eccezione di una rl-
stretta minoranza dl pnvile-
glate, ad essere interessate tn 
quanto donne ad una lotta 
comune per creart» una societa 
che le libert da ogni forma 
di oppressione e autontari-
s m o e che consenta loro dl 
espnmere pienamente I pro-
p n valon. Va quindi combat-
tuta la tendenza che piii o 
meno consapevolmente si ma-
nifesta di llmitare 1TJDI ad 
un nstretfo cartello per lor-
gamzzazione di gnippi fem-
minilt dei partitl dl sinistra. 
Essa, se vuole essere espres-
sione ed elemento del movi
mento autonomo dl lotta del
le donne, non pub Identifi 
carsl in un partito o in una 
loro coahzlone. ma deve im 
medesimarsl con le lotte spe-
cifiche delle masse (emmini 
h. agire per creare I'unita del 
le donne di tuttl I partm e 
della massa ben piii rilevan 
te delle senza partito. che 
hanno in comune finteresse 
della propria emancipazione 

L'impegno delle comunlste 
non deve re^tnngersi alle don
ne di avanguardia. quelle gla 
organizzate nel partitl dl si-

nistra, ma deve rivuigerc ;a 
sua azione aila massa delle 
donne. sopratutto a quella 
parte che e ancora est ranee 
alia mili/.ia di partito Se do 
vesse prevalere una imposta 
zione limitativa nei temi, nel 
I'azione unitaria dell'UDl, tl 
no a ridurla ad un cartello 
del partlti di sinistra, le don 
ne di quest) partitl trovereb-
bero piii naturale ll loro im 
pegno all'intemo di essl Bl 
sogna rispondere a coloro I 
quali vorrebbero mettere al 
I'UDI II rlstretto vpsfito della 
cosidetta fontesfazione cloba 
le. che non sono le n»mle 
che contano e Incldono ma 
cib che conta e unicarwnte 
la lotla unitaria, popolare che 
ha bisogno della masstma nar 
teclpazlone delle donne dl tut 
te le class! lavoratrici, per 
riuscire veramente a contesta 
re I'attuale soripta e a tra 
sformarla radiralmente Losvl 
luppo e rarttcolazione delta 
lotta che Impegnl non solo 
la classe operate, ma il piu 
largo sohieramento dl forze 
socinll. un cornplosso dl for 
ze politiche e idrall diverse. 
non ranprosenta. come aff>r 
mano le tesi. 1'ohhiettivo con 
train della via italiana al so-
clalismo? Se si roncorda con 
questo obbiettivo. lavorare per 
la crrazione e lo sviluppo di 
questo largo movimento che 
offre la battaglia specifica di 
emancipazione femminile, dl 
venta Mimn'ip '• "•T'l'inente e 
fondamontale del romunistt 

L'impecnn n«»stro nr-r pro-
muovere p dlrigere questo am 
plo movimento di lotta dolle 
donne per la loro ernancipa 
zione rappresenta anche un 
reale contributo all'allarga 
mento dolla vita democratica 
II nostro partito e 11 movi 
mento democratico devono pe
rb Immedesimarsl con ouni 
splnta reale delle donne. per 
asserondare la loro parterlpa 
zione alia vita potitica e alle 
lotte del paese Le tendenze 
autorltarie. che sono lnsite nel 
sistema economlco dominato 
dal monopoli. hanno bisogno 
della passlvitii delle donne 
mentre le forze rivoluzlona 
rie debbono solleritare la lo 
ro parteripazione 

II problema delta parterlpa 
zione dpmorrntiea si pone an 
che nella vita interna dpi no
stro partito Deve essere ml 
gllorato il rapporto con le 
compagne iscrille e la massa 
delle donne non Lscntte, su-
perando la situazlone che ve-
de la maggior parte delle n o 
stre organlzzazionl interessar-
si dei probleml femmlnlli s o 
lo in periodo di campagna 
elettorale. mentre e ancora ra-
dlcata in troppi compagnl la 
convinzione che si possa de^ 
cldere nel partito anche In 
nome delle donne. senza nem-
meno preoccuparsl dl rlunlrle 
e di discutere con loro 

La nostra concezione del s o 
clalismo cl impegna a costrul 
re « un sistema dl potere ar 
ticolato nella sua base socia 
le e fondato sui consenso» 
La conqulsta del consenso 
presuppone grande Impegno. 
ma 6 una via obbligata e la 
unica via per costruire U so-
ciallsmo 

Emilia Lotti 
del Comitato Federale 

di Fori! 

Far 
diventare 
azione 
la scelta 
contadina 

L'associazionismo comadino 
6 giustaruente considerato. nel
le Tesi, uno degli strunieiv 
tl per determlnare una svolta 
polltica e per costruire una 
alternativa avanzata al centro 
sinistra. Ma al di la di que
sta affermazione e dell'apprea-
zamento per t processi di au 
tonomia del movimento coo-
perativo e contadmo. non ml 
pare che 11 problema conta 
d'no sia affrontato con la ne-
cessana concretezza. Anche in 
relazione al ruolo che la que-
stione agrana gioca in tutto 
il discorso sui Mendione 

Anche recentemente abbia-
mo affermato che la scelta 
contadina e una nostra • po-
sizione di pnncipio, una scel
ta strategica che ha origin! 
lontane > (Chiaromonte, alia 
Conferenza Agrana Naztona-
le di Firenze) e che soste-
niamo come essenziale l'im
pegno politico verso 1 colti-
vaton diretti per la costru-
zione del sociahsmo basato 
sui consenso anche dl questi 
lavoraton, facendo atto di fe-
de nel valore cont rat tuale, sin-
dacale e democratico delle as-
sociaziom contadine. Ma rara-
mente s:amo nuscitt a far di 
ventare attl concreti queste 
affermazioni. 

Eppure il • consenso » del 
contadini alia nostra proposta 
pohtica resta una condizione 
mdispensabile per andare in 
avanti sulla strada del socia-
l ismo in tutto i) Paese, e nel 
Mezzogiomo in particolare. E 
se 6 vero che le s tesse con-
quiste della classe operaia non 
possono produrre effettt no-
tevoli e riformaton se non 
si accompugnano alio svilup
po agrano e al miglioramen-
to delle condizioni di vita del
le masse contadine, allora a p 
parira chiaro che tl proble
ma e di tutto il movimento 
operaio e sindacale In esso 
I comunisti devono sentirsi 
impegnati in pruno luogo E 
cosl non mi pare che sia. 

Sono ancora cosl pochi ! 
comunisti , a tuttl I Hvelli, crn 
danno un contributo concreto 
alia costruztone e alto svilup
po delle Associazioni contadi

ne e della cooperazione egri 
cola deJ Mez/ogiorno' Pub dar 
si d i e vi sia pnche, In mez
zo a noi chl guarda a que
ste organi£7a7loni dl massa 
con diffiden7a e Ineredulita 
E' ancora poco quello che I 
comunisti fanno e hanno fat
to perrhe i'Alleanza contadini 
si affermasse come una 
organizza/ione concretamente 
strutturata con un proprio 
patronato dl assistenza. con 
proprl uffici ternici cosl da 
completare I'attivita politico-
slndarale Basta dare uno 
sguardo alle or|jani2/azioni dl 
massa del Mezzogiomo dove 
maggiore dovrebbe essere II 
peso deH'assoriazionismo con-
tadino. per rendersene conto. 
II contributo che i romtinl 
stl danno al sindacati alle 
Cd.L e mille volte superlo-
re a quello dato alle Allean 
zp contadine Mentre 1 comu 
nist) impegnati nella coopera
zione sono ben piroola cosa 

Questo rapporto va modif) 
cato nell'interesse del contadi 
nl. dpi Mezzogiomo, della stes-
sa classe operaia che pub ve
dere indebolita e oompromes 
sa la propria lotta se dalle 
campagne non si sviluppa un 

vasto movimento democratico 
e antmionopoJistico, per una 
radicale trasformazione del 
rapportl fondian, per aftron 
tare i problem) del mereuto. 
per la qualifirazione del pro 
dotto. per la meccanizzazio-
ne P l'« industriallzzazione» 
dell'agrlcoltura Senza contare 
che II rafforzarsi dell'asso 
clazionlsmo contadino pub 
mettere in movimento anche 
altre forze politiche oggi di 
slmpegnate su questo terreno 

Questi temi sono oggi tor-
teuipnte avvertiti dalle pra 
vince e dalle orgaaizzazioni 
piu marcaiamente contadine 
Indubbiampnte se le cose stan 
no cosl e anche. ma non so
lo, per responsabllita di quel 
le organlzzazionl, che. ritengo. 
non possono sottrarsi ad un 
approfondito discorso autocri 
tlco Ma cl sono a l tn fattorl 
e un complesso di cause che 
non possono essere affronta-
tl soto dalle organlzzazionl pe-
riferiche 

Sicch6 ml pare quanto mai 
opportuno, anche sotto questo 
profito, il nchlamo ad un esa 
me cnt ico da condurre nel 
Partito « per verificare se lo 
insufficiente sviluppo del de-

centramento e della ditteren 
ziazione deJla nostra orgaruz-
zazione non sia da ricollejia 
re anche all'ancora insulf i ' 
ciente impegno del Partito in 
direzione delle lotte per la 
soluzione di tuttl quei pro 
blerni che travagliano I dl-
versi strat' dl popolazione la 
voratrlce e che costltulscono I 
punti di partenza della tra 
sformazione democratica e del 
la riforma dello Stato» De-
centramento e diffprenztazio 
ne della nostra orgamzzazio 
ne Su questo terreno biso-
gnerii andare molto e rorag 
giusamente avanti. Decentra 
mento effettlvo e reale per 
sviluppare |e funziom direzio-
nali e decistonall del comi
tati regional! e di zona; per 
accrescere il coltegamento tru 
zone e comprensori omoge-
nei; per affrontare con una 
articolazione piii dpmooratira 
e piu viclna all'psigenze del 
lavoratorl della terra II gros-
so e annoso problema con 
tadlno che resta un grosso 
nodo di tutta la questione 
mendionale. 

Gaeiano Grasso 
Avellino 

Lettere 

A video spento 

La poli
tico per 
Vemigra-
zione 
comincia 
nelle zone 
di esodo 
Can compjgni , 

come in Italia anche all'este-
ro i comunisti emigratl nel 
van paesi dell'Europa occiden 
tale, attraverso assemblee e 
congressi, hunno discusso e 
discutono sui progetto dl Te
si per la convocazione del 
XII congresso nazionale. e sui 
probleml specifici che derlva-
no dalla loro condizione d! 
emigratl. 

In Belgio U 14 dicembre a 
Bruxelies si e tenuto u Secon 
do congresso lederale a! qua
le hanno partecipato B4 dele-
gat) provementi da tutte le re-
gioni di questo Paese Nel di-
battito e stata largamente cor> 
divisa la polltica del Partito. 
Ma evidentemente H dibatlito 
e stato pit) vivace sui proble
ms che gli emigratl devono 
affrontare tuttl i giorni )n que
sto Paese. tra cu> quell) oggi 
premlnent) della conservazio 
ne del posto di lavoro, dei n 
conoscimento det diplomi e 
delle qualifiche conseguiti in 
questo paese. della scuola per 
1 figli degli emigratl, e quelu 
degli alloggi e delle discnmi 
nazioni alle quali Temigraz-io-
ne e tuttora soggetta. L"emt-
grazione lotta per camblare 
il suo stato dl inferiority e 
per la piena acquisizione del 
diritti civih social! e pulitici 
Non si accontenta piu del vec* 
chio pianto patemal isnco At 
chi considers gli emigratl del
la povera gente sfortun^ta d i e 
la triste sorte ha costretto a 
Iasciare ll Paese di ongine . e 
per questo mentano solo pa
role di commiserazione. 

Gli emigratl nfiutano ogni 
forma di ipocrita commozio-
ne e chiedono dl essere piu 
difesl e protetti non a parole 
ma con prowediment i e leg-
gl concrete. Hanno preso co
scienza e sanno di essere una 
forza che conta e pub gtocare 
un ruolo tmportante nel Pae
se che li Ospita. tn Europa ed 
in Italia. Per questo parted 
pano at tnamente a tutte le 
lotte sociali e politiche che si 
svolgono in questo Paese, a 
fianco del lavoratorl belgi e 
delle altre comunita di immi 
grati. per la conservazione del 
posto di lavoro. per gli au-
mentt sa la rial I. per la rldu-
zione degli orari di lavoro nel
le fabbnche e nelle minlere, 
e per la nconverslone Indu 

stnale di mtere regionl come 
ad e&empio la Vallomu Basil 
citare, a questo proposlto, la 
partecipazione attiva di oltre 
1 000 lavoratorl al grande scio-
pero della Ford di Genk nel 
Limburgo, regione prevalente-
mente agricola al confini della 
Germania e dell'Olanda dove 
fino a qualche anno fa eslste 
vano soltanto delle minlere in 
stato di ens i con forti preoc-
cupazmni del lavoraton per 
la conservazione del posto dl 
lavoro, e dove la Ford ha lm-
piantato un importante stabi 
limento di montaggio che con
ta circa 8000 opera! e lmpifr 
gati, riuscendo ad Imbriglia 
re i sindacati. tmponendo la 
« pace sui lavoro», ossia dl 
fatto |a proibizione dello scio-
pero Con questa dura lotta 
l lavoratorl del Limburgo nan 
no spazzato via la a pace sui 
lavoro» ottenendo la riduzio 
ne deirorario e un consisten 
te aumento salanale 

Ma 1'importanza d] questa 
lotta va al di la d) questi n 
sultat) in quanto e nusclta a 
sensibilizzare i lavoratorl de
gli altrl stabillmenti della 
Ford in Europa occidentale 
Cosl, forti manifestazlonl d) 
solidaneta con la lotta degll 
operai della Ford di Genk si 
sono svolte alia Ford di An 
versa e alia Ford di Colonta, 
In Germania occidentale. d a 
ve lavornno nugiiaia di em) 
gratl Italian! L'allargarsi di 
questa lotta ha fatto falllre 11 
tentativo padronale di spezza 
re lo sclopero trasferendo tec-
nici e manodopera dalla Ford 
di Colonia alia Ford di Genk 
Infatti. nessun crumiro e ar-
rivato. mentre. invece, sono 
arnvate le commissionl Inter
ne ad espnmere la solidane
ta attiva degli operai di An 
versa e di Colonia a quell! dl 
Genk L'emigrazione italiana, 
cosl . prende sempre piii cr> 
scienza e si convince ogni 
giorno di piu che pub risol 
vere i suoi problem) nella mi-
sura in cui nesce a legarsl 
e ad tnsenrsi nella lotta assie-
me ai lavoratorl local! e im 
migrali di altre nazionalita. 

Si sta diffondendo tnoltre 
nell'emigrazione la necessita 
di cosutuire organismi di mas
sa (Associazioni di Italian! 
emigratl in Belgio). ta cul at-
tivita pub consentire la piii 
larga unita tra tutu i conna-
zionali, pub facilitare 1'incon-
tro e l'tmesa con i belgi e 
contribuire a sensibilizzare 1 
sindacati c le autorita belghe 
sui problem) specifici degll 
emigratl. Un prlmo nsultato 
si e ottenuto con la costitu 
zione, in due comuni della 
zona di Llegi, di due comitati 
consultivt di lavoraton tmmi 
gratl a livello delle ammini-
strazioni comunali. Vt e ora 
l'impegno degll emigratl di n-
vendicare la costituzione dei 
Comitati consultivi m tuttl l 
Comuni nei quali vj sia un 
numero considerevole di emi-
grati. 

L'emigrazione e. inline, sen
s i b l e alia lotta per la salva-
guardla della pace nel mon 
do. e partecipa attivamente a 
tutte le manifestazionj che si 
svolgono a favors del Viet 
Nam e contro l'armamento 
atomico. II fatto di essere emi
gratl anche da parecchi anni 
non intacca il sentimento na
zionale e l'mtrresse per quan-
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to avviene nei nostro paese. 
Gli emigratl voghono contri
buire a determlnare un muta 
mento degli mdirizzi e della 
direzione polltica in Italia al 
fine di poter ritornare a vive-
re e lavorare nel nostro Pae 
se. o quanio meno essere piu 
tutelati pur rimanendo all'este-
ro. Da qui I'interesse degll 
emigratl per le consultazioni 
elettorali politiche che si svol
gono penodicamente, e per 
partecipare alle quail aflron 
tano enormi sacnfici e spesso 
corrono il rischio di perdere 
anche il posto di lavoro. Si 
pens! ai circa 400 mila emi-
grati che sono nentrati per 
le elezioni del 19 maggio. e al 
modo come hanno votato (si 
calcola che 11 90% abblano v a 
tato e fatto votare per il n o 
stro Partito) per valutare tut
to ll peso e i importanza del 
contributo recato dagli emi 
grati alia grande avan/ata del 
PCI. La nostra organtzzazione 
pohtica in Belgio sta tessen-
do incontn con altre forze p a 
litiche nazionaii (PSIUP, PS1, 
e con le ACLI) alia ricerca dl 
moment! di tntesa e dl tnizla 
tive unitane sui problem! del 
la emigrazione Cl sforztamo 
Inoltre dl recare un contribu 
to politico alle forze d e m o 
cratiche e di sinistra del Pae
se che ci ospita. 

Avvertiamo perb la necessi
ta che il Partito derinisra ed 
approfondisca meglto la sua 
pohtica m direzione dell'emi 
grazione Si ha la sensaztone 
che anche il nostro Partito si 
interessl degli emigratl s a 
prattutto in periodo elettora
le, malgrado le visite dl com
pagnl anche in penodi non 
elettorali. Una vera polltica 
per l'emigrazione deve partire 
dallo studio delle regionl e 
zone da cui l lavoraton sono 
costrettl ad emigrare. Occorre 
cioe una nuova visione di tut
ta la politica uieridionalistica. 
ed e inoltre necessano valuta
re meglio il niolo che gli emi
gratl possono assolvere. se be
ne onentati . nel contesto p a 
Iitico europeo. per lo sviluppo 
dei movimenti unitari, delle 
lotte economiche e sociali e 
della lotta antimperialista nel-
I'Europa occidentale. Occorre 
inoltre impegnare di piu II 
Partito nelie zone di partenza. 
affinche si prendano iniziati-
ve per estendere e consohda-
re 1 legami con gli emigratl 
e per far si che essi s iano 
sempre interessatl ai proble
ml del loro paese di ongine . 
Sarebbe necessario, a questo 
proposito, costituire delle com
missionl per l'emigrazione a 
livello dei Comitati regionall, 
sia per lo studio del problem! 
degli emigrati e delle loro fa-
miglie. sia per stabilire colle-
gamenti permanentl con le or-
nizzazioni del Partito esi
stenti nei Paesi d'immigrazia 
ne europel. 

A tre anni dalla cost ituzia 
ne della Federazione del PCI 
in Belgio non abbiamo avuto 
ancora la visita di un mem
bra della Direzione del Parti
to. Visita che potrebbe essere 
utile per fare una anahsi dei 
problemi della emigrazione 
e delle aspirazionl di centmaia 
di migliaia di lavoratorl emi
gratl in Belgio e nel resto del
l'Europa. Anche i rapportl con 
la Direzione del Partito d a 
vrebbero essere miglioratl e, 
in p n m o luogo, la federazione 
del PCI in Belgio dovrebbe 
essere cor^iderata, dal punto 
di vista deU'amto politico, al
io stesso livello di una Fede
razione esistente sui terrlta 
n o nazionale. 

11 XII Congresso nazionale 
do\ra mteressarsi anche delle 
condizioni di vita e dl lavoro 
degu oltre 2 milioni di lava 
raton Italian che sono c a 
stretti a vivere e lavorare fua 
n del t e r n t o n o nazionale. Al 
nostro Congresso guar dano 
con fiducia le masse emigra 
te e non dovremo deluderle. 

Giovanni Vargiu 
segretarto della Federazla 
ne del PCI in Belgio 

Si ricorda al compagnl 
i quali vogliano parteci
pare alia tribona con
gressuale che gli Inter-
vend Don devono superare 
le 4 cartclle di 30 righe 
datliloscrittc e che vanno 
inviati a c Tribuna Con-
Trcssualc », Direzione del 
PCI, via delle Botteghe 
Oscure 4, Roma. 

i RU;\Z74 INDU;wo -
// ivrnzio piu onfimale e 
lutvrvwanU' del numero tli 
Cordiahiunte e s\atn quello 
'lecluato at % uet/n » della 
montaana. cvrato da I'ttiel 
li e Huiconi: mtere\t,ant» 
e originate, au'iiunniamo 
\ubito, Ke Ci M fjeri\ee 
all idea cite lo oniimava e 
(.he era quella di rtcalcare 
con microlono e macchmj 
da prt">a una « ricerca * 
•aoltu da ak'inii fyioLam^si 
m: stuiU'titt nel loro pae^e 
di montaona Purtroppo, pe-
ro, la « ricerca » era con 
dotta nelfambilo scolasttto 
c. naturalmento. filtrata dal 
la teleri\tone i ri^ul'.a-
ti. quji'li. -.ono -.Ifrfi rt>km 
vwno onqinali e intere^wi 
ti dell'idea di partenza At 
/i/jiv.r;fi le rapide interest" 
condutte daqli ,fCiM raqaz 
zi e i comment! die le iu 
jrammez:.'itaiio. ci <• stata 
otjerta una r/c.mrioii-' /li ul-
cune delle condizioni nc'le 
qi.ali si trovano i paesi del 
la monlaqna italiana — «:o 
>m dvpreisa » per t'ccplli'-i 
za. Molti element!, fonda-
mentuh sono stati tuttai ui 
tralasciati: basti palmare die 
non 5i e parlato per nul'a 
dei rapportl dt lavoro c del 
le condizioni economiclte del 
la famifilta. 

D'altra parte, dei proble-
m- cut si e accennato (e-
mtiirazione, « m/crioritd » 
ris-petto alle zone economi-
camentc meno povere e me
no trascurate, rapportl del 
cittadino e del Comune con 
lo Stato) non st sono mai in-
donate le cause: la « rtcer 
ca » si c limitata a rem^tra 
ie la rcallu >iei .suoi € feiio-
wrnt » Cosi. si e qiunti an 
die a conclusion! profunda 
mente distorte. come queVa 
(riprcs-a poi. ovnamenle i'i 
c'naie tnoralisttca. da Mas
simo De Marchit nel suo ft 
ualino) che sembraia attn-
buire il dtstacco deuh abi 
tanti delle zone di monta 
ana dal resto del Paese al 
* dtsprezzo s mifrifo dai *ctt 
tadim » nei confronii dei 
mnnlanart. Arfdiritfura il 

lotto, molto sivmfiralivo. 
die una altnsima pcrcen 
tuale di raqazzt pmi ementi 
dull'i inoritar/na nene hoc 
cata nelle tcttole e sta'o 
'nterpretato tome consp 
(iiienza di questo tdisprez 
zo >> — eppure. proprio su 
questo arqomento, la I.e' 
t<".i a u>ia ;rofViSO-e>sd ha 
dello cose die non n st pifi 
psrinctler piu di Kinorarc. 
dimostrando come quali 
> jenomem » siano jrittto non 
r/'rt di atteqf/iarncnti men 
tali, che pure etts-tono. mn 
della oppressione di clcn 
s~e Come, del resto. del'a 
oppressione di classe c cot-
se()uenza la esistenza de''e 
« zone depresse i. tipica vro 
prio dei sistemi capitalist' 
ci pn'i snluppati (vedi Stati 
I inti) A una tnterpretazio 
•it* die sembraia rwhiamar 
si a questa rcaUa hi acten 
nolo solo una rauazztna. pa 
raqonando la condizione dei 
montanari a quella dei ne 
on — ma e stato un lampo 
ubtto ahbandonato (e il fat 

to die I'e.spressione sia s'n 
ta ripresa nel tilolo del spr 
v zio conta poco in realta. 
e*sa ha finito per direntare 
si.Uanto una definizione * ^i 
colore *) 

Del resto, era davicro 
posisi'ule che M hatte^sc wm 
strada dnersa'' La scuo'a 
italiana e una scuola di cla* 
se. nel .senso the e diretia 
in vuxlo r',i lor mare i o oi a 
n< secondo r/li tntere<;s~i e la 
cuttura della CIO^ST donv 
nanle (c a selezionarh nel 
la medesima prospeltirn): 
della tetens-ione si puo dire 
lo stfss'o. estendendo i/ cam 
po d'az-one a tutt> Percin 
non ci si pud stupire che 'I 
servizio. pur proponewiot! 
di %iolnere in modo orin'ina 
le un tenia molto interessan 
te. ablna finito per procedp 
re neU'ambito rft una dentin 
ca parziale e norah-t'ca di 
uno dei momentt dt P n 
drove arretratezza del no 
stro Pae<e 

q. c. 

Preparatevi a... 
Satira bonaria (TV 2°, ore 21,15) 

« Fantasmi a Roma »: questo il titolo del film presertato questa 
sera e che porla la firma di un regista Iraglcamcnte e recente 
mente scomparso, Antonio Pietrangeli. Come quasi fulte le opere 
dl questo aulore, « Fantasmi a Roma » si prcsenta come una satira 
— amara ma sostamialmenle bonaria — a ceria corruzione e deca 
denza dei coslumi: si resta tuttavia sempre In superftcie. ed il 
film pud essere Iranquillamenle assorbilo come un evasivo passa 
lempo. Protagonist! del film sono. come appare evidenle dal tilolo, 
un gruppo dl fantasmi che « vivono » in un palauo che corre •' 
rischio d: essere demolito: la lolla che essi conducono per salvar'o 
e il debole filo condultore della vicenda. Gli inlerpreli sono Marcello 
Maslroiannl, Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman, Belinda Lee. 
Sandra Milo. 

Programmi 

Televisione 1 
12.30 SAPERE II bambino nell'cla della scuola 
13.00 UOMINI E MACCHINE DEL CIELO 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 

17.00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV OEI RAGAZZI • Arrivano I vostri 
18.45 OPINIONI A CONFRONTO 
19.15 SAPERE - Sloria della tecnica 
19.45 TELEGIORNALE SPORT - Noliiie del lavoro e d«1-

I'economia - Cronache i'aliane - II lempo in Italia 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 LA VERA STORIA Dl EDDIE CHAPMAN 
22.00 MERCOLEDI ' SPORT 
23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
19 00 SAPERE - Corso di inglese 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 FANTASMI A ROMA - Film - Regia di A. Pie!rarg*li 
22.25 PRIMA VISIONE 

Radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10, 12. 13, 15, 17. 20. 23.10; 
6 30: Cor^o di \.ni ia '.die 
i-ea: 8 30: Le c.inzoni dol 
rruttino; 9 06: Co.cv-ru m.i 
i.eaie. 10 0.S: Î a Ka i.o per 
le Sao'e: 10 35- Ix: o-e do.Ia 
mu^-.ca; 11 00: La n»v:ra =̂  
lire: II 30. Mozzo^oprano 
B aocamaria Ca-Tit; 12 0,5: 
Contrappjnto: !3 15: Carlo 
Dapporto e Maru^a Del Fra-
te proMXitano: Ra-i.oSappt'n 
n^. 14 37 Tra^-n v- oni re-

c onaL: H 45: Z twldo-ie ita 
liaro: IT 35: 11 20-pa'e di 
r>->-do; 15 45: Par.ita di « *:• 
ce.s-.: 16 00: Proz-armn per 
1 D'ceo'.i: 16 TO- Fo.k!o"e -i 
>a!o;to. 17 10: Per voi c •> 
\an : 19 13- d1 , cu no Ge-
rarit") >. Or-.z -w e rx> z e.*c.">. 
19 » : I.-m-pi-k: 23 15: tl-r-
p'o:\.'ITVTC t.ria r>->"e ^ 
D » :e-r.p d- Yfnr=.-> P\*o. 
2' VI- Conoe-»v-\ - nfrr-, co i -
-e"o di W I f -e i R.vche-. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6.25, 

7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
12.15, 13 30, 14.30, 15 30.16.30, 
17.30, 18 30, 19.30. 22. 24; 
6 00- Sveal'iti e c i r . i ; 8-V1-
Mu>ica lecccra: 10 00: « Gli 
n't.mi c o m ; d: Pormei » 
Riynirijo di Edwi-d B il«er 
L>-tton- 10 40- Ch.mate Ro
ma 3131: 12 20 Tra.s-n v o i , 
rejfiona'.i: 13 00- \\ vo^ro 
.-<?rvizo: 13 15: RifTie'Ia con 
:1 rn erofo-.-t a t-i.~.i''l l"n 
p ocraaiTia d RalTae'.Ia (\ir 
ra- UO0- .TiVe-lv-»x. 14 4"-
D.ichi in \e*-na: 15 03- M> 
t.\i see'.ti per \ o . ; 15 15: 

Ra^>e^pa d; s o . a n i e-e.^j 
ton; 16 00: Concor.-o UNC'LA 
per czr.zoii n jo . e ; 17 !3: 
P<>T>er:iiana: 17 35: C»a^-c 
L n c a : 13 00: Aper-.tno ai 
m.x.-ea: 1900: S r r a e e > 
paro'.e: 19 50: Punto e v.r 
»:o.a: 20 01: I ma2n:fi;i tre. 
20 45: Concor^o UNCLA per 
canzoni nao^e: 21.00: I*ai-i 
che la^ora; 21.10: I! mon.io 
dellopera: 22 10: RafTae:.a 
cat il m crofono a tracoUa: 
22 40: N'ovita dis<:o2raficr>e 
a-Der.care; 23 00: Cronache 
del Mezzoi arr>i 

TERZO 
O-e 9 30. W \ Moza-t: 

S nfan a TI m. t v n mar^ 
K 543. lOOO. \ I .5che w 
- *• che di V Bel: n.. G I>> 
n zer . G Ro-^n,. 10 25-
K T A. HofTTJn - X Zr. 
pi-e.: .: 10 50- F M m 
1! 4J- M. de Fa::a; 12 20 
S--nx--.:i- L'a-pa: ]2-fl 
C^i^o—o - ir>Ti co d re**o 1 3 
.IOTI Rirn-«V!i. !4 30 Re 
c't\ iJe. *eric>-e F.rrs-; Hie r 

f. izcr. !5.!5- I ST3«,n^kj. 
15 2-5- X Paean rn: 15 50 
F L w t - G Faarr. 16 20-
M.L-iCho ita'. a.-v d 0^3 . 
17 00: Ije op r. tTij de?'i al 
tr.: 17 20- Co-^a d' l n j n 
t e i e v a : 17 45: S Proko«ev: 
13 00: Xotiz.e de. Ter2o. 
1.̂ 15: Qj-jiraTe ^roootic-i-
I<?30- Mji ra iejjera. IS4i 
P cco'o p'aneta; 19 15- C*r. 
certo di osn- =era. 20 30 Li 
r »rooer!.i de'.li cAil'a rr>e 
1'e"an^a: 2! 00 C c r t - s 
7 ,-vni roi'Ti ?o-'>- 22 00 I' 
Gorm'e de TO-JV 22 *1 
11 roTiinzo po'/e-c<i. 23 &J-
M.L- che d. H D_̂ t er. 
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