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Dalla 
classe 
operaia 
femminile 
nuova 
forza 
per Veman-
cipazione 

Af fermano lo tesi che « oo-
corre far crescero la piii am 
pia lnformazione e coo U dl-
battito politico iJ potere di 
decisione, la partecipazione 
reale alia costruzlone delta po
litics del partito innanzitutto 
delle organizzazlonl dJ base 
dj fabbrlca ». Questo passo nv 
ha posto alcuiil element! di 
riflessione. In che modo, in 
che grado partecipano oggi ai-
la costruzlone della politica 
del partito non dico fe mas
se femminili in generate (qui 
il discorso ci porterebbe mol-
to lontano) ma le stesse don 
ne occupate, che formano nel-
la mia regione, l'Abruzzo, una 
parte notevole della classe ope
raia? La risposta non pub che 
essere negativa, perche* in real
ta esse non partecipano o par
tecipano in manlera iiisignifi-
cante. 

MJ riferisco alia mia espe-
rienza in una regione meri-
dionale, cbe ha visto In que-
sti ultimi died anni un for
te spostamento deU'occupazio-
ne femminile dall'agricoltura 
nell'industria. Si tratta di mas
se femminili che hanno rap-
presentato e rappresentano la 
parte dirompente, vitale, la 
avanguardia piu combattiva 
nelle lotte. Basta pensare ai-
le lotte per la riforma delle 
pension], agli scioperi genera-
11 per U superamento aelle 
gabble salariali, per 1 servizi 
civili. Non si tratta cioe di 
masse assenti, abulicbe, che e 
difficile muovere, ma di mas
se che si ribellano contro la 
dura condizione ali'interno 
della fabbrlca (salart bassi, 
ritmi, mancanza di Iiberta) e 
fuori della fabbrica, pur in 
presenza di una accentuata 
dispersione territoriaie e di 
un diretto contatto con U pa
drone, che neli'azienda e fj-
sicamente presente — molto 
tpesso — come lavoratore e 
come dirlgente. Le loro lotto 
in quests antiche province me-
ridionall, hanno portato una 
aria nuova, hanno spezzato ii 
filo della rassegnazione e del
la impotenza teorizzato per an
ni di fronte al problema del
le donne occupate nelle fab-
briche 

Se questo e vero, perche 
queste masse che contano sui
te piazze, queste giovani don
ne che anche in alcune confe-
renze nazionali sanno portare 
la loro esperienza, non con
tano e non partecipano alia 
elaborazione della linea del 
partito? K' solo una sottova-
lutazione perche' in fondo si 
tratta di donne di passaggio 
nella fabbrica? E" tndubbio 
che questo aspetto c'e, e se 
volessimo parlarne, dovrem-
mo affrontare un nodo che 
ha dietro di se secoli di sto-
ria. Ma, a mio parere, e so-
prattutto un fatto « organizza-
tIvo», se per organizzazione 
si intende convincimento ed 
orientamento politico, momen-
to di scelta politica. 

Vi sono infatti zone nella 
mia regione dove viene addl-
ri t tura ignorato 11 problema 
della presenza anche di qual-
che grosso complesso indu-
striale a manodopera femmi
nile, mentre con molta sensi
bility e capacita, le sezioni si 
muovono su altrl probletni, 
certamente important!, quail 
queili della vita amministrati-
va, del rapporti con le a-tre 
forze politiche ecc. Le sezioni 
a quel punto diventano vera-
mente centro di vita demo-
cratica .c'e partecipazione. c'e 
discusslone. Ci si dice moite 
volte che in fondo la gsnte 
vuole discutere 1 problem! rea
li, « qtielli che tocca con ma-
n o * , quindi e portata ad an-
dare in sezione a discutere le 
question! che riguardano la 
vita cittadina. Non puo que
sto slgnificare una tendenza a 
trasformare il Partito In una 
Organizzazione dl tipo eiettt> 
ralistico. se manca la conqiii-
*ta delle forze di classe? I 
contratti di lavoro non ns^et-
tati, lo sfruttamento delle ir*-
voranti a domiciho, delle rac-
coglitrici, possono essere pro
blem! lgnorati nella gran par
te del casl dalla sezione del 
Partito? Perche non si tonvo-
ca l'assemblea di sezione per 
discutere la condizione d&la 
classe operaia, il fenomeno de* 
lavoro a domicilio. 1 rltmi, le 
qualifiche, l'assemblea di fab
brlca? Come mal non si com-
r ie un esame della realta deJ-
la fabbnea che tenda a pre-
cisare in che misura quest* 
nuova class? operaia femmini
le formatast nella regione pos-
sa giocare un ruolo oentr&le 
« decisivo, soprattutto in una 
situazione di disgregazione 
economica? 

Sono quest! probleml del 
tindacato? Certo. C'e per6 un 
moroento auionomo dell'inizia-
tiva del Partito cbe non pu6 
essere ne sottaciuto, ne sotto-
valutato, in direzione di an la
voro difficile, ma non impos-
ubile. Occorre quindi un'ana-
lisi cntica abbastanza profun
da dei nostri ntardi , e sen-
•» « le cosiddette- diplomazie » 

se vogliamo rispondere alle 
tesl, se vogliamo costruire ve-
ramente moment! dl potere e 
dl democrazla nelle fabbriche, 
se vogliamo portare nel Parti
to, nella sezione un'aria fre-
sca, creando innanzitutto le 
condizloni per « fare politica » 
e reclutando cioe al Fartito 
le giovani leve operale. Nel 
C.P. delJa mia regione vl e 
stato un forte rinnovamento, 
moltl giovani sono entrati a 
fame parte ma in un solo 
C.F. e entrata una giovane 

donna operaia quallficatasl nel
le lotte, e in nessun congres-
so provinclale sono state de
legate donne operate. 

Mi sembra che al Partito og 
gi sfugga il rilevante signifi-
cato politico delle plattafor-
me slndacali nell'attuale sltua 
zione, nella quale non solo dal 
problema delle gabble saiarla-
11, ma dal modi, dai temDi, 
in cul saranno risolte le que-
stlonl delle qualifiche. oegli 
organlci, delle pension!, dipen-
de se lo scontro con ii suste-
ma in questa fase dovra svol-
gersl con maggiori difficolta 
e durezze. Cosclenza quindi 
del contenutl rivendlcativl per 
costruire, con una pid forte 
presenza del Partito in fab
brica. unita di classe, aggre-
gazione di forze soclali, piu 
saldl collegamentl tra momen-
ti rivendicativi, momenti d; ri
forma e momenti di sposta
mento dei rapporti politici. 

La lotta non e solo queIJa 
contro le gabble salariali o la 
lotta articolata, ma e lotta per 
10 statuto dei dirlttl del lavo-
ratori, per la riforma della 
scuola, che deve essere m rap-
porto all'esigenza della classe 
operaia. Perche' la battaglia 
contro le paghe dl classe e la 
dequallflcazione si deve co
struire gia prima che ali'in
terno della fabbrica, nel con
tenutl della scuola, nella co
sclenza della ragazza. Non vo-
glio con ci6 affermare che 11 
Partito non abbla compreso 
il valore del grande movlmen-
to in atto. Penso invece che 
non si sia compreso come le 
conquiste che si sono reallz-
zate abblano valore soprattut
to perchfi possono aprire li 
varco alia possibility di con-
trattazionl permanentl de<le 
condizloni dl lavoro, e che an
che quelle conquiste possono 
perdere dl valore, venendo a 
mancare la reale capacita di 
controllare tuttl gli aspctti del 
lavoro stesso. Tutto questo ri-
chiede donne e ragazze :mpe-
gnate nelle fabbriche, ^apaci 
di capire, dlrel dl intulre, ogni 
trasformazione tecnologiwi, 
ogni mutamento nella organiz
zazione del lavoro e della pro-
duzione, per elaborare obiettl-
vi dl lotta, per suscitare mo-
vunentl unltarl, per costrui
re momenti di potere. 

Certo quest! problem! cost!-
tuiscono elementi non secon-
darl di collegamento vivo con 
le lavoratrici, e di stlmolo al
ia iniziativa per uno svilup-
po reale anche della vita de 
mocratica del sindacato. i ; 
problema quindi e di costrui
re un collegamento tangicile 
tra il valore delle conquiste 
contrattuali, la fabbrlca e lo 
trasformazione socialista del
la societa. 

Per questo a me sembra cbe 
11 rapporto che noi abbiamo 
con la classe operaia femmi
nile non puo essere solo pro-
pagandlstico sui grandl teml 
general! e portato dall'alto. II 
problema e della partecipazio
ne alia elaborazione della ti
nea politica del Partito. Sulo 
in questo modo verra fuori 
anche con piii forza e sara 
compresa dal Partito — per
che sara questa stessa giova
ne classe operaia femminile 
a porla — la battaglia oer la 
emancipazione femminile co
me momento di rinnovamento 
della societa. E ' necessario 
quindi combattere questa ade-
sione formale alia linea del 
Partito per superare questl ri-
tardi e rendere veramente 
operante « la partecipazione n. 
E sono convinta cbe si trat-
ta di un grosso problema che 
deve essere affrontato da tut-
to il Partito in un momento 
in cul mi sembra che su que
sto terreno altre forze poli
tiche, soprattutto cat toll che si 
mostrano sensibili a questo 
problema della « partecipazio
ne* . punto locale dello scon
tro tra il vecchio e il nuovo. 

Giuliana Valente 
del C J*. dell'Aquila 

Nessuna 
contrappo-
sizione 
tra rinno
vamento e 
continuity 

Nessuno pu6 negare cne 1 
grandi movimenti di maisa, 
la dislocazione sul terreno del 
la lotta anticapitalistica e per 
il socialismo di nuove forze, 
il fallimento del disegno di in-
tegrazione di gran parte del 
movimento operaio siano il 
risultato di una battaglia che 
ha avuto a protagonista prln-
cipale 11 nostro Partito, e il 
nostro Partito con una sua li
nea politica determinata. Ma 
l'essenziale oggi non e attar-
darsl su questo. L'essenz^.e 
e dare credibility a questa 11 
nea con una attenta e corag-
giosa riflessione cntica sul 
modo come ne abbiamo fatto 
in passato, e anzjtutto ne deb-
biamo fare oggi, uno stnimen-
to per cambiare la jocieta 
1 tali ana in una societa socia 

llsta. II problema essenzlale 
dl oggi, in concrete e auello 
dello sbocco politico delle lok 
te, di veriflcare se e in che 
misura la strategla che pr& 
poniamo puo assicurare que 
sto sbocco, ragglungendo 
obiettlvi tntermedi che porti-
no lo scontro dt classe a nuo-
vl livelli, di spostare 11 Parti
to ad un grado superiore di 
impegno teorico e politico che 
ne rafforzi la capacita a! iot^ 
ta. 

Rlcade sul nostro Partito 
oggi grande parte della re-
sponsabillta dl impedire che 
le lotte attuali non abblano 
a regtstrare un riflusso, o at^ 
traverso una masslccia azio-
ne di represslone dell'lntero 
apparato statute, o attraverso 
la utilizzazione di quel margi-
ni di possibility rifonnisttcne 
che il sistema ha ancora a dl 
sposizione e che sono sempre 
relativamente ampl. Prima di 
tutto nell'assolvimento di que
sto compito politico si misu
ra la vahdita della nostra li
nea politica, e la capacita del 
Partito di costruire 11 suo rap 
porto con le masse in lotta e 
con i movimenti nei qual! si 
articola la lotta delle masse. 

Noi diciamo che questl mo 
vlmenti devono svilupparsi raf 
forzando ii proprio cara'.tere 
auionomo e devono essere pre-
servati da ogni strimienraliz-
zazione, non devono essere cin-
ghie di trasmlssione di nes-
suno. E' giusto. Ma dobbia-
mo renderci conto prima di 
tutto che l'autonomia dl que
stl movimenti signlfica elabo
razione dl strategic che ogget 
tivamente rendono madegua-
te anche nostre tpotesi poll 
tiche e superati nustri modi 
di gestlone del Partito. Per 
cut la nostra linea politica cu-
venta crediblle, e 11 Partito 
assolve 11 suo compito rivo-
luzionario con questa linea, se 
sa aprirsi alia problematica 
nuova che emerge dal movi
menti di massa, e anzitutto 
se sa adeguare questa linea, 
e ii Partito che e chiamato a 
reallzzarla, al « nuovo » impo-
sto dallo scontro dl classe e 
dalla maturazione politica del 
movimenti autonomi di 
massa 

Abbiamo detto che il pro
blema essenziale di oggi e 
quello dello sbocco politico 
delle lotte. Da che cosa emer
ge questo problema e perc.id 
emerge con tanta forza? Ol-
tre che emergere dalle condi-
zioni oggettive delta aocieta 
itatiana. determinate dalle ccn-
seguenze del tipo dl svilup-
po che ha caratterizzato U si
stema cawtahstico Italiano ne-
gh anni '50 e '60, questo pro
blema emerge oggi con gran
de forza perche, assieme al 
maturare di certi processi og 
getlivl ed al conseguente acu-
tizzarsi delle contraddizloni 
dell'lntero sistema, e cresciu-
ta nelle masse, e in primo 
luogo nella classe operaia, bru-
ciata in quest! anni ogni illu-
sione riformistica e misura-
ta la precarieta dl ogni con-
quista economica corpuraMva, 
la cosctenza che ogni lotta, an 
che per obiettlvi limitati, ha 
un senso e non e riassorbi-
bile solo se e in quanto fa 
acquisire alle masse un rea
le potere, nella fabbrica c »me 
nella societa, se cioe consume 
alle masse il controllo e 'a ge
stlone del potere conquista-
to con la lotta. togliendo sem 
pre nuovo spazlo all'autorita-
rismo e al riformlsmo deUe 
classi dominantl. Di qui an
che il successo — e anche la 
suggestione — delle parole dl 
online del « potere operaio i\ 
del « potere studentesco » del 
«diritto d'assemblea », della 
« autogestione delle lotte », se 
si vuole anche con le inevi-
tabili estremizzazlonl. 

Quello che conta. perb, e sa-
per cogliere il contcnuto po
litico e la carica rivoluziona-
ria racchiusi in queste paro
le d'ordine, capire U valore 
delle lotte e delle stesse for
me nuove di lotta che, sotto 
queste parole d'ordine, le m.is-
se, con la loro forte combat-
tivita e coscienza politica, or-
gamzzano e inventano. Cib cbe 
e essenziale e capire che quel
lo che carica immediatamen-
te di contenuto politico tante 
lotte (anche per obietttvi li
mitati, anche di gruppJ ope
ra! che conducono per la pri
ma volta le loro espenenze dl 
lotta, la stessa azione di sJll-
daneta tra lavoratorl di fab
brica e categone diverse, tra 
operal e student!) e questa 

profonda, talvolta rabbiosa, vc-
lonta di spezzare il potere del 
padroni e dello Stato dei pa
droni-

La nostra lotta per le nfor-
me non pub prescindere da 
questa volonta delle masse e 
deve sostanziarsi chiaramen-
te di questo contenuto dl C>AS-
se. Forse, quando si muove da 
alcune parti alia nostra stra
tegy delle nforme la cntica 
di essere madeguata all'esigen
za ai spostare 1 rapporti di 
potere a favore della classe 
operaia e dei lavoraton, di 
essere unelencazione non 
r.hiaramente organica di ob.et-
tivi parziali e di non rispon
dere per questo ad un preci-
so disegno strategico per ia 
trasformazione socialista del
la societa, oppure quando al-
cuni non distinguono con cn:a-
rezza 1 coniini che la sepa.-a-
no da una strategia riformi
stica, forse da cib si tratta di 
ncavare un motivo di rifles
sione cntica. Forse nella lot
ta concreta che abbiamo con 
dotto in questi anni per le rl-
forme non e emerso come era 
indispensabile questo obietu-
vo di un maggior potere del 
lavoratorl, come obiettivo unl-
ficatore di tutte lo lotte. e non 
soltanto dl un potere s:nda-
cale e contraiiuale, ma di un 
potere politico. Non si trtit-
tava. evidentemente, dl *bban-
donare o attenuare la lo'ta 
per un maggior potere con-
trattuale del sindacato neila 
fabbrica. Anzi, al contrarlo, si 
trattava dl uidicare flno da 
allora concrcti sbocchi politi
ci a qupstA lotta perchtf dal 
potere contrattuale del sinda

cato si passasse al controllo 
operaio. 

L'assenza dl questo obietti
vo politico fondamentale, ca-
pace di dare ad un program-
ma di riforme una organici-
ta ed una coerenza rlvoluzio-
narie, capace dl assolvere 
un ruolo uruficatore di tutte 
le lotte, ha (atto mancare in 
concreto, nelle lotte, 11 :ega-
me tra obiettlvi rivendicativi 
e riforme dl struttura, e que
sto legame e rimasto troppo 
spesso nell'astratto della pro 
paganda, facendo perdere al
ia nostra strategia dl lotta per 
le riforme, agli occhi delie 
masse, almeno parte del suo 
oggettivo signlflcato rivoluzio-
nario. Questo ha determinato 
anche un'altra grave conse-
guenza: la delega al sindaca
to di ogni lotta nella fabbri
ca e della gestlone esclusiva 
dl ogni forma di lotta, daila 
assemblea alio sciopero. Ma 
noi sappiamo che so la iotta 
politica non si sviluppa nella 
fabbrica, difftcilmente si orga 
nizza fuori della fabbrlca 

Credo sia difficile contrap-
porre alia nostra strategia 
una alternativa valida. Di que
sto moltl di noi sono profon-
damente convinti. Ma queUo 
che conta e che questa veri-
ta divenga patrimumo dene 
masse e del Partito, e she in 
essa credano la ciasse opata-
ia, i contadini, t giovani, nuo-
vi strati sociall e nuove forze 
politiche. E questa crodibilita 
sara tan to piii possibile qiitoi 
to piii la lotta del Partito, le 
sue parole d'ordine, la sua Ini
ziativa, si sostanzieranno di 
que) contenutl politici xmcre-
ti, dl quegli obiettlvi che di-
senminano in concreto una 
strategia realmente nvoluzlo-
naria da ogni concezione ostra-
mistlca o riformistica delia 
lotta per la conquista del po
tere. Questo e il modo anche 
di Uquidare ogni presa delia 
distorsione della nostra con
cezione sulla funzione oggi del 
Parlamento e della nostra pre
senza al suo interno. La no
stra strategia di lotta per il 
socialismo non ha nulla a cne 
vedere con la a via parlamen-
taristica »: su questo non cre
do occorra spendere moite pa
role. Ma quando la lotta po 
litica dl massa e debole e la 
azione del Partito appare pre 
valentemente propagandistjea, 
lncapace di spostare dal D.IS-
so i rarporti di potere, agli 
occhi delle masse la nostra 
azione nel Parlamento pub ap-
parire la fondamentale lotta 
politica a cm il Partito aid-
da la possibility di modifica-
re la situazione e di reaiizza-
re la sua prospettiva sociali
sta. E l'accusa dl degenera-
zione parlamentaristlca pub 
trovare un terreno su cul cre
scero. 

Uol abbiamo bisogno oggi 
di un Partito capace dl da
re alia strategia delle riforme 
questo obiettivo unificatore, 
che e lo spostamento dal bas
so del rapporti dl potere, e 
di un Partito che organizzi 
ogni giorno e ovunque ia lutr 
ta politica delle masse per 
questo obiettivo, anche recu-
perando o inventando forme 
di lotta che immediatamen-
te attestino le masse su una 
posizione di potere piu avan-
zata, da tenere saldamente e 
da cut muovere ancora in 
avanti. Dobbiamo lavorare 
molto per avere un Partito 
che acquisti questa capacita. 
Si tratta di trasformare cen 
tinaia di mtghaia di iscntti 
in altrettanti mihtanti impe-
gnati con tutta la loro tntelli-
genza e passione politica. Si 
tratta di stabilire finalmente 
un corretto rapporto tra Veni
ce e base del Partito, fondato 
sulla partecipazione responsa-
bile di ogni militante ad ogni 
momento della vita del Parti
to stesso. 

Ma questo lavoro non sol
tanto presuppone un forte im
pegno dei gruppi dirigenti ad 
ogni liveilo: esige anzitutto 
un profondo rinnovamento di 
questl. Un « rinnovamento nel
la continuity », certo. Combat-
tendo tuttavia, ogni contrap-
posizione nella pratica di que
stl due momenti, che restrin-
ge o vamfica il necessario ur-
gente processo di rinnovamen
to, e da corpo al pencolo gra
ve « di non permettere — co
me e gia stato scntto — un 
rapido adeguamento della li 
nea politica, della formazione 
culturale, e persmo della men-
(oiitd e dei gusli del gruppo 
dingente ai mutamenti della 
situazione e alle esigenze nuo
ve che si pongono alia socie
ty », con il nschio altrettan-
to grave di un «arroccamen-
to in se stesso del gruppo di
rlgente. e di uno sviluppo del
la elaborazione e del dib3t;i-
to che resti, nella sostanza, li-
mitato e ristretto al »-ertice 
del Partito e che trasformi il 
confronto politico o in una 
mcdiazione a basso liveilo o in 
un compromesso detenore ». 

Vittorio Meoni 
del Com.tato Fedora le 

di Siena 

Moltipli-
care 
Viniziativa 
del 
partito 
nella 
fabbrica 

On esame critieo del nostro 
lavoro in direzione delle fab
briche, per essere complete 
necessiterebbe dl un appro-
fondlmento retrospettivo sul-
le varie fasi che hanno carat-
tertzzato 11 nostro lavoro ope 
ralo negli anni passati, cosa 
non possibile in un breve in-
tervento. Per dirla in breve. 
si trattava e si tratta di sa 
pere individuare tutte le com
ponent! di questa fase di ca-
pitalismo sviluppato, che ha 
portato ad una piu accen'ua-
ta sociaJizzaztone del avoro, 
alio sviluppo di nuovi proces
si tecnologici al peso cre-
scente della presenza nella 
economia itallana del capitale 
straniero, ad una accelerazio-
ne di tutto il processo d) In 
tegrazlone nazionale ed mter-
nazionale. 

In altre parole era oltremo-
do necessario avere chiaro co
me, a liveilo di fabbrica, era 
no avvenuti notevoll cambia-
menti nella organizzazione del 
lavoro, con la introduzlone dl 
nuove tecniche, con una ve
ra e propria rivoluzione del 
processi di produzione cne 
cambiavano la qualita del la
voro, mutavano la collocazio-
ne dell'operaio, hquidavano o 
mettevano ai margini del pro
cesso produttivo i vecchl m e 
stien, le vecchie categorie e 
specializzazioni professional! 
che erano statl per anni una 
valida forza di contrattazione. 
Nei nuovi processi produtti-
vl venivano prevalendo gJ 
operai delle linee di montag-
gio, delle catene, delle lavo-
razioni in serie. Bisognava par-
tire di qui, da questi muta
menti, dalla conoscenza dei 
problem! che questo tipo di 
organizzazione del lavoro po-
neva alia condizione operaia, 
per poter determinare una lot-
ta capace dl espnmere una 
nuova forza di contrattazione 
collettlva, uno sviluppo della 
azione rivendicativa piii ca
pace dl collegare strettamen-
te le rivendicazioni immadia-
te con rivendicazioni di pote
re operaio atte ad incidere a 
fondo nella organizzazione del 
lavoro. 

La scelta, in questl uitimi 
due anni, fu appunto quella 
di colmare questo limite, e d! 
colmarlo nell'unico modo gtu-
sto e possibile, e cioe quello 
di un rapporto nuovo e diret
to del partito in prima perso
na, non mediato da nessuno, 
con la fabbrica e la condi
zione operaia in fabbrica. Que 
sto nuovo rapporto ha signl-
ficato in primo luogo cono 
scenza dei pxoblemi artuall 
della condizione operaia, con
tatto perrnanente e continuo 
con decine di fabbriche, con 
centinaia di lavoratorl, anali-
si attenta e particolareggiata 
dl tutti 1 probleml della vi
ta di fabbrica. 

II 1958 e stato un po' 11 
banco di prova del lavoro, in 
cul sono cresciutl 1'iniziativa, 
il contatto perrnanente, lo svi
luppo della forza organizzata 
a liveilo di fabbrica, in cul si 
e venuta consolidando la con-
sapevolezza che la strada del
la fabbrica. dei probleml del 
la condizione operaia, e pas
saggio obbhgato soprattutto 
sul piano politico, sul piano 
dl una sempre piu estesa pre
senza organizzata deH'iniziatl-
va politica ed ideale del par
tito in prima persona. Non 
va perb trascurato che i'evol-
versi abbastanza rapido Oeiia 
lmea di sviluppo economico, 
caratteri2zata dall'ultenore ac-
centuazione delle scelte mo-
nopolistiche, pone nuovi pro
bleml a cui e necessano da
re delle nsposte immediate e 
di prosoettiva. 

Laccordo FIAT-CITROEN, 1 
problenu tuttora aperti nel 
processo di ristrutturazione 
della RIV-SKF, la situazione 
precaria della General Eie-
etne di Caluso, il ventiUto 
acquisto della Lancia da par
te della FIAT e i probleml 
del futuro di questa azienda, 
i problenu connessi ad un cer
to tipo di espansione, e i pro-
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bleml occupazionali che po-
trebbero aprirsi con I'acqui-
sto definltivo da parte deilo 
ET1 dell'ex CVS — per cit* 
re solo alcune delle situazio-
m piii grosse — stanno non 
solo a dimostrare come le 
mosse decisive dello svilup
po continuano Uberamente a 
farle 1 grandi gruppi, ma co
me certe scelte in atto tende-
rebbero ad aggravare ulterior-
mente 1 probleml gia oltremo-
do gravl e connessi ai livel
li di occupazione, all'aumento 
dello sfruttamento, alia condi
zione operaia In generale, ad 
un aggravio ulteriore del co-
sti social) che gia tanto peso 
hanno avuto In una realta co
me quella della provincia dl 
Torino in questl ultimi anni. 
I probleml quindi dl un nuo
vo e di verso tipo di svilup
po economico, di un control
lo pubblico sugll investimen-
tl, di una precisa azione dl 
controllo sul capitale stranie
ro, di una estensione del po
tere dl intervento de! lavora-
tori, dentro e fuori della fab 
brica, di uno sviluppo della 
iniziativa operaia anche a li
veilo europeo, non sono so
lo attuali, ma chiedorjo ormai 
iniziative immediate. 

E ' la stessa nuova realta 
di fabbrica che tende a oreci-
sare meglio 1 campi di inter
vento e di impegno dei co-
munisti, i quali intanto deb-
bono ritrovarsl su un primo 
terreno che non pub per nes
sun motivo essere trascura
to, ne essere messo in discus-
sione, e cioe quello dello svi
luppo delta lotta rivendicati
va e sindacaie, del rafforza-
mento e dello sviluppo dellB 
organizzazione sindacaie. Da 
altra parte \ livelli puovl che 
pub e deve avere la lotta ri
vendicativa saranno sempre 
piu .1 frutto anche del for-
marsi di una nuova e dlver-
sa cosclenza e visione politi
ca del nesso inscindibile tra 
fabbrica e societa, tra rappor
ti di produzione e structure 
della attuale societa. 

Decisiva resta quindi la pre
senza autonoma dell'iniziati
va del Partito In fabbrica, 
espressa, intanto, nella capa 
cita nostra di saper chiarire 
sino in fondo il nesso tra lot
te economiche e battaglie po
litiche. II valore della lotta sa 
lanale; il rapporto che inrer-
corre tra lotta per la ndu-
zlons d'orario e lo sviluppo 
dei livelli dl occupazione; li 
peso politico di un nuovo po
tere dl contrattazione che tn-
tervenga nel vari aspetti deJ 
rapporto di lavoro; 11 nodo 
tra pension! e riforma del si
stema previdenziale e assisten-
ziale e 1 centri di potere e 
dl accumulazione rappresen-
tatl oggi per i padroni da tut
ti gli istituti previdenziali, tl 
rapporto tra gli attuali pro
cessi produttivi e l'oblettivo 
dl conquistare nella fabbnea 
strumentl dl potere tall da 
dare alia classe operaia la 
possibility di intervenire per 
modificare la stessa organiz
zazione del lavoro e quindi 
tutta la condizione operdia, 
ecco tutta una serie dl terre-
nl per 1'iniziativa politica del 
partito proprio come forza 
coerentemente rivoluzionana, 
come mdispensabile strumen-
to di formazione di una este 
sa coscienza politica della clas
se operaia. 

Tall probleml vanno stret-
tamente collegatl ai teml ge
ne rail dl lotta per un diver-
so sviluppo economico, oer la 
difesa della Iiberta e della de 
mocrazia, contro ogni tipo di 
autontarismo, avendo perb 
chiaro che l'autoritansmo e 
la violenza nanno il loro pun
to di fondo nella fabbnea, 
nei rapporti dl produzione e 
di lavoro, e che e questo 11 
nodo che deve essere Jdolto. 
Si tratta in sostanza dl man-
tenere costantemente aperta 
una prospettiva politica, con 
uno sviluppo della lotta ca
pace di costruire nuovi rap 
port! di forza che siano la 
espressione di un concreto 
avanzamento del potere della 
classe operaia dentro e fuori 
della fabbrica. Cib assegna un 
compito p n m a n o alia organiz
zazione comunista dl fabbri
ca, e cioe quello di essere og
gi il perno per la costruzio-
ne di una nuova democraxia 
operaia, di essere in sostan
za la molla per lo sviluppo 
di tutte le forme di potere 
dal basso sia sul piano sin
dacaie che in prospettiva su 
quello politico. 

Pur considerando positivo 
II lavoro fatto nella nostra Fe-
derazione (aumento degli 
iscntti in fabbrica nel 19*8 
con 700 nuovi iscntti; 400 nuo
vi iscntti gia registrati nei 
pnmi due mesi di tesseramen-
to per il 1%9; contatto con 
nuove fabbriche; costruzione 
di nuovi gruppi dingenti di 
fabbnea formati in prevalen-
za di giovani operal ecc.) re-
stano perb aperti diversi pro
blem' che devono essere ai 
frontati. Sinora un elemenio 
ha quasi esclusivamente ca 
rattenzzato il lavoro del pam-
to in direzione delle faobn-
che, e cioe quello dell'azione 
estema verso 13 fabbrica, te-
sa a forzare il superamento 
delle difficolta e dei lim::i p re 
senti, al fine di determmare 
1'iniziativa s la cosiruz:one d: 
una piu forte organizzazione 
interna. Tale scelta, ciie in cer
ti momenti pub es«ere i?par-
sa come una forzatura, ac.n 
solo e stata giusta, ma va man-
tenuta e rafforzata. Va le t to 
perb che tutto cib non escu-
de ne sostituisce l compiti 
proprl deH'or^anizzazione u> 
terna, anzi deve rappresen*a-
re un modo concreto per co
struire veramente ali'interno 
della fabbrica una organiz
zazione di partito che sapp-.a 
essere espressione, nella ini
ziativa e nella forza organiz
zata, di tutto 11 nuovo cbe 
nella fabbrica e presente. cne 
abbla una propria capacita au
tonoma di lavoro e dl movi-
mento Gli stessi strumentl 
di propaganda, 1 giornali dl 
faborica. 1 bollettini di offl 
cina e dl reparto, la tstitu-
zionahzzazione degli attivi pro-
vinciall (menstli) di tutte le 

organizzazlonl di fabbrica pel 
dibattiti su teml e probleml 
speclficl, la riconferma della 
vahdita dei compiti dl una 
Commissione fabbriche a li 
vello provinclale non possono 
che essere parte integrante di 
questo lavoro. 

Athos Guasso 
delta Federazione 

di Torino 

La 
democrazia 
nel partito 
e fatta 
anche di 
conoscenza 

n Partito comunista cost!-
tulsce in Italia la massima 
organizzazione politica, capa
ce. con u gran numero e la 
intelligenza e l'impegno dei 
suoi iscrittl, dl frontegglare 
qualsiasi perlcolo dl involu-
zione autontana. grazie an 
che agli stretu leganu cne na 
tntessuto con la popolazione 
italiana durante la resistenza 
ed ha poi consolidato Juran-
te il successivo ventennio. SI 
pub quindi, con orgogUo, so-
stenere che i! nostro 6 effet-
tivamente il partito della de
mocrazia in Italia, sia per ia 
sua capacita difensiva, sia, e 
soprattutto, per le prospetti-
ve politiche che addita al 
paese. 

Detto questo occorre tutta
via rilevare alcune carenze 
che in questo breve interven
to verteranno esclusivamente 
sulla democrazia interna de* 
nostro partito. 

Innanzitutto occorre essere 
chian quando si fa ncorso a 
questo lermine « democrazia » 
sapere cosa esso debba signi-
ficare per i comunisti. De 
mocrazia e partecipazione, nei 
kmiti della propria collocazio-
ne ali'interno del partito, al
ia discussione, alia decisione 
e alia venfica pratica. Tutta
via, anche se questa parteci 
pazione pub rappresentare gia 
di per se un obiettivo per la 
nostra pratica politica, essa 
non e tale d'assicurare ancora 
una reale democrazia Occorre 
credere che il militante e cre-
sciuto, che sia in grado di ai
frontare visiuni cntiche e dei 
proprio partito e della costru
zione del socialismo negli Sta-
ti m cut 6 scomparsa ia pro-
pneta pnvata dei mezzi dl 
produzione, cbe debba essere 
messo in grado di comprende-
re le ragiom delle nostre scel
te strategiche e tattiche. 

Solo se U militante siene a 
possedere questi strumentl di 
conoscenza e quindi di inter-
vento ragionato e cosciente, si 
pub sperare che ia sua parte
cipazione a quel tre momenti 
delta politica, cm accennavo, 
sia effettivamente vissuia t 
non solo formalmente enun-
ciata Occorre cbe venga sem 
pre piu ridotta la forbice tra 
i politici. nvoluzionan di pio-
fessione, e queili mvece che 
della politica hanno una co
noscenza, per la loro oggettl-
va collocazione, solo settona-
le. Vogho dire che ii partito, 
in tutti l suoi organism! di
rigenti, deve produrre un se-
n o sforzo, per talum aspeiti 
ancbe audace, al fine di of-
fnre al nuhtante tutti gli stru
mentl atti a formarsi un opi-
mone fondata sui piu unpe-
gnaiivi temi poUtici. Deve cioe 
realizzarsi una diversa prau 
ca che non dia spazio ad'esi-
stenza di due o piu formu-
laziom pohtiche sullo s'-eaiO 
tema politico: una per -a ba
se t le altre per t dingenu 
via via di maggior liveilo. 

Solo cosl sara possibUe rag-
giungere l'obiettivo di Gram-
sci, « Facciamo del Partito co
munista un intellettuaie coi 
letuvo », umco in grado d. va 
lonzzare pienamente ia yerso-
nahta dei compagm, di i«nde-
re la loro az:one, ed eviden
temente quelta di tutto U par-
uto, molto piu eificace >ul p.a 
no interno ed in:ernaz:o:i*.e. 
E la conoscenza coiara dei te-
nu e delle posizioni poluicne 
e la mi^bore difesa contro ii 
formarsi di scb:eramen;i, di 
correnti, ed e la migUore. sc 
non unica, garanzia perche il 
centraiismo democratxo non 
venga umiliato m una prau-
ca ourocratica. 

Si vuole, e giustarr.ente, cne 
la societa civile cresca, cr.e 
la spoilticizzazione de.le n;as 
se d.venga un ricordo dei p*s-
sato, cne la culiura Hi e.ne 
e la (alsa cultura vengano an 
nollate. Ma allora non a.^iv> 
t*.amo soltanto il momento in 
cui saremo cniamati a gesu-
re m prima persona ii no
stro paese Siamo g:3 una for
za sufficientemente grande. 
che gode di grande prestigio 
neUe masse pv>p>v>.ar; MOST.a 
mo gia da ora di saper v:ve 
re fino in fondo una vita di 
versa, dove tutti son chiinia-
ti a dare, effettivamente e con 
coscienza, un contribute un 
portante al progresso -nonue 
e matenale deil'uomo. Altrl-
menti nschieremo, nel mo
mento in cui saremo impe-
gnati ad edificare il sociali
smo nel nostro paese, di m-
correre negli stessi, dolorosis-
simi erron dl paternalismo 
burocratico che ancor Djtgi la 
societa sovietica. per fare un 
esempio, non e stata tn grado 
dl superare. 

Salvatore Lener 
Scz. Tre%-i-Camr>o 

Marz.o - Roma 

Rai-Tv 

Controcanale 
KEPORTAGE ALL\ BRAVA 
I'erche Vemergenza in Upagna: 
su questo tema TV 7 ha operto 
il suo numew di ten sera, con 
un reportage lirmato da Mas
simo Ohm e Guarnaschelli, su 
riprete di Alberto Corbi. Pote-
va essere I'occasione per una 
tnformazione (ampta o rapida, 
come si prejeriua) sugh ultimi 
avvenimenti spai/noli. dalla 
(itiale tutlan'a scalurisse per ti 
telespettatore una dimenswne 
dei probletni che sono aU'ory 
vine del gravissimo provvedi-
mento fascista. E I'occasione 
era certamente olferta da al
meno una parte del materiale 
raccolto: alcuni membri di 
commissioni operaie. la moglie 
di un pngiomero politico, un 
sacenlote di un quartiere pa 
polare hanno infatti coraggio-
samente esposto le low idee 
(e alcuni anche i loro volti) al 
l'obiettivo della tv italiana pet 
tnformare gli italiani sulla con
dizione del proprio paese. Tut
tavia. con questo materiale in 
mono (necessariamente sintett 
co: non era pensabtle che gl\ 
ititert/'ufati si esponessero al ri 
sc'iio di conclusio/ii politiche e-
streme) gli autori del sert'i2t'o 
hanno immerso queste poctie 
preziose testimonianze in un 
insieme di luoghi comunt, la 
sciando cosi che ajfogassero in 
una mjorinazione conjusa e as-
solutamente parziale. L'idea 
stessa di aprire il serrizio sul 
cosidetto pretendente al trona 
di Spagna ha spostato tutto il 
serrjzio — brev'issimo. del re 
sto — su un binario errato: 
per uscire dal quale non e sta 
to sufficiente il breve cenna 
finale sui conflitti sirxlacali esi-
stenti in Spagna. La conclusio-
ne & che TV 7 e incorsa nel 
tipico equivoco dettato dalla 
Sretta e dallo scarso rigore do 
cumentario: finendo col ribadi-
re stereottpe imtruigini della 
dittatura fascista le quali. ser> 
pur cere, non aggiungono tut

tavia alcuna indicazione con 
creta sui fatti spagnolt e sui 
reali contenutl della difficile 
lotta in corso. 

• • • 
CO.VFUSIO.N'E IN FRAXCLA 
Inizialo con una efficace se 
quenza sulla Francia uffic'iale 
delle onorijicenze (gli stuccfu 
dei salont contrapposh al ri
cordo delle barricate di mag-
gio). i\ servizio di Ugo D'Ascia 
sulla legge di riforma Faure $ 
terminate puriroppo. con una 
conclusione fortemente equivo 
ca. S'e tentato. e vero. dt for-
niie attraverso questo servizio 
di TV 7 una tnformazione og-
gettiva della situazione alia vi-
Oilia della prova che attende 
gli studenti francesi (accettare 
o tneno la legge: integrarsi o 
continueue la lotta): ma que
sta oggettivitd e stata distri-
buita in modo da giungere ad 
una conclusione preordinata: 
quella di lasciare ai giorn't di 
maggio la qualifica di «sogno 
romantico » (qualifica accentua
ta dal « romantic'ismo» delle 
immagini conclusive). Certo: un 
seruizio firmato pud anche *s-
sere un servizio di tendenza. 
Tuttavia. in questo caso. oc
corre che il taglio sia chiaro 
fin dall'inlzio o che la conclu
sione venga imposta alio spet-
tatore da un sufficiente numero 
di prove e di testimonianze. 
D'Ascia invece. dopo uno buona 
d'Stribuz'tone della parte infor-
mativa sulla legge e sul suo 
a'ifore. ha praticamenie tiraio 
via alia meglio sui reali e piu 
concreti motivi di dissenso al
ia legge. 11 risultato finale — 
pur nella necessitd dt una con
clusione interrogativa — ha fi
nite con I'essere accomodante: 
'also, dunque. E per la secoida 
volta. TV 7 ha mancato ieri se
ra Cocca-Mcne dj una iniorma-
donc nuova e concretamente 
problematica. 

vice 

Programmi 

Tele visione 1* 
12.30 SAPfcRE 

Per la serie « Profill dl protagonfstl » r lene rep!lc«U» tl 
servizio dl Sllorl e Summa su Roosevelt 

13.00 OGC5I LE COMICHE 
Sono In profiramrua nna comlra dl Laurel e Hardy e tre 
brevl comlchc dl Mose e Gruel 

13.30 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIOItNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

Clno Tortorella presents lo spettacolo dl Indovlnelll « ChU-
sa chl lo sa ? 

18.13 ANTOLOGIA Ol ALMANACCO 1968 
SI replica II servizio dedicato a don Domenleo Mercanre 
che nel 1945. a Cere, (a prrso come ostagglo e condannato 
a morte dal nazistl con I qnall si era rccato a parlamen-
tare per evltare una strage nel paese. 

19.10 SETTE GlORNl AL PARLAMENTO 
19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,50 TELEGIORNALE SPORT, Cronache del lavoro 
2040 TELEGIORNALE 
il .00 FESTIVAL Dl SANREMO 

SI conclude con questa trasmlssione In col legamento Euro-
vislone 11 clclo dl « dlrette * dedicato alia sacra canora 
sanremese . La trasmlssione occupera l'lntiera serata. Il 
TELEGIORNALE verra trastnrsso ne l l ln terva l lo del le 23 
circa. 

Televisione 2 
14,00 SPOUT INVEKNAL1 

In col legamento Eurovlslone, da Saint Anton lo Austria 
il telecronlsta Giuseppe Albertlnl segue le gare dl slalom 
femmini le e dl discesa mascblle . 

18J0 SAPERE 
Corso dl tedesco 

J1.00 TELEGIORNALE 
21.15 INCONTRI 19S9 

La serie curata da Gastone Favero met ie In onda un ser
viz io di Alfredo Dl Laura sul coreografo e ballerlno Aurello 
M. Milloss. Mlllnss. dl orlglne angherese . fece le sue prime 
esperienze di attore e direttore d'orchestra In Jugoslavia 
e in Romania argi l anni ventl Glunto nel "36 al San Carlo 
dl Napoli , e rimasto nel nostro Paese ove ha prrso la 
ci t tadinanza nel I960. 

22.15 DOSSIER MATA I1ARI 
Teleromanzo di Bruno Dl Geronlmo e Mario Land I. Inter
pret!: Cosetta Greco e Gabriele Ferzetl l . Contlnuano le 
repl iche del lo scenegglato dedicato a una delle piu ramose 
sple drll'altra guerra: quel la dl stasera e 1'ultlma punt at a 
e comprende II processo. la condanna a morte e 1'eseeu-
zione del la protagonista. 

Radio 
NAZIONALE IMS 

11.15 
GIORNALE RADIO: ore *: 13: 12.20 

15; 20; 23 13.00 
6JJ Corso dl lingua tedrsca 13.3J 
7.10 Mnsica s top 
8.30 Le canznni del matt lno 14.00 
9.06 NovitA Itallane della m u - 14.45 

«ica Irggrra 15.03 
9.30 Ciak 15.15 

10 o j La Radio per le Scunle IG.00 
10.15 I.r ore drlla mu^ira 16.35 
IIJO Soprano EIrna Sulintis 17.00 
12.05 Cnntrappunto 17.10 
13.15 Pontr Radio 17.40 
H.00 Trasmis<>lnnl regional! 18.35 
11.40 Zlhaldone ItalUno 19 00 
13 15 Srhfrai mnslrate 19.50 
18.00 Prngramma per I raraz/t 20.01 
IA.10 lncnntri con la sclenza 
16.40 t n crrto riimo— 20.35 
17.10 Mimiche dl Francois Con-

prrin 20^0 
18.04 Gran varlrtA 21.00 
19.25 Sol nostri mrrcatl 
19.30 Luna-park 
20 15 No. guarda la Inna e 

qurll 'altra 

II palato Immaglnarl* 
Per noi adult I 
Trasmissionl rrglonail 
Cantanti a l l ' lnfemo 
lo . Caterlna. con Caterl-
na Casrlll 
Jukr-box 
Angolo mss l ca le 
II ponadisch l 
Direttore K. Munchlnfer 
Rapsodia 
Serio ma non troppo 
Bollett lno per I naTigantl 
f i rnntro Roma-Londra 
tlandirra gialla 
Aperit lvo In mnsica 
II mot ivo nel motivo 
Punto e vlrgola 
• Vittnrta >. Romanzo dl 
J. Conrad 
Grandi successl Italiani 
per orchestra 
Italia che lavora 
Serata finale del XIX f t -
stlval dl Sacremo 

TERZO 

21.05 I. arte di Victor De Sa-
haia 

22.20 Viacclo muslrale In Ita
lia: Flrrnze 

sEcosno 
G I O R W L E RADIO: ore 7.30; 

8.30; 9 30: 10 30; 11.30; 
12.15: 13.30; U J 0 ; 15.30; 
16 30; 17,30; 18,30; I9J0; 
22; 24 

6,00 Prima dl comlnclare 
7.43 Rlliardino a tempo dl 

m i x l e a 
8.40 Signort I'orchestra 
9.40 Interladlo 

10 04 Rnote e motorl 
10,40 Batto quattro 

VI SEGNALIAMO: . N o r m a 
ore 14) Gil amantl drl la llrlca 

9 30 
10 00 
11.15 
12.10 
12,20 
12 55 
13,25 

14,00 

17.00 
17.20 
17.45 
18.00 
18,30 
18.15 
19.15 
20.45 

» dl 

A. Dvorak 
Concerto dl apertnra 
Musiche dl balletto 
L'nlverslta Internazlonale 
Piccolo mondo mnslcale 
Intermezzo 
Recital del planlsta Dlnu 
Lipattl 
• Norma • Mnsica dl V. 
Bellini. Dlr. R Bonrnge 
Le opinionl degU altrl 
Corso dl l ingua tedrsca 
P. I l lndemlth 
Notlzie del Terzo 
Mnsica leggera 
La grande platea 
Concerto dl ora l ser» 
Concerto s lnfonico diret
to da G. Pretre 

Vlncenzo Bellini (Terzo 
possono segulre la trasmlssione 

drlla famosa opera belllnlana esegulta dalla London Slmphomy 
orchestra dlrrt ta da Richard Bon>ngr Cantano. u * gU altrl. 
Joan Sutherland, Marj l ln H o m e c Joseph Ward. 

• 


