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(Dalla quarta pagina) 

peramcnto delle conseguenze 
della sconfitta degli anni '50 
alia FIAT ha a\ uto come pun-
to di partenza J'analisi della 
condizione operaia nei suoi 
aspetti piu inimediati e un 
lungo e difficile processo di 
elaborazione insieme ai lavo-
ratori di nuove rivendicazio-
ni. di nuove forme di lotta 
corrispondenti alle novita del
la strutllira dei process! di 
produzione e delJa qualita 
stessa della classe operaia. 

E' un grande merito del 
nottro partito avere fatto ogni 
sforzo pei- fare avanzare un 
nuovo processo unitario e di 
averne indicato ai lavoratori 
il valore non solo sindacale 
ma anche politico. Vediamo 
inoltre avanzare un movimen
to di lotta che nella ricerca 
dei mezzi piu efficaci per com-
battere lo sfruttamento avan-
za problemi nuovi di democra-
zia, di i partecipazione diretta. 
Un nesso sempre piu stretto 
tra lotte per conquiste imme
diate e obietlivi di trasforma-
zione strutturale e politica — 
ha proseguito Pecchioli — si 
sta manifestando del resto 
non soltanto in fabbrica ma 
in molti settori della societa. 
E tutto cio dimostra una cri-
si sociale e politica che an
che quando si configura in 
problemi settoriali tende a 
porre in discussione un equi-
librio piu generale. D'altra 
parte le stesse esperienze di-
mostrano che la crescente im-
portanza delle nuove forme 
di democrazia e di partecipa
zione dal basso non possono 
essere viste in cont»*apposi-
zione con le istituzioni rap-
presentative; al contrario, 
dalle lotte di oggi pud veni
re una spinta positiva per una 
valorizzazione reale degli isti-
tuti democratici. per il supe-
ramento di quei limiti gravi 
che sono propri dell'autorita-
rismo delle forze dominanti. 

Dalle lotte sociali viene in 
sostanza una spinta impetuo-
sa alia costruzione di una al-
ternativa fondata su nuo\i 
rapporti unitari tra le forze 
politiche. Proprio in questa 
fase. nuova per quantita e 
qualita. delle iotte delle mas
se. compiremmo un errore di 
sottovalutazione della spinta 
che viene dal paese se rifiu-
tassimo la ricerca del con-
fronto e dell'intesa anche 
con quelle forze politiche in
terne alia maggioranza che 
gia oggi esprimono una po-
tenzialita a combattere per 
una alternativa al centro si
nistra. 

Per quali ragioni di fondo 
la situazione italiana e giun-
ta a sviluppi di tale portata? 
Non vi e dubbio — ha rispo-
sto Pecchioli — che all'origi-
ne vi sono le contraddizioni 
di una societa di capitalismo 
maturo che fanno esplodere 
nuovi. laceranti contraddizio
ni. Ma e altrettanto vero che 
di per se le contraddizioni del 
capitalismo non creano tutte 
le condizioni per operare tra-
sformazioni profonde. 

II crescere di lotte che con-
solidino il movimento attra
verso conquiste progressive 
destinate a incidere sul qua-
dro dei rapporti politici. e pos-
sibile solo se in quelle con
traddizioni agisce un partito 
che sa portare avanti una li-
nea generale di lotte demo-
cratiche dall'interno dei pro-
cessi reali per obiettivi in-
termedi sulla via del socia-
lismo. 

Abbiamo rifiutato e rifiutia-
mo la falsa alternativa tra la 
ricerca artificiosa e sempli-
cistica di una resa generale 
dei conti e l'attesa rassegna-
ta di un momento buono che 
ridurrebbe il partito a una 
sterile organizzazione di pro
paganda. Vogliamo invece per-
correre la strada delJa pre-
senza attiva del partito e 
delle masse nella societa e 
nelle sue contraddizioni. nel 
confronto con le altre forze 
politiche. 

Dobbiamo anche riconosce-
re apertamente che la dove 
in questi anni abbiamo subi-
to dei contraccolpi — come 
nel '55 alia FIAT — o dove 
ancora stentiamo ad avanzare 
cio accade perehe sono rima-
ste nelle nostre file doppiezze 
di orientamento e forme di 
buroeratismo che fanno da 
ostacolo a un nostro eollega-
mento profondo con i lavora-
tori. 

In definitiva. dall'ampiezza 
e dai contenuti delle lotte che 
pongono con tanta forza pro
blemi di rinnovamento domo-
cratico c strutturale. assume 
una crescente capacita di con-
quista sia la via di avanzata 
al sociahsmo che proponia-
mo al paese. sia il tipo di so
cieta sociahsta che vogliamo 
costnrire: una societa plurali-
stica, ricca di articolazioni 
ekrnocrdtielK.', capdce rii esai-
tare veramente la liberta de
gli uomini. 

I processi in atto nel pae
se confermano ed esaltano i 
caratteri propri del partito 
di tipo nuovo che abbiamo 
costruito in questo oV>poguer-
ra. Dobbiamo pero nuscire a 
superare dappertutto vecchie 
concezioni che ancora porta-
no a considerare le organiz-
zazioni del partito come pre-
valentemente destinate da un 
lato a funzioni di propagan
da generale e dall'altro alia 
amministrazione di se stes«e. 
Abbiamo bisogno di un par
tito di massa che der.tro ai 
luoghi di lavoro. nci quartie-
ri e nei centri perifenci sap-
pia sempre di piu esser cen
tro promotore della parteci
pazione e dell'a7ione popolare. 
Questa e la caratteristica che 
prima ancora di tutte le al

tre esalta la natura democra-
tica del nostro partito e lo 
fa di verso dagli altri. 

E siamo diversi dagli altri 
anche perehe intendiamo svi-
luppare la democrazia inter
na del partito per corrispon-
dere pienamente agli svilup-
pi nuovi della situazione, e 
per consolidare quella unita 
di diverse esperienze, contri-
buti e generazioni che garan-
tisce il carattere di lotta del 
partito. Per questa strada — 
ha concluso Pecchioli — la-
vorando per una stretta coe-
renza fra strategia e orga
nizzazione, fra democrazia e 
unita. fra elaborazione e azio-
ne, siamo riusciti in tutti que
sti anni ad andare avanti. E 
per questa strada andremo 
avanti ancora. 

B01UHI 
segretario della Fe-
derazione di Milano 

Sono pienamente d'accordo 
con il rapporto del compagno 
Longo — ha detto il compa
gno Bollini. segretario della 
Federazione di Milano — per
ehe ha saputo dare risposte 
chiare e precise ai problemi 
di fondo che stanno di fronte 
a noi. Piena e la mia ade-
sione alle posizioni assunte in 
relazione ai fatti cecoslovac-
chi, per il ribadito dissenso e 
per la riconfermata autonoma 
funzione nostra aU'interno del 
campo socialista. E ' una po-
sizione che io ritengo coerentc 
con la nostra linea politica e 
con la nostra strategia inter-
nazionale. Questa linea. in 
concreto, significa il rifiuto di 
ogni strategia di attesa che 
affidi ad altri le sorti della 
nostra rivoluzione. In questo 
modo noi potremo assicurare 
la piu ampia e consape\t>Ie 
unita di tutto il partito. unita 
che il partito ritrova nolla 
lucida analisi e nelle indica-
zioni del compagno Longo. E' 
su questo punto che vorrei sof-
fermarmi. 

E' stato detto che l'esauri-
mento della politica di centro-
sinistra ha reso precario e in-
stabile l'equilibrio del gover-
no e ha fatto emergere la re-
sponsabilita del nostro partito. 
Si discute molto dei possibili 
sviluppi della crisi che ha in-
vestito la nostra societa. Non 
bisogna pero dimenticare le 
origini e la dinamica della 
crisi. Intanto. stando ai fau-
tori dolla politica di centro-
sinistra. la crisi avrebbe do-
vuto essere in casa nostra. 
Ma cosi non e stato. Io credo 
che il fallimento del centro-
sinistra venga da una non 
equivoca risposta data dal 
paese, in primo luogo dalla 
classe operaia. Vero e che in 
questi anni lo sviluppo econo-
mico e andato avanti come 
hanno voluto i monopoli. ma 
e anche vero che la difesa 
delle condizioni di vita dei 
lavoratori c"e stata. precisa e 
vigorosa. I lavoratori hanno 
contrastato l'attacco portato ai 
livelli di occupazione, ai ritmi 
di lavoro, alia riduzione degli 
organici. al taglio dei tempi. 
Nel 1968. solo a Milano. si 
sono avute 23 milioni di ore 
di sciopero. 

Le lotte non soltanto si sono 
estese a tutti i settori. ma 
hanno acquistato contenuti 
nuovi. II disegno di integra-
zione della cla.sse operaia c 
stato frustrato: difficolta sono 
state create al blocco di po-
tere. riducendone le possibili-
ta di manovra. Si sono regi-
strate forme nuove di demo
crazia diretta che stimolano 
ed csaltano l'iniziativa della 
classe operaia. A Milano il di-
ritto di assemblea e stato gia 
conquistato all'Alfa Romeo e 
alia S\TAM. Un clima. per 
molti aspetti nuovo. si e crea-
to e spinge verso un p:u coe
rentc attacco alle strutture 
economiche e sociali. Cio che 
o22i si tome e che Li crisi 
matun e trovi un suo sbocco 
politico. I-i classe operaia mi-
lanese. indicando con la forza 
deU'esempio una linoa di com-
battdmentn unitario. ha riaf-
fermato concretamente il suo 
ruo!o egemooe. Se o£2i il no
stro paese pud porsi problemi 
di una svolta po!:tica. do lo 
si deve anche alia presenza 
del nostro partito e alia sua 
strategia di lotta per il socia-
ll=anor n compltn priricipak. 
riflottendo sui momenti di ri-
tardo che pure si sono regi-
strati nella nostra ar.one. c 
ora di garantire la crescita 
del fronte di lotta. nel rispet-
to preno deirautooornia dei va-
ri movimonti. 

II prob'ema. di fronje all'ir-
rompore sulla soena di nuo\e 
forze. e come preparare no! 
P-iev; le forze politiche e so
ciali necessarie alia lotta. e 
come assicuraro a queste for
ze ia neces^ana tensione Klea-
le e politica. rioordando che 
una st.rate£ia delle nforme =;i 
rivela puramente illusona s*.-
non e saldamente omnessa al
io aspirazioni delle crandi mas
se. se non e saldamente ancn-
rata alio organizzazioni politi
che della classe operaia. se 
non raccoalie la aspirazione 
profonda dei lavoratori di con-
tare di piu e di dea'dere di-
rettamente dd!e sorti loro e 
del paese. Per queste ragioni 
la strategia delle riforme non 
e concep;b:Ie se non insieme 
a un processo di unita dei 
sindacati. di unita delle forze 
di sinistra, di nuovi rapporti 
con il partito comunista. Per 
questo le forze moderate m-
sistono sulla discximinaziorte 
anticomunista. Ma proprio per 
questo noi dobbiamo awert i -
re tutta la importanza di urv̂ > 
risposta unitaria, present* oVl 

resto nella nostra linea e nel
la nostra azione politica. E' 
procedendo in questa direzio-
ne che noi potrcmo spingere 
avanti il movimento. per pre-
parare una alternativa demo-
cratica e di sinistra, per far 
niaturare una svolta nella po
litica del paese. 

SCHEDA 
della Direzione 

Pur condividendo completa-
mente Ja relazione di Longo 
intervengo tuttavia perehe 
sollecitato da quegli spunti 
presenti nella relazione e da 
altri emersi nel dibattito pre-
congressuale che esprimono il 
bisogno di esaminare con 
grande franchezza critica e 
autocritica il nostro lavoro, 
cioe l'azione del partito e del 
movimento di massa nella di
rezione delle lotte, e anche 
per verificare i limiti di que
ste lotte dei lavoratori che 
pure in questo periodo si sono 
cosi fortemente dispiegate con 
una dimensione che non ha 
precedenti negli anni trascor-
si. Le lotte in corso contro 
le zone salariali, per il mi-
glioramento delle pensioni e 
la riforma del sistema pen-
sionistico, per un piu ampio 
potere contrattuale e il dirit-
to di assemblea nelle azien-
de, per l'occupazione e lo svi
luppo economico e per altre 
rivendicazioni. vedono impe-
gnati milioni di lavoratori at-
traverso un largo schieramen-
to unitario. Sotto la spinta di 
queste battaglie l'avversario 
e stretto alle corde. 

E' suiriciente constatare il 
travaglio a cui e sottoposto 
il governo sulla questione del
le pensioni. Si vedano le con
traddizioni sempre piu stri-
donti che si manifestano nel-
lo schieramento padronale 
sotto l'incalzare della batta-
glia contro le zone salariali. 
Per lo sviluppo di queste 
grandi azioni sappiamo tutti 
che dovremo darci sotto nel
le prossime settimane perehe 
siamo consapevoli della posta 
in gioco e del fatto che sono 
maturate le condizioni per 
sciogliere alcuni nodi a fa-
vore dei lavoratori. 

Quando affermo che lo sap
piamo tutti non mi riferisco 
solo ai compagni impegnati 
nel sindacato ma comprendo 
centinaia di migliaia di comu-
nisti e il partito nel suo in
sieme, perehe nei confronti di 
queste lotte i comunisti non 
sono stati a guardare. ma 
pur nel rispetto dell'autono-
mia sindacale, grande e il 
contributo fornito nel soste-
nere queste lotte. 

E* una constatazione ovvia 
indubbiamente questa. ma 
non troppo se si considerano 
alcune posizioni emerse nel 
dibattito precongressuale. che 
paiono preoccuparsi di asse-
gnare al partito compiti di 
promozione diretta delle lot
te di massa sulla base di una 
evidente sottovalutazione di 
un fatto che tutto il mondo 
conosce. e cioe che lo stato 
di profonda tensione sociale 
che esiste nel paese e do-
vuto certamente, in una mi-
sura non trascurabile. alia 
presenza di un partito come 
il nostro impegnato a lavora-
re con tutte le sue forze a 
suscitare e a sostenere gran
di lotte sociali e politiche del
le masse lavoratrici. 

Esistono certamente proble
mi nuovi, in parte non risol-
ti, che sollecitano una piu in-
cisiva capacita di iniziativa 
del partito nelle fabbriche. 
Quando pero la ricerca di 
una azione piu efficace del 
partito fra gli operai la si 
conduce nella direzione di 
una caratterizzazione partiti-
ca delle lotte operaie fino a 
proporre. come qualche com
pagno ha sostenuto nel dibat
tito precongressuale. che il 
partito deve predisporsi a 
promuovere direttamente an
che azioni di sciopero cio che 
emerge allora e uno smarri-
mento di cio che deve essere 
il ruolo del partito verso le 
lotte di massa. Tutta l'azione 
dei comunisti verso le lotte 
operaie e popolari e sempre 
stata guidata da un orienta
mento tendente a promuovere 
autonome azioni di massa ca-
paci di costruirsi programmi 
di azione propri ed unitari. 
e non vedo 1'utilita di un ab-
bandono di questo orienta
mento che avrebbe certamen
te l'inevitabile conseguen^a 
di ck-terminare un arretra-
mento del processo unitario 
tra la classe lavoratrice. 

Siamo in presenza di Iotte 
unitarie nel paese che hanno 
un profondo significato politi
co che il nostro partito deve 
sapere coghere pienamente 
perehe e aperto il problema 
di assicurare a qutste Iotte 
dvanzati e tempc-stivi sboc-
chi politici eapao di «postare 
gli attuali rapporti di forza e 
politici. Ma qut.=ta e^igenza 
potra essere soddi5fatta se si 
pir te da una valutazione cor-
rctta del carattere reale dei 
movimc-nti in atto. 

In aperto contra sto con 
questa esigenza nsultano. a 
mio giudi7io, quelle posizio
ni che tendono a valutare lo 
attuale sviluppo delle lotte di 
massa come espressione di 
spinte spontanee e obiettiva-
mente polcmiche con le or-
ganizzazioni che il movimen
to operaio si e dato. Posi
zioni di questo genere, a mio 
giudizio. non soltanto espri
mono una evidente deforma-
zione dello stato dei movi-
menti e del loro carattere ma 
poi arrivano a conclusioni 
confuse, velleitarie nel defi-
nire gli sbocchi, nel fissare le 

prospettive e gli obiettivi di 
questi stessi movimenti e di 
tutta l'azione delle masse. 

Non forniscono un aiuto al
ia crescita del movimento 
neppure quelle tesi che qual
che compagno sostiene, le 
quali vengono costruito attra-
verso forzature e artificiose 
dilatazioni sul carattere delle 
lotte in atto e del quadro so
ciale e politico da cui tali 
lotte prenderebbero le mos-
se- Attravcrso queste \«du-
tazioni si arriva a ritenere 
possibili scontn ravvicinati 
e risolutivi con i gruppi mo-
nopolistici e matura la crea-
zirne di non bone detiniti 
«blocchi di potere alternati-
vi con il sistema >. Queste va-
lutazioni dilatate e astratte 
delle possibilita di portare 
verso stadi piu avanzati lo 
scontro sociale c iwlitico ven
gono in qualche caso soste-
nute da compagni che soltan
to pochi anni fa agitavano lo 
spauracchio. anche esso frut-
to di forzature nella valuta
zione delle cose, di una clas
se lavoratrice iucalzata. mi-
nacciata da vicino, di una sua 
integrazione nel disegno neo-
capitalistico. 

Comunque resta il fatto che 
queste forzature sui dati rea
li delle attuali condizioni in 
cui si svolgono gli scontri so
ciali e politici in Italia e nei 
paesi di capitalismo «matu
ro » non soltanto espongono la 
classe lavoratrice a una di-
spersione di energie, a fughe 
in avanti, ma rischiano di 
non cogliere le nuove possi
bilita di avanzata che la cre
scita dei nuovi movimenti in 
atto ha creato e rischiano di 
non utilizzare pienamente le 
contraddizioni crescent i che 
si presentano oggi nella po
litica delle forze conserva-
trici. 

Cio che va colto a mio giu
dizio dalle esperienze delle 
lotte di questo periodo e che 
esse vanno sollecitando solu-
zioni che gia investono strut
ture basilari della societa ca-
pitalistica. Kivendicazioni che 
per periodi non brevi hanno 
avuto un posto prevalcnte-
mente nelle moziom congres-
suali o nei programmi eletto-
rali, oggi sono poste concre
tamente dalle lotte in corso. 
Da qui bisogna partire se si 
vuole definire prospettive e 
sbocchi realizzabili per que
ste lotte. Sbocchi politici piu 
avanzati debbono essere ri-
cercati sul terreno delle rifor
me di struttura. Occorre pe-
rd realizzare un collegamento 
vivo, un confronto piu diret-
to tra Ia scelta degli obiettivi 
di riforma e cio che il mo
vimento delle masse esprime 
con la consapevolezza che 
troppi obiettivi continuano ad 
essere calati dall'alto o in-
quadrati in piattaforme ge-
neriche o prevalentemente 
propagandistiche. 

Occorre uscire da certi sche-
mi e imparare la lezione dei 
fatti. attraverso la quale sco-
pri talvolta che si possono ot-
tenere movimenti di grande ri-
lievo anche se basati su piat
taforme limitate ma che in 
quel momento incontrano il 
eonsenso dei lavoratori. Oc
corre in sostanza fare i con
ti con le nuove esigenze di 
partecipazione dei lavoratori 
nella direzione delle Iotte. E' 
questo uno dei temi piu scot-
tanti che stanno di fronte in 
questa fase a tutto il movi
mento operaio. Ma condizione 
per trovare nuove soluzioni 
ai problemi della partecipa
zione. insieme all'instaurazio-
ne di rapporti piu stretti tra 
il movimento organizzato e le 
masse lavoratrici e quello di 
fare giustizia di tutta una se-
rie di forzature che anche su 
questi temi della partecipa
zione sono venute emergendo. 

Si pongono le nuove esigen
ze di partecipazione ma poi 
vengono inquadrate o diven-
tano il pretosto per sostenere 
una sorta di nuova strategia 
delle riforme che ricerca i 
suoi moventi di fondo nella 
fabbrica. Certo la fabbrica. 
la grande azitnda in primo 
luogo e un puito fondamenta-
le dollo scontro fra lavorato
ri e gruppi capitalistic!. Su-
perando ritardi e carenze an
che gravi e possibile portare 
a nuove dimensioni. a livelli 
piii avanzati la lotta rivendi-
cativa della classe operaia 
delle grandi aziende. Sia Io 
scontro di ciasse in fabbrica 
non pu6 diventare la matrice 
di tutto e, nelle condizioni 
italiane. rroppure i! punto as-
solutamente detcrminante. 

Del resto 1'ondata delle Iot
te in corso che tutti ricono-
sciamo avere un grande <=i-
gnificato politico vive su un 
insieme di azioni che in par
te hanno il loro contro nelle 
fabbriche. ma altre hanno 
trovato il loro movonte in una 
condizione dolle mas?e lavo
ratrici e popolari a liv^IIr* 
della societa e coi.nvolgono 
strati sociali diversi che di-
ventano in questo caso pro-
tagonisti nella battaglia per 
le riforme di struttura. 

Impostazioni unilaterali r-
mergono anche nei confronti 
della politica unitaria. Sul 
terreno dei processi unitari si 
stanno manifestando nuove in-
teressanti esperienze di base 
che talvolta si presentano 
obic-ttivamente con una cari-
ca critica verso una pratica 
di azione unitaria paternali-
stica. superata. Ma nello 
stesso tempo il processo uni
tario registra nuovi sviluppi 
anche ai vertici delle organiz-
zazioni. Per esempio sul pia
no sindacale nolle grandi ca-
tegorie e tra le Confederazio-
ni si registra un nuovo clima 
nei rapporti e questa situa
zione ha suscitato fermenti 
interessanti, positivi, nella i 

CISL e nella UTL. Ci si trova 
in sostanza in presenza di un 
processo unitario che si espri
me in un intreccio di inizia-
tive di base e di vert ice. Le 
forzature intervengono nei 
confronti della politica unita
ria attraverso una specie di 
contrapposizione per cui la 
politica unitaria e valida se 
sgorga dal basso mentre ver
so le iniziative, e i rapporti 
unitari che vengono inbtaura-
ti a livelli piu alii o ai ver
tici delle organizzazioni vie
ne avanzato un sistomatico 
sospetto, se non il rifiuto. 

Sono convinto che 6 entrato 
in crisi un tipo di pratica 
unitaria affidata a mediazio-
ni ambigue o diplomatiehe 
ma cio ripeto_ non puo met-
tere in ombra il fatto che le 
prospettive del processo uni
tario sul piano sindacale ver
so 1'obiettivo di una nuova 
unite sindacale organica e 
sul piano politico verso 1'uni-
ta delle sinistre, sono affidate 
ad un intreccio di iniziative 
di base e su fino ai livelli 
piu elevati. H compagno Sche-
da ha concluso if suo inter-
vento con alcune considerazio-
ni sui comitati unitari e sul 
ruolo delle assemblee. 

LATANZA 
operaio dell'ltalsider 
di Taranlo 

D progetto di Tesi, elabora-
to dal CC del nostro partito, 
rispecchia obiettivamonte la 
realta politica del nostro pae
se con particolare riferimen-
to alle insostenibili condizio
ni di vita e di lavoro delle 
masse lavoratrici. Questo il 
giudizio espresso dal compa
gno Cosimo Latanza, operaio 
dell'ltalsider di Taranto. il 
quale nel suo intervento ha 
svolto una lucida analisi del
le realta sociale ed economi-
ea in provincia di Taranto, 
dentro e fuori la fabbrica. 

L'automazione tecnologica 
dei processi produttivi ha 
mutato radicalmente la strut
tura del lavoro e sottrae al 
lavoratore qualsiasi possibi
lita di stabilire il proprio 
ritmo di lavoro. AU'Italsider, 
ad esempio, il programma di 
lavoro nel reparto laminatoi 
a caldo e fissato dall'ufficio 
programmazione che stabili-
sce la produzione del primo 
laminatore (con salario piu 
alto) imponendo a tutti gli 
altri reparti gli stessi ritmi 
di lavoro. E ' questa una for
ma di autoritarismo produt-
tivo che tende a trasformare 
alcuni lavoratori in strumen-
ti della direzione per lo sfrut
tamento piu intensivo di tut
ti gli altri operai. 

Le condizioni ambientali, i 
ritmi sempre piu vorticosi, 
l'aumento della fatica psico-
fisica e muscolare, lasciano 
il segno nella salute dei la
voratori di questo grande 
complesso siderurgico italia-
no; se si aggiunge il man-
cato rispetto dell'orario di la
voro (in alcuni reparti si toc-
cano le 12 ore al giorno) si 
ha un quadro complete della 
fabbrica. < nuova » e «mo-
derna >. sempre piu nemica 
dei lavoratori. 

Ma lo sfruttamento inten
sivo — ha proseguito Latan
za — il lavoratore di Taran
to lo continua a subire anche 
al di la dei cancelli della fab
brica. Bassi salari contrappo-
sti all'alto costo della vita e 
la carenza dei servizi fonda-
mentali (casa, scuola, traspor-
ti e c c ) , determinano un bas
so potere d'acquisto. Trenta-
mila sono i disoccupati nella 
provincia di Taranto mentre 
sono in continuo aumento 
1'osodo dalle campagne e la 
omigra7iono verso 1'estero e 
il nord Italia. 

In questo contesto va esa-
minata criticamente la poli
tica dolle Partecipazioni sta-
tah per giungcre ad una sua 
radicale trasformazione ca-
paco di sviluppare una rete 
di Industrie che promuovano 
un divorso rapporto tra citta 
e campagna. che elimini la 
politica dei salari diversi fra 
citta e citta, fra Nord e Sud. 
Por queste ragioni e necos-
sario imporre un nuovo ruolo 
alle Partecipazioni statali. 
sottoponondole a un reale con-
trollo domocratico a tutti i 
livelli con la partecipazione 
diretta dei lavoratori e delle 
lorw organizzazioni nella fab
brica. 

Latanza ha citato a questo 
proposito l'azione intrapresa 
nolla provincia di Taranto dal 
PCIPSI-PSIUP e Movimento 
socialisti autonomi tendente a 
rivondicare una diversa fun 
zione dolle Partecipazioni sta-
tah". E" su questa larga base 
unitaria che Taranto. la Pu-
glia e il Movzogiorno si sono 
mossi anoho in occasione del
lo altre grandi Iotte per i sa
lari. l'occupazione, la rifor
ma providonziale. 

Raggiungore gli obiettivi 
che pongono le lotte significa 
determinare spostamenti rea
li di for?o. imporre scolte 
all 'aworsario di classe, pro-
vocare differenziazioni. far 
maturare contraddizioni nuo
vo, i^olare le forze politiche 
che sostongono 1'attuale svi
luppo. Iiborare nuove energie 
rendondole di=ponibili sul ter
reno della lotta per il socia-
lismo. 

Tutto cid eomporta — ha 
concluso Latanza — una in-
tonsificazione di tutta la no
stra iniziativa politica, par-
tendo dai fatti e dagli orien-

(Scgue a pagina 6) 

BOLOGNA — I rappresentanti di Hanoi consegnano alia Presidema un drappo rosso del CC del Partito del Lavoro della RDV 

BOLOGNA — La bandlera della XXVI Brigata Garibaldi consegnala ai rappresentanti di Hanoi da famhiari del selte fratelH Cervi 

Commozione per il messaggio di Alcide Cervi ai vietnamiti 

Consegno a voi forti compagni 

la bandiera della Resistenza 
La delegazione di Hanoi ha consegnato a sua volta alia presidenza del Congresso un drappo rosso 
offerto dal CC del Partito dei lavoratori vietnamiti - La storia di due popoli fusa in un abbraccio 
(Dalla prima pagina) 

contributo che a questa lotta 
avevnno dato prima di tutto 
i paesi socialisti. ma in 
grande misura anche i po
poli <li tutto i' mondo — era 
stato ripetutamente intorrotto 
da applausi intcrminabili, 
dallTnternazionale cantata in 
coro da tutti i pre-scnti. 

Nguyen Lam avova termi-
nato conscgnando alia presi
denza del congn'sso un 
drappo rosso ofTertn dal Co-
mitato Ccntnilo del Partito 
dei lavoratori vietnamiti e 
rccante la scritta: <Viva la 
solielarioUi o l'amicizia tra il 
Partito dei lavoratori del 
Vie-tnam e il Partito comu
nista italiano > c in eiuel mo 
mento la presidenza del con 
gresso annunciava che e-rnno 
in sala i familiari dei fra 
tolli Cervi che rocavano il 
saluto di papa Cervi al quale 
la tarda eta — ha ormai no-
vantasei anni — ed il rigido 
inverno c-miliano avevano im-
podito di venire di persona. 
Aecolta da una ealda mani-
festa7ione di affotto una ek-'-
le liglie di Antor.ore, Maria. 
e salita sul palco c-d ha k-tto 
la lottora inviata da papi 
Alcide: 

c Cari e indimonticabili com
pagni! 

* Non p « s o venire io al 12' 
congresso del no>tro partito. 
Vi saluto e vi abbraccio tutti. 

c Mi faro leggore VVnitd 
dai nipoti. Sono molto voc-
chio. adosso! 

«Ma a voi, forti e buoni j 
compagni del Vietnam par-
tigiano, glonoso e vittonoso, 
Vietnam contadino come la 
mia famiglia. consegno que
sta bandie-ra a nome dei com-
battenti antifascisti dolla mia 
provincia e vi abbraccio con 
affetto. 

c E' la bandiera di una 
grande brigata partigiana ita
liana. la 2f>" Garibaldi dolla 
montagna di Reggio Emilia. 

<Viva Ia repubblica demo 
cratica del Vietnam, viva Ho 
Ci Min. viva il Fronte Nazto-
nale di Liberazione e tutto 
il popolo del Vietnam. 

< Cacciate gli aggrossori im-
perialisti da casa vostra. 

< Viva la pace, venga il so-
cialismo. 

< Alride Cervi 
c Gattatico, 11 febbraio I960 >. 

Poi Maria ha consegnato la 
bandiera a Nguyen Lam che 

1'ha sollovata in aria e quindi 
ha abbracciato la donna, che 
gli ha appoggiato la testa su 
una spalla cominciando a 
piangere; piangeva anche 
Ines, piangevano i nipoti dei 
fratelli caduti. Per lunghi mi-
nuti nella sala centinaia di 
compagni, di dirigenti del par
tito, di vecchi combattonti. 
hanno mescolato il pianUt al 
canto elellTnttrnazionale. 

Ngujen Lam, nel suo di-
scorso, aveva aceonnato ai 
venticinque anni ininterrotti 
di guerra che il suo popolo 
ha dovuto vivere-: venticinque 
.mm di ;<>ffcren7e- e di san-
gue: c- venticinque anni fa 
1 s<-tU- fr.itelli Cervi venivann 
fucil.iti. K in que'st'abbraccio 
si suggt-llava una simbolica 
unita n<-lla lotta. 

Ma questa — doll'unita irie-a-
le nella lotta — e stata la co-
stante delta giomata: gia in 
mattinata la delegazione del 
Partito comunista romeno. 
guidata dal compagno Paul 
Niculescu-Mizil, aveva reso 
omaggio al Sacrario dei Ca
duti bologncsi per la liberta 
che si trova in piazza Nettuno 
andandovi a deporre una coro
na d'alloro; e nel pomeriggio 
il congresso aveva riservato le 
piii calorose aocoglienze al 
rapprosentante dei rivoluziona-
ri algorini e — ancora piu ap
passionato — ad Humberto 
Trasa. del Movimento popola
re di liberazione dell"Angola. 
un giovane negro robu^to e 
barhuto che ha pronunciato un 
nobilissimo discorso parbindo 

tono per riconquistare < la no
stra dignita umiliata. Ia nostra 
liberta porduta >; uomini che 
— ha detto — quando sentor.o 
arrlvare sulle zone liberate gli 
aeroi che porteranno la morte 
sanno che quegli aerei sono 
fabbricati in Italia, ma sanno 
ch? questi aerei non hanno 
nulla a che vederc con i senti-
monti del popolo italiano, cos! 
come quando si battono contro 
i soldati dell'armata portoghc-
se sanno che quella non e il 
popolo portoghese. 

Trasa ha ringraziato i comu
nisti ilaliani per 1'appoggio che 
danno alia lotta del suo popo
lo: «Siamo stati costretti a 
ricorrere alle armi perehe non 
avevamo altra possibilita; e i 
compagni vietnamiti ci hanno 
dimostrato che la lotta armata. 
appoggiata dalla solidarietA di 
tutti coloro che nel mondo a-
mano la liberta e la giustizia, 

e una lotta destinata a vince-
te ». 

Un applauso lunghissimo ha 
salutato questo ragazzo che tra 
pochi giorni tornera a prende-
re il suo posto in battaglia e 
che Longo ha lungamente ab
bracciato. 

Una calorosa manifestazione 
di solidarieta ai comunisti ceco-
slovacchi e stata tributata dal-
l'assembloa che ha sottolineato 
con prolungati applausi i nomi 
di Svoboda e Dubcek durante 
il discorso del compagno Er-
ban. 

Ma altri applausi hanno 
salutato i compagni coreani 
che parlavano della loro lot
ta contro T imperialismo a-
mericano (e in quel momento 
al congresso giungeva notizia 
di nuove esecuzioni e di nuove 
condanne a morte nella Corea 
del Sud e la presidenza chiede-
va che Topinione pubblica de-
mccratica e il governo italia
no prendessero tutte le inizia
tive necessarie per impedire i 
nuovi crimini) ed altri ancora 
hanno accolto il dono portato al 
congresso dai compagni sovie-
tici: un profUo di bronzo di 
Lenin. 

Sono stati questi. senza dub
bio, il momento piu commo-
vente — e non solo sul piano 
umano ~ tra quanti il Con
gresso ha vissuto fino ad og
gi. anche se questo d un con
gresso nel quale si riversano 
ogni giorno le voci di dram-
mi umani e sociali. che han
no un'altra dimensione — ov-
viamente —. un altro signi-
ficato. un altre valore. n,a 
che tuttavia offrono un qua
dro tormontato di lotte e di 
impegno. 

E' il quadro. ad esompio. 
che e stato tracciato dai la
voratori della Scotti e Brio-
schi di Novara, giunti a por
tare il saluto e il ringrazia-
mento dei 260 operai e tecni-
ci dello stabilimonto che per 
anni sono stati impegnati in 
una durissima lotta per la sal-
vezza della loro fabbrica che 
nei disegni dolla concentrazio-
ne IRICGE doveva essere sa-
crificata. Al termine di que
sti anni di lotta. quando or
mai ogni altra strada era 
stata esplorata inutilmente, 
dopo una riunione durata 
quattro ore, i dipendenti del
la Scotti e Brioschi decideva-
no a maggioranza roccupa-
zione dello stabilimento. 

Ma — ed 6 questo che i la
voratori dd la fabbrica nova-
rese tenevano a sottolineare 

— Ia lotta e una forza cata-
lizzatrice che finisce per coin-
volgere anche colore che in 
qualche modo. pur essendovi 
interessati, ritengono di po-
tersi mantenere estranei: co-
si, quando l'occupazione era 
in corso, anche i lavoratori 
che in un primo momento 
avevano dociso di non parte-
ciparvi hanno finito per unir-
si agli altri e condurre la 
lotta fino in fondo, prendendo 
parte all'asscmblea quotidia-
na nella quale di momento 
in momento si studiavano i 
modi e le forme dell'azione. 
La capacita di coagulare le 
forze — hanno rilevato i r a p 
presentanti della fabbrica — 
ha finito, necessariamente. 
per estendersi oltre il muro 
della Scotti e Brioschi: co
mitati unitari di appogsio so 
no sorti in 14 rioni. gli stu 
denti hanno eretto in una 
delle piazze centrali di No
vara una tenda alia quale in 
pochi giorni sono afTluite cen
tinaia di migliaia di lire per 
aiutare gli occupanti che 
hanno passato Natale e capo 
d'anno nella fabbrica. Ed in-
fine la lotta unitaria e giunta 
ad ottenere la salvezza dolla 
fabbrica: c un successo che 
non 6 solo nostro: e dovuto a 
tutti e pud servire a tutti i . 

II quadro di lotte, di cui i". 
congresso e — ncllo sviluppo 
stesso dei suoi lavori — l'c-
spressione. si amplia di gior
no in giorno: « Operai zucchc-
rieri di Casalmaggtcre occu
panti municipio protosta con
tro Eridania chiedono formo 
»rr.pCtCriO Cv.'itro Kioiiopo'.io >; i 
treconto minorati doll'Aristfl 
di Padova comunicano anche 
essi di aver occupato I'istitu 
to e sollecitar.o l'ade-ione del 
congresso alia loro lotta. da 
Castolluccio Suponore. i co
munisti di < questo cksolato 
pacsc lucano della valle Mor-
cure > inviano gli auguri di 
buon lavoro: un buon lavoro 
che abbia come conscguonza 
anche la soluzione dei dram-
matici problemi di una terra 
che si spopola. abbandonata 
dagli hbitanti costretti nd 
emigrare per sopravvivere. 

Vedondo tutto quc->to. ascrl-
tando tutto questo viene da 
chiedersi. quando si loggono 
i giornali borghesi che par-
lano di un partito dilaniato. 
isolato. imbalsamato. come? 
sia possibile inciampan? tnnto 
grossolanamente nella rote 
della confusione tra la realta 
coroo e e quella che si vor-
rebbt- che fosse. 


