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TRIBUNA CO 
Verso il XIII Congresso del Partito comunista italiano 

// posto 
dei comunisti 
nel processo 
di unita 
sindacale 

Nel dibattito congressuale, fino a 
questo momento, ha un grande po
sto la questions dell'unita sindacale. 
La cosa non pub meravigliare, per 
divers! motivi: Innanzi tutto per 
l'importanza stessa della questlone, 
ma anche perche i compagni av-
vertono che e piu che mai necessa-
rio il dispiegarsl dell'inizlatlva e 
dell'azione del PCI per vlncere le 
resistenze, conquistare l'unita sin
dacale, dare a questa unita deter
minate caratteristiche democrat!-

, che. Anch'io credo che sia glusto 
non nutrire soverchie illusion!: no-
nostante che il processo sia avvia-
to, che siano state fissate le da
te, etc., i nemicl dell'unita sindacale, 
in primo luogo le forze padronali 
piu retrive (ma anche alcune di 
quelle cosiddette piu avanzate), e 
insieme tutti gli anticomunisti dl 
varia estrazione e provenienza, non 
disarmano, e faranno di tutto, nei 
prossimi mesi, per mettere l basto-
nl fra le ruote. La battaglia non e 
per niente chiusa: e noi comunisti 
— che dell'unita e autonomia dei 
sindacati siamo statl ispiratori e 
fautori principali, e che abbiamo 
fatto, di questo, un asse della nostra 
linea politica, valido anche per una 
futura societa socialista nel nostro 
Paese — a questa battaglia intendia-

• mo partecipare con tutte le nostre 
forze. Perche questo possa avveni-
re, e bene che sia fatto, nel dibat
tito congressuale, il masslmo di 
chiarezza. 

A questo dibattito e, in primo luo
go, essenziale che partecipino in 
pieno, dalle fabbriche alle sezioni 
e alle federazioni, i compagni che 
lavorano nelle organizzazioni sinda-
cali. II Partito non pub e non vuole 
rinunciare, nella elaborazione della 
sua linea e in tutta la sua attivita, 
a compagni il cui contributo e pre-
zioso e insostituibile: e questa e 
anche una precisa volonta dei com
pagni dirigenti sindacali a tutti 1 
llvelli. II compromesso sulle incom-
patibilita, accettato dalla CGIL per 
amore dell'unita, sembra anche a 
noi eccessivo, cosl come aperta-
mente dichiarava la CGIL, e aperto 
a quel pericoli di spoliticizzazione 
dei lavoratori che pure i document! 
interconfederali giustamente com-
battono. Ma qualunque siano le 
forme attraverso le quali, domani, 
dovra esplicarsi, nel PCI, la milizia 
politica dei compagni dirigenti sin
dacali, e evidente che questa milizia 
politica e indispensabile, e tutto 
il Partito la considera tale. 

L'altro punto che mi sembra me-
ritevole di attenzione riguarda la 
riaffermazione, che vien fuori dal 
dibattito, dell'autonomia di giudi-
zio e di azione politica del Partito, 
non solo per quanto riguarda la 
lotta per le riforme, ma anche per 
quanto riguarda le piattaforme ri-
vendicative e le forme dl lotta del-
le varie battaglie. Questo pub ap-
parire owio: e in parte lo e. Biso-
gna tuttavia ribadirlo: ma, ribaden-
dolo, bisogna pure sottolineare, al 
tempo stesso, che non basta riven-
dicare siffatta autonomia ma che 
bisogna saperla esercitare. E qui il 
discorso (per non diventare astrat-
to) deve spostars! sul nostro lavo-
ro e sulla vitalita delle nostre or
ganizzazioni di partito nelle fab
briche, sulla nostra capacita non di 
organizzare, all'intemo dei sinda
cati, una corrente comunista, ma di 
coordinare, come Partito, l'azione 
dei comunisti sui luoghi di lavoro, 
per settore di attivita, etc., in modo 
tale che i compagni siano capaci di 
essere dawero i portavoce delle 
esigenze piii giuste dei lavoratori 
di quella fabbrica, o di quel settore, 
e al tempo stesso di tutta la societa 
e del suo sviluppo democratico. E 
possano cosi far valere una visione 
piii generale. e politica. piii legata, 
doe, alle esigenze complessive di 
una politica di alleanze dpmocrati-
che della classe operaia: per giudl-
care e per contribuire a dibattere 
apertamente, di fronte ai lavorato
ri, piattaforme rivendicative. forme 
di lotta, concezioni organizzative 
nella fabbrica, alia luce delle que
stion! piu politiche dei rapporti fra 
opera! e tecnici, fra lavoratori e ce-
to medio, fra occupati e disoccu-
pati, e dell'unita di tutti gli operai. 

Un esempio A noi sembra ambi-
guo, anche se aperto a divers! sboc-
chi, il compromesso interconfedera-
le per quanto riguarda 1'organizza-
zione dei contadini La posizione 
del PCI e nota: siamo per l'unita 
del movimento contadino, ma anche 
per la sua autonomia. Pensiamo 
cioe che l'unita democratica del 
contadini possa farsi solo fuori del 
futuro sindacato unitario. E lotte-
remo per questa posizione: e fare-
mo tutto quanto sta in noi, non gla, 
owiamente, per mettere in discus-
sione il compromesso faticosamente 
raggiunto a Firenze (e per fornire 
pretest! a quant) agitano tale que 
stione con chiarissimi intent! anti-
unitari) ma perche — attraverso la 
discussione e il confronto — sia 11 
sindacato unitario di domani ad 
assumere, su questo problema, una 
posizione giusta e univoca, nell'in-
teresse della democrazia, dei conta
i n ! , e anche della classe operaia. 
Oootinueremo, percib, a sostenere 

le nostre poslzionl, perche abbiamo 
fiducia nel dibattito democratico, 
e nella forza delle nostre Idee. 

Un altro esempio ancora. Abbia 
mo, a suo tempo, espresso, la nostra 
opinione circa la scala di prlorita 
delle riforme, avanzata dai sinda
cati, e abbiamo posto le question! 
del Mezzogiorno. dell'agricoltura, 
della scuola, e sottolineato la neces
sity di aprire vere e proprie ver-
tenze per l'occupazione, specie nel 
Mezzoglorno. Ci sembrava (e ci 
sembra tuttora) che le conqulste 
contrattuali del braccianti e la rl-
forma del collocamento in agricol-
tura potessero rappresentare leve 
important! per sviluppare una bat
taglia generale per l'aumento del-
l'occupazione e per frenare l'esodo 
dal Mezzogiorno e dalle campagne. 

Gli stessl slndacat! hanno conve 
nuto, di fatto. sulla validita di quel 
rilievi, quando hanno convocato 
la loro Conferenza sul Mezzogiorno 
Ci sembra oggi dl dover avanzare 
una preoccupazione di analoga na-
tura. Ci appaiono in via di supera-
mento (per fortuna!) certe « conce
zioni » che facevano dell'unita sin
dacale una sorta di palingenesl so-
ciale e di rigenerazione politica ge
nerale (anche alia base di tali « con
cezioni » c'era, appena velato, l'anti-
comunismo) Ma ci sembra possa 
venire avanti un pericolo opposto. 
In molte zone del Mezzogiorno, e 
per alcuni settori (come quelli del 
nubblico impiego, dl certi settori 
industrial! minor!, ma anche. In par
te, del braccianti), 1 lavoratori re-
spineono — e se ne sono avuti. nel
le ultime settlmane, esempi allar-
manti per il modo come si sono 
esnressi — un'unita sindacale che 
sia la pura e sempllce sommatoria 
burocratlca dl quello che c'e, oggi, 
nelle tre organizzazioni sindacali: e 
auindi una sommatoria. che inclu-
da anche certe caratteristiche equl-
voche pur SP mareinali di elienteli-
smo. e perflno, in cas! limite, dl 
corruzione. UnWita di aupsto tfno 
non raccoelierebbe la mageioranza 
dpi lavoratori. e darpbbe spazlo a 
manovre di destra. Ne" si tratta di 
cont«-apDorre l'« unita dl base » alia 
« unita di verticen: posta cosl. si 
tratterebbe d! una pura sclocchezza 
Bisogna costruire un processo de
mocratico e di massa che non crl-
stallizzi quello che c'e ma che fac-
cia emergere il meglio, e qualcosa 
dl nuovo: specie per alcuni settori, 
e specie nel Mezzogiorno (ma solo 
nel Mezzogiorno?). Alia costruzione 
dl un tale processo, noi comunisti, 
dobbiamo Impegnarcl, In prima fila. 

Occorre ripeterlo. Tutte queste 
osservazlon! si Inquadrano — e deb-
bono inquadrarsi — In un raglona-
mento politico dl fondo. L'unita e 
1'autonomia sindacale l'abblamo vo-
luta e la vogliamo noi. E ' un gran
de e decisivo capltolo della nostra 
politica. La sua reallzzazlone cam-
biera in Italia molte cose, e gli stes
sl rapporti fra le forze politiche de
mocrat ize . e anche il modo dl es
sere e di lavorare del nostro Par
tito. Discussione. allora. ampla e 
vivace: e plena consapevolezza del 
problema e dei pericoli Ma anche, 
e insieme, e soprattutto, audacia 
e convinzione nel portare avanti la 
nostra linea. Indietro e impossibile 
tornare. La linea che abbiamo scel-
ta e la piii rispondente agli interessi 
dell'avanzata democratica e socia
lista del popolo italiano. 

Gerardo Chiaromonte 
membra della Direzione 

Fernando Farulli: « Costruttore » 

Piccola 
industria, 
artigianato 
ed egemonia 
operaia 

Anche nella nostra zona 1 lavo
ratori stanno conducendo lotte ri
vendicative a livello aziendale in-
tese ad ottenere aumenti salariali, 
mighori condizioni deU'ambiente di 
lavoro, la difesa della salute, un 
maggior potere nella fabbrica, il 
rispetto dei diritti sindacali. Que
ste lotte, non mancano mai di col-
legarsi con l'azione piu generale 
per le riforme, la quale richiede 
le piii larghe alleanze con tutte 
quelle categorie e quei ceti inter-
medi che il nostro VIII Congresso 
indicb come forze motrici della ri-
voluzione socialista. 

Nella nostra zona queste cate
gorie sono rappresentate da arti-
gianl e piccoli industrial! del set-
tore del mobile, sono cioe la di-
xetta controparte dei lavoratori. 
L'alleanza quindi non e facile con 
tali categorie, che si dibattono tra 
mille difficolta: sfruttate dal mo-
nopolio industriale, spremute da 
quello finanziario attraverso le ban-
che, gravate da pesantl oner! con-
tributivi ed insieme compresse dal
le giuste rivendicazioni dei lavo
ratori. 

E' chiaro che tali difficolta non 
possono e non debbono essere su-
perate cercando di scaricarle sul
le spalle dei lavoratori o preten-
dendo da quest! la rinuncia alia 
lotta per l'affermazione del loro 
diritti. Deve essere perb altrettan-
to chiaro che una volta stabilito 
questo punto fermo, i problem! di 
queste categorie non devono essere 
considerati in via subordinate. La 
classe operaia, classe egemone tra 
le forze del progresso, deve farsi, 

prima tra tutte, carico di quest! 
problemi e affrontarli non in for
ma sporadica o contingente, ma con 
un impegno ed una- iniziativa co-
stante. 

Non pub essere piii sufficiente 
affermare che i problemi dei ceti 
intermedi si risolvono con l'attua-
zione delle riforme. Certe afferma-
zioni di principio, anche se indi-
cano la prospettiva giusta, non so
no in grado di mobilitare quest! 
ceti nella battaglia giornaliera per 
la trasformazione della societa. Bi
sogna saper indicare subito, nella 
realta attuale, quali sono gli obiet-
tivi concreti e rawicinati verso 
cui e necessario muoverci. Cib ser-
vira ad attenuare il naturale con-
trasto tra I piccoli imprenditori 
e la classe operaia ed insieme assi-
curera sempre maggiore credibility 
alia nostra linea politica. 

I problemi ci sono. Sono quelli 
del credito e della sua manovra
bilita, oggi affidata dalla legge del 
1936 (che finalizza il credito come 
interesse pubblico) al Comitato In-
terministeriale per il credito ed 
alia Banca d'ltalia con il suo go-
vernatore, una manovrabilita che 
niente ha di tecnico, essendo il 
suddetto governatore uno strumen-
to del Governo e della sua politica 
economica. La manovrabilita del 
credito verso la piccola impresa 
deve essere trasferita alle-Regioni, 
le quali, anche per avere un sup-
porto finanziario alia propria poli
tica dl programmazione, non pos
sono essere escluse da questo set-
tore. 

Occorre modificare il medio cre
dito, avanzando la rivendicazione 
che la garanzia del 70 per cento 
da parte del Governo per i crediti 
alle piccole e medie aziende venga 
elevata o quanto meno che le ban-
che che partecipano agli Istituti 
del medio credito regionali garan-
tiscano con i loro utili l'altro 30 
per cento. 

Occorre modiflcare la legge nu-
mero 623, in maniera da sganciare 
il credito per le scorte da quello 
per gli investimenti, tanto da as-
sicurare anche un minimo di cre
dito di esercizio. 

Si tratta di andare verso la tra
sformazione in legge-quadro della 
legge n .860 del 1956 che riguarda 

gli artiglani, demandando alle Re
gioni il compito di stabilirne la 
normativa, sulla base delle esigen
ze di questa categoria, adeguandole 
alia nuova realta di mercato ed 
all'aspetto nuovo costituito dalla 
nostra appartenenza al MEC. C'e 
da richiedere la revisione delle ta-
riffe dell'energia elettrica per le 
piccole utenze ripristinando per lo 
meno quella riduzione del 25 per 
cento soppressa con il secondo de-
cretone. 

Ci sono i problemi dell'assisten-
za tecnica, della ricerca di mer
cato, dell'ammodernamento delle 
strutture tecnologiche, che ogni 
azienda separatamente non pub af-
frontare. In questa direzione l'in-
tervento e l'aiuto dell'ente locale 
(Regioni e Comuni) deve essere 
costante, promuovendo cooperative 
per la garanzia del credito, pre-
disponendo aree per zone artigia-
nali e piccolo- industriali fornite 
di servizi collettivi, in maniera da 
poter favorire anche forme di as-
sociazionismo e di cooperazione. 

E ' come s! vede un campo va-
sto, in gran parte ancora da sco-
prire. 

Nella nostra zona 11 terreno e 
fertile. La stessa origine prevalen-
temente operaia di queste categorie 

intermedie, che contribuisce ad as-
sicurare al nostro Partito la mag-
gioranza assoluta dei voti in ogni 
elezione, la loro parteclpazione co
stante alia lotta democratica ed 
antifascista, la relativa maggiore 
facilita con cui gli operai, con la 
lotta, vedono accolte le loro riven
dicazioni ne sono la testimonianza. 
Insieme testimoniano anche che 11 
nostro lavoro non parte dall'anno 
zero. 

Si tratta dlcevo di avere adesso 
un piano organico di attivita che 
impegni 11 Partito giorno per gior-
no, al fine di realizzare compiuta-
mente l'unita di quel blocco storico 
cui e affldato il compito di trasfor-
mare il nostro Paese. 

Luigi Susini 
Assessore all 'artiglanato 

al Comune di Casclna (Pisa) 

Per una 
piu forte 
battaglia 
ideologica 
e culturale 

Mi sembra emerga la necessita 
di rivalutare, nello scontro di clas
se, alcune componenti sovTastrut-
turali, ideali, di cultura popolare 
e socialista. 

II momento e buono: l'elabora-
zione (e l'attuazione) della politica 
delle alleanze della classe operaia; 
le lotte per la pace ed internazio-
naliste; lo stesso discorso sulla so-
vianita nazionale, sul nuovo anti-
fascismo, ci debbono dare l'occa-
sione per svolgere un ruolo deci
sivo in tutto il tessuto del Paese. 
Non guardiamo certo alia rivolu-
zione culturale clnese, ne alle cam
pagne di alfabetizzazione lungo la 
rivoluzione cubana, ne alio sforzo 
imponente dell'Unione Sovietica 
negli anni piii difficili del sociall-
smo; paesi nei quali, condizioni sto-
riche diverse hanno posto in modi 
originali il problema della diffu-
sione della cultura, del sapere e 
del capire popolare, in connessione 
con la costruzione delle strutture 
economiche del socialismo. 

Un partito come il nostro, deve 
porsi il problema, e risolverlo, di 
dare ora un originale contributo, 
di risolvere ora il problema del 
progresso culturale e civile, quello 
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Claudio Astrologo: c Comizlo 

del rlscatto materiale e morale di 
milioni di diseredati, non solo nei 
ghetti del Nord e del Sud. Non si 
pub, qui, rimandare a • dopo, a 
quando la classe operaia con i suoi 
alleati avra il potere in mano; 
a quel dopo si perviene con un 
potere da conquistare oggi. 

Certo, molti problemi possono es
sere risolti solo dal socialismo; ma 
rinserrarsl in questo significa non 
porre la lotta di classe nei giusti 
termini. 

II problema della riforma gene
rale della scuola, della liberta, del
la RAI-TV, della verita storica nei 
libri di testo, del tempo libero, 
sono cose sulle quali, in concreto, 
ci misuriamo ogni giorno. Ma non 
basta. 

E ' ancora il capitalismo e l'im-
perialismo, e ancora il fascismo che 
saccheggiano molt! di quei valori 
umani e morali, distrutti i quali 
l'uomo inutilmente annaspa per la 
creazione del proprio futuro. Que
sta distruzione e ancora la carta 
vincente. Guardiamo a cosa sono 
ridotti I valori di giustizia, di li
berta, di ordine, della stessa mo
rale cattolica, dello stesso rispetto 
della vita (omicidi bianchi com-
presi). Siamo cioe ad un grado 
acutissimo della crisi del capitali
smo e tutti i valori dell'uomo ven-
gono travolti impietosamente. 

Si tratta per noi, quindi, di dare, 
nella concretezza della lotta, un 
fondamento culturale e ideale ad 
ogni battaglia politica: si pub cioe 
rendere esplicito e persuasivo il 
collegamento fra l'oggi e il futuro 
dell'uomo. 

Al tentativo della destra di dare 
uno spessore «ideologico », una filo-
sofia a vasti strati popolari (nel 
nome del diritto divino della pro-
prieta, dell'ordine, del delitto d'ono-
re, della patria, ecc.); a questa mo
rale — che e poi quella del massi-
mo profitto, del fascismo, dell'im-
perialismo — noi dobbiamo con-
trapporre la nostra filosofia, un 
nuovo senso comune, una consa
pevolezza di massa, una fiducia nel 
socialismo, appunto, come necessa-
ria adesione e consapevolezza di 
popolo. 

I tre front! della lotta di classe 
(politico, economico e ideologico) 
devono avere una permanente e 
unitaria mobilita. In questo sta la 
nostra capacita di fare avanzare 
un modello alternativo di demo
crazia. 

Le stesse riforme devono portare 
11 segno del cambiamento anche 
nelle coscienze, oltre che nei rap
porti politici e sociali; battere i pia-
ni del dominio monopolistico nel 
Mezzogiorno significa anche batte
re quella « cultura», necessaria al 
suo servizio. II problema dell'avan-
zamento della democrazia non pub 
essere percib ridotto ai soli fatti 
chiamati riforme. 

A noi interessa la liberta del
l'uomo, del suo spirito critico, del
la sua solitudine, della sua indivi-
dualita, della sua autonomia, ora 
colpiti dalla repressione, dalla so
cieta disumana dei consumi, dai 
mali generali del capitalismo. 

In sintesi non ci interessa il ba 
ratto della comodita e della dc 
cenza borghese con la liberta. Si 
tratta di aprire, nell'ambito del 
nostro disegno di sviluppo econo
mico, una prospettiva alia creazio
ne di piii ampie strutture di po 
tere, di cultura, di liberta. II di
scorso e quello di una svolta poli
tica alia quale devono pervenire 
tutte le lotte per le riforme, per 
una egemonia unitaria e di sini
stra, verso la creazione del nuovo 
potere, fondato sul ruolo di dire
zione delle masse lavoratrici. 

Gianni T. La Torre 
Capo cKOrlando 

CRONACHE DEI CONGRESSI 
'Italcantieri - Monf alcone 

Controllo 
e riforma 
delle aziende 
pubbliche 

MONPALCONE. febbraio 
II tema sul quale maggiormente 

si e soffermato il dibattito al Con 
gres deH'Italcantierl, travasato 
poi anche in quello provinciale. e 
state quello del ruolo delle Indu
strie a parteclpazione sta tale. Non 
poteva essere diversamente. consi
derate che l*Itc dl Monfalcone. 11 
ph) grande cantiere dl costruzionl 
naval I italiano. e state uno fra 1 
maepiorl protagonist! delle grandl 
battaglie sindacali e politiche di 
qupsto dopoguerra 

L'influenza del cantiere e delle 
alt re Industrie a partpclpazione sta 
ta'e del Monfalconese. e tale che 
condiziona lo sviluppo economico e 
sorlale dl un territorio che Investe 
l'mtera provincla di Gorizla e par
te del Basso Friull 

Soprattutto dal cantiere sono 
usciti 1 migliori quadrl operai del 
partito e del sindacato. sindacl - e 
consigner! comunall. ed e stata 
questa una delle condizioni che ha 
fattc maturare una notevole sensl-
blJIta in tutta la popolazione sul 
problemi e sulle lotte delle aziende 
pubbliche della nostra zona Ed e 
proprio la solidarieta della popola 
zlone che ha permesso a quest! 
operai dl condurre lotte della du 
rata anche dl parecchi mesi. 

L'ultlma e stata quella delle 
ASGEN, durata oltre otto mesi e 
non ancora plenamente conclusa. 
Altre precedent!, come quella del
la categoria del saldatori elettricl, 
si sono protratte per oltre quattro 
mesi con 400 ore di sciopero, arri-
vando alia occupazlone del Municl-

pio prima e del cantiere poi. con-
clusesi con la conquista, prima an
cora del contratto nazionale, dei de-
legati fuori produzione a tempo pie-
no e della garanzia del cottimo 
fisso. 

Queste dure esperienze di lotta 
hanno fatto comprendere la neces
sita deH'intervento degli istituti de
mocratic!. non solo in appoggio al
le lotte, ma nello stesso controllo 
e parteclpazione alia elaborazione 
della politica dl queste Industrie. 
In varl Interventi. anche al con
gresso provinciale, e statu chlesto 
che il Parlamento non solo ela-
hori la riforma democratica delle 
partecipazionl statali. ma faccla 
anche una Inchiesta tesa a colpire 
i responsabili della condotta intran-
sigente delle slngole dlrezioni azien-
dali nel confront! delle richleste 
dei lavoratori. 

Nel nostro Paese. e la colpa il-
cade sul vari governl che non han
no saputo o voluto intervenire. Ie 
aziende a parteclpazione statale 
sfuggono al controllo democratico 
del Parlamento. La loro collocazlo 
ne dlventa sempre p'.O quella di 
puntello ai piani di sviluppo mono 
polistici I rapporti fra direzione e 
mapstran7e sono del tutto slmlll a 
quelli che si ritrovano normalmen-
te nelle Industrie private II « mas 
slmo profitto » la « produttivita ». 
sono gli obiettivi di fondo anche 
delle aziende a parteclpazione sta
tale percib lo sfruttamento operaio. 
I ritmi dl lavoro elavati, le malat-
tie professional!, sono alio stesso 
livello che in altre Industrie pri
vate. 

E' proprio per queste esperienze 
dirette che gli operai comunisti ed 
1 compagni in generale. hanno ac-
colto con soddisfazione la notizia 
della presentazlone In Parlamento 
di una nostra proposta dl legge per 
la riforma delle partecipazionl sta 
tali 

Certo — e stato sottolineato — 
era meglio avere dlscusso prima 
questa proposta almeno fra i co
munisti delle grand! aziende del 
settore pubblico, comunque 11 pro
blema si pone ancora oggi. E' ne
cessario che intorno a questa pro* 

posta dl legge si apra un largo 
dibattito e si arrivi alia mobilita-
zione del lavoratori, costringendo 
cosl anche altre forze politiche ad 
Intervenire con il loro fattivo con
tributo per fare di questa legge 
una effettiva riforma delle parte 
cipazloni statali. 

Anche gli istituti regionali posso
no e debbono poter intervenire con 
il loro peso politico nella stessa 
consultazione del piani della indu
stria pubblica. 

Paolo Padovan 

Feclerazione di Macerata 

Riforma 
agraria 
e decollo 
economico 

TOLENTTNO. febbraio 
II tema delle riforme (riferlto 

soprattutto alia agrlcoltura ed alia 
piccola industria) e stato uno del 
filoni central! del dibattito — in-
tenso e molto approfondito — al 
Congresso della Pederazlone Comu
nista di Macerata. svoltosl a To-
lentino Un dibattito che e stata la 
chlara espressione del netto salto 
dl qualita com piu to negli ultiml an
ni da quella che era nelle Marche 
una delle strutture di partito piu 
esili ed alle prese con una masslc-
cla presenza democristiana sopra 
tutto nelle campagne e fra 1 ceti 
medl Dal tra parte. Ie prove chia-
re della contlnua evoluzione della 
organizzazione comunista nel - Ma 
ceratese erano venute dal success! 
consegulti In un Intrecciarsl dl Inl-
ziatlve e dl lotte, politiche e sinda
cali. nonche sul piano elettorale: 
la tendenza delle ultime consulta-
zioni (flno a quelle del glugno 1970) 
A stata la crescita graduale del no

stro Partito (dal 21 per cento al 
25 per cento) ed una riduzione no
tevole della forza democristia
na (dal 47 per cento, al 42 per 
cento). 

Quello della trasformazione nelle 
campagne — ed e stato sottolineato 
anche nella mozione conclusiva — 
rimane per la provincla di Mace
rata e Ie Marche II momento cen-
trale e trainante dl ogni serla, de
mocratica politica di sviluppo eco
nomico. Rinnovamento In agricol-
tura visto non solo sotto il profl-
lo economico e tecnico. ma come 
liberazione di una massa di lavo
ratori dal ghetto dei contrattl feu
dal! come la mezzadria. delle ar-
retrate condizioni di vita e dl la
voro cui 11 costringe una intollera-
bile rendita agraria parassitaria. 

Giustamente 11 Congresso ha af-
frontato come prlncipale questlone 
col lateral e a quella della riforma 
agraria (tra l'altro esistono nessi 
precis! quali il potenziamento gene
rate del mercato, i prezzl. il tra-
sferimento dall'uno al l'altro settore 
di mano d'opera ecc.) I'esigenza di 
una ristrutturazlone della piccola 
industria. Si tratta di una delle at
tivita produttive portanti del Ma 
ceratese che conta 7800 piccole 
aziende comprendendo anche quelle 
artigianali (calzature. abbigliamen-
to. mobill, strumenti musical!). Da 
esse scaturiscono grossi problemi 
come quelli del sottosalario. delle 
evasioni contrattuali, del lavoro a 
domlcilio, ecc Nel contempo la pic
cola industria e il pemo della oc
cupazlone operaia, ma la sua fra
gility attuale oltre a chhidere la 
prospettiva dell'aumento occupazio-
nale e fonte dt contlnua preoccu
pazione per i post! dl lavoro oggi 
eslstentL 

Nelle campagne l'impegno del 
Partito e proteso verso II supera-
mento della mezzadria attraverso 
I'adozione dell'affitto quale tappa 
intermedia per 11 passaggio della 
terra a chl la lavora. In questa 
direzione si sono ottenute — e lo 
Intervento del PCI ha avuto un 
suo rllevante peso — anche vltto-
rle immediate come nel caso delle 
terre di entt pubblld quali 1TRCR 

di Macerata. Soprattutto, in assem-
blee, manifestazioni pubbliche, ini-
ziative di lotta e pressioni si e 
avuta una unita senza precedenti al
ia base fra mezzadri di ogni ten
denza. Per la prima volta, in diver
se contrade, mezzadri comunisti e 
di sinistra si sono IncontratI con 1 
mezzadri cattolici. 

Nel settore della piccola Indu
stria il Partito — anche attraver
so notevoli difficolta e talune in-
comprensioni ed incertezze — co-
struisce occasion! e motivi per av-
viare un dialogo costruttivo con 1 
proprietarl degli stabilimenti e dei 
lavoratori artigiani. 
' «Noi non pensiamo — ha detto 

11 compagno Stelvio Antonini, se-
gretario della Federazione, nella 
sua relazlone introduttiva — ad una 
politica particolare verso queste ca
tegorie, politica che deve essere pa-
gata dalla classe operaia. I sala-
ri. Ie conqulste del lavoratori non 
sono In discussione. II problema e 
quello dl costruire una unita anti-
monopollstica ». 

Si e cosl parlato dl politica cre-
ditizla nuova, di utilizzazlone dl 
strumenti pubblicl, per ricerche di 
mercato. di materie prime, ecc. 
Appunto su questa plattaforma, 
emerge il problema della allean-
za con il ceto medio produttivo. 
In effetti. il tema delle riforme 
non - poteva essere dlsgiunto da 
quello delle alleanze necessarie per 
conseguirle. Abbiamo detto dei pic
coli Industriali. L'obiettivo dell'af-
fittanza e stato incentlvo di awl-
cinamento nelle campagne fra mez
zadri e coltivatori direttl: le due 
categorie di contadini hanno trova-
to — al di la della solidarieta fra 
lavoratori — legami concreti, an 
che a livello operativo per un di-
verso futuro nelle campagne. L'ln-
cessante aumento del prezzl al con-
sumo ha reso piu attentl ed inte-
ressatl I lavoratori delle cltta al 
problemi del contadini. E' un r ap 
porto — quello fra cltta e campa-
gna — che deve, comunque, svllup 
parsl. La conquista dell'affitto an
che sotto questo profllo avra con-
seguenze positive: si pensl solo alle 
posslbllita che, con la fine della 

mezzadria, si apriranno al conta 
dini, per intervenire con strumenti 
associativi direttamente al consu-
mo. 

Le battaglie per le riforme, l'im
pegno per l'acqulsizione delle ne 
cessarie alleanze (ne abbiamo por-
tato solo alcune esemplificazioni) 
hanno avuto immediati riflessi ne
gli schleramenti politici. Si e rin 
saldata — anche se persistono talu
ne Incertezze e resistenze contra' 
dittorie nel PSI — l'unita fra PCI. 
PSI. PSIUP. Per quanto riguarda 
la DC 11 suo «interclassismo — ci-
tiamo ancora il compagno Antoni 
ni — e oggi entrato forse deflniti-
vamente in crisi. La lotta dei con
tadini per l'affitto ha reso lace-
rante lo scontro nel partito. Ci tro-
viamo. comunque, complessiva-
mente di fronte ad una DC arre-
trata, domlnata dai leaders della 
destra. Le sinistre mostrano de-
bolezze notevoli ed una particolare 
tendenza trasformistica. Si pensi 
all'onorevole Foschi (Forze Nuove), 
che sanclsce un accordo per la 
direzione del comitato provinciale 
del partito con i dorotei met-
tendo in minoranza la corrente for-
laniana diretta dall'on. Ciaffi (pre-
sentatore di una delle proposte di 
legge per 11 superamento della mez
zadria con l'affitto - n.d.r.). Si 
tratta dl un gioco di potere, della 
ricerca di nuove basi elettorali. 
Questa DC conservatrice noi la 
dobbiamo ancora ridurre, rldimen-
slonare alle prossime elezioni poli
tiche impegnandola gla da oggi con 
piu continulta sul piano politico». 

Un obiettivo del Congresso: alia 
prossima scadenza elettorale ridur
re II peso della DC al di sotto del 
40 per cento. 

Fra Taltro, l'assise ha mostrato 
vivo Interesse alia nascita delle Re
gioni. al problemi della program
mazione reglonale imperniata sui 
piani comprensoriali: e stato chie-
sto un adeguamento della struttura 
del Partito alia nuova realta. In 
linea di massima unanimita di con-
sens! per 11 potenziamento del Co
mitato Reglonale. 

Walter Montanari 
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