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Lotta 
di classe e 
rinnovamento 
della scuola 

Dobbiamo sempre e intimamente 
legare la lotta per il diritto alio 
studio alia lotta per 11 diritto al 
lavoro, perche" quest'obiettivo ha 
una portata strategica estremamen-
te ampia. Lotta per il diritto alio 
studio e al lavoro significa lotta 
per il controllo del movimento 
operaio sul processo di formazio-
ne prima e di utilizzazione poi, di 
forze produttive essenziali e per 
la formazione stessa delle basi tec-
nico - scientiflche necessarie alio 
sviluppo economico del paese. Si
gnifica ribaltare l'attuale gerarchia 
del ruoli sociali, introdurre nuove 
figure professionali, combattere a 
livello della scuola i processi di 
parcellizzazione del lavoro, colpen-
do i criteri stessi della divisione 
del lavoro. La battaglia per il di
ritto alio studio acquista cosl una 
dimensione nuova, si collega orga-
nicamente a quella per un nuovo 
sviluppo economico e sociale che 
abbia nella scuola uno dei mecca-
nismi propulsivi ed essenziali. 

Lo spreco delle risorse non solo 
materiali, ma umane del paese, e 
il tratto distintivo della societa ca-
pitalistica, il segno della sua de-
cadenza. Le masse giovanili sono 
in pieno investite oggi da questa 
contraddizione: da una parte assi-
stiamo infatti a un processo di 
scolarizzazione di massa e quindi 
ad una valorizzazione della forza-
lavoro, e dall'altra, alia svalorizza-
zione di queste forze nuove. E que-
sto processo e dimostrato sempre 
piu chiaramente dall'aumento del 
numero degli apprendisti, dei di-
plomati e laureati disoccupati o 
impiegati in un lavoro che non ri-
sponde alle loro aspirazioni. 

Problema che ha dimension! enor-
mi nella nostra provincia, dove 
non solo centinaia di lavoratori so
no costretti ad emigrare, ma an-
che giovani diplomat! e laureati 
devono cercare altrove un'occupa-
zione. Anche la lotta per il diritto 
al lavoro, legata a una lotta per 
la trasformazione della scuola, mu-
ta di segno: diventa lotta per I'oc-
cupazione qualificata, per la piena 
utilizzazione delle energie gia oggi 
disponibili e quindi diventa, ripe-
to, componente essenziale e orga-
nica, per un nuovo sviluppo eco
nomico e sociale. 

Perche si sviluppi una battaglia 
su questi problemi e necessario 
che il movimento operaio e sin-
dacale, il nostro partito, sappiano 
farsene carico, dare ad essi tutto 
il rilievo strategico e politico che 
richiedono. 

La presenza del nostro partito 
dentro la scuola e necessaria an
che per rispondere alle posizioni 
demagogiche e nulliste che sono 
venute avanti da parte di quei 
gruppi che si definiscono di sini
stra e che ancora nella scuola, pur 
essendo tutti in fase di disgrega-
zione, esercitano un'azione di di-
sturbo. Questi gruppi vogliono la 
distruzione della scuola. Noi dob
biamo dire chiaramente ancora 
una volta che questa paroia d'or-
dine non ha niente a che fare con 
gli interessi della classe operaia. 
La negazione radicale della scuo
la e della cultura perche sarebbe-
ro «funzionali al sistema» e un 
atteggiamento di pura protesta, di 
rinuncia e rivela una concezione 
subalterna della lotta di classe. Ai 
lavoratori non interessa una scuo
la che non funzioni, una scuola 
« facile» ma che non prepari, per 
rimandare ad un fatidico «poi» 
la costruzione di una scuola diver-
sa. I lavoratori sono interessati gia 
oggi alia conquista di una scuola 
che dia un sapere critico, legato 
alle esigenze della societa, che dia 

loro gli strumenti per portare avan
ti la lotta stessa delle riforme, per 
dare risposte adeguate sul luogo 
di lavoro, nelle fabbriche, per su-
perare una posizione subalterna di 
fronte ai padroni e alle classi do
minant}. 

Un compagno operaio, durante 
il Congresso della nostra federa-
zione, ha sollevato il problema del
la nocivita nelle fabbriche e ha 
detto: «Non siamo ancora riusciti 
a portare dentro le fabbriche gli 
specialist! e i sanitari». Da que
sta frase emerge non solo la ne
cessity di trovare alleanze per la 
classe operaia nello strato dei tec-
nici e degli intellettuali legati al 
processo produttivo, ma anche la 
necessita per la classe operaia di 
essere attrezzata di strumenti tec-
nici per dare risposte in prima 
persona ai problemi piu complessi 
che in fabbrica si presentano, che 
costitulscono il terreno sempre piii 
avanzato delle lotte che i sinda-
cati portano avanti e che hanno 
aspetti qualitativamente nuovi ri-
spetto al passato, lotte incentrate 
attorno al gruppo operaio omoge-
neo, lotte per un ambiente di la
voro a misura deU'uomo, per un 
controllo operaio sui ritmi, sui cot-
timi, sull'ambiente, lotte per una 
diversa organizzazione del lavoro, 
nel senso di un superamento della 
divisione del lavoro e quindi delle 
radici stesse della organizzazione 
capitalistica della societa. 

La classe operaia quindi ha bi-
sogno di tutti gli strumenti della 
cultura, di assumerli in forma cri-
tica, di usarli per la trasforma
zione di tutti i settori della socie
ta. Essa ha bisogno della cultura 
p t r realizzare quella riforma in-
tellettuale e morale che, come 
Gramsci ci ha insegnato, e essen
ziale per un rovesciamento delle 
strutture e che esige Pelaborazio-
ne di un programma positivo, di 
un principio educativo nuovo, non 
dopo, ma nel vivo della lotta per 
la conquista del socialismo. 

E' attraverso la battaglia della 
scuola che passa una strategia di 
sviluppo conseguente della demo-
crazia, di rinnovamento profondo 
delle strutture economiche e socia
li dello Stato, di allargamento del 
sistema di alleanze della classe 
operaia, di costruzione di un nuo
vo blocco storico. Per questo l'im-
pegno nostro in questo campo de-
ve compiere un ulteriore salto qua
litative e divenire oltre che parte 
integrante della nostra strategia, 
impegno costante di tutto il Par
tito. per indirizzare, portare avan
ti, dirigere in prima persona que
sta battaglia. 

Maura Franchi 
Villafranca (Massa) 

Democrazia 
di partito 
e struttura 
degli organi 
dirigenti 

E' essenziale, per un partito ri-
voluzionario, porsi il problema di 
come i propri iscritti debbano es-
sere effettivi protagonisti di ogni 
scelta e di ogni battaglia. Solo 
cosl l'operaio, il contadino, lo stu-
dente, l'intellettuale sentiranno nel 
PCI la vivente espressione del loro 
atto di rottura col sistema, che ha 
cercato invano, con i suoi falsi mi-
ti e con la sua dilagante repres-
sione, di alienarli per integrarli. 
Un partito, cioe, che nel suo con-
tinuo divenire si configura come 
una realta che si contrappone a 
quella dominante, una cittadella 
dove sono banditi gli autoritari-
smi, i ritualismi e i vuoti forma
lism! della burocrazia. Oggi il rap-
porto politico tra base e vertice 

?> si v? 

Piero Guccione: « Dal mito alia realta del comunismo » 

non pud essere concepito in termi
ni esecutivi: ossia un vertice, che 
elabora e decide, ed una base da 
«consultare» per poi giungere al 
momento della esecuzione; nel Par
tito non pu6 rivivere l'autoritario 
rapporto che si riscontra nella so
cieta tra governanti e governati. 

Muovendo da queste esigenze oc-
corre verificare i rapporti tra le 
varie istanze: sezioni-Comitato Fe
derate, Comitato Regionale-Comi-
tato Centrale. Certo oggi, a livello 
locale, l'assemblea dei Segretari 
di sezione e diventata un'istanza 
permanente nella vita interna del 
Partito, ma vi e da chiedersi se 
non abbiamo forse fatto di que
sta periodica riunione, essenzial-
mente, un momento esecutivo per 
la realizzazione dei molteplici obiet-
tivi che, come organizzazione, ci 
poniamo. A livello locale ci si de-
ve porre il problema di come l'as
semblea dei segretari di sezione 
pub e deve partecipare all'elabora-
zione ed alia costruzione della li-
nea politica del Partito, per evi-
tare il rischio di ridurre il tutto 
alia fase della consultazione o del
la direttiva. 

A livello di Federazione l'organo 
dirigente, chiaramente indicato dal-
lo Statuto, deve essere il Comita
to Federale, i cui membri, per 
avere una visione globale dello stato 
del Partito e della sua politica, non 
possono non marcare la loro pre
senza nelle numerose istanze che 
compongono — a guisa di un mo-
saico — la stessa Federazione. Noi 
invece vediamo come, di fatto, nel 
Comitato Federale si formi un nu-
cleo dirigenziale di funzionari, che 
e 1'effettivo gruppo dirigente di 
tutto il Partito, avendo ogni co-
noscenza ed ogni respuonsabilita. 

Certo, la realta quotidiana ci 
mostra quanto insostituibili e pre-
ziosi siano l'impegno e l'opera dei 
funzionari, ma questa struttura de
ve sapersi compenetrare con tutte 
le altre parti del Partito, in un 
unico processo che trova la pro
pria organicita in una costante 
armonia, per evitare cosl il for-
marsi di pericolosi squilibri. 

Sui Comitatl Regional!, a livello 
nazionale si e gia avviato un di-
scorso, ma anche qui alcune con-
siderazioni: un «Regionale», for-
mato da oltre cento membri, che 
si riunisce due o tre volte all'anno 
in assemblee che si esauriscono 
nell'arco di tempo di una sola gior-
nata, pub essere valutato come un 

effettivo momento di direzione? 
Qual rapporto hanno (come tali) 
i membri del Comitato Regionale 
con le varie istanze del Partito dis
seminate nell'intera Regione? In ve-
rita gli attuali Comitati Regionali 
si avvicinano piu ad una assem-
blea dove sono rappresentate le 
varie istanze e categorie, a guisa 
di una «consulta» che ad un ef
fettivo centro di direzione, capace 
da una parte di sviluppare la vi
ta democratica del Partito, dall'al
tra di portare, come risultato di 
un incessante processo di parteci-
pazione, ad un livello superiore la 
stessa elaborazione politica. 

Ed infine una considerazione sul 
Comitato Centrale. Si pub oggi di
re che esiste un rapporto, un col-
legamento costante tra questo mas-
simo organismo e i Comitati Fe-
derali, se per anni e da anni (mi 
riferisco all'esperienza della mia 
Federazione, certamente non ulti
ma a livello nazionale), questi si 
riuniscono senza la presenza di un 
qualsiasi membro del Comitato 
Centrale? 

In sintesi, fermando l'analisi su 
questi tre momenti essenziali del
la struttura del nostro Partito, mi 
sembra di poter dire che 11 vero 
epicentro direzionale e concentrato 
soprattutto nei Direttivi o Segre-
terie di questi gangli fondamen-
tali, con un notevole stacco tra 
loro e, di conseguenza, tra questi 
e la base. Si determina cosl una 
stratificazione, che, cristallizzando-
si, potrebbe produrre una perico-
losa frattura fra le varie istanze, 
che contraddirebbe lo stesso con 
cetto di centralismo democratico. 

Infatti il centralismo democra
tico non pub essere concepito co 
me una direzione centralizzata, che 
cala dall'alto una politica, ma de 
ve essere inteso come un vertice 
che armonizza, guida e trasforma 
in realta operante le indicazioni di 
tutti i militanti. Gramsci, a pro 
posito, scriveva: « L'organicita non 
pub che essere del centralismo de
mocratico, il quale e un centrali
smo in movimento, per cosl dire, 
cioe una continua adeguazione dei 
l'organizzazione al movimento rea-
le, un contemperare le spinte dal 
basso con il comando daH'alto...» 

Non si tratta quindi di rimette 
re in causa il concetto di centra
lismo democratico, ma di promuo-
vere un metodo, un rapporto nuo 
vo nel Partito, che impediscano 
il formarsi di compartimenti sta-

gni e di fenomeni dl burocratizza-
zione. Rlbadlre questi concetti non 
significa tratteggiare una astratta 
immagine di un'ipotetica organiz
zazione politica, ma sottollneare 
gli aspetti essenziali di un partito 
— come il nostro — che ha il do-
vere e l'amblzione di essere il « mo-
demo principe », «l'intellettuale 
collettivo». Un partito cioe dove 
ogni iscritto e un protagonista e 
non un elemento di una massa. 
Max Weber cosl definiva la vec-
chia organizzazione partitica: «II 
tratto a tutti comune e che, ad 
un nucleo di persone, nelle cui 
mani si trova la direzione attiva, 
si associano i membri che hanno 
una funzione sostanzialmente pas-
siva mentre la massa degli ade-
renti svolge soltanto una funzione 
di oggetto ». 

Questo non e, non pub, ne* deve 
essere il Partito Comunlsta. La 
scelta comunista implica infatti un 
atto di ribellione al sistema, che 
vuole condannare l'uomo al ruolo 
dl spettatore; anzi e proprlo nel 
loro farsi militanti che l'operaio, 
l'intellettuale, il contadino assurgo-
no al ruolo di protagonisti per 
conquistare, proprio nel Partito, la 
vera liberta, una liberta che b 
espressione di partecipazione e di 
disciplina. 

Enzo Ceredi 
membro del CF dl Forll 

Contro 
lo scempio 
capitalistic 
dell'ambiente 

La lotta per le riforme si propo 
ne non solo la trasformazione eco 
nomica, sociale e politica del Pae
se, ma anche e contemporanea-
mente la difesa del suolo, dell'am-
biente e la soluzione dei problemi 
piu generali dell'ecologia, oggi gra-
vi e drammatici anche in Italia a 
causa del meccanismo di produzio-
ne del capitalismo giunto alia fa
se monopolistica e della conseguen

te splnta alia ricerca dl sempre 
maggiorl profltti. Una diretta re-
sponsabilita per questo stato di co 
se ricade sulla Democrazia crlstia-
na e sui governl ed amministrazioni 
local! da essa direttl, 

L'ultima testimonianza dl questo 
comportamento democrlstiano, vie-
ne dal Molise. Qui, nella microregio-
ne del Sud piu povera e bisognosa 
di una diversa politica nazionale di 
investimentl produttivi capace di 
elevare gli attuali livelll di occupa-
zione e frenare l'esodo dalle cam-
pagne e dalla montagna, viene in-
coraggiato e sostenuto l'esasperato 
processo di concentrazlone dello 
sviluppo economico dei « poll», pre-
ferito dal monopolio attraverso la 
scelta dei « nuclei dl sviluppo », che 
prevedono un insediamento indu-
striale della Fiat a Termoll e altre 
iniziative di gruppi economicl a Ve
nafro e a Bojano. 

Questi nuclei, con l'immigrazlone 
interna, incoraggeranno lo spopola-
mento e la dlsgregazione del terri-
torio gia in atto; acutizzeranno no-
tevolmente il dissesto idrogeologi-
co manifestatosi piii volte con spa-
ventose frane dl paesi della Regio
ne e con 1 danni arrecati alle colti-
vazionl dalle piogge del giorni scor-
si; l'abbandono delle campagne e 
di intere zone montane determinan-
do la congestione dei paesi interes
sati all'iniziativa (Isernia compre-
so) e l'esplosione dei gravi proble
mi dei trasporti, dei servizi sociali, 
della casa ecc. 

Sono 11 risultato della politica del 
monopolio economico e della DC 
anche la distruzione di Inter! bo-
schi che hanno prezlose funzioni 
(frangivento, formazione del terre
no, assorbimento dell'eccesso di 
acqua piovana, equilibrio dell'am-
biente in cui vivono) con disbosca-
menti incontrollati e, spesso, con 
incendi dolosi. Sono questi guasti 
provocati dai monopoll che hanno 
determinato la drammatica vicenda 
del Vajont, le inondazioni del Pole-
sine, della Calabria, del Piemonte e 
anche quelle delle zone del Meta-
pontino e del basso Materano a se-
guito del maltempo dei giorni scor-
si. Da tali guasti discendono anche 
la progressiva distruzione della flo
ra e della fauna dei fiumi, dei la-
ghi, delle campagne con l'inquina-

Armando Pizzinato: « I costruttori operai » 

mento provocato dagli scarlchl del 
rifluti delle Industrie chlmlche e 
termonucleari capaci anche dl mo-
dlcare la struttura stessa delle cel
lule ereditarie; la scomparsa di al
cune specie di animal! direttamente 
per 11 desiderlo di uccidere secondo' 
un errato concetto della caccia e 
della pesca, e indirettamente per 
aver variato 11 loro ambiente natu-
rale di vita. 

E non si pub ignorare l'aggressio-
ne edilizia delle spiagge, degli sco-
gli, di intere colline e di zone tute-
late come i Parchi nazionali. 

Ma e soprattutto la citta costruita 
sul profitto che mostra, attraverso 
le sue contraddizioni, come la lo-
gica capitalistica prevalga sull'in-
teresse comune; queste contraddi
zioni di fondo emergono ogni gior-
no e si identificano nella congestio
ne del trafflco, nell'inqulnamento 
dell'aria, nei rumorl, nell'enorme 
perdita di tempo (un «pendolare» 
trascorre in media circa un mese 
all'anno sui mezzi di trasporto), 
nell'aumento delle malattie. Solo a 
Milano i decessi per malattie del-
l'apparato resplratorlo sono aumen-
tati dell'80%; molti sono i malati 
di stomaco, di colite, di nevrosi, di 
alterazioni cardiache. Sempre a Mi
lano, da un'inchiesta compluta su 
9 bambini, 4 sono risultati eon 
aspetto fisico mediocre e 5 con uno 
sviluppo fisico gravemente ritardato. 

Questo perche la vita della citta 
capitalistica e disumanizzata anche 
per la mancanza del verde, dei ser
vizi sociali piu elementari, per gli 
enormi blocchi di cemento, le oa-
se, tutte uguali, anonime e spesso 
dl cattivo gusto. A Isernia, piccola 
citta collinare, quartieri tipici del
la speculazione sono stati costruiti 
dagli imprenditori locali con la 
complicita degli amministratori dc, 
che da anni ritardano l'approvazio-
ne del P.R.G., e oggi l'applicazione 
della legge sulla casa, compromet-
tendo la vita urbana. 

Con la conquista delle riforme e 
possibile sostituire alle scelte del 
monopolio e della politica demo-
cristiana, alle forme e alle struttu
re attuali di consumo e di produ-
zione, altre forme e strutture, altri 
modi di consumare e di produrre 
salvaguardando l'equilibrio natura-
le necessario alia sopravvivenza 
deU'uomo e di ogni forma di vita. 

In concreto attraverso una rifor
ma urbanistica che abbia il suo as-
se nell'espropriazione generalizzata 
dei suoli urbani, e possibile riaffer-
mare il concetto di citta a misura 
deU'uomo, articolata nelle sue strut
ture; una citta organizzata in modo 
che possa crescere e svilupparsi ra-
zionalmente e nel pieno rispetto 
dell'ambiente e, piii in generale, del 
rapporto uomo-natura-societa. 

Ma e chiaro che la sola riforma 
urbanistica non basta per la con-
servazione dell'equilibrio naturale. 

' Bisogna assicurarsi anche una se-
ria riforma dei trasporti che affron-
ti in primo luogo il problema dei 
servizi pubblici urbani, oggi in crisi 
per la produzione sempre crescente 
di autovetture private che scarica-
no quintali di gas velenosi al gior-
no, congestionano il trafflco e i pro
cessi biologici dell'organismo uma-
no (la Fiat nel solo anno 1969 ha 
scaricato sulle strade italiane 1 mi-
lione 847 mila autovetture). Dobbia
mo strappare una riforma in campo 
agricolo che abbia come obiettivo 
la liquidazione della rendita paras-
sitaria e di tutti i contratti agrari, 
e che favorisca l'accesso dei conta 
dini alia proprieta delle terre e la 
loro presenza costante nelle campa 
gne mediante massicci interventi 
pubblici per la trasformazione del 
l'agricoltura; una nuova politica 
economica per lo sviluppo del Mez 
zogiorno, per la piena occupazione 
e la fine dell'emigrazione, male 
«storico» dell'Italia e del Sud in 
particolare. 

Tonino Petrocelli 
Isernia 

CRONACHE DEI CONGRESSI 
Sez. fabbriche - Ponledera 

Consiglio 
dei delegati, 
sindacato, 
partito 

Dalla risoluzione approvals dal 
Congresso della sezione delle fab
briche di Pontedera fraiamo i se-
guenti branl relalivi alle lotte e 
agli organismi di fabbrica. 

A Pontedera in questi anni di 
grandi lotte operate nei momenti 
decisivi dello scontro intorno agli 
operai si sono schierati 1 partiti 
democratici gli enti locali i lavora 
tori e cittadinl In genere . 

In queste battaglie sono sort1 e 
si sono affermati I consign di fab
brica — nuovi e originali strumenti 
di democrazia e di potere operaio 
— e accresciuta la consapevolezza 
politica e di classe degli operai e 
dei lavoratori. Se un limite vi e 
stato nella Impostazione della po
litica delle alleanze. 6 che queste 
si sono imposte in tutto 11 loro 
valore e necessita soltanto al mo
mento in cui la lotta operaia toc-
cava per l'intransigenza padronale. 
punte di estrema acutezza e usci-
va dalla fabbrica. 

Questo limite va superato e af-
fermato il primato della questione 
delle alleanze sociali e politiche su 
gli altri problem! di impostazione. 
di elaborazione di obiettivi. di or
ganizzazione che la lotta rivendica 
tiva e di riforma comporta. In con
creto cib vale particclarmente alia 
Piaggio dove oggi e in discusslone 
una nuova piattaforma rivendicali 
va aziendale. 

In questo contesto vanno poste 
alia Piaggio le question! della lot
ta per la conoscenza del piani dl 
•vlluppo e produttivi attraverso la 

iniziativa della regione e degli en
ti locali. Vanno anche sviluppate 
iniziative per battere i ricorrenti 
tentativi della Piaggio di operare 
discriminazioni nelle assunzioni. ob-
bligando l'azienda al rispetto dello 
statuto dei diritti dei lavoratori e 
richiamando la commissione per il 
collocamento ad una piu attenta e 
incisiva vigilanza. 

...I comunisti salutano come un 
grande fatto positivo lo sviluppo 
del processo di unita sindacale al 
quale hanno dato e daranno tutto 
il loro contribute I comunisti so
no decisi ad operare. nel quadro 
del rispetto dellautonomia del sin
dacato, In modo da far risaltare la 
funzione insostituibile delle forze 
politiche nella lotta per il rinnova
mento del paese e contro qualsiasi 
tendenza volta a diminuire l'impe
gno e la milizia politica dei lavo
ratori. 

AH'avanzamento del processo dl 
unita sindacale ha corrisposto al
ia Piaggio uno sviluppo dei rap
porti unitari a livello politico tra i 
lavoratori comunisti, socialisti e catr 
tolici che ha trovato la sua espres 
sione piu alta nella assemblea unl 
taria per la costituzione del comi
tato antifascista di fabbrica. 

Federazione di Chieti 

fratture 
nel sistema 
di notere 
della DC 

CHIETI, febbralo 
II X Congresso della Federazio 

ne di Chieti, ha messo In rilievo 
1'esistenza di un partito vivace, so
stenuto dall'apporto di consistent! 
forze giovanili e soprattutto capace 
di affrontare con una chlara visio

ne politica i problemi dl una re
gione come la nostra, costretta a 
pagare un altissimo prezzo al tipo 
di sviluppo distorto e antipopola-
re imposto in questi anni dalle clas 
si dominant!. La DC della provin
cia di Chieti si e pronunciata re 
centemente attraverso il suo movi
mento giovanile, per una soluzione a 
destra della crisi, per il referendum 
contro il divorzio e per il rigetto 
di ogni proposta di legge che sanci-
sce il passaggio della mezzadria 
e della colonia in affitto (definendo 
«sovversiva» ogni misura in tal 
senso) Questo partito dimostra an 
cora una volta quanto sia lontano 
dalle esigenze popolari e come sia 
pronto a farsi interprete in ogni oc-
casione degli Interessi piu retrivi. 
Tuttavia sarebbe sbasliato consi-
derare che tutta la DC abbia fat 
to deflnitivamente le sue scelte, an
che se nel S-JO seno appaiono pre
valent! le forze moderate. Da qui 
II nostro Impegno, per dare una 
giusta soluzione alia crisi della 
giunta regionale abruzzese e per 
fare avanzare uno schieramento 
nuovo di forze, a livello politico e 
sociale. capace di ridurre II potere 
della DC. di imporrc una prospet 
tiva nuova di sviluppo, di far ere 
scere la democrazia. 

Le cause Immediate della crisi 
della giunta regionale vanno ricer-
cate neU'acutizzarsi dei contrastl e 
delle lotte dl potere tra gli uomi-
ni e le correnti della DC abruzzese 
e nel tentativo della DC dl sanare 
tali contrasti procedendo a una re-
distribuzione del potere all'Interno 
del Consiglio regionale a vantag-
gio di alcune correnti contro altre. 
Ma i contrasti restano e si riflct-
tono nel rapporti con gli alleatl del 
la DC Cosl la Glanta e la mag 
gioranza si mostrano incapaci dl 
darsi una linea unitaria e di assicu-
rare un corretto funzionamento 
perlomeno amministrativo della 
Regione. 

I motlvl dl fondo dl questa cri
si vanno ricercati nel prezzo che 
all'Abruzzo fa pagare un tipo di 
sviluppo distorto, di cui la DC por
ta la responsabilita. La popolazlone 

residente diminuisce, l'occupazione 
perde migliaia di unita, l'edilizia 
e in crisi. le campagne si spopo-
Iano. II fatto nuovo che apre una 
prospettiva e l'accresciuta coscien 
za politica delle masse lavoratrici. 
della classe operaia innanzitutto. 

II 1971 ha visto le grandl lotte 
della Marvin Gelber, della Monti. 
dei mezzadri, dei pensionati. degli 
studenti. La DC ha visto approfon 
dirsi le sue contraddizioni e mes
so in discusslone il sao rapporto 
non solo con tante parte della clas
se operaia e dei giovani. ma an
che con certi strati di ceto medio 
urbano e delle campagne. Occor-
re ora incalzare da presso, con 
una chiara e concreta politica, le 
forze sociali che costituiscono la 
base della DC. per incidere sui 
loro rapporti con questo partito. 

Particolare attenzione bisogna 
porre. nella nostra provincia so
prattutto. al rapporto DC-ceto me
dio urbano. Accanto al vecchio ce
to medio legato alia pubblica am-
ministrazione. alia piccola rendita 
fondiaria e alle vecchie professloni 
umanistiche, si sono venuti forman-
do in questi anni strati di ceto me
dio legati alio sviluppo abnorme 
del settore terziario o espressione 
della corsa alia speculazione edili
zia e all'accaparramento degli in-
centivi della Cassa per 11 Mezzo 
giorno e di tutte le prebende che 
il sottogoverno e il clientelismo dc 
hanno messo a loro dlsposizione. 
Occorre colpire la carica corpo 
rativa e municipalistica di cui que
sto nuovo ceto medio e portatore. 
per neutralizzarne la spinta ant) 
operaia e antiriformatrice. 

Bisogna far leva pollticamente. 
sulla differenziazlone crescente tra 
i gruppi privilegiati di profittatori e 
quegli strati a loro legati dalla lo 
gica del clientelismo e ormai disgu 
stati per il loro avvllente stato e 
apertl ad esigenze di rinnovamento. 
Pari attenzione bisogna porre agli 
intellettuali — InsegnanU. medicl, 
awocati, maglstrati impiegati — 
e alle donne. Queste ultlme sono 
le prime a pagare, come nel caso 
della Monti e della Marvin Gel

ber. l'attacco scatenato dal padro-
nato abruzzese agli attuali livelll 
di occupazione. 

Questi compiti si possono affron
tare e risolvere se il nostro Par
tito si dimostra capace di fare po
litica in ogni sezione e nucleo, se 
la partecipazione alia sua elabo
razione e attuazione non e solo dei 
gruppi dirigenti ma di tutti gli 
iscritti. Porre al Partito e alia 
FGCI l'obiettivo di 7 mila iscritti 
e possibile e necessario. Bisogna 
estendere il numero delle sezioni 
di quartiere e di contrada. costrul-
re nuovi nuclei e sezioni nelle fab
briche, accrescere l'organizzazione 
della FGCI nelle scuole. 

a Olivetti » - Ivrea 

Fabbrica 
e territorio: 
unica dimensione 
di lotta 

IVREA, febbraio. 
Quella dell'Olivetti e la dimen

sione di un'azienda-tcrritorio le cui 
decisioni si sono ripercosse non 
solo sulle condizioni di lavoro nel
la fabbrica, ma sul tipo di svilup
po, squilibrato e distorto, della cit-
ta-« capitale » e dell'area circostan-
te. II dominio economico dell'Oli 
vetti e la sua proiezione fra le for
ze politiche e sugli enti locali sono 
all'origine dei flussi migratori ver 
so questa fascia del Canavese, del
la congestione di Ivrea e di una 
serie di atti amministrativo-politi 
ci destinati a favorire le scelte del 
monopolio. Decidendo lo svolgi-
mento comune del congresso delle 
due sezioni di partito, quella di 
fabbrica e quella territoriale, i com-
pagni di Ivrea hanno percib inteso 
sottollneare l'mlganta dal piii atret-

to collegamento tra l'azione da con-
durre all'interno del grande stabi-
limento e quella nella societa, ver
so le forze sociali e politiche. 

L'Olivetti — come hanno rimar-
cato la relazione del compagno Lui-
gi Barisione e numerosi interventi 
— ha rappresentato, anni addietro, 
il tentativo piu abile e pericoloso 
di dare veste teorica alle ipotesi ri-
formistiche del neo-capitalismo. Fal-
lita la spexanza di imbrigliare il mo
vimento di classe con le utopie del 
« socialismo aziendalistico », di quel 
tentativo resta sul tappeto solo la 
incapacita della classe dominante 
di dare soluzione ai problemi ge-
nerati dallo sviluppo capitalistico. 
Su questo sviluppo gravano ora 
ombre e inteirogativi allarmanti. 
L'Olivetti accuse difficolta di mer-
cato che sono frutto dell'accresciu-
ta concorrenza intemazionale, del
le carenze della nostra ricerca scien-
tifica di base e del ritardo tecno-
logico prodotto dalla soggezlone al 
capitale statunitense. E cerca di 
uscire dalla stretta con un piano 
di ristrutturazione orientato verso 
le produzioni elettroniche e impo-
stando un tipo di organizzazione 
del lavoro che, anche la dove sem
bra recepire le richieste operate 
(ricomposizione delle mansioni, 
nuove qualifiche, ecc.) punta in 
realta a colpire gli organici e a in-
tensificare i ritmi. Non a caso la 
azienda ha annunciato il blocco del
le assunzioni fino al 1974 e uno dei 
suoi ultimi atti e stato il taglio di 
mezzo miliardo di lire al Fondo 
per i servizi sociali. 

A questa linea che colpisce gli 
interessi di tutto il Canavese si sta 
gia contrapponendo la lotta ope
raia per la piena applicazione del-
I'accordo aziendale, per lo sviluppo 
deH'occupazione, per i diritti sinda-
cali. II rifiuto dell'Olivetti di rico-
noscere il consiglio di fabbrica pone 
delle questioni di democrazia ed e 
quindi un fatto non solo sindacale, 
ma politico, sul quale devono pro 
nunciarsi 1 partiti, cosl come i temi 
deH'occupazione investono obietti-
vamente la responsabilita e le fun
zioni delle assemblee elettive del 
Oaoayeae, della regkme Piemonte 

e — considerate le dimensioni del
l'Olivetti — del Parlamento. Occor
re dunque che le motivaziom della 
lotta operaia siano portate al di 
la dei cancelli della fabbrica per
che alia crescita di coscienza dei 
lavoratori corrisponda un muta 
mento dei rapporti di potere nella 
societa. 

Si tratta — come ha detto il com
pagno Sergio Cavina, della direzio
ne del PCI, puntualizzando nel suo 
intervento conclusivo le indicazio
ni del dibattito — di sostituire al-
1'egcmonia padronale 1'egemonia 
della classe operaia non solo nella 
fabbrica ma nella citta, nei quar
tieri, nei comuni del territorio. Si 
tratta di dare nuovi alleati e re-
spiro politico alia lotta operaia, 
chiarendo che essa non e corpo-
rativa ma getta le basi per un nuo
vo tipo di sviluppo e quindi per 
una diversa organizzazione della so
cieta, per un nuovo rapporto fra 
le classi. E ' su questo terreno che 
le forze politiche devono essere in-
dotte a a scoprirsi n, che bisogna 
mandare avanti il dialogo e il con-
fronto con il PSI e il PSIUP, con 
le forze della sinistra che guidano 
la DC ad Ivrea (ma il gruppo con-
siliare al Comune e dominato dai 
dorotel), con tutte le forze di orien-
tamento democratico. 

II dibattito ha messo in risalto 
una notevole capacita di verificare 
ed approfondire la linea del Par
tito alia luce della realta locale. 
Per quanto riguarda in particolare 
i problemi dell'unitft sindacale al-
l'Olivetti — dove e ancora presente 
e ha un notevole seguito un sinda
cato nato a suo tempo come espres
sione delle teorie « aziendalistiche » 
— si lavorera perche" l'autonomia 
del sindacato si affermi pienamen-
te e perchd il processo unitario 
evolva su chiari contenuti di classe. 
Ampla attenzione e stata dedicata 
anche ai problemi della scuola e 
della gestione democratica delle sue 
strutture. 

Hanno assistito al congresso de-
legaeioni del PSI, del PSIUP, della 
DC, delle ACLI, del MPL e un grup
po dl compagni della sezione di 
fabbrica della Olivetti di ~ 
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