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TRIBUNA CO 
Verso il XIII Congresso del Partito comunista italiano 

/ nostri 
congressi 
e la crisi 
politica 

I nostri congressi si stanno svol-
gendo nel pieno dl una crisi politi
ca che e probabilmente la piii acuta 
del dopoguerra. Anche percib essi 
sono, piu che nel passato, caratte 
rizzatl da una partecipazione molto 
larga di compagnl, da un grande 
impegno di riflessione, da una for-
tissima tensione ideale, da una im-
mediata mobilitazione, corrispon-
dente alia natura eccezionale e 
drammatica del momento politico. 
Una profonda e reale unita politi
ca del partito, emerge come dato 
generale e sallente: 1 nemlci del 
movimento operaio ne sono im-
pressionati, e quei transfughi che si 
erano accuratamente preparati a 
speculare su ipotizzate divisioni e 
difficolta all'interno del nostro par
tito, sono costretti ora a balbettare 
confusi quanto ridlcoli lament! sul 
la «piattezza» che manifestereb-
bero i nostri dibattiti. Poveri scioc-
chl, clechi e sordi! II 13" congresso 
mette in luce l'esistenza dl un par
tito comunista forte, combattivo, 
unlto, pronto alia lotta, aperto al 
confronto, protagonista fondamen-
tale dello scontro in atto nel paese. 
' In effetti le nostre discussion! so
no partite da una proposta politica 
e strategica di carattere generale, 
che ha trovato una veriflca, una con-
cretizzazlone attuale e un arricchi-
mento, nelle esperienze intense di 
questi mesi; che nel fatti piu recen-
ti ha trovato la sua convalida. 

Si tratta della proposta fatta dal 
CC di novembre. II presupposto del-
la linea che in quella sede e stata 
affermata, e che il partito viene co-
si utilmente approfondendo, sta in 
una analisi della realta italiana la 
quale poggia su due intuizioni poli-
tiche essenziali. L'ltalia degli anni 
'70 e il paese dell'occidente capita-
listico piii maturo per I'awio di tra-
sformazioni economiche, sociali e 
politiche nella direzione del soda-
lismo. D'altra parte l'ltalia e anche 
un paese particolarmente esposto 
ai colpi della reazione. 

Nei nostri congressi si viene con-
statando come il nodo di questa 
contraddizione fondamentale sia in 
verita venuto al pettine e come — 
lo indicano le vicende lacerant! e 
drammatiche della elezione del Pre-
sidente della Repubblica e quelle 
della crisi di governo — a questo 
punto o si va avantl o si torna in-
dietro. Andare avanti vuol dire apri-
re la direzione politica del paese 
verso le scelte riformatrici Indica
te da un movimento sindacale forte 
e sempre piii vicino alia propria 
unita organica, accettare un con
fronto positivo sul problem! econo
mic! e sociali, e su auelli del raf-
forzamento e dello sviluppo delle 
istituzioni repubblicane. con tutte 
le forze politiche di sinistra (tra le 
quali si sono venute delineando e 
consolidando nuove forme di uni
ta); e cioe, in primo luogo, stabi-
lire un rapporto positivo con il par
tito comunista. Andare indietro, o 
meglio tentare di andare indietro 
(poiche" si tratta di una prospetti-
va pericolosa, che pub costare cara 
al paese, ma che e velleitaria per-
che destinata ad infrangersi contro 
il muro di un largo e combattivo 
movimento popoiare antifascista) 
vuol dire, per contro, accettare la 
logica delle rabbiose controspinte 
che i gruppi piii retrivi del paese 
hanno tentato di opporre ai pro-
gressi politici e sociali conquistati 
dai lavoratori italiani dal 1968 a 
oggi. 

I nostri congressi chiamano per 
nome e cognome la forza politica 
che e oggi direttamente e Inesora-
bilmente incalzata da questa alter-
nativa: la D.C. Questo partito e riu-
scito a governare nel corso degli 
anni '60 (purtroppo facendo pagare 
al paese a i propri comodi») senza 
compiere scelte politiche e program-
matiche qualificanti, ma esso ora 
non ha piu margin! e spazio per re-
stare nell'equivoco. La crisi italia
na e dunque crisi della D.C; ed i 
fatti degli ultimi mesi stanno dimo-
strando che 11 partito dello scudo 
crociato non e oggi in grado di 
dare una risposta democratica e ri-
formatrice ai problem! sul tappeto, 
non sa impegnarsi per una soluzio-
ne equilibrata e giusta del proble-
ma del divorzio rifiutando le sug 
gestioni e le pressioni integraliste, 
non riesce a risolvere il problema 
della Presidenza della Repubblica 
con un'intesa con le altre forze co-
Etituzionall, non trova piii 1 termini 
di un accordo politico con il PSI, 
per il semplice fatto che questo par
tito (come del resto alcune compo
nent! democratiche del mondo ca t 
tolico e della stessa D.C.) cerca un 
collegamento con le esigenze unita 
riamente poste dal lavoratori. II 
fatto e per6 che il rifiuto di una 
apertura comporta — lo desiderino 
o no gll incertl strateghi dello scu 
do crociato — l'ingresso della D.C 
in una splrale involutlva nella quale 
trainanti e condizionanti diventano 
le forze piii reazlonarie del paese, a 
cominciare da forze esterne e con-
correhziall nel confront! della D.C, 
a cominciare dai fascist!. 

I nostri congressi stanno aoco-
glleotto • arriocbendo queU'orienta* 

mento combattivo, ed lnsleme co 
struttivo, che 11 CC. aveva proposto 
di fronte a questi rlschl involutivi 
(che si sono notevolmente aggra-
vati da novembre a oggi). II 13° 
congresso del PCI confermera quin 
di, credo, con grande forza Timpe 
gno del comunlsti per dare uno 
sbocco positivo alia crisi, per una 
svolta democratica — appunto — 
che si afferml il piii rapidamente 
possibile e blocchi 11 progressivo 
deteriorarsi della situazione. 

Noi vogliamo uno sbocco positi
vo, una svolta democratica che cer-
to richlede una collocazlonp nuova 
delle forze popolari cattoliche, una 
loro apertura al confronto sulle rl-
forme, una loro partecipazione sen 
za equlvoci alio schleramento che 
rifiuta qualsiasi rlflusso reaziona 
rio o autorltario. E le lotte politi
che di massa per le riforme e per 
11 progresso della democrazia, sono 
l'arma princlpale con la quale si 
sono fatte maturare negll ultimi an
ni le condizioni della svolta, e con 
la quale la svolta potra essere fl-
nalmente imposta. 

Ma l'attuazione della svolta, ad un 
certo punto, quale tipo di rapportl 
presume si debba avere con la D.C? 
E' la domanda che qualcuno ha po-
sto aH'interno del congressi e da 
fuori. A questa domanda credo ab 
bia gia risposto 11 CC. di novem
bre, mettendo in chiaro. una volta 
di piii, che la D.C non e n6 in po 
tenza, n6 tanto meno, in atto, un 
partito di sinistra, e che con essa 
quindi non e pensabile di stabilire 
i rapporti che abbiamo e intendia-
mo sviluppare ulteriormente con 
tutte le forze dl sinistra laiche e 
cattoliche. Ma pur tuttavia abbiamo 
sottolineato che dobblamo incalza-
re tutta la D.C, o la D.C. In quanto 
tale, ad essere un partito popoiare, 
antifascista, a non cedere alia spl
rale di destra, a confrontarsi quin
di correttamente in parlamento e 
nel paese con tutte le forze dl sini
stra e con i sindacati, ad asslcurare 
energicamente, come maggior par 
tlto di governo, il pieno rlspetto del 
la Costituzione Repubblicana. Tutto 
cib. ripeto, attraverso un confron 
to ed uno scontro serrato. da cui 
fare emergere nuovi orientamenti e 
nuovi eauilibri all'interno dl quel 
partito. Se si arrivasse ad imporre 
alia D.C una tale scelta, sarebbe 
realizzata una condizione indubbla-
mente fondamentale della svolta 
che propugnamo. Ci arrivera la DC? 
Rispondera positivamente alle esi
genze che cercheremo di imporle 
con la massima forza? E' chiaro, 
per intanto, che lavorando bene 
verso le masse del lavoratori e del 
giovani cattolici, portando nel pae
se la polemica, il confronto e lo 
scontro sul grand! probleml del-
l'ltalia degl! anni *70, possiamo ga-
rantircl di un fatto fondamentale: e 
cioe che una risposta negativa sa
rebbe pagata duramente dalla D.C, 
determinerebbe spostamentl e rot-
ture di fondo nell'ambito del mo
vimento politico del cattolici (e 
quindi che siano subito oagati gll 
attual! sbandamenti a destra del 
gruppo dirigente dello scudo cro
ciato). 

Non e questo un discorso che der> 
ba prendere concretezza domani o 
dopodomani. Nei nostri congressi 
lo si e colto come immediatamente 
attuale. E con ragione, se e vero 
che ormai U voto del popolo Italia
no sta per intervenire nella crisi, 
e per definire — ne siamo certi — 
che indietro non si torna e che si 
andra avanti. 

Armando Cossutta 
membra della Direzione 

Domenica si conclude-
ranno numerosi congressi 
di federazione. L'Unita pub-
blichera nei primi giorni 
della prossima settimana i 
resoconti di una parte di 
essi. 

Sul rapporto 
fra giovani e 
organizzazio-
ne politica 

II rapporto tra partito e giovani 
in una grande citta e un proble 
ma eminentemente politico da af 
frontare come aspetto specifico ma 
non settorlale della politica di tut-
to il partito. Tentjamo in questa 
sede di proporre alcuni tern! di 
discussione. 

1) I limitl oggi mostratl dai vec 
chi centri di aggregazione (case 
del popolo, clrcoli dl cultura) e 
l'emergere di un nuovo livello po
litico e organizzativo dell'azione 
popoiare. con la nasclta dl nuovi 
terreni di lotta (comitati dl quar-
tiere, doposcuola popolari...), se 
sono 11 riflesso indiretto della ra-
pina monopolistica della citta e 
della disgregazlone sociale provo-
cata dall'espanslone capitallstlca, 
stanno a signiflcare soprattutto la 
crescita della combattivita delle 
masse popolari, 11 maturare dl nuo
vi orientamenti politici antlcaplta-
listicl in strati e gruppi sociali un 
tempo lontani dal sociallsmo, la 
rottura del vecchl equilibri socia 
li e politici su cui aveva fatto le
va la politica democristiana. Stan
no a segnare percib la sconfltta 
della politica tendente a dividere 
il movimento operaio da importan-
ti settori del ceto medio urbano 
e dagli intellettuali, 11 falllmento 
del tentativo egemonico del centro-
sinistra, soprattutto nel confront! 
delle nuove generazloni. Non a ca-
so noi troviamo i giovani come 
protagonisti dei movimenti di lot
ta per i problem! cittadini. 

2) Nella scuola in particolare ab
biamo asslstito (e per certi vers! 
ne siamo statj protagonisti) alia 
esploslone del movimento studen-
tesco; sarebbe sbagliato oerb limi 
tare le nuove forme di partecipa 
zione giovanile alia lotta politica 
e sociale. al movimento studente-
sco e alle lotte per l problem! cit
tadini. Sono un dato anche i pro
cess! di «sindacalizzazione» del 
settore terziario, la combattivita 
dimostrata dalle commesse dei 
grandi magazzini e, piii in genera
le, dai lavoratori del commerclo 
non solo nelle lotte dl categoria, 
ma anche negli scioperi per le ri
forme. Anche qui ritroviamo co
me fondamentale la partecipazio
ne dei giovani a tali moment! dl 
lotta. -

Come e stata constatata la di-
sponibilita dei giovani apprendistl 
e piii in generate del giovani la
voratori dell'artigianato e della pic 
cola e media industria, in settori 
scarsamente sindacalizzati, alia lot
ta e all'organizzazione se ci sap 
piamo presentare loro con propo 
ste politiche e organizzative ben 
definite. Meriterebbe di essere va-
Iutata piii a fondo l'esperienza che 
noi giovani comunlsti fiorentlnl 
abbiamo fatto lo scorso anno sul
le scuole di addestramento pro-
fessionale e per la costituzione in 
esse delle Leghe della gioventii la 
voratrice Questo va valutato non 
solo come esperienza unitaria di 
massa, ma sopratutto iome un 
possibile contribute del giovani la 
voratori, prima scarsamente sinda 
calizzati, al processo di unita sin 
dacale 

3) Non e il caso di insistere sul 
contribute dato dalle nuove leve 
operaie nelle grandi fabbriche al 
processo di unita sindacale e alia 
nascita di nuovi strumenti dl p o 
tere all'interno dell'azienda. 

Sarebbe per6 errato sottovaluta-
re gli aspetti negativi affiorati in 
quest! ultimi tempi: l'affiorare di 
ideologic e comportamenti politi
ci estremistl in certi settori stu-
denteschi, ma non solo studente-
schi, comunque sopratutto giovani-
li; lo spazio che, nei momentl d! 
riflusso o di estrema acutizzazio-

Alberto Nobile: « Portuali » 

ne dello scontro, possono trovare 
proposte politiche qualunquiste e 
corporative. Sappiamo bene che. in 
qualche modo, cib e connesso con 
la natura sociale di certi strati, 
fondamentalmente amblgua; sap 
piamo anche che cid sta a signifl
care la ricerca dl una strada antl-
capitalistica da parte di strati e 
gruppi sociali un tempo lontani 
dal sociallsmo e che cib e anche 
in relazione con 1 fenomenl del 
« dissenso » cattolico, ma non pos
siamo limi tare a questo la spiega 
zione di tali problemi. 

Esiste una certa base di « ogget-
tivlta» In certi fenomenl politici, 
contraddittori e ambigui, esistono 
perb anche i nostri ritardi, le no 
stre insufficlenze organizzative e 
politiche nel coprire certi spazl. 

II problema fondamentalmente 
va posto neU'immediato m questi 
termini: come organizzare e unifi 
care il contributo delle nuove ge 
nerazioni alia lotta per le riforme 
e per un governo di svolta demo 
cratica? Piii in generale e in pro-
spettiva qual e oggi il ruolo del
le nuove generazioni nella lotta 
per il socialismo? A mio avviso a 
tali domande poste dalle lotte non 
possiamo rispondere che saldando-
le strettamente insieme, non crean-
do una sfasatura t ra strategia e 
tattica, ma individuando un preci-
so terreno anticapitalistlco dl in!-
ziativa, capace di far maturare 
nuove esperienze e nuovi stru , 
menti e di avere un forte respiro 
ideale e politico verso le nuove ge
nerazioni. 

Occorre scavare piii a fondo sul-
l'asse diritto alio studio diritto 
al lavoro. considerando tale asse 
nel suo valore unificante nel con 
front! dl tutte le articolazioni so 
ciali con cui i giovani si presen-
tano. 

Occorre perb far avanzare a pie
no l'unita politica delle nuove ge
nerazioni; il che significa uno sfor-
zo continuo nel creare moment! e 
strumenti unltari, di massa e dl 
direzione politica a tutti i livelli: 
i Comitati del movimento studen-
tesco — al quale a Pirenze parte 
cipano anche gli altri movimenti 
giovanili, ma soprattutto masse di 
student.i che finora stavano con J 
gruppetti oppure erano lontani dal 
la vita politica — le Leghe della 
giovpntu lavoratrice, i -'omitati 
unitan della gioventii lemocrati 
ca, che vanno nascendo ne! quar 
tier!, investendo consistent! grup 
pi cattolici. E' in questo contesto 
che s! colloca la nostra politica 
unitaria con gli altri movimenti 
giovanili e che deve svilupparsi 
l'impegno di tutto il partito; e in 
questo quadro che la FGCI pub 
esprimere la sua autonomia poli
tica. 

Riccardo Conti 
delta segreteria della 

FGCI di Ffrenze 

Caratteri del 
rinnovamento 
del Partito 
nel Meridione 

La composizione sociale del par
tito nelle zone piii depresse del 
Mezzogiorno sta cambiando o e gia 
cambiata profondamente. I muta 
menti in atto consistono, da un la 
to, nell'aumento numerico e nel pe 
so dei giovani provenienti dal
la scuola, ancora student! o 
neolaureati e diplomati, gia con 
un certo bagaglio di esperien
ze acquisiste nelle lotte scola-
stiche; daU'altro lato, nella ri-
duzione del numero e del peso dei 
compagnl opera! e bracciantl e del 
lavoratori in genere. 

Nel congresso provincial del 
partito di Avellino questo fenome-
no si presentava in manlera ma-
croscopica. I compagnl delegatl in
tellettuali, t ra giovani, meno gio
vani e anziani, prevalevano netta-
mente. PIccoll comuni, nei quali 
per anni e anni non avevamo mai 
potuto avere un solo compagno in-

- tellettuale, giovane o - anziano che 
fosse, ora invece erano present! al 
congresso con i loro giovani dele-
gati intellettuali. Qualche zona del
la provincia, che appariva quasi 
come una baronia di un singolo ed 
unico compagno professionista, in 
quest'ultimo congresso risultava in
vece ben rappresentata. 

Gli interventi — ecco un altro da
to interessante — rivelavano una 
maturita precoce, che prima per 
essere acquisita richiedeva anni dl 
milizia attiva nel partito. Si vede 
che le lotte scolastiche nanno avu-
to una funzione formativa notevole. 

I mutamenti in corso nella com
posizione sociale del partito, che si 
presentano con aspetti sconvolgen 
ti nelle zone piii depresse, rifletto-
no i mutamenti oggettivi sociali ed 
economic! che si sono verificati in 
questi ultimi anni. E 'jioe una cr& 
scita piii massiccia e piii tmpetuosa 
della popolazione scolastica rlspet
to al resto del paese, in quanto la 
base di partenza era piii arretra 
ta. Bast! pensare che fino a non 
molto tenpo fa vi erano ancora pic-
coll comuni montani in cui la qua
si totalita delle donne e la mag 
gioranza della popolazione comples-
siva erano analfabeti. Inoltre le 
difficolta di accesso alia scuola, 
(economiche ambientali e di clas-
se) erano tali che soltanto le fa-
miglie piu agiate, i agaiantuomi-
nin potevano permettersi U lusso 
di dare un diploma o una laurea 

ai loro figll. 
Oggi, invece, la base sociale stu-

dentesca si e gia notevolmente 
estesa al ceto medio minute e alle 
classi lavoratricl, anche se perman-
gono ancora limitl e difficolta non 
indifferent! per l'accesso alia scuo
la dei figli degli operai e degli al
tri lavoratori. Di qui il legame piii 
stretto degli intellettuali delle nuo
ve generazioni con le masse lavo-
ratrici e il valore rivoluzionario 
della lotta per la scuola aperta a 
tutti. 

L'aspetto negativo dei mutamen 
ti in corso, e cioe l'ulteriore de-
pauperamento di quadri operai e 
lavoratori, deriva dall'-^sodo in 
massa dalle zone interne in parti 
colare, che non e stato arrestato 
e che anzi in questi ultimi anni 'si 
e accentuate, dal mancato sviluppo 
industriale ed economico e dalla 
crescente mutilizzazione Jelle risor 
se material! e umane. 

L'afflusso nel partito dl giovani 
Intellettuali di tipo nuovo apre al 
partito e a tutto il movimento de-
mocratico nuove e piii ample pro-
spettive, la ripresa della avanzata 
nel Mezzogiorno, maggiorl possi 
bilita di un dialogo e di un confron
to costruttivo con altre forze laiche 
e cattoliche. Ma non potremo ma! 
avere nel Mezzogiorno una piu lar
ga e solida base di massa, se non 
operiamo daH'interno delle masse 
lavoratricl. E per fare questo e in-
dispensabile la presenza di quadri 
qualificati operai, braccianti, conta-

dini, donne e via dicendo nelle p o 
che fabbriche che abbiamo, in tutti 
i luoghi di lavoro, fra tutte le ca-
tegorie di lavoratori. II XIII Con
gresso dovrebbe segnare una svol
ta in questo campo. 

Eleazaro Vuotto 
Sezlone « Che Guevara » Napoli 

Un piu largo 
movimento 
per i servizi 
sociali 

I congressi in corso, nel quadro 
della politica per le riforme e per 
una svolta democratica, devono pre-
stare particolare attenzione alle 
prospettive aperte dalla battaglia 
sostenuta dal movimento femmini-
le, in stretta unita con tutto il mo
vimento popoiare, attorno alia que-
stione degli asil! nido, battaglia che 
ha avuto una sua prima importan-
te conclusione positiva con l'appro-
vazione, da parte del parlamento, 
del piano nazionale dei 3.800 asil!. 

II significato di questa vittoria 
sta infatti non solo nell'avere con-
quistato un importante servizio so
ciale, ma anche nell'essere riuscitl 
a porre la questione di questo ser
vizio come uno dei temi del rin
novamento della societa italiana • 
come un punto nodale per modi-
flcare l'attuale struttura burocra-
tica dello Stato italiano, che dele-
ga l'attuale politica dell'infanzia ad 
un ente accentrato e burocratico 
come l'ONMI. 

Proprio perche" animata da que-
ste finalita, la lotta ha potuto as-
sumere un carattere nuovo, 6 riu-
scita ad investire le lavoratricl ed 
i lavoratori occupati e i sindacati 
e piii in generale ha impegnato 1 
quartieri, le organizzazioni sinda-
cali, gli enti locali, le forze politi
che in modo unitario, realizzando 
un giusto tempestivo coordinamen-
to tra 1'iniziativa e la pressione po
poiare e l'attivita dei nostri com-
pagni parlamentari. E' in rapporto 
a tale movimento unitario e popo
iare che vanno valutati gli aspetti 
positivi e innovatori della legge 
(per la prima volta si pongono al 
centro la Regione, l'ente locale, 1 
cittadini per la programmazione, 
costruzione e gestione sociale del 
servizio). 

Questa battaglia deve rappresen-
tare solo una tappa di un movi
mento che pub e deve essere este-
so su altri terreni piii avanzati ed 
incisivi. In primo luogo oggi oc
corre l'impegno non solo del mo
vimento femminile, ma di tutt« 
quelle forze che hanno contribuito 
al successo della legge, affinche" 
essa sia integralmente applicata 6 
possibilmente anche migliorata nel
la parte finanziaria. Infatti il piano 
nazionale potra soddisfare solo par-
zialmente la richiesta reale di asi-
li nido. Solo in Emilia Romagna, 
nel giro di 5 anni sarebbero ne-
cessari 360 asili per 18.000 posti pa
ri al 15°/o del totale della popola
zione infantile da 0 a 3 anni. Nella 
provincia di Forll in cinque anni 
occorrono 90 asili nido per acco-
gliere 4.500 bambini su una popo
lazione infantile di circa 30.000. 

Altro momento Importante rl-
guarda il contenuto nuovo che deve 
assumere questo servizio, soprat
tutto sul piano della gestione so
ciale, la quale deve coinvolgere non 
solo l'ente locale, le organizzazioni 
sindacali, femminili e quelle della 
societa civile, ma principalmente i 
genitori, gli insegnanti e piii in ge
nerale i cittadini. Esperienze po
sitive sono gia state realizzate in 
quest'ultimo anno a livello delle ge
stioni sociali in molti comuni de
mocratic! della provincia di Forll 
con la costituzione dei consigli 
scuola e citta nelle scuole materne, 
composti da genitori, rappresentan-
ti i comitati di quartiere, insegnan
ti e cittadini. 

La nuova legge per gli asili nido 
ha aperto la strada a nuove pro
spettive per la conquista dl nuovi 
servizi sociali nei campi della scuo
la materna pubblica finanziata dal-
lo Stato e della scuola a pieno tem
po. Essa ha anche creato nuove 
possibility di lotta per il passag-
gio in gestione degli attuali asili 
dell'ONMI ai Comuni, per il supe-
ramento della struttura burocra-
tica di quest'ente e per il trasfe-
rimento reale dl tutti i poteri in 
materia di assistenza all'infanzia 
alia Regione ed agli enti locali. 

Tutte le organizzazioni del par
tito devono lavorare per creare ed 
estendere il movimento ai vari li
velli, investendo le forze sociali, 
sindacali, politiche e gli enti loca
li pubblici al fine di conquistare 
nuove posizioni. La battaglia per le 
riforme e il necessario schieramen-
to di alleanze sociali e politiche 
oggi non pub essere combattuto e 
vinto senza rapporto decisivo delle 
masse femminili. E ' compito del 
partito sapere cogliere quest'im-
portante potenziale che viene dalla 
condizione femminile se si vuole 
determinare quella svolta democra
tica proposta dal rapporto del com
pagno Berlinguer come compito 
dell'azione dei comunisti italiani. 

Emilia Lotti 
del C.F. dl Forll 

CRONACHE DEI CONGRESSI 
Federazione di Bergamo 

Confronto 
e unita 
coi cattolici 
progressisti 

BERGAMO, febbraio. 
La provincia di Bergamo negli 

ultimi died anni ha verificato Tin 
sediarsi, in alcne zone, di 11500 
post! di lavoro nell'industrla e di 
10.000 nell'attivita terzlaria; negli 
stessi dieci anni gli occupati nel 
settore agricolo sono sees! dl cir
ca 25.000 unita. 40.000 sono I lavo
ratori pendolar], 35000 gli emlgran-
tl, settimanall staglonall o annual! 

I lavoratori della T3ergamasca 
sono prevalentemente occupati nel 
le fabbriche anche se vivono tutto 
ra In una provincia la cui orga 
nizzazione sociale risente della pas 
sata natura dl zona igrlcola. Da 
un lato allora cresce una ^osclen 
za anticapitalistica che si rileva 
dalla stessa alta sindacalizzazione 
e dalla presenza di movimenl gio 
vanili che da questa accresciuta co 
sclenza traggono origine, dairaltra 
permangono difficolta enormi dl 
esperienza sociale fuori della fab-
brica per fl tempo perduto sul tre* 
ni, per l'alttsslmo numero del co

muni, per le loro piccole dimen 
sioni che comportano una scarsa 
vita collettiva. 

Le scelte di una DC, che na la 
grande maggioranza elettorale e 
che conduce la cosa pubblica In 
un legame assai stretto con le scel
te dl un padronato particolarmen
te retrivo, impersonato dal baro-
ne del cemento Pesentl, aggravano 
queste condizioni. Purtuitavia an
che all'interno della DC si riflette 
la coscienza anticapitalistica gia 
manifestatasi nelle esperienze gio 
vanili e nelle ACLI. Cresce lo spa 
zio lasciato alle correntl di sinistra 
della DC, anche se non e sempre 
ritrovabile una corrispondenza del 
le posizioni locali con quelle delle 
stesse correnti sul piano nazlona 
le. Spesso l'msufficienza dl legame 
con le forze popolari porta le stes 
se sinistre della DC bergamasca a 
condurre un'azione ingabblata in 
una lotta interna di potere, che. 
se esprime la volonta di scelte 
politiche diverse, non esprime quel 
la di una diversa concezlone del 
potere da gestire in un -wntatto 
aperto con le forze sociali e poll 
tiche popolari. 

Perb il collegamento con le for 
ze cattoliche non pub non attuarsi 
in sede politica con queste forze 
e in sede sociale con tutta la se 
rie di nuove esperienze dl associa 
zionismo cattolico che rifiuta sem 
pre piii 1'evasione colturale e la pro 
vocazione come suo cemento. L'in 
contro e reso possibile e fecondo, 
a gludizlo del congresso. per 
l'emergere m campo cattolico di 
un rifiuto della societa attuale che 
oasce dal coctxmsto vloiento tra 

realta sociale e la stessa coscien 
za religiosa e anche per I'eviden-
ziarsi di una prospettiva politica 
che consenta a forze diverse II mas-
simo dl autonomia e di ugaranzia 
politica* della loro esistenza an
che nella societa Hberata dallo 
sfruttamento che vogliamo costrul-
re. n terreno politico delllncontro 
e quello del nuovi organlsml de
mocratic] di potere articolato. del 
le lotte dl massa, della lotta an 
ti fascists e antimperialista. 

La costruzione di una piu salda 
unita tra le forze della sinistra che 
ha fatto t passi in avanti, pur se 
permangono problemi frnsoiu, e 
stata ritenuta la condizione neces 
saria per procedere in questa di 
rezione. Le esperienze gia actuate 
nei comitati di quartiere o di fra 
zione, a livello dl forze sociali e 
politiche, nei comitati ontlfascistt 
costruitl in divers! paesi, gli stes 
si interventi al congresso del gio 
van] aclistl e dell'MPL, sono il se 
gno della possibilita di estendere a 
nuove forze questa unita. 

L'indicazione del «governo di 
svolta democratica» assume, d) 
fronte alia realta sociale e politics 
in cui il partito si muove, nella 
nostra provincia, la forma del rl 
chiamo a una caduta della discrl 
minazlone a sinistra (che lalvolta 
diviene addirittura prevaricazlone 
politica dei diritti delle mlnoran 
ze) e su questa indicazlone, neilo 
stretto legame con le esigenze del • 
le masse popolari, ll congresso si e 
Impegnato al contatto con le altre 
forze rlchiamandole a una azlone 

^ " ^ Robr to Scarlatti 

Pozzuoli 

Impegno 
in una citta 
da due anni 
disastrata 

POZZUOLI, febbraio 
On terzo dei 60 (XX) abltantl che 

nsiedevano a Pozzuoli si videro 
costretti ad abbandonare la cit 
ta due anni fa per I'allarme deter 
minato (e, si sospetta, artatamen 
te gonfiato) dai fenomeni di bradi 
sismo. Migllaia dl famiglie, anche 
se molte cercano di rientrare, sono 
ancora disperse nei comuni circo 
stanti in case Improwisate. lonta 
ne dal luoghi di lavoro. dalle abi 
tudini. Tutto cib ha accelerate lo 
smantellamento o II rldimensiona 
mento delle strutture produttive 
la SOFER. che. trasformandosl da 
SMP in IMAM *erfer e poi in SO 
FER, ha perduto in pochl anni la 
meta della maestranza che e pas 
sata da 1430 agli attuali 746 operai; 
la Olivetti investita da un proces 
so di rlstrutturazione con tagll al 
I'organlco dl 300 lavoratori che d o 
vrebbero essere trasferlU alio sta-
bllimento In provincia dl Caserta; 
la Sunbeam che e colnvolta nella 

crisi del settore elettro-domesttco. 
Gli iscritti nelle liste di colloca 

mento superano oggi I 3.000 ma I 
disoccupati effettivi sono molt! di 
piu. La crisi economica coinvolge 
anche II commerclo e le attivita 
portuali e pescherecce una volta 
fiorentL Intanto due anni di tota
le immobilismo deU'amministrazio 
ne di centro sinistra portano alia 
degradazione delle strutture civi 
11. Alia rovlna e condannate anche 
il patrimonio archeologico. arti 
stico e paesistico di immenso va 
lore abbandonato e in sfacelo 

Un tale tntreccio di problemi si 
e trovato ad affrontare il dibatti 
to congressuale della sezione comu 
nista, cui ha partecipato Alfredo 
Reichlin per la direzione del par 
tito. Per affrontarlo — e stato det 
to — occorre un partito piu for 
te, capace di elaborare proposte or 
ganiche e inlziative che interessino 
e unifichino I lavoratori, I disoccu 
pati, l contadini, gli student!, i ce 
ti medi per la rinascita complessi 
va della citta 

II dibattito ha anche rlconosciu 
to che la forza e I'organizzazione 
del partito sono ancora insuffi 
cienti per questi compiti, anche se 
come hanno sottolineato varl inter 
vent! e la relazione del segreta 
rio Sesto, il numero degli Iscritti 
quest'anno e aumentato rispetto 
all'anno scorso. E' questo un segno. 
non 11 solo, di ripresa; ma esistono 
ancora squllibri, come, per esem 
pio quello tra la percentuale dl 1 
scritti nelle fabbriche, che e ab-
bastanza soddlsfacente, e di Iscrit
ti nei quartieri cittadini, tuttora a 

livelli lnaccettabili. Si sentono an
cora le conseguenze di error! pas-
sat! che portarono, tra l'altro, al
ia perdita dell'amministrazione co-
munale nel 1964; pesano sulla vita 
del partito le conseguenze della 
crisi della citta, della dispersione 
di molti compagnl sfollati dal po
poiare none Terra, colpito dagll 
effetti dell'allarme per il Bradisl-
smo e trasferit! In altri comuni. 

L'impegno per dire no al tenta
tivo di degradare la citta e per 
rafforzare il partito e emerso nel 
dibattito anche attraverso 1'esigen 
za di precisare, localmente, un pia
no di iniziative per andare avan 
ti, tenendo conto dell'attuale dif
ficile situazione politica generale 
caratterizzata da un duro attacco 
padronale e di destra. 

Sul ruolo del partito e del sin-
dacato nelle fabbriche, e sul te
nia dell"unita sindacale si e pure ar
ticolato un discorso, che e servito 
a chiarire alcuni aspetti importan 
ti della realta locale. L'unita del
le forze progressiste e lo sviluppo 
della democrazia, che, come dice la 
risoluzione congressuale, sono I ca-
pisaldi dell'azione del comunisti, 
sono stati sollecitatl anche dai 
rappresentanti del PSI e del PSIUP 
e in particolare dal giovane studen 
te cattolico Cerasuolo. che ha se-
guito i lavori del congresso ed e 
Intervenuto proponendo la costitu
zione dl un organlsmo politico per-
manente per la lotta antifascista e 
per perseguire la soluzlone del 
drammatici problemi di Pozzuoli. 

Franco Do Arcangelit 
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