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Su alcune 
difficolta 
delta lotta per 
l'occupazione 

Uno dei temi su cul richlamare 11 
dibattito congressuale e certamen-
te la valutazlonc del movlmenti in 
corso per frontegglare la crisl eco-
nomica, respingere l'attacco all'oc-
cupazione operaia e lmporre un tl-
po di sviluppo deH'economia nazio-
nale corrispondente alio eslgenze 
generali di masslma occupazione e 
d| produttlvita soclale. Movimenti 
Important! si sono andati svilup-
pando nei mesi scorsi e culmina-
no, ancora in questi giorn., in ma-
manifestazioni di sciopero genera-
le a carattere provinciale. 

Lo sviluppo del movimento non 
pub perb limitarsi alle giornate di 
sciopero generale, ma deve artico-
larsi in tutte le categorie e locali
ta interessate, investendone il tes-
suto democratico, sociale e poli
tico. La questione torna ad esse-
re particolarmente drammatica per 
il Mezzogiorno dopo le riflessioni 
amare compiute all'indomani dei 
fatti di Reggio Calabria. Ma oggi 
ci si ripropone per vaste regionl 
dell'Italia centrale e anche per al
cune zone del Nord. 

Intendo limitare le considerazio-
ni di queste note ad un solo aspet-
to del problema e cercare di ri-
spondere a questa domanda: qua-
li difficolta incontriamo per fare 
sviluppare, con la necessarla con
tinuity, il movimento per l'occu-
pazione e per lo sviluppo econo-
mlco sulla base di piani zonali di 
sviluppo? 

E* un fatto che questo tema non 
e diventato un punto di riferimen-
to stabile dell'iniziativa dei sinda-
cati. Nemmeno dopo la riflessione 
autocritica suH'esperienza di lotta 
per le riforme si nota un adegua-
to impegno delle organizzazioni sin-
dacali e tanto meno delle Camere 
del Lavoro del Mezzogiorno e delle 
altre zone agrarie del Paese. Voglio 
fare un esempio. La Federbrac-
cianti, nell'lmpostare la battaglia 
per il nuovo patto nazionale dei 
braccianti e salariati agricoli, ave-
va sottolineato 1'esigenza di sal 
dare la lotta per il patto naziona
le a quella per l'occupazione. Dob-
biamo prendere atto che questa 
saldatura, in generale, non e awe-
nuta. Eppure i braccianti e sala
riati agricoli hanno conquistato in 
questi ultimi anni strumenti nuovi 
per condurre la lotta per l'occupa
zione (il controllo del collocamen-
to, 1 delegati di azienda, il control
lo del piani colturali azienda-
li ecc). Perche questi strumenti 
nuovi di democrazia nelle campa-
gne stentano ad assolvere questa 
funzione? 

Si e detto e ripetuto che nella 
contrattazione degli obiettivi di oc
cupazione in agricoltura occorre ri-
volgersi, in pari tempo, verso la 
controparte privata (azienda agra-
ria) e la controparte pubblica 
(obiettivi del piano zonale, piani 
settoriali di investimento, altre ope-
re pubbliche ecc.). Si e sottolinea
to che a questa esigenza doveva 
corrispondere lo sviluppo del movi
mento delle conferenze agrarie e 
di zona. Si e dimostrato che un 
ruolo decisivo in questo movimen
to possono assolvere i Comuni e si 
sono esaltate le esperienze delle 
assemblee popolari nella sede dei 
Consigli comunali per l'elaborazio-
ne di certe rivendicative locali per 
fame vere e proprie componenti 
del piano zonale di sviluppo. Ma 
queste esperienze si sono genera-
lizzate in maniera del Uitto insuf-
ficiente e comunque non 3i e avu-
to lo sviluppo di movimenti ade-
guati e con le caratteristiche auspi
cate. 

Dove stanno le difficolta? C'e for-
se un'insufficiente analisi dei dati 
nuovi della stratificazione sociale 
Comune per Comune. Non c'e dub-
bio che in molti centri la compo-
sizione della popolazione e cambia-
ta e occorre documentarsi sulla 
nuova real ta. In una realta socia
le ormai fortemente differenziata 
e articolata (anche nei tradiziona-
li centri bracciantili del Mezzogior
no!) non si pub piu pretendere di 
puntare soltanto sulla capacita di 
lotta dei braccianti. Occorre co-
stmire un vasto schieramento dl 
forze sociali e politiche interessate 
a un diverso tipo di sviluppo. Cib 
comporta una impostazione nuova 
della lotta per coinvolgervi, come 
protagoniste, le forze nuove: i gio-
vani in cerca di prima occupazio
ne e la massa del contadini colti-
vatori diretti e gli altri strati di 
lavoratori. 

Sorge a questo punto il problema 
delle strutture del sindacato e del 
modo in cui nei Mezzogiorno e nel
le campagne si lotta per 1'unita 
sindacale e perche essa assuma le 
caratteristiche di un profondo 
processo di rinnovamento. E ' tutto 
un tessuto democratico che va rin-
novato (in molti casi costruito su 
basi nuove!). E ' qui che l'azione 
delle forze sociali e delle forze po
litiche riformatrici deve trovare il 
vero punto di incontro. Su questo 
problema non possiamo avere al-
cuna timidezza o concedere dele-
ghe. 

Lo obiettivo di trasformare le 
strutture economiche della nostra 
societa richiede un'azlone perma-
nente delle forze politiche riforma
trici e la costruzione di strumenti 
in cul possa trovare espressione lo 
schieramento unitario delle forze 
sociali e politiche protagoniste (es. 
la Conferenza di zona, il Com'ta-
to di zona permanente per il pia
no di sviluppo ecc). 

La riflessione critica che dobbia-
mo suscitare nei partito a proposi-
to delle gravi insufficienze che re-
gistriamo In questo campo di attivi-
ta ci condurra all'individuazione di 
probleml di orientamento ideale e 
politico dei nostri quadri in nume-
rose localita. 

Ancora nei glomi scorsi in una 
importante provincia della Steilia 
e accaduto che, in occaslooe del-
lo sciopero generale per lo svilup
po economico indetto dalle tre cen
tral! smdapall, le arnmlnistrazlonl 
dl< mtofim i rfai -iwnjno-alcnnl dei 

piu grand! comuni di quella provin
cia non abbiamo preso alcuna in!-
zlativa in relazione agli obiettivi 
di quella giornata di lotta. Come 
si pub pretendere in queste condl-
zioni di dare continuity e sbocchi 
positivl al movimento se non si ar 
riva alia necessarla artlcolazione 
locale degli obiettivi di lotta, fa-
cendo assolvere ai Comuni la loro 
funzione dl promozione (convoca-
zione dl assemblee popolari per de-
finire gli obiettivi di sviluppo eco
nomico, dlscutere le forme dl lot
ta, la contrattazione ecc.)? 

E' evidente che i sindaci dl si
nistra di quel comuni non hanno 
chiaro tutto cib e forse anche 1 di-
rigenti delle sezioni del nostro par 
tito non pensano che fare politica 
in quelle localita significa, in prl-
mo luogo, cimentarsi sino In fondo 
nella lotta per l'occupazione e uno 
sviluppo economico democratico: 
comunque dimostrano di non sa-
perlo fare. 

Ecco perche ritengo che in cen-
tinaia di localita si tratta di apri-
re una grande battaglia di orienta
mento politico nei Partito, con la 
consapevolezza che solo questa 
scelta pub determinare una rlnno-
vata tensione ideale e politica e 
creare le condizioni per costruire 
anche in quelle zone adeguati schie-
ramenti di forze sociali e politiche 
rinnovatrlci. 

Pio La Torre 
del Comitate Centrale 

Per un metodo 
positivo 
di impegno 
culturale 

Nei dlbattito, che si va svilup 
pando, nelle diverse sedl, in r fepa-
razione del XIII Congresso, risulta-
no chiari l passi avantl compiuti, 
in questi anni, nella battaglia con-
tro l'indeterminatezza e la vacui-
ta che ancora alia fine degli anni 
'60, avevano largo spazio nei mo
vimento operaio nei settore della 
scuola e della cultura. 

Sempre piu raramente ci si trova 
dinanzi — e non solo alFinterno del 
Partito — a categoriche afferma-
zioni circa la « proletarizzazione de

gli lntellettuall», la negazlone dl 
, qualsiasl specificita del momento 
, culturale, la negazione di ognl ruo
lo del docenti, o ad espressioni 
nulliste come «distruz!one della 
scuola» od improprie come «cul
tura alternativa» e cos! via. La 
rinuncia a slogans faclli quanto ap-

' prosslmativl, la rlcerca di termi
ni piii propri non credo vada ad 
debitata soltanto ad usura di un 
vocabolario, quanto alia matura-
zione di una cosclenza della com-
plessita di una realta che non per-
mette di confondere linee di ten-
denza o confuse aspirazioni di mu-
tamenti radical! con processl gia 

' compiuti o soluzionl palingenetiche. 
A questa maturazlone ha certamen-
te dato un contributo determinan-
te l'opera paziente e spesso la du
ra battaglia condotta lontro certe 
poslzionl errate, da tutto il Parti
to e non solo nei settore della cul
tura. 

Commetteremmo perb un profon
do errore, se dopo aver legistra-
to questo fenomeno, concludessimo, 
come alcunl mi sembra siano ten-
tati di fare, con un «tutto comin-
cia ad andare bene». E ' quanto-
mal necessarlo, proprio in questo 
momento, un approfondimento ed 
una rlcerca che parta dalla lucida 
consapevolezza dei pericoli che so-
no insiti in questa stessa situa-
zione. 

II primo di questi consiste, a 
mio parere, nei pensare possiblle 
ed augurabile un semplice ritorno 
al passato. Bisogna avere ben chia
ro che e disastrosamente perden-
te una linea la quale, dalla nega
zione delle avventure parolaie e dei 
semplicisml espressivi, ripropones 
se con un «heri dicebamus» la 
semplice ripresa di un discorso ab 
bandonato — e non a caso — die-
ci o quindici anni fa. Espressioni 
verbali e linee politiche errate non 
hanno avuto certamente origine sol
tanto dalla immaginifica inventiva 
di questo o di quello, quanto da 
profondi mutamenti sociali. Si pub 
negare l'analisi che di questi e 
stata compiuta da alcuni e le con
clusion! che da questa sono state 
tratte, ma non si pub negare la 
spinta oggettiva dalla quale sono 
partite. Accenando solo Drevemen 
te un discorso che meriterebbe ben 
altro spazio, per fare un esem
pio non e possibile sostitulre al ne 
buloso concetto di «cultura alter
nativa » con tutto quel che segue, 
un ritorno al concetto ed alle for
me di una « cultura popolare » og 

Fernando Battista: « II dibattito » 

gi non piu proponibile negli stessl 
termini. nei quail si espresse — 

, ed allora con rlsultatl soddisfacen 
ti — venti anni ' orsono; per la 
stessa ragione sarebbe sempllolsti 
co contrapporre al dlsastroso slo 
gan « dlstruzione della scuo.'a » una 
semplice campagna per la dlfesa e 
lo sviluppo della scuola pubblica, 
e cosl via. 

II secondo pericolo sta nei non 
renders! conto di quanto di confor 
mismo possono esprimere certi si 
lenzi ed acqulescenze. L'adeguarsi 
ad una linea non e sempre frutto 
di deteriore opportunismo. E' mol-
to spesso onesta intellettuale di chi, 
avendo cosclenza di avere errato 
o semplicemente avendo le idee 
confuse, attende da altri un chia-
rimento definitivo prima dl parla 
re. Non sarebbe drammatico que 
sto fatto se non fossimo in presen-
za di una offensiva awersarla vlo-
lenta e calunnlosa di fronte alia 
quale ogni silenzio pub signiflcare 
irreparablle perdita di un nostra 
egemonia su ceti e gruppl che at-
tendono delle risposte dal comuni-
sti in prima persona. E In un Pae
se come 11 nostro la risposta del 
comunisti non pub essere affidata 
semplicemente a document! ufficla-
li o a qualche articolo scritto qua 
e la. Deve essere la risposta che 
ogni singolo militante sa dare nei 
suo ambiente e nei suo posto di 
lavoro, una risposta univoca, affi
data a milioni di voci. Lo stato di 
«neutrality» nei quale, di fronte 
a certi probleml complessl e difflci-
li, s! trovano compagni ed amlcl, 
non solo toglie forza alia propa
ganda delle nostre idee, ma sot-
trae migliaia di compagni alia ri-
cerca ed aH'approfondimento di 
problemi che non possiamo certo 
dire che siano risolti una volta per 
tutte. 

Per compiere altri decisivi pas-
si in avanti e necessario mobilita 
re tutte le nostre forze non solo 
per battere residue posizioni er 
rate che, pur non essendo piu pre-
senti in generale, nei Partito, non 
pub dlrsi siano completamente 
scomparse nella sinistra, ma prin-
cipalmente per una elaborazione di 
proposte positive. Credo si possa di
re che assistiamo, in tutta la so
cieta, e non soltanto nei settore cul
turale, ad una diffusa crisi del posi
tivo. Si tratta di un fenomeno del 
quale e inutile sottolineare la por-
tata e il pericolo: sconforto, po 
sizioni di qualunquismo che posso 
no andare ben oltre il semplice di-
simpegno e cosl via. Di fronte a 
cib non possiamo certo limitarci 
ad una negazione della negazione, 
alia denuncia di posizioni errate, 
anche se precisa e circostanziata. 
Non si tratta di contrapporre a 
certi slogans altri slogans, ma in-
dicazioni meno generiche possibili, 
che trovino concreta espressione in 
documenti, proposte di legge, modi 
di lavoro, e di organizzazione. 

Una proposta positiva, cioe, su 
ogni argomento, che tanto piu sa-
ra convincente, entusiasmante, ca-
pace di trascinare al lavoro e al
ia lotta grandi masse, quanto piu 
sara chiara, motivata, se necessa
rio, anche attraverso una autocriti 
ca che spieghi, prima di tutto a 
noi stessi, e percib eon maggior 
forza agli altri, per quail ragio-
ni storiche. ideali, tattiche, in certi 
moment! abbiamo potuto tacere, 
non essere abbastanza presenti, o 
addirittura apparire coinvolti in er-
rori e ritardi. 

Alcune recent! manifestazioni, co 
me la conferenza nazionale sulla 
scuola, la discussione sul marxl-
smo degli anni sessanta, non sol
tanto hanno dimostrato che 1 co
munisti non hanno nulla da perde-
re da una ricerca e da un dibatti
to pubblico e spregiudicato, ma 
hanno alutato non solo il Partito, 
ma tutto il movimento operaio ad 
affrontare seriamente una proble-

i; 

Ennio Calabria: « Veniamo da lontano, andiamo lontano» 

matica che, in quanto reale, non 
pub essere trascurata perche sco-
moda. Se al XIII Congresso, cioe 
dalla piu autorevole tribuna dalla 
quale possiamo far giungare a tut-
ti la nostra voce, porteremo avan
ti questo discorso non acquistere-
mo soltanto un titolo di merito in 
piu, ma dimostreremo, a tanti che 
non chiedono altro, come, ancora 
una volta, il Partito comunista sia, 
piu di ogni altra formazione poli
tica, in grado di organizzare il la
voro e la ricerca per dare rispo 
sta a fondamentali problemi della 
societa italiana. 

Aldo d'Alfonso 
Bologna 

Azione 
politica 
e alleanze 
in fabbrica 

Nei momento in cui piu evidente 
e stato il disegno di contrattacco 
del grande padronato, la classe ope
raia delle industrie pubbliche ge-
novesi ha sviluppato una serie di 
lotte aziendali su piattaforma ca-
ratterizzate dai temi dell'inquadra-
mento unico operai-impiegati, dal
la mensilizzazione del salario e 

dalla sdrammatizzazione del cotti-
mo. Queste lotte, che hanno visto 
impegnati in fasi diverse i lavora
tori di alcune grosse aziende, si so
no concluse positivamente, dopo 
un durissimo scontro politico con 
il padronato pubblico, che e costa-
to a ciascun lavoratore 200 ore di 
sciopero. 

E' stato proprio nei momento in 
cui lo scontro investiva direttamen-
te uno dei cardini dell'organizza
zione del lavoro, le qualifiche, che 
si e realizzato nella lotta un este-
so rapporto unitario tra gli operai, 
gli impiegati ed i tecnici; lo scon
tro politico si e acutizzato e si e 
evidenziato — a livello di massa — 
il limite obiettivo della lotta sin
dacale. Si pub anzi affermare che, 
piii avanzato e lo scontro a livel
lo sindacale e piii esso e caratteriz-
zato sul piano politico, piii forte 
diventa la necessita di impegnare 
il partito in una azione politica au-
tonoma, capace di prospettare sem
pre il complesso dei da t i , dello 
scontro sociale e politico. 

Cib non vuole certamente opera 
re una separazione tra un sinda
cato che dovrebbe occuparsi dei 
dati concreti del a condizione ope 
raia, ed un partito che sarebbe 
portatore di un astratto quadro 
politico generale. E ' invece essen-
ziale affermare che compito dei co
munisti e quello di partire dai da
ti concreti dello scontro sindacale 
— tanto piii che essi sono e debbo-
no essere parte determinante del-
l'elevamento dei contenuti di tale 

scontro — per evidenziare i conte
nuti politici da cui partire per pro-
porre in termini concreti il rap
porto tra lotta sociale e lotta po
litica, tra fabbrica e societa, tra a-
zione rivendicativa e schieramento 
politico. 

Uno dei dati nuovi 6 il processo 
di sindacalizzazione e di partecipa-
7ione efTottiva alle lotte, che ha vi
sto come protagonisti gli impiegati 
ed i tecnici di importanti aziende. 
Un importante strato sociale e sot-
tratto in tal modo con la lotta al-
Vcycmonia diretta del blocco di po-
tere della borghesia. Se perb alia 
acquisizione di una coscienza sul 
piano sindacale non si accompagna 
un processo di maturazione sul pia
no politico, un dato di per se alta-
mente positivo pub dare origine ad 
una serie di comportamenti su cul 
riflettere. 

Va infatti lilevato come diverso 
sia il grado di partecipazione deglt 
impiegati e dei tecnici alia lotta a-
ziendale, a quella contrattuale ed 
a quella per le riforme, che viene 
ancora vista o come un elemento 
da ricondurre completamente e di* 
rettamente alia condizione di fab
brica, o come scelta politica ester-
na aU'unita che si e realizzata nel-
l'azienda. Possono cosl prendere 
forma posizioni di tipo aziendali-
stico. corporativistico, contrappo-
sizioni pericolose tra una nuova ef-
ficienza aziendale, che si pub dell-
neare a realizzare e su cui e possi
bile incidere direttamente, e l'ester-
no, la societa, in cui gli elementl 
di sperpero e di disorganizzazione 
sono a tutti presenti, ma lontanl 
dall'intervento diretto dei lavora
tori e percib difficilmente modifi-
cabili. 

Le stesse vicende politiche degli 
ultimi mesi e l'attacco padronale 
hanno perb creato un'esigenza, una 
necessita profondamente avvertita 
di risposta politica, che porti alia 
unificazione delle tensioni e delle 
esperienze di lotta. Questo vuol di
re riproporre la lotta per le rifor
me come terreno strategico di im
pegno, su cui far confluire un ar-
ticolato fronte di lotta. 

Uno dei limiti di prospettazione 
e di comprensione del valore della 
lotta per le riforme e che in modo 
insufficiente essa e stata proposta 
come la condizione basilare per 
modificare gli attuali meccanisml 
di accumulazione ed imporre un 
diverso sviluppo economico. Le lot
te di oggi, anche le piu avanzate, 
saranno vittoriose nei lungo perio-
do nella misura in cui sapranno 
imporre una politica di investimen-
ti e diversi indirizzi produttivi. Su 
questi obiettivi concreti, particolar
mente nell'azienda pubblica, il mo
vimento operaio deve orientare 
la propria lotta e impegnare diret-
tamente le forze politiche. 

Ma la saldatura tra coscienza 
sindacale e coscienza politica, la 
giusta collocazione del dato poli
tico come centrale per lo sviluppo 
del movimento di classe nei paese 
e per la sconfitta delle manovre 
conservatrici e reazionarie, sara 
tanto piii rapidamente raggiunta, 
nella misura in cui si andra ad un 
effettivo confronto con e tra i la
voratori. 

La lotta per le riforme e per un 
diverso sviluppo economico, e il 
terreno sul quale in modo concre-
to la classe operaia sancisce ed im-
pone una saldatura tra i propri 
obiettivi ed il complesso degli stra
ti intermedi. Gli obiettivi di rifor-
ma sono infatti il modo con cui la 
classe operaia esprime una propria 
funzione dirigente. Essi non sono 
una concessione ad altri, ma sono 
la condizione affinche il processo 
rivoluzionario si rafforzi imponen-
do un diverso modello di sviluppo 
sociale. 

Mario Margini 
del C. F. di Genova 

CRONACHE DEI CONGRESSI 
Universita di Padova 

Antifascismo, 
riforme, 
rinnovamento 
didattico 

Dal documenfo politico del Con
gresso dei comunisti dell'Univer-
sila di Padova traiamo i brani 
seguenti: 

Le trasformazioni in atto, che 
rappresentano-il prodotto della for-
tissima spinta per il rinnovamen
to della societa italiana durante le 
lotte degli anni '60, riguardano: 

a) una ristrutturt-zione sia al 
llnterno dei settori produttivi che 
nei rapport! tra i diversi settori; 

b) la riarticolazione comples-
siva della divisione del lavoro, 
tendente all'espulsione dl quote 
crescenti di manodopera dal pro
cesso produttivo e ad una maggio-
re adattabilita della forza lavoro 
alle nuove caratteristiche del pro-
cessi produttivi^ 

_.I1 riflesso politico di questi pro
cess! e la liberazione di vasti stra
ti sociali dell'egemonia capitalisti-
ca e la loro disponibilitii alTallean-
za con la classe operaia. Questa di-
sponibilita si appalesa in partico-
lare tra vaste masse di intellettua-
li e di studenti, che vengono inve
st ite da una profonda contraddi-
zione tra la spinta di massa alia 
qualificazione culturale e professio-
nale e l'incapacita di utilizzazione 
da parte dell'attuale slstema p ro 
duttivo d! tutte le risorse materia-
li e umane del Paese, che si espri 
ma in particolare: 

— nella crescente disoccupazio 
ne e sottoccupazione intellettuale e 
operaia; 

— nella non corrispondenza tra 
formazione e utilizzazione profes-
slonale.~ 

.-Per tutte le considerazlonl so-
pra esposte emerge con sempre 
maggiore evidenza che la scuola e 
ITJniversita costltulscono un ter
reno strategico dl lotta per tutti 1 

comunisti di Padova e del Veneto 
Dopo una prima fase essenzial-

mente di negazione e di lotta ideo 
logica e dl vision! mitiche della 
classe operaia precedente all'au 
tunno caldo, e subentrata una fase 
nuova in cui gli studenti affronta 
no i problemi della costruzione e 
del movimento intorno agli oblet 
tivi concreti rivendicativi e politi 
ci che rientrano oggettivamente In 
una strategia di rinnovamento aella 
societa, della scuola e della Uni 
versita. 

La crisi oggi evidente di taluni 
gruppi del movimento studentesco 
nasce proprio nello scontro con 
questa nuova realta e nell'incapa 
cita di cogliere il rapporto che si 
stabilisce tra gli obiettivi delle mas 
se studentesche e le lotte per le ri 
forme e per un nuovo tipo dl svi
luppo. 

La crescita dell'influenza politi 
ca dei comunisti nell'Universita dl 
Padova pone oggi il compito di una 
egemonia come affermazione di una 
strategia di rinnovamento delle 
strutture, dl sviluppo democratico 
e di potere, nella quale pub dialet 
ticamente ritrovarsi 1'autonoma e-
laborazione e la lotta del movimen 
to degli studenti, dei docenti e dei 
lavoratori universitari. 

I comunisti dellTFniversita di Pa 
dova affermano il loro impegno u 
nltario intorno ai seguenti obiet
tivi: 
1 \ lotta contro il fascismo in ognl 

' sua manifestazione e contro 
ogni forma di autoritarismo e di 
repressione per lo sviluppo della 
partecipazione e della democrazia 
0\ Partecipazione alle lotte dei la 

' voratori, sui grandi temi del 
l'occupazione, delle riforme e dello 
sviluppo programmato alternativo. 
Q \ Lotta per la crescita di massa 

* e politica del movimento degli 
studenti, dei docenti, dei ricerca 
tori e dei tecnici su questi obiet 
tivi rivendicativi: 

a) lotta agli attuali livelli dei 
costi dello studio e conquista di 
nuove strutture (case studenti 
trasporti - libri - mense, ecc.) ge 
stite soclalmente; 

b) conquista dl nuove strutture 
didatticfie e di ricerca al fine di 
una completa formazione e qua
lificazione professlonale che rispon 
da alle eslgenze deiroccupazlone e 
perche, al tempo stesso, es*) siano 

finalizzate agli obiettivi dl lotta 
del movimento operaio e della nuo
va programmazione democratica a 
livello nazionale e regionale; si 
impone in questo campo il control
lo politico ai diversi livelli istitu-
zionali e sociali degli indirizzi del 
la ricerca e dello sviluppo tecnolo-
gico strettamente connessi all'esi 
genza di sviluppo democratico e di 
partecipazione alle scelte alternati
ve per la Regione Veneta; 

c) conquista di nuovi strumen 
ti culturalt gestiti democratica 
mente, atti ad intaccare il control
lo capitalistico del tempo libero e 
tale da consentire il confronto e il 
dibattito tra le diverse componenti 
sociali e cultural!. 
A\ Impegno al rafforzamento or 

9 ganizzativo e politico dei sinda-
cati unitari di classe dei docenti, 
dei ricercatori e degli altri lavo
ratori dellTJniversita tale impegno 
e tanto piu necessario in un mo
mento di crisi dell'associazionismo 
autonomo e di sviluppo del pro
cesso di unita sindacale e deve e-
strinsecarsi anche nella crescita 
del rapporto di collaborazione e 
confronto — nella reciproca auto-
nomia — tra confederation! sinda-
cali dei lavoratori e movimento 
studentesco... 

Federazione dell'Aquila 

A un anno 
dai moti 
reazionari 

L'AQUTLA, febbraio 
I probleml della occupazione, del 

la emigrazione, della scuola e della 
democrazia, sono stati discussl dal 
1*XI Congresso della Federazione 
dell'Aquila nei quadro degli a w e 
nimenti gravi di questi giornl, co 
me la svolta a destra che la DC 
vuole Imporre al paese, il refe
rendum contro la legge sul divor-
zlo, la crisi govematlva e la crisi 
della giunta regionale abruzzese. Al 
dibattito, aperto da un'ampla e do-
cumentata relazione del segretario 
compagno Iovannltti, hanno assistl. 

to la compagna Adriana Seronl del
la Direzione del partito, il compa
gno Trivelli segretario regionale e 
rappresentanti del PSI, PSIUP 
MPL nonche il segretario della 
CISL locale. 

II congresso e stato preceduto 
da 104 congress! di sezioni e di nu
clei, che hanno interessato oltre 
3500 militant!. Questi dati testimo-
niano la netta ripresa in atto nella 
nostra organizzazione a poco meno 
di un anno dai traumatizzanti fat
ti del 27 febbraio. La ripresa orga 
nizzativa e rivelata dalle r.umero 
se sezioni che alia data del loro 
congresso avevano superito larga 
mente gli iscritti dell'anno passa 
to; dalla nascita delle >lue fioren 
ti e combattive sezioni dell'Aquila, 
quella degli universitari e quella 
degli operai della Siemens, dal pro-
mettente sviluppo della FGCI. La 
ripresa politica e evidenziata dal
la rinnovata unita attorno ai temi 
della relazione Berlinguer e del 
rapporto del compagno fovaimittt. 
Tale unita e il frutto di un inten 
•so lavoro svolto in quest! mesi dal 
partito a L'Aquila e lella provin 
cia per ritessere quel tessuto demo
cratico che la a rivolta» del "71 
aveva spezzato. 

I comunisti aquilani a ouon dlrit-
to possono affermare di avere or 
mai superato le conseguenze psi-
cologiche dell'attacco eversivo di 
gente ingannata, venficarosi in una 
situazione complessa, in cui il rap^ 
porto democratico tra-le .stituzio-
ni e le masse lavoratrici parve 
pressoche annullato. II Partito al-
l'Aqulla e stato il solo che ha sa 
puto riprendere il dialogo con i la 
voratori dl ogni categoria e con le 
forze politiche locali dando al suo 
lavoro una netta carattenzzazione 
antifascist e di lotta. La manife 
stazione unltaria del 13 giugno 71 
— ' anniversario della Liberazione, 
dell'Aquila — che vide riunite as 
sieme sulla Piazza del Duomo, le 
forze dell'arco costituzionale (tran 
ne il PSDI), la tenace azione dei 
consiglieri regionali comunisti in 
dlfesa dei lavoratori abruzzesi mi 
nacciati dai licenziamenti, quella 
del consigner! comunali aquilani, 
per gli aslll, per la reallzzazione 
del consigli di quartiere, per 11 ri 
sanamento delle frazionl, per le 
pension! sono solamente alcuni 
aspettl dl una multiforme attivita 
politica ed organlzzativa che nei 

Congresso e stata esaminata ed 
approvata. 

L'impegno sancito nei documento 
politico approvato all'unanimita dai 
congressisti, di portare eniro il "72 
a 4 mila i tesserati al Partito e a 
400 quelli della FGCI; di portare 
avanti il processo unitario tra le 
forze della sinistra laica e cattoli-
ca per risolvere neil'interesse del 
lavoratori sia la crisi in atto nei 
Consiglio regionale che quella che 
inutilmente si cerca di maschera-
re della amministrazione comuna 
le dell'Aquila, stAnno a garanzia 
del rinnovato slancio con cui i co
munisti aquilani si apprestano al 
le battaglie politiche imminenti. 

Ermanno Arduini 

« Zona industriale » - Livorno 

si e Come 
difeso 
il diritto 
al lavoro 

LIVORNO, febbraio 
Si e concluso nei giorni scorsi il 

VI Congresso della Sezione del PCI 
Zona Industriale, preceduto da una 
serie di congressi di cellula di fat> 
briche, piccole e medie, orbitantl 
nella zona (Cementeria, Aeroquib, 
Vetreria Italiana ecc) . Al congres
so di Sezione, dove vi e stata una 
partecipazione massiccia di compa
gni delegati e invitati, si e aviita 
la presenza di lavoratori della Ve 
freria Italiana aderenti i l PSI, al 
la DC e al PRI. 

II congresso ha dibattuto i temi 
delle lotte operaie, degli ambient! 
d! lavoro, della occupazione e dello 
sviluppo economico e sociale della1 

citta e il contributo che a queste 
hanno dato gli enti dl potere clt-
tadlno e provinciale, dimostrando 
la validita nelle lotte recenti, del 
legame fra fabbrica e societa. fra 
i lavoratori e le altre categorie so
ciali; fra i comunisti di fabbrica e 
le altre forze politiche antifasciste 
che si sono poi ritrovate a livello 

cittadino per mdicare le vie attra
verso le quali dare sbocchi positi-
vi alia difficile situazione in cui 
versa l'economia livornese. 

In questo quadro ha rrovato largo 
spazio la considerazione della lotta 
sostenuta dai lavoratori della Ve
treria Italiana con la quale e sta
to impedito lo smantellamento del-
1'impianto produttivo e sono state 
ottenute, nell'ambito piii generale 
della lotta contro la politica della 
S. Gobain, importanti e positive 
prospettive per I'azienda. 

Cib e stato possibile anche per 
l'azione autonoma e per I'miziativa 
dell'organizzazione politica di fab
brica che da tempo ha sviluppato 
una giusta linea per battere la po
litica della S. Gobain e aprire per 
la Vetreria Italiana nuove possibi
lity produttive. Da questa positiva 
esperienza i compagni hanno trat
to la piena consapevolezza del ruo
lo e della funzione del Partito in 
fabbrica e un impegno per raf-
forzare ulteriormente la presenza 
dei comunisti, alia Vetreria come 
in altre fabbriche della citta, at
traverso una intensificazione del-
l'iniziative e dell'attivita politica. 
Spunti. anche autocritici. o indica-
zioni si sono avutj intorno alia lot
ta per le riforme. quali la scuo
la. la sanita, i patti agrari, la rea-
lizzazione del piano della casa, la 
programmazione democratica. , 

In particolare e stato rilevato co
me attraverso queste battaglie, da 
condurre in collegamento con le 
grandi masse popolari e con gli 
altri strati sociali, la *Masse ope
raia debba essere in grado di de
terminare la egemonia necessaria 
al cambiamento strutturale della 
societa. 

II dibattito congressuale si e sof-
fermato, infine, sui temi della po
litica internazionale sottolineando 
la necessita di intensificare la lot
ta contro l'imperialismo e la soli-
darieta attiva con il popolo del 
Vietnam. Rispetto alle divergenze 
presenti nei movimento operaio in
ternazionale il congresso ha riba-
dito la linea delle vie nazionali al 
socialismo, 1'unita nella dlversita e 
la necessita di superare le diver
genze sul piano della lotta mon-
diale antimperialista. 

Giovanni Geppettl 
segretario della Cellula 

Vetreria Italiana 

'-. J+i**'*- . . - T i« v uaAr i * * \ i'j^jw^wT. ' >*# . SA*\ ._ vv»^W"i,*^_... .»* _1 * _c*.t.-a. *\A.. , .«„i . - s .., . ^ * 


