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TRIBUNA CO 
Verso il XIII Congresso del Partito comunista italiano 

L'unita 
sindacale e 
lf impegno 
politico dei 
lavoratori 

Nei Congressi provincial!, cosl 
come nei congressi di molte orga-
nizzazioni di base — l'ho potuto co-
statare in quelli a cui ho partecipa-
to — molto dibattuta e la questione 
dell'unita sindacale, dei suoi svilup-
pi e delle difficolta che attual-
mente mcontra. In molti casi, come 
e avvenuto a Pordenone e a Pi-
stoia, i compagni attivisti e i di
rigenti sindacali danno a questo 
dibattito dei contributi di idee e 
di esperienze preziosissimi, anzi 
direi decisivi. E' quindi confortante 
rilevare che non si e verificato quel 
disimpegno di presenza e di parte-
cipazione alia discussione che altre 
volte abbiamo dovuto lamentare da 
parte di questi compagni. 

Una prima considerazlone da la-
re e che il partito avverte piena-
mente quanto sia importante che 
venga portnta a compimento l'uni
ta sindacale organica nei termini 
stabiliti dalle stesse organizzazioni 
sindacali; e per questo comprende 
appieno la gravita dell'attacco che 
le forze conservatrici e padronali 
stanno portando in questo momen-
to contro tale processo unitario. 

Ecco perche il tenia su cui si 
Bofferma maggiormente il dibattito 
noll'attuale fase, piu che quello dei 
« prezzi » che abbiamo pagato e pa-
ghiamo per l'unita, e invece quello 
del contributo che i comunisti pos-
sono e devono dare, anche nei cor-
so della preparazione congressua-
le, perche quest'offensiva di destra 
contro l'unita sindacale venga bat-
tuta. 

Nessuno, nei congressi, mette in 
dubbio la necessita deH'autonomia 
del sindacato, che e un dato di 
fatto e che, tra l 'altro,' si mani-
festa appieno nella politica e nel-
l'iniziativa che il sindacato porta 
avanti. Cio che viene discusso lar-
gamente e come sviluppare la po
litica e I'iniziativa autonoma del 
partito, come ii partito lavora in 
direzione della classe operaia ed e 
presente nei luoghi di lavoro. Non 
si tratta di un tema nuovo per i 
nostri congressi; la novita sta nel
la particolare situazione e nelle 
specifiche condizioni politiche e sin
dacali in cui esso deve essere ri-
solto. 
*Da questo punto dl vista, oltre 

alle cose che diceva il compagno 
Chiaromonte nei suo intervento a 
«Tribuna Congressuale», molti 
compagni avvertono che la linea e 
le scelte rivendicative della nuova 
organizzazione sindacale unitaria, 
cosi come oggi ce le possiamo raf-
figurare, dovranno scaturire, oltre 
che, come sempre, dall'apporto di-
retto dei lavoratori, da organism! la 
cui composizione politica e ideolo-
gica sara diversa da quelle dei sin-
dacati di oggi. Nei sindacato uni
tario confluiranno orlentamenti 
propri a tutte le compnnenti pre-
senti nell'intero movimento dei la
voratori e cio, non dlco che creera 
maggiori difficolta, ma certamente 
comportera uno sforzo maggiore 
per mantenere I'unitarieta delle 
scelte e delle decisioni operative. 
Sono convinta che, anche in tali 
condizioni, non si determineranno 
contrast! di fondo o comunque in-
solubili tra gli orientamenti e le 
decisioni di una tale organizzazio
ne, che vuole essere un sindacato 
di classe, e quelli di un partito co
me il nostro. che e partito della 
classe operaia e del popolo; potran-
no invece verificarsi diflerenze non 
solo tattiche di un certo peso; qual-
che esperienza in questo senso l'ab-
biamo gia 

Bisogna quindi, a mio avviso, 
abituare 1 compagni, non dico a 
queste diflerenze, che meno si ve-
rificheranno meglio sara, ma al-
l'idea che un partito come il no
stro, il quale ha la funzione che 
sappiamo, deve portare avanti la 
sua politica cercando di risolvere 
i problemi che di volta in volta 
si porranno nei contatto democra-
tico e diretto con i lavoratori, nei 
dibattito anche con i sindacati se 
necessano. senza chiusure settarie 
ma anche con la necessaria batta-
glia politica 

Altra questione molto presente 
nei dibattito e quella dell'incom-
patibilita, che, per le misure gia 
adottate dai sindacati e per quel
le previste al momento dell'unifica-
zione, investe gia. e tanto piu in
vest irk centinaia e migliaia di no 
stri compagni. Per tali compagni 
si modiflca sensibilmente il tipo di 
rapporto che sino ad ora essi han 
no con gli organismi dirigentl del 
partito, dato che, in ragione del'.e 
Ioro competenze e delle ioro quaii 
ta, essi sono largamente present! 
negli organismi direttivi ai vari Ii 
velli. 

Resta e vero immutato il rap
porto al livello di tessera e di ar> 
partenenza alia cellula: cellula che 
purtroppo talvolta non esiste anco-
ra o non ha una sufficiente vita 
politica. 

Perclb e molto presente nei di
battito congressuale la ricerca del 
modo come evitare che si creino 
vuoti nei rapporto tra il partito e 
questi compagni. E questo per va-
rie ragioni: !a prima e che I'as 
senza di quest! compagni dalle se 
di dove si elabora e si decide la 
politica e l'azione del partito, cioe 
l'assenza di quell'esperienza slnda 
cale di cui tali compagni sono por-
tatori e che e necessaria alia com 

Sletezza della linea del partito non 
colmabile. II problema che vlene 

posto c come, nei pieno rispetto 
delle decisioni dei sindacati, il par

tito possa continuare ad avvalersi 
di quest'indispensabile contributo. 

10 non credo perb che questo di-
scorso suH'impegno politico dei mi-
litanti sindacali valga solo per i 
comunisti. E' valldo, a mio avvi
so, per i lavoratori socialist! e in 
maggiore misura per quegli attivi
sti e dirigenti sindacali che mili-
tano nella DC. E' un fatto, per 
esempio, che in molte province e 
zone, in molte fabbriche e catego-
rie si assiste ad una partecipazione 
ampia, intelligente e di primo piano 
dei lavoratori cattolici, molti dei 
quali membri o simpatizzanti della 
DC, alle grandi lotte sindacali per 
le riforme, per un maggiore potere 
di contrattazione del sindacato in 
fabbrica, per l'unita sindacale. Co
me mai perb, molto spesso in que
ste stesse province, nonostante il 
peso che questi lavoratori hanno 
nella base e nell'elettorato della 
DC, non si assiste ad una batta-
glia politica vera e propria per 
fare avanzare in questo partito so-
luzioni diverse da quelle che attual-
mente la DC tenta di dare ai pro
blemi del paese e delle masse la-
voratrici e che vanno in senso 
opposto agll obiettivi per cui que
sti stessi lavoratori cattolici lot-
tano? 

Certo, so benissimo che non si 
tratta soltanto di disimpegno po
litico, bensl del modo come e strut-
turato questo partito, ma se ai con-
dizionamenti di destra che preval-
gono il piii delle volte nella politi
ca della DC facesse riscontro un 
maggiore impegno di battaglia po
litica dei molti lavoratori che in 
un modo o nell'altro sono legati a 
questo partito, forse anche tutto il 
processo di unita sindacale e, piu 
in generale, le vicende politiche del 
nostro paese potrebbero avere de-
gli sbocchi ben altrimenti positivi. 

Lina Fibbi 
del Comitato Centrale 

Si allarga 
il campo delle 
alleanze 
sociali 

Uno dei temi piu largamente dl-
scussi nei congressi di partito e 
quello relativo alia costruzione di 
un ampio schieramento di allean
ze sociali e politiche attorno agli 
obiettivi dl lotta e all'iniziativa del 
la classe operaia. Si tratta, come 
e facile immaginare, di una discus
sione che, pur partendo da precise 
premesse teoriche e dalla valuta-
zione del grande valore che nella 
strategia delle riforme e nella li
nea di avanzata verso il socialismo 
il nostro partito vi attribuisce, ha 
avuto come punto di riferimento 
costante i dati della realta e della 
esperienza. 

Dopo il vittorioso movimento di 
lotta per il rinnovo dei contratti 
di categoria negli anni '68-'69, il pa-
dronato pnvato e pubblico na sfer-
rato una controffensiva per cerca-
re di recuperare le posizioni per-
dute .manovrando e utilizzando le 
difficolta economiche per isolare la 
classe operaia e imporre una tre-
gua sindacale. Questa manovra e 
fallita, la classe operaia ha resi-
stito contrattaccando e mantenen-
do I'iniziativa. Un esempio recente 
e significativo e nella lotta dei 10 
mila operai e impiegati dipendenti 
da aziende a partecipazione statale 
genovesl per l'inquadramento uni-
co, durata alcuni mesi, che ha com-
portato uno scontro duro per pie-
gare 1'intransigenza dell'Intersind. 

Partendo da questo bilancio com-
plessivamente positivo ci e potuto 
valutare criticamente l'esperienza e 
analizzare le ragioni delle crescenti 
difficolta che si sono incontrate nei-
lo stabilire un rapporto positivo 
con le forze sociali intermedie e 
con 1'opinione pubblica. Piu in ge
nerale si avverte sempre piu 1'esi-
genza della presenza di momentl 
di organizzazione autonoma delle 
categorie e dei gruppi social! in-
termedi, impegnati su piattaforme 
rivendicative specifiche che supe 
rino ogni angustia corporativa e lo-
calistica per unificarsi a livello po 
litico negli obiettivi di riforma e 
di sviluppo economico per i quali 
si battono i lavoratori e le forze 
democratiche, mantenendo a que 
sta unita un carattere dialettico. 

Sono anni che il nostro Partito e 
il movimento operaio sono imps 
gnat! a dare una soluzione a que
sto problema. Risultati important! 
sono stati conseguiti. Basti pensare 
alio sviluppo che in una regione co 
me la Liguria hanno raggiunto le 
associazioni democratiche degli ar 
tigiani e dei commercianti, il movi
mento cooperativo e una vasta re-
te di associazioni e circoli cultural! 
e rlcreativi. E tuttavia questi ri-
suliat; sono ancora inadeguati. 

Deli'importanza di questo compi 
to vi e oggi nei Partito piu amp:a 
convinzione e intenso impegno. Es 
so deriva anche dalla consapevolez-
za che I processi di trasformazione 
delle strutture economiche e socia 
li che sono awenuti in questi anni 
hanno determinato una diminuzio-
ne in senso relativo e speciflco de! 
peso della classe operaia e del con 
tadini mentre e aumentato quello 
dei gruppi sociali intermedi. 

La costruzione di un ampio e ar 
ticolato sistema di alleanze sociali. 
politiche e ideal! e oggi una delle 
condizioni per far si che la grar.de 
forza politica organizzata delia clas 
se operaia che si esprime nei no 
stro partito e nello schieramento 
unitario di sinistra possa pesare 
di piu. compiere un nuovo balzo 
avanti e determmare una svolta 
profonda della situazione. 

11 diffuso malcontento, lo stato 
di Instability e di Insicurezza e la 
mancanza di prospettive per questi 

De Stefano: « Edili * 

ceti tende in generale ad allargare 
il campo delle possibility di allean
ze, come potrebbe fornire la base 
di massa a movimenti reazlonari e 
ad agitazion! di tipo qualunquisti-
co qualora venisse meno la nostra 
iniziativa. L'assolvimento di questo 
compito non pub piu essere lascia-
to unicamente e prevalentemente al 
l'impegno generoso delle forze che 
militano nelle associazioni autono-
me democratiche di categoria, ma 
richiede I'iniziativa del movimento 
sindacale e l'intervento diretto, in 
prima persona, da parte del nostro 
Partito. 

Cib e necessario anzitutto per 
sviluppare efficacemente e dare cre
dibility al discorso sulla nuova cot-
locazione per i ceti medi nella pro-
spettiva di rinnovamento economi
co, sociale e politico del Paese, di 
cui parla il compagno Berlinguer 
nella sua relazione; un'alleanza che 
non si esaurisce nella sfera dei rap 
porti economici e sociali, ma inve
ste anche le grandi questioni del 
rinnovamento civile, ideale e mo 
rale e dei rapporti poiitici. 

Questo compito assume una par 
ticolare urgenza nella prospettiva 
della prossima campagna jlettorale 
che si presenta impegnativa e nel
lo stesso tempo decisiva per deter-
minare una svolta democratica. 
Questo impegno deve concretarsi in 
scelte operative e di organizzazio
ne coerenti, in ogni Federazione, :'n 
una continuita di iniziativa da par
te dei comunisti nelle assemblee 
elettive e di presenza nei movi 
menti. 

Angelo Carossino 
Segretario C.R. ligure 

Comunisti, 
lavoratori 
cattolici 
e destra dc 

Riferendosi al breve periodo In 
cui, dopo l'ascesa al soglio ponti-
flcio di Pio IX, il Vaticano parve 
passare dalla parte dei patrioti 
italiani e volere anch'esso l'unita 
della nazione italiana, Gramsci scri 
ve: « Che 11 movimento liberale sia 
riuscito a suscitare la forza cat-
tolico liberale e a ottenere che lo 
stesso Pio IX si ponesse, sia pure 
per poco, sul terreno del liberali 
smo (quanto fu sufficiente per di 
sgregare 1'apparato politico ideolo 
gico del cattolicLimo e togliergli 
fiducia in se stesso) fu il capola-
voro politico del Risorgimento e 
uno dei punti piu importanti di ri-
soluzione dei vecchi nodi che ave-
vano impedito fino allora di pensa 
re concretamente alia possibilita di 
uno Stato unitario italiano» (An 
tonio Gramsci, // Risorgimento, Ei 
naudi, 1955, pag. 50). In una not a 
a pie' di pagina Gramsci aggiunge 
anche che a produrre quel tempo-
raneo a liberalismo » di Pio IX, con-
tribuirono «movimenti come quel
lo giansenistico a ecc. 

Ma oltre che ! movimenti cul
tural! inteml alia chiesa cattolica, 
quali il giansenismo, il rosminiane-
simo e il giobertlsmo, non valsero 
a produrre le nuove posizioni po 
litiche vaticane anche lotte ed even 
ti esterni alia chiesa? Si pensi alio 
scossone impresso alio Stato ponti-
ficio e al prestigio della chiesa dal 
1'insurrezione del 1831. la quale, 
partita dalle Romagne e da Bolo
gna, portb le truppe degli insorti 
fino a Rleti; si pensi all'insurre 
zione di Savigno del 1843, all'insur 
rezione e al proclama di Rimini del 
1845 e a tutto ci6 che, secondo 
quanto scrisse Massimo d'Azeglio, 
succedeva in quegli anni nelle Ro
magne. E si pensi a quel che, nei 
'48, avvenne da Palermo a Milano. 

E' certo comunque che i liberali, 
fra il 1840 e il 1846, anzi fino al 
1870, non lisciarono per il verso 
giusto il pelo della curia romana. 

La situazione del nostro paese e 
ora profondamente mutata: esso e 
unificato da oltre un secolo; il Va
ticano non e piu a capo di uno 
Stato territoriale — anche se, con 
i patti lateranensi, ha riconquistato 
la sovranita, che nessuno piu pen 
sa di misconoscere, su un esiguo 
lembo di terra —; gran parte dei 
cattolici italiani, forse la maggio 
ranza, si riconosce pollticamente 
non gia nella chiesa e nella corte 
pontificia, ma nei partito della de 
mocrazia cristiana. E tuttavia quel 
l'osservazione di Gramsci sul «ca-
polavoro politico del Risorgimento » 
pare essere ancora di attualita, an
che se ci si vuole riferire solo ai 
cattolici direlti politicamente dal
la democrazia cristiana. 

Quale e oggi, difatti, uno dei 
compiti principali che stanno da-
vanti alle forze progressive del no
stro tempo, cioe al proletariate e 
ai suoi partiti? Pare proprio es
sere lo stesso cui, mutatis mutan
dis, dovevano fare fronte i liberali 
degli anni risorgimentali: spostare 
a sinistra, orientare in senso mo 
derno, cioe in direzione del socia 
lismo (come 130 anni fa in dire
zione del liberalismo), le masse 
cattoliche, formate oggi in parte de-
terminante da lavoratori, specie 
delle campagne, ma anche delle 
fabbriche e del ceto medio urbano 
(130 anni fa si trattava di orien
tare verso il liberalismo la nascen-
te o appena nata borghesia; il 
mazzinianesimo, distaccato dalle 
masse contadine, si stava metten 
do fuori gioco). 

Orbene, se non si pub dire che 
il mondo cattolico stia vivendo un 
proprio moderno giansenismo, o 
rosminianesimo, o giobertismo, e 
tuttavia vero che il Concilio Vati 
cano II e stato un sintomo — e 
che sintomo! — di movimenti in 
terni alia chiesa orientati nei sen 
so d! adeguarsi alle nuove esigen-
ze e al nuovo corso della storia. 
Pero la gran parte dei cattolici ita
liani diretti politicamente dalla de
mocrazia cristiana (e anche di al-
tri paesi sotto la direzione di par
titi cattolici locali: i cristiano-so-
ciall bavaresl che si riconoscono in 
Strauss; i democristlani cileni di
retti da Frei, ecc.) restano vischio 
samente sotto l'influenza della par
te conservative di quel partito. 

V'6 da chiederci, allora, se le si
nistra italiane e gli stessi partiti 
della classe operaia hanno fatto 
tutto quanto era necessario per 
allontanare 1 lavoratori cattolici 
dalla destra dc. Hanno esse denun-
ciato con la dovuta energia e con 
la necessaria continuita episodi co
me quello del '60 in cui ebbe parte 
determinante Tambroni — che pu
re veniva considerato di a sinistra », 
anzi come l*uomo che avrebbe do
vuto trasferire in sede di governo 
gli orientamenti avanzati dell'allora 
presidente Gronchi? E il tentativo 
di colpo di stato del '64, dietro cui 
quasi certamente non stavano solo 
alcuni generah e colonnelll, ma an 
che non pochi uomini — e forse 
non solo quelli tradizionalmente d! 
destra — della democrazia cristia 
na? E la tolleranza verso il neo 
fascismo, non solo da parte di talu 
ne forze dell'a ordine », ma soprat-
tutto di uomini della destra dc in 
eminent! posizioni di governo, e 
facciamo anche un nome, quello del 
ministro degli interni, on. Restivo? 
E i legami fra 3a destra dc e il 
grande capitate? 

Certo su tali event! e questioni 
si sono combattute e si stanno com 
battendo grosse battaglie: probabil 
mente perb non con il mordente e 
la continuita necessari per mettere 
alio scoperto di fronte alle masse 
cattoliche la funzione cui ademple 
la destra dc. Proprio per spostare 
a sinistra e orientare in senso so-
cialista 1 lavoratori diretti dalla DC 
non si pub lisciare per 11 verso 
giusto il pclo del gattone dc, U 

quale all'occorrenza (vedl Reggio 
Calabria) sa essere un felino sol-
vaggio, ma occorre muovere la 
mano in senso opposto, come sop-
pero fare, con ! metodi che allora 
erano storicamente necessari, le 
forze egemoni della lotta risorgi-
mentale. E cib al fine dl Isolare e 
mettere in stato di accusa la de
stra piu retriva, infondere corag-
gio e vigore alle forze cattoliche 
avanzate. 

Giovanni Grilli 
dal CD della Federazione 

di Varete 

Contro la 
organizzazione 
capitalistica 
del lavoro 

Le lotte dl questi anni hanno 
messo in luce, la volonta della 
classe operaia e delle altre masse 
lavoratrici di cambiare i rapporti 
di potere, di imporre sempre piu 
la Ioro capacita politica nelle scel
te. Queste lotte hanno accentuato 
la crisl di quel tipo di sviluppo 
economico e sociale del paese di 
cu! la Flat e stata il princlpale 
artefice. 

La crisi dell'attuale organizza
zione capitalistica del lavoro e de-
terminata innanzi tutto dal rifiuto 
sempre piii cosciente dell'operaio 
di essere un'appendice della mac-
china, dalla coscienza sempre piu 
acuta che l'operaio ha della sua 
alienazione. Da qui parte l'elabo-
razione sindacale di un nuovo mo
do di produrre, che rappresenta 
uno dei frutti piii avanzati della 
tematica e della strategia rivendi-
cativa nei piu grandi complessi in
dustrial!. Non si sfugge in sostan-
za dai mail dell'attuale organizza
zione del lavoro con l'assenteismo, 
ma intervenendo nei merito, !ot-
tando per realizzare una nuova di-
mensione dell'uomo entro la fab 
brica. 

La piattaforma su cui siamo 
scesi in lotta un anno fa alia FIAT, 
attraverso ! grandi obiettivi come 
ambiente, cottimo, qualifiche, vuo
le permettere all'operaio di diven-
tare il reale protagonista della 
produzione, di proporre il modo 
in cui organizzare e disciplinare 
il suo lavoro, un uso alternativo 
della scienza che gli consenta di 
dispiegare la sua personality, di 
salvaguardare la sua integrita fisi-
ca, awiando un processo di pre-
venzione con l'aiuto di organismi 
tecnico sanitari esterni. La classe 
operaia vuole un nuovo modo di 
consumare, che abbia alia base 
l'organizzazione dei servizi collet-
tivi. 

Ma non si pub camminare su 
questa linea senza rafforzare i 
nuovi strumenti di base e senza 
una svolta democratica nei paese. 
L'esperienza dei delegati e ormai 
avanzata in molte fabbriche, can-
tieri ecc. Ora piu che mai, nell'ap-
plicazione degli accordi e nella con
trattazione immediata appare chia 
ra la validita di tale scelta demo 
cratica. 

La risposta del padronato e del
la FIAT in particolare a questa 
scelta non si manifesta solo nei 
ricatto dell'occupazione e nei sa 
botaggio degli investimenti, ma 
passa attraverso una ristruttura-
zione, per cui appare sempre piu 
necessario l'impegno a fondo del 
movimento operaio e soprattutto 
del PCI per mutare tale politica 
economica. 

La FIAT, attraverso tutta una 
serie di operazioni d! alta finanza 
dimostra di voler diventare non 
solo un'industria multinazionaie, 
ma anche un colosso in campo h-
nanziario. Per far questo ha perb 
bisogno di una base industriale 
ancor piu solida, la quale le assi-
curi grosse quantita di profitto 

(che con le ultimo lotte sulla con
trattazione de i ' tempi e con l'au 
mento di costo della mano d'opera 
non qualificata si e visto limitare). 
La FIAT aumenta il prezzo delle 
vetture, ma questo non le basta. 
Per rispondere alle esigenze del 
mercato le occorre un forte con-
trollo sulla quantita e sulla qua
nta del prodotto, una riduzione 
degli sprechl, una piii razionale 
utillzzazione degli lmpiantl. E que
sto cerca di realizzarlo attraverso 
una serie di misure tecniche, or-
ganizzative e commercial! che per 
brevita non elenohiamo. 

Dl qui l'importanza che viene 
sempre piii ad assumere l'attacco 
all'attuale organizzazione capitali
stica del lavoro che vlene portato 
avanti dalla classe operaia per 
cambiare 1 rapporti dl potere den-
tro e fuori la fabbrica. La lotta 
per la salvaguardia della salute, 
per la difesa del posto dl lavoro, 
la contrattazione continua per la 
modifica dell'ambiente di lavoro e 
il controllo dei tempi di produzio
ne si rendono necessari anche per 
Indicare, nella piena occupazione 
e nello sviluppo economico del 
Mezzogiorno, la via per una diver
sa politica economica e sociale. 
Parallelamente il problema della 
qualificazione va posto in relazio
ne all'abolizione delle mansion! piu 
pesant! e opprimenti, alio sviluppo 
della scolarita e delle conoscenze, 
alia tendenziale abolizione delle di-
stinzioni tra funzion! esecutive e 
funzioni direttive, fra lavoro con
siderato puramente manuale e la
voro intellettuale. 

All'interno della fabbrica l'attac 
co va rivolto In sostanza contro 
un'applicazione della scienza e del 
la tecnica da parte del padrone, 
che tenda a schiacciare e a com 
primere una nuova figura dell'o 
peraio, nei momento in cui si crea 
no condizioni nuove e piii favore 
voli alia liberazione dell'operaio 
dall'alienazione, dalla dequallfica 
zione e dall'emarginazione. 

La lotta vuole incidere sull'at-
tuale organizzazione capitalistica 
per Indicare in nuove produzioni 
di beni di consumo e di ben! so
ciali la via per garantire anche il 
soddisfacimento collettivo delle 
esigenze che vengono in parte pre-
cluse dall'esosita dei prezzi e dalla 
scarsita soprattutto dei beni di 
prima necessita. Vuole garantire la 
piena utilizzazione delle risorse in-
tellettuali e umane dell'operaio per 
fame il motore di un piii avanzato 
sviluppo sociale. 

Wilmer Manfredini 
delta sezione Fiat Meccanlco 

Torino 

// Partito 
promotore 
ed esempio 
di democrazia 

Nei rapporto presentato da En 
rico Berlinguer si sottolinea che la 
stessa costruzione di una societa so 
cialista ha bisogno di « un libero e 
fertile consenso». 

L'esperienza storica dei paesi so 
cialisti dimostra che una delle ra 
gionl del verificarsi di errori e abu 
si anche gravi rislede in un non ef-
ficiente e sufficiente sistema di con 
trolli dal basso sull'operato dei di
rigenti di partito e dello Stato. Si 
tratta di un problema in cui non 
sono stati fatti tutti i pass! neces 
sari come riconferma anche la re 
cente tavola rotonda di Rinascito 
dal titolo « Dopo Krusciov ». 

II nostro partito che da anni si 
muove su una strada originale di 
ricerca e di lotta pub e deve dare 
un suo apporto nuovo a questa ela 
borazione partendo da uno dei car-
dini della sua strategia che consiste 
nei non vedere un prima e un dopo 
nella lotta per una societa sociali-
sta in Italia, agendo «congiunta-

mente nelle strutture e le sovra-
strutture, nella sfera dei rapporti 
poiitici e dello Stato » (Berlinguer). 

Dobbiamo quindi istituire fin da 
ora una lotta continua a tutti i li-
velli per il controllo democratico 
d! tutti i funzionari dello Stato, del 
Ioro operato, avendo sempre pre 
sente il fine di una trasformazione 
democratica e socialista della so
cieta, in particolare in un momento 
cosi delicato del trasferimento dei 
poteri alle region!. Va premesso che, 
specialmente nelle region! rosse, 
avremmo potuto fare di piii di quel 
lo che non abbiamo fatto, facendo 
leva sulle assemblee elettive (Pro
vince e Comuni), per ottenere sen-
slblli modiflcazioni democratiche 
nella composizione degli organ! del
lo Stato (Prefetture, Proweditora-
tl agli Studi, Ispettorati, ecc.) cer
cando di isolare le posizioni aper-
tamente reazionarle e fasciste e 
chiedendo Tallontanamento dei fun
zionari piii retrivi o inetti, non per-
dendo mai di vista gli obiettivi fi
nal! della nostra lotta. Invece, trop-
po spesso, le amministrazioni dl ai-
nistra si sono lasciate sopraffare 
dal pessimismo e non hanno fatto 
uno sforzo per Imporre, con Tap-
poggio delle masse, modiflche par-
ziali, si, ma che rientravano in un 
piano strategico. Questo modo di 
pensare ricorda stranamente certe 
velleitarie posizioni del vecchio mas-
simalismo socialista che occorre su-
perare al piu presto. Infatti, quan-
do ci siamo moss! su certe diret-
trici di lotta e stato possibile im
porre il cambiamento di certi uo
mini o di certi indirizzi. Due episo
di awenuti di recente a Pistoia con-
fermano, come diceva Pecchioli, che 
1'apparato statale pub essere «ri-
pulito e reso immune da torbide 
infiltrazioni». 

Alcuni mesi fa ha avuto successo 
una presa di posizione unitaria del 
Consiglio comunale che chiedeva la 
rimozione del Provveditore agli Stu
di reggente perche" aveva contesta-
to il diritto del Comune ad inte-
ressarsi, assleme ai presidi e agli 
insegnanti delle scuole, del proble
ma dell'evasione dall'obbligo scola-
stico, oppure di recente e stato pos
sibile far recedere il provveditore 
da una posizione di falsa equidi-
stanza fra gli opposti estremism; 
in seguito alia famigerata lettera 
del MSI ai presidi. 

II problema del controllo demo
cratico ha anche un risvolto inter-
no di partito. Secondo il mio mode-
sto parere il problema del control
lo degli amministratori pubblici 
eletti nelle liste del PCI deve tro-
vare un'adeguata elaborazione teo-
rico-politica e fissazione nello stes 
so statuto del partito. Bisogna ab-
bandonare, laddove ancora si veri-
fica, ogni metodo di scelta vertici-
stica nella composizione delle liste 
elettorali e nell'indicazione delle 

.preferenze. Va superata dovunque 
la concezione dell'investitura e del-
l'intangibilita degli eletti. Gli am
ministratori devono rendere effetti-
vamente conto del Ioro operato al-
meno una volta all'anno; un modo, 
se non altro, per rafforzare i lega
mi fra gli eletti e il partito. fra gli 
eletti e gli elettori. 

L'esperienza della gestione del po 
tere negli enti locali dimostra anche 
che spesso si creano dei circoli chiu-
si e viziosi: sindaci o assessori che 
rimangono tali anche per piii di ven-
ti anni! Personalmente ritengo que
sto fatto un dato che pub generare 
1'atrofia e il clientelismo nelle va-
rie organizzazioni. I comunisti de
vono fare uno sforzo per liquidare 
i residui di queste utopie e stabi
lire anche per gli amministratori 
locali (Regioni, Provincie e Comu
ni) un trattamento analogo a quel
lo gia fissato per i parlamentan: 
gli amministratori debbono cambia
re, almeno il Ioro incarico, dopo 
due legislature. 

Creeremmo cosl una maggiore ar-
ticolazione democratica a tutti i h-
velli e un maggiore ricambio di idee 
e di uomini, creeremmo uno strato 
piii largo, capace ed efficiente di di
rigenti. 

Renato Risaliti 
Pistoia 

CRONACHE DEI CONGRESSI 
Federazione di Cagliari 

L'egemonia 
operaia 
in una citta 
a w 

CAGLIARI, febbraio 
La questione sarda, 11 problema 

della industrializzazione e della tra 
sformazione delle zone interne: que
sto il nucleo centrale del dibattito 
nei congresso di Cagliari. 

Punto fermo della battaglia nei 
le campagne e la difesa della legge 
De Marzi-Cipolla sulla riforma del 
raffltto. Bisogna inoltre chiarire ai 
piccoll proprietari (i quali dovran 
no essere indennizzati, come pro 
pone la legge presentata dal grup 
po del PCI al consiglio regionale) 
che la De Marzi-Cipolla difende an
che Ioro, colpendo Invece in modo 
drastico l proprietari assenteisti. La 
nostra preoccupazione — hanno det 
to i compagni — deve essere per 
il piccolo contadino che e stato co 
stretto ad emigrare e affitta il suo 
piccolo fazzoletto di terra. 

La discussione si e cosl svilup 
pata in termini critic! e autocritici 
per quanto riguarda l'altegglamen 
to di questi plccoli proprietari, men 
tre veniva ribadito 11 netto spartiac 
que che divide chl lavora la terra 
e chi invece sfrutta il contadino 

Per quanto riguarda la linea di 
industrializzazione, i compagni han 
no sostenuto che bisogna difendere 
le risorse locali, e in primo luogo 
le miniere, sviluppando a lato un 
sistema capillare di aziende ma 
nifatturiere e le industrie seconda 
rie sotto controllo pubblico. 

La battaglia contro i padroni del 
petrolio, i Ioro sistemi dl sfrutta 
mento, il tipo di egemonia colonia 
lista e di arbitrio che da tempo 
tentano di istaurare in Sardegna. 
complice il sottogoverno democri 
stiano, e considerata dai comunisti 
del Cagliaritano come una delle 1! 
nee su cui il partito deve chiama 
re ! militanti e il movimento di 
massa a un'ampia e organizzata 
mobilitazione. 

Cagliari, nell'analisi del delegati 
intervenuti e venuta fuon come una 
citta circondata da un contesto d: 
lotte: nei bacino minerario, nelle 
zone industrial!, nelle campagne. Su 
questo tema e sul ruolo dei par 
tito nei capoluogo della Regione, il 
dibattito ha avuto la sua maggiore 
e appassionata articolazione. 

Una citta difficile, dove l'azione 
di un partito operaio si scontra con 
tro una realta dominata da una 
palude burocratica e commcrciale 
corporativa e piccolo borghese. Que 
sta struttura sociale, questa fisio 
nomia dl piccola capitale, rende di! 
ficile il contatto con gente cue, pur 
conoscendo un rapido processo di 
proletarizzazlone, si rifiuta di iden 
tificare la propria difficile condizio 
ne e 1 propri interessi con quelli 
operai. 

In questa citta gonfia di botteghe 
e dl corporazioni commercial!, che 
costituisce un facile terreno per ali-

mentare il rigurgito fascista, l'azio
ne del partito e della sinistra unita 
ha tuttavia ottenuto dei risultati: 
le squadracce del MSI sono state 
isolate, battute, relegate a sporadi-
che sortite che, perb, il movimento 
ha sempre rintuzzato e respinto. Si 
tratta di estendere la mobilitazio 
ne, in una parola di conquistare i 
ceti medi, di trasformarli in alleati 
attivi e consapevoli della classe ope
raia: anche se, come in molti inter
vene e stato riconosciuto, il partito 
deve compiere una analisi sempre 
piii vigorosa della situazione e in 
ventare iniziative che partano dal 
la realta del quartiere, per allar 
garsi all'intera citta. 

Ma sarebbe un errore considera-
re il lavoro in citta come l"unica 
preoccupazione. I problem! di Ca 
gliari si configurano soprattutto nei 
rapporti con il suo retroterra che, 
nei giro di pochi chiiometri, pre
sents una serie di facce: ci sono le 
miniere; e'e l'agricoltura povera del
la Marmilla e della Trexenta; ci to-
no le maestranze delle serre, con 
una combattiva presenza femmini-
le, e e'e la grossa azienda agricola 
del Campidano, come l'industria pe-
trolchimica. Anche a questo livello 
provinciale s'innesta una problema-
tica regionale e meridionale. II rap
porto tra industria e agricoltura 
nello sviluppo economico e il ruolo 
delle masse dei lavoratori, della io
ro lotta c della capacita di decide-
re nei determinare le linee della 
programmazione deve essere sem
pre presente nell'azione del partito. 
Una citta da trasformare dentro 
una regione da trasformare. 
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