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Abbiamo chlesto a Giansiro Ferrata dl dlrcl come 
e nata I'autoloola aramsciana cnmt(l dtl Ini e da 
Niccold Gallo per le edUtonl del ' Sanglatore-. 
Ecco il tcsto della sun dichiarazione. 

Molto o quasi tutto, credo, di c|iianto si poteva d i i e 
u t i lmente su i duo vo lumi d i e p ie sente tunno que.st'in-
verno (per io edizioni del < Saggiatore >) in rnodo nuovu 
la vita e ie o p e i e di Gramsci , e stato detto uel l ' inte iv is ta 
per VEuropa letteraria. n. 13-14, 1(162. Ai volumi s t iamo 
lavorando da tempo Niecol6 Gallo ed io. e la conclusione 
6 ormai ptoss ima. L'intervista dcU'Europa letteraria si 
svo l se in un'ampia conversaz ione tra Mario Al icala . ( i ia-
c o m o Debenedett i , Franco Ferri. Giancarlo Vigoie l l i e i 
d u e curator, dej vo lumi nccennati: c erehe io run di ii.is-
sumerla agg iungendo qualche particolaic . 

Due anni fa, Alberto Mondadon pen.-o » ununto log ia 
Kramsciana da pttbblicare uella colle/.ione * La Cii lUua », 
forse la piu impo i tan te tra quel le del * Snggintuic » Ne 
pario n Debenedet t i , cbe dirige ques le cd i / io iu . e uisieine 
piopo.sero u Gal lo e a me up lavoro es l i en innienlc urn-
dito da entrambi. Higunidnva allora tin solo vo lume di 
circa 750 pagg.: con la ristampa del le Let lore dai carcere 
(Ed. Kinaudi) , una see l ta dai Quaderni con revisione del 
tes to e ord inamento — piu o meno — eronologico. alcuni 
s c r i m giovani l i , gli inediti su cui sj potesse conta ie , e 

un apparato critico-storico-biografico di precisa consisten-
za. Ma g l i inedit i c h e ottenemtno dopo una certa attesa, 
g ia confortata da l l e promesse calorose di Togliatti e di 
Al icata , si r ive larono tanti e tali da es tendere fino nl lad-
doppio il progetto o r l g i n a d o . 

Con l e Lettcre dai carcere giu conosciute , a l t i e ottanta 
inedi te saranno pubbl icate nel primo vo lume. E, in questo 
s tesso v o l u m e , usc iranno per la prima volta diversi im-
portanti scritti g iovani l i , in parte di carattere ep i s to la i e ; 
saranno anche r iunite tut te l e principal! pagine di Gram
sc i r ivelate in quest ] ti ltimi anni, (id opera .specialmeute 
di Togliatt i . in Rinascita, negl i Annali FcltrincUi. ecc. 
Basterebbe la s tupenda corrtspondenza con la mogl ie nel 
periodo precarcerario — le numerose let tere a t tua lmente 
in corso di pubbl icazione su Rlnnscita — ad indicare la 
importanza de l l e n u o v e prospett ive sul la vita e snl la
voro di Gramsci . In ques to primo vo lume, la scel ta dagli 
scritti g iovani l i ( e Ordine nuovo e c c ) , es tesa al grande 
l epertor io non ancora presente nel l 'ediz ione Einaudi, 
prendera ben altre d imens ion! che non que l l e previs te al-
l'inizio. Dopo uno scr i t to introdutt ivo rientra nel mio 
lavoro il fornire una traccia, < comple te > il piu possibi le , 
de l lo sv i luppo del l 'esperienza e dell 'opera di Gramsci da-
gl i anni universitari al l ' incarcerazione nel '20: mi spetta 
di col legare, c ioe, nel primo vo lume, la serie di scritti. 
intervent i , document i , test imonianze che rlferiscono via 
via questa grande es istenza al d ivenire del social ismo, 
poi del comunismo, su tutto il piano del la storia italiana 
e mondiale . 

Gallo, che ha rivolto anche le sue ben note qualita 
filologtche al io s tudio (e cosi al io revis ione) del testo dci 
Quaderni del carcere, c il vero e proprio curatore del 
secondo vo lume . I Quaderni g ia pubblicati ne l le varie 
edizioni Einaudi gli forniscono H materia le piu vasto, 
com'e faci le immaginare . Ma n e m m e n o qui mancheranno 
inediti assai importanti , oltre al brano etico-autobio-
grafico che VEuropa letteraria ha ora pubbl icaio . Inl ine, 
occorre dire che nei vo lumi Einaudi pregevol iss imi sot to 
tanti riguardi, il raggruppamento di molti scritti carce-
rari, e a vo l t e un'inesatta « l e z i o n e >, lasciano a des ide
rate . Per opera soprattutto di Gal lo il secondo v o l u m e del 
« Saggiatore » dara in iscorcio i Qiindernl « c o m e sono >, 
secondo 1'ordine piu naturale . Al icata ha det to ncl l ' lnter-
v i s ta che si sta tog l iendo di mezzo, cost, anche la Ieggen-
da sui * tagli > inflitti al Quaderni dai primi curatori. S i 
trattava in realta di poche omissioni , in genere ben giu-
s l i f icate; dai nostri d u e volumi Gramsci non ricevera al-
cuna nuova luce a base d\ colpi di scena, ma « so l tanto > 
l a sua prima de l ineaz ione integralmente rappresentativa. 

Giansiro Ferrata 

Un saggio di Giuliano Procacci 

La classe 
operaia 

nel primo '900 
La ricerca mette a fuoco il periodo tra Io sciopero 

di Genova del 1900 e Io sciopero generale del '904 

La condizione operaia in Italia 

II consiglio di gestione 
alia RIV di Torino 

In questo secondo dopo-
gticrta si e scritto moltis-
s imo sullo storia del movi-
mento operaio italiano, 
tanto che e stato giusta-
mente aflermato che le n-
cerche su questo tema han-
no costituito uno dei fatti 
nuovi del la cultura italiana 
degli tiltimi quindici anni 
Bisogna riconoscere, peto, 
che I'attenzione degli studi 
e stata rivolta prcvalente-
menle alia storia del movi-
mento politico della classe 
operaia. alia claborazione e 
alia diflnsionc <lelle idee 
socialist!1, alia inllucii/u 
eseic i tata sul c o i s o della 
storia del pao.se dalla com-
parsa di un movtmento 01-
g a n i / / a t o di lavoraton 
Molto meno si sapeva fino-
ra. invece. sulla cnmpnsi-
zione e sulla stiuttiiru del 
snggctln c o n c i c t o e teale di 
questa storia; la classe ope
raia italiana. 

Per questo mot ivo in pi i-
mo luogo d e v e essere per-
ci6 ri levato I'interesse di 
un impoi tante saggio sulla 
c lasse operaia italiana agh 
inizi del secolo X X che 
Giuliano Procacci ha pub-
blicato suU'ultimn fascicolo 
del la rtvista c Studi Sto-
tici >. edita dall' Istituto 
Gramsci. c h e inizia cosi 
una indagine di impnrtau-
zn fondamcntale per la 
storia d'ltalin. La riceica e 
messa a fuoco negli anni 
fra il 1!)00 e il 1904. c ioe in 
un momento storico par-
t icolarmente sensibi le . ca-
ratterizzato da una fasc di 
grande espans ione dc ir in-
dustria i tal iana c segnato 
a ir in iz io c al ia conclusione 
da due punti di riferimen-
to, lo sciopero di Genova 
del dicembre 1900 e lo 
sciopero generale del set-
tcmbre 1904, c h e costitui-
scono c lement i di grande 
ri l ievo ins ieme nella storia 
del mov imento operaio ita
l iano e nella storia d'ltalia 
in generale . La ricetca e 
ampia e svol ta in te imini 
problematic! c. per qtianto 
l imitata so l tanto ad alcuni 
aspetti relativi alia coin-
posizionc del la c lasse ope
raia italiana, a l le premesse 
c a l le forme caratterist iche 
de l le s u e organizzazioni 
sindacali ( l e condizioni di 
lavoro. lo sv i luppo della 
produttivita. I'intensita del 
lavoro e la freqttenza degli 
infortuni di lavoro: tutti 
quest! altri aspetti caratte-
ristici delta storia del la si-
tuazione della c lasse ope
raia restano infatti per il 
momento esclusi daH'indn-
gine del Procacc i ) . ricca di 

•» 

chede 
Brasile 

XX secolo 
Les^cndu - Urasile XX seco.'o • di Rui Yacb 

(Editori Hiun.ti. pag. 225. L. bOO). la prima 
uiiprejjtor.c d ie ;i riceve e quella di tro-
varii di iron:e a J un romanzo di av\enturc 
Solano d-nanti .<! lettore i leggeodan cor-
c<»tori dcro . i baideirantes, padroni del s<r-
tto. le tcrr.b.ii ro^:om de?ertichc deli'.n-
terno. 

Ptro via via one si procede nella lettum 
ci si aecorse che e ijuaicosa di p:u. e un» 
gu;da per empire, atlraverso la storia de! 
pas^ato. I problemi dcU'oggi di uno dei ma;-
giorj paes; de] mondo. 

S'impon?ono tra l'^ltro non pocne aru-
iu.^.e con la storia italiana. In altre parole 
anche nel Drasile. ci trovlamo di fronte ad 
una bor^hesia dcboJe. che teme di porta re 
lino in fondo I! suo processo di egemonia e 
che ti alien con le forze del latifondo e del-
|A chie;^ j/tr p>urn dell a varum a delle ma<-
e popolar. II Pr.ii.le * p;ire div:<o in due 

tra un sud che s\ \ a industrial ZJanrio e un 
ord asrieolo e ;<r:etrnto 
Nel pass.i'o non nianc6 nrrrimeno. cua.c In 

tal.'a. »! fonomeno del bandit!smo contadino 
movimento dei canpaceiros. 
Xaturalmc-nte le anaiogie finiicono q'Jl I) 
rasile h.i problemi fpecifiei S'lntensif:c*» 

il procc>iO t\\ •nnu«!naliz7a?ione del pHC«e 
con tir î ortvoentp p->rtec:pazione del capita-
le d* State, h i.tift:?^ ip ncnetrazione cap.-

lt . i l:-t .i '!• I p • •n;. jn.1 S-. ss.>i^tc sd un 
rsjr.-'iio r o v u i',ro ni.^rr.toun da nord ver>fi 

SuJ. ': r ,,; o <ii>f TT.-, •>ti:t entn come nun-.oio 
e cun.e «»•?• T.."o c.^ «"#\i '.r» ilt l̂a .̂«)r^•, 

nuova un.-i .,MUi?r, c i- irov.mfrnto n^lla 

S onic ! i fCi'titro irn mtorcf-i ruz.onnli #> 
m ifpsa dej pr.\ifeci fcudtlt v monopolistic. 

11 • fttranlcn si la sempre piu acuto. 

d.g. 

la memoria 
dei vinti 

La conqui&td da p^ru- ac.^Ii -p-=ti*'-'- di 
don Fernando Cortes ccH'imrr.enso itnpero 
.itzeco si svel te .n duo snm, tro !o sbarco 
t.-iprile lo!DJ c !.: 4.i-;nr..>ne rici.a »<.p ta.'e 
Citta del Me«ioi n--
•companva una »-.vJl 
ha l.fv'idto mon.'ii:-: 
teltonn;. e i:v:jr t :v 
e OS;?' tc^'inici..'.' 
^r.enti Ittteran c.t. 
."«-co!tr/ c piibbj.c.i-

nior4.T de: vint: 

i^o^tj i -21 «.on e-i'O 
: rc.« e r^.'t.nrta. che 

:it; inconu.' irsb-.li arch:-
T i :.« c i compler-it.'-
• in i ser.e di dccis-
I ^uc: L Po.-tma ha 

n ili-'Ojta .fii"> - M e -
tvi i : i \ a . Mrlam 1^2. 

i,' 257. Lire ISC')) «* on? sono t^rto p.'*i tn-
teressanti in <iiian: > M rifcnsco'io prect-
samente aJrespcri»n;3 d»;:< COH:;U.SM \i5tn 
dai lato dei - v i n t i - , Y I il terrore e r.".n:.»-
rcz^-j di chl ha « «:r» r'-oll'»rc ;i:t t f o r e n * 
civilta 

£p nelie scece di v.jcrr.1 e di a—o.uo <••;"-
-". uocumenti r:.^^rjncono. coa rre*.Ti co:o-
r!>tioi t.ibri o \i\issir.ii. la S"c:za po^.tnzi 
d«::a .ir.inde cpici omtrica ed c^chilea. lo 
jcene cel!a di«per«Jonc. ch« ntrovntnj r.ei 
-canti tristi» harco un t«T-» i-upo ii.tto pp 
.'Ullare. come di irctibo 

IZcco vn ejt.mp:o r!i» fiwiifir ortr.urb: 
;!i elejr.entit - !•' pinnt.i fi oi'Tond-* stiipnn 
!e lacrime -, T.ateiolco / Per is laR-Jii? 
vanno : MfieTsn.: tone d."ic lion.'ic: 
••anno n.U\ m fuca ' Uovc Knrf::i«o? Oh 
amici! Dunque > vero*' ( i i i «bbnndoi:.inj la 
cittft dl Messlco ' Si alza il funiot 5. .1:-
".'.ende ia nebbia . i.4»n".o !a strada sii .vimio 
dsrdi speziatl. ' I capeili .-ono »rat>i Sc<s 
0trchlat»» le caso / .nrrosjatt i mun ' Per 
le strade e per l» piaz^e bruhcanr, i \er-
mi. / sulle parerl ancora le cervclla ' Ro««e 
sono le aequo. ros£o come tinte, / e quando 
le bevemmo, f j come bere talnltro- . 

*.i. 

alcune iiupoitnnti e moti
vate fonclusioni 

La i icosti ii/iont' d i e ll 
Piocacci piesenl. i della 
fons is ten/a nutitei ica e 
della composi / ione della 
classe opeiaia italiana in 
questi anni e tale d i e ri-
conreima e npfitofondisce 
I'opimone dillusn c i ica la 
sua originc complessa e la 
sun composi / ione non onio 
genca I lavoiato i i salariati 
occupati tn attivita indu 
striali piesso l i ibbiirhe <li 
una qunlclH- ampie/^a non 
oltrepassavano di molto in 
questi anni i due milioni e 
i l i e / /o II •!(»'; dl questi 
l . ivoiaton e i a costituito da 
clonne, lanciulli «• adole-
.scenti: d o denotava un lit 
m o d i l icambio assai lapido 
e, a ^ua volta, accentuava 
il ca iat te ip provvisorio di 
una buonn parte della 
manodiipei.i. s ca i samente 
qualilicaln e pet meta an
cora legata alia campagna 
D'altra parte, t'occtipazione 
in piccole fabbriche o la 
piovenienza da piccole fab
briche di una parte del 
lavoratori salariati creava 
un prolondo dis l ive l lo fra 
I'alta qualilica professiona-
le. dl mest iere che era ca-
ratteristica di questi grup-
pi e il com piesso della ma-
nodopera sca i samente qua-
liiicata. 

In modo c o n i s p o n d e n t e 
a questa fornia/ione tlit— 
t'altro che omogenea. gli 
oral i di l avo io variavano 
dalle nove alle quindici 
ore giornaliere e oscil lazio-
ni non minori presentnva-
no i salari. Di qui la difli-
colta di una organizzazione 
s indacale capace di e labo
rate una piattnforma ri-
vendicativn e di lotta va-
lida per tutti i lavoratori 
della stessa categoria. Per 
questo si cost i tuirono piu 
rapidnmenlc e ot tennero 
maggior successo quel le 
federazioni di mest iere 
nel le quali era maggiore 
l' impiego della manodope-
ra qualificata (t ipograh. 
f enov ier i . metallurgici . e-
dili. tess i l i ) . ma di qui sca-
turl anche Peslraneita al le 
organizzazioni professiona-
li di mimerosi lavoratori di 
scarsa qualifica professio-
nalc, oltre c h e di gran par
te di qucll i occupati nel le 
regioni m e n o industrializ-
znte del paese. In questo 
senso le central! s indacali 
italiane corrispondenti a l le 
organizzazioni sindacali 
esistenti nei grandi paesi 
capitalistic! dell'Europa oc
c i d e n t a l si presentano li-
mitatc e circoscritte, an-
core he gia ricche lino da 
quest: primi anni del se
colo di un notevole poten-
ziale di lotta e di dirigenti 
espcttt e capaci. 

II quadro. pero, non sa-
rebbe completo se non te-
nesse conto d i e la organiz
zazione dei lavoratori as-
sunse in Italia, oltre la 
forma vert icale del le fede
razioni professionali. anche 
quel la orizzontale, geogra-
tica del le Camere del lavo
ro. E lo s tudio del Procacci . 
d i e ha il meri to di col le
gare Pindagine sul le forme 
di organizzazione s indacale 
con Tesame della s trut tu ia 
realc della classe operaia. 
Mjttohnea « u y i o n e come 
It Camere del lavoro si 
si.uio \ enti le gradualmente 
ev olvertdo da un'origine 
non scevra di tratti corpiv 
ralivi in ;s».it;«ti orij.inali 
del m^vur.enlo operate ita
liano. tali d.i rifiettero I'II.-
treccio fr.i i^t.iiue social'-
bte t* istanzc democratic»;e 
di cui o s -o s: era nuJriso. 
K* s-£nii;cftti\o ;1 fatto c'.?e 
in ecru nrtr.i all'tnizio tl^l 
s tvo lo :1 nunteio deqli 
iscritti alio Crmere de! la
voro stij'cr.'jbi'.- t! n imero 
degli Sc : . t ; i al le feGri.v 
zioni d> -ro^nore. il fatto 
o che . c o m e ber. v:t*e A n 
tonio La'orit.Li. !e C a m e i e 
dol lavr-:o erano un.i p;c-
ti5ur.i/ioiv? <lel «Ci.r.f.mc 
dci lavoi.vr-.ii >: c o m e t.'.li 
c^fe s.ir.Tino individuate 
dru piu .nu l l rwservaton 
Mtntuer: con:e i! cnr.tnou-
ti> ortginalc che sul pia.io 
i^tttttrionale il movtmento 
operaio italiano dava nl 
tnovin'ento operaio inter-
nazionale. Esse cost i tuirono 
infatt i il centro di que i 
^randt sciopcri cittadint 

d i e all'inizio di questo se
colo tece io sent i te il peso 
del movimento della c lasse 
Livniatnce per una svolta 
della direzione politica del 
Paese e inseruono nella 
storia d'ltalin una inlluen-
/.a che a quel movimento 
proveniva anche dalle tra-
dizioni democrat id le del 
Hisorgimento. 

Insomma. II saggio del 
Piocacci non e unportante 
soltanto perche. cogl iendo 
la s ituazione della c lasse 
operaia italiana in una fase 
decisiva dci suo svi luppo. 
potra contr ibui ie a deter-
minare megl io i momenti e 
le fasi della sua storia: in 
realta il punto d'arrivo di 
questa ricerca. d i e sotto-
linen lo s tretto col legamen-
to fra In struttuia sociale 
del Paese e I'organizzazio-
ne dello c lasse operaia. av-
vicina alia comprensione 
generale di quale credita e 
di quali Istanze di rinnova-
mento s ia portntore il mo
v imento operaio italiano. 

Ernesto Ragionieri 

/'ra i uinlti ttrticoh della 
Cnst'tluzumi' che i ynvernt 
demncrtstiiini hanno erttu-
to di atluari', it f anche 
Vurl'ivolo U't. che dice te-
stiialmente: * Ai fim della 
elevaztone ecoiumtica e .s/>-
eude del hirnm e in arinn-
nta con le eatgenze della 
limduzmne. la Ifepiibhlwa 
nennnsec il diritto dei la-
i oratori a vollahorare. nvi 
itmdi e net Inmtt stuhilttt 
dalle lefigi. alia f/csf/n/ic 
delle aziende >• 

// 'diritto del laioraton 
a collaborate alia gestione 
delle aziende » era stato 
sancito dnl Comiiato di Li-
bcrazione Alia Italia alia vi-
gtlic dell'insurrczinne; sne-
ccswiiianiente, e prima del-
i'approvazione della Costi-
tuzlone. nn discgno di leg-
ge sulla islituzione oYi 
Consipli di oest ione, In 
prcscntato da Hodolfo A/o-
rrifidt. ma non venne nun 
approvulo, malgrado che, 
a parlire dnlln stesso 1943. 
i.Consigli di gestione fosse-
ro sorti in nnmerosp. azien
de e si fossero adoperuti 
con sneccsso al snperamen-
to dei primi difficili com-
piti dclln snlvngnardia pri
ma, della ricostruzione poi. 
delle fabbriche. 

Scrweva lo stesso A7o-
randi .srrH'Avanti! del 17 
Tiouemorp W4R: € Nella 
carenza d\ outorttn /ii-
rnno t ConsigH di' gestio
ne, costituiti dagli operai 
e dai tecnici, a salvaguar-
dare gli impianti e a cn-
stodire t magazzini . Furo-
no nel Nord i Consigli di 
gestione a garantire Voccu- Lavoratori della RIV all'uscita dalla fabbrica 

Amenitd dell' FBI 

Lo zucchero 
nel caf f e 

•cUrio i>pellro si aggira 
per VEuropa... ». Lo spettro 
descritto da .I.E. Hoover, 
il capo del Federal Bureau 
o) Investigation (F.B.I.), c 
davvero impressionantc: 
« / corniinisei — egli scri-
vc — foghorn* avere il con-
!rollo sn ognr cosa: sid la
voro, i i i l /o ttipendio, sul-
Vabiiazione, sul modo di 
pensare, .snii* educazionc 
dci figli, su cm che si legge 
e si scrive. I minimi parti-
colari della rita quotidiana 
sono posti sotto controllo, 
per fino I'ora in cui suonn 
in sveglia c ta quantitd di 
zucchero c di tattc che' st 
adopera... >. 

Il itbro di Hoover < Lo 
F.B.I, contro il comunismo. 
Sugar editnrc, lire 2.5IK). 
molto mul spese) non scio-
glte il mislero della qunn-
tita di zucchero che, ai co-
rmimsit. •• permesso usnrc 
nel caflc mattutino, ma 
racconta altre cose egual-
mcnie pinceroli c. fnlroliu. 
rnedrtp. Come, ad esempio, 
un rilratto dl Carlo Marx, 
che cali aesenvc cost: 
< Bra un rugazzo tntelh-
genlc ed ir»puIsioo... A'on 
era di caraliere societole. 
forse cnusn In sun nmli!-
zione. F.rn nn giorane di 
valorc, ma gra amaro e ri~ 
belle... Marx arcva spcrato 
dl jmter mscgnare: si buffo 
inrccc not o'ornnlisnio e 
?it* approtiiit, p<T scricert 
arttcolt acidi e sprezzantt 
su tutto cio che non appn*-
vuru. dtrvnne ateo c pro-
pufjnatorc </i una gnerra 
confro la rcligione... Marx 
r t f c r n yqnnZ/rffarTienfc: era 
siv^so nnlcio, ^ofTrirn d' 
••inrrriTttf.-. if» renntatisnio e 
di eczex:: . vox a^eva un 
l-irotn rrfj'> ..re ma viva a 
s j w s o f,': .vgrdie che gli 
prorv!iii*o:.o -.oprr.Hutto da 
Fnaeis: tr^i're. si aiulnva 
rmpcprirtnt... opoeffr ran . 
S pes •in \l:r: non p«>r.-.-n 
;iscire d' <*!'•:<• ;-,rrc. r .."'cr > 
impeane: . <>. ,R, in: . i : - . . <.-i 
insistar <, M r:ver,- r let}-
gcrc, ser.Zii pm cennm -• 
tlcllu nt re.". M;<i tl^i'r. tiir?.-
glia Mr'tcve a »"icfo l'i 
porcrrn " i r,pwi]Ula " r ls-
sciava m^T<r di ir.mr t 
sun; -. 

/iiJor:iUi'\\' che, * pur »••>-
fcn^n sr.ati.rr.:o e J V . - I T M I , 
Mar.c r.t c, a una ;n»-Jifc '•.-
cir.'a e r.ci',, », c t*ota uno 
pcr.'iiiL",' if fondo c v ! la 
a1)ern<iz:-.i.e norenro. r<: 
che * n- lirif.i tit ?lutX. • 
riT/>5fi:»irf; crc.no al potnc^, 
Hoover pc^a a larci it n -
fniffo di Lm'ni.' 

< La sua giovinczza 

— dice il capo delVF.B.I., 
che certo non tnunca di in-
formazioni riscrvate c se-
grete — / u brrre , perche 
presto egli si dedico alia 
rivoluzione... A rentiquut-
trn anni. come ei riferisce 
un suo compagno, Lenin 
<irer<i or« un'csprcssione 
recehia e stanca. ed era 
tjuasi calvo >. 

Hoover, in veste di me
dico, jarebbe jurore, se non 
altro in America: il segreto 
della etema giovinezza e 
di una folia capigliutura. 
egli niccorrifindercbhc «'t 
paztenli. consist? nel non 
occuparsi di rivoluzioni. II 
ehe ei-iterebbe anche inei-
denti banalt, come questo: 
Xadezhdan per curare Le
nin di una ccrta vialattiu. 
lo spalmo di todio: < .Von 
/wife liitrnrm prcscrrnrfo 
daU'tnfortumo ehe gli ea-
pito quando. tutto pra-o 
(hn snot pensieri. undo a 
sbattcrc con ta bicicletta 
con fro mi irnm e. per jroco, 
non perdelle un occhio >. 
K se I'avesse persn, che sa-
rebbe accadutn alia rivolu
zione'' Avcndo conservalo 
entrambi gii occhi, Lenin 
pensava che * le rivoluzio
ni non accadono per caso. 
fJtsoo'tn fartY » c vinccrle. 
Ma come? c Solo con san-
gue, sttdore. c torcc ar-
denti >. 

II resto del libro e, piu o 
meno. di questo stesso U-
vcllo e talvolta, se possibi
le , am-.'ie piu basso. La 
drammalica storm di ay-
venture di cavixi c spada. 
di mlrtghi, sparatorie, mas-
sacn o sotlilissimc indapnu 
che il titolo sembra pro-
nicftcrc ftn fontfo. I'F.B I. 
e pur sempre 'a ]*~>lizm 1c-
derale degli Statt Uniti), 
mnnca complctamente, 50-
srifuita da una sorta di la-
mentoso ratechismo dai 
quale r-<nit,j che > prwii 
c«i»Tijijjr<ifi americe.m. tra 
V n.'trc toro co l jv . arevano 
q',e',la di parlarc male /'•«-
aU';'c. F. ancora, che ; r<>-
'.-.uu'i^'.i non cmano -a mo-
cr.e. 'ion amano :l denaro. 
. lon.Tno.'o i frrj/». « lurbono 
IVrrfnii' dt I lavoro parteci-
rardo a ^c ir fcn i, sono in 
<>oc/:' v-a f.erieelosiss'wu, 

fl libro non risolve nem> 
•' rno ii mistcrn f.i. nei pale: 
come rb'na p^fnfo. un 
.tnmn come Edgar Hoover, 
ie cw «fofi iniellettuali • a 
gin.l'ccre d" o,:t(*1a volu-
.-.»* oVbbom' crere c«fre-
uMirrrfr ridoffe, rcsislcre 
ocr decenm alia testa del 
r.B.I.. 

Emilio Sarzi Amade 

Rivista delle riviste 

Orizionti 
* 

nuovi 
Su Problemi del socialismo 

di aprile un cditoriale tli Lclio 
M.1--0 introduce a tin iniiuoro 
dclln rivi»ia rlic h per certi 
.i«pcili c-icmplare. « De le fa-
linla narraiur». ili te «i parlj. 
tlirr inf.tlli il ilirctiore :il let-
lore, al militant!' socialism 
itali.ino. (lii.unlo nel r.i-cirolo 
attali77.iamo i prnlilcmi della 
sini-lr.i fr.iricc'r <» «lfH'n»\f-
nirc tlcH'.Mscri.i. dci siiulj-
caii icilc.«rtii o del rnotimen-
to opera in ci.ipponc-c. I)i to 
«i parla pnirlic i prolilrmi c 
lo e-pcrii'ti/i- ,-lir na^coiio 
il.ill.i acncr.ilf loi..i tra il so-
ci.ili'tno r il capiialismo sui 
\ari M-nrrliieri na/ionali, cr»-
li'iti.lli, «orij|i. *ono quelli 
-ic-.-i rlif inicrc**ano la pro-
-pciiit.i ilcniocratica c ri\o-
lii7ton.iri.i in lialia, »i influi-
-rinio. M li.imiK 3ttinrn73 c 
Irn.imi. 

1/aiilnrc (IrU'ediioriale tie 
ir.ic 5pmiio per tin di«corso 
ilircltp, rivolio ji >ociali*li 
iialiani. mi jrrennercmn. Ci 
prcni!*, pero rilc\arc anzittilto. 
il valorc ilcllo »i<ino dellj 
ri\i-i.i in tal «en*o. anzi la 
pj*-ione morale oltre che l.i 
icn*ioi>e politica die c«*a mi-
nifc-ta con qnc»to aprire lo 
oriz/onlc alle *n<- <limcn*ioni 
intrrnj/ion.ili. cwi qur«lo ri-
cnnilurrc il diliatlilo politico 
interno alle grandi *crltc »io. 
riehe e uaivmali . Cii» libera 
il dibaiiiio dai ^noi limiii piii 
proTinciali. e anror piu dai 
MIOI «chemi piu locori di pa-
rallrli-mi di analocie. rhc 
sono tali solo per nn feno-
mrno di pirrizia menulc. 

r.tccianio nn esempio: in nn 
«J22I"O ili Gillc« Manincl sulla 
sinistra fr.inccrc, tlopo un 
tralirseio del nco-capiiali-nio. 
come fenomeno larsamente c**-
muiic alTOccidente enropeo. 
n.i««.inrin a divntere della pro-
«r»ciii\j polilira di un'altcrna-
liva democratic.! in Francij. 
••i «cri\c che «e*»a non pn>*» 
e«*cre IM»*I.I ;n termini pur.i-
mrnif c\nlmi\i , :n Irrmini di 
apertara i»; .nui. « P sioeoforra 
rationare in fnn/ionr delta 
prospeltiva di cri*i difficili r 
fnr»e addiriitnra «iolcnie» 
Non cl addcnirere.Tin ne5 me-
rito. Ha»ti nero nature, che 
impnttanr co$l il prohlema. 
fcnnnlare qnc«M ipoieji (mi-
t'alim che a»«iin?a) ?ia Hi per 
»e «confiscc lo M*hema del 
neor.ipi«aH*mo come sinonimo 
ili c\n!t!*H.'ir In di pericolo) 
rifornii'U, imiM a ririe'!er« 
«ti una dialftiica ben pin com-
plcjjj che sfniee ai canoni di 
comedo c*teemi»ti od oppor-

iuni>tici. Anirlie l.i Spagna 
— allro csempin chr »i po-
Irehbc avaiuare — | j Spamu 
di Franco in cui t-'t. a sovra-
starc ogni allro. il grande. 
prohlcnia di abli.tttcrc il fa-
-ci^nio, cono*ce ngpi sitnazio* 
ni, forze, interes«i c opinio di 
c.irallere neocapiialisuco. E le 
((Miiraddizioni clic a-i apro-
iio sono ancoi-a piii laccranti 
die in Francij. 

II di-rorso di meiudo di 
L. Has-o — dicevamo — si 
rivolec ai «oci"jli*ii italiani 
per soltolineare la complcs^i-
I a c la noiit.i delle contrail-
ili/ioni del cjmpo capiiali*ti-
ro occitlentalc. e die richic-
dono al movimcniit operaio 
rivoluzionario una piida po
litica co»cienie e ri*nltita. «Se 
i socialiMi, invece — csli jcri-
\ c — doves*ero por*i come 
un clcmcnto di frenn. dovc*-
*cro favorire il coniprome««o 
con le forze nencapitali«iichc 
nel mondo non comr un mo
mento prnwi?orio die prepa-
r.i niiore roilnre e nuovi «qin-
liliri, ma come la «oluzinne 
oiiimalc. come 1'iileale cui 
lenderc— allora es*i *i rrn-
•lerchbero rc«pon*abi|i di a\er 
aimaio con le proprie mani 
Io «iahilir<i di un nuovo cqui-
librio capitalistico n?l mondo 
occidentale ». 

C il discorso e de.«iinaio ad 
.icqui«t3rc nifi concretc/za 
•pianrlo appunto *i rommim-
ra con tune qadle forze che, 
nello «ie*»o Occitlente. -i muo-
\ono in un *enso nnilann di 
rinnovamenio drmocratiro e 
•ocialiiia. 

p. s. 

Segnaiazkmi 
Rinasciia di quests settima

il.> pubblica un inicrestaate 
dociimcnto: larshi brani di 
un recente di«cor«o di Fidel 
(.astro conirn le manifestazio-
ni di scitarismo e di burocra-
U»m(» airintcrno ilell'orsjniz-
zazione rivolnzionaria cuhana. 
?u Cuba apre anche un di-
haitito, con ana ra**egna di 
Fetlerico Coen, Critic* Socintc 
del S maggio. / / Pome di apri
le pnbhlrca un saggio assai 
inv-ttanie sul lema della rifor* 
ni.«. urzenie e aiupirata. della 
H \I-TV dovuto a Ciorsio Mo-
scon. /.*f>«.«crraforr politico-
Ictlcrnrin ili niaziia offre (an-
c!ic come documemo ir'terj-
rio) una prcstota ndaxionc: 
nuella di Raffaele Maiiioli alia 
Ttanca Cflmmetdale sui limiii 
c caraticri del * miracolo 
italiano a. 

pnzioiie e il sulario allf 
maestranze per settimanc 
e settimune, per viesi in-
teri dalla Liberazione: vie-
ri t i f/iie5ti cbe si sono 
troppo Uicilmente dimenti-
cati 

Cosi fu demolita nella co-
scienzn della nazione Van-
gusla co?ice2iojie di im'iu-
dustria che fosse esclusivo 
campo dell'azionc e del-
I'intcrcsse padronale. Cost 
si afjcrmd una concezione 
nuova dell'industriu come 
fenomeno snctalc e iorza 
collettiva del lavoro». 

Oggi. in piena restuuru-
zionc cupitalislica, non so
no in molti, persino nelle 
fabbriche, a tener memo
ria della esperienza df' 
Consigli dl gestione: per I 
milioni di operai che sono 
entrati nella produzion*' 
negli ultirni anni, per i gio-
vani che si apprcstano ad 
c n t r a r d , qitestu trupor 
ttmre esperienza e del tut
to ignota. Bene ha fatt-y 

percio Aris Accornero. c / c 
gia aveva trucciulo alcuni 
anni fa la drummutica sto
ria dell'OSR, il < rcparto 
confino» della Fiat, a de-
dienre ora uu volume cdlc 
uicende e all' attivita del 
Consiglio di gestione della 
Riy di Torino c di Villar 
Perosa. (Aris Accornero, 
II Consigl io di gest ione 
nlla K1V, Milano, Edizioni 
Avanti ' . 1962, pp. 333. li
re 1.500 

Alia RIV, la grande 
azienda prodnltrice di cu-
scinetli a sfere di pro
priety di Gianni Agnelli, 
il Consigl io di gest ione 
nacque tardi: soltanto nel 
jebbraio 1947 fu firmato 
con la direzione Vaccordo 
sul regolamento, e le ele-
zioni per la nomina dei dc-
legati si svolscro il 6 mag
gio successivo. Ai nove la
voratori eletti, secondo le 
convenzioni, si affiancaro-
no i nove rappresentanli 
dell'azienda. Negli stessi 
giomi si definivu, su scntn 
nazionale, la manovra re-
stauratrice di estromissio-
ne delle sinislrc dai go-
verno. < Di questo — nofu 
Accornero •— risenii fufta 
la vita del Consiglio di ge
stione RIV, nalo troppo 
tardi per conscrvare quel 
grande slancio democra-
tico scaturtto dopo la Li
berazione dall'ondata rivo
lnzionaria delle masse po-
polari >. 

Ma in sede di valutu-
zione storico - critica, le 
particolari condizioni in 
cni opero, sin dall'inizio, il 
Consiglio di gestione RIV, 
ofjrono clementi di giudi-
zio in certo senso piii pre-
gnanti. Se cioe si commi-
surano i risultati raggiun-
ti con le difficolta ongetti-
vc della situazione politica 
nazionale c, di riflcsso, 
azicndalc. cssi appaiono 
estremamente sigm/icatiuz, 
c confermano it notevole 
valore, ai fini di uno svi
luppo della coscienza ope
raia. che tali organismi eb-
bcro. i\*ci due anni della 
sua esistenza in forma ple
na (jjoichc dopo il 1949 es-
so venne gravemente com-
promesso e svuotato di 
contcntito, per spartre dt 
fatto nel 1955), il Consi
glio di gestione RIV svol
se infatti una imponentc 
mole di lavoro. 

Spicca. nella narrc*ionc 
di Accornero. lo sforzo 
continuo e appassionato, 
da parte dci lavoratori, per 
afjrontare in modo coeren-
le i problemi deKo sc i lup-
po produltivo da un punto 
di vista di classe. Alia ten-
sionc, da parte padronale, 
per un aumento della pro
duttivita fondato essenzial-
inenle snU'aumento dei m-
mi di lavoro. ta riscontrn 
la argomentala pressionc 
dei rappresentanti operai 
per il miglioramento or-
ganizzatico c tecnologico. 

Riassumere qui, o anche 
soltanto sommariamente 
indicare, le forme di tale 
pressione, e impossibile — 
c rimandiamo per questa 
parte alia lettura altcnta 
del libra di Accornero. Ma 
preme soltolmeare. prima 
di concludcre. come da 
questa « cronacn opcrnia >, 
cosi come dai libri analo-
ghi, ancora purtroppo ra-
ri in Italia, emeraa con 
forza Vimmagine dt una 
classe operaia non soltan
to consapevol-^ dcr MIOJ di-
ritti. mn proi^^r. neUo sfor
zo d' >upcrcre j i n ' H del-
•V ?<frfii2»o»-' frrii.'i.-'inn.'! 
prr.pr'e i/V. .«• *tei"ii u> fab
brica i'mc. jro dai arpifr:-
Usnin. 

Mario Spinofb 
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