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Quests pogina chv si puhbllca og.nl domenlca a dedlcala AI colloqulo con 
lu l l ! ) lel lor l dell I n 11A ( o n essa II nostro glornnle inlondt ampll ire arr lcchlre 
a preclsare I leml del s 10 dlalogo quolldiano con il puhbllco flla largamonte 
trat lato nella rubr ics t L t i le r* aH'UnllA i NaU'lnvllare hi t t l I lettori a scr lvord 

e a fare I scrlvera su qiialslast argomento per oitendere ad approfondlro lempro 
plu il leQfime dell Unidl con I opinions puhbllca democratlca, osottlamo, contam 
poraneamonte i b r c v l t i E d o nl Hue dl permellere In pubblkazlone delta 
m iggioro qufln 1 posslbll* dl lot'oro e rtspusts 

*-̂ ^̂ AV^> /̂̂ Arf̂ r̂ /̂ ^̂ >V^J^>^y l̂̂ •̂ r̂ v^J* V ^ i i / 

Partito e frazione: 

M/io scritto del 1924 
di Palmiro Togliatti 

Cara Unlta, molll con cut discnto avversarl, compignl socialist! ed anche alcunl compagnl dl partita dicono che uno del 
banchl dl prova declslvl delta democraticlta dl un partito rlvoluzlonarlo, e la sua suddlvislone In frazionl Quindo Io rupondo 
che non e cost, ml accusano dl volcre un partllo monolltko, che rlflula II dibatllto inlerno « Stil inlsla » ml dicono Io non 
conosco beno la storla del nostro movlmento ion so esattamenle quando e tome nel p i r ' l ta eomunlst t i l i l n n o si scelio 
la strada opposta a quelle delle frailonl t lpk del parl l t l socialist! e soclnldemocralkl Vorrel siporne di plu perrhe questa 
tema della • frazione i ml sembra dl quell) sul quail di plu, avversarl e socialist! inslstono A mo nsult. che h dlscusslono 
sul frazionismo e sulla sua IncompillbilltA con la creazlone di un partito rlvohiiionario non centra ni l la con Slalln e I 
suol error) ed e precedente E vero? 0 ml sbajlio? 

l I OWHDO B\KB\i Ul 0 Sienn 

Sull'uso 
del termine 

«agnosticismo» 
rispomlr I ( CIO WMIUIWO It W1CR 

La discussinnc sulle fra/n 
ni non 6 stata tmpostata ncl 
movunento comunista da Sta 
hn ma da Lenin Per qijanto 
nguarda il contribute dato a 
quests discussionc dal parli 
to itaJiano crediamo di fare 
cosa utile npubblitando un 
esemplare scritto di Togliatti 
Esso appane sul p rmo nume 
ro dell Ordine Nuovo (quin 
dicinrile) del 1 marzo 1924 In 
esso si polemiz/ava ton gli 
scntti con l quali Trotzki cer 
cava di far comcidere il con 
cetto di « dialettica > interna 
del partito con la necessita 
delle fra/iom Si tratta di una 
djscussione di motto prcceden 
te alle deform mom che gu er 
ron di Stalin procurarono nel 
setto e della democrazia e del 
centialismo dtmotratico L ar 
ticol i intitolato < Partito e fra 
zione > e stalo ristampato nd 
volui le di Togliatti i La forma 
zxont del gruppo dmgente del 
PCI (Editori Riumti) nel C2 

<hella prima discussione 
rhe si svolse tra la Centrale 
del partito russo e il compa 
gno Crotzki, la queslione delle 
</ra2iom» uenne trattata esplt 
cttamenfe Uno dei capitolt del 
Nnoio corso e dedtcato ad es 
sa Nella seconda discussions, 
chuwa di recent? con le decx 
Btoni note, la questtone delle 
fraziont non e stata trattata 
in modu espltcita ma e sot 
Untew, 5i pud dire a tutlo 
il dibattito Lo scritto su QII 
Insegnamenli dell Ottobre puo 
injattt, con un piccolo tforio 
di logtca, essere tratto alia di 
mostrazione non solo della me 
luttabiUta via della necess\la 
che in seno al partito della 
classe operaia si svolga una 
lotta di jraziom La ten soste 
nuta nel Nuovo corso c queila 
della xnevitabihta praftca dei 
le /raztotu dimoitrata con e 
sempi storici presi dalla vita 
del partito russo e mtegrata 
con Vafjermazione che iesi 
stenza dx /razioni e un «mi 
nor male » in confronlo con !a 
burocratizzazwne e con la per 
d\ta del conlatlo tra parttto e 
classe operaia GU Insegna 
menti dell Ottobre generahz 
zano la tesi e le danno una 
base teorxca ponendo la for 
•nazione di tendenze e i! con 
trasto dt fraziont in rapporto 
con lo sviluppo politico del 
partito e con le situazwm og 
gettive cm esio deve adattare 
la propria ioVica Ogni svol 
ta taltica, ed a pm forte ra 
gto«e ogni svoUa strategica 
cioe ogni mutamento di situa 
ziont oggettwe it quale im 
ponga un camb,amento di di 
retime strategiche o tattwhc 
provoca delle < frtziom * ha 
le necessita nuove e le vec 
cfne consuetudim, provoca 
qumdi una formazione di ten 
denza e dx gruppi e una lotta 
di frazione 

Solo xn consegupnza di que 
sta formazione e dx questa 
lotta il nuovo rtesce, fortuna 
tamente, a spezzare I involu 
cro entro tl quale lo si vor 
rebbe costriugere ed a (non 
jfare 

H problema e tra i piu deli 
tatx della nostra dottrina Es 
to nguarda m modo duetto 
lorigme lo sviluppo e la fun 
none del partito comunista ed 
i stiox rapportx con le forze 
che spontaneamente sx creano 
t 8i trtuouono in seno alia das 
K iauoratrice E vi e una par 
te della dottrina svolta o adorn 
brata da Trotzki che deve es 
tere accettata perchd plena 
mente rispondente alia realla 
E' la parfe che nguarda ap 
punto x rapportx che corrono 
tra xl partito la classe operaia 
« le iitnaziont oggettwe in cm 
1 uno e 1 altru si muovono 

11 paififo d una parte della 
clause operaia i t>bo e q nnd\ 
soggettt a una serie dt influcn 
ze eier i(a(e da forze e tor 
renti che m stno alia classe 
operuia si determmano il par 
Uto violtre lux una tat tit a la 
quale aeve adtguai si di con 
timto alle 6ilua2iont reali e al 
loro svtlgimento Negare l en 
stenza e la necessita dell in 
fluenza sopra il partito di que 
sto doppio ordine di fattori 
e negaie I csxstcnza del parti 
to stei.^0 come orgamsmo vt 
vente Ml tnfuon di ques'a m 
fluenza x riciln problemi per 
&9HQ U loro valore, le nostre 

i snhfium e le no^tre parole 
d ordine perdono tl I iro stgm 
fttato ptr dwentare formule 
aridc e vuote Sellc->ame dei 
nostri problemi anzx la dia 
letlira murnita corsiste nel 
ritroi tire di continue le con 
neisiont Ira di essi (e situa 
ziont oggettwe e x raggruppa 
menti d\ forze che si produce 
no in seno alia mas^a laiora 
(rice L errore font'amentale 
de'le i tai di Ram i i atl eien 
pio e di non ruun><icere le 
influence e le conn-ssioni dt 
cut parlumo o di rittucre pos 
sibde che esse siano reaolafe 
e « neufraiizzate » mrdianfe la 
codi/icaziDFit di certi conftm 
che la strategia e la taltica 
del parhto non doirebbero mat 
superare la conceztone del 
farttto die ne nsulta ha po 
tuto essere lace ata d\ anti 
tnarjiSTio e non a lorto la 
dialettica ha infattt qui teduto 
tl posto a una vi tone del tut 
to formalisttca e giundica della 
realta Da Hegel e Marx si & 
tomato iwiietro a Kant e al 
kantismo 

11 confne che le c tesi di 
Roma > si affannano a stabi 
lire e de^tmato dx volla in uol 
(a ad apparire vano di jronte 
alia mutevole realta della sto 
ria Di volta in uolia il pro 
blpma dei < Ixmitx» della no 
stra tattxea assume nuove for 
me e rtchiede soluzioni onai 
naft e colui il quale aveva 
creduto di riwlvere ogni cosa 
con lo senvere un codxee dx 
norme assolule, talide per ognx 
tempo e per ognx luogo ed ef 
ficacx a preservare da qualsia-
si deviazwne e condannato se 
non vuol modiftcare la sua po-
sizione, a cadere nel pessimx 
smo 

Ma affcrmala la esistenza 
di forze < esterne» le quali 
mfluisco"i) sopra il par'ito a/ 
fermata onzi la necessita che 
questa influenza si faccia sen 
tire, e che il partito abbia la 
forza di subirla e dommarla 
nello sfe^so tempo crod che 
esso tenendo conttnuamente il 
conlatto an le masse lavo 
ratrtci e adattando la propria 
tattxea al e situaztom oggettx 
ve, esereni la bua funzione di 
guida nu')Iu2ionana ed esclu 
so che la so'uzione del proble 
ma sia d i trovare nella dire 
ziove xndicata dalle «tesx dt 
Roma t accorre esaminare se 
essa non sx trovx tnuece nel 
I ammettere la lotta delle fra 
ztoni affidandole tl compito di 
nchiamaie al momenta oppor 
tuno il pcirdto all adempimeilto 
del suo doiere nvoluzionano 

Vi e" in proposi(o un prece 
dente sforico dx enorme im 
portanza — quello datocx dal 
modo come i par(i(t e la In 
ternazionale comunista st sono 
formatx uscendo dal seno della 
Seconda Ip'crnazionale 11 pre 
cedente non ha pexd uessuu 
ualore, perche" d relation al 
modo stesso come la Interna 
zionale sactattsta era costitui 
ta e funzionava 

In seno alia Seconda Inter 
nazionale ed at partitx che vt 
adenvann la lotta di frazione 
era I jmca forma possibile dt 
contralto dell indinzzo pohti 
co e di elaborazione di nuoue 
dtrettwe I unica forma cioe 
nella quale nuove forze sorte 
dal seno della classe operaia 
potevano cercare di msenrsi 
nell orgamsmo esislente per 
trasformnrlo e I umca nella 
quale esso poteva ven r n 
chiamato at compitt imposd 
nh da una nuova situazione po 
htica N i part if i della Secon 
da I titer nazionale la lotta dt 
frazione era qumdi una rego 
la La questione dell mdtrizzo 
del partito era sempre aperta 
come lotla di una mmoranza 
di opposizione per la conqui 
sta della maggioranza e del 
potere Ogni enngressa st n 
clu eva ul dibattito di un pun 
to solo i que sto punto era I ap 
provaztonc dell operalo e tl 
loto di fiducia per la Centuile 
eletta dal precedente co'igres 
so Ftnito il congresso con 
questo voto la mmoranza rt 
tenevasx atttomattcamente co 
stttuita in frazione anche se 
la diicmjione non conttnuava 
in modo aperto Kssa veniva 
esclusa dt regola dalla parte 
ctpazune aglt organx centrali 
e non si nleneia responsabile 
dealt atti del partito Ogni er 

rore dilln v aggi ran a d n 
gentp duaitaiu in qutsta si 
(ua^inne un success J nella mi 
noranza opposdnc* e mtdtan 
te I ncc wnufazronc di qui sti 
c succcssi i. si Lcniin cruindo 
0 si cerccu a di crcare la two 
va situaztone the dot eta an 
re uno sbo CJ nella uuoia lot 
ta di congresso ton il suo nuo 
vo voto 

Questo mctHla dx tifa del 
par/Ho e della Inti rnci'ionale 
veniva e nene ditiora indica 
to da a'cu/n come un metodn 
« dialettica * In realta esso 
non ha mente d\ dialettica 
se non tl suiscgnirit di po i 
ziont estren e routraddu one 
Cio che cosdtutsce t essenza 
della dialettica non e pero il 
fatto che le postziom conlrad 
dittone si sequono e si sosli 
(mscono I una all ahra ma tl 
fatto che esse * si risolvono* 
1 una nell altra c\oc sono le 
gate assicme in una tumta* 
che e loro premessa e loro n 
suffato Dote c lotto di fra 
zione quello che manca e ap 
punto invece I umta e tl pro 
cesso dx sutluppo unitano Al 
posto della dialettica che e la 
base della dottrina nvoluzio 
nana marnsta noi troviamo 
qui ancora i.na volta la lo 
gica for male la logtca kan 
Uana secondo la quale sono 
ediftcatt la dottnna e pit isd 
tuft delta democrazia Le radi 
ci del sisfema di ui(a dei par 
fid della Internaziona e basa 
ti sul frazionismo sono xnfattx 
da ncercare nel sislema par 
lamenfare inglese basato sul 
regime del Gaomelto del < vo 
to di fiducia > e della rotazto 
ne dei parttti al goterno Sia 
mo in ptena democrazia for 
male cosa assax comprens 

stun Qm a appare quit di 
piutti sto if ni rt siduo di un 
(Ostumt noi del tuttn stipi rata 
an i fit coin1 neiessifa ptr In 
M iluppn co tinuo ( ] tr I ( at 
to orunlamtn'o del partito tl 
mulatto cot le masse t lo a 
dattarnento della taltica alle 
sifua'iom (£ ill m tutti i i asi 
indicati da Trotzki tengono 
tronti tun pi r la na * par la 
mentare » d< I frazionismo ma 
atfrdLprso iflre i e CIOL altra 
* c rs > tl /jnzianamenfo rraa 
lure dtgh organx dmgenti e 
degli organx dx hose del ptr 
tito omunista tl quale d rtu 
scito a orhnare se stesso in 
modo da iinn essere piu if i il 
Pari nnenfo » mo la t orqa 
mzza lone politic a s della clis 
se operaia 

Siamo cost atunti al centra 
del problema la lotta di ]rn 
zioni e iiicoJiipadhile con un 
partito chi sia t parti'o ruo 
Iiizionario della classe ope 
raia > e tende a impedire che 
esso lo dtienti perchd sposta i 
problemi della sua vita e del 
suo sviluppo dal terreno sul 
quale essi sono rtsolubilt ad 
un terreno sul quale non po 
tranno mat ncevere una solu 
z\one che non pia estenore e 
formate 

11 problema della udhzzazia 
ne per ii parfifo ed entro tl 
partito delle forze che spon 
taneamente sorgono tra le 
ma je e molubite solo median 
ie ii contatto organico e pre 
fon to con le masse stesse dei 
proletariat d ofjicxna U pro 
blema dell esattezza dell indi 
nzzo politico e1 nsofubile sol 
(an(o sul terreno delta contx 
nuita di un processo storico ri 
vol izionario della tnserzxor.e 
in esso e della diretla collabo 

bile del resto trattandost del j raztone ad esso dt tuttt i fat 
tort dt una determmata situa 
ztone dt parUto Al di fuorx di 
qneste soluziom il frazionismo 
puo dare I npparenza delta fe 
dele cuslodia dei principle rt 
uoluzionano e del contatto 
winlerrotto con le sorgentx del 
I eneroia e della sponfaniefa 
praletana ma questa «appa 
renza» viene pagata con ta 
distruzione della realta e del 
la posstbilita dx ogni lavoro 
riholuzianano e con la sosdfu 
zione ad esso di uno scenario 
da vacua e btol'a commedia 
parlamentart > 

la Seconda /nternazionale so 
ciudsta di cui (utti sanno qua 
le fu la fondumentale devia 
zione dal marxisvto -woluzio 
nana 

Cio che aveva un valore per 
qui sta Internationale non lo 
ha dilnque piu per noi e lo stes 
so compagno Protzki negh e 
sempi di cosdtuzione di fra 
zioni tratt, dalla storm del par 
Uto conumsta russo prima e 
dopo I ottobre non ne ci'a uno 
nel quale la soluzione del pro 
blema pendente si sia avuta 
« attraverso » la lotta fraziont 

tl compagno L Lombardo Radi e a propoillo del 
rapporlo tra marxismo e scienze n l u r i H <v L/nitfi 
33 miaglo) scrlve « \1 id i i llisn , ] ciii| i i n n i l l 
i i i n st-nMo da Lenin ncl 1908 ̂  a mlo gludlzlo 
esscnri/ilmente un vitjoroso e In Ido sigglo contro 
II soggcltivismo (Idoalistn) e conl o I ignostlclsmo » 
E su qupsto ultimo socordo ni che snrebbe do 
veroso fare una prechnzlone pei ho credo cho non 
sia utile ed i t l u i l o combatlerlo Ir l lscrininii 't inienle 
Se si pnrln dl ignostk imo nel so no che si c l lch i i r i 
n priori che la r e i l t i 6 Inconost bile Lenin (o not 
sopratlulto) ivrebbo ivulo nglot L ncl condinnarto 
se si pnrld di ignostlclsmo qua) poslzione conclu 
s iv i dl una cerla rkcrca che st dkh l i r a inenpace 
di penclrare nell inlimo del l t re a \i esso e cost ni l 
tivo punto dl p i r tcnz i per r l tenl i re per nuovo vie 
con niiQVI rnetoJI Se cloo I gnostlctsmo vione 
preso in senso i slatlco » (valldo per sempre c per 
tutl i) nllora si che 6 negntlvo ma se esso c I i 
concluslone dl delcrm natl qruppi e di determinall 
metodi, esso da certnmente un contribute i l ia ri 
cercB fllosofica E proprio do t i l l poslzlonl viene 
* uno slimolo a penetrarc 0 don Inaro questa dura 
c opaci realty i Insomnia I iiinosllclsmo 6 una 
poslzione * aperta n o non <t chlus i » (se Intesa c i i h 
camente) e polrebbe essere oncho la poslzione fllo
sofica (almono temporinei) del marxista di fronte 
a cerll prohleml smora insolutl 

\MO\IO I1\N1MM rai mlo 

Creil) CIIL il oinpi^no itniiit 
n fd io diciamo ill marc a le 
stesse <ose se puie USTIHIO 
termini clivcrsi \n(hc 11 tt r 
nnnoloL, i ha pen1) h SUT mi 
port tn7 t \ o rn i pxrcio pro\0r 
mi a ti idurrc cio cht dice Hi 
men ntl luuuiggio usnto dii 
clissici del niiixismi (Mir \ 
I ng( Is f enin) n Propnsito del 
la poasihilita del pension) e 
della s(ien7n dell unmo di co 
noscore la lealta Ncssuna co 
noscenzi ha un carattere asso 
luto non esistono « vcrita deli 
mti\e di ultima istan/a > (Pn 
gelst ha ragiont poicio Ra 
men nell affermiro 1 importan 
7a della rostra consapevolez/a 
del caraltore relativo e provvi 
sono di ooiii connscenza 

Ma conoscen/a rclativa non 
significa non tonozcenza (che 
ilia grcca si dice a OHOSI don 
de < agnosticismo *) Anzi se
condo I classic) del marxismo 
non si puo e non si deve con 
trapporre in modo inconcilia 
bile 1 assoluto e il rehtivo La 
conoscen? i issoluta (piena de 
finitiva) della realta si rtah/ 
za attrwerso le conoscenze re 
lati\e (paiziah provvisone) di 
essa si lJentifica con il pru 
gre^so ind finito della coroscen 
zi scicnt lica c L infinitn del 
pensicro che conosce in modo 
assoluto s compone di un nu 
mero iniln to di cervelh umani 
fiinti che aiorano a questa co-
nosccn/a i ifinita pirallelamen 
te e succ osivamente sparano 
spropositi iratici e teonci par 
tono da piemesse storte unila 
terali fal t seguono cammim 
falsi cont >rti incerti e spesso 
non colgo o la venta neppure 
quando ci battono contro d na 
so y (Etgels m una < nota > 

di 111 Dicilitdiri della tifitura su 
fun o c litimito) 

\nche 11 tontnpposi/ione tra 
c insc in /T supcilic ialf t fiino 
si i n/T inlini i IJLII I re u[\ non 
rt,lAe i un i critic i alluit i 
« I i n itm i non L ne nocciolo 
nc giiicio c I uno L 1 dtio ncllo 
stcsso tenpo» diccvi gn il 
I ini7io del sccdo pissato il 
grindc pocta (c n itm lhsti) 
\oltango Goethe t lo diccv i 
in polemica colla conce/ioni 
dcrn intc da) giandt filosofo te 
d(sco E minuele Kint (1721 
IttM) seeondo la quale noi pos 
si iino conoscerc le appaien/c 
df He cos* (il « rcnomeno » ci6 
die si nostra) nuntre icste 
rebbe senpre a noi inaccessi 
bile e ctn cio incomprensibile 
la essen/a mt mi della realty 
(h « cos i in se ») Propno I e 
nin in Matenalismo e emp no 
erihcisitu critica nd modo pio. 
btillanlc e conuncente la se 
p->ra7ionf kantiana tra * feno 
meno > c « cosa in se > Non 
esistono un conoscibile e un 
inconoscibile esistc una cono 
sctn/a icmpie inconiplcla c 
(|ii ndi sempre perfettibilc mi 
sempre conosceri7a effetti\a 
cioe con )scen7a (pamale re 
laliva) della « cosa in s6 » \A 
quile altro non c se non 1 in 
sienu ddle SUP minifeslazioni 
delle sue appTrenze 

Non userei dunque il termi 
ne * agiDsticismo » ad indicare 
h cons ipe\ole77a del carattere 
semnre r ch lno delle nostre co 
nosccn/c in qinnto il termine 
t ignosticismo > suggensce la 
ide? di un inconoscibile eterno 
di un « al di la s assoluto della 
nostra conoscen;a suggensce 
cioe 1 idea di urn concc7ione 
mistica trnscendente reli 
gios l 

Cosa furono i consigli di gestione? 
risponde ANGELO M GIOIA 

del 
f a ra Unlta, In una riunlono fra compagnl e slmpatlzzanti si A parlato delle funzlonl delle i t lual l Commlsslonl inlerne 
valore e delle funzlonl del Consigli di gestionB dl non lontana data Polche agnuno di noi esprlmcvn parcn divcrsi 1 uno 

dall altro vorremmo thlar l rc i lo tdee chledendotl 
1) Quando e per quale scopo furono istituiti 1 Consigli di gestione? 
2) Quanta tempo durarono? 
3) Quale beneflclo portarono? 
4) Qua) e II motlvo per cut non se ne parla piu nh In bene 6 in i 

I Consigli di Gestione sor 
sero quasi tutti aJ momento 
della Liberazione in qualcne 
centinaio di Aziende per lo piu 
dell Italia Scttentnonale Di 
Tatto gian pirle dei C d G 
furono l continuaton imme 
diad d^i C L N aziendah foi 
mati clandestinamente durante 
la Resisten/a Un decreto del 
C L N Alta Italia datato 24 
apnle 1945 h istituiva formal 
mente Ma u" dLcreto del C L N 
non ebbe vilore giuridico es 
sendo manca ta la convalida 
delle Autonta Alleate di occu 
pazionc per cui i Consigli di 
Gestione esistettero « di fatto > 
inene se in oumerose Aziende 
furono nconosciuti da Statuli 
stipulati con le D rezioni azien 
dali Un progttto di legge me-> 
so d punto nel 1946 cui mimstro 
IL 11 Industna Rodolfo Morandi 
non arnvo neancbt ^ essere 
disciisso dil Consiglii dii Mi 
nistn bcnrh6 hguiassc ntgli 
impcgm oiogr imm itici del Go 
\crnu di uniti ti i/ionak Hno 
alia roltuia di I maggio l'H7 

Pur essendi) mnncato in que 
gh anni il nconoscimc nto giuri 
dico dei Consig'i di Gestione il 
pnneipio del! mtcnento dei la 
\oraton nella gestione di lie a 
iiende resta conunque ^ancito 
dall art 46 dell i Costituzione 
che afferma * Ai hru ddl tie 
vaziont economica t soci de del 
la\oro e in armonia con le esi 
genze della proouzione, la Re 

pubblici riconosce il dintto aei 
I ivoraU»n a cullaborare nei 
modi e nci 1 mill stabiliti dalle 
It ggi alh gestione delle a 
7iende i 

Gh stopi perstguiti dai Con 
*i gli di Gestione emergono chia 
rimente proprio dall articolo 
del progetto di legge Morandi 
che nt defin va i compiti 

< D Consigho di Gestione de 
ve essere sentito 

a) sulla detrrmina7ione de 
gh mdin/7) gencrali economici 
e finan7iin dell impresa 

tj) sulla torma7ione e I ap 
phca7ione dei programmi eco 
nomici c pnxluttivi 

e) sull impicgo e la mighore 
ntih/7a/ion( dei nievzi Lecnici 
«* ddle ma'cue prime 

tl) sull orea-U77a^ione a/ien 
d lit sulla n/umali//l/ionc del 

ufirn e sull itnpiego del pel 
son ill 

e) sulla n!e\azonc dt i cosli 
di prxlu/inc ( sull i dctirmi 
m/ione de prt/7i di \endila 

<Gh oiLirii direltivi ddl im 
piesa bono u nuti a comunicarc 
al Consigho di Gestione i dati 
e le loli/ie che sono ntcessane 
all espletamcnto delle funziom 
del tonsiglio stcsso nunche 
queln nlalive agh invesliintnti 
c dis nvLitimenti in materia d 
impkinti e ill nuovi lavon alio 
i(quiito delle matene prime 
ai c< bti di produzione e alle 
spebe gpnerab ai prezzi dei be 

ni e (i scrvm ai p am di li 
nan/11 icnto e alle condi/ioni 
del ii cato 

« I nontincia del Consigho 
di G lone e v incolante per 
quan onceinc 

a) il prop-io fun7ionamento 
b) 1 organi/7a/ione la distri 

buzione e I impiego di somme e 
di altn me/zi ai flni del mi 
glioramento professionale e del 
la prote/ione socjale > 

Tali compiti furono in effetti 
s\olti s\a pUre in vana nusura 
dai Consigli di Gestione esi 
stenti specialmente nei pnmi 
due o trc anni dopo la f ibera 
7ione F cio spiegT 11 pcrseve 
ran'e e mnsaiccia offensita pa 
dmnalc che hn dall mi/io si e 
dehneitT contro i Consigli di 
Gestione e che si e poi sta 
tonata ntgli anni 1919 i0 pio\o 
i andone r ipidamenle la p i n 
lisi e la distiu7ionc « / aulo 
nomia di classe* che le rap 
present in/e dei l<noraLon nei 
Considi di Grstiont lianno stm 
pie gi ncralmente constr\ato 
introfluctM uifitti utile i/i n 
de un emtinonile » doppio jx> 
tore* e meUeva pernio in se 
no penrolo I assolutisrno pa 
dromle* 

Una \alutaziont del < beie 
flct > port alt d Consigli di 
Gestione non pud isscrc fatla 
oggi che in termini sto ici ri 
facendosi - piu etc ad i in 
inalisi della loro attiuta mile 
Mflgole azitnde — a quel pa 

ILMPHCO 

SALUTE E DOLLARI 

0 [ ) \ / 7 \ \ I Gcium Sim la 

tnmonio di consipe\ole77a e di 
milunta che I espenenza cosi 
smgolare dei tnovimento dei 
Consigli di Gestione ha indub 
bnmentc aliment llo nel movi 
irrnta opviiio italnno E mil 
opinione che quell espenenza 
non sia ripetibile per lo meno 
nellt forme orgtini77ative assun 
te negli anni IJ-fi 50 come e 
appunto confermato dalla con 
slitazione che <? oggi » dei Con 
sigh di Gestione < non se ne 
parla piu > Ma il processo che 
i Consigli di Gestione contn 
buitono allora i promuovere — 
cstendendo gli interessi e gli 
ohbicttui del motimento ope 
rut) nel cimp> dello sv luppo 
economico dt lie ri forme di 
struttura dell i orgaiuz/a/ione 
del lavoro e tklli piodu/ione 
« in tonnessione alle concrete 
realta ed (die trasformaztom 
in alto nelU \tngole w preset 
- si e lull altn) che esaunto 
i ctre i li anni d ilia ,com 
pusa dt i Consigli di Gestione 
W i piopno in quest ultimo 
puiodo si e ipi rta foise una 
I isc piu quahlie ita e irnpcgna 
tiva di qudio stcsso processo 
in in m mo the si piospett \ 
no nuovi sv lluppi alia lotta 
per una progi uniu i/ione ecu 
nomica che si i * aemocrattca t 
per gli obbitltiw die peistgur 
e per gh atiutmnti die a tuLtl 
i livel'i de\ono guantiuic 1 at 
tuazione 

Vorrel snpere se le clinklie americrmp vista net 
flhr s eslstono riavvero nolla ronlln cosi come cl ven 

gun) presenilis con local! belllsslml personate per 
fcl l imentc oiganizzalo, o allrczznluro moderne o 
iddinttura avvenlrlstkhe 

S VI \ AIOHI 1UCCI1IO Auionle 

Ie li iichc amertcane 
non \ >no salmnto com< ap 
paiono nei /i/ms ma anche 
meijlio bormte dt tuttx i 
mezzi stienttft i piu pertettt 
t dt un si n n o infermw 
ristico inappiintabilp esse 
gareggmna noil aisunrnrsi 
i nomi pm elebrt del jir 
mamento se mtaria e nel 
castituire dille vere rest 
denze d\ lu%so con nrre 
damentt ru/iic-id nd nrchx 
U\t\ di grande famn con 
molnli di s'lle tehi isori 
memo icioili a dislanza sa 
lot tint pru all piste di pio 
co piscine boschttti e at 
trattu e di oqm penerc 

Soltanfo de per ri ndore 
completo tl aundia ti c un 
pn cola part\ealare da ag 
qiuntjere c) e si tratta di 
dinicfie per imltardan Per 
<JK le relic da pagnre so 
no snlnfissm e e il cittadt 
no anient aim medio tinu se 
to wgna nemmeno di en 
trait i / non parhama de 
all tw/ifjdid e dei poieri 
the pure ir Interim ti so 
no mforna tu i entl milio 
in / pr< " i protbidpi dipen 
dono in misttra seiisibtle 
daqli onnran elevatissinu 
dei medici cnarari the in 
i idnno fnrtai < nte auchc sul 
costo delle cure escquile 
al piopno domu ihn 

Morale in in modo ) nel 
I altro cm ni si negli Slati 
Umti c> difficile e per nolti 
pcrfutn impn sihilp St s(eti 
ta a credere ianto la cosa 
tJ paradnssah che nel pae 
se put ncco del mondo e 
dole la sctdiza mei\ca e 
al In elln pm prapredilo di 
ant sii progressi stientifici 
il ultaihno lomune nan ii 
possa valere qttanao ne ab 
bin bisof/Ho per la piopria 
salute 

1 inotwi di una sifimzio 
ne cosi assurda sono ri 
coudiiabili a! Mpico sxstema 
di vita amencano che na 
see dal pm esasperato »i 
diuidualismo e dal Umore 
quasi fisico di iutto cid che 
abbin soltarto I apparenza 
dx t sociale i o che ricordt 

anche da lontano il suono 
stesso d( ila parola sot tali 
smo SoffG il continua span 
racchio agitato dalla stam 
pa consen otitic etondo 
c ut la medicma sociale non 
sen ebbe die d prima passo 
i erso ii socialismo si rf 
fiuta ogni sxstema mulua 
listico 

Vi svio ostili i sinpoli 
t itlndmt dii davrehhera es 
seie assi titi e vi d aside 
piu die mat la pntentissi 
ma A M \ (Assnciazione 
Vtditri \mencana) la qua 
It (on i suoi uffiti e i suai 
700 tmpicgatt c funzianart 
the otaipano un intero pa 
la-'zo di nave piam a CM 
(ago si olqe una attwita 
di spiccato carattere t or 
poratn o tesa ferocemente 
a difendeie con le ungtue 
e en dentt gli interessi del 
la propria cateqoria contro 
qudli dt qualsiasi altra ca 
teg inn e dell intern collet 
di ita con un btlancio an 
nii'ile di 20 mihanh d\ dol 
Ian e in qi ado di finanzia 
re qunlsiasi tampagna con 
sertmtrice e tntsii/icnfWre 

In mancanza di orgamz 
ztriom assis/eit2iaii in pra 
Inn si ricorri a forme assi 
t uroln ( le quah perd so 
no anch esse molto pepate 
iagio>w per cm a si assicu 
ro ner una piccolo parte del 
i tsi fun (un terzo o un quar 
lo) con la < onspguenza che 
simili ass cnrazioin fmisco 
no col qinnare piu che altro 
agh assicura'ort e a chi for 
nisce le cute ? edici ospe 
dali tec Siamo msomma in 
t/iiesto scitare di fronte a 
una tragcdia tiptcamente 
americana, che non st ve 
rifica cioe e non pot^ebbe 
venficarsi m nessim altro 
paese del mondo il coulra 
s(o sfndenle fra un elevato 
tcnoie di vtta e ii perma
nent e rischto dt ammalare 
o manre tenza possibilita 
di cure propria in un paese 
dove la terapta vanta x 
maqgion successx 

Gaetano Lisi 
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MOTORf ~l 
CHE COSA SIGNIFICA 
ES ATT A MENTE FERODO 

Caia Unila, 
vorrol sapcre che cosa signified «forodo a Ho 

lotto questa parola In un articolo di una r'vlsta au 
toniobllislka e non sono riuscilo a formene un'ldoa 
prcclso E qualcbe cosa che si rlferlsco al frenl? 

C S bassan 
In senso stretto forodo 

e semplicemente il marchio 
di una ditto mglese specia 
lizzata nella costruzione di 
piianiizioui per freni d au 
tomobtli in gergo d offtct 
na I impiepo di tale termi 
ne st i esteso a indicare 
qitalun<7iie dpo di guarni 
ztone per freno ed anche 
il mater tale di cut la guar 
ntziojie stessa d costitutta 

Dal punto dt viste co 
sfrufnuo una ouarmzone 6 
formata da un supporto me 
(allico cui <* iiaidamenle 
fis-^ala la guarmzione vera 
e propria Fino a pochi an 
in fa la gtunzione fra guar 
mziotie e snpporfo era co 
stttutta da chiodx ribctttutt 
Quando la guarmzione era 
cansumata fmo a porlare le 
teste dei rtbatttm a contat 
to con il tamburo, si udwa 
il caratlenstico cigollo pro 
vocato dalla frxzione diret 
ta metallo contro metal to 
seonnlc che or max la guar 
nizioue andava sostttuita 
Tale sxstema viene tttttora 
imptegato nelle guarmzioni 
di grandi dtmensioni dei 
freni dei grosst nutovetco 
Ii o nei freni xnclustrtali 
nipntre nelle cosiruziont an 
fomabdisdcbe la puarnizio 
ne viene xncollata sul sup 
porto mediante material! 
resmosi it chp permette di 
utilizzare giiarnizioui put 
sottih e di nsparmiare un 
certo tempo nel fissagglo 
delle guarmzioni ai sup 
port i 

II malenale di cm sono 
costiluite le guarmzioni £ 
un xmpasto di amianto, par 
ticelle metalltche di soldo 
di ferro o rame e un le 
gante resinoso Ognx casa, 
ttene accuratamente segre 
ti maredienti e dosaggx e 
formsce auarntziotu dfuerse 
per ust In Unea di mas 
sima ouarniziom ptu rlpide 
si impiefltino ejuando si ha 
una forte presstone fra la 
puaniiztone sfessa e ii tarn 
buro (tl disco o la puleg 
gia) contro cut questa va 
a stnsciare e quando la ve 
loctta di sfnsciametito <* re 
latwamente bassa 

In hnea di massuna, si 
usano puarmzioiti piu ela 
stiche pci alle veloclla e 
basse prcssioni Per ognx 
tipo rii puarmztone nell'tm 
pieao nan si pud superare 
un certo valore dato dal 
prodotto della prewone per 
la vclocttd dt sfrisciamen 
to superando tale valore, 
la durata della guarnizio 
ne si ridnce rapidamenfe 
anche a 5 o 10 volte meno 
della durata noritiale Una 
altra condxzione che porta 
raptdamente alia distruzione 
delta puarnizionc e un ri 
scaldamento eccesswo che 
pud porlare nel giro dt po 
chi minuti al rammolltmen 
fo e al cedimenfo (olaie del 
matertale 

Giorgio Bracchi 
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Luigi Longo 
Le Brigate Internazionali 
in Spagna 
pp 407 L 1900 

L'epopca c la tragcdia della Spigna r e p u b b l t u 
na miri.iic chi commiibduo gcncialc delle Bri 
gate Inteniazionali 
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C'E' 0 NON 
C'E' LA 
LI BE RTA' I) I 
SCIOI'ERO ? 

I ( j lornil l riporlanu 
notulo su istrullorls 
I cir leo di lavon 
ion die scioperai i 
((crrovleri, agcntl 
doll I dopaniij viglli 
urbinl ecc ) 

C o o non c 6 la 
l iberh dl sclopnro? 

\1\U10 1)1 \\\r 
M Dl HI Komit 

7a dec nione d isfniire 
protcssi nei confronli di la 
icjra(ori st i jperauti c rm 
galore dai i era 

V lo c non soio perdu ii 
dinllo di stmpero t1 cyaran 
tito dalla tostttuzioni (ar 
ticolo fu' /I dintto di sc to 
ptra si escrnla nell amblto 
delle leggi the lo icgolano) 
e perchd sulla Itrjilfnnitr} 
deli esemzto di quel dint 
(o nessuno pm disenle or 
vuii ma sopratulto pert hi 
ci paie die alio stalo pre 
sente della legislaztone a 
della elaborazione della g\u 
nspiudenza nscht di ap 
panre quale tendenza po 
lidca inuolidn a 

hon starebbe a noi tl n 
cordare the la Corle casti 
(uzionale fpndicando a pro 
posito del rtato di abban 
dono mdii iduale di un pub 
bluo servma a lavoro (ar 
ticolo 3M del todue pi na 
le) ulentico quasi a quello 
che in gene e st contesta 
per esempio ai ferrovien 
(interritzioiip di un ufficio 
o seivizio pubbltco o di un 
sermzto dt piibblita neces
sita art 3/0 del codxee pe 
nale) ha dichmrato die 
€ La norma dell art 333 del 
codice penale prevede ge 
nericamente I abbandono 
deli ufficio servizio o la 
voro al fine dt tutelarnt 
la conttnuita e la regola 
nta ma un tale abbando 
no pud, in concreto, veri 
ficarsi per ragwni diners* 
dalto sctopero 

€la norma stessa non pud 
trovare qutnai appiicazioue 
allorchi I abbandono dello 
u//iclo, seruizio o fauoro 
cosdfuisca sempltce parfe 
cipaztone ad uno sctopero 
(sentenza n 46 del 1958) > 

IVCJ starebbe a noi xl rt 
cordare che il far carxco 
a taluno di avere abban 
donato od tnferrotto un uf 
fxcto o seruizio ptibbiico 
per essersi astenuto dal la 
voro durante uno sciopero 
equwale a tenfare di reu 
dere vano I eserci2io del dt 
riffo di sciopero che si con 
creta proprxo nell abbando 
no od inlerriiziotie del !a-
voro 

C fenfare dt render uano 
I'eseictzio di un tale duxt 
to significa non considerare 
che vi e1 un precetto costl 
(uzionale che lo garantxsce, 
che le sezioni unite della 
Cassazione hanno dichtara 
to quel precetto dx attua 
zione xmmediata, che le 
sentenze delle seztom tint 
te hanno < in ognx caso au 
torxta dx gxudtcato xrrevo 
cabxle sulle question! (on 
esse dectse > (art 547 del 
codice dx procedura penale) 
e che in fine si nschia dt 
rendere inoperanie la nor 
ma dell art 51 del codice 
penale secondo la quale 
<lesercizio di un dintto 
esclude 'a putubiltfa > 

h pur vero che il rin 
viare qualcuno a aiudizio 
non signxfxca affatlo otie 
nerne la condanna, ma A 
vero anche che il rmuio 
stesso c gia di per si un 
fatto grave che, colpendo 
la sensibtlifd deiia coscienza 
uidiDiduale e colletiwa, de 
ve esser disposto con cau 
te'a particoiare e sempre 
nei cast in cut esso non n 
sciu di apporlare furbamen 
to alia certazza del dintto 

Non tmmaamiamo nem
meno che tl gtudice che 
procede a ejuesfa istrutfo 
na abbia volttto dt propo 
sito non considerare quale 
sia al prescnte lo stata 
della legislaztone xn mate
ria dt sctopero e quali con 
seguenze di cara* ere pra 
tico ne siano state tratte 
dalle n ngislraturc dx me 
iito dalla slessa Cassazio 
ne e dalla Corte cosdlu 
zionale ma appimfo per cio 
il quali/icart sinc;olare que 
stc deciAioin ci e par so 
giusto 

le prime sentenzt. d ohra 
parte die so) o slalc pio 
nunziaie nu pioepss a ca 
ruo dei ferrovien hanno 
nffcrmafo infe the il fat 
to non costttuisce ream 

L 
Giuseppe Berlingien 
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