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Perchfe il «senso comune» agisce soltanto 
con il film di Antonioni - «Cercate di capire» 
ha scritto anche l'« Osservatore romano» 

La scintilla della riflessione 

La circostanza di aver vin-
to U Gran Premio del Fe
stival di Cannes 1967 — c 
eioe di essere un film di no-
tevole rilievo culturale ed 
artistico — non ha salvato 
Bloiv-up, ultima fatica del 
regista Michelangelo Anto
nioni, da un sequestro che, 
ordinato, come si sa, dalla 
Procura della Repubblica di 
Ancona, si estendc a tutto 
11 territorio nazionale. 

Certo, a leggere 1'incredi-
hile motivazione del provve-
dimento uno potrebbe rite-
nere che si tratti di un qual-
siasi filmetto cochon, di 
quelli che ancora si offrono 
ai turisti piu sprovveduti in 
visita a Pigalle. La pellicola 
— dice infatti il « dispositi-
vo » della Procura dorica — 
« presenta diverse sequenze 
(quali la ripetuta esposizio-
ne di nudita invereconde 
femminili e soprattutto la 
consumazione di un accop-
piamento sessuale offerto al
ia vista dello spettatore in 
modo tanto crudo e realisti-
co da provocare disgusto) 
che non possono non rive-
stire carattere di oscenita ». 

Peccato che tanta indigna-
ta sicurezza strida, Invece, 
con le opinloni espresse da 
ttitta la critica, la quale ha 
giudicato l'opera di Antonio
ni con criteri ben differenti. 
Per • esempio, qualcuno ha 
definito quest'opera una 
« meditazione sulla societa 
contemporanea », sulla con-
dizione del «fragile uomo 
tormentato del nostro tem
po ». E questo qualcuno, 
per l'appunto, e stato VOs-
servatorc romano, il giorna-
le ufficiale del Vaticano, che 
al film ha recentemente de-
dicato un articolo (dal tito-
lo, significativo, Cercate di 
capire) di prima pagina. 

Ci sono, dunque, diverse 
maniere di considerare i 
« valori morali »; e e fissa-
re» una interpretazione 
« corrente > di essi fondata 
sul cosidetto «senso comu-
ne» (che poi, come ci ha 
insegnato Gramsci, puo sem-
pre essere altra cosa dal 
«buon senso . ) diventa di 
giomo in giomo piu diffi
cile, per tutti, in una socie
ta in trasformazione, scossa 
da profondi contrasti anche 
sul piano idealc, come c la 
nostra. 

Ma allora — ccco il pun-
to — 6 lecito intervenire 
contro un'opera di cultura 
basandosi su concezioni che, 
te (forse) ancora riflettono 
mentalita, umori, pruderies 
diffusi presso determinati 
strati sociali piccolo-borghe-
si, contraddicono tuttavia 
alt re tendenze, che stanno 
affermandosi nella societa 
nazionale e vi introducono 
un modo nuovo di vivere e 
di pensare, piu aperto e piu 
critico? Ccrtamente, no. In-
terventi di questo tipo ap-
paiono in rralta sempre piu 
« soggettivi », tesi soltanto a 
ritardare l'acquisizione di un 
piu alto livello di eonsape-
volezza da parte della col-
lettivita. Sono, quindi, atti 
politici di natura conserva-
trice e come tali vanno eom-
battuti e liquidati. 

Ancora, la situazione con-
scnte che prowedimenti 
censori colpiscano opere la 
cui diffusione porta oggetti-
vamente un contributo alia 
« crescita » del paese; d'al-
tra parte, si cerca di ridurre 
e di degradare la « cultura 
di massa > (cinematografica 
e no) attraverso i James 
Bond-007, i «nuovi > we
stern all'« italiana », i fu-
metti « neri », le riviste «per 
uomini soli >, e via dicendo. 
Ora, sia chiaro: non voglia-
mo fare qui il discorso dei 
• due pesi e due misure». 
007, Kriminal o Superman 
(nei confront! dei quali i se-

veri catoni preposti alia tu-
tela della pubblica moralita 
chiudono quasi sempre tutti 
e due gli occhi) non ci 
piacciono. Ci piace, per 
esempio, appunto Blow-up, 
che non sfugge, vicevcrsa, 
alio sguardo penetrante di 
qualche moralizzatore >. Ma 
non chiediamo di lasciar 
tranquillo Antonioni e di 
infierire su Satanik. Pen-
siamo infatti che la de-
gradazione della < cultura di 
massa » possa essere assai 
piii efficacemente contra-
stata mettendo a contatto 
del piii largo pubblico opere 
che partendo dalla condizio-
ne deH'uomo nella societa 
« industriale », neo-capitali-
stica, dalla sua frustrazione, 
dalla sua alienazione arrivi-
no ad accendere, come vi 
arriva Blow-up, la scintilla 
della riflessione critica su 
se stessi e sul mondo: che 
arrivino a * produrre » co-
scienza, insomma. Ma pro-
prio questa prospettiva ri-
fiuta chi agisce a colpi di 
« sequestri ». 

Mario Ronchi 

Un anno fa montavano 122 Mini-Morris al giorno: oggi ne montano 133 con gli stessi operai 
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Con Thien: la morte arriva in trincea 

Come non bastasse sono arrtvate anche le 
prime piogge: e all'inferno del fuoco parti-
giano, per i marines di Con Thien si e aggfun-
to quello del fango. Le baracche crollano 
sotto il tiro dell'artigliefia e dell'acqua: • le 

« truppe scelte > degli aggressor] sono costret-
te ad una paurosa vita di trincea, nascoste 
dietro II filo spinato, somlgliando sempre piu 

desolate fanterie dell'atroce guerra di alle 
posizione del '15-'18. Anche cosl, piii di cento-

cinquanta sono I morti; oltre cinquecento i 
ferit i; mentre i partigiani sono sempre inaf-
ferrabili. Inutilmente !e pattuglie — la foto 
ne mostra una che rientra mestamente alia 
base scon volt a e immersa nel fango — ten-

tano ogni tanto disperate sortite per indivi-
duarli. II peggio, oltretutto, non e ancora ve-
nuto: la stagione dei monsoni e appena 
all'inizio. Nei prossimi giorn! cadranno — si 
calcola — 600 mlllimetri d'acqua. 

LA LUNGA GUERRA IGNORATA WELLE MONTAGNE DELIA TURCHIA i M i l ' IRAK 

I curdi: un popolo di pastori 
che lotta per 1'indipendenza 

Si chiamano « Pesh-merga» (« a favore della vita ») i soldati delFesercito del leggendario Barzani — Dal crollo deirimpero Ottomano ai trattati 
di Losanna — La feroce politica di repressione dei turchi — Le prime rivolte iniziano nel 1930 — La storia del Kurdistan irakeno: dalla vittoria 

alia nuova clandestinita — Un problema che deve essere risolto all'interno del mondo e dell'unita araba 

c Pesh-merga significa nella 
nostra lingua a favore della 
vita. Ma sarebbe piu giusto 
tradurre votato alia morte. 
Votato alia morte per il Kur
distan >. Cost si definiscono i 
Pesh-merga. i soldati regolari 
dell'esercito di Mollah Mou
stafa Barzani, il leggendario 
capotribu curdo che ha diret-
to, attorno agli anni 30. la 
rivolta contro re Faysal. che 
ha jondato una libera Repub
blica curda nel 1946 su terri
torio persiano. che e stato 
costretto all'esilio con alcune 
centinaia di suoi uomini per 
quasi dodici anni. che e rien-
trato come un eroe nazionale 
a Bagdad nel 1958 e che. dal 
1961 e in guerra dlchiarata 
contro il governo centrale. Un 
fanatico separatista? Un <si-
gnore della guerra *? Un capo 
religioso? Un conseguente ri-
voluzionario? Non e" facile 
dare una risposta a questi in-
terrogativi. E non e nemmeno 
facile raggiungere i protago-
nisti di questa guerra. che 
vivono e combattono nella 
zona piu impercia del massic-
cio montuoso che sta tra Tur-
chia. Iran e Irak, la dove na-
scono il Tigri e VEufrate e 
dote la Bibbia vuole sia an-
data ad infrangersi. dopo il 
Diluvio, VArca di Noe. 

Rene Mauries, un giornali-
sta francese che, circa un 
anno fa. e riuscito a raggiun
gere i guerriglieri e a vivere 
per alcune settimane nelle 
zone controllate dal t Consi-
glio del Comando della Rivo-
luzione curda > e che ha assi-
stito alia sanguinosa battagha 
di Ruwanduz, ha pubblicato 
recentemente un ampio reso-
conto del suo viaggio. (R. 
Mauries: he Kurdistan ou la 
mort . ed. Laffont). Ci in 
queste pagine di reportage da 
una zona di guerra. una sin-
cera commozione ma anche il 
tentative, abbastanza scoper-
to, di interpretare in chiave 
nettamente antiardba (ed an-
tisovietica) una questione co
me queUa curda la cui solu-
zione non pud essere che affi-
data all'accordo politico. 

Anche R. Abdel Kader, in 
un saggio gia recensito dal-
I'Unita. ha collocato la que
stione curda in questa pro
spettiva. Anzi, egli pretende 
addirittura di tracciare un 
singolare segno di uguaglian-
za tra il problema curdo e 
quello israeliano. Si tratta, 
dice Abdel Kader di « due na-

zionalismi non arabi che co-
stituiscono in seno al mondo 
arabo la contraddizione prin-
cipale capace di determinare 
un rovesciamento rivoluziona-
rio imminente». La proposta 
appare quanta mai arbilraria. 
Non si vede infatti propria 
cosa abbiano in comune il na-
zionalismo israeliano. con la 
sua carica aggressiva anti-
araba e il suo collegamento 
internazionale con I'imperiali-
smo. con la battaglia nazio
nale di un popolo come quello 
curdo. che colloca le proprie 
rivendicazioni di autonomia 
ben all'interno del mondo e 
dell'unita araba. 

Quanti sono i curdi? Persino 
su questo e'e incertezza. Aulo-
revoli pubblicazioni inglesi 
parlano di poco piu di ire mi-
lioni di persone. B. Venier, 
uno studioso francese di que
stion! irakene, li fa ammon-
tare a oltre sette milioni. I 
dati stotistici, anche quelli che 
si riferiscono alia popolazione, 
sono sempre piuttosto appros-
simativi, in queste zone. Fatto 
sta che colonie curde piii o 
meno consistenti sono present! 
in tutto il Medio Oriente; ma 
in Irak essi sono circa due mi-
lioni. un terzo circa della po
polazione complessiva del pae
se, il piu grosso problema na
zionale di un paese che i un 
mosaico di nozionalitd. 

€ Morire per te. Kurdistan, 
niente e piu beUo... >: popolo 
di pastori e di guerrieri (non 
parlano delle loro gesta fino 
Erodoto e Senofonte? non era 
curdo il Saladino?). i curdi 
cantano una vigorosa poesia 
epica. Eppure il Kurdistan, 
come Stato. non £ mai esistito. 
anche se unitd di linguaggio 
(una variante del persiano). di 
cultura e di razza ha alimen-
tato per lungo periodo le aspi-
razioni nazionalistiche di alcu-
ni gruppi. 

Ci fu anche un momento, 
subito dopo la prima guerra 
mondiale. in cui parve che 
queste speranze potessero tro-
vare concreta realizzazione. 
Tl Trattato di Sevres infatti 
mentre sanciva fl croUo e lo 
smembramento dell'lmpero 
ottomano non si preoccupava 
di alimentare in funzione an-
titurca le aspirazioni naziona
listiche di popoli nuovi. Venne 
quindi stabilito. a favore dei 
curdi una autonomia estrema-
mente larga fino a prevedere 
la possibility di formazione di 
uno Stato curdo indipendente 
ove tale volonta fosse stata 

espresso dalla maggioranza 
delle popolazioni interessate. 
Ma il Trattato di Sevres ven
ne annullato dai successivi 
accordi di Losanna. Ma che il 
problema curdo non potesse 
ricondursi alia irrequietezza 
di alcuni capitribu e provato 
anche dal fatto che in quella 
sede il capo della delegazione 
turca. Ismet lnonu. fosse co
stretto a fare dichiarazioni 
concilianti di questo tipo: < La 
Turchia e il paese di due po
poli. turchi e curdi. e tutti e 
due hanno ugualmente diritto 
a governare il paese >. Le 
cose andarono molto diversa-
mente. e la politica kemalista 
di turchizzazione conobbe epi-
sodi di una ferocia inaudita. 
Persino la parola curdo venne 
praticamente bandita e sosti-
tuita dall'ipocrito termine 
€ turco della montagna ». 

71 Kurdistan irakeno com-
prende la zona di Mossoul, 
ricca di petrolio. Si spiega 
quindi Vattenzione che fin da 
allora I'lnghilterra portd alia 
questione, ottenendo finalmen-
te Vinclusione della regione 
nell'lrak sottoposto a suo 
mandato. Mossoul venne defi-
nitivamentc assegnata alltrdk 
nel dicembre del 1925. con una 
decisione della Societa delle 

Nazioni che sottolineava tut
tavia la esigenza di misure 
particolari per il rispetto della 
etnia curda. 

I curdi furono tanto poco 
soddisfatti di questa soluzione 
che si rifiutarono. tra Valtro. 
di prendere parte al referen
dum plebiscito con cui I'ln
ghilterra fece eleggere Re lo 
Emiro Faysal. E ciste costan-
temente disattese le loro ri
vendicazioni, diedero vita at
torno al 1930 alle prime vere 
e proprie rivolte. Alia testa 
di queste si posero t capi di 
una delle piu antiche e < turbo-
lente> tribu della montagna, 
i Barzani, insieme capi reli-
giosi politici e militari. I fra-
telli Barzani erano due: il 
primo, Mahmoud trovd la 
morte in combattimento, 11 se-
condo. Moustafa. dirige la 
rivolta dal 1933. Sono passati 
da allora trentaemque anni. 
Moustafa Barzani ha cono-
sciuto la vittoria e la rilirala, 
Vesilio e il trionfo. Ha fonda-
lo, nel 1946 la libera Repubbli
ca di Mahabad schiacciata 
dopo nemmeno un anno dalla 
repressione congiunta inglese 
irakena e persiana. Mentre i 
capi della Repubblica veniva-
no impiccati dopo un processo 
sommario. Moustafa Barzani 

con un migliaio di fedelissimi 
riusciva a sfuggire all'accani-
to inseguimento nemico attra-
versando. in pieno inverno, 
una catena montuosa di due-
mila metri di altezza per stro
de impervie da lui solo cotto-
sciute, raggiungendo cosi il 
territorio sovietico. 

L'esilio e la clandestinita 
non impedivano al movimento 
di riorganizzarsi e di far sen-
tire la sua voce, anche a li
vello internazionale. in tutte 
le possibili sedi. Cosl dopo la 
rivoluzione del 14 luglio che 
rovesciava la monorchia, Mou
stafa Barzani rientrava trion-
falmente a Bagdad dove si 
incontrava pubblicamente con 
Kassem. lntanto il poeta cur
do Golan, da molti anni in, 
carcere veniva liberato assie-
me ad altri protagonisti della 
repubblica di Mahabad, so-
prawissuti alia lunga deten-
zione. La costituzione provvi-
soria riconosceva I'etnia curda 
come associata con gli arabi 
nella nazione irakena, aboliva 
le vecchie norme che procla-
mavano I'arabo lingua ufficia
le dello stato, apnea ai curdi 
possibilitd larghe di avanza-
mento e di carriera negli im-
pieghi e nell'esercito. mentre 
si istituiva una cattedra di 

Mar Nero 

Caspio 

lingua e storia curda nell'Uni-
versild. 11 disco d'oro. emble-
ma del Saladino trovava posto 
sulla bandiera irakena. men
tre nello stemma dello Stato. 
a simboleggiare questa rag-
giunta unit a, si incrociavano 
il pugnale curdo e la spada 
araba. 

Con il nuovo regime ave-
vano vita legale anche i par-
titi e tra questi il Partito De-
mocratico del Kurdistan Ira
keno (PDK1). Ne era segreta-
rio generale lo stesso Mousta
fa Barzani, naturalmente. 
(Egli mantiene ancora questa 
carica, nonoslante alcuni fe-
nomeni di crisi che si sono 
verificati recentemente). 11 
partito si richiamava alia dot-
trina scientifica del marxismo 
leninismo, respingeva in modo 
esplicito la tentazione naziona-
listica precisando le rivendica
zioni nazionali c sulla base 
dell'autonomia interna nel 
quadro dell'unita irakena >. 
era assai dettagliato infine per 
quanto si riferiva alle misure 
di carattere economico da 
adottare per far uscire il Kur
distan dalle sue piu che seco-
lari condizioni di arretralezza 
(richiedeva ad esempio che 
una parte delle risorse del sot-
tosuolo venisse dedicata alia 
industriaHzzazione della zona). 
La questione curda si definiva 
quindi non come uno strumen-
to eversivo della unita irake
na, ma come un elemento di 
tensione per il raggiungimento 
di obiettivi piii avanzati sul 
piano sociale e politico. Que
sti obiettivi. che erano del re-
sto comuni al movimento de-
mocratico irakeno in quel pe 
riodo. non vennero raggiunti, 
e mentre aumentava il disagio 
delle popolazioni per le cre-
scenti difficolta economiche, 
cresceva anche il disagio di 
coloro che avevano creduto 
negli impegni di Kassem. Dal
le polemiche di stampa si pas-
sd rapidamente alle misure di 
polizia. alle prime repressioni, 
finche" neWottdbre del 1961 il 
PDK1 venne di nuovo messo 
fuori legge e i suoi beni confi-
scaii. 

Moustafa Barzani aveva gia 
lasciato la favdosa villa alia 
periferia di Bagdad che il re
gime aveva messo a sua di-
sposizione (era la villa del 
vecchio Nouri Said, consiglie-
re di Re Faysal che la popola
zione aveva linciato aU'alba 
del 14 luglio), ed era tomato 
tra It me montagne. Da allo
ra, reparti regolari dell'eser- 1 

cito irakeno sono impegnati 
nell'opera di repressione. ma 
senza risultalo. I Pesh-merga 
subiscono dure perdite, e ne 
infliggono, controllano vaste 
zone dell'interno e della mon
tagna organizzando la vita ci-
vile ed economica di quelle po
polazioni, resistono agli attac-
chi frontali ed ai bombarda-
menti. Ma sette anni di guerra 
sono duri: villaggi e paesi in-
teri sono distrutti dai bombar-
damenti e svuotati dalla care-
stia, migliaia di feriti sono 
privi di cure e di medicine. 
Sulle montagne del Kurdistan 
d'mverno la temperatura 
scende at 20 gradi sottozero. 

L'ultima grande offensiva 
contro i guerriglieri curdi e 
stata lanciata senza successo 
lo scorso anno; e a Ruwan
duz. i Pesh-merga e le armate 
regolari hanno avuto migliaia 
di morti. « Ogni famiglia ira
kena — notava allora il corri-
spondente di Le Monde — ha 
ormai un parents o un amico 
morto o ferito nella guerra 
contro t curdi». II governo 
centrale sembra aver fatto. 
da allora. alcuni passi con 
creti avanti per giungere ad 
una regolamentazione pacifica 
del conflitto attraverso una 
presa di contatto con Barzani 
per definire le condizioni non 
solo del cessate il fuoco — 
praticamente in atto da allo
ra — ma anche di un rientro 
del movimento curdo nella le-
galita. Lo stesso Moustafa 
Barzani dichiarava: «Non e 
possibile nessuna soluzione mi-
litare, Ne per noi n£ per 
Bagdad. Bisogna convincer-
sene >. 

Probabilmente il governo 
Bazzaz n'£ convinto. anche se 
non £ un mistero che gruppi 
consistenti di militari si op-
pongono ad una soluzione poli
tico del conflitto che necessa-
riamente significa garanzie e 
concession! al movimento cur
do. II tentativo di colpo di Sta
to della fine del giuano 1966. 
tentativo fallito per la pronta 
reazione governativa. ne i 
una riprova. 

Anche per trattare, non solo 
per combattere. ci vuole co-
raggio. 

Tra le molte contraddizioni 
e problemi che lo travaghano 
il movimento democratico ara
bo ha di frontc anche questo, 
non il ph\ piccolo n£ il piii 
trascurabile. 

Miriam Sarti 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 17. 

c Lavoro alia linea di mon-
taggio della Mini-mini. Un an
no fa montavamo 122 vetture 
al giorno. Ora montiamo 132-
133 vetture al giorno. 11 nu-
mero dogli operai e sempre 
quello di un anno fa ». 

« E' successo il 31 luglio di 
qucst'anno. Avevamo conclu-
so da pochi mesi la battaglia 
per il rinnovo del contratto. La 
dire/ione dell'Innoeenti ha 
emesso un deereto: da oggi 
in poi e abolito il pre/./o poli
tico della mensa fissato in ot
to lire e si passa a 100 lire 
per pasto. Abbiamo fatto i 
conti con la busta paga: ci 
hanno portato via il V-b del 
salario, quasi quanto l'aumen
to ottenuto con il contratto >. 

Sono due aspetti della con-
di/ione operaia alia Innocenti, 
la a/ienda metalmeccanica 
che produce su brevetti in
glesi. Nel 19G3 erano circa 
7.000 gli occupati nelle tre 
se/ioni del complesso (auto. 
motoscooters. macchine uten 
sih); oggi gli occupati sono 
5 000; duemila se ne sono an-
dati. La situa/iunc in fabbri-
ca e pesante. Alia se/ione 
* scooters» (dove fanno le 
lambrette) hanno ridotto l'ora-
rio — e quindi il salario — da 
un anno. 

Interrogativi sul futuro della 
azienda sono stati posti. pri
ma delle ferie estive in rela-
zione all'ingresso deU'Inghil-
terra — che condiziona 1'Inno-
centi con i suoi brevetti — 
nel MEC. 

Questo non significa che per 
ora neH'a/ienda la produzione 
sia in regresso. Tutt'altro: con 
m< no operai. la pmdu/ione au-
menta. «Nel 1962 — raccon-
ta un membro della sezione 
.sindaeale FIOM — 70 operai 
nella sezione "scooters" (la 
piii colpita dalle riduzioni di 
orario) facevano 500 forcelle 
al mese; oggi 30 operai fan-
no 144 forcelle del tipo 19. 168 
del tipo 20; 200 marmitte e 
200 pezzi di ricambio, sempre 
in un mese ». 

Ora poi ci sono grosse novi-
ta per il futuro dell'azienda. I 
giornali hanno dato notizia nel 
mese di settembre di due ac
cordi sottoscritti dalla Innocen
ti con I'URSS e con 1*Algeria. 
per un totale di oltre 31 mi-
liardi. « Contratto-mostro > ha 
scritto c 24 Ore», gli operai 
hanno commentato a lungo 
queste notizie. II malcontento 
— gia esploso in scioperi alle 
linee di montaggio per i'acce-
lerazione dei ritmi e dopo 1'at-
tacco padronale al salario at
traverso il rincaro della men
sa — ha trovato una prima 
precisazione in un «pacchet
to > di rivendicazioni aziendali. 
Un accordo e stato raggiuntn 
tra le sczioni sindacali FIOM-
FIM e UILM. Le richieste so
no state inviate all'Assolom-
barda 

Le rivendicazioni si collc-
gano ai diritti e ai poteri. este-
si nel nuovo contratto dei me-
tallurgici e ai problemi bru-
cianti della fabbrica. Esse ri-
guardano: 

1) MENSA — La decisione 
unilaterale della direzione (su 
questo aspetto della condizio-
ne operaia come sulla que
stione degli nrari tagliati o al-
lungati ignorando il sindaca-
to) richiede un « riadoguamen-
to dei livelli salariali >; 

2) COTTIMO — Tra i criteri 
di cottimo comunicati e la si
tuazione in atto vi e un saito. 
Occorre riesaminare: assegna-
zione dei tempi, coefficienti di 
maggiorazione. riproporziona-
mento del guadagno. Per i cot-
timi delle linee di produzione 
lavoratori e sindacati chiedo-
no in particolare un riesamc 
di: cadenze. pause, jolli, or
ganic!. indennita di linea. cur-
va del cottimo 

3) NOCIVrTA' - Viene ri 
chiesta una estensione non-
che un riadeguamento alia si
tuazione attuale delle indenni
ta per nocivita o per la\ori di-
sagiati. 

4) QUALTFICHE - Lavora 
tori e sindacati chiedono una 
regolamentazione dei criteri di 
assegnazione delle qualifiche 
in rapporto aU'abbinamento 
delle mansioni. Inoltre si chie-
de un esame dei problemi re-
lativi agli spostamenti di grup
pi di lavoratori, da una sezio
ne all'altra. Questi spostamen
ti vengono decisi quotidiana-
mente dalla direzione per 
c esigenze tecniche o produt-
tive >. 

Sono rivendicazioni che in-
trecciano in un tutto unico le 
questioni del «potere i e le 
questioni del « salario ». L'ln-
nocenti d una fabbrica « diffici
le >. secondo la terminologia 
sindaeale. I metodi del padro
ne — paternalismo. autorita-
rismo. campagne terroristiche-
sul futuro della fabbrica — 
hanno prcvocato zone di rasse-
gnazione o di sfoghi improwi-
si, senza sbocco. Tra gli atti-
visti sindacali. in particolare 
tra gli anziani. riaffiorano a 
volte i residui della « rottura > 
del 48. Ora. anche alia luce 
degli c accord'-mostro > e at
traverso un continuo dibattito 
sui problemi della fabbrica. I 
5.000 della Innocenti ritrovano 
la via dell'azione. 

Bruno Ugolini 


