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REGIONI 
Che cosa c'e dietro l'ostruzionismo delle destre 

Dagli esperti di Malagodi 
ai«dubbiosi» della D. C. 
II marchese Pucci preferisce la moda — Consign dell'on. Tesauro 
artefice della iegge-truffa — Come s'impaperd Valitutti — II MSI 

e la pensione dell'on. Roberti — Regionalisti controvoglia 

Tutto sommato, quella che 
non vuole la legge eletto-
rale regionale e proprio una 
bella compagnia: trcntottu 
deputati libcrali, ventisci 
fascisti, la piccola ciurma 
laurina di otto uomini, com-
preso il mozzo. Ufficialmen-
te, nessun altro dice di no, 
ma vedremo che non e pro
prio cosi, altrimenti non si 
spiegherebbe che solo il 15 
per cento dei deputati sia fi-
nora riuscito a contrastare 
l'approvazione di una legge, 
sostenuta dall'85 per cento 
della Camera dei deputati. 

La discussione generate 
della legge che fissa per l'au-
tunno 'lei 1969 la prima ele-
zione dei consigli regionali 
e cominciata in sordina nel 
luglio scorso. La maggioran-
za aveva solennemente ga-
rantito che si sarebbe con-
clusa prima delle ferie. Ma 
la Camera 6 andata in va-
canza alia fine di luglio e i 
tre partiti del centro-sini-
stra hanno cancellato la 
legge regionale dalla lava-
gna degli impegni solenni. 
Ce ne e voluto perche si ri-
cordassero che l'approvazio
ne della legge e stata messa 
in tutti i programmi dei go-
verni Moro di questa legi-
slatura. Fatto sta che la di
scussione generale e rico-
minciata il 18 settembre e 
si 6 conclusa il fatidico mar-
tedl 17 ottobre, quando la 
bella compagnia ha deciso 
di avviare il c filibustering » 

« Filibustering » significa 
operare in tutti i modi per
che una legge non sia appro-
vata, impugnando le norme 
del regolamento. E' una pra-
tica diffusa in tutti i parla-
menti, e l'esempio piii cla-
moroso lo si ebbe nel Parla-
mento italiano del dopo-
guerra, quando nel 1953 una 
maggioranza che comprende-
va la DC, il partito liberale 
di Villabruna, i socialdemo-
cratici di Saragat e i re-
pubblicani di La Malfa e 
Oronzo Reale impose la Ieg
ge-truffa, che avrebbe do-
vuto regalare alia DC nel 
1963, la stessa maggioran
za assoluta del 1948, anche 
con meno voti di allora. 

Sono passati da allora 14 
anni, e se qualcuno vuol ca-
priocciosamente stabilire un 
parallelo tra la lotta di allo
ra dei partiti operai e quel
la di oggi, condotta dalla 
pattuglia di estrema destra, 
vuol dire che ha la memo-
ria offuscata e non ha nem-
meno il senso del ridicolo. 
Allora, comunisti e sociali-
sti, difendevano, insieme al-
le norme del regolamento, il 
contenuto della Costituzione 
nata dalla Resistenza, di cui 
la maggioranza raccolta in-
torno alia DC di Scelba e di 
De Gasperi voleva cancella-
re ogni significato. Oggi, 
l'ostruzionismo di destra, se 
e sorretto da alcune norme 
del regolamento parlamenta-
re, e un clamoroso atto di 
fnsubordinazione e di cver-
sione nei confronti della 
Costituzione rcpubblicana e 
antifascists. 

H carnevale 
liberal fascista 

II senso di ridicolo che 
promana dalla camevalata 
ostruzionistica delle destre 
* tutto qui. E bisognerebbe 
vederlo da vicino, insieme 
ai suoi protagonisti e ma
nagers, per poterne coglie-
re il mortificante significa-
to, e anche il colore. Si di
ce che Malagodi abbia inse-
diato nella scde di via Frat-
tina un comitato legislativo 
di dodici esperti, ai quali ha 
affidato il compito di studia-
re csclusivamente i mezzi 
possibili per impedire l'ap-
provazione della legge. Git 
esperti non solo preparano 
carte e documenti (per lo 
piu strampalati). ma addi-
rittura le « $calcttc » dei di-
scorsi per i deputati meno 
awezzi al maneggio delle 
leggi e dei regolamenti. Co-
si si spicga che in certi mo
ment!. la Camera sia ridotta 
da liberali e fascisti a teatro 
per avanspettacolo, visto 
che non si pud riuscire a tra-
sformarla in bivacco per 
manipoli. Volgarita e pres-
sappochismo, sprezzo per la 
Costituzione, solo raramen-
te sono verniciati con una 
pennellata di istrionismo 
parlamentare. 

Alle due di notte, il prof. 
Valitutti, che pure non e 
tra i peggioii parlamentari 
liberali. affoeava in mezzo 
a carte di cui non coglieva 
piu il sicnificato: illustra-
va nno dei duecento emen-
damentl e subemendamenti 
e confondeva una legge 
francese con una austriaca, 
n*l cui Invano prometteva il 
Into da alcune sedute. Ma

lagodi, Invece, recita la par
te dell'uomo forte, che pero 
ha il torto di rivelare difetti 
di nervi e di gusto. Non sa-
pendo piu come provocare, 
e arrivato ad inventare che 
il compagno Laconi era un 
nemico irriducibile delle 
Regioni, e siccome il com
pagno Laconi e morto, non 
ha potuto rispondergli con 
il suo splendido sarcasmo. 
Gli e stato urlato che era 
uno sciacallo, un bugiardo e 
che aveva la coda di paglia; 
ha risposto che i comunisti, 
nientemeno, hanno € la coda 
di sangue ». Perft, a qualche 
giorno di distanza, i depu
tati comunisti ancora aspet-
tano di leggere le prove in-
torno alle convin?ioni regio-
nalistiche del nostro compa
gno scomparso. 

La presenza 
dei comunisti 
In questi giorni, vi e stato 

anche il tentativo di mobili-
tare un'opinione pubblica 
di destra contro le Regioni. 
Davanti a Montecitorio, si so
no visti alcuni manifestanti-
sandwich (una diecina). che 
raccomandavano ai liberali 
di rosistcrc. Nessun deputa-
tn liberale e andato a par-
lare con loro: il marchese 
Emilio Pucci era inmegnato 
a Firenze per una sfilata di 
alta moda: e del resto, si sa 
che il maggior contributo 
dato dall'on. Pucci a Monte
citorio e stato quello di aver 
disegnato il nuovo grembiu-
le per le impiegate. Non 
e'era nemmeno Ton. Catella, 
che aveva preso l'aereo pri-
vato del conte Vittorio 
Emanuele Marzotto (ramo 
Confindustria) per andare 
a vedere il derby calcistico 
tra il Torino e la Juventus, 
di cui e il presidente per 
conto di Gianni Agnelli. Bi-
gnardi (ramo Confagricoltu-
ra) tuonava nel frattempo 
dentro 1'aula, mentre di tan-
to in tanto gli porgeva il 
bicchiere colmo d'acqua l'on. 
Ferioli (agraria e industria 
emiliana). 

Anche i missini hanno 
tentato di smuovere i loro. 
Anziche a piedi, li hanno 
mandati in automobile a 
bruciare bandiere rosse da
vanti al partito socialista, e 
a tentare, come al solito. di 
picchiare scappando. Visto 
che non si possono fare le 
due cose insieme, le hanno 
anche prese, fuggendo. E 
qualche cosa di spiccio han
no rimediato anche a Mon
tecitorio, nei giorni passati. 
Ora, davanti alia Camera, i 
missini lanciano manifestini 
dove si legge: « No alle Re
gioni, si alle pensioni». Si 
e insinuato che Tispiratore 
e il capo gruppo missino, 
Ton. Roberti. noto per aver 
chiesto all'INAIL un cumulo 
di pensione pari a 130-140 
milioni di lire. Tanto per 
provare con i fatti che i fa
scist! non fanno solo chiac-
chiere con i discorsi di Gior
gio Almirante, a suo tempo 
radiato daU'insegnamento 
scolastico per apologia di fa-
scismo. 

Sarebbe istmttivo vedere 
anche con quali mezzi tecni-
ci, liberali e fascist! pratica-
no l'ostruzionismo contro la 
legge regionale. Basta dire, 
per avere un'idea. che han
no presentato 125 emenda-
menti sull'art. 22. quello che 
fissa le elezioni nel 1969. 
Ora. pare che abbiano pen-
sato di aggiungcre una nota 
comica, presentandone un'al-
tra trentina di questo tenore: 
< le elezioni sono indette 
per l'anno 2000», e poi, 
sub-emendando, «le elezio
ni sono indette per il 1999 », 
e cosi via. fino ad arrivare 
all'anno 1970. 

Non a caso, va ageiunto 
seriamente. la battaglia re-
gionalista avra il suo culmi-
ne intorno all'articolo 22. 
quint'ultimo della legge. E' 
un articolo ambiguo, perche 
prevede le elezioni nel 1969. 
ma condiziona nello stesso 
tempo la data elettorale al-
l'approvazione delle norme 
finanziarie. In ogni modo. e 
questo il terreno su cui e 
destinata a svolgersi la bat
taglia campale. anche, e qui 
e il punto, per le incertezze 
che dominano la DC. preoc-
cupata perche i liberali le 
vogliono contendere i vo
ti dell'elettorato moderato. 
Non a caso. del resto. e in
torno a questo articolo 22 
che si sono svolti i concilia-
holi piu seereti tra le cor-
renti democristiane e tra la 
DC e i partiti del centrosi-
nistra. 

Uno dei costituzionalisti 
della DC e Ton. Tesauro. E* 
stato lui, domenica sera, a 
recarsi da Taviani e a pro-
porgli una modifica sostan-
ziale di questo articolo. Ta

viani, a quanto pare, ha re-
spinto la richiesta. Sta il 
fatto che Ton. Tesauro gli 
ha fatto una proposta che 
significherebbe il pratico 
affossamento delle regioni: 
fissare le elezioni regionali 
non piu nell'autunno del 
1969, ma solo tre o sei mesi 
dopo l'approvazione della 
legge finanziaria, cioe delle 
norme che prevedono la spe-
sa per il funzionamento dei 
consigli regionali. 

Alio stato delle cose, la 
proposta sembra caduta, ma 
essa e significativa di uno 
stato d'animo del gruppo 
dirigente dc, giacchfe non si 
pu6 pensare che Ton. Tesau
ro si sia fatto estemporaneo 
e personale promotore di 
questa iniziativa. In realta, 
checche ne dicano Ton. Pic-
coli e l'on. Moro, la DC ha 
dovuto subire la battaglia re-
gionalista piu che esserne 
protagonista di primo pia
no, e nemmeno si pud dire 
che tutto e destinato a fi-
lare tranquillamente all'in-
terno della DC. E* stato il 
Popolo di ieri Paltro a scri-
vere che sull'articolo-chiave, 
il 22, la battaglia sara con
dotta a fondo. ma e stato lo 
stesso quotidiano dc ad 
aggiungere, oscuramente: 
« sempre che nel frattempo 
non si verifichi qualche fat
to nuovo ». 

A quale « fatto nuovo » al
lude il quotidiano democri-
stiano? Si sa che fino all'ul-
timo la DC non ha escluso 
l'ipotesi di una richiesta del
la fiducia, mentre ad essa 
si sono opposti Nenni, De 
Martino e La Malfa, i qua
li non intendevano infran-
gere il fronte regionali-
sta (o «settore regionali-
sta», come lo ha definito 
Nenni), che nonostante tut
to sta conducendo con suc-
cesso la battaglia per le Re
gioni. 

Sarebbe stato comunque 
un espediente sbagliato e 
ridicolo. Sbagliato perchS 
e dubbia la legittimita 
della questione di fidu
cia intorno a un articolo di 
legge; ridicolo, perche tut
ti sanno, ormai, che se in
torno alia legge regionale 
non vegliassero da died gior
ni 166 deputati comunisti, 
essa sarebbe gia stata affos-
sata. E avrebbe rischiato di 
avere successo persino 
l'ostruzionismo carnasciale-
sco dei fascisti, dei liberali 
e della ciurma monarchica, 
mozzo compreso. 

Renato Venditfi 

PER I BAMBINI • OPERAI ORARN NOTTURNO IN ALCBNE AZIENBE MANTOVANE 

I«putin> vanno in fabbrica 
quando comincia Carosello 

Intollerabili condizioni di lavoro nei calzifici — Dopo tre mesi al reparto controllo anche le giovanissime 
costrette a mettere gli occhiali — Le gravi conseguenze sull'apparato genitale della ionizzazione 
positiva dell'aria —- Un gruppo di cavie messo in fabbrica per esperimento morto dopo un mese 

Dal nostro raviato 
MANTOVA, 27 

Poco prima delle nave di 
sera, in tutta Italia, si accen-
dono i televisori su petulan-
te e festosa richiesta dei bam
bini: c'd «Carosello >. La 
fortunata trasmissione televi-
siva ha fra i suoi piu costan-
ti protagonisti le ditte zOmsa* 
(ricordate?: « Che gambe! >), 

Si-s't e Cosmos. Per la tOmsa* 
prestano la materia prima — 
le gambe — le sorelle Kessler. 
1 bambini gitardano i filmet-
ti, i ballett't e ridono felici. 
Qualche volia una voce li ri-
chiama: « ora basta, e ora di 
andare a letto ». 

A Asola, a Castelgoffredo, 
nei paesi del Mantovano il 
richiamo a quella stessa ora 
e diverso: «Sbrigati, e oro 

di andare in fabbrica >. 
In uno dei calzifici il re

parto praduzione funziona co
si: macchine che tessono le 
calze su varie file e operai 
che controllano le macchine 
nel lungo capannone. 11 con
trollo significa una perenne 
corsa avanti e indietro lun
go le file di macchine per 
vedere quando una calza esce 
male, quando un ago o piu 

aghi si rompono, quando il 
paio di calze e pronto e va 
raccolto. Parlo con un gio-
vane operaio di un calzificio 
che ha 24 anni ma e gia un 
« anziano » in fabbrica. Dice: 
« / ritmi sono peggiorati: 
eravamo in sei operai per sei 
file di macchine. La caduta 
era ogni tredici T/iinuti e si 
facevano venti dozzine di cal
ze al giorno. Poi ci fu una ri-

L'ALTRA PERSIA 

Le festa e passata. Le corone tempe-
state dl pietre preziose tornano in cas-
saforte. Ripartono gli inviati special! che 
hanno raccontato al mondo la fiaba della 
piu sfrenata ostentaztone di sfarzo di 
questi anni. E la Persia ritorna al suo 
volto normale. L'altra Persia: la Persia 
tragicamente ed autenticamente vera di 
ogni giorno. Dietro la mascherata del-
I'lmpero restano la mlseria, I'ignoran-

za, la disoccupazione. Resta, insomnia, 
quella realta — assai poco fiabesca — 
sulla quale anche i giovani student! Per
sian! costretti ad istruirsi all'estero ten
ia no di richiamare in questi giorni I'at-
tenzione del mondo. 

Come a San Francisco, dove un cent!-
naio d! persiani ha protestato dinnanzi 
al consolato del loro paese, durante I'in-

coronazione dello Scia. Recavano cartelli 
di protesta e su uno di questi era scritto: 
« Lo Scii e un assassino >. Sei manl-
festanti (quattro student!) sono stati ar-
restati. Perche protestavano? Anche per 
questo gruppo di disoccupati (nella foto) 
che aspettano, a Teheran, di uscire fi-
nalmente dalla loro miseria. Per loro la 
grande festa di Reza Pahlevi non ha 
avuto alcun senso. 

strutturazione e siamo diven-
tati quattro operai su sei file: 
si facevano sessanta dozzine 
al giorno. Ora infine siamo 
due operai e mezzo per sette 
file: 120 dozzine al giorno». 

Temo di non avere capita be 
ne: « due operai e mezzo? cfw 
ensa significa? ». <,Certo, due 
operai anziani e un " putin "*. 
Ecco. il «putin >. Vuol dire 
« ragazzino » e ce ne sta turn 
ogni due operai, alia tessitura. 
Sono bambini fra gli 11 e i 
14 anni. Entrano alle 5 e esco-
no alle 13; o entrano alle 13 e 
escono alle 21: o entrano alle 
21 (Vara di « Cnro.selio >, ap-
punto) e escono alle 5. Anche 
i bambini? Anche i bambini. 
Non i> concessa nemmeno la 
pausa per il pastn. o una pan 
sa qualunque. Otto ore filate 
anche la nntte. Katuralmente 
6 proibito. Infatti quando vie-
ne I'incaricato dell'lspettora-
to del lavoro i « putin •» ma-
schi e femmine vengono na 
scosti. 

Ovunque. nelle fabbriche di 
produzione. tintura e confe-
zione di calze — nel Manto
vano — avvengono casi di 
questo genere. 1 ritmi sono os-
sessivi. Vambiente e assurdo. 
Si lavora con un caldo in-
sopportabile. molto oltre i GO 
gradi: Vumidita e tcnuta ar-
tif'tcialmente alta. sui 90 gra
di. perche serve alia lavora-
zione. Poi c'e quel fenomc-
no chiamato «ionizzazione 
positiva »: i tessuti di milon o 
di seta, sfregando. creano 
elettricita e Varia si ionizza. 

L'lstituto di idrologia medi
co dell'Universita di Pavia 
organizzb nel 1946 un conve-
gno per spiegare t fisultati 
di eerie sue ricerche condot-
te in una fabbrica di calze 
a Castelgoffredo. 11 risidtato 
piu agghiacciante era questo: 
un gruppo di cavie tutte ugua-
li. di uguale peso, c stato 
diviso; parte e stato messo 
in fabbrica e parte fuori del
la fabbrica. L'alimentazione 
e il trattamento erano identi-
ci. Dopo 35 giorni tutte le ca
vie vissute in fabbrica. nessu-
na esclusa, erano morte. Se-
zionate, si sono analizzaie al
cune ghiandole principali: ti-
roide, surrenali, genitali. Era-
no tutte devastate. L'esperi-
mento compiuto con il « topo 
albino >. ebbe lo stesso effet-
to. Le deformazioni comparta-
no astenie. stanchezze. nattsee 
per quanto riguarda la tiroi-
de e le surrenali; comportano 
di peggio per quanto riguarda 
le parti genitali. Ho parlato 
con un'operaia che da died 
mesi non aveva piu ciclo me-
struale. Le alterazioni del ci
clo sono all'ordine del giorno; 

Su « Rinascita » un numero speciale del « Contemporaneo » sull'Ottobre rosso 

Cinquant'anni di rivoluzione 
II compagno Luigi Longo rlcorda II primo viaggio in URSS, nel '22, in occasione del V anniversario e del IV Congresso dell'ln-
ternazk>nale - II discorso di Lenin - Preziose testimonialize di Scoccimarro e Terracini - Un articolo di Gyorgy Lulrtcs sulla lette-
ratura rivoluzionaria - Una tavola rotonda e numerose altre documentazioni - Riproduzioni inedite delle opere di El Lissinskji 

« Poi, finalmente Mosca! Con 
le sue case basse di legno, 
gli spaziosi boulevards e i coc-
chieri delle slitte awiluppati 
in pastrani imbottiti, da cui 
escono nuvolette di vapore, 
come disegnano ora gli illu-
st rat oil delle pubblicazloni a 
fumetti»: ecco la prima, stu-
pefatta impressione che la ca
pitate deinJ.R.S.S. fa, nel "22, 
a un giovane dirigente comu-
nisla. giuntovi come membro 
della delegazione italiana per 
i festeggiamenti del V anni
versario della Rivoluzione dl 
Ottobre e per il IV Congres
so deUlntemazionale. II gio
vane e Luigi Longo: nel '22, 
egli ricorda, era «la prima 
volta che andavo all'estero», 
che «viaggiavo con un nuo-
vissimo passaporto, con tanto 
di mio nome e cognome. Ahi-
me! Doveva essere anche 1'ul-
tima, per oltre ventitre an
ni— ». 

Quella esperienza dramma-
t tea — la delegazione dei co
munisti italiani. arrivata alia 
stazione di Berlino, apprese 
la notizia deirawenuta « mar-
cia su Roma »: « Da casa mia 
telegrafavano: *Ter carita, 
non tomare, 1 fascisti sono 
staU a cercarti". Infatti, non 
tomal piu a casa, ma a Mi-
lano. Nella notte di Capodan-
no, illegalmente, passavo la 
frontiera, assieme a Bordiga, 
il quale, alto e corpulento co-
m'era, sprofondava ad ogni 
passo nella neve fresca. e si 
tirava fuori faticosamente. 
sbuffando e bestemmiando. 
Arrivammo a Milano la sera 
del primo dell'anno. Addio stu-
di, addio famiglia! • — e oggi 
rievocata dal Segretarlo gene-
rale del P.CJ. nel numero 
speciale de II Contemporaneo 
(Rinascita) dedicato al cin-

quantenario dell'Ottobre rov 
so. Fu in tale circostanza che 
Longo conobbe o acquistd di-
mestichezza con alcuni fra i 
piu autorevoli compagni del 
Partito Comunista d'ltalia del-
I'epoca. I suoi ricordi sono 
precisi: « Non avevo mai avu
to occasione di parlare con 
Bombacci: nelle lunghe ore 
del viaggio ebbi modo di co-
noscerlo abbastanza; fanfaro-
ne e fatuo e, in fondo, Inge-
nuo e assolutamente innocuo, 
nonostante le sue pose™ Ca-
pii_ perchd Gramsci e To-
gliatti lo considerassero con 
tanto disprezzo„»; diverso il 
giudizio su Bordiga: « _ne po-
tetti apprezzare meglio la 
grande capacita di lavoro, la 
dirittura di carattere, la rigi-
da volonta. Ancora tutto im-
merso nei tniei studi di inge-
gneria, non potevo non am-
mirare la sua intelligenza, ra-
zionale e matematica, che fa-
ceva tutt*uno, a mio awiso, 
con il suo schematismo poli
tico e teorico*. A Mosca, il 
giovane compagno fu profonda-
mente colpito dal discorso — 
l*ultimo discorso pubblico del 
grande rlvoluzionario — pro-
nundato da Lenin al IV Con
gresso dein.C, che tratto so-
prattutto della stabllizzazione 
del rublo: * Quello che sor-
prendeva, nel discorso di Le
nin, che pur parlava con tan 
ta riconosciuta autorita, era 
il vigile spirito critico e auto-
critico, i molu "credo-. **ml 
pare", "penso", "e mia opi-
nione" con cui accompagnava 
i giudizi e le proposte che 
sottoponeva alia discussione 
di tutU». 

La partecipazlone alle di-
scussioni in seno alia Com-
mlssione dein.C. per la c que

stione italiana» — « lunghe, 
tormentate e penose » discus-
sioni, — dove Bordiga, alia 
testa della maggioranza della 
delegazione, si batteva contro 
la fusione tra partito comuni
sta e partito socialista, con
sent! a Longo di conoscere 
piu da vicino anche i diri-
genti sovietici: essendo il piu 
giovane fra gli italiani, gli era 
toccato «l*onore e l*onere» 
di verbalizzare le innumerevoli 
sedute e ascoltava, rifletteva, 
scriveva. Si tratt6, dunque, 
di un'esperienza straordinaria, 
dedsiva ai fini della matura-
zione politica del dirigente. 

Preziose testimonianze dl 
Mauro Scoccimarro (L'Ottobre 
e il proletariat italiano) e di 
Umberto Terracini (Cosi U ho 
conosauti) sono pubblicate. 
assieme a quella di Longo, 
da II Contemporaneo. Terra
cini ricorda i suoi incontn 
con Trotski. Zmoviev. Radek, 
Bucharin: escono dal suo 
scritto profili vivissimi, os-
servazioni di grande interesse. 
Terracini rileva un episodio 
fino ad oggi ignorato. Siamo 
nel febbraio del 1922, al 1. Ese-
cutivo allargato deUl.C., «le 
cui riunionl si tenevano in un 
grande tetro stanzone disa-
domo, nel quale le poche de-
cine di rappresentanti giunti 
a Mosca dall'estero, con viag-
gi spesso awenturosi, sedeva-
no gomito a gomito, quasi 
per meglio vincere il freddo 
aspro che raggelava tutti gli 
edifici del Cremlino*. Lenin 
assente perche gia colpito dal 
male, nella delegazione bolsce-
vica primeggiava Trotski, «che 
aveva avuto da lui espres
so e concordato incarico 
di sostenere, con decisiva 
risolutecza, la linea tatUom dal 

fronte unico, alia quale nono
stante le decisioni del Terzo 
Congresso, si opponevano an
cora i partiti francese, spa-
gnuolo e italiano ». Scrive Ter
racini: « Anche questa volta, 
dunque, come gia al Terzo 
Congresso. io ero predestina-
to a un contraddittorio ri-
schioso e temerario. E infatti 
Trotski, non piii con rigore 
scientifico. ma con mordente 
vigore polemico, splendida-
mente servendosi della lingua 
francese della quale aveva pa-
dronanza perfetta, mi fece de-
stinatario di molta parte del 
suo discorso, reso per me an
cora piii penetrante da quel 
tu a tu, quasi di dialogo. che 
la piccolezza e la disposizione 
deU'ambiente rendeva inevt-
tabile. Si deve certamente al 
rapido e ben presto totale 
oscuramento sul firmamento 
ufficiale del movimento comu 
nista del nome di Trotski se 
la notizia di questo mio con 
traddittorio con lui non si e 
accompagnata poi, nelle era 
nache nostre di partito, a quel
la del dibattito che al Terzo 
Congresso dell'Intemazionale 
mi aveva visto contrapposto 
a Lenin*. 

Nella parte dedicata at pro-
blemi della culture 11 fasci-
colo ospita un ampio saggio 
di Gy6rgy Lukacs — L'Ottobre 
e la Rivoluzione — che esce 
contemporaneamente sulla ri-
vista praghese Plamen. 

II primo periodo della ri
voluzione, sottolinea il filo-
sofo mandsta ungherese, ha 
prodotto «anche una grande 
letteratura». Certo, egli os-
serva, il numero delle opere 
letterarie importanti non e 
troppo grande: t S e perb Io 
paragoniamo con la piu gran
de delle rivoluzioni preceden-

ti, con la Rivoluzione francese, 
esso appare abbastanza note-
vole. In questa non nacque 
nessun capolavoro Ietterario 
che per attualita e universa-
lita sia possibile paragonare a 
canzoni popolari come la "Car-
magnola"; solo alcuni decen-
ni piii tardi la grandezza uma 
na di quei grandi anni divie-
ne forma poetica in Balzac e 
Stendhal. Per contro, il pri
mo periodo della Rivoluzione 
russa si presents — cito solo 
dei gTandi esempi, non fac-
cio un catalogo — con lo 
Jegor Bulyciov e con Klim 
Samghin di Gorkij, con 7/ pto 
cido Don, col Poema peda-
gogico di Makarenko. E que-
ste vette si levano su una 
quantita di ottime opere che. 
a volte non a un grande li-
vello di ideazione, ma spesso 
con onesta umana e artistica. 
descrivono quel mondo di al
ternative sempre acute nel 
quale nessuno poteva conti 
nuare a vivere nel modo abi 
tuale ». Poi, negh « anni tren 
ta », questa « alta marea • di 
valore universale decresce. La 
caduta e senza dubbio un 
frutto dell'epoca staliniana; 
ma, rileva Lukacs, « per com-
prendere bene quest'epoca bi-
sogna riandare alle sue basi 
essenziali, alia sua prassi so-
ciale ed alia sua teoria. n che 
purtroppo finora e accaduto 
molto di rado». In sostanza. 
la «trasformazione del mand-
smoi operata da Stalin signi-
fico per la letteratura (e per 
l'arte in generale) sottomis-
sione assoluta alle risoluzioru 
del partito ed e qui l'origine 
del suo isterilimento e della 
sua conformistizzazione. Oggi, 
1'esigenza centrale e quella di 
condurre avanti conseguente-
mente, con il rigore cha * 

proprio del metodo marxista, 
il processo aperto (sia pure 
in modo contraddittorio) dal 
XX Congresso del P.C.U.S. 
Indubbiamente — afTerma 

• Lukacs, citando in particolare 
Solzhenitsyn e i suoi a commi-
litoni» come «precursori 
esemplari » (e for.se un giorno 
anche realizzatori) della « nuo-
va ondata • del « realtsmo so
cialista > — c'e adesso nel 
1U.RJS5. « qualche disposizia 
ne» ad una ripresa della 
creazione Ietteraria e artisti
ca: per ora, tuttavia, possia-
mo solo prendere atto, a con 
gioia e speranza*. della esi-
stenza di una nuova arte au
tenticamente socialista e « dar-
le il benvenuto ». 
II fascicolo de /f Contempo

raneo, che e arncchito da una 
sene di splendide illustrazio-
m, <fra le quali segnaliamo le 
nproduziom di numerose ope
re, finora non conosciute da 
not, di El Lissmskij) contiene 
inoltre articoh di Alessandro 
Natta (Sulla strada aperta nel 
1917). Achille Occhetto (II no 
stro Ottobre), Paolo Bufalmi 
(II popolo piii colto e civile), 
Renato Guttuso (Acanguardte 
e rivoluzione), Vittorio Strada 
(La questione del committen-
te), Giuseppe Boffa (Dal « De 
creto sulla pace» alia coesi-
sterna), Antonio Pesenti (II 
t modello» sovtetico). Carlo 
Melograni (Architettura: alia 
scoperta del nuovo), oltre ad 
una «tavola rotonda» fra t 
membri della delegazione ita
liana di studiosi e insegnantt 
che recentemente ha visitato i 
1"U.R55. (Visalberghi. Seroni. 
Tullia Carettoni, Maria Corda 
Costa, Giannantoni, Zappa e 
Borelli) sulla scuola sovietica. 

m. ro. 

anche gli aborti. Nelle cavie 
maschio dell'esperimento $i 
risconlro slerilitd. Sono ef-
fctti acccrtati della ionizza
zione positiva dell'aria: baste-
rebbe solo correggerla con 
una immissione di ioni nega-
tivi. Ma i padroni non vo-
qliono nemmeno scntirne par
lare. 

C'e poi la vista. Al reparto 
controllo c'e una gamba rfi 
donna nera davanti a ogni 
operaia: ci si infila su la cal
za ancora bianca per control-
lore eventuali smagliature. A 
questo reparto larorano del
le giovanissime. II « neon * 
batte sul nylon o sulla seta 
della calza; il contrasto vio-
lento, e voluto. fra nero t 
bianco fa il resto. Domando a 
una ragazza: « mettete gli oc
chiali? t>. «Certamente. An
che le nuove, dopo due tre 
mesi al massimo. devono met
tere gli occliiali •» 

In queste fabbriche non c'e 
pnsto per i « vecchi*: e vec-
chi significa trent'anni. I piii 
anziani hanno sui ventisci an
ni. Poi se ne vanno a lavorare 
in modo piii decente. L'emf-
grazione nel Mantovano toc-
ca le punte piii elevate. E 
moltissime sono le r'tchieste di 
operai per posti di vigile ur-
bano: pur di andarsene dalla 
fabbrica iMvorano a cottimi 
di died lire la dozzina: lavo-
rano a paghr di <0-50 miln li
re al mese. E poi. que^i pic-
coli padroni fanno anche pa-
qnre gli aghi rotti agli operai 
" disattenti » (anche i «putin») 
del reparto produzione. Vno 
ha pagato 5 mila lire di aghi 
il mese scorso Non e disat-
tento. ma migliaia di calze e 
decine di macchine al ritmn di 
una calza al minuto e mezzo 
comportano almeno qualche 
errore. E comportano cefalee. 
disturbi all'apparato digeren-
te. gastriti. nevrosi gravi. In 
una fabbrica si sono avuti 
fenomeni dipolineurite dovuti 
all'wio di trinrtocressilfosfato. 

E' una nota fabbrica — 
questa — di giradischi e man-
giadischi. Indagini. relazioni. 
tutto insabhiato. Comunque 
sia. acidi e fumi e vapori 
in fabbrichette nate dal nulla 
in pochi mesi. disadatte. non 
attrezzate, uccidono. minano 
la salute. 

In una tintoria c'e un « gi-
rello » (12 o 24 gambe in cer-
chio, su una piattaforma. che 
ruotano secondo « tempi ^ pre-
stahiliti). Si infilano le calze 
nelle gambe e si immettono in 
un forno per dare la forma. 
11 «ghello» gira a ritmi fe-
roci. le gambe metalliche sono 
incandescenti e le mam sono 
massacrate. Alia stireria Vul-
tima gamba che enlra nel for
no rischia di portarsi dietro 
le dita dell'operaia che ha 
perso un solo secondo (e ca
pita continuamente). E' inevi-
tabile il mal di testa nel mi-
gliore dei casi. II caldo — fra 
tutti quei forni, vapori. <t gi-
relli > brucianti — e intolle-
rabile ma le docce non ci so 
no. o se ci sono e una e ser
ve. in genere. come deposito. 
Sono slorie da romanzo sulla 
nascita della rivoluzione indu-
striale. 

I padroni di queste fabbri
che — sono nafi da poco an
che loro come padroni — ecce-
dono anche rispetto ai loro 
piii potenti e avveduti mae
stri del monopolio. lntanto so
no sfruttati a loro volta. Le 
varie c Omsa » e « Si si » so
no in sostanza pure e sem-
plici catene commerciali che 
si avvalgono di queste ditte 
medie e piccole per realizzare 
enormi guadagni garantendo 
soltanto lo smercio. I «gran
di •> sfruttano i piccoli padro
ni e i piccoli padroni -~ secon
do una logica connaturata nl 
capitalismo — invece di lotta-
re contro il monopolio si rifan-
no sugli operai. II cerchio en-
si si chiude. Con un bilando 
disastroso e i bambini alia 
<catena*. Letteralmente alia 
catena, se si pensa che duran
te il turno di notte gli operai 
di una di queste fabbriche, 
rengono chiusi dentro a chia-
rislello: se uno sta male o 
scoppia un incendio. bisogna 
felpfonare al proprietario in 
rdla (la villa, i padroni, an
che se di recente formazione. 
*e la fanno sempre subito) 
perchd venga ad aprire. Ixi 
febbre del profitto aveva fatto 
superare ai padroni di una di 
queste fabbriche ogni confine, 
anche quello della sua reli-
gione * santificatrice»: cosi 
oltre alle dodici ore usuali in 
tutte queste fabbriche, n si la
vora anche la domenica. E* in-
tervenuto il parroco che ha 
Maputo anche dire che cosa 
ne pensava in genere (dome
nica o non domenica) dei rit
mi imposti agli operai. Ora 
almeno la domenica si pub 
stare fermi. Anche i bambini, 
per un giorno. riposano. 

Ugo Baduel 
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