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Una storia che appassiona la Francia 
i 

L'a more «impossibile» 
di una donna operaia 
tra fabbrica e razzismo 

Quattro anni alia «catena» della Citroen: «Attaccate ai nostri 
posti senza comprendere e senza vedere» — Una condizione 

operaia che ci viene riconsegnata nei suoi termini reali 
. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGl. 18 

II silcnzio pcsantc ehe si e 
ahhattuto nella societa indu
strial e sulla eonrti?ione ope
raia — questo silon/io male-
volo che permette di « teo-
ri/zare » sul fatto ehe la 
realta operaia e divenuta ae-
eettahile, che le differenzc 
di classe si smussano e che 
in fondo la vita del lavora-
tnre somiglia a quella del da-
tore di lavoro. perche una 
• titilitaria • e alia portata 
di molti e molti vnnno in va-
canza — e stato rotto in 
questi giorni dal romanzo 
scritto da una operaia fran-
cesc, una donna di 33 anni, 
che ha lavorato nuattro anni 
alia « catena » della Citroen. 

Claire Eteherelli. con qne-
sto lihro che ha per titolo 
« Elisa o la vera vita • (edi-
tore Denoel) ci reintroduce 
neH'inferno moderno di una 
grande fahbrica dove il la
voro alia catena e disumano, 
mal pagatn, sfibra corpo e 
cervello Infine, ecco la so
ciety quale essa appare ai 
lavoratori dall'interno, ecco 
la demolizione senza retori-
ca delle fredde e rare in-
chieste sociologiche destina-
te al puhblico non operaio. 
ecco la storia umana di una 
giovane operaia che a.spetta 
di cominciare ogni giorno la 
« vera vita », quella di cui. 
suo fratello, Lucien, comuni-
sta e operaio anche lui. le 
parla con speranza, quando 
il vento si lihrera per scon-
volgere Vimmobile vita e re-
stituirle un senso e un valo-
re umano. Ma quando verrn 
la € vera vita »? II romanzo 
e anche la storia di una di 
sfatta individuale, nei sen-
timenti e nel rapporto con la 
societa costitulta. tutto cio 
che siamo abituati a chiama-
re «speranza ». Non se ne 
possono chiudere le paglne 
senza un brivido e senza 
sconvolgente amarezza, la 
stessa con cul si apre il li
hro nelle prime righe: « So-
prattutto non pensare. Come 
si dice soprattutto non muo 
versi a un ammalato dagli 
arti spezzati. Non pensare. 
Ttespingere le immagini sem-
pre le stesse. quelle di ieri. 
del tempo che non ritorna 
piu ».. 

Dalla nrovincia 
a Parigi 

Elisa viene dalla provin-
cia a Parigi dopo una infan-
zia vissuta. durante l'occit-
pazione. nel bisogno e nella 
miseria, solo illuminata da 
questo febbrile, fantasioso e 
intelligente fratello, Lucien, 
che «la inizia » agli idea'i 
rivoluztonari. che la porta 
alle prime manifestazionl 
contro la guerra in Algeria. 
che la fa partecipare a qual-
che discussione fra enmpa 
gni. che la trascina nelle 
battaglie brucianti per una 
nuova giustizia Elisa entra 
a propria volta in fabbrica 
— unica donna alia catena, 
con un gruppo di alserini. 
di tunisini. di portoghesi — 
e fra gli operai clla incontra 
e ama un miSitante algerino. 
Arezki Nella Parigi del 1958 
— ammalata di razzismo che 
combatte la sua « sporca » 
guerra in Algeria con fero-
cla. e per la quale un alge
rino e soio un • raton » (to-
po) o un • bicot » (caprrtto) 
— si inserisce questa dolce. 
pura e tracica storia d'amo-
re tra la racazza francese e 
I'operaio algerino 1,'amore 
di Elisa diventa una sfida 
alia societa c ai snoi « valo-
rl ». Arezki lo «=a. e tenta di 
proteggere Elisa. la passione 
vive di apDuntamenti clande-
stini. di incon'ri rari e ?e-
greti. di qualche scuardo e 
qualche a vara parola scam-
biata in fabbrica • Voi cre-
dete che sono iiomini. avc-
va detto il caporeparto a 
Elisa indicandole gli algeri 
ni. Essi hanno una superfi-
cle cornea ai posto della 
pelle » • E tu la chiami don
na quella?... ». dice il flic, al 
suo collega. quando nella bi-
cocca di ArezJci. che i poli-
ziotti perquisiscono. essi 
scorgono tremante Elisa, 

• una ragazza che ama un 
algerino e meno che una 
prostituta ». 

Questurini denudano Arez
ki. per sfrcgio. davanti ad 
Elisa e gli dicono: « Quando 
tu sei arrivato in Francia. 
come eri vestito? Tu avevi 
il tuo turbante. no? Con dei 
pidocchi sotto Tu stai bene 
adesso qui. tu mangi, tu ti 
comperi delle belle camice. 
tu piaci alle donne... ». 

II romanzo si svolge al-
1'insegna di questa doppia 
tchiavitu — quella delle ca-
tene, della povcrta indicibi-

Una prima e nuova esperienza di discussione politico fra marxisti di tutto il mondo 

MOSCA: DIBATTITO A PORTE APERTE 
SULLE VIE DELLA RIVOLUZIONE 

L'iniziativa dell'lslitufo per la Storia del Movimento operaio di Mosca — Presenli i delegali di 75 paesi — Un socialdemocra-
fico svedese alia Iribuna della Scuola Superiore di Partito — Una discussione critica e aulocrilica sui temi piu attuali e sti-

molanli — 150 iscrifti a parlare, piu di 100 intervenli — La no vita e la prospetliva di un metodo inedifo 

le che plana negli ambienti 
operai della capitale, e quel
la, ancora piu terribile for-
so, del razzismo che regna 
anche in officina, e che fa 
dell'operaio francese un an 
tagonista del proletario di 
colore, anche se l'avversario 
che essi hanno di fronte e 
un nemico comune, il capi-
talismo colonialista. Arezki 
sara scacciato dall'officina 
perche ha preso le difese di 
Claire davanti al caporepar
to, sara arrestato in una ra-
tonnadc (come venivano 
chiamate le retate di algeri-
ni, dal sostantivo « raton • ) , 
e scomparira per sempre, 
senza che Elisa possa mai 
piu rivederlo. Vibrante di 
coraggio e di follia la ragaz-
za girera per Parigi. rive-
lando ormai a tutti il suo no-
me, tentera di ritrovarne le 
tracce nei quartieri come 
ghetti abitati dagli algerini, 
e durante questo suo dispe-
rato errare nella citta osti-
le. lo sfesso fratello, il sim-
bolo dell'avvenire nuovo, 
muorc airimnrovviso 'in un 
incidente della strada. 

La realta 
di una vita 

Lucien che aveva inventa-
to la • vera vita » non e riu-
scito a vivere cosi a lungo 
da risolvere le contraddizio-
ni Elisa resta sola a Parigi. 
Ella pensera allora — e qui 
il romanzo, se non commetto 
arbitrio, si confonde con la 
realta di una vita — di fis-
sare sulla carta un tempo 
scottante, di ricostruire i 
volti dei protagonisti, e gli 
eroi senza nome di questa 
epoca e la vita spietata del
la fabbrica, la cruda ferocia 
di una societa, la dolcezza di 
un amore che « non tornera 
mai piu ». 

Questo romanzo che rom-
pe il carattere di classe di 
una cuitura marcata dal fat
to che la classe operaia nc 
e assente come soggetto. ha. 
oltre al merito di essere « un 
vero libro. tutto un Hbro » 
— come lo ha definito Si-
mone De Beauvoire. che ri-
conosce in Claire EtchTell i . 
la forza e la tempra di una 
romanziera — quello di ri-
consegnarci. nei suoi termi
ni reali, la condizione ope
raia. 

« Avrei voluto fermarmi, 
— dice Elisa, descrivendo il 
suo panico fisico nella cate
na di re.visione delle Panard 
da Citroen — domandare il 
permesso di respirare un po-
co. Le gambe dure come il 
legno, arrugginite nella ar-
ticolazione, io scendevo dalle 
automobili sempre meno 
presto. E quando mi arram-
picavo dietro Daubaut mi 
sbrigavo per accosciarmi 
qualche secondo. Egli si ac-
corse che non seguivo bene... 
Se mi fermo. le vetture pas-
sano, e tutta la catena e bloc-
cata. Tre minuti di spoglia-
toio, e delle ore di catena. 
La catena, oh parola giusta. 
Attaccati ai nostri posti sen
za comprendere e senza ve
dere. Dipendenti gli uni da
gli altri... Finito il lavoro. 
comincia l'odissea del ritor-
no a casa di questa massa 
umana taciturna che si tra
scina in lunghe file, in coda. 
davanti alle fermatp deuli 
autobus, dei metro Si avan-
za. dice Elisa, a ritmo del-
1'autobus Ho male alle gam-
he. al dorso. alia testa. II 
mio corpo 6 diventato im-
menso, la mia testa enorme. 
le mie samhe smisurate. e il 
mio cervello minuscolo HUP 
passi ancora ed ecco il let-
to . . Soffro soprattutto alle 
camhe l.e guardo e vedo sot-
to la pelle dei piccoli tremiv 
lii nervosi I^jscio cadere il 
giornale. e vedo le mie cal-
ze. ma il loro tallone nero 
mi ricorda il rotolare delle 
catene Domani le lavero. 
Ouesta sera ho troppo male. 
E sonno ». 

— Tu hai delle compagne 
da portare alia manifesta-
zione, chiede un giorno Lu
cien a Elisa Tu vedi. la gen-
te si smonta. dice di non ave-
re il tempo 

— No. risponde Elisa. es
si sono stanchi. 

In un altro momento del 
libro — Claire Etchereili ha 
la forza di una denunzia 
tanto piu brusca e potente 
quanto piu 1'ha concentra-
ta nel linguaggio vero degli 
operai — un personageio in 
un caffe dice: • Si possono 
sempre trovare diecimila 
franchi ». 

• Bene, noi, pensa Elisa, 
diecimila franchi e quello 
che troviamo in fondo ad un 
foglio di paga... >. 

Maria A. Macciocchi 

Insorge la Filadelf ia nera 

F I L A D E L F I A — 
Una forte mani-
festazione di slu 
denti negri (le 
agenzle america-
ne parlano di 
4000 dimoslranti) 
e stata organiz-
zata venerdi po-
meriggio a Fi la 
delfia. Lo scopo 
della dimostrazio-
ne era di prote 
stare contro il se-

gregazionismo nel
le scuole della 
citta. La polizia 
e 'intervenuta in 
massa e ha com-
piuto varie « ca-
riche » riuscendo 
alia fine a disper. 
dere i giovani, 
dodici dei quali 
sono rimasti fer i -
ti e 40 arrestati. 
La manifestazione 
e continuata con 
un'altra tecnica: 
quella dei piccoli 
gruppi, in varie 
parti della citta. 
N e l l a telefoto: 
un negro trasci-
nato a v iva for
za dai poliziotti 
durante la ma
nifestazione 

DI RITOHNO DA MOSCA, 
nmembre. 

Ho trovatn diverse novita di 
nlievo a Mosca, dopo anni di 
assenza. Ma la vovtla pin ri-
levante, almeiio per me, non e 
stata Vaumento, non tndijfe-
rente, del peso e della lunahez-
za dei missili interconlinentali 
tramati in velocita sulla Piaz
za Rossa il 7 novembre. Ne 
mi ha sorpreso Vimprovviso 
scontrarmi. nel cuore della 
vecchia Mosca. con un'arteria 
aigantesca modernissima. tut
ta bianca ed elevata in alto 
nei suoi sette o otto qrattacie-
li di vetro e cemento. la Vhza 
Kalinina. 

Per me piu nuovo e confor 
tante di ogni ultra novita c 
stato un avvenimento politico 
cui ho potuto partecipare: e 
cioe un dibattito fra comuni-
sti di settantacinque paesi. Vn 
dibattito aperto. libero e con-
trastato E non sul tema. pe-
raltro seducente, se vi sin pos 
stbilita per un fisico di essere 
anche « lirico ». nella societa 
socialist a: e nemmeno sul 
tema. anch'esso rilevante. se 
il « realismo socialista » .sin 
un obbligo morale e politico 
o no. per un artista sovietico 

11 dibattito cui. interne ad 
altri nostri compaani ho po 
tuta partecipare era di altra 
natura. mnlto piu esplosiva e 
costrutiira. al tempo stesso 
Era un dibattito politico sid 
socialismo. era. diremmo nel 
nostro Unguaaqio. un dibattito 
rii linen e sulla linen del mo 
vimento operaio internazio-
nale. 

La piii recente tradizione po
litico dell'URSS. c "ofo, e 
composta piu di cose fatte che 
di cose discusse. E quindi 
perche stupirsi se. oggettiva 
mente. una iniziativa del ge 
nere a Mosca e da conside-
Tarsi un avvenimento politico. 
e importante? Tanto piii che. 
ripeto, anche se promo<iso nel 
quadra di una situazione « ce-
lebrativa >. il dibattito lo si e 
voluto cosi come e stato e co-

,me non poteva non essere: 
rritico e autocrilico. capace 
di sondare. in quattro qiorni di 
discussione a parte non chili-
se ma notevolmente aperte. 
tutti i temi piu stimolanti non 
evitando di proposito nemmeno 
quelli piii « provocanti * 

L'incontro c statu nraanizzn 
to dall'istituto di Storia del 
movimento operaio, diretto da 
Timofieev Aperto da un salu 
to ufficiale di Suslov e da una 

II prowedimenfo sembrerebbe colpire chi consuma di piu e quindi le macchine di lusso; in realta una « 500 » (che oggi paga 7.150 di bollo 
pagherebbe 16 mila lire percorrendo 20 mila chilometri I'anno • Per una « 2600 » la fassa diminuirebbe dalle atluali 113.285 lire a 42.000 

Gli automobilisti italiani 
continueranno a pagare ogni 
anno la tassa di circolazione — 
il cosiddetto « bollo» — op-
pure questa tassa sara sosti-
tuita da un'addizionale sul 
prezzo della benzina? Si di-
scute molto. pro e contro le 
varie soluzioni, tra le organlz-
zazioni statali e gli enti che in 
un modo o neiraltro si occu-
pano delta motonzzazione. 

La legge attuale deve essere 

to per una riforma della tas- ( scelare Ia «super» con Ia 
sa che colpisce le cilindrate | a normale ». Ora benche finora 
piii grandi e che quindi e un 
freno alia esportazione delle , 
automobili amencane in Eu-
ropa e. in particolare, in Ita 
Iia. Nello stesso tempo in seno 
al MEC si tenta dl umflcare 
tutti i ran aspetti della legi-
slazione economica e fiscale, 
quindi anche la tassa di cir
colazione. Ma per ora non 
.sono state fatte proposte con-

nvista. Su questo nessuno i crete 
sembra avere dubbi. Ma quale 
soluzione adottare? Nel 1966 
lo Stato ha incassato, per , e 

vane lmposte e tasse che so
no « agganciate » alia motonz
zazione, 1075 miliardi di lire, 
di cui 7333 miliardi per la un-
posta sulla benzina (questa 
imposts e pari al 77* fc del prez
zo); 167 miliardi per imposta 
sul gasolio; 26 miliardi per 
imposta sui lubrificanti ed, in-
fine, 147,6 miliardi per la tas
sa di circolazione. 

Quest'ultima tassa venne isti-
tuita nel penodo dell'«autar-
chia ». quando ferro ed acciaio 
erano diventati metalti « sacri 
alia patria». Per cui, in pra-
tica. venne adottata una tassa 
che non e soltanto proporzio-
nale alia cilindrata dellauto 
ma che accanto a questo ele-
mento, la cilindrata. tiene con-
to anche del numero dei cilin 
dn del motore. Si colpisce in 
tal modo anche il quantitattvo 
di acciaio impiegato nella co-
struzione del motore. Un crl 
terio siffatto. e oggi a dir 
poco superato. 

La sollecitazione ad una ri
forma di questa tassa viene 
anche dairesterno. Nella lun-
ga trattativa tra USA e MEC 
— il Kennedy Round — gli 
americant hanno inslstlto mol-

In Italia e stata lanciata Ia 
idea di una tassa di circola
zione trasformata in un so-
vraprezzo sulla benzina. Ma si 
possono lpotizzare anche altre 
soluzioni: la tassa potrebbe, ad 
esempio, essere proporzionata 
soltanto alia cilindrata; oppu 
re si potrebbe tener conto del-
l'uso che dell'auto ne fa il 
proprietario (ma quest'ultimo ; 
cnterio del quale si e parla-
to in sede di Kennedy Round 
ci sembra di difficile applica-
zione). Quanto alia trasforma-
zione della tassa in un sovra 
prezzo sulla benzina vogliamo 
dare alcuni elementi di valuta 
zione. 

Limitiamo questa analisi alle 
sole automobili escludendo i 
veicoli per uso industriale (au 
tocarri. ecc.). La tassa di cir 
colazione (che come abbiamo 
detto fomisce nel complcsso 
147,6 miliardi). trae dai € bol 
li • suite automobili circa US 
miliardi di lire (1966). Sempre 
nel 1966 le automobili hanno 
consumato 6 milioni e 475 mi 
la tonnellate di benzina, pan 
a 8 miliardi e 931 milioni di 
litri. C e da sottolineare che 
cresce il consumo di benzina 
« super » perche anche le auto 
di piccola cilindrata usano 
sempre di piii perlomeno mi-

non sia stata fatta, dagli or-
gani competenti, alcuna cifra 
sull'eventuale addizionale che 
sostituirebbe la tassa di cir
colazione e presumibile che lo 
Stato voglia incassare almeno 
quello che incassa oggi. A con-
ti fatti. quindi, la addizionale 
sul prezzo della benzina sareb-
be pari a circa 15 lire al litro. 

Ora facciamo un po' di con-
ti. Una « 500 > che paga attual-
mente 7.150 lire di • bollo » pa
gherebbe la stessa cifra, te-
nendo conto del consumo, sol
tanto limitando il percorso 

annuo in 9 000 chilometri. Ma 
questo e un chilometraggio 
annuo molto lnferiore a quel
lo medio reale che viene sti-
mato in circa 20.000 chilome 
tri. Se una « 500 » raggiunges-
se questo chilometraggio an 
nuo, allora Tattuale tassa di 
circolazione trasformata nel 
sovraprezzo costerebbe all'au 
tomobilista 16^00 lire. Analo-
gamente per la * 850 >: con 20 
mila chilometn si paghereb-
bero 17 000 lire invece delle at
tuali 15.315 

Di contro il nuovo cnteno 
faciliterebbe le grandi cilin
drate. Per il 1.100 — automo-

SI PAGHEREBBE COSI' 

T m a 
atiualp 

BIANCHINA 7.150 
FIAT 500 7.150 
FIAT M0/D 10.720 
FIAT t50 15.315 
FIAT 1100 R 21.740 
VOLKSWAGEN 113 27.560 
FORD CORTINA 27340 
GIULIA 1300 . 32.155 
FIAT 1500 31.105 
BMW 1M0 59.195 
CITROEN ID 19 59.195 
MERCEDES 230 91.995 
ALFA ROMEO 2M0 113.215 
BUICK t 343.355 

R r t t t i n d i 
n m <o\ratJu-
sa di L- 15 x 
luro x 10 000 

k m /annul 

16.500 
16.500 
17.400 
11.900 
21.000 
22.500 
21.390 
29.100 
21200 
33.000 
24.250 
32.100 
42.0N 
U.400 

K m prrcorsi 
prr dare an 
gt t t l tn p a r i 
a l i a atiua|> 
ta<«a di cirr 
nr i r ipotrsi rii 
a n a sosiiin 
i tonr cnn la 
sovra ias<a rt 
L 13 J l i tre 

9.166 
1.990 

12.321 
17.010 
22.000 
24.474 
11.921 
22.0B3 
21.212 
31.155 
41.946 
H.920 
67.364 

114.090 

bile media — i due sistemi fa-
rebbero pagare all'incirca Ia 
stessa cifra. Ma salendo si 
avrebbero situazioni di pnvi-
legio, con una situazione ca 
povolta rispetto alle cilindrate 
piu piccole. II proprietario di 
un'« Alfa 2.600 » (e di qualsiasi 
auto di uguale cilindrata) che 
attualmente paga una tassa di 
113.285 lire percorrendo 20.000 
chilometri annui pagherebbe 
42.000 lire di sovraprezzo Per 
pagare la stessa cifra di oggi 
la « 2600 » dovrebhe percorre-
re 67JJ64 chilometn annul. La 
« Buik-8 • che paga attualmen
te una tassa di 363 355 lire 
scenderebbe a 63.600 lire e tor-
nerebbe a pagare Ia stessa ci
fra di oggi soltanto percor
rendo in un anno 114.090 chi
lometri e tutti in terntono ita-
hano perche — owiamente — 
il sovraprezzo sulla benzina 
avrebbe vigore solo in Italia. 

Per incassare la stessa cifra 
attuale lo Stato dovrebbe, tn-
somma, capovolgere le cose e 
ralcare la mano sulle auto di 
piccola cilindrata. nuove o 
usate che siano. Sicche. ad 
esempio, un operaio che abbia 
acquistato per andare al lavo
ro una • Bianchina » usata, an
che di quelle che vengono de
finite soltanto « marcianti » e 
costano meno di 100.000 lire. 
verrebbe awicinato di molto 
— in quanto a tassa di circo
lazione — ad un proprietario 
di una « Mercedes 230 », mac-
china di lusso e del valore di 
alcuni milioni. Ci sembra che 
su ci6 valga almeno la pena 
di riflettere prima di deftnire 
• popolare e democratica » la 
proposta di trasformazione 
della tassa in un sovraprezzo 
della benzina. 

Diaftianta Limiti 

relazione introduttiva di Po 
nomariov (e quindi sotto I'egi 
da non casuale della stes.so 
Comitato centrale del PCUS) 
si c tenuto in tre sedi diver
se. a secondo dei giorm Sella 
cornice solenne del teatro del 
Kremlino. dove si <'• aperto e 
uffwialniente concluso. nelle 
meno solenni ma piii prati 
cabili atile della Scuola stipe 
riore d\ Partito c nelle farm-
luui salette da studiosi del 
I'lstitttto promot(}re Tre scdi 
diverse ma egualmente impe 
qnative e ufficiali Nelle qua
li pern, c con un buon siste 
ma di traduzione simultanea 
in quattro lingue. si sono po 
tuti atcoltare interventi tea 
rici e disc or si politici sia di 
sovietici die di invitati slra 
nieri (di 7.1 pnp^i) tntt'altro 
che «• di occasione ». 

Una prima atservaziaiw. 
Credo che non copifassc da 
divert decenni che un social 
democratico svedese pot esse 
parlare tranquillamente a Mo 
wa. per trenta minuti. (e dal
la tribuna della Scuola stipe 
riore di partito) a un uditorio 
molto vario. dj politici. stu 
diosi. studenti (e perfmo stu 
dentesse in miniqonna) e snoc-
ciolare. senza il minima com 
plesso (all'ombra di austeri 
ritratti di Lenin e Man in pe 
•santi cornici) le test piu az 
zordate sul «. falltmento del 
sacialismo » e sulla s snperio 
rita » della c economia mtsta » 
in vaga in Svezia Certo- men 
tre il biondo socialdemocrati-
co svedese. Andersen, parla 
vo. si vedeva benissimo che 
alcuni studenti etiirqhisi e 
africani avevano una gran vo
glia di fischiare. Ma il non 
dichiarato « patto » in base al 
quale ciascuno poteva esporre 
la sostanza di cio che crc-
deva. ha fatto si che I'orato-
re sia stato ascoltato sino in 
fondo e, alia fine, perfino cor-
tesemente applaudito. 11 suo 
mtervento ha sollevato. come 
era naturale e necessario. di
verse repliche. Una. decisa-
mente feroce, di un comuni-
sta svedese: un'altra. impron 
tata al desiderio di montene-
re anerto un discorso politico 
al di sopra degli incolmab'li 
abissi ideoloqici. del francese 
Cogmot 

Riflettevo. al termine di que
sto sarprendente dibattito a 
tre che si svolgeva dalla tribu
na leggendaria della Scuola 
superiore di Partito di Mosca. 
all'occasione perduta (non so 
se per mancato invito o per 
mancata accettazione) per 
molti saciologhj catlolici. Sa-
rebbe ttato interessante. per 
tutti. aseoltarli, confrontare a 
Mosca le loro test davanti a 
quell'uditorio cosi eccezionale. 
Sarehbe stato nuovo. per tut
ti. il confronto tra la spe 
ranzosita della * Populorum 
progressio * e la sostanza 
del discorso marrista dei rap 
presentanti di settantacinque 
paesi. europei. africani. asia-
tici. sudamericani. riuniti per 
la prima volta a Mosca. dopo 
decenni, per tentare un prima 
punto sulle queslionj dell'anli 
capitalismn e dell'antimperiali 
smo che non interessano solo 
partiti. c parrocchie » e * grup
pi » ma tutta la societa che si 
muave attnrno a chi desidera 
cambiarla. 

E' molto difficile elencare n 
riassumere. in breve spazio. 
tutti i temi e le sfumature del 
dibattito di Mosca. Gli iscrilti 
a parlare sono stati piu di cen 
tocinquanta. qli interventi 
orali hanno superato il centi 
naio 

Le questioni discusse. come 
era naturale. sono statp quelle 
che ritroviamo ogni giorno nei 
nostri dibattiti di partito. sul 
le colonne delle ririste mam 
ste e della sinistra nella pub 
bhcislica del movimen'a di li 
berazione nei paesi del terzo 
mondo 

Una lode, innanzitutlo. ra al 
1'accessihilita della termino 
logia che risultara chiara per 

titi fra mariisti nell'epoca del-
I'lnternazionale di Lenin. 
quando ogni discussione che 
si apnva attorno a un pro-
blema di dottrina si uncorava 
immediatamenle a un proble 
ma di scclta politico da fare 
e non csistevano temi c que
stioni che non fossero •* dissa-
crabili » al lume dell'analisi 
marxtsta di testi, posiziom po-
liticlie c fatti esaminati in pie-
no e luctda Uberta e scioltezza 
di discussione 

Ancfie il dibattito tcnutosi a 
Mosca doll'It al 1C> novembre 
scorsi). non ha avuto mnlti 
tabu Certo- non sono man-
cat i i < vuoti d'ana t>. gh in 
terventi senntati e nemmeno 
qualche giaculatoria da parte 
di chi vistn che la intcslazto-
ne della Conferenza richhima-
va al ~>0 della Rivoluz'oi'p 
d'OtUibre, pensava fosse dab-
bliqo il cclcbra'ir'sivf) ph't 
meccaivcn c trionfaltstico Ma 
non (• sfato qtic.sio il china 
dnnvnante- al contrario 11 lo
tto e stato semvre al livello 
delle rcsnonsabilita che cia
scuno sentiva di pnrtarp non 
essendi). quello. soltanto un di-
hattita fra <- impeqnaii » ma 
una discussione pnbt<ra tra 
rivoluztonari (la diffrrenza 
esiste e si nota. awhe se bi 
soqiia ammetterp ch" un di-
hattUa fra rivalir'onari <* 
spmvre meno colorito dt una 
disputa fra » imoeqnoti * solo 
con so stessi) Mu la sobrieta 
neqli accenti la riccrrn attcn-
ta delle parole e delle frasi, 
non nascondeva (nella maqqio 
ranza dpi cosi) preaccunazio-
tit deteriori o rugqine nell'ahi 
titdine a discutere Prevalcva. 
semmai. la volonta prpcisa di 
arrivare. fin dal prima incon-
tro. a identificare i ptinti di 
saldaiure tra le diverse forme 
di intendere il processo della 
rivolttzione mondialc senza. 
per questo. permettere o la re 
sa alia diplomazia o che qual-
ctino avanzasse la prelesa di 
una solttzione-ricetta validn 
per tutti i movimenti. per tutti 
i paesi_ per tutti i continenti 

E' sioto questo tipo di actio 
alia discussione che in fondo 
ha canscntito. e talora per la 
prima volta in una sede come 
auella. di trattare senza rischi 
di lacerazioni (ma senza nep 
pure il pericolo della rinuncia 
a dire la propria) temi diffi-
cili come la giterriplia nel Sud 
America, le posizioni cine.si. 
il rapporto marristi caftnlici. 
it tema coesistenza lotto an 
timpprialista. le c rip nazia 
nali T>. la democrazia nella fa-
se della costruzioup del socio 
lismo. il tema del « plurali-
smo ». il rapporto fra comuni 
•sti p socialdemocrotici. tro 
pionificozione socialista e t so 
cieta dei consumi », ecc. 

In sostanza. sul piano teort 
co e sul piano politico, marxi 
sti sovietici e marxisti di set
tantacinque partiti hanno re 
gistrato un prima inventario 
di arqomenti validi per una di 
scussione non solo fra partiti 
comuni.sti ma tra forze rivolu 
zionarie e di sinistra operan
ts nelle condizioni piii diverse: 
in quelle del potere socialista 
e in quelle del potere del 
". fronte nazionale >. in quelle 
dell'oppasizinne democratica e 
in quelle della rcs'ts'.cnza or
molu o clondesuno 1 riferi 
menti alia necessiifi di eloho 
rare una nuovo strategio an-
timpprialista che non opnar-
tenga solo a un nuclca ma a 

j tutto larco delle forze nvolu 
zionarie mondiali sono stati 

! qualcnsa di piii che occenm. 
Isiddove era necessario par 
lore di crisi. lo si e fatto sen 
zo nc disperazioni ne tnfin 
qimpnti I^ddove si dovero 
parlare di errori. .sono stall 
tndtcati E laddove era ne 
ces.sorio dire che su eerie 
questioni (per esempio la de 
mocrozia socialista tema sul 
quale la delegozione ilaliona 
si c soffermata) I'approfondi 
mento e di rigore n»llo fave 
aituale. il farlo non ha destato 

ftna neglt interrentt piii condt J srandolo ma ho fororito il di-
zionati da necessiia di linqvog 
gio filosofico (erano presen 
ti. con il polacco Adam Schoft. 
numerosi giorani marxisti dpi 
la facolta di filosofia di Mosca 
che ho udito * beccarsi * rira 
remente pro e contro Althus 
ser) E un'altra lode to al fat
to che la pticheltazione « scien 
tifica » data alio * konferen 
zia » non ha fatto smorrire a 
nessuno. nemmeno per un at-
timo. la consapevolezza che in 
realta li ci si era ritrorati per 
parlare di storia, di filosofia. 
di economia ma non qia per 
fore dell'accademia ma per 
fare politica dentro e fuori del 
movimento operaio organizza-
to. in un momento in cui la di
scussione non e un vizio ma 
una necessity, una lepittima 
necessitd rwoluzionaria. 

Da questa imposlazione d na-
to un elemento di concretezza 
che, in un certo modo, ripor-
tava con la memoria a cid che 
dovevano essere alcuni dibat-

bnttilo. nei termini dosati e 
responsabili che si e detto, 
*enza che mai m nessun caso. 
si rerificassero quelle situa
zioni paradossali in cui le co
se sono paste in modo tale 
per cui o si c d'necordo su 
tutto o non si p* d'accordo su 
nulla 

In conclusione: a Mosca. per 
qiorni interi. si e" discusso fra 
romunlsli di politica. al livel
lo internazionale. in un clima 
e secondo un metodo nuovi. tl 
dihaVito p avvpnula nei primi 
qiorni del cinquantunesimo 
anno della rivoluzione d'Otto-
bre E' un buon initio per tutti 
qli anni che rerranno Una 
speranza seria per chi sa che 
VOttohre rosso del 1917 e qual-
cosa di piii che una « grande 
data» immobile nella storim 
ma e" un punto di partenza che 
non ha ancora finito di c pro-
durre* socialismo. 

Maurizio Ferrara 


