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Un inferrogativo presente in tutti 

Perche 
il Vietnam 

resiste ? 
Un interessante libro di Jean Chesneaux • I sol-
dati USA equipaggiati come e meglio di James 
Bond e la volonta di un intero popolo 

Solo qualche giorno fa su 
La Stampa, un servizio a 
denti stretti di Igor Man ri-
conosceva che gli americani 
ncl Vietnam « sono equipag
giati come e meglio di Ja
mes Bond e di Superman, 
eppero subiscono sempre piii 
duri colpi da un esercito 
di disperati straccioni ». 
L'America, la patria della 
« sociologia concreta », che 
lia una analisi scientifica 
per ogni minima variazione 
di mercato, non sa darsene 
ragione. A scorrere la stam
pa statunitense, si rimane 
stupiti — ma non nolto — 
delle poverta di risposte che 
vengono date a quanto sta 
accadendo laggiu, nel Viet
nam. Le mega e micro mac-
chine, lo starlightrope, Yheli-
copter-shot-detector, il « fa-
voloso » manpack, capaci di 
vedere il nemico ad ogni 
ora, di fiutare 400 odori, di 
pianificare la distruzione, di 
congegnare tattica e strate-
gia, rimangono senza rispo-
sta di fronte a un semplice 
perche: perche i vietnamiti 
resistono a mezzi fantascien-
tifici, a distruzioni senza pre-
cedenti, a un esercito di 500 
mila uomini? Senza risposte, 
si torna al « fatalismo asia-
tico », al « senso di trascura-
tezza per la vita umana » 
proprio dei vietnamiti gene-
rale Taylor). I convenzio-
nali insistono sull'ossessivo 
fanatismo deH'uomo giallo. 

Mi e capitato di leggere, 
invece, in questi giorni, su 
una rivista francese (L'/iom-
me et la societe), alcuni 
estratti di un libro di Jean 
Chesneaux, di prossima pub-
blicazione per i tipi Einaudi. 
L'autore e noto come uno dei 
massimi studiosi del Sud-est 
asiatico, e il libro si intito-
•lcra, mi pare, Perche il Viet
nam resiste? E' un interro
gative. presente in tutti. Quei 
tunnels scavati sotto tutto il 
Vietnam, i ponti riparati in 
una notte, Hanoi serena e 
civile sotto le bombe, i con-
tadini-combattcnti, gli attac-
chi improvvisi e folgoranti 
agli « imprendibili » campi 
trinccrati USA, ce lo hanno 
riproposto mille volte, e 
spesso con stupita ammira-
zione. 

Negli estratti pubblicati, 
Chesneaux sviluppa la sua 
analisi su due piani che si 
intersecano continuamente: 
qucllo storico, con rapide an-
notazioni suH'alto grado di 
coesione nazionale, anche al 
livcllo sociologico, raggiunto 
dal Vietnam, e quello poli-
tico-sociale. II quadro 6 fran-
camente affascinante. Per
che si colgono passo a passo 
un processo e una dinamica 
che approdano, per vie con
crete, ad una direzione ri-
voluzionaria, ad opera delle 
forze popolari, di cui l'au
tore ci da non solo i grandi 
motivi strutturali, ma anche 
quelli ideali e, ancora, so-
ciologici. Ed e qui che egli 
trova uno degli elementi de-
cisivi deU'attuale condizione 
americana nel Vietnam: il 
fat to che gli USA si sono po-
tuti appoggiare prima ad un 
ceto socialc « estrcmamente 
debole», marginale alia vi
ta reale della societa vict-
namita; e poi, dissoltosi que-
sto ceto a seguito dello stcs-
so terremoto dell'invasione, 
hanno trovato un appoggio 
in un gruppo sociale artifi-
ciale, cresciuto a ridosso del 
boom dell'occupazione (pro-
fittatori, trafficanti, compra-
dores, borsaneristi, etc.), che 
a sua volta dissolve e di-
tgrcga tutti i precedent! 
equilibri. anche conservato-
ri, spostando sempre piu 
larghi strati sociali a Ban
co del FNL. I/efTctto poli-
tico-militarc immedjato e, 
da un lato, il rafforzarsi con-
tinuo della lotta del FNL, e 
dall'altro I'assunzione totalc 
e in prima persona, da par
te americana, della condotta 
della guerra. Ossia un vicolo 
senza sbocco. 

Ma il punto piu awincen-
te dell'analisi di Chesneaux, 
e che ci da l'esatta dimen-
sione della coscienza collet-
tiva e individuale di quel 
popolo, si rifcrisce alia espe-
rienza rivoluzionaria nel 
Vietnam: una esperienza di 
una densita eccczionale poi-
che <non e piu lunga della 
durata di una vita umana: 
i piu anziani dei cittadini 
della Repubblica democrat!-
ca del Vietnam, assistendo 
ai raids degli americani su 
Hanoi, possono ricordarsi di 
aver conosciuto, nella loro 
prima infanzia, il regno de
gli ultimi sovran! indipen-
denti del paese». Una sto-
iia e una vita, calate in una 
lotta quotidiana, che ha ri-
guardato tutti. 

La relatione tra lotta na-
zionale (contro uno stranie-
ro presente: giapponesi, 
francesi, americani) e lotta 

sociale, e l'equazione che 
ne viene progressivamente 
emergendo tra guerra di li-
berazione e guerra rivolu
zionaria, sono il fulcro di 
questa esperienza. Cio che 
qui colpisce e l'esplicarsi di 
quclla che il compagno Le 
Duan, qualche anno fa, de-
tini una lunga resistenza alio 
straniero, condotta come 
« guerra contadina sotto la 
direzione del proletar ia t ». 
E cio grazie a due elementi. 
Primo: la straordinaria ca
pacity di aderire alia realta 
nazionale vietnamita, il pe-
netrarne intimamente le fi
bre sociali, politiche e idea
li, confrontandosi perd pole-
micamente col nazionalismo 
tradizionale. Secondo: il so-
lido collegamento della pro
pria lotta al significato e al 
peso di quclla contro l'im-
perialismo su scala mondiale, 
con una chiara e vissuta co-
scienza internazionalista. 

E tutto cio non per proie-
zioni nstrattc. Alcune delle 
pagine piu belle di Ches
neaux sono quelle in cui rac-
conta il modo con cui il mo-
vimento rivoluzionario viet
namita si e misurato con 
questi problemi, facendoli 
crescere in una milizia col-
lettiva, facendo diventare 
quella coscienza nazionale e 
internazionale, una « morale 
quotidiana, un'arte di vive-
re », innestata in una anti-
chissima e civilissima tradi-
zione. Racconta Chesneaux 
che il letterato confuciano, 
fucilato alcuni decenni fa 
dai francesi, ripeteva inva-
riabilmente: muoio, ma ho 
fatto il mio dovere. II mili-
tante comunista e rivoluzio
nario, davanti al plotone di 
esecuzione dice: muoio, ma 
voi sarete battuti. E' una 
forza che Westmoreland non 
riuscira mai a spiegarsi. E 
neanche il piu preciso com
puter del Pentagono. . 

Romano Ledda 

Un eccezionale dibattito con 718 interventi di operai torinesi 

Si e no < alia politico in fabbrica > 
II giudizio sullo « Statuto dei lavorofori »- Plebiscito per I'unita sindacale - Critiche all'azione del Partito - Cosa possiamo fare per la pace ? 

buon anno di B. B. 
(ma soltanto 

per i francesi) 

Cost Briglttt Bardot a ug li
re ra < buon anno» ai fran
cesi. BB, Infatti, apparira 
nello « show > televiiivo della 
nolle di fine d'anno Indos-
sando un attillato costume 
color came, mantello nero, 
parracca nera, stivali dl 
cuolo nero e nume rose col-
lane. Lo sfondo sara di fubl 
metallic!, ornati di paltoncini 
mullicolori che recano scritte 
ispirale alle canzoni (quin-
dici) che BB dedichera ai 
suoi compatriot!. Sara un 
capodanno a sensazione, co
ma si vede: o meglio: come 
noi non ne vedremo mai. 
Alia Ral-Tv, solo che pen-
slno alia Bardot in calza-
maglia, gli vengono I sudor! 
freddi._ 

Diritti operai. unita sinda
cale, funzione dei partiti: i 
718 operai torinesi e piemon-
tesj che partecipano al refe-
rendum-dibattito dimostrano 
su questi temi una partico-
lare sensibilita e vivacita. E' 
il mese di settembre, quancio si 
svolge questa eccezionale di-
scussione: un mese, dunque, di 
relativa calma nolle lotte sin-
dacali. Ma i 718 intervenuti 
al dibattito mostrano un gran-
de slancio polemico; superano 
spesso i limiti dei 14 punti 
all'ordine del giorno. Hanno 
gia condannato — parlando 
delle proprie condizioni di la-
voro e di salute — i loro pa
droni. gli c aguzzini >. perfi-
no i c medici di fabbrica »: 
ma la loro critica alia man-
canza di liberta sul luogo di 
lavoro va molto oltre questa 
denuncia. 

II primo bersaglio 6 la leg-
ge sulla giusta causa nei 
licenziamenti. A cosa vale? 
Solo il 18.6 per cento la ri-
tiene efficiente; il 16 per cen
to la respinge come inutile. 
L'azione di vigilanza e pro-
testa che noi comunisti eser-
citiamo verso il governo e ri-
tenuta « sufficiente > da meno 
della meta dei lavoratori (il 
49.6 per cento). 

Sono dunque delusi e sco-
raggiati gli operai? Non di-
rernmo. visto che poi il 73 
per cento chiede proprio l'in-
tensificarsi di una battaglia 
di vigilanza e controllo ed il 
68 per cento vuole modifiche 
e miglioramenti alia legge 
sulla giusta causa. 

Nelle risposte vi e un ritor-
no continuo della protesta 
contro l'intervento della po-
lizia nei conflitti del lavoro e 
a favore dello c statuto dei 
lavoratori ». anche se queste 
questioni non erano poste di-
rettamente nelle domande. 

Quattro quinti degli operai 
chiedono le piu ampie garan-
zie e possibilita d'azione sin
dacale; due terzi soltanto, in
vece, chiedono una maggiore 
attivita dei partiti. Su questo 
punto anzi quasi un terzo si 
dichiara contrario « alia poli-
tica in fabbrica » (il 29.6 per 
cento). E* una grossa questio-
ne su cui ritorneremo piu 
avanti. Questi interventi si 
collegano a quelli sul € potere 
operaio in fabbrica > (che so
no stati ben 191), titolo sotto 
cui sono raccolti gli interventi 
sulla costruzione e il rafforza-
mento del sindacato nelle 
aziende, sull'unita e l'autono-
mia sindacale. 

Vi e un vero plebiscito per 
I'unita sindacale: 

c Soltanto con I'unita sin
dacale si potra rafforzare 
il sindacato e di conse-
guenza col maggior potere 
verrai beneflciato I'ope-
raio ». 

c Innanzitutto un sinda
cato unico e svincolato dai 
vari partiti, sowenzionato 
esclusivamente da operai; 
con questo sistema sono 
certo che in pochi anni noi 
operai potremo combattere 
con arm) pari a vari grup-
pi monopolistic!». 

Continua nelle Universita la battaglia per una riforma democratica 

A Napoli e a Milano la polizia 
interviene contro gli studenti 

I giovani cacciati dalle Facolti di Agraria e Architettura deirAteneo partenopeo - Netta opposizione 
alia legge del centro-slnlstra - E' stata sospesa i'occupazione dell'Universita Cattolica di Milano 

Prosegue nelle Universita la 
lotta per la riforma democra
tica dell'istruzione supcriore. 
contro la legge burocratico-
conscnatrice del centro-sinistra 
attualmente in discussionc alia 
Camera. 

A Napoli, faltra notte gli stu
denti della Facolta di Agraria 
di Portici hanno occupato la se-
de: ieri mattina. essi hanno te-
nuto un'aflollata assembled nel 
corso della quale e stata appro-
vata all'unanimita una moziooe 
di netta opposizione alia iegge 
« 2314 > e di critica del compor-
tamento deLa pobzia. che. su ri-
ctuesta del Rettore. martedl era 
penetrata aU'mterno della Fa
colta di Architettura. scacciando 
gli studenti che l'avevano occu-
pata in segno di protesta contro 
ij di«effno di lecce coromativo. 

Verso K> 13 di ieri polirotti e 
carabinicn (circa JOOi. gmnti in 
forze ed .irmatj di manganelli e 
di bombe lacrimogene. hanno 
fatto irmzione nella facoita. 
c fermando > una quindicina di 
studenti. che sono stati poi rf.a-
sciatL Mentre era in corso la 
< operazione di polizia * una fol
ia di studenti radunatasi nei 
presst della Facolta di agraria 
ha dato vita ad una forte ma-
nifestazione di protesta gridan-
do: « Polizia fascista > c No alia 
Iegge 2314 >. 

Anche qui si era svolta ana 
assemblea. alia quale hanno 
preso parte anche gli studenti 
di altre Facolta. nel corso del
la quale e stata approvata una 
mozione in cui si rinnova 1'op-
posizione degli universitari alia 
legge Gui e si biasimano il 
comportamento del Rettore e la 

violenza poHziesca- Verso le 15 
la polizia ha fatto irmzione nel
la Facolta di Architettura 

I! comitato di agitazione degli 
studenti alia universita cattolica 
di Milano ha deciso di sospen-
dere !'occupazione deH'Ateneo. 

Î a lotta prosegue in altre for
me. Per Iunedj e convocata la 
assemblea generale degli stu
denti. 

A provocare la decisione dl 
occupare di nuovo rUniversita 
e stato il documento del Con-
sigb'o di Amministrazione. che 
non sok) respingeva tutte le ri-
chieste formulate daglj studen
ti. ma che. per dirla con le 
parole degli universitari. costi-
tuiva «un passo indietro > ri-
spetto alle precedenti delibera-
zioni Dopo i'approvazione della 
mozione presentata dai Comita
to di aei'azione. rAteneo e sta
to occupato. 

Le ra.cioni della agitazione so
no state nuovamente illustrate 
dagU studenti nel corso di una 
altra assemblea che si e tenuta 
nell'Aula Magna. Come e noto. 
essi chiedono. fondamentalmen-
te. la revoca dell'aumento del
le tasse. i'autonomia e I'atrto-
governo nelTUniversifJI da rea-
tizzarsi attraverso 0 rovesda-
mento netto dei rapportj di 
maggioranza tra membri ester-
ni alllJniversita e rappresentan-
ti delle categorie universitarie 
aH'inlemo del Consigb'o di Am
ministrazione. 

Glj studenti defla Facolta <£ 
Magistero di Firenze hanno 
deciso ieri nel corso dj ana £?-
semblea. roccupazione della 
facolta per protesUre contro la 

Iegge «2314>. Gli studenti. in 
un comimicato. hanno nbad.to 
la loro netta opposizione al di-
segno di legge governativo sul
la base delle rivend.caziooi g a 
espresse dal nxnimento stu-
dentesco. 

A Cagliari d terminata foccii-
pazione deLa Facolta di Lettere 

e del Magistero. 
Dopo una \ivacissima assem

blea. gli studenti hanno deciso 
di sospendere I'agitazione per 
aprire le trattative con il Con-
siglio di Facolta. La lotta verra 
immediatamente ripresa se le 
richieste non verranno soddi-
sfatte. 

Peru 

Violenti scontri ha polizia 
e studenti a Cajamarca 

LIMA. 6 
La polizia di Cajamarca. una 

citta andma della zona nord del 
Peru, ha provocato una seiie 
di sangumosi tafferugli scoo-
trandosi con gli studenti che 
protestavano per la riduzjone 
deU'annuale sowenziooe che lo 
Stato concede alle universita. 
BOando degS incidenti — in-
forma ragenzja IPS — 54 fe-
riti tra gh studenti e 17 fra 
la polizia. n c&ma neil'ateneo 
di Cajamarca. gik teso dopo la 
sospensione delle lezjom decre-
tata dagli orgam universitari 
nella facolta di medicina. si e 
ulteriormente detenorato. La 
sospensione delle lenorti e ana 
«tecnica » cui le autonta oni-
versrtane ricotTono per impe-
dire agli studenti di una deter* 

minata facolta dj allargare la 
loro protesta m tutto l'ateneo. 

GH studenti si sono oecisa-
roente opposti alia chiusura 
della loro facolta e hanno chie-
sto le dunissioni del rettore gju-
dicandolo «mcapace di curare 
gli interessi dell" universita». 
ET stata questa la scintilla che 
ha provocato la reazjooe della 
polizia che ha soffocato net san 
gue la protesta degli studenti 

Preoedentemente gli studena 
si erano rivo!U al Presidente 
della Repubblica. Fernando Be-
launde Terry, proponendo un 
nuovo progetto dl finanziamento 
per le universita. Essi in pra-
tica chiedevano la riduzione 
delle eccessive spese miutari 
— che il governo fa «fn vista 
dj una guerra immaginana> — 
a favore delle universita. 

Solo 7-8 voci di sfiducia o 
di riserva: 

f II rafforzamento del 
sindacato e la sua unifi-
cazione secondo me. non 
verra mai, finche non sa-
ranno rafforzate tutte le 
forze politiche di sinistra ». 

c In base alia mia espe
rienza credo che I'autono
mia del sindacato sia im-
possibile finche vi saranno 
I partiti. Cid e umano, ma 
ingiusto ». 

«Tutti sbandierano che 
i| sindacato e llbero ed 
autonomo, ma questo non 
risponde a verita. Data la 
scarsita delle adesioni sin-
dacali, il sindacato non ptio 
essere autonomo, deve di-
pendere dal partito. Au-
mentare le quote per essce 
veramente autonomo ». 

Ma come ottenere questa 
unita sindacale? Vi sono le 
osservazioni che possiamo 
chiamare positive: 

c Riversare su ogni lavo-
ratore parte di quelle re-
sponsabilita che oggi pe-
sano solo sulle commissio
ns interne cosi che ognu-
n0 di noi comprenda a fon-
do ogni problema, sia re-
sponsabile di ogni azione 
e si senta veramente par
te atliva del sindacato ». 

B Innanzitutto chiarire ai 
lavoratori che la forza al 
sindacato glie la diamo 
noi, senza dj noi il sin
dacato e nulla. Chiarire la 
esigenza di unlrsl per ri-
stabillre la flducia, dlscor-
so molto faticoso, ma bi-
sogna farlo con tutti per 
rompere diffidenze, paure, 
che il monopolio alimenta 
costantemente ». 

Ma molte «risposte-propo-
ste > si snodano invece attor-
no a due direttrici che ci sem-
brano denotare molta confu-
sione e assai pericolose, vale 
a dire: «sindacato obbligato-
rio > e « fuori la politica dalle 
fabbriche >. 

Ecco alcune risposte nella 
prima direzione: 

c Purtroppo per far cio a 
mio giudizio bisognerebbe 
emanare delle leggi con 
obbligo di iscrizione ai sin-
dacati per tutti I lavora
tori; allrimenti la paura a 
tanti restera eterna ». 

c Obbligo tassativo della 
iscrizione al sindacato. 
Maggiore avvicinamento 
tra operaio e sindacato con 
riunionl mensili. Collabora-
zione vera e propria in 
modo che da ambo le par
ti si sia a conoscenza di 
tutte le cose che interessa-
no per una maggiore unita 
e concordanza di vedute >. 

Ed eccone alcune non meno 
significative sulla seconda di-
rettrice. 

Vi e qui anche la spiegazione 
di quei no ai diritti dei partiti 
nelle aziende che rilevavamo 
prima. Quasi come un c filo 
rosso* passa. senza essere 
chiaramente espressa, 1'idea 
che c il sindacato ci unisce, 
i partiti ci dividono. II sinda
cato ci fa potenti, i partiti ci 
indeboliscono >. 

Tutto cio anche se non man-
cano, in questo e soprattutto 
in altri referendum, i giudizi 
critici anche severi suH'attivi-
ta pratica delle C. L e dei 
Sindacati (compresa la CGIL) 
e la tendenza ad attribuire 
compiti sindacali ai partiti (in 
primo luogo al PCI). 

E' importante il numero di 
queste risposte anche perche 
dobbiamo tenere conto che 
operiamo sul < verbale » dei 
718 intervenuti i quali. pure 
rappresentando opinioni e 
gruppi diversi, comprendono 
una percentuale elevata di 
compagni e amici nostri, e 
comunque di operai politica-
mente avanzati. 

t Ritengo che una propa
ganda politica, nell'ambito 
dello stabilimento sia rosa 
poco attinente per molte 
divergenze di idee e cio re-
cherebbe uno screzio tra i 
lavoratori, ma una buona 
azione sindacale raggiun-
gerebbe eguale scopo ». 

c La fabbrica non e una 
pedina di lancio per ideali 
oolitic! ma bensi di ideali 
economici e strettamente 
politici. — Non sono d*ac-
cordo sulla presenza dei 
partiti politici nella fab
brica. Non confondere la 
politica col lavoro. — I 
partiti e il sindacato sono 
due cose totalmente diverse 
e non devono mai coesiste-
re. — Nella fabbrica deve 
operare solo il sindacato. 
C'e gia troppo caos nella 
politica; lasciamo stare 
in pace la debole sifuazione 
sindacale. — Le questioni 
politiche non rlguardano 
moltl operai. — I partiti 
politici possono lavorare 
fuori della fabbrica per 
non creare malintesi con 
il sindacato. Queste sono 
questioni che rlguardano 
streflamente la politica 
esfera • non quella 
interna (la lotta per la 
pace). — Perche una volta 
fanto non pensiamo di fa
re seriamente i fatti di 
casa nostra. In questo mo

do evitlamo di non conclu
d e s nienle e per i fattori 
esterni e per quanlo ri-
guarda noi >. 

Dobbiamo innanzitutto chie-
derci: vi e qui un sintomo di 
spoliticizzazione della classe 
operaia. di sua sfiducia in tut
to e in tutti? 

Pensiamo di poter risponde-
re di no, quando vediamo non 
solo gli interventi gia esami-
nati prima ma anche quelli 
sui temi piu generali come 
quelli della programmazione 
e della lotta per la pace. Gli 
operai vogliono contare nelle 
grandi scelte nnziouali. sono 
ben pochi quelli che mostrano 
sfiducia e gli operai sono ri-
solutamente contro i| fascismo 
e la guerra; solo clue su 121 
difendono in qualche modo la 
politica degli Stati Uniti. 

Cosi sul tema della pace non 
mancano gli interventi schietti 
e impegnati, sono anzi la 
maggioranza. come questi: 

< lo sono del parere che 
se la massa operaia doves-
se anche solo fare delle 
dimostrazioni, si potrebbe 
ottenere molto. Si potreb
be ottenere la vera pace 
fra | popoli che Papa Gio
vanni XXI11 predicava e 
che noi tanlo desideriamo». 

« Finora chi ci ha ri-
messo con la guerra sono 
sempre stati i lavoratori, 
quindi il lavoratore lotta 
aspramente perche questa 
non venga piu ». 

«Ritengo la fabbrica II 
luogo ideale dove si pud 
creare quella unita che pud 
fermare il fascismo in tut
te le sue espressioni: ag-
gressicne al Viet-Nam, 
Grecia, Spagna, Portogallo, 
ecc. ». 

Ma torniamo a quegli inter
venti (un terzo) che non vo
gliono i partiti nelle fabbriche; 
ed a quella percentuale. an
cora piii rilevante, che non 
crede che dalle fabbriche pos-
sa venire un serio contributo 
alia lotta per la pace. 

Ci sembra vi siano almeno 
due ragioni obiettive molto 
serie per spiegare queste po-
sizioni: la prima e che una 
parte notevole della classe 
operaia si sente schiacciata 
dalla sua condizione umana 
odierna, il tipo di vita impo-
sto dalle condizioni di lavoro 
e dalla societa dei consumi 

pesa duramente. Si diffondo 
cosi in essa rimpressione di 
essere abbandonata dalle for
ze politiche. soprattutto dopo 
le delusioni del centro-sinistra: 
« parole, parole, tutti ban pro 
niesso e promettono >. Di qui 
una radice del ripiegamento 
suH'economicismo; e una mi-
tizzazione del sindacato, unica 
cosa che pud fare del bene 
agli operai se appartiene solo 
agli operai ed e liberato da 
ogni influenza politica. E" il 
ns\olto negativo della giusta 
hnea doll'autoiiomia sindaca
le, e anche il frutto di piedi 
cazioni < sinistroidi » e ih di-
scorsi piu o meno in buon.i 
fede di cislini o aclisti (che 
|KJI continuano a tar \otaie 
per quella Democrazui Cristia-
iu che criticuno!). 

Lii seconda causa e. credi.i-
mo, la conseguen/a del gua-
sto profondo che ha portato 
tra i lavoratori la sci^siune 
operuta dalla destra sociali-
sta. Ne troviamo una confer-
ma nello scarso numero. e nel 
tono. degli interventi sull'uni-
ta politica della classe ope 
raia; solo il 62 per cento ha 
risposto si; molti « non so »; 
vi e anche qualclie nu reei.io: 

« Molti hanno solo il no-
me di sinistra, di fallo pero 
sono dei borghesi, percio e 
impossibile. — Tultj si ri-
chiamano al lavoratori ma 
pochissimi lottano con loro, 
anzi nella lotta pratica po
litica ci sono avversari. — 
Saper distinguere quail so
no le forze sane su cui 
fondare I'unita. — Si ri-
terrebbe una cosa giustis-
sima perd visto il tradi-
mento del PSI si pense-
rebbe di dire un "non 
so" ». 

Ma vj e anche una causa 
soggctlha. una resjxjnsabilita 
nostra. In che misura siamo 
riusciti a far sentue a tutti 
gli operai che siamo un par
tito diverso dagli altri. il par
tito degli operai e dcll'iimta 
operaia? 

Negli interventi sui rappor-
ti tra gli operai e gli eletti. 
cosi come nelle raccomanda-
zioni che trovavamo prima 
sulla «maggiore vicinanza > 
tra sindacalisti e operai. tra 
commissioni interne ed operai. 
troviamo il desiderio degli 
operai di contare di piu. an
che negli interventi critici: 

senti la fiducia nel partito co
munista, il desiderio che esso 
sia piu presente, sia piu vici-
no alle fabbriche. faccia di 
piu. 

« I parlamentari, soprat
tutto quelli del PCI, devono 
essere piii spesso a contat-
to con I lavoratori, special-
mente con I lavoratori me
no insensibili. — Delle riu
nionl piu frequent! tra 
parlamentari, lavoratori • 
commissioni Interne. — 
Piii interesse per chl 
lavora. — Proporrel ai 
gruppi parlamentari di 
passare qualche ora con 
noi operai in fabbrica, cosi 
I'operaio avrebbe possibili
ta di chiedere spiegazionl 
su tanle cose. — Discuten-
do non solo al verlice, ma 
anche con chi veramente 6 
il propulsore del Portamen
to cioe la classe lavoratrl-
ce, allrimenti ogni legge • 
provvedimento sta sulla 
testa o non rispecchia mai 
la nostra volonta ». 

E' interessante notnre che 
su queste 1H5 risposte solo 
6 7 sono negative (una di un 
anarchico. due o tre qualun-
quistichc, due o tie cconomi-
ci^tiche), come si vede gli 
opcr.ii non cc I'liaiino con i 
partiti c con la politica; al 
contrario \oghono fame di 
piu. 

La grandc conclusionc. (che 
certo non si pud fare in |)oche 
righe. ma clie vogliamo cer-
care e trovarc con la Con-
ferenza operaia di Torino del 9-
10 dicembre prossimi). e quel
la di una nostra azione politica 
continua e della presenza del 
partito comunista sul luogo dl 
lavoro. tali da dare aH'operaio 
il modo dj sentirsi. con noi. 
protagiinista della lotta politi
ca per contare di piii nelln 
fabbrica. nella societa e neflo 
Stato 

Ci diee uno degli intervenuti 
alia riunione dei 718. parlan
do dcll'unita politica: 

« E' forse I'ldea miglio-
re. Tutte le forze lavca-
trici di sinistra sono una 
polente forza. I social-co-
munisti senza gli altri sono 
isolati come gia detto, gli 
altri senza i social-comuni-
sti sono nulla. Ma tutti in 
sieme, ripeto, siamo "la 
forza" ». 

Giuliano Pajetta 

SA \ S « \ I PER LA SCIEl\ZA 
Una numerosa redazione di tecnici e di esperti, in stretta col-
laborazione con i maggiori specialisti e con gli istituti uni
versitari italiani e stranieri, lavora da oltre dieci anni alia realiz-
zazione di grandi opere scientifiche. Dopo aver pubblicato 
I'enciclopedia delle scienze e delle tecniche GALILEO (9 volu-
mi, lire 90.000), e finalmente pronta un'enciclopedia eccezio-" 
nale, nuova, unica, realizzata totalmente in Italia. 

ENCICLOPEDIA 
DELLE SCIENZE 
E DELLE TECNICHE 
20.000 voci in 2 volumi rilegati - 2200 pagine - circa 3000 
illustrazioni a colori - Lire 18.000 
Prezzo di prenotazione fino al 31 gennaio 1968: lire 16.000 

n mondo modemo e la conseguenza di grandi scoperte scien
tifiche e di innumerevoli applicazioni tecniche. L"* Bnciclopedia 
delle scienze e delle tecniche" realizzata dall'editore Sansoni 
vi offre la chiave per penetrare gli affascinanti segreti del 
mondo in cui viviamo. Un prezioso strumento di lavoro e di 
conoscenza, un'opera fondamentale. 

I I9 dicembre in tutte le librerie il primo volume 
L'opera complete entro il 31 dicembre 1967. 
Chtedete gli opuscoli illustratfVi e prenotatevi presso 1 vostro libraio; op-
pure rivolgetevt a G. C. Sansoni Editore, viale Mazzini 46 - 50132 Firenze. 
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