
^w Inchiesta fra le dipendenti della Pubblica Amministrazione 

Rispondono 
le donne 

La posizione della donna che lavora nel pubblico impiego e 
considerata una posizione di privi legio; e lo e, per certi aspetti: si-
curezza del posto, rispetto effett ivo delle leggi di tutela della ma-
ternita, parita salariale, orari e condizioni di lavoro che nel nostro 
paese non sono molto frequenti. 

Eppure le difficolta che derivano dal doppio lavoro, dalla ca-
renza di servizi sociali, dalle insufficienze quantitative e pedagogi-
che della scuola, dai profondi mutamenti che intervengono nei rap-
porti famigliari, pesano su questa categoria di lavoratrici come su 
tutte le altre, con un disagio generale e profondo, che una citta gran-
de e caotica come Roma aggrava ogni giorno. 

Per questo forse I'inchiesta promossa dalle sezioni statali del 
PCI tra alcune centinaia di lavoratrici del pubblico impiego a Roma 
con un questionario dal titolo Per una donna nuova in una societa 
nuova, ha avuto un successo immediato: i due terzi dei questionari 
distribuiti sono ritornati compilati in pochi giorni . 

II questionario si div ide in quattro gruppi d i domande: Pro
blem! dell'inserimento nel mondo del lavoro - Problem] derivanti 
dalla carenza di servizi sociali, - Problem! ded'insediamento urbano 
Problem! attinenti alia struttura familiare. Si articola in una trentina 

di domande alquanto circostanziate e complesse. Le risposte, per la 
qualita e per il numero, rivelano un mondo femmini le attento, in-
formato, impegnato. 

Le donne che sono state awic inafe appartengono a diverse 
amministrazioni dello Stato:, i ministeri del tesoro, delle finanze, 
del lavoro, della marina mercantile; la Corte dei conti. Hanno r i -
sposto anche alcuni gruppi di « parastatali * all'INPS. 

Naturalmente non si tratta solo d i donne comuniste o di sini
stra. La maggioranza delle intervistate non si occupa attualmente 
di politica. Molte sono cattoliche, e lo dichiarano rispondendo a 
una domanda sul divorzio, sia che si dicano contrarie perche catto
liche, sia che si dichiarino favorevoli, in nome della liberta di co-
scienza. 

La percentuale molto alta di consensi alle domande che fanno 
riferimento a proposte o posizioni del partito comunista indichera 
naturalmente un'adesione alia sostanza delle proposte o ai principi, 
piu che una conoscenza e un consenso preciso sui termini delle pro
poste o dei progetti di legge: rappresenta quindi la profondita e 
la generality di alcune esigenze di fondo e I'aderenza, a queste esi-
genze, delle proposte comuniste. 

b'cco i risultati dell'analisi delle 
risposte alle domande piu signifi
cative: 

D. Ritieni che il lavoro sia con-
dizione indispensabile per il reale 
inserimento della donna nella vita 
sociale e quindi mezzo per l'eman-
cipazione femminile? 

II 10°/o risponde di no; il 75% ri-
sponde di si; il 15% ritiene che sia 
importante o molto importante ma 
non indispensabile o da altre ri
sposte. 

D. Pensi che sia sufficientemente 
riconosciuta l'importanza del lavo
ro femminile nella societa attualeV 

II 20°. b risponde di si, o almeno 
vede attualmente affermarsi una 
tendenza di questo tipo. 1/80% ri
sponde di no. 

D. Concord! con l'analisi del PCI 
che i probleml principali della don
na che lavora derivino dalla caren
za di quel servizi sociali (asili nido, 
scuole, trasporti etc.) atti ad alle-
viare la gravosita del doppio lavoro 
(domestico ed extradomestico)? 

II 70% concorda; U 15% discute 
tale analisi o introduce altri pro
blem!; il 10% non e d'accordo. 

D. Sei d'accordo che debba es-
sere compito della collettivita orga-
nizzaie quest! servizi sociali? 

L*85% e d'accordo, sia pure con 
risposte articolate sui modi, e tai-
volta precisando cbe non va esclusa 
llniziativa dei privati; il 10% e con-
trario; il 5% e d'accordo solo in 
parte. 

Nelllntrodurre le domande sul 
c pruuieiiu derivsnti d&lls csrcnzo 
di servizi sociali* il questionario 
premette che cbastano pochi dati 
per sottolineare la situazione che 
eslste in Italia per quanto riguarda 
asili nido, scuola matema, scuola 
dell'obbligo; attrezzature sportive e 
ricreati7e: a Roma mancano 5000 
aule per la scuola dell'obbligo; 32 
scuole elementari e 34 scuole me-
die fanno doppi e tripli tumi. Su 
oltre 400.000 bambini della scuola 
dell'obbligo ci sono 16.000 post! in 
doposcuola peraltro male organiz-
zatl e antiquati. Solo un bambino 
su 8 pub frequentare la scuola ma
tema. In tutto il Lazio su 230.000 
bambini flno ai tre arm! esistono 
45 asili nido (dell*ONMT) per un 
totale di 9.000 bambini, pari al 4%. 
Malgrado le leggi solo 4 aziende 
romane e un solo minister© hanno 
asili nido per i figli delle dipen
denti ». 

D. Ritieni che llniziativa privata 
e quella dei centri ONMI eslstenti 
in Italia sia sufficiente nel campo 
dell'assistenza e della custodia dei 
neonati e delle donne lavoratrici? 

Poco pin delll% risponde si. I no 
costituiscono D 95%. Altre lavora
trici non rispoodono. 
- D. Sei favorevole alllstituzlone di 

un aervixio nazionale di asili nido, 
atrutturati secondo le pin modeme 

concezioni pedagogiche e sanitane 
per i bambini dal primo mese di 
vita ai tre anni, organizzato dagli 
Enti locali, sia nei quartleri di abi-
tazione che sui luoghl di lavoro, 
come e stato prospettato in due re
cent! dlsegni di legge del PCI n. 967 
e n. 1429? 

Nessuna lavoratrice ha risposto 
no. L*80% ha risposto di di si; il 
20% ha dato altre risposte. 

D. Sei favorevole alllstituzlone di 
una scuola matema di stato per i 
bambini dai tre al sei anni? 

E* favorevole 1*85%; e contrario 
il 7%, < anche per riserve sulle qua
lita pedagogiche della scuola come 
essa esiste in Italia). 

D. Sei favorevole all'effettlva rea-
lizzazione del doposcuola previsto 
per la scuola media unica? 

I si rappresentano il 70%; 1 no 
costituiscono il 15% per ragioni si-
miii a quelle espresse per la scuola 
matema. Molte lavoratrici, il 10%, 
hanno mostrato disorientamento di 
fronts a questa domanda e non ri
spondendo. 

D. Ritieni sufficiente i'inJzlatlva 
privata nel campo dei servizi di 
quartiere (lavanderie, mense, self-
service, attrezzature sportive, com-
plessi ricreativi)? 

Risponde no il 65%; il 15% ri
sponde di si; il resto da altre ri
sposte, talvolta differenzfando il 
giudizio sui divcrsi servizi. 

D. Non saresti favorevole all'at-
tuazione di servizi gestiti dagli Enti 
locali, insediati in ognuna delle cir-
coscrizioiu «! quartiere, previste 
daiia iegge sul decentramento am-
ministrativo, o in gruppi residen-
ziali omogenei, il che, tra 1'altro, 
consentirebbe una maggiore econo-
mia eliminando U profitto dell*in> 
prenditore privato? 

II 55% risponde « si», decisamen-
te, pur aggiungendo talvolta frasi 
come: «purche diretti (gli Enti lo
cali) da grate onesta». Siamo a 
Roma. II clamoraso arresto delTex 
sindaco Petrucci per reati commis
si nella gestione proprio della 
ONMI e presente aUa mente di tut-
tL Questo tipo di sfiducia e la mo-
tivazione espressa anche di molti 
no, i quali insieme ai no cspressi 
per ragioni di prindrpio o per riser
ve sulTefficienza degli Enti locali. 
rargiungono il 25%. 

Problem! delllnsediamento urba
no: e qui che emergono con mag
glore frequenza risposte ironlche: 
chimere! Utopia! troppo tardi! An
che in questo caso, la situazione 
effettiva della citta, nella quale uno 
svlluppo urbanlstico raztonale, una 
politica degli insediamenti. uno svl
luppo del servizi sono in gran parte 
compromesso dalla caotica espan-
sione degli ulttral decennl, lascla 
tracca nelle risposte. 

D. Ritieni sufficiente lo svthropo 
dell'edillzia sowenzlonata? 

Nessuna risposta positiva, anche 
se alcune delle lavoratrici che ri
spondono no, 1*85%, aggiungono cbe 
tuttavia si comincia a fare quai-
cosa in questo campo. Le altre la
voratrici non rispondono o danno 
risposte non pertinent!. 

D. Saresti favorevole ad un am-
pio intervento pubblico con appli-
cazione della legge n. 167 riguardan-
te l'esproprio delle aree fabbrica-
bili al fine d! contenere 11 prezzo 
delle aree stesse e, quindi, la spe-
culazione edilizia, rendendo cos) 
possibile l'immisslone sul mercato 
di alloggi accessibili alia maggior 
parte dei cittadini? 

75% si; 10% no. II 15% da altre 
risposte. Altre non rispondono. 

D. Ritieni valida la battaglia del 
PCI per l'attuazlone del piano re-
golatore che permetterebbe di ml-
gliorare, per quello che e ancora 
possibile, la struttura urbanistica 
caotica e disumana della citta alle-
viando le difficolta del traffico e 
facilitando la creazione di centri 
residenziali autosufficienti e dotati 
di tutti i servizi sociali e di pro-
porzionate zone di verde pubblico? 

II 70% risponde di si; un 10% 
di risposte e nettamente negativo; 
altre lavoratrici ironizzano, danno 
risposte diverse o non rispondono. 

D. Per diminuire il disagio degli 
spostamenti in citta verso e dal 
luogo di lavoro credi che sia neces-
sario istituire: a) itinerari prefe-
renziali, cioe percorsi riservati ai 
mezzi collettivi in tutta la citta? 
b) potenziamento delle aziende co
rn unali di trasporto? c) sfalsamen 
to degli orari nei pubblid uffici? 
d) attuazione di una politica urba
nistica di decentramento e di cen
tri direzionali? e) altre soluzioni. 

Le risposte positive o negative 
sono date spesso a due o tre delle 
proposte insieme o a tutte; sugli 
itinerari riservati al mezzo pubbli
co i si sono il 65% ma i no solo 
il 15%; sul potemdamento delle 
aziende comunali di trasporto i no 
sono meno del 5%, i si piu del 70%; 
pocne risposte negatHe o positive, 
qumJche « non so » alia domanda su 
una politica urbanistiea che punti 
sul decentramento: i al alto sfalsa-
mento degli orari costituiscono 0 
20% delle risposte mentre i no rag-
giungono II 55%. Tra le altre solu
zioni piu del 15% si ricorda di men-
zionare la metropoUtana. 

Altre domande del questionario 
prevedono risposte di tipo diverso, 
chiedono l'opinione della lavoratri
ce anziche giudizi che si possano 
esprimere col consenso o col dis-
senso. 

Dalle risposte a domande come 
a Per quale motivo hai deciso di 
iruziare un lavoro fuori dell'ambito 
famigliare?» • «La neceaaita di 
migliorare la tua situazione econo-

mica e stata determinante per la 
decisione?». Emerge questa situa
zione: 
' II 20% riconosce francamente cne 
la necessita economica e stata I'uni-
co o il principale motivo della de
cisione; il 15 per cento esclude le 
ragioni economiche dalla propria 
decisione; a questo va aggiunto un 
30% che allega motivi diversi; il 
35% da nella risposta un peso ugua-
le a ragioni economiche e non eco
nomiche. 

Per la domanda a ritieni che la 
partecipazione della donna alle at-
tivita lavorative extradomestiche sia 
stata causa di mutamenti nei rap-
porti familiari? Puoi speciflcare 
quail?» non e possibile ridurre le 
risposte a cifre statistiche. 

Alcune risposte negano che il la
voro della donna sia di per se cau
sa di mutamenti. La maggior parte 
di quelle che ritengono che il la
voro extradomestico sia stato e sia 
uno dei motivi che piu influiscono 
sui rapporti famigliari, ritiene che 
tale mutamento sia nettamente po-
sitivo; una parte minore delle ri
sposte ritiene un mate necessario 
il lavoro della donna, sottolinean-
done le gravi conseguenze nell'am-
bito famigliare. Molte sono le ri
sposte intermedie. 

L"ultima domanda del questiona
rio riguarda i punti specifici della 
proposta di legge comunista sulla 
riforma delle norme del diritto fa
migliare. 

L'attuazlone integrale del princi-
pio deH'eguaglianza tra i coniugi 
ha avuto un 80% di si e nessun no. 
La riforma del rapporti patrimo
nial] fra i coniugi ha ottenuto un 
70% di si e un 5% di no. L'aboli-
zione della patria potest* sui figli 
a favore delTesercizio comune della 
potesta ha avuto 1*80% dei si e un 
5% di no. La riforma delle leggi 
sulla fUiazione illegittima e natu
ral* ha avuto per 1*85% la risposta 
si, e per il 5% un no espresso. La 
istituzione del divorzio ha avuto on 
alto numero di consensi, il 70%, 
includendo anche un 15% di si mol
to cantL II restante 30% si e detto 
nettamente contrario. 

Un gruppo di domande, inline, 
che riguardano speciflcamente il 
pubblico impiego ha avuto risposte 
interessanti. 

La maggior parte delle intervi
state (1*80%) dice dl aver scelto un 
lavoro nella pubblica amministra-
zioae per la stabilita delllmpiego e 
per orari e condizioni di lavoro pin 
umani; il 55% ha preso anc*>e o 
soprattutto in considerazione il ri
spetto delle leggi a tutela della la
voratrice madre; 0 45% I'effettiva 
parita retributiva; U 40% I'egua-
gttama neDe carriere (ahncno for* 
male); il 50% indlca altre came tra 
le quali prevalgono D titolo dJ stu
dio apecMco o le ctrcostane, 

colloqui 
11 «prezzo* 
delVunita 
sindacale 

SONO sempre stato d'accordo 
con la nostra azione unitaria 

e in particolare per Punita sindaca
le. Per6 le recenti battaglie con-
trattuali e anche la vicenda delle 
pensioni mi inducono a porre a me 
stesso e al giornale una domanda: 
non sta forse la CGIL — e noi co 
munisti in particolare — pagando 
un prezzo troppo alto per 1'unita? 
Questo voler ad ogni costo essere 
d'accordo con i socialist! nella Con-
federazione poi con la UIL e con 
la CISL prima di intraprendere del
le azioni e delle iniziative, non con-
diziona troppo gravemente 11 movi-
mento? 

L'unita va bene, purche non co-
sti un prezzo troppo alto allaclas 
se operaia e a tutti 1 lavoratori. 

NELLUSCO CORONA 
Brescia 

Risponde 

Aldo Bonaccini 

C HE LA NUOVA politica di uni-
ta sindacale costituisca uno 

dei fenomeni piu interessanti degli 
anni recenti e che apra a tutto il 
movimento operaio problemi di 
grande rilievo e costatazione ormal 
pacifica. Lo conferma anche il no
stro lettore. Le sue considerazioni 
sono tipiche, nel senso che rappre
sentano una parte di certe valuta-
zioni critiche che attorno a questo 
tema provengono da alcuni ristret-
ti gruppi di lavoratori. In Itnea 
di massima e piu facile che que 
ste considerazioni vengano da ope-
rai non iscritti al PCI, ma qual 
che volta — come e il caso del 
nostro lettore — valutazioni criti
che vengono anche da compagni di 
partito. 

Egli pone due domande e avanza 
un commento. Le due domande so
no: 1) CGIL e comunisti in portico 
lare non pagano un prezzo trop
po alto per l'unita?; 2) voler esse
re d'accordo a tutti i costt con le 
altre centrali sindacali non condi-
ziona troppo il movimento? 

II suo commento: unttd va bene. 
ma non si paghl per essa un prez
zo troppo alto. 

Per rtspondere alle domande. vor-
rei ancora premettere che una co-
sa e far questione di una linea po
litica e altra cosa del modo come 
essa in concreto viene applicata. 
II nostro compagno con le sue do
mande fa appunto questione di li
nea politica. mentre con il riferi
mento alle battaglie contrattuali ed 
alia vicenda delle pensioni critica 
I'applicazione concreta della tinea. 

Intanto. occorre osservare che 
quando vn raggruppamento politi 
co o una organizzazione realizza-
no la politica che essi hanno libe 
ramente scelto fra le diverse pos 
sibili, non pagano nessun prezzo, 
ne alto ne basso. Portano a com-
pimento cid che avevano deciso di 
farp.. Non sacrificano proprio nul
la, ne sul terreno ideate ne su 
quello del comportamento pratico: 
non sulla linea stralegica. ne su 
quella tattlca. Essi, ami, realizza 
no il meglio della propria natura 
politico. Non solo, ma fanno com 
piere la prova del fuoco a quella 
linea politica unitaria: essa si rea 
lizza nei fatti. conquista all'azione 
rivendicativa. alia lotta sociale, al 
rinnovcmento e alia trasformazio-
ne delle strutture della vita soda 
le altre tmportantt forze. Altro che 
pagare vn prezzo! Essa riceve il 
massiccio sostegno e il concorso 
spassionato del movimento e delle 
lotte di milioni di uomini e dl don-
ne. Grazie a questo impulso le co 
scienze dei lavoratori compiono un 
passo avanti: s* mperano diffiden 
ze e barriere. si fa piit satda l'uni
ta fra tutti t lavoratori senza di 
stinzionl o sovrapposizioni di ideo
logic, avanza tmpetuosamente la 
coscienza di classe, nella classe e 
nell'opinione pubblica si afferma U 
convincimento che, se si potesse 
conservare quello slancio unitario 
oltre U momento dl tenslone del
le lotte, i piu gravi problemi del 
popolo lavoratore e di tutta la no
stra societa potrebbero essere av-
viatt a soluzione. 

Questo positivo processo tipica-
mente classista pud forse essere 
considerato un prezzo pagato a 
ckiechessia? O non si tratta forse 
del piu grande servtgto che U mo
vimento sindacale e i suoi dtrigenti 
possono rendere alia classe unita 
dei lavoratori? Vn servigio, ti noti 
bene, destinato a fruttare per Vog-
gi e per il domanL 

Quindi e proprio il concetto d\ 
un prezzo da pagare, oppure pa
gato, che occorre respingere con 
forza. Se ti trattasse toltanto di 
questo resteremmo nel campo dei 
men comportamenti tamd, non 
detttnati certo m fruttificare mol

to e per lungo tempo. Ma quando 
un organlzzatore sindacale conduce 
il necessario lavoro perche tutte le 
correnti sindacali slano opportune-
mente rappresentate in modo ade-
guato nella sua vita interna, per
che ta lista unitaria per eleggere 
la Commissione interna (poniamo) 
veda una adeguata e corretta pre-
senza delle tre centrali. perche nel 
formulare le piattaforme rivendica-
tive si tenga conto delle gluste con
siderazioni fatte da tutti i lavora 
tori e dalle loro tre organizzazlonl 
di categoria, quando si compie que
sto prezioso lavoro politico, non si 
paga proprio nessun prezzo. ripeto. 
ne alto ne piccolo. II prezzo — 
e assai pesante — lo si paga quan
do tutto cid non si fa, oppure non 
si riesce a complerlo malgrado il 
piu generoso impegno. Quel gior
no il padronato segna un punto a 
suo favore nella lunga battaglia 
senza tregua che la classe dei la
voratori deve condurre contro la 
sua politica e il suo sfruttamento. 

Vorrei aggiungere che l'opinione 
stessa di un condizionamento alle 
lotte che potrebbe aerivare dalla 
politica unitaria e frutto dl una 
confusione tra realta storica e aspi-
razioni. La realta storica del mo
vimento sindacale italiano e — al
meno da venti anni a questa par
te — caratterizzata dalla presen-
za di tre importanti centri confe-
derali. In misura maggiore o T7?i-
nore essi influenzano larghe masse 
di lavoratori e ne ricevonn soste
gno. Nessuna di queste tre centrali 
pud ritenere — nelle attuali circo-
stanze stonche — di poter in modo 
stabile liqutdare radicalmente I'in-
fluenza altrui; neppure la CGIL 
che e corrente di netta maonloran-
za. La rlcostruzione della unita ri
vendicativa e organizzativa dei la
voratori — ripeto: sempre nelle at
tuali condizioni storiche del nostro 
paese — non e ipotizzabile per 
quella via. Quindi una situazione 
gia esiste ed essa gih condiziona 
le possibilith di movimento prima 
rieH'avvio di qualsiasi politica uni
taria. 

La politica unitaria — in ogni 
caso — varra quanto meno a ri
durre e posxibilmpnte a liquidare 
questo condizionamento che viene 
dalla divisione. A meno che qual-
cuno non ritenaa di poter aflerma-
re — dopo precisa e documentata 
analisi — che la condizione stori
ca e dlversa da quella prima detta 
e che oggi in aenerale qiti esiste 
una cos} radicata e univocamente 
indirizzata valmtta unitaria di ba
se, da poter tare a meno della po
litica unitaria che la CGIL condu
ce alia base e al vertlce. 

Se si vuole esprimere un giudi
zio politico sindacale coerente. lo 
apprezzamento delle esperienze par-
ticolari non pud farci perdere di 
vista U quadro generale della si
tuazione. Quadro generale del resto, 
dinamtenmente rivolto verso obiet-
tivi sempre piii avanzati di unita, 
proprio grazie alle ricche e conso
lidate esperienze compiute da fab-
briche. categoric regioni. Le recen
ti battaglie contrattuali e la vicen
da delle pensioni confermano pie-
namente quanto ho detto. L'espe-
rienza delle pensioni e tanto attua-
le che non vogllo tornarvl sopra: 
di essa sottolineo solo il corn-
portamento unitario e — al mo
mento opportuno — coraggiosamen-
te autonomo della CGIL. un corn-
portamento compreso da tutti i la
voratori italiani. proprio perche es-
so e stato nella sostanza un coin-
portamento unitario. 

Conosce il nostro lettore una so
la vertenza contrattuale che I sin-
dacati della CGIL avrebhero potu-
to impostare e condurre da soli 
ottenendo risultati superiori? 

Questa consapevolezza non ha 
mat impedlto ai nostrt sindacntt dl 
categoria di compiere con efticacia 
il loro dovere unitario. anche da 
soli quando riuscivn impostibile 
agtre diversamente. Quando t sinda-
catl edili CISL e UIL nell'lnverno 
I965'66 non consideravano oppor
tuno aprire la vertenza contrattua
le. la FILLEA da sola ha condotto 
per mesi una dura lotta che nella 
primavera successive ha consentito 
poi il formarsi di un fronte d'azio-
ne unitario. e cos\ via. 

Quanto ho detto non vuole af-
fatto escludere che in qualche 
clrcostanza errori dl comportamen-
to pratico abbmno potuto vertfi-
carsi, nelle scelte concrete dell'uno 
o dell'altro organlzzatore sindaca
le at vertlce o alia base. E alludo 
a errori dl ogni tipo: dl sottova-
lutaztone dell'unttd reale gia matu-
rata fra le masse oppure di sotto-
valutazione delle possibility unita-
rie potenzialmente esistenti ai vari 
vertici di azienda. categoria o con-
federazione. 

E' che oggi men che mat e con
sentito lavorare secondo schemi 
prefabbricati. nel piit importante 
lavoro che un sindacatista possa 
compiere: costruire e consolidare 
continuamente l'unita di pressione 
e di lotta rivendicativa dei lavora-
tort 

Se terremo presente questo e non 
dimenticheremo che t'educazione 
delle masse alia comprensione dei 
tenoment politico-sindacall non pub 
awenirs solo, J pTcviucrtictucnic, in-
neggiando ad ogni awenimento co
me ad un trionfo. bensi mettendo-
ne in luce anche limiti e manche-
volezze. non potra mancare il pie-
no appoggio di tutti i lavoratori 
alia politica di unita sindacale. 

Contraddizioni 
per il 
«Confronto»? 

S ONO UN socialista ormai sen 
za tessera da molti anni e se 

guo con simpatia ed tnteresse la 
atttvita del PCI che mi pare oggi 
I'unica forza seria organizzata, ca-
pace di contestare lattuale sistema. 

Rimango perb stupito da alcuni 
fatti. Per esempio: proprio stamane 
ho ricevuto per posta una ttrana 
rivista mlitolata ell Confronto* 
dove leggo che si debbono wgiubi-
tares (sic) Luckas, Gramsci, Marx 
ecc. Nella stessa seconda paglna 

appare una dlchlarazione politica 
del «Confronto v flrmata da Gian 
Carlo Pajetta. Pletro Ingrao, Paolo 
Alatri, Arrigo Boldrlni, Aldo Natoli. 
Scoccimarro, Secchla. Vtdali ed i 
plemontesi Boccassi e Roasto. per 
nominare soltanto t piit noti. 

Cosa sta succedendo? Penso si 
tratti di una delle solite riviste a 
stretto numero di let tori, comun-
que sono cose che disorientano. Edi-
trice risulta la « Dedalo» che e la 
stessa editrice dl « Sapere», gMm-
di dovrebbero essercl molti soldi. 
La rivista « Confrontoo. che mi sem-
bra francamente anticomuntsta. con-
ta 47 pagine, con un supplemento 
umoristico (poco comprensibile). 
Quanto costa? Chi paga7 

ERMENEGILDO DON IRA 
(Torino) 

Risponde 

Guido Valabrega 
del Comitato del Confronto 

VA ANZITUTTO premesso che 1 
parlamentari comunisti citati 

ed anche alcuni altri socialisti non 
hanno fatto altro che sottoscrivere 
— dimostrando coraggioso impe
gno unitario e concreta spreguidi-
catezza — una sorta di Dichiara-
zione programmatica in favore del-
l'unione di tutte le forze di sinistra, 
per una ripresa antifascists e de-
mocratica. Essi. dunque, hanno dato 
un utile insegnamento di spinto non 
settario: si pu6 aderire ad un ap-
pello e ad un programma comune 
pur dissentenclo su altre questionl, 
si puo condividere una dichiara-
zione. di rilievo politico non con-
tingente e di speciale valore in que
sto periodo elettorale, in favore del 
collegamento tra forze di sinistra 
diverse in nome di detorminati ldea-
li ed obiettivi. pur dissentendo da 
molte altre posizioni sostenute in 
questo o quell'articolo puhblieato 
dalla rivista che ospita la Dichiara-
zione stessa. 

Questo il suggerimento, serio. re-
sponsabile ed audace che pare scor-
gersi nelle firme di Pajetta e Co-
dignola. di Secchia e Finocchiaro, 
di Ingrao ed Achilli. 

Spieghiamo. dunque, cosa e la ri
vista /* Confronto. 

Sorla come pubbheazione bime-
strale tre anni fa, essa ha potuto 
sussistere grazie al contributo fi-
nanziario regolare dei membri del 
«Comitato del Confronto»: una 
ventina di persone di sinistra dai 
vanssimi onentamenti <da! PR I al 
PSIUP, dagli indipendenti ai ciitto 
lici avanzati, dal MAS al PCD. 
Senza voler gmngere all'accordo ad 
ogni costo. attraverso, contrasti. po 
lemiche e scontri, con carica mora 
listica, ma pragmaticamente, essa 
e stata tra le prime pubblicaziom 
in Italia a tentare di affrontare 
senza illusioni e senza tunori il 
problema della riscossa della sini
stra e del repenmento d'una nuo
va unita: dai comunisti, ai varl 
gruppi socialisti. ai cattolici progres 
sisti. 

In tre anni 1 puntl di convergen-
za e le posizioni di lotta sono ve-

nutl praticamente decantandosi Sen
za volerli tutti riassumere basti 
elencarne alcuni tra l piu significa
tive no agli USA nel Vietnam e 
si ai vietcong; no ai nazisti vec-
chi e nuovi e si alia Repubhlira 
Democratica Tedesca; no alle ge-
rarchie ecclesiastiche veechto stain 
po anche se talvolta mimetiz/ate 
e si a Giovanni XXIII, ai preti 
dl Freris du Monde e a tutti 1 
cattolici disubbidtenti: no al cen-
tro-sinistra e ai cedimenti di Nenni 
e alle strizzatme d'occhio di Piccoli 
e Moro e si ad una sinistra unita 
che riesca ad andare al potere 

Ci sembra che questo tipo di pre-
se di posizione, maturate non in 
un giorno e che pensiamo trovaran-
no conferme e nuovi chiarimenti 
nei prossimi numerl della rivi
sta, spieghino il perche d'un gesto 
di fiducia, da parte di autorevoli 
parlamentari. Adesso la rivista ha 
trovato un editore democratico che 
ha deciso di tentare 1'avventura e 
i membri del Comitato possono ri
durre un poco la quota dei loro 
versamenti: ma solo se 1 lettori 
appoggeranno la rivista. l'avvertu-
ra continuera Al terzo numero la 
rivtsta, con le sue 20000 copie. la 
sua diffusione finalmente nelle edi 
cole, la prospettiva di diventare un 
foglio che conta, pu6 sparire E' 
questo che chiede il lettore di Tori
no? Oppure non e piu giusto. in 
nome dell'essenziale che unlsce 
non solo le disparate forze del 
Confronto. ma le non omogenee for
ze della sinistra italiana di cui 11 
Confronto vorrebbe essere pungolo 
e piccolo punto d'incontro dall'inter-
no. tentare Pespenmento ed auspl 
carne il successo? 

11 Confronto si deftnisce a sini
stra sul serio e per sua scelta spon
tanea: e possibile un compagno di 
strada, un foglio di sinistra auten 
tico e che non intende venire meno 
nei moment! brutti (si vedano le 
posizioni assume in occasione del
la enst del Medio Oriente del giu 
gno scorso) e che alio stesso tem
po ha un suo linguaggio. ha 1 suoi 
gusti fustigatori magari discutibi-
li, ha le propne autonome (ma non 
divergenti) iniziative da proporre? 
Questo e 1'interrogativo non retori-
co ai quale 1 lettori dovranno rt
spondere. 

II punto dl partenza e comun-
que che sia possibile. anzi neces
sario un discorso aperto e scanzo-
nato, che si allacci alia fantasia 
ed alio splrito ribelle dei giovanl 
di oggi. ma non cedendo alle mo
de o sottovalutando i merit! del 
passato e del lavoro preciso, lnt«l-
ligente e ponderato Un discorso 
che vada alia sostanza delle cose, 
che sia comprensibile al piu possi
bile dl persone. che atuti un poco 
tutti a scrollarsl di dosso pigrizie, 
grigiore, polvere e delusioni: un 
discorso che non rirnpiauga. in no
me del passato. il passato. ma che 
m nome del passato guardi all'av-
venire. 

Se 1 lettori avranno la cortesia 
di Ieggere con attenzione. crediamo 
che non faranno fatica ad awerti-
re che e questo, sin dalla prima 
paglna, 11 signlficato che vuole a**. 
re la rivista. 

IE& Pa* • / W W * - Dwnenka M Man* I t f t 

'''- /• NX££*&#^&?ju»<k'jik$ . fiL'^.k- u?,'i».-rv-A.- ^ ,-,•%.* j . x.; •.ri'^r- „•" '3 i 


