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SI PUO CAMBIARE 
Hanno provato a farsl chiamare 

In mille modi divers! per masche-
rarsi. Qualcuno dice adatore di la-
voro », altri dicono «imprenditore » 
o « agricoltore », noi diciamo « pa
droni ». E' una parola che doloro-
samente conoscono milioni di sfrut-
tati in tutta la terra, una parola 
che tutti capiscono, anche chi non 
sa ne leggere ne scrivere, perche 
quella parola spiega chi gli ha im-
pedito di imparare a scrivere e a 
leggere; la capisce chi combatte per 
la pace e l'indipendenza, perche sa 
chi e che gliela nega; chi insorge 
contro la macchina antica del 
« white power », del potere razzista 
bianco, perche sa chi e che del 
colore delta pelle ha fatto una di-
scriminante e un'arma di oppres-
sione. 

Sempre cl sono stati uomini in 
cui prevalevano vizi e istinti mal-
vagi, ma la societa, finche riusciva 
a essere sana e libera, poteva cor-
reggere o allontanare quegli uomi
ni. Poi, a un certo punto della sto-
ria umana, 1 peggiori si sono rico-
nosciuti, si sono uniti come in una 
setta, sono diventati classe e inline 
efliciente sistema di potere: un si-
steina fondato su una fllosofia che 
presuppone lo sfruttamento di un 
uomo su un altro uomo, che esalta 
la forza bruta della violenza quando 
11 fine e 11 potere del denaro, che 
del denaro fa l'arma della corru-
zione e nel suo nome scatena guerre, 
genocidi, stragi. Nessuno dei milioni 
di sfruttati che abitano la terra, si 
sbaglia mai: nulla come l'impronta 

del padroni nelle guerre e nelle 
miserie del mondo, b pin riconosci-
bile. E il fatto che proprio questa 
razza di persone, questo sistema 
corrotto e corruttore abbia conqui-
stato il dominio di tanta parte del 
mondo, e forse il piu amaro e umi-
liante per tutta la comunita umana. 

Ma con riflessione consapevole e 
con fierezza possiamo dire oggi che 
i padroni, i capitalist!, gli imperiali
st! non hanno vinto. Possiamo dirlo 
proprio noi comunisti che non sol-
tanto siamo impegnatl ogni ora e 
ogni giorno a combatterli, ma che 
siamo natl proprio e soltanto per 
combatterli e per eliminare pregiu-
dizialmente dalle societa in cui si e 
organizzata la gente umana, loro e 
il loro sistema di potere. 

Quando diciamo « contro 1 padro
ni » e quando aggiungiamo « si pub 
cambiaren, pensiamo proprio a que
sto: pensiamo innanzitutto che sol
tanto in una societa senza padroni 
pub iniziare una discussione vera-
mente libera e pub diventare fertile 
il dibattito, lo stesso errore che vie-
ne corretto, ogni contributo di pen-
siero e di esperienza. Se oggi 1 pa
droni sono potent!, se dominano — 
sfruttandola e umiliandola — tanta 
parte del mondo, pure il loro potere 
e in grande pericolo costantemente. 
Hanno paura. Dal Vietnam alle ri-
volte negre negli USA. da! grand! 
scioperi operal (lo sciopero FIAT ha 
anche questo valore ideate) alia bat-
taglia accesa nelle scuole, 11 s pote
re del padroni» subisce proprio lo 

questl mesl le piu cocenti umilia-
zioni, sente 11 morso di una spinta 
popolare che unisce uomini di fedi, 
paesi, razze tanto divers! in un uni-
co fronte contro di loro che e poi 
il fronte che combatte la guerra, la 
oppressione, lo sfruttamento. Nessu 
no dei loro economist! presuntuo-
si ha mai potuto fare nulla contro 
l'appello ideale che fu lanciato oltre 
un secolo fa da Marx e Engels, che 
diede vita al nostro movimento, a! 
comunisti internazionalisti. 

II bilancio che offriamo alia vi-
gilia di un momento politico (e an
che morale) di tanta Importanza 
quale e quello delle elezioni e posi-
tivo: continua a vivere per I padroni 
il tanto temuto « spettro » che si ag-
gira ormai per tutto il mondo. La 
ofTensiva del Tet in Vietnam, la crisi 
terribile della «grande societa» 
americana e la fine del amodellon 
USA dl civilta, la forte ripresa delle 
lotte operate qui da noi e il collega-
mento che per la prima volta gli 
studenti hanno creato — in Italia e 
altrove — fra le loro battaglie e la 
ribellione contro t padroni. Questo 
da fiducla, conferma che s! pub 
vincere e dice anche che ovunque 1 
padroni perdono o tremano, alia te
sta dei grand! movimenti che 1! fan-
no tremare stanno 1 comunisti. Noi 
comunisti. E la nostra forza ideale 
non c"e barba di Mora, di Johnson, 
di Nenni, di Colombo, dl centro-
sinlstra o di a grande societa» che 
possa intaccarla. 

Net terzo trimestre del '67 il salarlo medio menslle di un operalo dell'industrla manufatturiera itallana e stato pari a 84.038 lire. Nello stesto 
periodo. il minimo indispensabile per il sostentamento di una famiglia tipo e stato pari a 107.938 lire (dati Istat). 

«Una catena tratteneva lo schiavo romano,il salariato e incatenato al proprietario 
da fili invisibili: solamente questo proprietario non e il capitalista individuate, ma la 
classe capitalistica. E9 vero che illavoralore compie il proprio consumo individuate 
perlasoddisfazione propria e non per la soddisfazione del capitalista. Ma anche le 
bestie da soma amano mangiare, e tuttavia chi ha mai preteso che ilnutrirle fosse 
cosa che spettasse a altri che al fittavolo? II capitalista non ha bisoano di hadarci; 
egli pud affidarsi agli istinti di conservazione del lavoratore liber o. 11 processo capi
talistic di produzione riproduce e perpetua le condizioni che costringono Voperaio 
a vendersi per vivere e pongono il capitalista in grado di comprarlo per arricchirsi» 
(II Capitale - libro 1) KARL MARX 
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(L« • Edison • «la letta naturalmeme « Montedison ») 
Questa la ragnatela dei piu potenti monopoli italiani, l'i mmagine delllmpero padronale 

FIAT: «OGGI SI SCIOPERA» 
Nel 1920, quasi cinquant'annl fa 

Antonio Gramsci scriveva: « La pro
duzione di automobili e la caratte-
ristica deWtndustria metallurglca 
torinese, I metallurgici formano la 
avanguardia del protetariato tori
nese. Date le particolarita di que
sta tndustria, ogni movimento dei 
suol operal dtventa un movimento 
generate di masse e assume carat-
tere politico, e rivoluzionario an
che se al principio esso non per-
seguiva che obiettivi sindacali; 

E' cominciata, questa volta, con 
il successo pieno dello sciopero 
per le pensionl. II padrone FIAT 
e rimasto allibito. Per anni 11 pro
letariate FIAT sembrava avere ab-
dicato al suo ruolo dl guida e 
punto di riferimento per gli ope
ra! italiani. Nel "55 sembrava ave
re fatto breccia nella forte e ra-
dicata coscienza di classe degll ope
ra! FIAT la manovra paternalist!-
ca e aziendalistica del csociali-
sta» Valletta. Pol nel "62 vt fu un 
momento di ripresa declsiva che 
perb sembrb ancora una volta ln-
frangersi contro l'accorta politlca 

dl divisione sindacale operata dal 
padroni dell'automobile. Ora e dl-
verso. 

L'unlta sindacale e profonda, sl-
cura: si sostiene su una pressione 
operaia generate, che ha scavalca-
to le barriere e ha ritrovato pas-
sione e consapevolezza. La lotta e 
sindacale, anzl diremmo che pro
prio in questa carattertstica sta 
!a novita maggiore. L'operaio FIAT 
ha riscoperto quanto mal del re-
sto aveva dimenticato: nessun van-
taggio economico ha stabilita, of-
fre garanzia di sicurezza se non e 
fondato sulla llberta hi fabbrica, 
su una vera autonomla del sinda-
cato dal padrone, su una salda co
scienza politlca e dl classe. Per 
questa nuova consapevolezza ope
raia 11 padrone FIAT perde sicu
rezza, non trova piu cbmpiacenze 
in sindacaU di comodo, deve tor-
nare a invocare gli interventl dl 
polizia, emana comunicati (come 
quello all'indomani dello sciopero 
del 31 marzo) che lnvocano: «G11 
scioperi non rlsolvono 1 problem]». 

Alia FIAT oggi si sfrutta in for

me lntollerabili: alia tinea 26 un 
pezzo della «850» del peso dl sel 
chill e prodotto oggi al ritmo dl 
640 all'ora mentre due mesl fa 1 
pezzl erano 500 all'ora; alia linea 
3 della Mirafiori in due mesl si e 
passati da 385 Iiancate della « 500 » 
all'ora, a 421 e senza aggiungere 
un solo operalo alia catena; alia 
linea 8 1 parafanghl della «124» 
erano trecento all'ora e In quat-
tro settimane sono passati a 380. 
Questa la molla immediata (in-

sieme al problema del cottimo, al
ia salute, al livelll salariali in ge-
nere). E la molla ha messo in 
moto — come sempre, come e lne-
vitabile — 11 meccanismo politico 
di classe. 

La FIAT non appare pld l'clso-
la» che fa eccezione: ancora una 
volta rivela U suo vero volto che 
e U volto di tutti l padroni. Cioe 
quello dello sfruttamento. n «be-
nessere* FIAT non poteva durare 
perche il sistema non poteva tol-
lerare nemmeno quel marglnl di 
paternalismo. 

Ora la lotta e In corso. Lotta dif

ficile dl cui gli operal si sono pre-
si plena responsabilita rendendo-
sl anche garantl dl una ferma uni
ts fra 1 sind&catl che e elb che 
piu spaventa 11 padrone. Scriveva 
sempre Gramsci: «II proletariate 
torinese e il dirigente splrituale 
delle masse operate ltallane*. E' 
ancora vero e per questo il silen-
zio dietro 1 cancelll FIAT nelle 
giornate dei recenti scioperi, e sta
to per tutti gli opera! italiani 11 
suono piu entusiasmante dl quest! 
ultlml anni. 

• Chi guad^gna 
*Con il padrone e sempre una 

questtone di conti da far torna-
re. II fatto e che oggi i conti ab-
biamo imparato a farli anche noi, 
Nel 1967 nelle tasche dl Agnelli so
no arrivatl 124 mUiardi in piu ri-
spetto alVanno precedente: questo 
significa che ogni operalo ha pro
dotto un altro millone in piu a to-
tale beneficio del padrone, Di que
sto millone voglio anch'io la mia 
fetta 9. 

• Come Johnson 
« / negrt sono tn rivolta tn Ame

rica e Johnson si ritrova davan-
ti a quello che ha seminato. Ce 
un'analogia con quanto sta suc-
cedendo alia FIAT. Ci parlano dl 
collaborazione, danno la medagliet-
la aU'anziano, dicono che siano 
tutti una grande famiglia. ma 
quando guardiamo a cosa sue-
cede in fabbrica tutto ha il sa-
pore della presa in 0ro. Ci ti-
rano il collo con t tempi impos-
sibili. se ne fregano della nostra 
salute e quando chiediamo qualche 
lira in piu rispondono picche». 

I CHE FINE HA FATTO LO STATUTO DEI LAVORATORI? 
§: II prestdente del Conslgtio, quasi In ogni suo dlscorso, si preoccupa 
xj che le nuove leggi non pesino troppo sulla bilancto delle uscite statali. 
<< Lo stattrto d e l lavoratori non sarebbe costato un soldo. Onorevole M o r o . 
§: perche non si e approvato lo statute del lavoratori? 

Ci provi lui 
wCon 20 ore dl straordinario e 

gli assegni ho portato a cosa que
sto mese 106 mila lire. Ne devo 
versare 35 al padrone dl casa, de

vo finire di pagare la rata del Ti-
scaldamento. Pot bisogna anche 
mangiare, vestirsi. pagare il tram. 
£' il mio bilancio. Ed e un bilan
cio che Agnelli non conosce se si 
ostina a negarci gli aumenti che 
ibbiamo chiesto. Forse crede che 
con la paga che ci da ci sia da 
tcialacquare. Ci provi lui e forse 
cambiera par ere ». 

• Non ce la f accio 
a Ho tentato dl andare a scuola 

alia sera, ma non ce la 1 accio. 
Quando esco dalla fabbrica sono' 
morto di fatica. certi giorni mt ca
pita di passare anche trecento cin-
quanta quintali di produzione che 
ml spezzano le braccia. In tre me
sl mt hanno aumentato la produ
zione del 20 per cento e non una 
lira in piu di guadagno. II padro
ne per me ha solo questo slgni-
ficato ». 
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