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Fede religiosa e scelta politico 

IL V0T0 DEI 
CATTOUCIITALIANI 

di Gian Mario Albani 
Tra le molte cose che 

si sono dette e scritte in 
questi ultimi tempi in rela-
zione non soltanto alia mi a 
scelta politica, ma in genere 
alle posizioni assunte da al-
tri gruppi cattolici, ricorre 
sempre con insistenza la de-
finizione di « cattolici dissi-
denti» o « disubbidienti» 

Devo perd precisare che, 
almeno per quanto mi ri-
guarda, questa classificazio-
ne e del tutto inesatta. Non 
ci sono cattolici dissidenti, 
e cio per la semplice ra-
gione che sul piano religio-
so, in ordine cioe a qucstio-
ni di fede e di morale, non 
si esprime ncssun dissenso. 
Ma non c'e nemmeno disub-
bidienza sul piano precetti-
vo e disciplinare. 

I vescovi italiani infatti, 
con il noto documento sul-
l'impegno dei cattolici nella 
vita pubblica, per quanto si 
sia tentato di forzarlo e 
strumentalizzarlo da parte 
di ambienti interessati, rea-
zionari e clericali, non han-
no imposto nessuna scelta di 
carattere politico-elettorale. 
Ilanno invece riehiamato i 
prohlemi religiosi, i valori e 
le norme morali che un cri-
stiano in coscienza deve va-
lutare e interiorizzare per 
poi esprimerle coerentemen-
te nella vita e nelle opere: 
sul piano personale. familia-
re e sociale. 

Per quanto riguarda poi il 
mezzo o lo strumento consi-
derato valido ed efficace 
per difendere e affermare 
nuei valori e quelle norme, 
e cioe la pretesa unita poli
tico-elettorale dei cattoMri 
Italiani, i vescovi hanno fat-
to delle valutazioni storiche. 
Ilanno scritto tcstunlmente 
che « l'espericnza fatta e le 
condizioni presenti richia-
mano tutti i cattolici che 
affermano di voler ispirare 
ad una visione cristiana le 
loro scelte temporal!, al do-
vere di vahitare in coscien
za, ciod non con facile emo-
tivita, ne in ragione di par-
ticolaristici interessl, ma 
avendo in prima luoao cura 
del bene comune, gli inviti 
— interessati o meno che 
siano — a rompere quel-
1'unita ». Una unita che, di 
fatto, saDpiamo bene non e 
mai esistita e non potra mai 
essere imposta. 

I vescovi quindi ci richia. 
mano proprio al nostro do-
vere di vahitare in coscienza 
e concludono ancora piu 
esplicitamente In qucsto mo-
do: «Noi invitiamo i catto
lici italiani a riflettere su 
nueste considerazioni e a va-
lutarne con lealta la fonda-
tezza e I'obiettivita, affinche 
le decisioni che con chiara 
coscienza ciascuno e chia-
mato a prendere, siano fmt-
to di una profonda convin-
zione personale. di una retta 
valutazione del bene comn
ne e quindi delle conse-
guenze che avranno per la 
salvaguardia e la promozio-
ne dei valori umani e cri-
atiani nella societa italiana». 

Scelta cristiana 

e scelta elettorale 
Ha ragione allora Padre 

De Rosa quando sulla « Ci-
vilta Cattolica > (n. 2826 del 
16-3-1968) pone la domanda: 
«Come si puo accusare la 
gerarchia di non rispettare 
l'autonomia dei laici nelle 
scelte temporali, quando 
essa non impone una scelta, 
ma solo illumina la coscien
za affinche la scelta sia cri
stiana? ». II guaio e che con 
questi discorsi della «scel
ta cristiana > gli ambienti 
piu ottusi o interessati, ma 
anche le persone piu inge
nue. molti per pigrizia, al-
tri in buona fede nonostan-
te le negative esperienze 
fatte in questi anni, tendo-
no a stabilire la troppo fa
cile e troppo falsa identifi-
cazione tra scelta cristiana e 
scelta politico-elettorale «de-
mocristiana» con l'obbligo 
di votare DC. 

Vero e, come gia osserva-
vo, che i vescovi italiani 
hanno ritenuto fosse loro do-
vere compromettersi ancora 
su questo piano esprimendo 
delle valutazioni storiche 
anche in ordine alio stru
mento politico • elettorale, 
considerandolo un mezzo va-
lido ed efficace per difen
dere ed affermare dei valori 
religiosi tra gli uomini e nel
la societa civile. E' senza 
dubbio un vizio antico, ma 
questa volta almeno hanno 
lasciato a noi di valutare la 
fondatezza e I'obiettivita del
le loro considerazioni prima 
di fare le nostre scelte per
sonal! avendo soprattutto 
di mira 11 bene comune, e 
cioe in termini essenzial-
•nente storico-politici. 

laremmo quindi dei catto
lici disubbidienti se rifiutas-
simo di assumere queste no-
t t re responsabilita, nel com-
plto e per rimpcgno in cui 

ci e riconosciuto c il posto 
di primo piano > con la gui-
da della nostra «coscienza 
cristiana » (n. 36 capo IV 
« Lumen Gentium »). Che se 
poi, assolvendo not a questo 
dovere senza comode plgri-
zie e supine acquiescen/e, 
valutiamo non fondate o po-
co obiettive — per la diretta 
esperienza e competenza che 
noi abbiamo su questo pia
no — le considerazioni sto-
rico-politiche dei nostrl ve
scovi, questo non significa 
venir meno all'unita di fede 
sul piano religioso e mora-
le, ne escludersi dalla Chie-
sa o disuhbidire alle legitti-
me autorita stabilite. 

Dogmi di fede 

e precefti vincolanli 
Quella che infatti non 

possiamo accettare — per
che evidentemente contraria 
alle indicazioni evangeliche 
e conciliari e alio stesso spi-
rito che anima tutto il do
cumento dei vescovi italiani 
— 6 la pretesa di far passa-
re delle considerazioni o an
che degli orientamenti stori
co-politici, siano essi espres-
si da papi, vescovi, preti e 
laici, come fossero dogmi di 
fede o precetti vincolanti 
in termini morali e discipli
nary Sono ben note del re-
sto le innumerevoli canto-
nate, i giudizi errati e le mu-
tevolissime indicazioni che 
sul piano tecnioo-scientifico, 
economico-sociale e giuridi-
co-politico si sono prese in 
tanti secoli di storia e in 
particolare sul piano eletto
rale, in Italia, in questi ulti
mi cento anni. Per cui non si 
puo con estrema disinvoltura 
come fa la «Civilta Catto
lica » e con lei altri monsi-
gnori, laici o giornali cosl 
detti cattolici. dopo aver ri
conosciuto che nel docu
mento dei vescovi non c'e. 
una < imposizione di scelta » 
politico-elettorale. definire 
disubbidienti, dissidenti o 
< non cattolici * quanti in 
coscienza decidono, con ple
na consapevolezza e respon
sabilita personale, di non 
militare e di non votare per 
la DC. Oppure quelli che 
hanno gia decisp di impe-
gnarsi sul piano politico e 
parlamcntare come indipen-
denti, all'opposizione, con 
altri strumenti politico-elet-
torali attualmente disponi-
bili. 

Certo, dopo tanti equivoci 
e confusinni, toccherebbe ai 
vescovi di chiarire molto 
esplicitamente se 1'ammoni-
mento di Cristo * chi ascolta 
voi, ascolta me» puo essere 
con tanta facility riehiama
to per tentare di imporci 
anche le loro valutazioni e 
i loro orientamenti. del tut
to opinahili, sul piano poli
tico - elettorale. Altrimenti 
permetteranno che si conti-
nuino a turhare e a deforma-
re le coscienze dei piu sem-
plici, di quei minimi tra i 
nostri fratelli che purtrop-
po, oltre le formulette del 
catechismo della prima in-
fanzia, non hanno letto e me-
ditato forse nemmeno tutto 
il Vangelo, certo non i do-
cumenti conciliari. ne lo 
stesso documento sull'impe-
gno dei cattolici nella vita 
pubblica. 

E* tempo ormai per tutti 
i cattolici italiani di valuta-
re seriamente e decidere 
con molta responsabilita se 
e fino a quando l'unita di 
fede, se e fino a quando le 
norme morali, individuali. 
familiar! e sociali devono 
continttare ad essere richia-
mate solo per fare da coper-
tura e servire da sostegno 
ad un regime di potere. ad 
un sistema economico-socia
le e a una classe dirieente 
che li nega e 1i mortifica 
troppe volte negli impegni 
e nelle opere di tutti i gior-
ni. ormai da tropoi anni. Se 
e fino a quando si pretende-
ra di difendere e afferma
re I valori religiosi. anziche 
con la formazione delle co
scienze per la traduzione 
coerente nella vita e nelle 
opere. con invece il suooor-
to delle imoosizioni -leeisla-
tive, delle intese concorda-
tarie e del potere politico. 
Se e fino a auando il cri-
stianesimo potra continua-
re ad essere ridotto ad una 
ideologia. ad un partito po
litico o una consorteria elet
torale. Se e fino a quando 
i cristiani dovranno conti-
nuare ad essere rinchiusi e 
separati in organizzazioni 
settarie per piantare ounei 
di divisione e di intolleran-
te discriminazione nella pa
sta del mondo. nella vita so
ciale e nellMmpegno politi
co. anziche essere fermento 
che lievita e sale che insa-
nora in unit* di amore con 
tutti i fratelli, in solidarie-
ta con tutti i popoli. 

Gian Mario Albani 

Vi presentiamo due candidati scelti tra i lavoratori milanesi delF«Alfa» e della «Pellizzari» 

Operai in Parlamento 
Un compito non facile per il cronisla - Non ci sono slorie curiose o aneddoli divertenti 
ziali senza indulgere mai al fatto personale - La loro storia e la storia della classe 

- Rispondono, avari, agli interrogativi essen-
operaia della grande metropoli lombarda 

Due operai candidati al Par
lamento. Mauro Santoni del-
l'Alfa Romeo di Milano e Ser
gio PelliZzari della € Pelizza
ri > di Arzignano a Vicenza. 
Due tra i tanti operai o di ori-
gine operaia. che il PCI ha in-
cluso nelle sue liste in tutte le 
regioni d'ltalia. Saranno le 
urne a dire se Santoni e Pe
lizzari diventeranno degli ope
rai deputati. Ma gia ora e un 
successo l'impegno politico, il 
dibattito. la battaglia idealn 
che attorno alle loro candida
ture si sono andati sviluppan-
do nel momento della rifles-
sione sul signiflcato nelle fab-
briche di cinque anni di cen-
tro sinistra. 

Parlare di loro e difficile: la 
classe operaia non si presta a 
pezzi di colore. Gli uomini del
la classe operaia non aiutano 
il cronista con storie curiose 
od aneddoti divertenti (e tanto 
«comodo» mostrare. senza 
neanche farle parlare. le So
phie Loren!); rispondono. ava-
ri. agli interrogativi essenziali 
senza indulgere mai al fatto 
personale. Santoni e Pellizzari 
hanno vissuto da operai comu-
nisti questi anni di dopoguerra. 
partecipando direttamente. in 
prima persona, alia base, nella 
produzione, alle esperienze che 
la classe operaia ha fatto sia 
nella lotta contro il padrone 
che nella lotta politica. 

Entrambi, espressione di due 
situazioni profondamente di
verse — YAlfa grande fabbri-
ca IRI in una zona « aperta » 
come Milano. la < Pellizzari ». 
azienda familiare in uno dei 
piu impermeabili feudi del peg 
giore clericalismo —. ha mm 
un'affermazione di partenza 
comune: le cose migliori le 
abbiamo conquistate con la 
guerra di Liberazione: i diritti 
piu avanzati sia salariali che 
normativi risalgono a quella 
lotta poljtica unitaria; quello 

I pilot! dei Mlg si ap-
prestano a partire per 
una nuova missione di 
difesa del territorio 
della Repubblica de-
mocratica del Vietnam 
dagli attacchl dei plra-
ti dell'aria americanl 

Un combattimento aereo nel romanzo di Nguyen Dinh Thi 

LA MORTE DI JOHN MILLER 
L'episodio d i« Fronte del cielo » che pubblichiamo e ispiroto ad una battaglia realmente awenuta - La 

filosofia degli assi americani: « atfaccare furiosamente » - La paura delle fucilate che salgono dalle aie 

di bambu - L'aerco di Miller « come colpito da colpi di giunco, sussulfa violentemente e si abbatte » 

Quanto segue e la tra
duzione dl alcune pagine 
del romanzo • Fronte del 
cielo • di Nguyen Dinh 
Thl, romanziere e pilota 
dell'aviazione della Re
pubblica democratica del 
yietnnm (vedi l'Unita. 
27 aprile IMS). L'episo
dio raccontato nelle pagi-
ne riprodotte per gentile 
concessione delfeditore 
Julliard, si riferisce ad un 
combattimento realmente 
awenuto sul cielo della 
RDV. 

E' una ttphi doan» fsqtta-
dra, nd.r.) formata da pilo-
ti scelti dell'VS Air Force. 

Tutti negli Stati Vniti. co-
noscono il nome del colonnel-
lo che la dirtge: John Mil
ler, veterano di tre guerre. 4 
mila ore di nolo, un *asso» 
che in operazione. sembra pos-
sedere un sesto senso, e di 
cui i compagni dicono: * Nel 
tocabolario di John, non c'e 
una parola: paura: 

II cielo del Sud-Est asiatt-
co non e una scoperta per 
questa vecchia votpe. St e bat-
tuto a piu riprese contro t 
giapponesi. a bordo di fortez-
ze volantl, durante la Secon-
da Guerra mondiale, da Lao 
Cai alia baia di Ha Long. Piu 
tardi, in Corea, si vanta di 
avere abbattuto molti Mig. Ed 
eccolo di nuovo nel cielo del 
Vietnam, «dio del tuono...» 

Ogni giorno. decollando da 
una base in Thailandia, por
ta equipaggi piu giovani a 
bombardare e dtstruggere un 
piccolo paese, la cui flotta e 

la cut aciazione si pud dire 
non esistano. Persuaso. pro
prio come U suo presidente e 
i suoi superion gerarchici, che 
sara facile mettere in gmoc 
chto questo paese e costrin-
oerlo a capitolare, davanti al
le sue squadre invincibdi dt 
* Thunderchief » e dl « Phan
tom*. 

Eppure, da piu di un anno, 
John Miller ha potuto co-
statare che i raids sul Viet
nam non sono passeggiate. * ll 
muro di piombo della DCA» 
(Difesa contraerea) che de
vono affrontare i caccia-bom-
bardieri e ogni giorno piit 
denso, i tiri delle batterie piit 
precisi. 

I pilotl temono, soprattutto, 
forse le mlgliaia dl arml auto-

matiche puntate su di loro, 
da ogni letto a terrazza, da 
ogni aia di bambu, da ogni 
sampan... pronti ad accoglter-
li in una nucola di palle di 
ogni calibro, dal momento in 
cui pensano di scendere in 
picchiata. 

tnfine, da qualche tempo, 
gli uomini di Miller si im-
battono in Mig sempre piu nu-
merosi e piu esperti ad oani 
tncontro. Le perdite amenca-
ne, sono numerose, la lista del 
ptloti catturati, di giorno in 
giorno, si allunga. 

John Miller... insegna che 
chi vuol salvare la propria pel-
le non ha che una soluzione: 
attaccare furiosamente. E' la 
filosofia che ha tratto da tan
ti anni di esperienza. 

Miller progetta di vibrare 
un colpo severo su una base 
dt Mtg vietnamiti. Vuole spez-
zare il morale di questa pic-
cola aviazione. che osa misu-
rarsi con I mpirati del cielo » 
piu gallonati e piu potenti del 
mondo. 

Combattimento 
rawicinato 

Questa mattina, mentre le ol
tre unita cercano dt penetra-
re nello spazio aereo dt Ha
noi, egli comanda le squadri-
glie che volano in piu forma-
zioni verso lo aerodromo. Ha 
ricevuto I'ordine di dingere 
una incursione sulla zona in-
dustnale vicino al campo, ma 
John Miller ha fatto cancare 
su una squadriglia bombe 
C.B V. (gli ordignt anti-uomo 
a frammentazione ndt) per 
spazzar via gli uomini al suo-
lo, sorvolando Vaerodromo. Rt-
serva sorprese anche ai Mtg 
che preferiscono il combatti
mento rawicinato. La sua uni
ta e equipaggiata di cannoni 
20 mm a set tubi, capaci di 
scatenare un uraoano di 
proietttli. 

tl vecchlo lupo scaltrito ha 
mandato una squadriglia isola-
ta a bombardare la zona tn-
dustriale, per adescare i Mig. 
Egli stesso guida il grosso del
le forte, accompagnato dai 
suoi piloti preterm, a capi-
tano Dean Alan, arrivato dalla 
Germanla federate, e U luo-
gotenente Robert, che porta 

in volo le sue decorazioni e 
considera il combattimento ae
reo come il suo sport prefe-
nto. 

— Sorvoliamo la strada nu-
mero 1 (la voce dfDean). Due 
Mig si awentano su di noL 

— Bemssimo. Gonfiatelil 
— 24. Nuvola nera a sini

stra. Venti chilometri. 
— Bene. 

1 quattro P 105, camuffati 
da colon verdi e bruni, sor-
gono da lontano, in cima alia 
montagna, a quota piit alta 
dei Mig. La squadriglia ne-
mica si separa in due for-
mazioni. Una fila diritta nel-
Vasse della strada asfaltata, 
per piechiare verso Vofficina. 
Gli altri si rigirano. « Quei due 
vogliono adescarci, o vogltono 
attaccare veramente il pon-
te della ferrotia? » 

Nel dubbio, Luong ordina 
di tntercettare git P 105 che 
volano assieme in orizzontale, 
secondo I'abitudtne degli ae-
rei che portano bombe, ver
so Vofficina, Un movimento ar-
dito lo conduce in buona po-
sizione. Spara una raffica e il 
primo aereo sgrana un rosa-
rio dt bombe e sgombra. II 
secondo si sbarazza ugualmen-
te del suo carico e sale a free-
cia. 

In quel momento, gli P 105 
che sembravano dirigersi ver
so tl ponte cambiano rotta e 
5i dispongono a prendere i 
Mig alle spalle. Toan, che 
copre Luong, fa fronte: * E' 
affare mto». Piu giii, Vaereo 
di Luong slringe da presso i 
suoi due awersari. Se si al-
zano, li segue, se picchtano 
picchia, se virano, prende la 
scorciatoia per tagliare la lo
ro linea di volo. 

— 24, vtra a destra. Vira. 
Subtto (la voce dt Kien). 

Luong lira violentemente la 
cloche. Due scie di un vet-
de crudo scivolano sul suo 
fumco. I quadranti, t bottom 
verdi e rossi del tavolo di 
bordo, tutto diventa sfumato. 
« Sono morso troppo dalla cac-
cia, pensa Luon, e dimentico 
di sorvegliare le spalle». 

Quattro P 105, le all tncli-
note, gli sono alle calcagna. 
A sinistra oltre c mosche ver
di » premono verso il Mtg di 
Toan. Di fronte, due nuove 
formazioni in picchiata sul 
dorso, arrivano alia caccla. 

iCredete di ingoiarci cru-
<U?». La collera e la rabbim 

fanno baltere il cuore dl 
Luong. 

Dalla terra, dal fianco delle 
colline, sale improvvtso un 
fuoco d'artificio rosso vivo. 
Due, poi tre, quattro puntt 
al suolo si accendono di chia-
rore. La nostra artiglieria ha 
aperto il fuoco. II soffio dei 
reattori soffoca i colpi in par
tenza, ma Luong vede i fioc-
chi neri inquadrare da vici
no gli P 105 che gli sbarrava-
no la strada. 

II colonnello americano en-
tra nella mischia all'appello 
di Dean Alan: tSono ferito*. 

Regolare 
i conti 

Preme sul Mig che ha col
pito tl suo amico e ordina al 
luogotenente Robert dt rego
lare i conti con tl secondo. 

Per John Miller, prendere 
alle spalle Vareo da caccia che 
si accanisce su Alan t semplt-
ce come mettere la mano in 
tasca per prendervi Vaccen-
disigari. Lancia, colpo su col
po. due razzi. Le onde verdi 
luminose scivolano come lam-
pi. sfiorando I'aereo che schi-
ta. Una fortuna che non si 
npetera. 

— Dean, da nottzte. 
— Gravemente colpito. 
— Mezzo giro. Rientra per 

primo. 
Incollato al Mig come una 

sanguisuga. Miller chiama alia 
nscossa un'altra squadriglia 
per intercettarlo di fronte. 

II Mtg accerchiato descrtve 
finte imprevedibili. Appassto-
nante. II Vietnam ha ora pi
loti che conoscono il loro me-
stiere. Sara un piacere abbal-
tere tali avversan, 

Dopo qualche scontro tnfrut-
tuoso, il colonnello non trova 
piit lo sport tanto accatttvan-
te. II luogotenente Robert e 
stato appena abbattuto sotto i 
suoi occhi al di sopra della 
base nemica, senza che aves 
se potuto tentare qualcosa per 
saivarlo. Ed eccolo, lui, alle 

Srese con t tiri mortali dl una 
C.A. che lo attacca disper-

dendo le formazioni d'appog-
gio. 

— Terza squadriglia, fate-
mi fuorl quelle postazioni, nel' 
le colline. 

E Miller si mette alia testa 
della sua formazione per 're
golare il suo conto con quel 
Mig diabolico, che li ha oc-
cupati, mentre Valtro st data 
da fare per abbattere Robert. 
Basta non lasciargli un mo
mento di tregua. Finira bene 
per stancarsi e scoprirsi. 

II Mtg, schivando una raf
fica, si e gettalo nel colli-
matore. Urlando di gtoia. Mil
ler schiaccia tl bottone: set 
tubi sputano fuoco contempo-
raneamente. Preso. Che? Trop
po corto... Questi pochi secon-
di di scontri sono senza fine. 

Uno contro molti, ma ap-
poggiato dal suolo dalla DC A, 
il Mig, descrivendo curve tn-

verosim'tli in mezzo ai razzi 
e at proiettili, e riuscito a 
seminare disordine nella for
mazione. Si disimpegna, a zig
zag, trascinandosi dietro il F 
105 di Miller furioso per la 
caccia, il fiato corto. 

Eccolt soli un istante: un 
auello. li Mig e colpito. Ma 
si para di fronte. Un obice 
buca, nellala del F 105 un 
buco grande come un cap-
pello. 

I compagni dell'aereo colpi 
to premono su Luong che ab-

bandona d suo awersarto per 
far loro fronte. 

II F 105 dall'ala bucata tt-
tuba, squitibrato. II colonnel
lo gli occhi appannatt dal su-
dore sotto la sua tenuta da vo
lo, non pensa che a cavarse-
la. Qualche cosa si e spezzata 
in luu Un fascio dt obtci dt 
artiglieria explode improwiso, 
a qualche decina dt metri dal 
suo velivolo paraltzzandogli le 
gambe e le braccia, 

Un bronco dt cavallt impaz-
ztti carica nella sua testa. Piu 
presto: spinge a tutto gas, si 
sforza di rialzarsi a freccia. 
Vuole uscire ad ogni costo 
da questa rete di fuoco. Ma 
il suo aereo, come colpito da 
colpi di giunco, sussulta vio
lentemente e si abbatte. Piam-
me gia lo divorano, circon-
dando la cabina. Miller chia
ma a raccolta tutte le forze 
per catapultarsi. Si getta fuo-
ri da questa fumata nera che 
lo soffoca. II paracadute aran-
cio si apre al di sopra di lut 
in un fremlto. Non si e an
cora spalancato che un col
po di vento lo fa dlventare 
una torcia. L'ufficiale ameri
cano cade come una pietra. 

? che ancora esiste di avanzato, 
e da cui si parte ogni volta per 
andare avanti. lo si deve al-
I'accanimento con cui si e lot-
tato per una difesa unitaria 
di quanto era stato acquisito e 
che veniva rimesso in discus-
sione dal padrone o dal go-
verno. 

Questa premessa non si spie-
ga certo solo col fatto che tutti 
e due, sia pure in modo diffe-
renziato (Pellizzari, 44 anni, di 
qualche anno meno giovane di 
Santoni. ha fatto il partigiano 
combattendo nella brigata Ros-
selli neU'alta valle di Arzigna
no). abbiano partecipato al 
movimento di Liberazione na-
zionale. K' il riconoscitnento 
— al di la delle soggetti\e 
esperienze — che il piu alto 
momento di rottura tra classe 
operaia e capitalismo e stato 
appunto quello della Libera
zione; che la lotta armata. 
appoggiata dal movimento uni-
tario di Liberazione. aveva 
cacciato insieme ai nazisti dal-
I'ltalia il fascismo e il dispo-
tismo dalle fabbriche facendo 
\ i entrare la democrazia e. con 
essa. il diritto della classe 
operaia ad essere protagonista 
e non classe subalterna. 

« Se ad Arzignano ci possia
mo vantare di avere paghe da 
prima zona, come Milano. To
rino e Genova; se abbiamo 
1'incentivo di produzione col-
legato dinamicamente alia pro
duzione stessa dal 1JMG. lo dob-
biamo all'enorme potere con-
trattuale del 1945 e 194C. Sono 
conquiste di allora che i pa
droni non sono piu riusciti a 
portarci via anche se e stato 
duro difenderle. anche se la 
situazione politica ha poi aiu-
tato i padroni di nuovo e non 
la classe operaia», afferma 
Pellizzari. 

« L'unita antifascista ci ha 
aiutato molto. a capire come 
organizzare la lotta. AH'Alfa 
Romeo nel 1956 ci \ olevano to-
gliere anche il fiato oltre che 
la parola: discriminazioni paz-
zesche, mai un aumento di 
paga, niente passaggi di cate-
goria, chi scioperava veniva 
lasciato a casa in sospensione. 
Nel mio reparto — alia sezione 
"gruppi" —, dove lavoravamo 
in circa 800 operai. tagliavano 
i tempi in modo da non lasciar-
ci neanche il tempo per respi-
rare. I sindacati erano divisi. 
in polemica tra loro; le pole-
miche arrivavano fino alia 
Commissione interna. Abbiamo 
fatto un comitato di agitazione 
unitario di reparto. superando 
gli schemi contrapposti dei 
sindacati e dei partiti. abbia
mo proclamato lo sciopero 
contro i tagli dei tempi, abbia
mo scioperato per sei giorni e 
abbiamo vinto. E' stata impo
sta la trattativa per i cottimi e 
fino al 1962 non ci sono stati 
altri tagli di tempi >. Santoni 
rievoca questo episodio — da 
lui vissuto come tornitore in 
quel reparto — per esemplifi-
care la sua tesi: la lotta uni
taria fa vincere anche nelle 
condizioni piu difficili; essa 
puo essere organizzata anche 
nelle situazioni apparentemen-
te meno propizie se si riesce a 
interpretare ed a nutrire con 
slancio ideale le aspirazioni e 
le ribellioni che maturano nel
la coscienza della classe ope
raia. 

E* questa posizione. del re-
sto. che fa dei comunisti i rap-
presentanti di elezione nei vari 
organismi di fabbrica: un col-
laudo ultraventennale ha am-
piamente dimostrato alle leve 
vecchie e giovani di lavoratori 
che dove c'e da dirigere la 
lotta di classe. dove c'e da 
trattare col padrone, dove c'e 
da « metterci la faccia >. come 
si usa dire, nessuno da piu ga-
ranzie degli operai e degli im-
piegati comunisti. Stiamo ai 
nostri due casi. 

Gli operai deW'Alfa hanno 
visto Santoni entrare in fab
brica 18 anni fa. insieme ad 
un gruppetto di lavoratori del
la Caproni reduci da una lun-
ga lotta contro la liquidazione 
della Caproni di Saronno. Era 
operaio qualificato. un torni
tore. e tale e rimasto poich6 
non e possibile. neppure in una 
azienda di Stato. fare contem-
poraneamentc il militante di 
avanguardia della classe ope
raia e passi avanti nella car-
riera personale. Nell'archivio 
deWUnitd abbiamo rintraccia-
to le foto in cui lo si intravede 
nei picchetti di massa durante 
gli scioperi politici del 1953 
contro la legge tnrffa, nei cor-
tei memorabili della splendida 
lotta dei metalmeccanici del 
1964. nelle conferenze di pro
duzione promosse dal PCI e 
aperte a tutti i lavoratori per 
sollecitare la ripresa della fab
brica (YAlfa si barcamend. in-
certa. fino al 1955. l'anno della 
prima « Giulietta). in uno spa-
ruto gruppetto di scioperanti 
che avevano voluto sostenere 
con un'azione d'avanguardia 
— non ben cornpresa ancora 
dal lavoratori — la necessita 
che 1TRI-FIM sa staccasse 
dalla Confmdustria. 

Da sei anni Santoni e in 
Commissione interna e riceve 
il massimo di voti individuali. 
Non solo i comunisti, quindi, 
ma gli stessi lavoratori socia-
listi, cattolici. senza partito 
pensano che sia il compagno 

di lavoro che meglio di ogni 
altro puo far valere le ragioni 
della classe operaia anche in 
una situazione di « centro-sini-
stra ». All'/U/ci, infatti. il cen-
tro-sinistra va di modn. Non 
solo perche e un'azienda pub
blica ma perche il presidente 
fa il socialista e il vice presi
dente fa il dc di « sinistra ». 
Entrambi dicono che nella 
€ loro * fabbrica ci devono es
sere rapporti « cordiali » tra 
dirigenti e lavoratori. Ma la 
« corchalitn > non va oltre la 
bauale possibility di telefonare 
senza cerimonie dalla Commis
sione interna alia presidenza 
o alia equivoca liberalita con 
cui opeiai socialisti o dc ven-
gono « bruciati » di fronte alia 
massa con incarichi di presti-
gio (e ben letribuiti) in formi-
colanti ulllci di rclazioni pub-
bliche e simili. I lavoratori 
guardano con diffidenza — e 
spesso con delusione — a 
questa atmosfera da car-
riensmo e liera delle va-
nita. II centro sinistra ha 
fatto fare carriera a qual-
cuno ma non ha fatto fare un 
passo avanti alle rivendicazio-
ni di fondo: i sindacati sono 
tenuti fuoii della fabbrica: 
non hanno possibilita di fare 
riunioni fuori dell'orario di la
voro in azienda; ci vogliono 
mesi di lotta per rinnovare i 
contralti di lavoro; ci vuole 
una costante vigilanza perche 
gli anziani, spremuti. non ven-
gano buttati in un angolo a 
finire la loro vita in fabbrica 
a sottosalario; c'e voluto uno 
sciopero nel novembre scorso 
per bloccare rintensificazione 
dei ritmi di huoro. 

Sergio Pellizzari ha la bio-
gralia tipica del lavoratore che 
da piu di vent'anni lotta da 
comunista in una delle zone 
piu difficili d'ltalia, nella pro-
vincia veneta dove proporzio-
nalmente e piu forte la presen-
za operaia ma dove su chi la-
\ora grava — nesante e vio-
lenta — la copertura che la DC 
offre ad un padronato senza 
scrupoli. Impavidi, anche qui. 
i comunisti hanno ingaggiato 
la battaglia per dare alia clas
se operaia piu respiro, migliori 
condizioni di vita, il diritto ad 
esprimere se stessa. Pellizzari 
e tra gli animatori della lotta 
contro la smobilitazione dl 
parte degli impianti della 
c Pellizzari ». e alia testa della 
memorabile lotta degli elettro-
meccanici dell'inverno I960 
conclusa con un accordo azien-
dale siglato dalla Commissione 
interna, di nuovo nel 1964 • 
tra gli organizzatori della lot
ta unitaria contro un'ulteriore 
riduzione del personale per 
una politica di investimenti 
che sottragga la c Pellizzari » 
dalle crisi cicliche che la atta-
nagliano. E tra una lotta e 
1'altra i processi: il processo 
per aver impedito. insieme 
agli antifascisti di Arzignano. 
ai fascisti di tenere un comi-
zio alle politiche del 1963: pro
cesso nel 1966. con condanna 
a nove mesi. sotto 1'accusa di 
aver organizzato un «blocco 
stradale > durante la lotta con
tro la smobilitazione della fab
brica nel 1964. 

Rievocando. parcamente, 
quei fatti. Pellizzari fa un'os-
servazione che colpisce: € Al 
processo eravamo in dieci. Le 
accuse contro di noi sono state 
sostenute solo da gente in di-
visa. Non un operaio. non un 
civile, si e presta to a fare da 
testimom'o contro di noi ». 

Bisogna vivere a Vicenza. 
dove la DC prende la maggio-
ranza assoluta dei voti. dove 
la CISL provinciate in molti 
casi fa da freno ai suoi stessi 
dirigenti nazionali sulla strada 
dell'unita sindacale, dove il 
oentro-sinistra ha significato 
crisi morale per molti sociali
sti che si vedono totalmenle 
assorbiti nella macchina infer-
nale della DC. do\e troppo 
spesso ancora la classe ope
raia — influenzata da una 
Curia chiusa alio spirito del 
Concilio — esaurisce la propria 
forza di ribellione in spora. 
diche esplosioni di collera pla
cate da interventi dall'alto. bi
sogna ricordare tutto questo 
per apprezzare la fiducia e 
1'amore anche per la gente 
della sua terra che c'e nella 
semplice osservazione di Pel
lizzari: «Perd gli operai non 
hanno testimoniato contro di 
me>. 

E' certo simbolico — anche 
se i simboli non sono voluti. 
saltan fuori dopo, quando M 
analizzano i fatti — che queste 
due candidature operaie sulle 
quali si sente l'impegno del 
Partito vengano da due espe
rienze politiche cosi diverse; 
dalla Milano del centro-sini-
stra primigenio. dalla Vicenza 
egemonizzata dalla DC. Nel-
I'uno e netTaltro caso il depu-
talo operaio ha il valore di 
un'indicazione concreta per 
un'alternativa politica autono-
ma rispetto ai condizionanti 
compromessi del oentro-sini
stra e insieme di una riaffer-
mazione del principio della 
lotta di classe. anche a livello 
di Parlamento. come molla di 
ogni prognesso dawero Mo-
rico. 

Renata BottareW 


