
PAG. 8 / c u l t u r a I'Unit £ / mercoledi 31 luglio 1968 

Condizione operaia e lotta per il 

socialismo nell'analisi di Giorgio Amendola 

La continuita 
rivoluzionaria 

della classe 
operaia italiana 

. 

II piu grande hovercraft del mondo 

Una polemica, anzl, uno 
scontro assai vivace si e svi
luppato in qucsti ultimi anni 
tra politic! e studiosi di vario 
orientamento marxista intorno 
alia questione della Integra-
zione della classe operaia nel 
sistema del capitalismo svilup-
pato. Per « integrazione > si in-
tende. come si sa, la assimi-
lazione della classe operaia. la 
sua rinuncia a conlestare il si
stema capitalistico. la perdita 
di una funzione rivoluzionaria. 
E si sa. egualmente, che non 
si tratta di un dibattito ac-
cademico. E' ovvio, infatti. che 
se fosse corrispondente al ve-
ro la dottrina della gia avve-
nuta o comunque inevitable in
tegrazione della classe operaia 
nel sistema del capitalismo, 
verrebbe meno una delle basi 
fondamentali su cui la lotta 
per il socialismo e stata sin 
qui concepita particolarmente 
da coloro. come sono i comu-
nisti. che il socialismo lo vo-
gliono dawero. 

la cosciema 
di classe 

Ho detto che questa polemi
ca si e sviluppata in quest! 
ultimi anni. In realta si tratta 
di una discussione non nuova. 
Da un certo punto di vista es-
sa nasce. a voler essere pre-
cisi. dal momento stesso in cui 
viene lanciato il Manifesto 
del Partita comunista in cui 
Mam ed Engels pongono U 
problema della «trasformazio-
ne del proletariate in classe >, 
o, come diciamo oggi. della for* 
mazione della coscienza di 
classe del proletariato. Natu-
ralmente. la discussione conob-
be varie fasi e si aliment6 del
le vicende diverse che la lot
ta per il socialismo ha attra-
versato in piu di cent'anni, 
delle sue vittorie e delle sue 
sconfitte. 

E' accaduto cos! che nuove 
dottrine siano state elaborate 
aull'antico filone; • e la avve-
nuta integrazione della classe 
operaia — o. comunque. la 
sua inevitability — e stata am-
piamente teorizzata da molti 
e. spesso. da parti tra di lo-
ro opposte. Da alcuni si arri-
va a dichiarare la scomparsa 
della lotta di classe nelle so
cieta di capitalismo sviluppato 
e si affida. dunque. al movi-
mento socialista un compito del 
tutto inlerno al sistema e ad 
esso completamente subalterno. 
Da altri. aH'opposto. si ritie-
ne che la rivoluzione sociali
sta non abbia piu uno del suoi 
centri nelle « metropoli > del 
capitalismo sviluppato e che, 
dunque. solo l'assedio delle 
«campagne *, la rivolta dei 
popoli del terzo mondo e degli 
« esclusi ^ dal sistema capita
listico Oe minoranze razziali 
ecc.) possa riportare d'attua-
lita il socialismo anche nei 
paesi capitalistic!, sicche — in 
quest! paesi — alle forze au-
tenticamente socialiste spette-
rebbe un puro compito di te-
stimonianza. Entrambe le po-
sizioni. comunque. portano al
ia paralisi e. sostanzialmente 
alia resa. 

Uno dei motivi che spiega 
simili catastroflci punti di vi
sta e il fatto che in tutta que
sta discussione e stato assai 
spesso assente lo studio atten-
to sulla realta della classe 
operaia, oggi. nei paesi capi-
talistici piu sviluppati; sulle 
condizioni di vita, sui metodi 
dello sfruttamento. sui siste-

Lozzoti 
rettore 

dell'Universita 
Cottolica 

di Milano 
MILANO. 30 

II prof. Giuseppe Lazzati. cl<e 
aello scorso giugno. in uno dei 
momenti di maggiore tensione 
Tissuti dalla Umversita Cattoli-
ca, era stato chiamato a sosti-
tuire temporaneamente 1'ex ret
tore Franceschini che aveva 
assunto il niok> di «ultra > 
delta repressione accademica. e 
il nuovo rettore dell'Ateneo. 

II prof. Lazzati e nato a Mi
lano nel 1909: nel 1931 si e lau-
reato in lettere all'Universita 
cattolica. e poco dopo venne no-
minato assistente di letteratura 
cristiana antica. Nel 1939 con-
segui la libera docenza. 

All'indomani della Liberazione 
fl prof. Lazzati fu eletto consi-
gliere comunale di Milano. Nel 
1948 fu deputato per la Demo-
crazia Cristiana. Al termine del 
mandato parlamentare ritomd 
all'inaegnamento. 

La nomina deflnitiva del pro
fessor Lazzati alia carica di 
rettore e da porre in relazione 
alia lotta del movimento stu-
dentesco con il quale l'oligar-
chia. che dirige rAteneo, e sta
ta costretta ad aprire il con-
fronto sui fondamentali temi 
della laicizzazkme della Catto
lica e deirautonomia della cui-

e della libcrta della ri-

mi attraverso cui si cerca l'in-
tegrazione. sulle ragioni stori-
che di ciascuna determinata si-
tuazione e quindi anche delle 
sconfitte oltreche delle vittorie. 
Da cid 1'utilita che ebbe il ri-
chiamo della ultima conferen-
za operaia dei comunisti ita-
liani — e delle altre pr^ceden-
ti — per cid che riguarda la 
concreta condizione operaia nel 
nostro Paese. Nella prepa-
razione della conferenza s'in-
seri in modo determinante an
che 1'indagine curata da Amen
dola allora pubblicata su « Cri-
tica Marxista > ed oggi — 
ampliata e aggiornata - pre-
sentata in volume dagli Edito-
ri Riuniti (Giorgio Amendola. 
La classe operaia italiana. Edi-
tori Riuniti, L. 500). 

I dati che ne emersero e ne 
emergono fanno • giustizia di 
molto opinioni frettolose e ap-
prossimative. Cos] e. per cita-
re solo qualche esempio, a pro-
posito della portata reale del 
processo di concentrazione pro-
duttiva (su 6 milioni e mezzo 
di operai solo 430.000 risulta-
no essere in Italia gli operai 
delle industrie veramente gran-
di. quelle con fatturato supe-
riore a 200 milioni di dollari 
e solo 1 milione e mezzo quel-
li occupati in fabbriche con 
piu di 500 addetti). Cosl e a 
proposito della elevatezza del
le condizioni di vita (la fascia 
salariale al di sopra delle 
100.000 lire risulta riguardare 
poco meno o poco piu del 
10% degli operai italiani). Non 
si tratta. naturalmente, di di-
sconoscere i fenomeni nuovi. o 
relativamente nuovi. che pos-
sono essere costatati nel 
processo di sviluppo capitali
stico in Italia, ma di veder-
ne 1'entita. I'intreccio col c vec-
chio *. la reale natura. in mo
do da poter giudicare con 
obiettivita sui permanere del
la contraddizione fondamenta-
le tra classe operaia e capita-
le e sui suo manifestarsi in 
forme tradizionali e in forme 
meno consuete. 

Aiione coerenfe 
del partito 

Oltre al valore che la do-
cumentazione fornita dal vo
lume ha in se stessa. rimane 
il richiamo ad un metodo e 
ad una esigenza. Un meto
do. che e il nostro, di accer-
tare scrupolosamente i dati di 
fatto di cui si discute. Un'esi-
genza. che e quella di esten-
dere il patrimonio di cono-
scenze intorno a questioni es-
senziali. com'e tra le altre. la 
medesima questione della con
dizione operaia. 

Tutta via. nessuna documen-
tazione pud fornire una ri-
sposta compiuta al quesito sul
la integrazione della classe. Lo 
esame dei dati di fatto pud 
rendere chiaro quali siano le 
condizioni oggettive che deter-
minano in una data situazio-
ne la dialettica reale dello 
scontro di classe. Sulla base 
dei dati di fatto. cioe. si pud 
arrivare a concludere per qua
li motivi e da escludere, com'6 
da escludere in Italia (e non so
lo in Italia), la tendenza « og-
gettiva e inevitabtte* alia in
tegrazione della classe operaia 
ne] sistema del capitalismo 
sviluppato. 

Ed e questo. appunto il pri-
mo risultato del volume. Ma. 
€ decisiva e sempre — sottoli-
nea Amendola. ricordando im-
plicitamente la posizione Ieni-
nista dei comunisti — ad im~ 
pedire una possibile integra
zione e a promuovere I'autono-
ma mobUitazione della classe 
operaia nella lotta per la sua 
emancipazione e per fl socia
lismo. V azione coerente e or-
ganizzata del partito deUa 
classe operaia *. 

E' percid che alia document 
tata risposta alle dottrine sul
la inevitability della integra
zione, alia valutazione delle 
paurose oscillazioni cui esse 
danno luogo e che vanno dal
la disperazione estremistica al-
ropportunismo socialdemocra-
tico. deve unirsi Tanalisi at-
tenta del modo con cui il par
tito della classe operaia e ve-
nuto adempiendo il suo compi
to di porta re la classe operaia 
alia coscienza di se stessa e 
della sua funzione storica. E* 
una battaglia assai dura quel
la che e stata combattuta e 
che si combatte: difficolta as
sai aspre hanno dovuto e de-
vono essere superate. Sono le 
difficolta dovute a condizioni 
oggettive (modo della forma-
zione della classe operaia; va-
rieta delle condizioni di vita. 
diminuziooe degli'operai qua-
lificati, pressione della disoc-
cupazione. assunzioni discrimi
nate. vaste trasmigrazioni in
terne ecc) , alia brutalita del
la repressione padronale. alia 
azione di division* operata in 
varie forme e in vari modi, 
e per ultimo, dalla socialde-
mocratizzazione del Partito so-

ciaJista italiaoo. 

Risalta, di fronte a tali dif
ficolta, e a quelle ulterior! de-
rivanti dalla situazione del mo
vimento comunista internazio-
nale, la validita dell'orienta-
mento unitario e di lotta del 
Partito, della sua capacita di 
stare bene aderente ai proble-
mi, ai bisogni, alle aspirazio-
ni delle masse per indirizzar-
li in lotte che part a no dall'im-
mediato senza smarrire la pro-
spettiva. Si e trattalo e si 
tratta di raccogliere la tradi-
zione e. contemporaneamente. 
d'intendere il nuovo che ma-
turava e matura: si e tratta-
to e si tratta di essere pro-
fondamente radicati nella real
ta nazionale senza smarrire il 
quadro generale in cui la lot
ta si conduce. 

la riscossa 
operaia 

E' la strategia della «via 
italiana > che viene qui sot-
tolineata nei suoi momenti co-
stitutivi e giustamtnte esalta* 
ta come patrimonio collettivo 
del Partito. patrimonio. cioe. 
conquistato con il contributo 
del pensiero e della azione di 
tutti i militanti. E' a questa 
linea che si deve se sono stati 
contrastati passo passo — non 
solo con la polemica contro le 
posizioni socialdemocratiche o 
estremistiche, ma anche e so-
prattutto con la iniziativa di 
azione — i tentativi ricorren-
ti di integrazione della classe 
sicch6, oggi. si pud e si de
ve sottolineare come c anche le 
modificazioni importanti realiz-
zale nella consistenza e nella 
composizione della classe ope
raia sono state, in definitiva. 
riportate nell'alveo di una con
tinuita rivoluzionaria che non 
si 2 spezzata. malgrado tutti 
gli sforzi compiuti dal capita
lismo italiano ». Certo, vi sono 
state e in parte vi sono in Ita
lia condizioni oggettive diverse 
da altri Paesi e che hanno 
agevolato la lotta jontro i ten
tativi di integrazione, ma que
sto non sarebbe bastato se non 
vi fosse stata un'opera valida 
dei comunisti. 

II volume, insomma. costi-
tuisce una precisa messa a 
punto intorno ad una discus
sione che e stata ed e del tut-
to essenziale per le forze im-
pegnate in una lotta sociali
sta nei paesi di capitalismo 
sviluppato, e non solo per es
se. Avere da parte dei comu
nisti contrastato con ogni for-
za le dottrine sulla inevitabi
lita della integrazione ha avu-
to — ed ha — una enorme 
importanza nell'evilare errori 
di cedimento o di disperazio
ne che pure avrebbero potuto 
essere compiuti. I fatti (la ri
scossa operaia. le grand! bat-
taglie sindacali e politiche, il 
voto del 19-20 maggio in Ita
lia, lo sciopero generale in 
Francia). hanno anrpiamente 
confortato tale posizione. Ma. 
e questa e la cosa piu impor-
tante. la conclusione che se ne 
deve trarre — e che in effet-
ti il volume trae — non e di 
carattere, come dire, puramen-
te consolatorio e tanto meno 
indulge all'autocompiacimen-
to. Al contrario. H fatto stesso 
che. come sempre i comuni
sti hanno sottolineato. la que
stione della integrazione ven-
ga qui riposta con i piedi per 
terra, come problema cioe di 
uno scontro tra forze che ten-
dono alia costruzione di una 
coscienza socialista e forze che 
vogliono ostacolare la forma-
zione di una tale coscienza 
con ogni mezzo compresi i 
mezzi della corruzione o del
la diversione provocatoria. ri-
chiama alia attualita di un 
discorso non accademico ma 
di ricerca e di lotta: nna ri-
cerca e una lotta sempre nuo
ve. tali da richiedere e da 
assorbire tutto lo slancio. tut-
te le volonta delle vecchie e 
nuove generazioni di militant! 
per ia causa socialista. 

E' molto importante. perd. 
ricordare quale e la base 
che e1 stata costruita dai co
munisti nella elaborazione di 
una prospettiva strategica sto-
ricamente valida perch^ e su 
questa solida base che posso-
no essere arfrontati i proble-
mi che oggi si propongono e 
che si propongono proprio per 
le battaglie che sono state 
date e per le conquiste sin 
qui realizzate. Sono i proble-
mi concreti di una svolta ra-
dicale nella politica economi-
ca e di un maggior potere per 
la classe operaia nella fabbri 
ca e nella societa quelli che 
sono veauti a maturazione. E' 
una fase nuova delta otta che 
si apre. ricca di grand! pos-
sibilitA. 

Sentiamo di andare piu pre-
parati alle nuove ricerche e al
le nuove battaglie proprio per 
la validita del bagaglio che 
portiamo. 

Aldo Tortorella 

Porta 3 0 auto su 
un cuscino d aria 

Oggi compird il primo viaggio da Dover a Boulogne - Copre 

il tragitto di 27 miglia in 35 minuti (cinque volte piu pre

sto che un normale ferry-boat) - Numerosi altri vantaggi 

schede 

DOVER — II piu grande hovercraft del mon
do comincia oggi il servizio di linea fra Dover 
e Boulogne. Nelle prove, eseguite nei grorni 
scorsi, esso ha percorso le 27 miglia fra il porta 
inglese e quello francese in 35 minuti, alia velo
city media di 50 nodi, vale a dire cinque volte 
piu presto che un normale ferry boat. Questo 
hovercraft, denominalo SRN-4, porta 250 pas-
seggeri e 30 automobili. Alia inaugurazione 
prendera parte oggi la principessa Margaret. 

Un hovercraft — come e nolo — i un vel-
colo che si muove su un «cuscino d'aria >, 
vale a dire suli'aria convogliata sotto di esso 
da appositi compressor!, menlre le eliche vi-

sibili sui ponte forniscono la spinta orizzon-
tale. Pertanto I'hmcrcraft pud sposlarsi sui 
mare come sulla spiaggia e in genere sulla 
superficie terrestre purche pianeggiante. I 
primi modelli avevano difficolta con il mare 
mosso, ma quelli piu recenti, come lo SRN-4, 
reggono bene anche con mare catlivo, requi
site indispensable per far funzionare una li
nea regolare sui Canale della Manica. Come 
I'aliscafo (per il quale egualmente il limte di 
impiego e costituito dalle acque agitate), lo 
hovercraft off re una soluzione al problema 
di elevare la velocita commerciale dei ser-
vizi marittimi o lacustri e fluviali. 

La «rivoluzione 

per la 

rivoluzione » 

di Carlo Cafiero 
II n. 12 degli «strumenti di \ 

lavoro » delle Edizioni del Gal- ' 
lo e dedicato a Carlo Cafiero 
(< La rivoluzione per la nvolu- ' 
zione» a cura di Gianni Bosio. 
Milano. L. 3.000. pp. 118). In es
so sono pubblicati. in tutto o in 
parte, alcuni tra i piii impor- ' 
tanti scritti del Cafiero. che • 
danno un'idea snfflcientemente 
chiara dello svolgimento del suo 
pensiero dal 1875 al 1881. L'intro-
duzione del Bosio e un vero e 
proprio saggio sui Cafiero che , 
continud. agli inizi. il « discorso 
risorgimentale dell'ala piu ra 
d'"a!e della democra/ia italia
na > ed elaborA poi un'ideologia 
che aderiva piu strettamente al
ia situr.7ione postunitaria. nella 
ricerca della solimone delle piu 
Krosse questioni sorte nella nuo
va societa italiana. 

D'accordo in un primo tem
po con Engels e vicino poi alle 
posizioni di Bakunin. Cafiero fu 
il sostonitore della « rivolu/ione 
per la rivoluzione ». cioe. come 
osserva il Bosio. della « rivolu 
zione di chi e disperato. come 
erano il cafone e il hracciante • 
degli anni settanta » (ma qui oc-
correreblx? vedere se e fino a 
che punto. e sia pure solo istin-
tivamente. il cafone ed il hrac
ciante deali anni settanta erano 
per la rivoluzione. se cioe le 
idee del Cafiero avevano un 
fondamento nella situazione oa 
cettiva). Nella ricostruz.'one del 
Bosio il movimento cui appar 
tiene il Cafiero. e che avrehv>e 
dovuto fore la rivoluzione. sem 
bra soprattutto un movimento 
di intellettuali: movimento che 
aveva piii legami sui piono in 
ternazionale. che con le mas.se 
contadine italiane. 

Nel saggio del Bosio. in real
ta. appare del tutto chiaro il 
pensiero del Cafiero ed anche 
la sua collocazione nell'amhito 
di quello socialista ed anarchi-
co europeo (per questi aspetti sj 
tratta ;ndubhiamente del miffl'O'-
lavoro che sia stato srntto fino 
ad oggi): l'analisi del Bo îo. 
perft. non si allarga alia situa
zione reale. e se cio e piena-
mente comprensibile. data I'im 
posta7ione della sua ricerca. 
che e un'introduz.ione ad una 
raecolta di scritti politici, il pro 
blema del rapporto tra l'elaho 
razione ideologica deH'anarchi-
smo italiano e le effettive possi-
bilita di nenetrazione della loro 
linea politica nelle mas^ con
tadine resta pur ^mpre il pro-
hlema fondamentale. per la com-
prensione non solo dell*effrMi-
va portata dell'azione do! Cafie
ro. ma anche dpi suoi limitI e 
delle sue coitraddizioni interne. 

a. I. 

La «crisi» 

del sindacato 
II Quaderno n. 19 di Rassegna 

Sindacale e dedicato al tema 
Crisi della contrattazione? E' 
difficile tuttavia separare I'esa-
me critico dello strumento da 
quello dell'agente collettivo che 
lo usa. Si fmisce inevitabilmen-
te per discutere se c'e. e di 
quale natura sia. una crisi del 
Sindacato. facendo una verifica 
delle sue forme e scopj tradizio 
nali in rapporto alia situazione 
5ociaIe di oggi. Questo viene 
fatto. del resto. anche nel primo 
gruppo di saggi: Bilancio dei ri-
sultati contrattuati 19561968. di 
Eugenio Guidi e Giorgio Colzi; 
Riflessione sui livelli raaaiunti 
e prospettire della conlraUaz'xo 
ne. di •••; Ind'mzzi. xcelte e di-
battiti contrattuali della C1SL. 
di Lucio De Carlini: Dinamica 
salariale e contrattuale dei brae-
cianti 1958-1967. opera collettiva 
di un gruppo di studio. 

La seconda parte del faseico 
lo (pagine 168. lire 1000) aTfron-
ta esplicitamente una tematica 
piii generale. con la ricerca di 
Aris Accornero su 11 Sindacato 
come uttituzione. l'inchiesta di 
Sergio Boldini su fl i. Maapio 
forme e contenuti e il resoconto 
circa i risu'tati di un'mchie'ta 
•jfficiale fatta in Gran Bretagna 
sugli incaricati di fabbrica. Î J 
rivisfa promette la prosecuzio 
ne di questo interessante filone 
d'impegno con due fascicoli in 
preparazione su « I lavoratori e 
la grande impre.sa » e su « S;n-
dacati e oceupazione in E'iro 
pa > r.s. 

Sempre piu ribelli agli antibiotici 

Anche i microbi 
si scambiano le informazioni 

/ medici inglesi hanno rice-
vuto il suggerimento di limi-
tare I'uso degli antibiotici. in 
seguito alVinsorgere di un fo-
colaio epidemico di dissente-
ria: una dissenleria non trat-
tabile con antibiotici, che ha 
condotto a morte parecchi 
bambini in una zona non mol
to estesa. Otto antibiotici co-
munemente usati in queste 
forme morbose si sono ricelali 
inefficaci: era insorto dunque 
un imponente fenomeno di 
< resistenza ». 

Sino a qualche anno fa si 
rileneca che la resistenza dei 
microbt agli antibiotici insor-
gesse per « mutazione e sele-
zione»: la mutazione 6 un 
cambiamento casuale del pa
trimonio genetico, e quei mi
crobi nei quali casualmente si 
verifica una mutazione che It 
rende resistenti a un medica-
mento superano il vaglio della 
selezione; rimanendo gli unici 
a riprodursi. per chi i microbt 
sensibili al medicamenlo muo-
ixmo, proliferano enormemente 
e a poco a poco sostituiscono 

i ceppi sensibili. Cost, dalle 
poche decine di migliaia di 
unita di penicillina che si im-
piegavano venV'anni fa, si i 
dovuti passare ai milioni di 
unita attuali. 

Ma il processo di mutazione 
e selezione non £ mai un pro
cesso rapido: per quanto le 
generazioni microbiche si sue-
cedano rapidamente. I'insor-
gere di otto mutazioni e lo 
svotgersi di otto processi selet-
tivi avrebbero richiesto molli 
anni. e gli antibiotici usati 
senza successo nei bambini m-
glesi comprendono anche ami 
buttici di recente mtroduzione: 
come mai dunque si 4 potuto 
registrare un simile fenomeno 
di rap'tda acquisizione di resi-
stenze multiple? 

E* entrato in gioco dunque, 
accanto al fattore mutazione-
selezione, anche un altro fat-
tore: un processo, cioi, che 
per un certo verso pud essere 
paragonato a uno scambio di 
informazioni, fra microbi, sui 
c come resistere a un anfibio-
tico *, e per un altro verso pud 
essere paragonato a una ripro-

duzione sessuata. L'impiego di 
due termini di paragone cost 
diversi tra low non deve slu-
pire molto: la nproduzione di 
un essere vitenie pud essere 
infatti descrilta come il pas-
saggio di un'in for mazione chi-
mica da un organismo adulto 
a un nuovo organismo, il quale 
in base alle informazioni rice-
vute andrd rassomighando al 
genitore (o, in caso di npro
duzione sessuata, ai due aeni-
tori). 

La capacitd di resistenza a 
un farmaco dipende dalla for-
mazione di sosianze chimiche 
different! da quelle che con-
traddistmquono it normale pro
cesso vitale dei microbi non 
resistenti: ma questo cambia
mento dipende anche nei mi
crobi, come tutti i processi 
buAogici in tutti gli esseri vi-
venti, dalla strullura del loro 
acido nucleico, che i una so-
stanza dotata del potere di du-
pltcarsi. 

Se un frammento dell'acido 
nucleico del microbo resisten-
te, e proprio quel frammento 
da cui dipende la resistenza 

all'anlibiolico, fuoriesce dal 
microbo originario e va a inse-
diarsi in un altro microbo (o. 
per cosi dire, a infeltarlo). in 
esso si duphca. si riproduce 
Pud quindi diffondersi a tutta 
la popdlazione microbica est 
stente in quel determmato mo 
mento conferendole immedia 
tamenle capacitd di resisten 
za; e. nel processo di redupli 
cazione totale che costituisce 
la riproduzione del singolo mi 
crobo. conquista anche le ge 
nerazioni successive. Si pro 
paga cioi come un'infezione 
che fosse ad un tempo epide-
mica ed ereditaria. 

Ecco come si spiega una re 
sistema molteplice insorta tan 
to rapidamente. Per ora non 
si vede altro possibile modo 
di precenztone, se non la pru-
denza nell'impiego di antibio 
tici: che dovrebbero venire 
usati soltanto quando I'orga 
nismo non riesce a spunlarla, 
contro la malattia, con le pro 
prie autonome difese. 

Laura Conti 

lettere 

Intanto a 
quella fa miglia 
si dovrebbero 
cbiedere i danni 

Ho letto sui giornali che 
verra corrisposta la pensione 
alia moglie dell'ex duce. Co
me e possjbile che, con tutto 
il male che ha fatto all'Italia. 
si possa pensare che se fosse 
vivo avrebbe diritto alia pen 
stone? 

Questa e un'offesa alle mi 
gliaia di antifascisti che han 
no so/ferto la dittatura e che 
hanno lasciato anche la vita, 
e a molte. come vie. che non 
possono godere di nessuna 
pensione del marito, perche 
durante il fascisrno lui non ha 
mat potuto lavorare presso 
ditte. perche schedule come 
anttfascista. 

Non si potrebbe. intanto, 
chiedere invece i danni a aue-
sta famiglia, che avrebbe do
vuto stare zitta e buona cer-
cando di far parlare di se it 
meno possibile7 Dovrebbero 
prima di tutto restttutre tutto 
quanto hanno preso at popolo 
italiano, e si vedrebbe allora 
che invece di « avere », la loro 
partita sarebbe solo « dare » 

Scusate il mio sfogo, che 
certamente non d il solo. 

LINA ARNABOLDI 
(Milano) 

Sui medeslmo argomento cl turn-
no scritto anche ELENA CITTE-
RIO dl Milano, a nome dl un 
Rruppo dl penslonate. ERSILIO 
CISLAGHI. ROBERTO SANTUCCIO 
cd ALFREOO C. dl Milano. SAL-
VATORE CONUEI.LO dl Torino. 
E. FIORENTINI di Chlavari (de-
nova). ANTERO BARDI dl Bolo
gna. ALDEMAKO SCIALONI dl 
Torino, M. P. di Orbassano (To-
no). ORESTE PIERC.ENTILI dl 
Ferrara. ILARIO VENTUROI.I dl 
Sasso Marconi (Bologna). FEDE-
R1CO ULIAN di Pordenone. MAR
CO TAZZARI di Ravenna, A Z. 
di Bologna 

Per mi Circolo di 
giovani del Slid 

Siamo un gruppo di giova
ni comunisti di Castelsilano 
e abbiamo avviato un Circolo, 
che come potrete immaginare 
si muove con mille difficol
ta. Quindi ti scriviamo, cara 
Unita, afjinche tu possa fa
re da portavoce presso i no-
stri Circoli fratelli e quanti 
vogliono contribuire nel man-
darci materialc che possa ser-
virc per la vita del circolo 
stesso. 

Aggiungiamo che il circolo 
lo abbiamo intitolato ad An
tonio Gramsci, ma sulla figu-
ra c le opcrc di questo gran
de militante comunista non 
sappiamo molto. 

Sicuri che il nostro appello 
sara accolto, cogliamo I'occa-
sione per mandarti fraternl 
saluti. 

CIRCOLO GIOVANILe, 
COMUNISTA «GRAMSCI» 
(via Giovanni Lepera -
88070 Castelsilano - C2> 

Due mesi dopo 
Siamo alcune Guardie dl Ft-

nanza di Genova e iniziamo 
col dire che sono trascorsi 
piii di due mesi dalle elezio-
ni del 195-'68, ma I'Ammint-
strazione dello Stato non ha 
ancora provveduto a liquidar-
ci la misera indennita che ci 
spetta per il servizio presta-
to presso i seggi (soldi che 
noi abbiamo gia spesi tutti 
per le necessita essenziali) 
dopo averci detto che I'avreb-
bero liquidata subito. 

Si fa presente che ai col-
leghi degli altri cor pi di poli-
zia, una settimana prima del
le elezioni venne anticipata 
una somma di L. 7000; mentre 
invece la gloriosa Guardta di 
Fmanza dorme ancora beata-
mente. 

UN GRUPPO DI 
G.D.F. DI GENOVA 

« E ' caduto il 
fascismo, comanda 
Badoglio non piu 
Mussolini» 

Ho letto le pagine in ricor-
do del 25 luglio 1943. S'on c'e-
ra carcere in Italia in cui, in 
quella storica data, non ri 
fosse rinchiuso un antifasci-
sta, o per condanna subita. o 
a disposizione per I'assegna-
zionc al confino, o agli arre-
sti prerentiri in attesa che i 
gerarchi fascisti e i procura
tor! del re decidessero con 
loro sporco comodo che cosa 
si dovesse fare degli antifa
scist!. 

Nel carcere di Ancona era-
vamo 56 arrestati fin dal 30 
maggio '43, tutti in attesa tra 
tnterrogatori e contro inter-
rogatori. Nelle medesime car-
ceri erano arrivati altri po
litici prorententi dalle carce-
n lombarde, per essere por-
tati al confino o trasferiti al
le carceri di Bari, ecc. Al 
matttno quando si andava al-
Varia, da un cortile all'altro 
si sentivano le parole d'ordi-
ne: «Corag0o compagno», 
« A presto... ». Noi di Ancona 
facevamo una staffetta con bi-
gliettini per farci conoscere. 

II mattmo del 26 luglio al
le ore 4 sentiamo un grande 
movimento di forza. La nostra 
camerata della prima sezione 
era proprio sopra Vandrone 
di entrata delta dtrezione del 
carcere. St sentivano rvmori 
di catene. cavalletti di mitra-
gliatnci, un vero inferno. Di-
cevamo fra noi: qui si pre-
para la fuctlazione. 

Di solito alle 6 del mattt
no i guardiani aprivano i can-
celli: quel mattino erano le 
9,30 e ancora nulla si rede-
ra. Le guar die erano tutte 
lontane e non si trovava il 
modo di chiamarle. 

Finalmente si fece vivo uno 
scopino, un romano, e ci co-
municb dal buco dello spion-
cino :« E' caduto il fascisrno, 
comanda Badoglio. non piii 
Mussolini». Si levd un grido 
di gioia. mentre tutti i diri-
genti del carcere erano ab-
battutt. demoralizzati; Varro-
ganza che avevano fino al 
giorno prima si era spenta per 
incanto. 

GINO E. GUIDI 
(Ancona) 

Se da vivo era 
pericoloso 
da morto lo e 
forse di piu 

Scrivo per quanto riguarda 
lo scandalo del SIFAR e la 
morte del colonnello Rocca. 
che da vivo era un uomo 
pericoloso per molti e da 
morto lo e forse di piu. 

Per la veritd il nostro ser
vizio segreto, con tutta la 
sua segretezza non fa che 
partorire scandali a livedo na
zionale. Sta to dico che que
sta volta c'e qualcosa che non 
si pud superare con una smen-
tita o con un certificato di 
«chiusa inchiesta». Questa 
volta, al di la delle voct o 
dei « si dice », c'e qualcosa di 
reale e di drammatico, qual
cosa di insopprimibile come 
un peso della coscienza. c'e 
la morte di un uomo. Van-
sia di verita, anche se proba-
bilmente non sara mai ap-
pagata, c comunque legittima. 

NORMANNO LUPPI 
(Carpi - Modena) 

Merito degli arabi 
avere rotto le 
catene della CENTO 

Sono un arabo legato all'l-
talta da tanti cari ricordi, e 
profondamente soffro della 
camjxigna antiaraba accanita-
mente e sistematicamente con-
dotta da quasi tutti i gior
nali italiani. 

La scorsa settimana il Gtor-
nale d'ltalia ha riportato in 
prima pagina un articolo di 
Carlo di Risio con la pretesa 
di prospettare la nuova sttua-
ztone nell'lrak. Io mi doman-
do come possa un importan
te organo di informazione 
pubblicare un articolo cosl 
superficiale. ignorando Vim-
iwrtanza storica della conti-
nua c progressiva lotta degli 
arabi contro tl colonialismo, 
I'imperialismo. lo sfruttamen
to da parte dei monopoh a-
mencani. 

E' merito di questo popolo 
aver rotto le dure catene del 
patto della CENTO che do-
veva, tnsiemc alia NATO e al
ia SEATO, assicurare all'im-
perialismo americano il do-
minio su gran parte del mon
do alio stesso modo che e 
stabilito sult'America tjjtina e 
sui negri di casa loro. 

La lotta sara ancora dura 
e lunga. mentre nessuno piu 
di not arabi ha bisogno di 
pace, progresso, lavoro sere-
no per i nostri figli. 

ABDUL LATIF KIKHIA 
(Roma) 

Una domanda corre 
spontaiieaniente 
sulle Iabbra: 
con quale criterio? 

Sono una vecchia lavoratrt-
ce di Caltagirone, in provtn-
cia di Catania, e mi rh'amo 
Giuseppa Vitale nata il 3 ot-
tobre 1897, pensionata di in-
validita. 

Valendomt della L>ge sul
la maggiorazione di lire 2 500 
al mese per il . ^niuge a cart-
co. in vigore dal 1' gennaio 
1965. avanzai istanza, che tu 
accolla. all'lstituto dl Prevt-
denza di Catania, dimostrando 
di avere a carico mio Giu
seppe Pitrclli. nato il 15 aprl-
le 1889. 

Attendo. attendo... Finalmen
te. nelVaprile (se non erro) 
del 1967 — cioe. dopo due an
ni e quattro mesi dalla data 
di promulaazionc c'Ala leage 
— i/ postino mi conseona a 
domicilio un vaglia di lire 
quarantamila con la dicttura: 
«Conguaglio sino al 30 set-
tembre 19671. Fatti i calcoli, 
la somma che ta legge mi con-
sente comporta lire 82.500, e 
cioe dal 1- gennaio 1965 al 30 
settembre 1967. se la mate-
matica non c un'optnione. li
re 2 500 al mese moltiplica-
te per 33 mesi. 

Mi rivolgo at locale sinda
cato CGIL il cui segretario 
si fa premura del mio caso. 
Scrive. riscrive... Silenzio. Si 
reca personalmente all'utjtcio 
competente dell'Istituto Previ-
denza di Catania ed. esami-
nando la mia pratica. esso Df-
ficio riconosce il proprio er-
rore. 

Sard liquidato, st promette. 
Siffatta promessa renne for-
mulata alto scorclo del 1967. 
Siamo a luglio 1968 ed anco
ra. invano. attendo la liquida-
zione delle Ure 42500 consen-
titemi da una legge tigente; 
e tale somma costituirebbe 
per me e I'ottuagenario mio 
marito un refrigerio econo-
mico. 

Per una maggiorazione che 
st riduce a meno di 500 gram-
mi di pane al giorno per en-
trambi i coniugi. questo Isti-
tuto di Previdenza non inten-
de decidersi. 

Spontaneamente sulle lab-
bra ricorre la domanda' con 
quale criterio di ordinamento 
sociale e di ritmo funziona 
I'tstitulo di Previdenza'' 

GIUSEPPA VITALE 
(Caltagirone - Catania) 

Vogliono corrispon-
dere dalla Romania 
ADRIANA rVANIUC, str. Mo-

tilor 76, Cluf . Romania 
(corrisponderebbe in italia
no). 

ANA SCUTURICI, str. MoU-
lor 76, Cluf - Romania (cor
risponderebbe in italiano). 

LUCREZIA DANCIU. sir. Pla-
pilor 7, Gherla&uf - Ro
mania (ha 19 anni. corri
sponderebbe in italiano). 

VICTOR EFTIMIU, str. Ra* 
boieni 9. Bacau • Romania 
(corrisponderebbe in fran
cese o in italiano). 

CORNEL MATIUT. Liceul Sa-
lonta, str. Republic!! 90, Sa-
lonta . Romania (corrispon
derebbe in italiano) . 

ELENA NAGY. str. Gorenl 
237, Reghin - Nures A. M. 
• Romania (ha vent'anni, 
corrisponderebbe in italia
no). 
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