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COLLOQUIO CON I LETTORI 

Antisemitismo 
e sionismo 

Una posizione estranea al socialismo — La questione ebraica — Lo 
stato di Israele e la distorsione del rapporto giudaismo-sionismo 

Alcuni Icttori ci hanno 
scrilto chiedendoei ehiari-
menti sul sionismo, ed espri-
nendo la preoccupa/ionc 
che la condanna della po
litica israeliana e del sioni
smo possano sfociare, in 
fiualchc modo, neH'antiseini-
tismo, a comunquc possano 
nascondere qualcosa di si
mile. La questione e impor
tance o mcrita una attenla 
risposta. 

E' bone dire subito che 
ranlisrmitismo — come ogni 
pseudn doltrina ra/zisla, o 
anche il semplice pregiudi-
zio razziale — 6 assoluta-
mente incompatible con gli 
idoali e le idee di cui sia-
mo portatori e sostenitori. 
Basterebbe a motivarc que-
sto rifiulo integrale di ogni 
manifestazione di antisemi
tismo, il modo in cui con-
eretamente, nella storia si 
e postn la questione ebrai
ca e si c sviluppalo lo stes-
so antisemitismo. Non e qui 
certo it raso di ripercorrere 
1'ampio n complesso dibatti-
to che si 6 avuto sulia que
stione ebraica (il lettore in-
teressato potra trovarne i 
dati fondamentali in II 
marxismo e la questione 
ebraica, un pregevole lavo-
ro, ora tradotto in Italia, di 
Abram T.con, un sionista di-
venuto in seguito militante 
delta Qu irta Internazionale). 

Minoranze 

ebraiche 
Giova pero ricordare che 

la questione ebraica e vissu-
ta net suo dupliee aspetto 
nazionale e sociale — Marx 
aveva parlato di popolo-clas-
se — in rapportn alle spe-
cificho funzioni socioecono-
miche esercitate dalle mino
ranze ebraiche, e quindi nel 
vivo di ben precisi mecca* 
nismi social!. E non appena 
quelle funzioni cessarono, 
col modificarsi dci rapporli 
di produzione, lo minoranze 
ebraiche tesero, naturalmen-
to, ad assimilarsi alle diver
se realty nazionali, perden-
tlo la loro identity spoeifiea 
e particolare. La questione 
ebraica fu riapcrta sulla ba
se di un chiaro antagonismo 
sociale (e se ne polrebbero 
rintracciare pcrsino le ca
rat teri.sti che sociologiche in 
ogni paese d'Europa o in 
America), quando I'assimila-
zione creo problemi di con-
correnza per le altre forze 
cconomiche in campo, parli-
colarmente tra il medio ce-
to E non e casuale che I'an-
tisemltismo raggiunga i suoi 
toni piii alii proprio nei pe
riod! di piii acuta crisi so
ciale e politica: nella Rus
sia c nella Francis, ad esem-
pio, degli ultimi decenni del 
secolo scorso, P nella Ger* 
mania degli anni '30. Ha ra-
gione Leon quando scrive 
che e proprio e soprattutto 
in questi momenti che il 
capitalismo « suscila mani-
feslazioni di spietato antise
mitismo nolle classi medie », 
la cui posizione diviene pre-
caria, e tra i lavnratori mi* 
nacciati dalla crisi. 

L'antisemitlsmo funge da 
diversivo e * l'opcrazione e 
facilitata dal ricordo del ruo-
lo usuraio postmedievale de
gli ebrei, ancora fortemenle 
presente nella coscienza po-
polare». L'immagine del-
1'ebreo, ricco, avido, stro/zi-
no, dirotta la coscienza ver
so un falso e mislificato 
obiettlvo. In realty il giu-
daismo stava scamparendo 
come particolarismo econo-
mico e nazionale, e fu l'anli-
semitismo a farlo rivivere. E 
n sua vnlta '.'ontisemilismo. 
come ogni idoologia, o nel 
caso concreto pseudo-ideolo-
gia, fu il riflesso distorto di 
processi e Interessi sociali 
ben definiti. 

Certo, mpnifestazioni anli-
Remitc sop ravvivono anche 
ai processi che le hanno ge
nerate, coiae ogni altro mn-
mento sovrastrutturale, ma 
1'impovtante e qui stabilirne 
l'origine, per dcfinirnc i) ca
rat tore reazionario e strn-
mentale. Per questo, oltre al
le altre rag(oni che possono 
esscrvi (morali, umane, per* 
.sino incsistenza di una raz-
/.a ebraica), 1'antiscmitismo 
non pu6 essere che qualcosa 
di profondarnente estraneo e 
jnaccettabile dal socialismo. 
Se csso fd manifesta nelle 
file del movimento sociali* 
sla o in un paese socialisla, 
allora si deve dire che in 
quclla societa socialisla vi 
e qualcosa di irrisolto, da 
combattere duramente per-
chc indicc di un rcsiduo rea
zionario (he 6 in contraslo 
con la scomparsa dellc ratli-
ci sociali dclla questione 
ebraica e deiranlisemitismo, 

Abbastanza divcrso e il di-
ncorso sul sionismo. Questo 
6 un movimenlo idoologico c 
oolitico nato in data rclali-

vamentc readme, a rirtossn 
dei pogroms rus.si del I81J2 
c dell'affarc Dreyfus in 
Francij . Ani'lie qui, pcro, 
occorre sgnmhrare il campo 
da una certa leggenda I 'an
tisemitismo ecreo di idenli-
ficare .sionismo e giudaKmo, 
dando vita a (|uclla moslruu-
.sa falsifica/inne stonca che 
sono / protocn/li di Sion, 
fabbricati dalla polizia za-
nsta e utili/./ati poi lar^fi* 
niente dal na/ismo, nella de-
nuncia di un preloso *(oni 
plotto mnndifilc . degli rbrci 
(con la complicity, si ncor-
di, dei eomunisli). In rcalla 
nessuna confusione e possi-
bile tra giudaismo e sioni
smo. Qucsl'ultimo nacquc, 
certamen'.e, come rca/ione 
aH'antisemitismo e in que
sto senso si intreccia alia 
questione ebraica, come un 
bisogno reso reale dalle pcr-
secuzioni. Ma e signific.divo 
che esso abbia tulti i conno-
lati di una ideologia piccolo-
borghese, espressa da quclla 
massa di media borghesia 
chrea che < bbatluta da un 
paese all'altro. comincla a 
cercare una terra promessa 
in cui sfuggire alle persccu-
zioni ». In realta il sionismo 
non riusci a comprendere e 
quindi a contrastare, le ve-
re ragioni della persecu/io-
no. Si caric6 percio di sim-
boli, motiva7ioni mitolngi-
che, significati nazionahsti 
che ne divennero ben presto 
la sostanza. Da un lato la 
maledizione biblica della dia-
^nora, assunta come impns-
sibilita eterna di assimila-
zione, dall'altra la prodizio* 
ne del ritorno del popolo 
cletto sulla sua terra, visto 
come nascila di uno Stato 
puro etnicamentc e religiosa-
mente. Ma porche allora. si 
cbiede giuslamente Leon, 
• durante duemila anni gli 
ebrei non hanno mai real-
mente tcntato di tornarc nel 
loro paese? •. 

La furia delle persecuzio-
ni naziste non pote che raf-
forzare il sentimento di so-
lidarietj^ e di identita ebrai
che (anche come aulodifcsa 
legittima), e pit'i in genera
te ha, inevitabilmenle, de-
formato la nntura del proble-
ina, ponendo alia coscienza 
curopen una senc di proble
mi morali, e di complcssi di 
colpa nel tnntare la questio
ne ebraica. Sicche lo si e af-
frontato spesso solo emoti-
vamente, qu.isi che con que
sto si possa pagare il debito 
contralto dalla massima de-
generazione di una society 
capitalistica Ma al di la del-
l'cmozione e del furore che 
la bestmlita n.uista suscita, 
rimane il fatto che 1'anti.sc-
mitismo e i massacri in cui 
culmino imprcssero sempre 
piu al sionismo il caratlcre 
di un ben preciso movimen-
to politico che, incal/.ato dai 
falti drammatici, miro com-
paltamento all'obiettivo di 
riunire in Palestina, in uno 
Stalo ebraico, tutti gli ebrei 
della diaspora 

In quale misura si pub 
parlare dell'esistenza di un 
movimento sionista in Eu-
ropa? A noi pare che non 
esista un problema di que
sto tipo (la siluazione appa 
re diversa negli USA dove il 
movimento sionista si pre-
senta essenzialmente come 
un lobby, gruppo di prcs-

sinno cconomico-finanziario 
che, sfruttamlo i scntimenti 
di idcntificazione ebraica, 
influenza una ccrla politica 
medio mienlnle), e ctio co-
munque, laddovo esiste, es
so non csuli dai termini di 
un chiarimento e di una po-
lemiea politica e ideologica, 
che comvnlge necr.ssana* 
mente I tcmi piu vasti della 
lolta anlimperialista e di 
classe cui la questione ebrai
ca non sfugge. 

Un nuovo 

pericolo 
Occorre, infatti, osservare 

che mentrc di fronte all'on-
data di violenze antisemite, 
e particolarmente di fronte 
al nazismo, il sionismo si 
colloco, bene o male in 
un'area progressista, oggi 
esso muove solo da posizio* 
ni di regressiono (a Parigi 
si i^ridava, durante la guer-
ra del giugno: Algeria fran-
ce.se). La solidarietn con 
Israele, motivata da una co-
mune tragedia del passato, e 
1'assolula acriticita nei suoi 
confronti: Israele vista came 
pairia religiosa e idealc, e 
non come Stato politico con 
una sua logica autonomy ge
nera un nuovo pericolo Che 
e quello di ricreare artificio-
samentc una entity quasi-na-
zionale all 'interno dei diver-
si paesi, senza alcun aggan-
cio con la societa reale. 

II discorso arriva perci6 a 
Israele, e al sionismo israe-
liano, ossia ancora una vol-
ta ad una nefasta distorsio
ne del rapporto giudaismo-
sionismo. II gruppo dirigen-
te israoliano ha lavorato 
esclusivametite sulla idcnti
ficazione giudaismo - sioni
smo - Israele. Lo ha fatto 
con un insediamento che 
usurpava terre divenute nel
la storia reale, fuori di ogni 
mitologia religiosa. terre ara-
be, dnndosi una strultura 
statuale teocratica, e una 
societa stralificata etnica
mentc, ispirando la sua po
litica alia biblica Grande 
Israele E' qui che il sioni
smo, nnn piu motivato dal-
1'antiscmitismo, ha mnstrato 
il suo volto di ideologia pic-
coloborghese sciovinista e 
espansionista, di « escre-
scenza idcolo<-dca • c di dot-
trina non scientifica, come 
la chiama Leon. Se poi si 
va alia radice si seopre fa-
cilmcnte che questo anpara-
to sovrastrutturale non e 
che la coperfura di un pre
ciso mcccanismo sociale ca-
pitalislico. Ma per lenerei al 
nostro tema, diremo solo 
che. quesla volta, il sioni
smo lungi daU'essere il ri-
sullato deiranlisemitismo, 
ne e divenulo il generatore, 
creando tutte le eondizionl 
per 1'insorgere ne! mondo 
arabo di manifestazioni anti
semite, prima totalmente 
scono^ciute. E ha riproposto 
la questione ebraica in modo 
mistificato e diverso rispet-
to al passato. E questo fat
to costituisce un tema di ri-
flessinne. ci pare, per la va-
sta schiera di ebrei che si 
muovono su una linea pro
gressista. 

Romano Ledda 

Vigiflia congressuale con gli operai di Milano 

COME FAR PESARE LA SPINTA 
CHE VIENE DALLE FABBRICHE? 

II dibattito sulle Tesi: consensi e osservazioni - Tre distinti gruppi di rilievi - Si avverte che 
siamo a una svolta della situazione e che il partito deve mettersi in grado di essere alPal-
tezza dei suoi compiti - La partecipazione di studenti al lavoro in direzione delle fabbriche 
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Fran^oise Hardy, che In questo periodo sta tentando II suo r i lanclo dlscograflco, e cosi magra 
non soltanto per ic delusion! d 'amore, g l i esciur'imenli nervosi, 11 lavoro, ma anche per una 
clausola ben preclsa con la casa d'lnctsione che I'avevn vlncolala a non Ingrass3re un etio soprn 
I 45 ch i l l , un peso assal basso se si consldera che In sua ailezza mgyiunge II melro e seltan 
Incinque. Nella foto, rlpresa dal sell imannle Noi Donne in edicola in quest! giornl che dedlca 
alia cantanle francese un (otoservlzio, Franchise Hardy h sulla plsta di Monza poco p r i n a del 
via dl una corsa aulomobil lst ica 

Nel I'uoi'o della <'ampagna 
pioci,ngicssiialc. un pernio 
tfruppo di (pii'stioni riguarda 
la linea gctieralo del paruto. 
Si avverie la sensazionc che 
siamo ad unn svolln della si 
lua/ionc ilahana c che biso-
gna essere allaltezza di nnovi 
e di piu grandi compiti. Per 
molti le 'IVsi sono chiare; oc
corre solo legRerle c 1'aiie co-
noscere. disculerle; per altri 
si pongnno nuovi problemi c 
interrojlaiivi cntici. 

A rischio di peccarc di selie 
matismo. potr-'inmo indicare 
lie linoe ossenziali su cui si 
muovono le vatic osservn/.ioni. 
La pnmn Irova csin'cssinut' in 
quci mililanli che avvericndo 
il nuovo tivello raggiunlo dalle 
lotto, dalla tensions sociale e 
dalla crisi jwlilica del Paese, 
vogliono vedeie il partito in 
grado <li far pesarc politica 
mente tutta la spinla operaia. 
Dice Asnaghi della Pirelli: 
« { problemi della fahbrica no-
no problemi di rapportt tra 
uomini che hanno pasizioni po-
Utiche e .•midrienh' diucr.se, del 
rapporto fra nttove jorze ope
rate e U vecchio ceppo. Non 
poasiamo metterci a un livello 
istintivo, ma dobbiamo dare 
una prospi'.tt'wa sindacale e 
jmlitica. Anche se le COSP oggi 
non sono put come cinquanta 
aiorni fa, certi discorsi primi-
I'wi e di agitmiane oitenoono 
ancora un certo .successa: ec-
co la necessita di una bnUa-
fllin politica che deve essere 
in grado fit cojifiurre oqni co-
mittmia ». Ma aUortio a quali 
tcmi immediati occorre dare 
quosta battnglia? Baricelli, 
scnipre della Pirelli, dice: 
« Le lotte sotio luiifjhe erne 
cfu si domanda se uoie lo pena 
di laltare per obiett'wi (iitnfa-
(i. Occorre quindi una rispo
sta piu complcta sunli obiel-
tivi che ci proponianw; biso-
QUO dire /in dove vngltama 
allungare t'i iiro. Capisco che 
e piii facile elaborare un pia
no di rivendicazioni siiioVicali 
o magari una proposla di \eg-
gc per i tessili, ma qualcosa 
dobbiamo fare. Anche dalla 
lotto della Pirelli vien fuori 
qualcosa di esetnplare. Che co-
sa vogliono i lavnratori? Con-
quisle moferiali, certo; JIKI 
Vesscnziale e contare di piu, 
auere put potere nella fah
brica s>. 

Al TIBR e 7xjppetti, un nllro 
qua tiro sindacale comunista, 
che pone il problema «Oggi 
— dice ~ le lotte in corso 
sono sitidoeoli, il sindacato, a 
volte, "salta" il partito. Sta 
al partito mettersi alia testa 
del movimento e trasformarlo 
in lotte politiche*. 

Per quali obieltivi? « Uno de
gli elemeafi di maagwr diffi-
colta per far adcrire i giovnni 
viene dal fatto che non abbia-
mo raggiunlo certi obieltivi in-
ter-medi quali quelli della pre-
r.idenzn sociale, della scunla. 
della statute del lavoratori. I 
giovani sono battaglieri. voglio
no vedere dove il partito lot
to ». Sono i tcmi che nvcvn 
aollevato anche Cassina nl 
Congrcsso dcila Borlelti. 

Per altri enmpagm * linea 
chiara» vuol dire invece 
qualchc cosa d'altro. Piu di 
una riccrcn si tratta di \orc 
e propric nserve ed obic/.io 
in. Vengono fuori in pnmn 
luogo tuttc le veeehip rpinoio 
setiaric, clip sovenle si col-
legano a tlubbi e riservc alia 

Tavola rotonda a Roma organizzata da una rivista del dissenso 

Voci cattoliche per Ea revisione del Concordat*) 
Le punte piu avanzate vanno oltre e chiedono, in nome del Concilio, I'indipendenza e la separazione fra Stato e Chiesa - Hanno 

partecipato al dibattito oratori di tutti i partiti f sacerdoti e studenti dell'Universita Gregoriana 

La storia sa far giustizla 
di molti tubii: e quando la 
storia scmbra correre piu in 
frelta del tempo anagmflco, 
quando gencrazionl, uomini, e 
gruppi. correnti dl penslero, 
maturuno nelle lotie e nclle 
osperienze comuni prosa di 
coscienza che fino al gtorno 
prima sembravano lontanlssl-
me a venire, e proprio ullo-
ra che i tabu si Infrnngono, 
e moslrano la corda di vec-
chie, arnigulntte manipolazlo-
ni divenute antistoriche 

E' quan:u e avvenuto per il 
Concordato stipulato nel lon-
tano e fnfausto 1929 fra la 
Chiesa e lo stato fascista, 
Quando pel la prima volUi ne 
fu chiesta la revisione — dai 
comunisti — ne) 1959, tl papa-
to dl Giovanni XXIII comin-
ciava ad apriro nuove possl-
btlitn di dialono fra Slato e 
Chiesa; ma, per le classi tll-
rigenti Haliane, sempre un 
po' in riiardo roi tempi, 
11 Concordato continuava ad 
essere tabu, e non se ne fe-
ce nulla 

Lo scorso anno si e arrlva-
ti a un voto, un voto canto 
e sbiadito che la maggioian-
m del centiusimstra di allo

ra si e decisa a dare, sotto 
pressioni che anche In cam
po caitolico esigevano ormai 
una n«posta. 

La commissione governall-
va costiluita allora avrebbe 
dovuio studiare una revisio
ne bdaterale del Concordato 
tra lo Stato e la Chiesa: che 
cosa abbia fatto linora nes-
.suno lo sa. per cui sono ben 
legittiml l sospetU che non ab
bia fatto nulla. 

L'alLra sera, in una saletta 
in Trnsievere, a Roma, si 6 
riparlato di Concordato; ad 
indire il dibattito e stata una 
rivista eattulica — « La Fron-
tieia aperta», che si defini-
sce del diisenso «in quanto 
il Vangeio e dissenso e ricer-
ca del nuovo» — a parted* 
parvi attorno ad una « tavola 
rotonda» sono venutl espo* 
tientl di tutte le forze politi
cly italiane che hanno pre-
bo posizione sul problema, 
comunisti e democri.stmni, li
beral], soelalisti e repubbhea-
nl; e la «controparte» — 
se ^ vero che il discorso e, 
appunlo fra Stato c Chiesa — 
si e falta rappresentnre da 
un quulifipatissiino ehponenle 
espeiio di teologia e di dint-

to, il padre gesuita prof. Ro
berto Bortololtl, docente al-
1'Universita Gregoriana. A mo-
derarc tl dibattito, un altro il-
lustre studloso, il plot. Pie-
tro Gismomh oidmariu dl di-
ritto canomco nll'Ltniversila di 
Roma. 

La novita — quello che da 
il senso di come il tempo 
sin passato in tretta, non so
lo dal ti(59 ad oggi, ma an
che dal '67 al 'ija — non e 
solo il fatto che tutu si sono 
pronuneiati a favore dl una 
revisione, compreso 11 padre 
gesuha, costretto ad ammctte-
re a rtenU stretti che qualcho 
ntocco (i tecnico » al Concor-
.lato si puo fare, purcho nan 
si toccluno, b chiaro le a isian-
?e Indeciinubili» della Chie 
sa e dfllo Slato, purchd non 
si parh dellc «cosiddetle » 
pressioni o interference della 
Chiesa sullo Stato, che non 
eslstono e che, ruso mal. van-
no risolte sul teirono del co
stume) 

II fatlo piu nuovo emer-
so dal dibattito e che l'« acce-
Icra/.ione della storia » — ro-
me !'ha delinita uno del pub-
01 ico. un Siiccrdole, don Ma 
no Caiiciani, II parroco ro-

mano di Acilia cho ha orga-
nizzato fra i suoi fedcli la 
« omelia dialogata » — ha agi-
to soprattutto fra i cattolici e 
sono proprio le punte piu 
avanzale del dissenso catto-
lico — intellettuali c sacerdo 
ti, student! delle unlvetMth 
vaticanr e giovaru lavoratori 
~ che oggi vanno addirittu-
ra oltre la proposla di revi
sione del Concordato, chieden 
do in nome dello spirlto del 
Concilio, nctl'ainbilo di una 
societa pluralfstlca, unn com 
pleta indipendenza e separa 
zione fra uno Stalo laico e una 
Chiesa che non sia piii isti 
tuzione ma comunita. 

11 fatto e, ha urfeimato 11 
comnagno Aldo Natoll che se 
nel '67 era gia, Lroppo tardi 
per parlare di revisione del 
Concordato nel "fifl comincia 
a maturare ormai nella co 
scienza dci caiiolici 11 pro 
htpmn della complcta separa 
zione fra Chiesa e Stato In 
ogni modo e urgenie nvede 
re — come la Costitu/'one pre 
vecle, e come gh esponenl 
della DC si impcguarono a fa 
re nel '47 — tulti quei punt. 
del Path che con l.i Cu«,iliu/io 
ne stessa sono in stndciitt 

contrasto: dairnbcrrante arti-
colo I che, in nome della lit-
tela del « carattere sacro » del
la citta di Roma, da al gover-
no i poteri di nnpedire 1c ma
nifestazioni che polrebbero 
inntrastiirvi (In in nome dl 
questo articolo che st vieto 
a Roma la rappresentazione 
del K Vieano » di Hochhulh), 
alia norma che definisce il 
cattolicesnno religione di sta 
to, ali'infame condizione di 
reprobi che lo Slato riserva 
ai sacerdoti apostali, all'indi-
nzzo catiolico dell'insegnamen-
to nella seuola, alle norme 
sul matrimonio, all'inieivento 
dell'Azione Cattolica nella vi
ta politica nazionale, alio at-
tivlla, cconomiche degli en-
li religlosi. 

Se tutto questo e « Irrlnun 
ciabile » o no, se pub essere 
oggouo di traltative [ra Sla-
to o Chiesa o no, 1'onorevole 
liell'Andro, deuuicristinno, non 
lo ha dctio, ririuinndo ciual-
sia.si pronunctaiiienlo sul me 
rito della revisione. Abblamo 
la volonta politica di nvede* 
re il Concordato, egll ha af-
feitnato. Ma la misura dt 
quesla volonta politica non 
va oltre appunlo alia « iMan/.e 

irrmunciabili a. Come esempio 
di volonta politica della DC, 
Dell'Andro si e limitato per 
inciso a dichiarare che il di-
vorzio 6 Incostituzionalo 

Cii altri oratori — dal so-
ciallsta prof. Ferrari, ordina-
rio di dtntto costiinzionale 
all'universila di Pisa, al pro
fessor Ungnri del PRI, all'ono-
revole Valttutti del PLI, con-
sigliere dl stato (che ha de-
flnilo il Concordato 1'hiconlro 
tra uno Stato aulorllnrlo, quel
lo fasclsla. con la Chiesa au-
toritaria di allora) al profes
sor Gismondl, hanno auspi-
cato che il pal to frn lo Sta
to e la Cliicsa venga rlvlslo 

Ad appogglare quesla rl-
chlesta si sono levati, uno do-
po 1'allro, I giovani ealtollcl 
presenti al dibattito, da don 
Cancinnf al numerosl studen
ti dell'Unlversila gregoriana: 
in nome dl una Chiosn ton-
data siiil'iiomo e non sull'au-
torita e di uno Stato profoo 
damente nuitato nelle sue at-
luall strutture oppressive o 
auloritarie capace di nssicu-
rare a tutti liberta dignlta e 
progresso. 

Vera Vegetti 

posizione del partito sulla Co-
eoslovacchia. lOeco Bor/oni 
della Cinemeccanica- « l/uni-
td delle sinistre pun andar 
bene, pert) non bisognerebbe 
" dare lroppo " a queste for
ze; noi dobbiamo mantencre 
la nos.'rn linen, ben vengano 
gli altii. I lax oratori altendono 
misure legislative, come pen-
sioni, previdema, statuto, ecc. 
che solo il Partito comunista 
pud dare ». V. Xambahn della 
Rrcole Marelli: « Coma si pud 
parlare delta unila delle sini
stre? II I'Sl non s\ puo chut-
mare un partito di sinistra ». 
V. prima ancora " non e tl 
partita che ho fatlo troppo 
poco reisa git impiegciti. sono 
gli impiegati che non hanno 
coscienza politica e son sem-
pre con ii put forte ». 

Sono cerlamenle posizioni 
<i in nba-iSo ». contrasts no con 
una pratica gencrale che ve-
de i comunisti promoter! nel
la fabbrica dell'iinita sinda
cale e di contalti vivaci con 
tutte le loize |iolitiche vecchie 
o ituiive. ma hanno una te 
nacia snip rend en to T.opiia 
genie della veechia genern-
zione operaia ha visto una 
evolu/.ioae a destra di tanla 
parte del quadro socialisla 
delle fabbriche e ne ha su
bito quasi un trauma. * .Se si 
comincia a mollare non ci si 
ferma piii », dice qualcuno ri-
cordando i discorsi di Nenni 
del '56 '57. 

Natui'iilmeiile, dove sono in 
molti ad avere queste posi 
zioui. il partito zoppica, i con-
gressi vengono fuori rachitici. 
Come alia E.M, di Sesto, dove 
era no presenti meno di un 
quinto ricgli iscrilli e un mem-
bro del vecchio dircttivo ha 
detlo: a Non e'e1 bisogno di 
fare uxn organizzazionc di 
partito nella fabbrica. Essen-
do presenti nella FIOM, sia
mo aulomaticomente eallcgati 
e presenti come comwiisft. 
Basta che facciamo il tessera-
mento e avere un iacan'cofo 
per reparto che lo faccia »; e 
coiu'lude: -r PaWitmio del St/ar. 
Quello c'o ancora e domain 
possono fare il coipo di Stato. 
Biaogna che non ci lasciamo 
sorprendere e che siamo pre-
parati organizzativamente per 
quel momenta ». Nel fondo ri
mane cosi la prospcltiva del 
grande * sconlro » risolutivo. 
non dei molteplici scontri, di 
lotte piu vaste ed avanzate 
die portino non solo a succes-
si concreti e profonde riforme, 
ma alia conquista di nuovc 
posizioni. all'allargamento del 
fronte e alia sconfitla, in defi-
nitiva, dei piani di chi vor-
rebhe il famoso «scontro». 
E Arlati, della E.M., ricorda 
ai piu giovani il significato 
del "53, del 'RO, del '64. 

E arriviamo alia toi"«i «li
nen chiora ». E' quclla di chi 
vnrrebbe in qualchc modo un 
cambiamcnto di fondo proprio 
di quclla linea che, dall'XI 
Congresso, ci ha portato alia 
sconfitUi del cenlro-sinistra, 
allatluaic sviluppo dellc lot
te -sociali e iwliticho, alio pos
sibility di un nuovo discorso 
con le forze di sinistra, nella 
fabbrica e fuori, 

La cspoiie nel modo piii 
compiulo la compagna Gravi-
na, una sludcnlessu che da 
mesi ormai assieme ad un 
gruptxi di altri studenti comu
nisti lavora «verso la Inno
cent! » in collaborazione (non 
sempre facile!) con i compa-
gni dclla sezionc Campcggi, 
dolla Sezionc di fabbrica e 
della Commissionc fabbriche 
della Fcdcrazione. Hanno la
vorato socio, alloccandosi al* 
'"osso duro di una fabbrica 
da cui il padrone aveva cac-
cialo quasi tutti i compagni c 
dove da anni spadroneggiava 
come m una piccola El AT; 
propria I'csjX'rienzn di lavoro 
fa si che la crilica non assumn 
gh aspelti negalivi e faciloni 
di ccrte posizioni « cstcrne ». 
« Le Test sono confuse» — 
dice la Gravina. — i Non si 
c.apiscc bene fino a che pun-
to ii /xirfi'fo jjitetitfe portare 
avanti il peso /oiidniHeti/nie 
del movimento socwle e tiene 
canto del movimento di forze 
che. come le ACL1. nan si n-
canoscono piu noi partiti poJi-
tici. E' di una i»i|Joi'(on;o fon-
damenlale la chiarezza degli 
obieltivi della lotto, definite 
mepho la strategw E' impor-
fntife vedere tl significato del
le lotte di oggi che esprimoao 
roiiliYiddtEJoiti cosi acute da 
diventare esplosive, Occorre 
dare a tutta la azione nelle 
fabbriche un 7tio»ica(o priori-
tano, le Sezioni devana essere 
mobilitate permniictdettietde, 
girt ora bisogna parsi il pro
blema della lotto delle fab
briche per itscire dalla 
NATO* Si senle l'eco abba-
.slanza chiara di posizioni che 
non sono forse motto diffuse 
tra gli iseritti. ma vivaci nel-
I'ambiento giovanile. porlato 
in forme diverse Ira gh ope
rai non solo da gruppi e grup-
pelh oslremisti ma da gran 

parte del movimento sluden-
lesco c lroppo hovenle frulto 
di una inlerpreta/inno sugge-
stiva ma superfieiale erl erro-
neii del 4 maggio francese ». 

il nostro discorso deve spo-
slarsi allora sugli altri due 
grandi temi di tutti i noslri 
incontri milanesi' il significato 
del movimento sludenteson e 
i suoi rapporli con la classe 
operaia, i problemi vecchi e 
nuovi della organiz/a/ionc del 
partito c dei lavoratori nelle 
fabbriche. I due tcmi si in 
trecciano. per 1<< critica che 
viene dalla maggioranza del 
movimento stuilentesco alle 
organi/zazioni territorial! po-
litiche e sindacali degli ope
rai, per la preaenza fisica 
degli studenti. o meglio detlo 
di studenti, nclle nuove ini* 
zialive d'organizzazione e di 
propoganda che si sono molti* 
plicate in quesli mesi a Mi
lano. 

Giuliano Paj?tta 

40 teol 
per la 
riforma 

Mk (mm 
Affermano che la Con-
gregazione della fede 
« e partigiana di una 
certa linea teo!ogica» e 
« non riflelte la legit
tima moltiludine delle 
scuole teologiche e 
della mentolita dt oggi» 

Zi'RIGO. 17 
L'oa (luaranlma di icologi cat 

tolici d: faina ir.tomazionale 
hanno finnalo-miH |K;HC:JOOP chi-
invoca imix)ilanti rifonpe nella 
Curia vaticana per rrontegnini'L-
i r^ricoli che « sombcaoo mio 
vamente sviluppnrsi per la libeiM 
ricerca teologicn ». 

La petizione, pubblicata da! 
Neue 7Atercher 7.e\ttuiQ, e stata 
comijosla a Niniega (Olnndal 
dove secondo il giomalc di Zu 
n^o sara presto pubblicata su 
Concilium, la nola rivista inter-
(ifiziooale di toologia. 

II documeoto, firmalo tra gh 
alln dai pror. Eduard Schil'i-
beecks Niniega. Hans Kueng, dcl
la Svizzcra. Karl Itabocr, della 
C.cnnania Ovest, Cbcou e Vvcs 
Cougar di Parigi, John Mcken
zie e Ronald Murphy, degli bin-
ti tlniti, .tlTeniia che l'opcra 
scientlfica dci leologi noci deve 
essere oslacolaia dall'autoi ila 
iiiagislralc del Papa e dei vesco-
vi c avverie che « qualsiasi for
ma di inquisizionc » arrechereb-
bc thoni incomaicnsurabih alia 
Chiesa. 

La pehziotiG dice tra 1'allro: 
* Siamo ben consapevoli che noi 
leologi possiamo anche err.ire 
nella nostra teolo^ia, ma siamo 
coovinti che Ic opinicni teologi
che ei rale non possono essere 
carrelle coo mczzi coercitivi. 
...Ci altetidiamo clic la nostra 
liberta sia rispcllala ogni qual-
volta proclannanio o pubblicliM-
nio con forme met uc al nostro mi-
ghor giudizio In nostra fondata 
convinzionc toologica ». 

Nella potiziooc si soltoUicaao, 
fra 1'allro, i scgucnli punti: 
gh organ! dclla Curia, special-
nicolc la Caurega7ione della 
Fede, sonibreraixio iiarligiani tli 
una " certa linea" fin quanto 
la coni|x>sizione del loro persona
te " ncn rifleltera chiaramentc 
In legittima moltiludine dellc 
scuole leologicbe e delle meiita-
liia di oggi ", 

Occorrerebbe creare lmmedifl-
tameole la conimissiaie interna* 
7iotiale dei leologi, chiesta dat 
Sioodo episcopalc, 

Tale commissione <lovrebl)e n-
flettero * in gmsta projxuv.ione > 
le varie scuole leologicbe. 

EINAUDI 
NATALE 

W I L L I A M S T V R O N 
L E C O N F E S S I O N I 
D l N A T T U R N E R 

Un romanzo allascinnnie, 
una lettura straordinarla: 

II best-seller cl'O rlevoca una 
rlvolta di schiavi nella Virginia 

del 1831 L3000 

E I N A U D I t. 
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