
Da Luigi Longo a un operaio della Fiat : testimonialize inedite 
di mezzo secolo di battaglie nelle file del P a r t i t o Comunista 

Aldo de Jaco 

T A REDATTRICE di un se t t ima 
* J »a!e pnpoiare e anda ta a i rova 
TO dm? o t re se t l imane fa i) compa 
gno Longo per intorvistarlo. «Mn 
scuta — gh ha chiesto a un u*rto 
m o m e n t o — come fa lei ad avere 
tanta comprensione per i giovuni 
contestatori? ». « Comprensione? ~ 
ha r isposto Longo — II fatto c che 
a vent'anni io e ttittl quelli che 
parteciparono alia fondaztone del 
partito comunista lottavano contro 
lo stato borghese per la realizznUo 
ne del socialismo. Se volete usttre 
qucsto termine eravamo anche voi 
del contestatori. E a quella nostra 
contestazione di cinquanta an.ii fa, 
not. in maggioranza ventennl o po-
co piu allora, abbiamo dedicato tut-
ta la vita a. 

Ques to a rgomento non e appar-
so poi nella intervista pubblicata 
sulla « Tribuna tllustrata n, f.ut'.avia 
non c e r t o perche1 fosse privo d si-
gnlficato politico; al cont ra r io for-
se. Vale la pena invece di sottoli-
near lo perche r lcorda come negli 
ultimi c inquant 'anni della s toria di 
Italia sempre . ad ogni momento di 
svolta sociale e politlca — ad ogni 
m o m e n t o «crucia le» — la gioven-
til Haliana ha fatto la sua p a r t e 
d 'avanguardia e si e incontra ta col 
pa r t i to comunis ta , ha cont r ibni to 
Innanzi tut to alia sua fondazlone e 
poi alia determlnazlone della sua 
linea politica e delle « s v o l t e » che 
si sono avute in decenni cosl pie-
ni di sconvolgimentt . 

A propos l to deglt annl del prl-
m o dopoguer ra abb iamo avuto una 
conversazione col compagno Lontjo. 

— La «con tes taz ione» di oilora 
— dice Longo — era un grande 
movimento contro la guerra e i re-
sponsabili della guerra e del regi
me che aveva portato alia guerra. 
Sicuro, c'era anche un modo parti-
colore di vestirsi che poteva anche 
essere di una certa eteganza: V cap-
pello nero a larghe falde, la grossa 
cravatta a flocco stretta al collo.... 

— Per me la spinta defmitlva per 
schierarmi alia esttema sinistra Ju 
data dal servizio militate che feci 
nell'ultimo anno di guerra: era sta-
ta una esperienza cosl contrarla al 
miel principl che intendevo vera-
mente contes ta r io . Tornai a casa, 
con i gradi di sottotenente e con 
la declsione ferma dl dlvenlare so-
clallsta. 

Cosi il giovane s tudente del Po-
litecnico Luigi Longo, dopo qual-
che difficolta, t rova nel s e t t embre 
del 1919 il col legamento col parti
t o socialista, anzi con la sua fra-
zione di e s t r ema s inis t ra e '.nfatti, 
poi , a gennaio del *2l, rappresente-
r a dlecimila iscrit t i plemontesl al 
congresso di Livorno che sancl la 
fondazione del Par t i to comunis ta di 
Italia. 

I n t a n t o la sua esperienza di gio
vane so t to tenente veniva subito uti-
lizzata: Longo diventava l'organi2-
za to re delle squad re dl difesa con
t r o il fascismo. 

Alcune cifre per definire rapida-
m e n t e quel per iodo: « Negli iconlrl 
fra fascisti e socialisti verificatisi 
nel periodo Ira il 1 gennaio e il 7 
aprile si erano reglstratl — si leg-
ge in u n documento del minis tero 
de l l ' In te rno — 102 morti (25 fasci
sti, 41 socialisti. 16 estranel e 20 
elementi della forza pubbllca) e 388 
feriti. 

Come si organtzza la difesa ed il 
con t r a t t acco prole tar i? 

Innanz i tu t to c'e da organizzare la 
vigilanza — giorno e no t te — nelle 
sedi poli t iche e sindacali e alia re-
dazione dell 'Ordine Nuoto: pistole, 
fucili. ca%'alli di frisia, mai i fa
scisti po t e rono avvicinarsi al g'or-
nale di Gramsci . Poi c'e da ceroa-
r e e fabbricare a r m i ed esplosivi. 
Ogni qua r t i e re ha le sue squadre . 
« P r e t n / e spesso — sertve Paolo 
Sp r i ano in "Storia del Par t i to co 
m u n i s t a i t a h a n o " — il critcr:o di 
rispondere ai col pi fascisti non so 
lo con la ditesa ma anche con rap 
prcsaglie aUc \edi del fascia, oy.pu 
re con In proteztone armnta di pic 
cole dimoslraztnm popolari na 
quarticri peritonei dc'la eit'a. Vt 
sono a Torno dieci squadre per 
none e i capisquadra debbono Tin 
tracciarc m un'ora i loro uomtni. 
Da'o I'crdiTie in trnsta chiusa j,er 
radunnrsi in un certo luogo dare 
Si c scclto di condurrc una mam 
fcslazionc, gli armatx si di.spongo 
no ai fianchi delta folia di dimo 
strantt. Spesso si trasfcriscono pu 
re per brevt missioni in nitre 
citta ». 

D o m a n d i a m o a Longo un esem 
plo di ques to c. trasterte ». 

— Nel '22 — n s p o n d e — i tatci 
sti occuparono Novara: la nccupa 
rono e la prcsidinrono. Allora fu 
deciso di andare a stanarli. Parti 
una squadra di strillom voloniari 
de / rOrd ine Nuovo che andarono a 
diffonderc it giornale comunista 
proprio al centre, di Novara. Natu 
ralmente i fascisti si precipifaro 
no loro addosso ma doveltero su 
bito fare i conti con le r.ostre squa 
dre di proteztone che mgaggiarono 
un snngumoso combatttmento 

— Ma bada — aggmnge Longo — 
non facevamo solo questo. to per 
esempio, in quanto studente. ero 
incancato dt tenere letture e wie 
Tcnzc sui nostri testi: il Manifesto, 
le opere di Lenin, / 'Es t remismo, 
i/ « Che fare? v, S t a t o e Rivoluzione.. 
Cera anche allora qualche compa
gno che fremeva: « quello che deci
de e il b a s t o n e » <rbisogr»a batter-
ai non fare conferenze». Uno lo 

r 

chlamavamo «tist imoi> perche" usa-
va spesso questo intercalate: cb-
bene, ha dovuto stlmarcl per il me-
nar le manl oltre che per le con-
ferenze. 

Gli scontr i , ie manifestazloni ar-
m a t e con t inuarono a Tor ino anche 
nei mesi successive A novembre oel 
'22 un cugino di Luigi Longo fu 
aggredi to e t raf i t to da 23 pugna-
late davant i ai suoi figlt. Due p.ior-
ni dopo in uno scontro caddero 
due squadr i s t i ; ques ta fu la « giu-
stificazione » di un a t tacco fascista 
in forze che por to a una vera sfra
ge di compagni , all ' incendlo dr»;la 
camera del lavoro e delle case del 
popolo.... 

— Forse — conclude Longo — 
tncominciammo troppo tardi, it mo
vimento fascista si svlluppb piu ra-
pldamente del nostro, tuttavia quan
ta tenacia! Le nostre manifestazlo
ni protette mllitarmente continua
rono anche dopo ta marcia su Ro
ma. Anche le nostre compagne ~ 
che avevano le loro squadre — con
tinuarono a manlfestare nel ccntro 
della cittd.... 

Gli 
e il gerarca 

INIZIAVA LA LUNGA not te del 
fascismo, not te travagliata da 

crisi (dopo I'assassinio di Matteot-
tl, dopo il '29, nel ba r a t ro delle 
guerre) e da un cont inuo l avono 
che, se r iemplva le carceri , dava 
continuity <n ogni condizione alia 
azione rivoluzionaria e offriva una 
linea politica al mot i spontanei nel
le fabbriche. nei campi . nelle uni
versity. 

Ricordiamo per esempio un epi-
sodio della pr imavera del '38. do
po l ' invasione tedesca dell 'Austria. 
N a r r a Ruggero Zangrandi ne « / / 
lungo viaggio attraverso il fa
scismo n: «C'era stato / 'Anschluss 
da pochi giorni... All'Universita di 
Roma si stavano svolgendo i pre-
littoriali della cultura e Virgimo 
Gayda, direltore del Giornale d'l ta-
lia. portavoce di palazzo Chiqi. pre-
siedeva la commissione di poli*ica 
estera... Decidcmmo di intervenire 
per lenlare di trascinare la n:as-
sa studentesca in una dimoslrazio 
nc antinazista. Le cose, in realta, 
prcsero una piega che superd le 
nostre aspettativc ». Perche? 

Zangrandi , r he ailora faceva par
te dJ un movimento di dissidonza 
al l ' interno del fascismo, no to la pre 
senza di « un gruppo di piora.it u»-
tellcttual: r.nttiascisti che erino su 
posiziom assai pin npo rns r delle 
nostre e arera per e^po'ie'i!t A'do 

Natoli. Paolo Bufalini, Lucio lorn-
bardo Radice. Pietro Amendola e 
alcuni altri elementi qualificatl ». 

Come si ar r iv6 e come si svolse 
in effetti ques ta vera e propr ia 
«con/es /azione di massa » del fa
scismo nell 'aula magna della facol 
ta di legge dell 'universita di Honia? 

« Una notte — oi n a r r a Paolo Bu
falini — venne a trovarmi Pietro 
Amendola: aveva snputo du in aiut 
co antifasctsta che aveva con'.atti 
col mondo della diplomazla della 
occupazione in corso dell'Austria. 
Potevamo fare qualcosa? Come ja 
re appello ai sentimenti di indipen-
denza nazionale minacciata da Hi
tler che animavano anche tanti gio
vuni " fascisti "? Blsognava forniu-
tare una piattaforma di massa ca-
pace di promuovere un movimen
to di massa... 

a Alle prime lucl del mattino 
scendemmo a fare delle Jelefonate. 
Appuntamento alle otto nell'atrio 
del liceo Vlscontl. E l\ cl trovam-
mo. puntuall. in cinque o sel. cl di-
videmmo i compiti. uno per ogni 
liceo o a cercare altri amici, I'obiet-
tivo era dt andar tuttl al «premi-
litatev che si teneva il pomeriggio 
aH'f/niuersifi e provocate una ma-
nifestazione. Jo, che nel Visconti 
ero molto conosciuto, m'incaricai di 
quel liceo. Come fare? I ragazzi 
erano gia nelle aule. Allora p.msai 
d'andare dal vice preside, il pro
fessor Guido Gigli, di cui zonosce-
vo la fermezza d'antifascista. Gli 
parlai chiaro, c'era da fate qualco
sa contro / 'Anschluss, contro il fa
scismo. Cosa volevo da tui? Che 
mi aiutasse a parlare con qualcu-
no degli studenti. « Bene » — disse. 
Mi lascid nella saletta dei profes-
sorl e andb a chiamare alcuni ra-
gazzi, i migliori delle Ire classi del
la sezione C. Quando li ebbe riu-
niti mi presentd: a Ascoltatelo e fa
te ». E poi a me: a To o ra m e ne 
vado perche\ lei capisce, non e il 
caso che r e s t i » . Cereal dt soivjar-
mi rapidamente. Z-'Anschluss era 
una minaccia alia indipendenza di 
un popolo e alia pace, qualunque 
idea politica not aress i rno era giu-
slo far scntire la nostra voce... 11 
pomeriggio ci trovam mo tutti alia 
Vniversita, intanto perb tl premili 
tare, per ragioni misteriose. zra sta 
to sospeso. Decidcmmo di sposta-
re la mam) est azione a due g'orni 
dopo, ai prelittoriah di politica este
ra. E ci trovammo tutti li dentro, 
davanti a Virginia Gayda e ai ge-
rarchi fascisti che non c ap i r ano co-
sn stcssc- suecedemlo. Jrella, un no
stro amico rcpubblicano. incomin-
eib subito a palcmizzare: « Un mo
mento do t to r Gayda. mi scusi. . .». 
/ tempi Mino camhiati. ora questo 
pun \embrare un « a t t acco i> niche 
tr<-ppn educato. allora dare del lei 

e del do t t o r e a un gerarca fascista 
equlvaleva a dichiarargli guerra. E 
infatti Gayda incomincib a farfu-
gliare. Poi dal lei si passb alle pro 
vocazioni aperte, alle inglurle irrt 
petibili sulle colonne d'un gtorno'.e, 
alle gridn antltedesche e antifasci 
ste. 

ff / / nostro piano era riusclto. 
Lanciammo la parola d'ordine >< tut
ti fuori » e sulla scalinata io dissi 
qualche parola poi tutti in ^oro ur-
lammo I'lnno di Garibaldi:... basto-
ne tedesco ' I ta l ia non doma.. . 

Un comfzfo 
antinazista 

GLI UNIVERSITARI r o m a n i si 
s c o n t r a r o n o qualche a n n o do

po d i r e t t a m e n t e con il <t baslo-
ne tedesco» r iuscendo a impedi re 
l ' aper tura del l 'Unlversi ta e svolgen 
do, s o t t o la di rezione del Comi ta to 
S tuden tesco di Agitazione, u n a se-
rle di a t t iv i ta di p r o p a g a n d a e di 
lot ta a r m a t a . 

La piu g rossa manifes taz ione 
ebbe luogo a San P ie t ro in Vin-
coli: aveva l 'obiet t ivo di impedi
re l ' ape r tu ra del la un ivers i ta e 
l 'obiett ivo fu ragg iun to , II g iorno 
dopo infat t i le «au tor i t a germani-
che u ne d i sponevano la ch iusu ra a 
t e m p o i n d e t e r m i n a t o . 

Sul foglio c landes t ino democra-
t ico La Punta del 23 febbraio '44 si 
poteva Ieggere fra l ' a l t ro : n A Ro 
ma lo scorso 28 gennaio un folto 
sluolo di studenti e di studentesse 
ha organizzato una vibrante mani 
festazione patriottica. Dopo etserst 
riuniti al cotle Oppio si sono diret-
tl alia vicina scuola di applicuzio 
ne di ingegneria in San Pietro in 
Vincoli dove daU'alto della qradi-
nata un giovane universitario ha 
arringato i presenli proponendo una 
mozlone che veniva approvata per 
acclamazione...». 

II g iovane un ivers i t a r io e r a il co
mun i s t a Mauriz io F e r r a r a . Cosa si-
gnifico a l lora organizzare u n comi-
zio a q u a t t r o pass i dai camion dei 
tedeschi? 

Mauriz io F e r r a r a ha r accon ta to 
queila sua acontcstazione » sul nu-
m e r o del 22 s e t t e m b r e 1945 del set-
t imana le « Damani »: « ... cercat con 
gli occhi gli armati e li vidi al po-
sto loro che giocavano a morra. 
Mi diede una certa consolazione 
pensare che dentro le tasche aie-
vano pistole e bombe a mono per 
proteggere not. Uno di loro. Erne 
sto. fumava con le mani in t'isca, 
appoggiato a uno stipite dell'arco 
di accesso alia piazza. Dall'altra par
te della piazza Lallo. vestito ir. mo 
do strano eon lunqki kn ikeboker s 

quasi biunchi e una giacca a vento 
impermeabile chiara, mi si avvici-
nb. Era alto e con la faccia rosso 
mattone e arcigna. " Bada uhe se 
a r r iva qua lcuno a scocciare , io hru-
cio " e si toccb la tasca dei p'inta-
loni, eccessivumente gontia. Gli rac-
comandai di sparare solo se ce ne 
fosse stato bisoyno, poi tornai in 
dietro verso tl centra della p'tizza. 
E gh occhi mi passarono sulla fron-
te Candida e la barbctta di Ferdi 
nando e piit in la sugli occhi az 
zurri di Massimo. Non sapevo in 
quel momento che Lallo, Ferdinando 
e Massimo, nello spazio di un me-
se sarebbero morti, uccisi iii'.ti e 
tre dai fascisti. Mi ritrovai fra i 
gruppi che si muovevano indecivi: 
tutti si conoscevano. piu o meno, 
e non sapevano se salutarsi o no. 
" Tu qui? " d i c e t a n o e ridevano im-
pacciati. Mi si feceto vicini i tre 
della guardia del corpo. Enrica su 
un gradino fumava insieme a quel
li che sarebbero dovuti andare con 
lei in delegazione dai professori. Mi 
accorsi dl stare fermo in mezzo al
ia piazza a guardare Marcella. Ros-
sana ed altrc ragazze che in disvar-
te fra loro ridevano timide e ner-
vose. Mi avvicinai. 

« "Appena cominc io a u r l a r e for te , 
fate un be] b a c c a n o " e tornai in-
dietro verso Claudio. Lui mi vide 
e si fece incontro. 

« "Cominciamo?" . La faccia magra 
era pallida e rideva mentre parlava. 

« "Cominc iamo p u r e " dissi, e feci 
per avviarmi alia scalinata, ma do
po pochi passi fatti guardando a 
terra, mi accorsi che un tremito 
f'tllo mi cominaava dentro e alio 
ra sentii che mi voltavo e urlavo: 
"Venite qui! Tut t i so t to la scali
na ta ! Forza!". // mio era un urlo 
sohtario che rimbombava dentro la 
piazza e vidi gli studenti che si 
muovevano e cominciavano a spm-
brare tanti. tutti insieme. Mi tro-
vai sui gradini e sotto e'erano gli 
studenti che si ammassavano °. die
tro Claudio e gli altri. Enrica mi 
guardb e io le feci cenno dt andar 
su. poi cominciat a parlare tenen 
do alta la voce. Non ricordo che 
dissi, ma subito udii le urla degli 
studenti montare dal basso Irene-
tiche e vidi le loro facce accender-
si eccitate. Continual a parlare for
te e presi anche a gesttcolare, in-
terrotto dai clamori, e mentre par-
lavo forte scorgevo una ragazzet-
ta bruna con un basco che, insie
me a delle altre, tracciava con il 
gesso e con il carbone febbrili srrit-
te sul mura di fronte ». 

Nasceva nella lo t ta ant i tedesca e 
ant i fasc is ta una nuova generaz:one 
comuni s t a . la genera? ione che SJ 
sa rebbe b a t t u t a per la Repuoblica 
e per la Cost i tuzione. p r r apr i ro ;a 
via a un t e m p o nuovo. 

Intervista con una «maglietta a strisce* 

Ho imparato 
nella lotta 
OAR1DE BATINI, 34 anni, operaio 
*• occasionel della Compa^nia unl-
ca inerct varie del porto di Ge 
nova, cottiurii&ia, responsabile della 
Commissione nazionale portuali oc
casional! presso la FILP-CGIL. Nel-
I't'state del 19fifl era uno cielle mi 
gliaia di giovani che, secondo la 
moda di quel momento, mdossava 
la mar ie t ta a n^he comprata sui 
banchi dl .Sutturipa o nei negoziet 
tl per marittimi attorno ai porto. 

Nato ed allevato in una faniiglia 
operata di antico antifascismo, si 
iscnsse qualche anno dopo la Li-
berazione alia gioventu comunista 
a piu che altro perched Irequentavo 
gh umict del ctrcolu e giocava al 
pallone nella squadra locale... Se 
ben ricordo non a facevano nean 
che pagare il bollino ». Attorno agli 
annl "50 prese la tessera del par
tito a ma era una adesione in cut 
e'entrava la tradizione famihare, lo 
ambiente di lavoro in porto e una 
forma quasi d'tstmto A pensarci 
bene non mt era mat clttesta se-
riamente cosa signtlicasse essere co
munista e del restu di attivita po 
litica ne facevo ben poca salvo qual
che scritta con la verntce. che piii 
che altro aveva il gusto della ra-
Qazzata... » 

« Uscendo dal lavoro in porto una 
sera del maggio '60 — ricorda Ba-
tini — mi fcrmai in piazza Banchi 
dove c'era un comizio. JVori ricor
do tl tiome dell'oratore mu le sue 
parole yi'm Ie dimentichcro fact-
mente: diceva che bisognaia bloc-
care ancora una volta it fascismo 
e che tutti avrebbero dovuto tmpe-
gnarsi. essere assenti in quel mo
menta signiftcaia essere sconfitti... » 

«Al bar. nelle famiglie si parla 
va delta tensiane politica che c'era 
in citta. Le donne, mi ricordo, ci 

consigliavano di sturcetw quie'.i pcr 

noil c'-irrere H riictno di perdere il 
posto di lavoro a asere baston iti 
(ial'.a poltzia Qualche giorno prima 
del JO gingno mi ricordo ancora 
quando ho visto per la prima volta 
tn azione la celere can le camio'ift-
te e i rnanganellt e la qente. tanti 
giovani come vie, che scappava.. 
Quella sera andai a casa pieno dt 
rubbiu, e, dtciatnolo pure, di paura 
Poi e slalo come la il mare che 
cresce onrfa su onda quando Ci to 
sciroccata Ho partecipatn a tutte 
le manifestation! e mi sentivo sem
pre piu forte e piu convintu Ricor
do la sera del .10 giugno, quando 
in plena battagliu un ufjiaale di 
poliaia si ttiise a gridare davanti 
a Porta Soprana che voleva parla 
mentare con t giovani Quasi sema 
rendermene canto mi trovai ad es
sere to tl rappre sent ante dt tanti 
ragazzi e Vufficiale mi disse " anda-
levene a casa Qui c'e pencolo per 
voi " Andate a casa tot. rispvndem 
mo. perche queste sono le nostre 
case e le nostre strode ». j 

Per Paride Batini quel siornl del 
giugno non rappresentano assolu-
tamente dei ncordi. sono parte di 
una esperienza viva e presente- « In 
quet giorni sono dtventato veramen-
te comunista. ho capito quale gran
de jiducia not lavoratort d"ibbiayno 
avere per not stessi e quali ennr-
mi possibilita avetsimo tra le ma
ni La presema tisica in piazza fu 
allora dciermviante per spazzar i ta 
una operazione politica di destra 
ed un governo. e questa leztonr non 
Vfio mai dimenticata, in tutte le 
lolte alle quah ha partecipato in
sieme con altri compagni della mm 
eta mnlti dei qaali entrati alia vi
ta politica proprio con i giorni cal-
dt del 'CO » 

Parla un giovane operaio e studente 

Compagno 
da sempre 
MI CHIAMO Carlo Solaris, ho 

33 anni e da 19 lavoro al
ia FIAT, Sono entrato in fer 
riera pochi mesi dopo la morte 
di mio pdre, vittima di un'or-
ribile sciagura sul lavoro; du 
rante una colata e stato colpi 
to nella fossa da un linqoUo 
incandescente: 800 gradi... 

Sono un operaio specializzcto. 
la 2.a categoria mi e stata pe
rb riconosciuta soltanto un an
no fa, prima ero addetto alia 
manutenzione dei laminatoi e 
dei treni a freddo: ora mi ban 
no trasferito alia Pellerina, con 
il membro di Commissione In
terna della FIOM. Provera, so 
no al « parco rottami». faccio la 
manutenzione ai pozzi dt rifor-
nimento dell'acqua. Nel 1964 so 
no stato candidato per la FIOM 
alle elezioni della Commissione 
Interna, da allora sono oggetto 
di particolare attenzione da par
te rJpi capi. 

Si sono iscritto al partito. Da 
quanto tempo? Direi da sem
pre... Mio padre era stato parti 
giano. quando e motto nel re 
pnrto accinieria Mar t in delle Fer-
riere FIAT aveva 56 anni; nel 
suo portafogli che conservo. con 
gli altri documenti c'e Vultima 
sua tessera del PCI: e quella 
del 1950. In quegli anni. quan 
do entravi in fabbrica venivi su 
bito avvicmato per Viscrizione 
al sindacato e al partito. Prati 
camente ho sempre lavorato e 
studiato, salro qualche breve in 
tervallo. Prima ho fatto i corsi 
serali per ottenere la hcenza di 
avviamento, poi mi sono iscrit 
to ai corsi per disegnatori mec-
camci particolansti. ma mi so
no accorto che servira ben p/> 

co. Ho fatto dei snndaggi alia 
FIAT: ci vuolc un tirocmo enor 
mc e si parte con uno stipenaio 
di SO mila lire al mese: ho fatto 
i miei calcoh e non mi conrem-
va, oggi ne guadegno circa 120 
al mesc. Cosi ho deciso di iscri 
vermi ai corsi per geometri 

I problemi dei lavoraton stu
denti sono piuttosto comple.isi 
e debbo dire che sono stati « i 
po' trascurati dai sindcicati c an 
che dal partito. Oggi si profila 
no due tendeme' da una p.irfc 
il padrone intende svUuppnre la 
sua scuola di classe. con pro 
p r a m n n t' metodi d; iiscgnamcn 
to die vadano bene per la su 1 
industria, per i suoi macchina 
ri: dall'altra gli studenti riven 
dicano una scuola aperta aU'uo 
mo, su tutti i problemi non so 
lo su quelli specifici che intcrcs-
sano la produzionc e quindi il 

profitto. E' qui che estste un 
rarporto dirctto tra la lotta de 
gli studenti e quella della das-
se operaia; lo sviluppo tecnolo 
gico, ad esempio, non ha sigm-
ficato un gran beneficio per gli 
operai, una liberazione dalle fa 
tiche, non c'e stato quello scat 
to di qualita che si sarebbe at-
tcso, anzi. in alcuni casi il pro-
gresso tecnologico e stato un 
danno per i lavoratori, basta 
pensare a certe nuove teniche 
di produzione come le catene di 
montaggio. 

No, non ho riserve sull'azio
ne del movimento studentesco 
anche se, almeno alle assemblee 
di base a cui ho partecipato, si 
e parlato un po' troppo. Trojv 
po verbosi. ci vuole piii con-
cretezzn. Certe forme di lotta c 
di contestazione sono state og 
getto di discussione anche in 
fabbrica. lo rttengo che non sia-
no state sbagliate perche aveva
no un obiettivo preciso: richia-
mare I'attenzione dell'opinione 
pubblica su aspetti madornali 
della societa itahana. A mio av-
r i so sarebbe un errore se i gio
vani studenti continuassero su 
questa strada poiche la loro azio
ne diverrebbe sterile. Si tratta 
di fare un salto quahtativo a 
questo punto. Puriroppo gli um 
versitari hanno mollato. Sono 
stati i primi a parttre. poi so 
no seguiti i medi c poi i serali. 
Adesso siamo in una fasc di 
stanca. Non c'e collegamento tra 
universitari c medi, non c'e un 
serio rapporto tra studenti diur-
ni e quelli serali. Molti obict'A 
vi sono comuni e chi come me. 
ogni giorno. si trove di fror.te 
a problemi eoncrcti non ha pau
ra di aftrontare polemiche con 
chi rifiuia le lotte pcr obicttivi in-
i^rmedi. Soi comumsti non dob-
b:amo avere complessi nei con-
tro-n.ti di ccrli grupp; che si di-
cono alia nostra sinistra, discu 
terc. polemuzarc anche aspra-
mente. sempre pcro con la coi-
vinzione che di fronte non ab
biamo il nemico di classe. Co
st come non dobbiamo avere tl 
timore di essere confust con la 
contestazione. Ho fatto questi ri 
lievi nel mto intervento al con-
ares in della sezione delle Fer-
ricre. presente Pajetta. 11 comu
nista e contestatorc per natura, 
per cocazione. La mm esperien 
za personale di fabbrica e di 
scuola mi ha inscgnato che se 
si vuole qualche cosa si deve 
combattere: se voghamo cam-
biarc questa societa dobbiamo 
contcstarla punto pcr punto. 

Una lot ta senza soluzionl dl continui ty, sot to lp b a n d i r r e del Pa r t i t o Comuni s t a : in a l to , u n a delle p r i m e manifcs laz ioni di giovani nel la R o m a 
l i b e r a u , nel 1914; in basso, maggio 1968, I giovani festeggiann la lo ro vUtoria, la v iUoria del r C I . ^ . J 
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