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OPINION! 

L' equivoco 
delle ACLI 

I lavoratori crisfiani e callolici possono fare poli-
lica insieme a tulti gli altri, credenti e non ere-
denli, senza qualificazioni e legami confessionali 

Ho letto sull'L/Hita (17 
gennaio 19G9) un articolo di 
Baduel su « I giovani del le 
ACLI > d i e recentemente 
hanno tenuto il loro congres 
so Mi sono quindi deciso ad 
intervonire per e u t a r e se 
possibile al giornale e in ge 
nere ai comunisti , come ad 
a l t n amici, di continuare a 
considerare le ACLI in un 
modo che ritengo del tutto 
sbagliato 

E' vero che la causa pri 
ma di tutto questo sta nel le 
s tesse ACLI e quindi anche 
in Gioventu aclista, nei loro 
atteggiamenti e ne l le loro 
posizioni. Da venti anni m-
fatti, da destra o da sinistra 
secondo le convemenzc , si 
tende a forzare in un sen-
so o nell'altro quel lo che 
sostanzjalmente considero 
l 'equivoco del le ACLI In 
tempi piu recenti e al loro 
interno, ho cercato a piii ri-
prese di intendere il loro 
valore, di precisarne la na-
tura e le funzioni, anche con 
notevoli equil ibrismi, ma ar-
rivando pur sempre a con-
vineermi che 1'equivoco non 
si risolveva. 

Le ACLI sono un'organiz-
zazione confessionale, espres-
s ione e parte della « comu-
nita dei fedeli », della Chie-
sa, partecipi quindi del la sua 
missione. Ora e chiaro che la 
Chiesa in quanto tale non 
ha la missione di fare atti
vita economiche , sociali . cul-
turali, sindacali e pol i t iche 
in proprio o con organizza-
zioni sottoposte alle sue di-
rettive e alia sua disciplina. 

I fedeli invece , v ivendo e 
operando nel mondo, senza 
dubbio in coerenza con il 
messaggio evangel ico , con 
l e verita di fede e le norme 
morali che la Chiesa ha il 
compito di diffondere e rin-
novare. possono e devono 
fare tutte queste attivita co
me e con tutti gli altri uo-
mini , r ispondendo innanzi-
tutto alia loro coscienza 

La «pasta» 
del mondo 

Soltanto a prezzo, purtrop-
po, di ridurre il ens t ianes i -
mo ad una ideologia sociale-
economico poHtica ( la cosi-
detta « dot tnna sociale ») si 
e potuto distinguere-separa-
re e contrapporre i fedel i , 
organizzati come tali, entro 
la « pasta » del mondo (ne l 
nostro ca«o entro il « movi-
mento o p e r a i o » ) per fare 
attivita economiche, sociali , 
culturali, sindacali e politi
che La Chiesa quindi, nel 
suo complesso o con queste 
organizzazioni, si e trovata 
impeqnata in queste attivita 
Mi pare possa bastare anche 
questo semplice accenno per 
consentire di \a lutare a qua-
li assurdi. direi a quali cre-
s ie si puo arrivare e di fatto 
si e arnvat i , con tanti saluti 
al le proclamate distmzioni e 
relat ive autonomie, con equi-
voci, prevaricazioni e conti
nue confusioni cs tremamen-
te dannose per la Chiesa 
quanto per l'oraanizzazione 
della societa civi le . 

Le ACLI e piu recente-
mente Gioventu aclista for-
niscono sotto questo profilo 
un esempio caratteristico 

Per c h i a n r e e contribuire 
a sc ioghere questo equivoco 
— se si sost iene ad esempio 
g iustamente la • la ic i ta» 
del lo Stato — non si puo di-
chiararsi delusi o soddisfatti 
se le ACLI o Gioventu acli 
sta fanno politira di destra 
piuttosto che di sinistra Tra 
l'altro dimostrando di esse-
re ben consapevoli c h e con 
le ACLI e'e la Chiesa, c h e 
quindi indirizzerebbe o si 
farebbe trascinare in politi 
ra a destra o a sinistra 

Xel caso specifico, le la
voratrici e i lavoraton. gio-
vani o anziani, cristiani e 

Solidariefo 

degli artist? 

con il pittore 
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cattolici, possono e devono 
fare politica, attivita socia
li, culturali , economiche, sin
dacali, ricreative ecc e c c , 
ins ieme a tutti gli altri, cre
denti e non credenti , parte-
cipando a formulare o con-
venendo comunemente su 
dottrine sociali e politiche, 
su indiriz/i e programmi 
sindacali, culturali , economi-
ci e r i c r e a t m L'unica diffi-
colta, che loro stessi devono 
poter valutare, puo essere 
costituita dal fatto che que
ste attivita, con i relativi 
strumenti operativi , perse-
guano fini e usino metodi 
che in coscienza non posso
no condividere 

«Azione 
sociale» 

Cosi ad esempio un parti-
to o un sindacato che perse-
guisse i propri fini specifici 
chiedendo anche una profes-
s ione di fede, l'adesione ad 
una qualche metafisica o una 
profess ione di ateismo; che 
mirasse alia realizzazione di 
uno stato ateo . ma anche di 
uno stato confess ionale fos
se pure quel lo « cristiano », 
opporrebbe ostaeoli e diffi-
colta alia partecipazione o 
all 'adesione dei cristiani. 
Non insormontabil i tuttavia, 
non tali cioe da esc ludere 
dialoghi, confronti e collabo-
razioni pratiche 

Ma in Italia, al di fuori 
appunto del le organizzazioni 
confessionali . non e'e nessun 
partito o sindacato che op-
ponga quegli ostacoli e quel
le difficolta alia piena par
tecipazione e adesione dei 
cristiani. I dissensi e le di-
versita si col locano ormai 
soltanto sul piano politico e, 
di fatto, passano indifferen-
temente tra credenti e non 
credenti che votano, sono 
iscritti e col laborano con 
tutti i partiti c tutti i sin-
dacati 

L'equivoco del le ACLI si 
sc iogl ie allora f inendo di as-
sociare alcune ccntinaia di 
migliaia di lavoratrici e la
voratori cristiani per fare la 
cosiddetta « azione sociale » 
e c ioe per esprimere come 
movimento giudizi e indiriz-
zi politici o sindacali. indi-
rizzando il voto o l 'adesione 
verso l'uno o l'altro partito 
o s indacato, verso qucsta o 
quella soluzione, sempre tra 
l'altro secondo le dirett ive 
della Chiesa. 

Se proprio i lavoratori cri
stiani r i tengono di avere sul 
piano sociale, in on l ine a 
prohlemi economici . sinda
cali. culturali . giuridici e 
politici del le loro idee, dei 
loro amrlizi e de' le loro so-
luzioni che r i tengono non 
possano essere accolte e rea-
lizzate dagli attuali strumen
ti operativi (circoli , sindaca-
ti, part i t i ) , allora si associno 
tra di loro o con altri c h e 
con loro convengono dando 
vita ad altri strumenti auto-
nomi, senza qualificazioni e 
legami confessionali . Fac-
ciano tutte le polit iche c h e 
credono senza mettere di 
mezzo il crist ianesimo, c h e 
si vedra semmai dalle loro 
opere, senza coinvolgere nei 
loro giudizi e nel le loro scel-
te la Chiesa 

Devono allora cessare di 
es i s tere le ACLI'' Diciamo 
che l'esistenza stcs^a di una 
associazione o di un movi
mento di lavoratori cristiani 
costituira sempre una ten-
tazione alia loro strumenta-
lizzazione per attivita e fini 
che non hanno niente a c h e 
fare con il crist ianesimo, 
con la miss ione del la Chiesa 
e dei cristiani nel mondo. 
Se la Chiesa stessa. con le 
sue s lrutture e la sua attivi
ta pastorale, assolvesse bene 
il compito di formare enst ia-
namente le coscienze di tut
ti i Icdcli . qualunque sia il 
loro stato, la loro professio
ne e il loro impegno nel 
mondo perche possano svi 
luppare con la loro vita le 
loro parole confermate dal
le opere, la comples.siva 
miss ione di evangelizzazione 
e di animazione cnst iana . le 
ACLI, anche intes^ come for-
mazioni speciahzzate per 
l 'apostolato di ambientc (tra 
i lavoratori) potrebbero ces-
sare di es istere . 

Altrimenti , e non sarebbe 
funzione meno importante e 
decisiva nella realta italia-
na, diventino rea lmente un 
movimento di formazione re-
l u i o s a e di apostolato orga-
nizzato. a m c c h e n d o in au-
tenticita e quindi l iberando 
in consapevolezza e respon-
sabihta 1 impegno degli ade-
renti nella societa civile, in 
partieolare sul piano cultu-
rale, s indacale e politico, in 
modo che nossano finalmen-
te incontrare, crescere e ope-
rare i r s i e m e a tutti gli altri 
lavoratori. 

Gian Mario Albani 

48 anni fa nasceva a Livoi-no^ il Bartito comunista 
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Antonio Gramsci 
capo della classe 
operaia italiana 
DA UN SAGGIO DI PALMIRO TOGLIATTI DEL 1937 

Quarantolto anni (a nasceva a Livorno, rompendo col riformismo e con I'oppor-
tunlsmo massimalista del Partito soclalisla, il Partito comunista d'ltalia, sezione 
della terza Internazionale. 77 anni fa, il 22 gennaio 1891, nasceva Antonio Gramsci 
II primo grande marxista italiana sotto la cui guida, super a lo i'estremismo bordl-
ghiano, si doveva formare, negll anni «di ferro e di fuoco » deJIa ditt.itura II 
partito lenlnista, capace di guidare la classe operaia e le masse popolari sulla via 
del soclalismo. In questa occasione pubblichiamo un brano di un saggio di Palmiro 
Toglialti dal titolo < II capo della classe operaia italiana »; il saggio e stato scritto 
nella primnvera del 1937. 

Graniscl era nato In Sarde-
gna, caratteristica regione dl 
rapporti economici e -ociall 
arretrati. Figllo di con'adini 
poveri, aveva avuto agio di os-
servare la spaventosa miieria 
dei semiproletan agncon e 
dei pustorl dell'isola che la 
borghesia capitalistica i'uliana, 
realizzata l'unita nazionale, 
aveva considerato e tratiato, 
al pari di tutte le region! 
agricole del Mezzogiorno, qua 
si come una colonia. La ml-
sena del contadinl sardl e 
meridional! e stata una delle 
condizioni dello sviluppo in 
dustriale del Settentnone Le 
nsorse e ricchezze nat'irall 
dell'isola sono state ^.accheg 
giate dai capitalist! dei Con 
tinente, mentre gh sporadici 
tentativi di rivolta spontanea 
dei contudini affamati veni 
vano liquidati con le armi. 
nella lotta contro il « brigan 
tagRio » 

Per consolidare 11 suo po-
tere e particolarmente per 
mantenere in soggezione le 
masse rurali del Mezzogiorno 
e delle Isole, la borghesia ca
pitalistica si alleava -'on i 
grandi propnetan di terre e 
con la borghesia rurale pa 
rassitaria creseiuta aU'ombra 
della grande proprieta terne 
ra di tipo feudale, si issu-
meva il compito di mantene
re in vita e difendere quel 
residui di rapporti s>ociali e 
politic! arretrati che gravava-
no come una palla di j iom-
bo sulla vita economtca j po
litica di tutto il paese 

Gramsci aveva visto nel vil-
Jaggl della Sardegna 1 o n t a -
dini andare a votare con le 
tasche cucite, per lmo^dire 
che i poliziotti in borgh?se e 
gli agenti dei s ignon vi in 
troducessero un coltello per 
poter poi far arrestare dal ca-
rabinieri i poveretti a centi-
naia e garantire il tnonfo dei 

Bombardata a Roma di domande suir« affare Markovic » 

NA THALIE DELON: E TUTTO FALSO 
Ma la giovane attrice, moglie di Alain Delon, non riesce a nascondere il suo nervo-
sismo, dopo l'arresto dell'ex gangster corso Marcantoni - Storia di una strana vita 

c E' falso. Non £ vsro Rien 
du tout». Nathalie Delon si 
alza in piedi nervosissima, 
replicando alle domande dei 
giornahsti che le chiedono se 
sia vero che abbia ncevuto 
dal giudice pangino i 'awiso 
di una nuova convocaz.one, 
e se nsponda a venta 1 al 
tra notizia secondo la quale 
lo stesso magistrato le avreb-
be chieso di non abbandona-
re Roma senza autonzzazione 

Belvetia bionda. Nathalie 
ha smentito. E ha aggiunto 
che non voleva rispondere a 
domande personali, che era 
h solo per presentare il film. 
M3 troppo chia&so si e fatto 
sul"« airare » Markovic-Delon 
perche 1'attnce potesse spera 
re di sfuggire agli interroga-
tivi dei g iomahst i . La confe-
renza stampa era stata, in 
realta, indetta pei annuncia-
re 1'imzio delle riprese del 
film Le sorelle, dell'esordien 
te R o b e n o Malenoui. uiter-
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san Strasberg, Giancario Gian 
m m , Massimo Girotti « E' la 
storia, dice il regista, lei .e-
game mtimo — che la so-
c . e ^ giud.ca anorma.e — tra 
due sorelle Questo legame si 

e rotto co/ne un crtstalto. ag-
giunge Malenotti, ma le due 
donne scoprono I'lmpossibili 
ta di vivere l'una senza l'al 
tra E' un dominio psicolo-
gico quello che Diana tfatha 
lie e^ercita su Marta Susan. 
e mut.lmente quest'ultima sa 
ra fuggita e avra cercato di 
crearsi una propria vita • 

Finale drammatico — d'ob-
bligo in questi casi — e ri
prese a Roma e nel Nord 
Europa « Mi p.acerebbe gira 
re gli esterni sul mare cne 
bagna la Danimarca », i i c e il 
regista « La s tona co-nunque 
non ha un'amb»entazaOne pre-
cisa e Cib — e sempre Ma 
Ienotti che parla — per non 
dargii un sapore casaltigo » 

Term.na:a la con'erenza 
stampa vera e propria, Na
thalie <:i calm^ ">rn3 n sor 
ridere, pare p.u abb<<rdaoi 
le Pana del.a saa w a e, 
quando .e domande 'h.^n'a 
no troppo .rit.mc. riapon^e in 
tunu iiiuruace Ci sLappa tjuai 
che }e men Htus A ni . io a 
mano escono fuor. p.ceo l pir-
t icolan, s; trat:e^gia art-i ' *u 
ra Nathalie d.ce di a\-*re 26 
anni Di essere s;a-a ieace 
da piccola, sua madre i a di 

II giallo del clan Delon 

Clamorosa conclusione 
delI'affare Markovic? 

PAR1GI. 20 
Z Settimana cruciate per 1'afTare Markovic. il piovanc juc;o 
" slavo del clan Delon assassmato mistenosamente L'atten 
1 zione si e concentrata. ora, sul palazzo di giustizia di Ver 
2 sa-iles dove il gang.->t£r Francois Marcantrni. am:co intimo 
— di Mam Delon sapra ufTicialmente dal giudice istruttorc quali 
Z sono gli element! che hanno portato al suo arresto so'tc 1'ac 
- cusa di complicity in assassinio Settimana cruciale anche 
Z perche. forse fra qualche giorno. Alain e Nathalie Delon 
~ saranno nuovamente interrogati dai eommtssan 
— Giudice istruttore e pohzia hanoo intanto nntracaato. come 
" e noto, un altro prezioso testimone. un giovane Jugoslavo 
- amico ch Stefan Markovic che non avreboe detto tutto quanto 
Z sapeva, nel corso dei preredenti interrogaton Propno da 
~ questo prezioso testimone potrebbero venire nuove indica-
Z zioni per concludere deflpjUvamentc e clnmorr^arrente quello 
~ i lie a Paxigi viene chiarnato U giallo dell'anno. 

vorziato cinque volte. Ha due 
sorellastre, ma ne conosce 
una sola. Taitra non l'ha mat 
vista A diciassette anni, in 
Marocco, ha sposato un fran 
cese, ha avuto una figlia che 
ha ora otto anni. Alle nozze 
e seguito subito il divorzio 
e il primo m a n t o , sfruttan 
do una legge valida in Ma
rocco, ma non in Francia, ha 
affidato la bambina alia pro
pria madre e ha imposto al 
la ex mogiie di non "ederla 
mai. « E ' il mio grande do-
lore », dice Nathalie. 

A diciannove anni iascia 
il Marocco, vola a Parigi do
ve lavora come cover-girl (ra 
gazza c o p e r t i n a ) . "ncon-
tra Alain Delon. Poco prima 
o poco d >po la nascita del 
figlio i due si sposano. « Mia 
madre era cuntraria a que
sto matnmonio» , aggiunge. 
« Ora con Aiam — meno bel 
lo di quanto sembri. ma mo' 
to intere-is-inte — e ru*to !i 
nito. ma, in questi sei anni 
che s.amo i'ati insieme. da i 
ill, ho appreso un fa'to im 
po'T.in't cne il lavoro e una 
LO->J be.ia » Recita per i gior 
na!i->tt o e s.ncera7 Pana di 
s j u iigi-o cne e nmasto a 
P<ir.gi Cne cosa desidera per 
lui »' " Cne non impan le re 
Ko.e deha societa, ma che ob-
l>ed.sca ai sentimenti, -.la li-
bero e in armonia con se 
stesso » 

Nathalie ora si controlla 
bene, sorride, solo le mani, 
con le quali si aggiusta m 
cassantemente i capelli, tra-
discono un certo nervosUmo. 
Negli occhi e'e Tombra dei 
lunghi interrogator! cui e sta
ta sottoposta dal giudice sul 
l'« affare» Stefan Markovic, 
il segretano-controfigura g o 
n l la di suo marito *rovato 
ucciso con un colpo alia nu 
ca dopo aver scritto al fra 
tello queste parole: < S e d o 
vesse capitarml qualcosa, ri 
volgiti ad Alain A Nathalie 
Delon e al loro socio Fran 
cois Marcantoni». E l'er ban 
dito corso Marcantoni e sta
to arrestato venerdl nctte. 

E ' d a w e r o tranqullla Na 
thalie? 

Mirella Acconciamessa Nathalie Delon risponde ai glornallsti nel corso della presen-
tazione del suo primo film In Italia 

candidato del governo, — e 
la consapevolezza del uaratte-
re reazionano della borghe 
sia e dello Stato Halia'io e 
la base prima di tutto il suo 
pensiero politico 

II movimento s o c i a l i s t ->or-
se e si sviluppo in Italia, so 
prattutto nei prlmi tempi, co
me una protesta vigorosa con 
tro questo regime dl reazio-
ne e dl arbitrio, di p n v « i o 
ne delle masse lavoratrici di 
ogni diritto Percib esso ebbe 
un carattere largamente pupo-
lare e affluirono in PSSO in 
massa gli intellettuall di ori-
gine piccolo borghese e jersi-
no gli element! radical! della 
borghesia. che soffnvano del 
1'urretratezza economica e po
litica del paese e insorg°va-
no contro di essa II compi 
to dei capi socialtsti ivreb 
be dovuto consistere nel da 
re ulla classe operaia .a di 
re?ione di questo largo mo
vimento popolare, nel ^ nda 
re la classe operaia, attraver-
so una lotta conseguente con
tro la reazione e per la n-
berta democratiche, ad affer-
mare la propria egemonia po
litica e a dingere tutte le 
masse oppresse e sfruttate a 
cacciare dal potere la borghe
sia capitalistica e le c i s t e 
reazionane ad essa atleate. I 
capi sociahsti fallirono a que
sto compito; fallirono anche 1 
migl ion, quelll che erano piu 
legati con le masse di cui 
sentivano le sofferenze e le 
aspirazioni, e che piu odiava-
no la borghesia. Non avaado 
compreso la so stanza dede 
dottrine marxiste. costoro non 
riuscirono mai ad andars piii 
in la di un rivoluzionansmo 
sentimentale e di una « i n 
transigenza o verbale, mentre 
l capi del tipo di Turati. stac-
cattsi dal marxismo per iiru-
re nel pantano del revisioni-
smo e della democrazia pic
colo borghese, cercavano di In-
catenare il movimento prole-
t a n o al carro dello Stato ca-
pitalistico... 

In polemica contro 1 Turati, 
1 Treves e gli altri santoni 
del socialismo riformista, An
tonio Gramsci ebbe occasio
ne piu volte di esprimere il 
suo sdegno per l'opera di cor-
ruzione ideologica svolta da 
questi capi. 

« / / nullismo opportumsta e 
riformista — egli senveva — 
che ha dominato tl Pirttto 
soctahsta italiano per -lecme 
e decinc di anni. e ogj i ir-
nde con lo scetticismo bef-
fardo della semlita agh s'or. 
2i della nuova generazione e 
al tumulto di passionl susci-
tato dalla Rivoluzione bolsce-
vtca, dovrebbe fare un iicco-
lo esame di coscienza sulie 
sue responsabihta e la sua m-
capacita a studiare, a com-
prendere, a siolgere un'nzio-
ne educattta. Not giovanl aob-
biamo rinnegare questi u imi-
m del passato. dobbiamo di 
sprezzare questi uomint ael 
passato quale legame e%iste 
tra noi e loro7 Cosa hanno 
creato, cosa ci hanno conse-
gnato da tramandare7 ytaie 
ncordo di amore e di gratt 
tudtne per auerci aperto «* tl-
lumtnato la via della ricer-
ca e dello studio, per jrere 
creato le condizioni di un no
stro progresso di un nostro 
balzo tn aranti"* Tutto itb'a 
mo dovuto creare da not. con 
le nostre forze e con & no
stra pazienza la generazione 
italiana attuale e figliz di se 
stessa, von ha il di'i'.'.o dt 
irndere at suoi errori e ai 
suoi sforzi chi non ha laro-
rato, chi ioi *uz prodoito. chi 
non le puo lasciare nessuna 
altra eredita che non s:a una 
mediocre racco'.ti di meiiozri 
articolucci da giornale quoti-
diano * 

La nece^sar^a opera d: ~e-
stauraz.une del mart smo r.el 
nov.ro paese. Gramme, oo'e 
.n.z ar.a e curnp.er.a. p-.rna 
d. tutto. grazie al ie^ame - - t i 
to. insc.nd.oile che si Vi*i..l 
tra lui e la c.asse o4>;.-a.a 
qaandegh venr.e da.la .^arde 
gna a Torino, nel 1911 \ To
rino, .1 g .o .ane so.-vers.vo sar 
do ando alia scuo.a d. un 
proietariato g.ovane, mV':»en-
te, fortemente concen:ra -o, ti 
. o luz .onano , il quale s.a r n 
ma delia gueira. nel co:>o dei 
grandi sc iopen m e t a l l u r g y , 
aveva dato prove meravi*.t> 
se di organizz<iZ.one, di ci>m-
battivita e disciplina. e 2*a al 
lora appanva a tutto il pae
se come la p a n e p.u j.*zi 
zata e cosc.ente del.a c asse 
operaia 

II legame di Anton.o C a m 
sci con g.i operai di Torino 
non fu soltanro un legame 
politico, ma un legame per 
sonale, fiaieo, dire::o e -n !»u 
forme. SchieratOii all ala si 
nistra del movimento s j j .a . i 
sta; pochi mesi dopo lo »cup-
pio della guerra, nel 1S15, 
chiarnaro a dingere il gior
nale della sezione socia.isui 
tormese, Gramsci occup5 pre
sto nel movimento rivoluzio-
nario torinese un posto a par
te Per i nformlsti . nelle roa-

ni dei quali si trova\a. an
che in Torino, una grande par 
te dei posti di direzione del 
le organizzazioni prol<?'ar:e, la 
massa operaia era soltanto un 
punto di appoggio per la po
litica di collaborazione con 
la borghesia che essi oondu-
cevano anche durante ia gudr-
ra In questa situazione 
Gramsci si sforzava, prima 
di tutto, di imparare dalle 
masse Nel contatto con ie 
masse egli cercava gli e.e-
menu per la soluzione aei 
problemi sociali e politici che 
la guerra e il dopoguerra ao-
vevano porre davanti il oo-
polo italiano 

Nell'operaio della Krande n 
dustria moderna concentra'a, 
ejjh vedeva ia forza j.'pace 
di risolvere tutti i prob wai 
della societa italiana. a <l pn) 
tagomsta della storm ie!l Ita 
Ita moderna » In quea'o 110 
do egli respingeva tut'e le 
posizioni reazionane Jei de 
mocratici borghesi, I qu ill, 
partendo dalla costata^ione 
a della partieolare struliura 
dell Italia come paese di con 
tadini a e basandosi au la si 
tuazione fatta nello Sta'o ,ta 
liano alle masse contadine 
mendionali e delle isole, cc:i 
trapponevano queste masse 
contadine alia classe opera' l , 
facevano del a problema ael 
Mezzogiorno» un problema 
separato dal problema genera 
le della rivoluzione prol«» ina 
e sociahsta, e fomentanio ia 
Kelosia e il sospetto de. c in 
tadini contro gli opera! e ci>n 
tro le loro organizzaz-um, 
creando una scissione tra il 
proletarlato e le masse cf n 
tadme, rendevano alia bor 
ghesia reazionaria il mij. iore 
dei servizi Ma in quale m o 
do Ia classe operaia r u -̂Mra 
a esercitare la sua funzune 
s tonca? 

Attorno a questo proalema 
la mente di Gramsci lavora 

Domenica sull'Unila 

4 leftere inedife di 

Gramsci dal carcere 

gia prima della guerra e cu-
rante la guerra Eg.i c "n 
prende che dalla guerra u s e 
ra lo sfacelo della societa ita 
liana, perche le grandi m is->e 
lavoratrici, ns\egl ia'eai ?d en 
trate impetuoiamente ne ia n 
ta politica, chiederanno i.-ripe-
n o s a m e m e la soddisfaz-D-
ne dei loro bisogni. e I r.p-
parato tradizionale di gover
no della borghesia non resi-
stera a questa spinta 11 pro-
letanato deve nuacire a crea
re un nuovo apparato di go
verno del l i societa e questo 
apparato non pu6 essere :or-
nito ne dai s ndacati ne dal 
le al're organizzazioni JD>ra:p 
g'a eaistenii Occore ana or-
sanizzazione nuova, nella ^ua 
le si incarni ia volon'a e L* 
capac.ta del proletanato di 
prendere il po'ere. di orga 
nizzare un nuovo Stato, una 
nuo .a societa. 

E' in questo ordine a. -dee 
che 1 attenzione di Gramsn s: 
d inge verso la fabbnea. ver 
so le forme che la 'o:'a di 
classe prende sui Iuogo di JI 
voro, verso le nuove organiz
zazioni cne gia durante la 
guerra gu operai creano r.ej 
le fabbr.che e che Si d t j - n 
guon>j cLii s.ndacati p^rci.e 
nanno Ia capac.ta di rondar-
re una lotta p.u v a v a oe..a 
semp.ice lotta salaria.e E' aJ 
lora cne egii mo^'ip.ica . saoi 
contatti diret:. con gli opera., 
con i qjal i par.a. d.^oute 
per giorna'e e notti .nfare . 
facenduai raccontare ar. : i e i 
p.u p.ceo.i ep iodi de.Ia .-ita 
di faoor.ca. an.rnato ia . . a vo-
lon-a d. s j o p n r e le fo.-me 
n j o . e re . .e qaali s. min.re 
sta s.n laogo s tesso dei la 
.oro. ne. momento in cui ma 
tara ,a p.u grave crisi c^s *a 
I*a. a abbia a:traversa"o, la 
sp.n:a degli opera: a una lot 
ta per il potere E - allora cne 
eg.i incom„ic^ a diven'ara I. 
p.u popolare e il p.u ama'o 
dei capi soca l i s t l di TJnno 
Si avv.cinano a lui I g.ovan: 
Si avv.cinano a lua gli ope
rai p,u intelligent, e a - iv i 
non solo tra i social.i*.i. rna 
tr3 gii anarcli.ci, tra i c;i::o-
lici L3 stanza dove -»ZJ 3 
vora. r.el.a =>ede dei.e ir^an z-
zaz.on: opera.e cittad.ne. ia 
softuta do^e e^.i ab.'a .nco-
m.nc.ano a d.ver.tare _i me-
ta di un pei.ezr.nagg.o „ .n 
terrotto Si paria di *»ui n;. e 
fabbriche come di un naovo 
capo E m u f . T a , nel movi
mento opera-o italiano. e «»p-
parso, da quel momen'o , un 
capo nuovo. U capo cne sa 
imparare dalle masse , cne 
elabora, a contatto dirwtto 
con le masse, r e speneru* po
litica nvoluzlonana della cias-
so eperi ia . 
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