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CAMILLA RAVERA COMPIE OTTANT'ANNI 

L'esempio di Silvia 
Dalit Torino delle giornato di fame • di ungue doll'agosto 1917 tg l i incontri con Gram-
tci, Lonin a Clara Zafkin • II fortunate ricupero del manoscritto della «' Questione me-
ridionale >* • Condannata a 15 anni di care ere da I tribunale speciale fascista - Una 

grand* figure che onora il movimento comunista e operaio - L'augurio di Longo 

La compagna Camilla Ravera. 

La scelta del 1926 
Camilla Ravera compie 80 

anni. Augurargliene molti al-
tn ancora e un luogo comu-
ne anche se l'augurio vien dal 
cuore: sono cinquant'anni e 
piu di intensa v.ta di parti-
to, di lotte. di sofferenze. di 
gioie e di amarezze per la cau
sa della classe operaia, dei la
voratori, dell' emancipazione 
femminile e del sociahsmo. 

Quante battaglie. con i lo
ro successi e insuccessi, dal 
lontaoo 1918 e quanta stra-
da da allot*. E' tutta una 
vita di cui Camilla Ravera 
pub essere fiera, come lo sia-
mo noi, per lei, per il parti-
to. Questo orgogho lo abbia-
mo sentito piu di una volta 
per tanti compagni, ma, perche" 
non essere sinceri? anche per 
noi stessi. Sentirci dire: i Non 
ha mai cambiato bandiera»! 
K vero che si corre ii rischio 
di essere conslderati «conser-
vatori* specialmente ae si ha 
la fortuna di vivere a lungo, 
oltre gli ottant'anni, oltre que-
sto secolo (non pomamo Ii-
miti...) perche abbiamo anco
ra tante cose da fare: it so-
cialismo da realizzare In Ita-
l'a ed ognuno vuole, ci tiene 
a portare il suo granellino 
di sabbia. 

Camilla Ravera ne ha porta-
ti tanti e che hanno dato mot
to fa&tidio ai nostrt aver-
san, piii di un pugno nei lo-
ro occhi, che la nostra esile, 
dolce compagna forse non 
avrebbe stferrato mai, Camil
la Ravera ne ha portati mol 
ti di granellini, In primo luo
go, per la costruzione del par-
tito e tra la sua moltepiice 
attivita, tra 1 suoi generosi 
contnbuti, mi sembra questo 
il piii importante, decisive. 
Non a caso, ella e tra i fon-
datori del partlto nel 1921 
Di quel partito comunista che 
doveva essere creato sul co
me e ancora oggi motivo di 
discussioni e contrasti, sul 
perchfe non mi sembra dub. 
bio che la storia abbia gia 
pronunclato il suo giudizio. 
La stessa lotta effettiva, te-
nace, ventennale contro il fa-
scismo e poi la Reslstenza 
ci sarebbero state e che co-
sa sarebbero state senza il 
Partito comunista? 

II partito 
Pub sembrare raclle I'affer-

mare di avere coscienza del
ta necessita storica del parti
to comunista, come partito 
inaipendente, autonomo, co
me partito di classe e dt lot-
U. di avanguardia e dl unita 
della classe operaia e del la 
voraton, come partito indi-
•pensabile per I'emancipazio
ne dei lavoratori e per la ri-
voluzione socialista Non co
st facile quando questa eon-
•apevolezza orrorre dimostrar-
la non solo sul piano fori-
©o, ma nel fuoco della lotta 
ed in situazioni difficill. Co
me ad esempio alia Tine del 
1924. nel momento del falli-
mento dell'Aventmo del supe-
ramento da parte del fascl-
•mo della crisi Matteottl. ne) 
momento della disiUusione 
delle masse II 15 novemare 
dell "anno 1924 in occasione del-
l'apertura del parlamento, si 
poteva leggere sul n- 4 di 
# Cnmpaana » (qumdicinale di 
propaganda comunista fra le 
donne diretto da Camilla 
Ravera- it . Per questo i co 
munistl ripetnno instaneabil 
mente che i) proletariate de 
vp diventare un elemento au 
tonomo Tl proletariate parten-
do dairesame della situazione 
odierna deve giungere tile 
i sue n conclusion! perche !! 
fascismo sj vince veramente 
contrapponendo alia ma for
za onmntzxata un'altra forza 
ortranlrzata • 

Allora, nel 1934, vedevamo 
ne; Comttatl opera) e conta 
dm' I unita e pertanto la for 
za che si reallzzava nelle o( 
ficine, net cantieri nel rionl 
a nei viilaggl .E vedevamo 
ne) partito l'organlzratore dl 
ejuesta forza. il propulsore dt 
una larga azkine unlftcatrl-
ee di molteplici iniziatlve dl 
lotta il costruttore dl una 

Basente forza che par essere 
• deve avere i suoi allea-

ti, deve mobilitare le mas
se. ma deve sapere essere 
sempre avanguardia senza (on 
dersi e confondersi con la 
massa e con gli alleati. 

Camilla Ravera, senti sem 
pre fortemente la necessita 
della esistenza e il valore del 
la funzione del partito comu
nista. Non come una esigenza 
nstretta, meschina di una set-
ta o di un gruppo contesia-
tano, ma come una necessi
ta di classe per le classi la-
voratnci, per la nazione. Co
me una esigenza per abbatte-
re il fascismo, per il progres-
so del paese, per lo sviluppo 
della democrazia e per realiz
zare il socialismo in Italia. 

Ancor meno facile fu il dl-
mostrare di avere consape-
volezza della necessita e della 
funzione del partito comuni
sta nel novembre del 1926 
quando la bufera reazionaria 
spazzo via nel nostro paese 

Ti residuo di liberta, stron-
i partiti, proibl qualsiasi 

associazione e pubblicazione 
che non fossero quelle fasci
st* Allora m una situazione 
cos) difficile il partito comu
nista non aveva ancora com-
piuti i sei anni di vita. II ra-
gazzo era forse gia malizioso, 
ma non ancora robusto. Dn 
grave errore, allora poteva es
sere carico di conseguenze. 
Ebbene in quei giorni, quan
do Gramsci, Scoccimarro, Ter-
racmi e tanti altrt si trova-
vano gia in carcere, Togliatti 
all'estero. quando era diffici
le, impossible riunire in po-
che ore il Comitate centrale, 
ne! giorni In cui centinaia e 
centinaia di compagni diri-
gent! e attivisti erano arre-
stati invlati alle tsole di con-
fino. costretti a trasferirsi o 
nascondersi per sottrarsi alia 
cattura. quando lo scompigho, 
per usare una parola garba-
ta. era generale nelle altre or-
ganizzazioni antifascist* (e ci6 
non poteva non avere riper-
cussionl e influenza^ Camilla 
Ravera seppe opporre un fer-
mlssimo « no » alia proposta 
di scioglimento del partito 
comunista, da qualcuno in-
cautamente, ma non contro 
sua natura, avanzata Tasca 
dimostro poi, andando a fi-
nire nella socialdemocrazia 
che 11 suo non era stato un 
errore casuale, frutto di un 
momento di smarrimento. 
Quella proposta fu immedia-
tamente respinta da Camilla 
Ravera non so se con asprez 
t& o con lo sdegno contenu-
to dall'abmiale dolce7za. ma 
senza duhhio con fermezza. 
sen^a psita7ioni 

In mezzo a quella bufera 
l'esile, delicata compagna da-
gli ocehl az7iirri — la nostra 
•Silvia* — dimostro di non es
sere fragile piantirella agl 
tata dal vento. sent! chp la 
nostra bandiera non poteva 
non doveva essere ammalna 
ta sent! che II nostro parti 
to doveva continuare a est 
stere ed a lottare in Italia 
che non poteva srloglicr'ii 
Non eravamo un partito dt 
propagandist! Vi e un certo 
schematism© in chi oggl ama 
ripetere che noi 30-40 anni or 
sonc eravamo un partito di 
pronaeanda ed oggi invece un 
partito dl massa, un partito 
di eoverno Un Dartlto co 
munista, un partito rivolu-
rionarlo. non e mai soltanto 
un partito di propagandist! 
ouandn on unfre alia teona 
l'azione quando sa muovere 
le masse e condurre la rnti 
CA non soltanto con delle pa
role ma usando molteolicl 
forme di lotta e quando e 
necpssario anche la critica 
delle arml 

Non tummo soltanto del 
propagandist!, ne durante tl 
ventennio della dittatura tota-
litana ne tanto meno duran
te la Reslstenza Certo oeei la 
nostra influenza e piu estesa. 
in nostra azione piu larga, 
ma il nostro ha dimostrato 
dl essere un partito capaee 
dl intendere gli lnteressl del 
!a nation? e di governare an
che quando ha chiamato I 
suoj militant! ad affrontare 
a mlgliaia II Tribunale spe
ciale per conttnuare la lotta 
contro II fascismo per tenta-
re dl imped ire la rovina de) 
paese, Ha dimostrato dl es
sere un partito dl govemo 

anche nel settembre 1943, 
quando ha saputo chlamare 
gli Italian) a battersi con le 
arm- per cacciare lo stranie-
ro per liquidare il lascismo 
per nnnovare l'ltalia, ed ha 
asolto una funzione di 
pnmo piano, dirigente, e per-
tanto di govemo, nella Resl
stenza 

L'atteggiamento responsabl-
le assunto da Camilla Rave
ra nel 1936, non poteva che 
portarla a schierarsi nel 1930 
con Togliatti e con gli altri 
compagni decisi a riportare 
il centro dell'attivita del par
tito in Italia; e in Italia che 
occorreva lottare, proprio per
che non eravamo un partito 
soltanto di propagandist!. Que-
sti avrebbero potuto attendere 
che la bufera passasse fa-
cendo la propaganda all'este-
ro od anche in Italia se si fos
sero appagati dello « jus mur-
murandi» o delle barzellette 
da fare circolare nei bar e 
nelle osterie. 

In Italia 
Sempre, nel 1924, nel 1926, 

nel 1930 quando si tratto di 
fare delle scelte che avevano 
come obbiettivo l'esistenza 
come forza organizzata e com-
battiva del Partito comuni
sta Camilla Ravera dimostro 
di avere una concezione le-
nimsta del partito che deve 
intervenire in tuttt gli awe-
niment! senza limitarsi a re-
gistrarli, alia testa delle mas
se senza mat staccarsl da es
se. alia testa del movimento 
democratico generale senza 
dissolvprsi in esso. che come 
ogni eorpo vivo deve saper 
nnnovarsi restando sempre se 
stesso 
E non soltanto in quelle 

ed in altre occasion! Camil
la Ravera seppe fare respon-
sabllmente come dirigente, la 
giusta scelta, ma anche dare 
l'esempio, pagare dl persona. 
La perdlta di Antonio Gram 
sci fu terribile, la piu gra
ve per il partito, ma per tut-
t! fu un esempio dl incalco-
lablle valore. Nel 1926. Camil
la Ravera resto a lungo in 
Italia a lavorare come diri
gente del centro interno e vi 
ritorno nel 1930 quando si vol-
le rldare vita al centro inter-
no Ed a oarte il rischio. gli 
anni di galera cui certamente 
andava incontro (tredici anni 
tra carcere e confino) per 
una donna fislcamente debole, 
ammalata non era fanle la 
vita clandestine; questa ri-
chipde attivita, sforz! tenacl, 
nervi said), reslstenza alia fa-
tica fisica e al lavoro lntellet-
tuale (vlaggi, incontri, collo 
QUI elabora7ione di direttlve, 
dPdsioni da prendere) Con 
11 suo impegno e la compie 
ta rlpri!7inne I'anoarenfpmpnte 
fragile Camilla Ravera abhat-
t'5' i. mito della «fragilita» 
fpmmtnilp 

La causa della liberta e 
dp"'pmnnc!pazionp dei lavo
ratori ha fatio nasoere nel 
secolo XIX figure memora-
biT dl donne, ma nell'epora 
nostra e sorto un nuovo tlpo 
d- donna rivohizionaria che 
non si appaga dpi bel gesto 
eroico di un giorno ma si 
lmpogna nrl lavoro fenace. 
lungo mlnuzioso. quasi sem 
prp anonimo «Ogni movi
mento storico Innovatore — 
ha scntto Oram'sri nPi suoi 
«Qtiademl del rarcpre » — 
e maturn solo in nnar>to vi 
parted pano non solo | vec-
cht ma I glovanl e I maturl 
e le donne » 

Quella dt Camilla Ravera 
nor e la blografia dl una 
persona, e la blografia dl una 
dirigente comunista, e una 
delle paglne piii belle della 
storia del nostro partito E' 
gia stata magistralmente scrit-
ta con squlsita sensibilita da 
Ada Oobetti (l).e forse il 
mtgliore omagglo e 11 old fer 
vtdo augurio per 11*0. com 
pleanno della nostra cara 
compagna 

Pietro Sacchia 
A GOBETTI: * Camilla Ra

vera, vita in carcere « al 
confino », Guanda 1969, 

La com;>acft>i> ( am lla Ra 
i era comp e OQQI SO anni 
11 compajno Lutai Longo. 
Segretario generale del 
partito. le ha inviato la 
seguente letlera d» augun: 

Cara compagna Ravera. 

in occasione del vostro 
ottantesuno compleanno vi 
giungano il saluto di tutto 
il Partito e il mm persona-
le, fraterno augurio 

Ricordare gh anni della 
vostra vita di militante co
munista significa rievocare 
vicende e momenti impor
tant! della formazione del 
Partito comunista. della lot
ta e dell'avanzata del movi
mento operaio itahano. 

Dai primi anni della vo
stra milizia - quando vi 
accostavate con «amore e 
orgoglio > alia classe ope
raia della vostra Torino con 
la quale vi sentiste solidale 
nelle giornate di fame e di 
sangue dell'agosto 1917 — 
dai vostri incontri con 
Gramsci all'- Ordine Nuo
vo >, con Lenin e con Cla
ra Zetkin a Mosca durante 
il IV Congresso dell'lnter-
nazionale comunista, dal for
tunato recupero del mano
scritto gramsciano sulla 
« Questione meridionale >, 
nelle drammatiche giornate 
dell'arresto del capo del no
stro partito, all'avvio da voi 
dato. subito dopo le leggi 
eccezionali. a tanta parte 
della nostra organizzazione 
illegale dalla casetta di 
Sturla: il filo della vostra 
esistenza si viene sempre 
piu intrecciando con quello 
della vita e della lotta del 
partito del proletariate ita-
liano. In un momento par-
ticolarmente difficile per la 
nostra organizzazione, gia 
duramente provata e falci-
diata dalla repressione fa
scista quando contro ogni 
tendenza liquidazionista del 
Partito si poneva l'esigen-
za di rafforzare le sue file e 
di rawivare la sua attivita 
nel Paese, malgrado il ri-
gore delle « leggi eccezio
nali >, rifulsero la saggez-
za politica e la fermezza 

comunista della compagna 
< Silvia ». 

Tornaste in Italia e, sfi-
dando ogni rischio, prende-
ste a riannodare le fila del
la nostra organizzazione, fi-
no a quando non foste ar-
restata e condannata a 15 
anni e sei mesi di carcere 
da parte del Tribunale spe
ciale. 

Cosl, dall'estate del 1030, 
per tredici lunghi anni, fi-
no al 1943, con esemplare 
coraggio, percorreste il du-
ro cammino riservato dai 
fascisti ai militant! nvolu-
zionari: dalla Casa di Pena 
di Trani a quella di Peru
gia, dal confino a Montal* 
bano Jonico e a San Gior
gio Lucano alia deportazio-
ne a Ponza e a Ventotene. 

La liberazione del Paese 
e la ripresa della vita de-
mocratica vi ritrovano im-
pegnata, con rinnovato ar-
dore, al vostro posto di mi
litante comunista e di as-
sertrice della causa dell'e-
mancipazione e del progres-
so delle masse femmimli. 

Oggi noi additiamo il vo
stro esempio a tutti i lavo
ratori, alle lavoratrici, ai 
giovani. Essi possono ritro 
vare nelle vicende della 
vostra vita di combattente 
per la liberta e per il so
cialismo, nelle pagine delle 
vostre lettere dal carcere 
o in quelle dettate per le 
nostre organizzazioni, quan 
do piu violenta infuriava la 
bufera e lontane parevano 
le luci dell'alba, 1'umana 
sensibilita e la viva intelli 
genza di una dirigente co 
munista, la personate mo 
destia associata all'orgoglio 
sa fermezza di chi milita in 
un reparto d'avanguardia 
del proletariate e contribui-
sce alia lotta socialista, 
mantenendo un concrete, 
fecondo e insctndibile col-
legamento con la realta so 
ciale e politica. 

Se oggi il Partito comu
nista italiano e una forza 
decisiva per I'avvenire del 
nostro Paese, se esso e m 
grado di guidare la batta 
glia per la pace, per il pro-
gresso, per il socialismo, se 
esso raccoglie e leva incon
tro all'awenire le piii pro-
fonde aspirazioni di eman-
cipa?)one dei lavoratori Ua-
hani, questo dobbiamo an
che all'opera a\ compaRni 
e compagne come voi, ca 
ra compagna Ravera. Per 
questo, rinnovandovi l'au
gurio piu affettuoso, vo-
gliamo farvi pervenire an
che il nostro ammirato ri 
conosci mento. 

Fraternamente 

Luigi Longo 

MILANO - II processo at sette giovani incriminati per le manifeslazioni di protesta verificatesi nel capoluogo lombardo dopo i fatti 
di Battipaglia riprendera domani con la requisitoria del P.M. Finora sono stati ascoltati settantaquattro testi. Dopo il P.M. parleranno 
i difensori e poi si avra la sentenza prevista per venerdl. II processo e stato costantemente seguito da una folia di pubblico che h# 
solidarizzato con i giovani i quah hanno contestato con fierezza le accuse. Nella foto: i giovani salutano con i pugni chiusi mentr« 
si accingono a lasciare I'aula 
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Le responsabilita della crisi del mairimonio nell'ItaKa d'oggi 
iiiii'iitl *mm 

IL MARITO A PENSIONE 
La coppia disintegrata nella Torino industrial - « P e r essere felici, tutte cose ci mancano», dice lemigrata 
siciliana - « l o e Giusi siamo felici percM siamo un'unita ideologica»- Quando in casa manca il dialogo - L'opi-

nione di un giovane prele di Seltimo - Quando il profltto impone la sua legge anche sui sentimenti 

Dal nostro inviato 
TORINO, giugno 

Una citta dove coesistono 
comunita di mutuo soccorso 
tra famiglie venute dal sud e 
comunita di studentl in rot-
tura globale con gli articoll 
del codice civile sul matrimo-
nio (e non solo con quelli); co
munita di uomini di geografia 
di versa che dormono alia sta-
zione di Porta Nuova sperano 
a ogni alba di diventare ope-
rai — opera! FIAT — e comu 
nita di suoceri, nuore e gene-
ri inchiodati alia coabltazione 
non da un principlo patnarca 
le datato ottocento. ma da una 
necessita marcata sfruttamen-
to 1969. Una citta dove trovi 
l'emigrato siciliano qui da 
trent'anni e quello pugliese an
cora con le valigie in mano; 
dove hanno parent! e amici in 
tutto il mondo Agnelli e Yanal 
fabeta madre di sette figlj; do
ve e'e l'uomo a meta, un tur-
no in fabbnea e 11 tramonto 
sui cam pi: dove un nucleo fa* 

miliare partito dal Veneto o da 
Ferrara, dopo aver trasforma-
to la paiude m terra nell'Agro 
Pontmo, duce volendo, chiu-
de la peregrinazione con 
il passaggio alia classe ope
raia; dove la domenica si puO 
fare lo strillonafgio dellTJni-
ta, alle famiglie intrappolate 
necli ingorghj su 500 o mUJe-
tre versione festiva del bl-
stanze bagno-cucina. 

Stratificazioni diverse, dl 
epoche, di esperienze « di co-
stumi che sembrano allinearsi 
senza confondersi e invece al 
scontrano e fanno scintilla. Un 
uomo e una donna, una cop
pia. in questa Torino, che cosa 
sono 1'uno per l'altra? Come 
sanno amarsi e non amarsi 
piu? Qual e 11 loro mutuo iin-
guagglo? Dove vanno? 

« La coppia e funzionale ai 
tipo di societa che hai» — 
afferma uno studente. Al caos 
di questa societa. corrisponde 
apputito il caos anche nel rap 
porti piu intimi, sempre condi-
zionati — a diversi livelll co
me in giron) infernal! — 

da drammatiche imposizioni 
esterne. 

L'emigrata siciliana dice con 
semplicita agghiacciante: « Per 
essere felici, tutte cose cl man
cano ». Il giovane operaio mec-
canico, compagno, dice con 
semplicita aggresslva: « l o 
e Giusi siamo felici, perche 
siamo un'unita Ideologica" Tra 
quest! due estremi, vivono ll 
marito e la moglie che fanno 
turn! diversi in fabbnea e non 
si vedono quasi mai; il me
tallurgies) one accumula straor-
dlnan illudendosi cos) di 
«mantenere in pied! qu»llo 
che e un fantasma di fami 
glia n. con una donna a rasa 
che lo riconosce per 1 soldi e 
per il sonno; il « vecchio di 28 
anni e la « vecchia* di 30 anni 
(la parita e una beffa anche 
per l'anagrafe) e-sclisl a prio
ri dal cartello con la scritta 
« si cercano operai ». Tuttl le 
gat! dal comune denominatore 
per lo piii inconsapevole, a vol
te chlaro alia coscienza, della 
ncerca tndivtduale (al massi-
mo di grvppo, come per gli 
studenti) di un equilibrio tra 

Marcuse a Roma: oltre 
l'uomo a una dimensione 

Dopo Torino e Milano Her
bert Marcuse, il filosofo note 
per la analisi critica della 
< civilta dei consumi > e gJun
to a Roma e ha tenuto a I 
ttatro Eliseo, gremito di pub
blico. una breve conferenza 
sul tema < Oltre l'uomo ad 
una dimensione», sintetica 
esposiziont- deJIc t<»si espresse 
nel suo ultimo hbro Saggio 
sulla liberazione apparso da 
poco anche in Italia. Nel corso 
della conferenza — piu volte 
intcrrotta da gruppi di giovani 

- tia i quali Conn Bt'nuit — 
assiepati nei loggioni (mentre 
in platea sede\a il pubblico 
dei concert i e dei martedl 
letteran, appunto) il filosofo 
ha tracciato per sommi capi le 
diverse caratteristiche dolla 
realta socio-economica ameri-
cana e di quella Italian* e 
f rancese «dove — ha detto 
— grazte ai partiti comunisti 
t?i e una solida e vitale orga
nizzazione del moiWmento 
operaio ». Tl dibattito, a diffe 
renza dei preoedenti incontri 

in pratica WHI hd a\uto luofto 
e sono quindi usciti con la 
bocca amara (anche perche 
t*raro stati costretti a pagare 
1'ingreaso) le centinaia di stu
denti. medi e universitari che 
si erano dati appuntamen-
to aH'Eliseo per contestare 
l'uomo che comunemente * 
considerate il padre della 
contestazione. 
NELLA FOTO: Marcus* • 
ctlUqul* can un ptovarM sa-
llte wl pale* durante una 
fat* dalla cenfarania 

11 proprio essere soclale e 11 
prorio essere nell'intimita. 
Quando non e'e la rassegna-
zione, a creare un « divorzio » 
forzato, quello che non fa gri-
dare alio scandalo, che antt-
cipa o spesso non coincide 
con I termini di legge. 

Una moglie di mezza eta si 
rivolge al marito, per la pri
ma volta discutendo collettiva-
mente e per questo scopren-
do d'improwiso dimensionl 
diverse per la sua insoddisfa-
zione quotidiana. <t Tu vai fuo-
ri, hai i tuoi pensierl, le tue 
lotte, il tuo telegiornale. Non 
me ne parli perche pens! che 
io sia ignorante. Ignorante per
che non istruita? Sgobbo. sto 
sempre in un angolo: reahz-
zo per git altri, ma! per me 
stessa. Manca il dialogo in ca
sa te ne accorgi? Sei un pen 
sionante tra di noi». Un gio
vane sposo interviene: • Dove 
lei si impoverisce. ci rimette 
anche lui: l'aftetto che ti lega 
perde radici, nschia di estin-
guersi per mancanza di ail
ment!. di vita ». Un slndacali-
sta cattolico, sposato da tre 
anni, continua: « Se e'e diffe-
renza di cultura spetta al piii 
evoluto portare la contropar-
te til linguaggio sindacale si 
trasferlsce ai rapportl marito-
moglie) piii avantl Quello che 
conta e un'armonia e anche 
un'ideologia comune Casa la-
voro; lavoro-casa non cl soddi-
sfa piii Cl vuole coraggio. <;o-
noscenza del problemi socla-
II. dei prnbleml degli altri. vo 
lonta di cambiare, ma non da 
parte di uno solo ». 

Torna a essere sottolineata 
Pinita ideologica, rhe per mol 
te coppie di studenti — lo af-
fprma uno di loro — e addi-
nttura esasperata In tdentita 
ideologica II marito « pensio-
nante » spgue la progre^sione 
dH discorso e avanza le sue 
ipotpsi «Voi giovani potete 
avere un'altra Impostazione, 
piu avanzata, perch*1 la so
cieta e andata avanti. grazie 
anrhe al nostro impegno Ogni 
rottura dell? strutture borghe-
si, ogni liberta dagl) incubi 
social! crpa condizioni miglio-
n anrhe per una vita roniu 
•̂ ale migliore» E' vero, ma 
non basta 

Spmbrano rervelll elettronl-
ri one sfornano idee integran-
ddle e perfezionandole. quest! 
mterlorutori chiamati a rifles 
sir.ni che non si aspettavano 
<( -Se II lavoro e vlsto in chia-
VP puramente economica, an-
'"he la famtgllA sara vista in 
chlave economira » « Re la so-
ciptfc tl dtmostra che II po-
tpre si Identiflca con I soldi. 
tu corri dietro a quest! illu 
dpndoti dl itrappare piii po-
tere, e invece vien! messo 
ruori strada non a caso» 
n Rlva- un mlliardo e quattnv 
rento mllloni, un modello che 
H offrono: il suo potere vale 
sul pallone » 

Ecco rhe la battaglia degll 
operai della FIAT per avere 
piii potere e non solo piu 
soldi, si salda con quella per 
leggi e contenuti diversi per 
la famiglia. « II divorzio. cat-
tolici o no, ci fa riflettere tuttl 
sulla necessita dl un legame 
che st rinnovi tra due peraone 
che cre»cono Insleme, invece 
di restare ferme o spegneni » 
«Vedo la famiglia con una 
dimensione esp&nslva. non 
chiuaa tra quattro mura Quan 
to piu gli altri mlgliorano, 
tanto piti favoriscono me. Ve
do la famiglia riconqulstara un 
aeneo in una societa nuova ». 

L'elenco delle tuttt cote che 
oocorrono alia coppia moder-
na acorre veloce, in una coor 
dinaaione atretu che unlace la 
denuncia alia prospettiva, le 
strutture soclali alle idee, <Ca-
se aasurde, cose assurde per 

uomini assurdi, costruiti appo-
sta per essere solo macchine 
nei sistema ». « La salute ruba-
ta, quella fisica e quella 
nervosa». «II lavoro della 
donna che equivale all'affitto 
e al massimo a un oggetto in 
piu, 11 frigo o la lavatrice a. 
« II lavoro della donna che dj-
venia un lusso, se ha figli pic-
coLi». E qui arrtviamo alia 
donna, a come deve « cresce-
re » di pari passo con l'uomo, 
— due mdividui che reahzza-
no se stessi per poter essere 
felici insieme — a come ne 4 
impedita. 

Dice 1'avv. Guidetti Serra: 
« Nella stanchezza della lavo-
ratrice e'e uno strass obiem-
vo, una stanchezza fisica. Ma 
la fatica vera della sua emo-
zione e che non e ancora per-
suasa di essere nel giusto». 
Dice un operaio: « Lo sarebba 
se avesse meno compiti, pm 
salario. Se la sua testa fosse 
valutata di piu». Ribatte una 
compagna: «La verita e che 
ci vuole troppo coraggio indi
viduate per essere liben con
tro un mondo che ti vuole 
schiavq e non solo matenai-
mente. Emancipate non lo so
no ancora ne l'uomo ne la 
donna: il primo pub essere 
progressist* nella societa e 
conservatore in casa; la secon
ds pu6 avere 1'indipendenza 
che le da tl lavoro. ma essere 
esriusa dalla piena consapevo-
lezza di se ». 

Un prete giovane, a Setti-
mo, si confessa: • Gil operai 
parlano delle difficolta mate-
nali, non di quelle interion. 
£ludono gli tnterrogativl per
che hanno paura delle nspo-
ste, di veder crollare il preca-
rio e amorfo equilibno del 
giomo per giorno E allora io 
mi sento un disoccupato, an-
dro a lavorare con loro per 
vivere la stessa realta Clue-
diamocj insieme: quando l'uo
mo e aiutato a pensare. m 
questa societa? E' semmai sol-
lecitato a dimenticare, e al-
fonduto in un magma da cui 
p difficile nemergere da soJi 
Marito e moglie sono sempre 
piii estranel tra loro, anche 
se e'e l'affetto, perche sono 
estranei ciascuno al proprio 
essere, mutilato, incompleto, 
vivo soltanto a tratti » 

Parlare di fellcita a due non 
e facile, e perfino piu arduo 
indagare sul controllo delle 
nascite Ma iniziare & Urlo 
significa constatare quanto si* 
ridotto a frantium. diviso in 
compartimenti stagni 1 indivi 
duo, prima ancora della cop. 
pia. E come sia urgente n-
proporgli la misura di se stes
so, tutto intero, in mezzo agli 
altri. Un traguardo, questo, da 
raggiungere anche per I 'avan
guardia politica che si pro
pone e riesce a mutare la 
realta sociAle, ma che non 
estende ancora abbastanza la 
forza delle idee per incidere 
a fondo su quella morale Che 
I padroni traggano profltto pa-
lese dallo sfruttamento, e un 
fatto per U quale si chjama-
no e vengono alia lotta sem
pre piu numerosi gli uomini 
e le donne. Che i padroni e 
le classi dirigenti e la DC stea-
sa traggano profitto nascosto 
daila famiglia chiuaa a qua
dra to per copravvlvere, dalla 
monettuaxione dei •entlmen-
ti e deile Idee, dallo operaio 
costretto a eclndere. a ore, U 
lavoro dalla battag-11* politica, 
il riposo dallamore, roggl dal 
domani: e una convinaione da 
cui potrebbe e deve prorom-
pere una piu compleu, piu 
vasta, pld uniuria alternati-
va a Que$ta societa, a q%e»t» 
individuo dlmenato, a quettm 
stretnau famiglia. 

Lur»« rVWogranf 


