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Riflessioni sul case Pirelli 

llluminati 
o guappi? 

Le antbizioni dei « gfovani leoni» - II sind* 
cati agf I - Mtmesticare le lotte * La crtsi 

della linea confindustriale 

UN CINQUANTENARIO DI CLASSE 

RALI comnHssari d 
u 

Ma che sono: < illumina-
ti» o * guappi »? L'interro-
gatlvo e d'obbligo e sgor-
ga prepotente dalle vicen-
de che i grandi capitani 
d'industria hanno proposto 
al Paese in queste ultime 
settimane. II pomeriggio di 
giovedi 25 settembre, all'in-
terno degli stabihmenti Bi-
cocca della Pirelli di Mi-
lano (un agglomerato di 
edifici che per un chilo-
metro si allunga sul viale 
Sarca a dare la mano ai 
grandi complessi metalmec-
canici della periferia di Se-
sto San Giovanni) entrava-
no lenti alcuni vagoni mer-
ci che venivano parcheg-
giati davanti ai reparti di 
pneumatici. Gruppi di ope-
rai subito dopo erano in-
cartcati di scaricare. Uno 
dopo 1'altro sull'asfalto sci-
volavano decine di grossi 
copertoni, fabbricati negli 
stabilimenti della holding 
di Grecia, Turchia e Spa-
gna. C'erano i magazzini 
quasi vuoti a disposizione, 
ma Pirelli aveva voluto che 
fossero buttati in faccia 
agli operai della Bicocca 
in lotta da due mesi per 
il premio di produzione, 
l'orario, i diritti sindacali. 

I'n atto di sfida alia ma-
niera dei «guappi » che 
metteva in imbarazzo an-
che quei settori della 
stampa che avcvano cre-
duto d'individuare nell'in-
dustriale della gomma uno 
dei « leader » della < nuova 
linea» confindustriale pre-
occupata di ricostruire il 
prestigio della classe im-
prenditoriale — deteriora
te dalla politica di Costa 
—- e di rilanciare un di-
scorso che tentasse in qual-
che modo di saldare gli in-
teressi della « classe > con 
quelli nazionali. II famoso 
decretone, annunciato all'i-
nizio dell'estate. doveva rap-
presentare una specie di 
manifesto della nuova li
nea. 

Pochi mesi sono bastati 

Eer mettere in crisi le am-
izioni dei < giovani leoni » 

— come erano subito stati 
qualificati — della Confin-
dustria. L'« illuminato », di 
fronte alle prime difficol-
ta, si e fatto « guappo », II 
discorso « colto », « politi
co », « sociale », e stato ra
pidamente sostituito dal 
« muso duro», dalla pro-
vocazione. 

I rapporti 
di forza 

La serrata di venerdi — 
adottata contro la reazione 
unitaria dei lavoratori — 
ha rappresentato la piena, 
completa rivalutazione del
la « linea Costa ». * Come 
mai — si domandava sor-
preso il "Giorno" — il pa-
dronato italiano decide pro
pria ora di ricorrere a una 
forma di lotta che per ven-
t'anni non aveva mai usa-
to: o almeno mai su cost 
larga scala e con una cosi 
chiara intenzione intimida-
trice? E come mai Vesem-
pio viene proprio dai "lea
ders" del cosiddetto neo-
tapitalismo progressista, 
quello che considera la ge-
stione confindustriale di 
Costa rozza, arcaica, pater-
nalistica e si propone co
me la guida moderna, illu-
minata del mondo tmpren-
Aitoriale italiano? ». 

ECCQ: perche? Una rifles-
sione e necessaria, anche 
perche molti fatti — e non 
solo le decisioni di « serra
te » le fabbriche di Agnelli 
e Pirelli — hanno sconcer-
tato una parte dell'opinio-
ne pubblica frastornata al
cuni mesi fa da un'intensa 
campagna televisiva sulle 
misure * sociali » di Pirelli. 

Molte cose, soprattutto 
pel mondo sindacale, sono 
cambiate in questi ultimi 
anni. II processo di unita 
ed autonomia ha modificato 
profondamente i rapporti 
di forza nelle aziende e nel 
Paese. II sindacato, liberan-
dosi di vecchi impacci, si 
e qualificato come uno dei 
protagonisti principali del
la realta italiana. Persino il 
Corrtere della Sera aveva 

il mondo non era poi tut-
to piatto e che esistevano 
le montagne. 

Ebbette, qual e stato il 
comportamento del pa dro
nato e degli organi di 
stampa che, in un modo 
o nell'altro, lo rappresen-
tano? Per lo meno scon-
certante. 

II Corriere della Sera 
(con il coro degli altri 
quotidiani, dalla Stampa 
al Messaggero, ecc) si e 
fatto portatore di una gi-
randola di contraddizioni 
in cui il sindacato veniva 
affossato o portato a galla 
a seconda degli atteggia-
menti confindustriali. Un 
giorno il sindacato era una 
«grossa cosa», il giorno 
dopo non aveva piti c ere-
dibilita» perche scavalca-
to dai gruppetti di conte-
statori maoisti, marxistile-
ninisti, ecc; un altro an-
cora gli avvenimenti che 
erano stati dipinti come 
• fatti nuovi » che aprivano 
nuove prospettive all'Itclia 
e all'Europa, venivano mi-
nimizzati come aspetti mar-
ginali della vicenda sinda
cale. 

Un pretesto 
fragile 

« 7 sindacali — ha scrit-
to, per esempio, non piu 
di due giorni la il Corrte
re d'lnjormazione folgora-
to dalla grande e discipli-
nata manifestazione dei me-
tallurgici a Torino — avc
vano incartcato forti grup. 
pi di operai — si dice fos
sero in totale oltre duemila 
unita — di compiere una 
assidua, continua sorveglian-
za onde evitare qualsiasi 
interferenza di carattere e-
verstuo da parte di even-
tuali squadre di estremisti 
di tipo "filocinese" o anar-
coide (come e avvenuto, 
con risultati per la verita 
molto scarsi, in recenti oc-
casioni) ». 

Giusto. Eppure proprio 
su questi « risultati scarsi > 
Agnelli aveva proclamato 
la serrata alia FIAT e tutta 
la stampa confindustriale 
— togata o meno — ave
va imbastito il discorso 
sull'impossibilita per il pa-
dronato d' impostare una 
normale e corretta tratta-
tiva con i sindacati. Un 
pretesto fragile che e an-
dato rapidamente in fran-
tumi. E' vero, ma esso in-
dica — forse ancora piu 
delle «serrate » — la crisi 
profonda della linea confin
dustriale e 1'incapacita dei 
suoi rappresentanti vecchi 
e nuovi a considerare, sen-
za illusioni e awenturose 
ipotesi politiche, questa 
< grossa cosa > che e il sin
dacato, oggi, piaccia o no. 
Dentro questa crisi della 
linea confindustriale trova-
no posto anche le storie 
brevi di quei capitani d'in
dustria che cominciano «il-
luminati > e flniscono « guap
pi ». 

Orazio Pizzigoni 

che tanto preoccupavano il vecchio Agnelli 
Le note del cronitt* Antonio Gramsci sal movimento consiliare torinese — II dibattito sul diritto di voto ai « disorganizzati» 
Nelle lotte di ieri e di oggi Tesigenza di affennare la democrazia operaia, di esaltarla, di darle una strutturazione articolata 

POPPANTI SUBACQUEI 

Che cosa taranno a vanfannl, M fin da or* ti muovono nell'acqua com* rial loro •(•mania natural*? Almeno campion) 
intarnazionali di sport subacqwao, M non acquanauti (k il tarmim coniato da poco) cha vivono, studiano, lavorano nogli 
ablssi. In una piscina di Monaco, quasti bambini piccolissimi sono sottoposti a un alUnamento che, dopo qualcha incartazza, 
sambrano gradira molto. Giorno par giorno, non solo si abltuano ad avere confidanza con I'acqua in suparficie, ma anche 
a nuotare ad occhl aporti • sanza paura varso il fondo. Attrav*rso uno sport cha appara un allagro gioco, I piccoli svilup-
pano armoniosamenta tuttl I muscoli a imparano a raspirara sciantificamenta. Dovrabbero ancha raggiungare. In antlcipo 
sul coatanai, un autocontrollo sul proprio corpo: cha non ci siano ancora riusciti completamante lo dimostra per6 il ciuccio, 
tanacemente consarvato ancha nalla piu sparicoiata acrobazia. 

Cinquant'anni. L'n cinquan-
tenano di classe da ricorda-
re in questi giorni di grandi 
lotte dei metallurgici ltaliaiu. 
degli (iperai della Fiat in pri
ma fila. Ce lo richidina ptrsino 
1'analogia Hi termini. Oggi i 
« delegati di linea ». ieri I de-
legati o «oommissari di re-
parto »-

Se cercate l'edizione pie-
montese deU'Arant!.' trovate 
scritto alia data dell'8 set-
tembre 1919: «Ieri si sono 
riuniti in prima assembles i 
eommissari di reparto della 
Brevetti Fiat... Giovedi ter-
mineranno i lavori elettorali 
alia Fiat centro: saranno al-
lora due grandi officine tori-
nesi ad avere la nuova isti-
tuzione... Sarebbe necessario 
che questo lavoro avvenisse 
tmmediatamente in tutte le of
ficine della Fiat, in modo che 
un'asspmblea generate dei 
eommissari dei salariati della 
Fiat approvasse un program-
ma un>co da presentare alia 
ditta... ». II cronista che but-
tava p'<ii queste righe. in quei 
giorni «>ppassionanti. si chia-
mava \ntonio Gramsci. Era 
lo stev.o uomo che sul setti-
manalt- f L'Ordine nuovo » da 
mesi andava promuovendo un 
movimento. suscitando un di
battito. lanciando un" idea-for
za che col settembre ottobre 
del 191? doveva « camminare » 
eolle gambe di trenta-quaran-
tamila operai della Fiat e di 
altre fabbriche automobilisti-
che de'la citta e poi compren-
dere. in un sistema nuovo di 
rappreientanza operaia. ben 
150.000 lavoratori torinesi, in 
pratica tutti i metallurgici e 
non soltanto loro. ma operai 
del cuoio. della gomma. del 
legno. 

«Partecipazione 
diretta* 

Che r-os'era questa t nuova 
istituz'one » dei eommissari di 
reparto che tanta preoccupa-
zione iuscitava nel nonno di 
Gianni Agnelli, il grande avo 
Giovanni? Era. anzitutto. un 
nuovo modo di eleggere la 
romnvssione interna, un mo
do pro'ondampntp democratico 
e un modo rispondente alle 
necess'ta del contrnllo. repar
to per rpparto (e quei reparti 
di allora si chiamavano: uten-
sileria bronzeria, torneria. 
calderai. preparazlone mon-
taggio. lavorazioni aggiunte) 
da parte della classe operaia 
di tutto cio che concerneva il 
suo «;alario. il suo lavoro. la 
applicazione dei regolamenti 
di fabbrica, la stipulazione di 
nuove condizioni normative. 
« adcrendo direttamente e pla-
sticamente al processo di pro
duzione industriale >. Prima. 

la Commissione interna, lad-
dove esisteva. era eletta da 
un'assemblea praticamente n-
vretta agli operai iscritti al 
sindacato. e rispondeva solo 
genericamente all'insieme del
ta maestranza. Le nuove ele-
zioni vengono fatte con la par-
tecipazione diretta e con il 
voto di ciascun operaio. « per 
unita produttiva». Ogni re
parto veniva cosi ad avere il 
proprio delegato o «commis-
sario ». LMnsieme dei eommis
sari di reparto componevano 
il Consiglio di fabbrica. che 
prnwedeva a forma re nel suo 
seno un Comitato esecutivo. 
Esso era la c nuova Commis
sione interna ». dotata di una 
autorita e forte di una rap-
presentanza effettiva della 
massa che prima non erano 
neppure concepibili. 

Come s'e detto. questo siste
ma prende piede rapidamente 
nelle officine torinesi E. per 
res tare all'ambitn del nostro 
preciso cinquantenarin. in .set
tembre i t commissdri di re
parto > vengono cletti. dopo 
che alia Brevetti Fiat (su cir
ca 2000 operai ci sono soltan
to tre astensioni) e alia Fiat 
centro. alia Fiat barriera di 
Nizza. alia Fiat Diatto. alia 
Fiat Lingotto (il nuovo stabi-
limento di allora). poi alia 
Savigliano. alia Lancia. Alia 
fine di ottobre. quando si tie-
ne una prima riunione delle 
nuove Commissioni interne. 
gia sono rappresentati 15 sta
bilimenti e piti di 30.000 ope
rai metallurgici. H proleta-
riato torinese seguiva e raf-
forzava il movimento anche 
fuori delle officine. I giovani 
socialisti — ricordera Umber-
to Terracini — c percorrevano 
i sobborghi. frequentavano i 
circoli, sviluppando i concetti 
informatori della costituzione 
dei Commissari di reparto». 

Tutte le volte che abbiamo 
parlato deJI'esperienza dei 
consigli di fabbrica (e era 
anche giusto) abbiamo sotto-
lineato il valore che essa ave
va nell'ambito di una gene-
rale concezione rivoluzionaria. 
del momento e soviettista» 
che attraversava. dalla Rus
sia all'Inghilterra alia Germa-
nia. il movimento socialista-
comunista. A rivedere oggi 
soprattutto le cronache tori
nesi di quei giorni (e certo 
le rivediamo anche alia luce 
dei fatti odierni. delle tenden-
ze attuali a forme di organiz-
zazione che rispondano. nel 
19(59. — per dirla con Gramsci 
— al bisogno di «trasformare 
la configurazione sociale che 
aderisce ai nuovo apparato 
creato dai capitalismo ») si e 
colpiti da elementi diversi. 
Questi. certo. non annullano 
i'impronta determinante di ca
rattere politico-teorico ma aiu-
tano a comprendere due cose: 
la prima e che il movimento 
consiliare torinese ebbe sue-

Laid e sacerdoti delle comunita cristiane in assembled a Bologna 

La chiesa contestata dai preti 
Una gerarchia-pompiere contro un fuoco che deve ardere - Istituzione a sostegno del sistema o elemento della lotta contro il si
stema? - Non conta ne la tonaca ne il clergyman: conta la « consacrazione » che viene dal popolo - L'incontro dei preti euro-
pei a Roma durante il sinodo dei vescovi - Non vogliono lo scisma : vogliono « liberare la chiesa per liberare il mondo » 

Dalla nostra redazione 

BOLOGNA, 39 
« L'alta gerarchia della Chie

sa 6 organizzata come una 
potent* compagnia dl vigili 
dei fuoco — dice un parroco 
— ma il fuoco deve ardere... ». 
« Esiste una rottura oggettiva 
tra la Chiesa istituzione e le 
classl lavoratnci, oggetto di 
sfruttamento... — e un altro 
preta che parla — ... il silan 

scoperto all'inizio di questo I &o della Chiesa su questa 
situazione fa il gioco dal po anticipato autunno sindaca 

le, sia pure solo per lo 
conversazioni familiari sul
le spiagge di un suo colla-
boratore, che il * sindaca
to » e una grossa cosa, an-
zi, «la cosa piu importan-
te • di questa malandata 
Italia. Lasciamo an dare ora 
le preoccupazioni — eerta-
mente presenti — di alcuni 
settori della borghesia di 
• addomesticare > questa 
«grossa cosa » al servizio 
della tranquillita azienda-
le. Cera pero anche il ri-
conoscimento (interessato? 
forse, ma che importa) del 
posto che il sindacato era 
andato occupando nella dia-
lettica sociale e politica 
del Paese. Dopo anni di 
faticose arrampicate. final-
mente ci si aceorgeva, pu
pa au quells sponda, che 

tore esistente... oggi I'amore 
per U prossimo passa attra 
verso 1'impegno politico, I'a
more per i lavoratori si iden-
tiflca con la lotta di classe... ». 

« Qualche frase soltanto col-
ta dai dooumenti, daJle testl-
monianxe, dalla discuasione 
•errata che ha tenuto riuniti 
per due giornate piene centi-
nala di preti e laid ciistianl 
— iart domanlca 1 parteclpan-
U erano ancora piu numerosi, 
500, forse piu — venuti a 
queeta asaambJea < libers » di 
sacerdoti « credent! di deoine 
di comumta cristiane della 
Liguria, Piemonte, Lomberdia, 
Veneto, Alto Adige, EmiUa-Ro-
nuuna, Toecaoa, Uak> a sitre 
regionL 

Perche queste comunita e 
quest* gruppi di preti otae ?o» 
gllooo una radiceJe trasfor-

mazione della Chiesa, sono 
oramai un fenomeno naziona-
le che va crescendo e molti-
phcandosi, fino ad assumere 
quasi le carattenstiche di un 
movimento, sia pure assai 
composite, ma che si ntrova 
umco su alcuni puntj essen-
ziali Quantc ba&ta per esse-
re qualche cosa di piu dl 
una grossa spina nel fianco 
della cosiddetta Chiesa-utitu-
zione, torse l'tnizio dt una 
spaocatura che va in profon-
dita, radicale, di natura asso-
lutamsnte nuova, non confon-
dibile con uno dei tanti « sci-
ami » rehglosl che la Chiesa 
gerarchioa ha conosciuto e 
stroncato net modi che si ss, 
nella sua lunga storia. 

Questi preti che M sentono 
tali non perche sono stati 
«consacrati» ma in quanto ri-
oonoeciuti dalla comunita 
umana perche capeci dt agi-
re e lottare con essa contro 
le ingiustizie per una socie-
ta nuova, qualcuno parla an
che di «societa socialist*», 
socio del resto davvero un 
< segno dei tempi ». E anche 
un « segno > tipico della socle-
ta italiana. 

Gruppi e movtmefiU del ge
nera da anni si sono fonns-
U e sfliscono in sltre neakv 
nl europee e In sitrt oonti-
nentl. Qui il fenomeno a prti 
reoente ma forse ancora pita 
jnteresaante proprio par que

sto confondersi e agire insie-
mc di sacerdoti e cristiani 
laicl. Ed G forse anche que
sto che piu teme la Chiesa 
che non ha risparmiato e non 
risparmia condanne, sospen-
siom, procedimenti contro 
questi preti che non solo de-
nunciano e respinguno ogni 
tentativo « nformista » teso a 
riassorbire fermenti e nbel-
Honl, ma vogliono « distrugge-
r« una struttura che (a da pi-
lastro al sistema capiLaJistico 
oppressivo ». 

E' certo dunque che questa 
prima assembled nazionale sa-
ra dispiaciuta a molti e altre 
«legnate», come ha detto 
qualcuno, non mancheranno 
dl cadere sul la testa dei « r<-
beili». L'assemblea comun-
que C* stats ed altre ne se-

Siranno, come e stato dectso 
i presenti che hanno anche 

costituito una sorts di grup-
po di coordinamento orgauiz-
sstlvo. N< pisceranno altre 
decisioni rotate airunenlmita 
da questa sssemblea abba-
stanss straordmsxta anche nel 
suo aapetto eateriore: preti in 
clergy-man (giacca e pantaJo 
ni gngto seuro, camicis oera 
accoUsta da cui spunta U ool 
letto inamidato bianco), pochi 
con w tradlatonaie tonaca n* 
rs ftao at piedl, altri in bor-
gnese con la camicis abbotto-
nata fsno at oollo sens* or*. 
vatta, 1 piu glovant oot ma-

glione o la camicetta di Hlo. 
E poi i lain delle comunita: 
studenti, operai, insegnanti, 
famiglie intere compresi i ra-
gaz^ini. Oicevamo delle deci
sioni. Oltre a quella di ritro-
varsi in una seconda sssem
blea nazionale, e'e stato 11 vo
to unanime ad una mozione 
di totale appoggio e solidane-
ta ail'Isolotto. E poi l'annun-
cio che una nutrita rappre-
sentanza di preti e laici ita-
liani partecipera aJJ'assemblea 
europea dei preti che si ter
ra a Roma dal 10 al 16 otto
bre in concomitanza al sinodo 
dei vescovi che lavorera sul 
tema: «Una Chiesa da libe
rare per ljberare II mondo». 
Sempre in occasione del si
nodo, per inixiativa del mo
vimento intemazionale per 
la riconciliazione, r 11 otto
bre avra luogo a Roma 
una marcia di preti e laici 
cristiani cui si uniranno 1 ba-
raocati romanl, per dimostra-
re a favore deil'lsoiotto. Ci 
saranno poi una veglia da* 
vanti alls aede dei sinodo ed 
altre iniziative e manifestasio-
ni net giorni seguentl. 

Tormsmo ora alls discus-
sione che si 6 svolts sia per 
gruppi che in assembles (con-
ootu con Is tecnloa •sasem-
b4eere» setua presldensa, so
lo un gruppo di moderatori) 
e ha sffrontato una inflnita 
dl argomenU: Chiesa del po-

veri, Chiesa di classe, espe-
r;enze delle comunita, auton-
tansnio e liberta. analisi della 
Chiesu attuale e sua destitu-
zionaUzzazione, sacerdozio mi-
msteriale e sacerdozio comu-
ne e tanti altri, Impossibile 
una sintesi non solo p*r la 
ncchez.'-a degli argomenti, ma 
anche per la inevitable frajn-
mentaneta 

Nessun documento del re
sto e uscito a conclusions 
dcll'aisemblca, n^ sarebbe sU-
to possibile: per la diversi
ty delle espenenze, i diversi 
Rradi di matunta, le vane 
sfumature nei giudizi e nelle 
incHcazioni. Possibile invece 
sul la base dei tre documenti 
iniziali, su quanto si 6 potuto 
cogliere discutendo con 1 par-
teclpanti, su alcune indicazto-
ni schemaHche di massima 
condivise dalla maggioranza, 
dare qualche idea degli onen-
tamenti e dei propositi. La 
Chiesa * oggi una istituzione 
compromessa con 11 sistema 
di opprexsione economico e 
politico: da qui nascono 11 
profondo disagio e la sfldu-
cia dei credenti nel conirontl 
dalla gararchia. 

La Chiesa non deve essere 
una • istituzione » del sistema, 
ma asistere in quanto rifen-
ta alle oomuniU reaii di ba
se a, allora, fare politica. 
Tnoltre, aggiungono altri. bl-
sngns flniria dl « rlflettere s 
auila Ohieea, ma opsrare even* 

do come punto di rifenmen-
to un problema centrale, 
quello del popolo. Alcuni, 
spuigendo oltre U discorso e 
preclsandolo, aflermano che 
per trasformare la Chiesa bi-
sogna introdurre 1'anaiisi mar-
xista come metodo e strumen-
u> di rinnovamento « Uberan-
doci dalla teologia ideologies 
fatta dai ncchi... fare una teo
logia che psrta dall'anrliss di 
classe... ». « Non e'e riiorma 
della Chiesa se non e'e nvolu-
ziune, solo quests permetta-
ra alia Chiesa dl essere la 
Chiesa dei poven ». 

II linguaggio ovviamente e 
ancora molto spe^so gergale, 
clencale e anche questo e sta
to tema di cuscussione non 
formale, ma nutxito di riferi-
menti si testi biblici ed even. 
gelici p<u tndicativi. Tema ri-
corrente tuttavia, specie nei 
piu giovani e in quantl han
no aUe spaile una espenetv 
za comunitaxia gia concre-
tamenta attiva, * quello della 
ricarca di indicaaioni piU 
precise dl linea e di metodo. 

Lottare con gli oppressl e 
« aiutare U processo unitaiio » 
in quanto cristiani mettando 
fute ails divisions religioaa. 
Divuuone che e strumento al 
servuao dei sistema- Pine 
quindl anche «aUa dottrina 
socuue oristiana, al partlto 
oristlsno, «Uo sport cristtano, 
alia ricreaalone oristiana, eo-
oeter* ecostera, queate 

non sono cristiane, perche di-
vidono U popolo...». 

Lavorare e lottare allora tn-
sieme al popolo nella fabbri
ca, nella scuola, nelle cam-
pagne, a prendere posiziona 
su tutu gli attl autoritaxi del
la Chiesa-istituziona. 

Cosa deve essere il prete al
lora, quo! prete ne contasta-
tore ne riformista, ma cha 
ha deciso d: stare dalla par
te degli oppress; perche glielo 
lmpone « 11 cristo storico che 
e presents negU oppressl m 
cammino verso la libera-
zione»? «Un prete che am-
nuutsa tt prete », dice un sa-
cerdote presente, con parola 
che potrebbero sembrsxe de-
magogiche ad alcimi snUde-
ricaii e ai bigotti. E' invece un 
discorso onastamente coeren-
te, espresso in modo sempil-
ce fino alia brutalita. 

Un prete, a sono gia tanti 
molti piu di quanto non ap
pals, che a tale in quanto 
al servisio della comunita, che 
esos quindi dalla «casta cle
rical* • par essere «(edele al 
vangetoa, 

Da qui anche la liberie di 
lavorare. avere cio* un'atttvi-
ta professionale; dl asaumer 
si di conseguensa le respon-
ssMlita poliUch* e stndacsil 
eh* sono dt ogni lavorator*; 
di soagiler* nberament* tra 
osUbsto « matrimooics 

Una Anghal 

cesso perche si appoggiava su 
esigenze reali dei lavoratori. 
facendo fare un salto qualita
tive al loro sistema di orgs-
nizzazione di massa nelle offi
cine; la seconda e che. come 
allora. anche oggi un moto di 
rinnovamento. una combatti-
vita sindacale e sociale. una 
rivendicazione di potere pas-
sano attraverso alia partcci-
pazione diretta di ciascun ope
raio. e di tutti gli operai. al 
potenziamento degli strumenti 
di classe. alia ricerca di nuo
ve funzioni in cut la classe 
possa agire come soggetto * 
non come oggetto. 

Elettori 
ed eletti 

TI dibattito che si accese nel-
I'autunno del 1919, all'interno 
di tutto il movimento operaio 
italiano. a proposito di quella 
c novita *, trovo il suo punto 
discriminate nella question* 
del diritto di voto ai « disor
ganizzati ». cioe ai lavoratori 
che non fossero iscritti alia 
FIOM. Fino ad allora - cl-
tiamo un altro cronista d'ec-
cezione di quei giorni. Pal-
miro Togliatti - la elezinn* 
di CI « avveniva con la de î-
gnazione di alcuni operai fat
ta dai dirigenti dell'organizia-
zione sindacale alia massa riu-
nita In assemblea » Quello che 
invece gli operai ormai richie-
devano era « un esercizio di 
potere compiuto dalla massa 
stessa >. Percio tutti doveva-
no di ven tare elettori e poter 
essere eletti. La battaglia fu 
data per affermare questa 
questione di pnncipio. cioe per 
battere lo spirito corporativo 
del sindacato. la sua conce
zione di tendenza burocratica 
(e magari meritocratica) del
la rappresentanza operaia. Ci6 
non signiMcava pero. neppure 
allora. avvilire la funzione del 
sindacato. bensi rinnovarla e 
potenziarla I sindacati — 
scrisse Gramsci in quei gior
ni (* L'Ordine nuovo » del I'll 
ottobre) — * sono le solid* 
vertebre del gran corpo pro-
letario » 

Certo non e piu un tiro di 
problema, quello del diritto 
al voto. che oggi ci si ponga. 
ne i sindacati hanno piu quel
la concezione ristretta di se 
che allora caratterizzava il 
panorama italiano. seppure 
non bisogni dar un'immagi-
ne di comodo dei e honzi » sin
dacali del primo dopoguerra. 
Esattamente nel settembre del 
1919. ad esempio. la FIOM 
stava guidando con forza un 
durissimo sciopero dei me
tallurgici di Milano. Piutto-
sto. il motivo che emerge 
dalla cronaca di quei tempi 
lontani e che trova un ri-
scontro analogico vivissimo 
oggi. e I'ispirazione profon
damente unitaria che presi*-
de al movimento dei Commis
sari di reparto, concepiti come 
organo di umficazione. « L'ele-
zione dei Consigli attraverso 
i commissari di reparto — 
scriveva Togliatti - e. sotto 
I'apparenza dello spezzetta-
mento. un mezzo per ricosti-
tuire in modo concreto I'uni-
ta della classe come tale ». E 
a chi obiettava che. affidando 
responsabilita a uomini nuo
vi. magan inesperti. si cor-
reva un rischio. Togliatti re-
plicava: « Nei movimenti col-
lettivi la selezione degli uo
mini non si pud fare preven-
tivamente, da nessuno; essa 
deve avvenire in modo spon-
taneo, deve essere frutto del
la partecipazione sempre piu 
estesa della massa alia di-
scussione e alia soluzione del
le quest ion i che la interes-
sano ». 

1919 1969: situazioni storich* 
diversissime. oggi vi «nno pnv 
blemi della fabbrica quasi in-
concepibili allora. Senonche. 
prima ancora che una lezion* 
dl metodo generate, una con
stats zione puntuale si cava 
dalla cronaca degli aspetti 
< costruttivi > delle lotte ope
rate di cinquant'anni fa e di 
quelle odierne: come U rttmo 
di una dialettica che si ripro-
pone e che si pu6 esprimere 
cosi. II porsi obiettivi di nuove 
eonquist* eontrattuali e di po
tere conduce I lavoratori in 
totu aU'esigenxa di affermare 
la democrsiia operaia di esal
tarla. di darle una struttura-
tion* articolau. A sua votta. 
questa espresskme di demo-
crasia di base consente di 
atabilire meglio quegh obiet-
Uvi. la via per raggiungerii. 
la determJnasione di cons* 
gulril. la cosclenxa di potertl 
psrseguir* unltarlasaaot*, 
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