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Gli interventi dei lavoratori alia 
Conferenza nazionale del PCI 

Gli operai 
e la scuola 

Dalle fabbriche forte partecipazione al dibat-
tito - Come si verifica' la possibility di un rap-
porto tra lotta di classe sul luogo di produ-
zione e lotta per una scuola diversa - II pa
drone e la qualificazione professionale - Perchfc 
non basta il «tentativo individuale di promo-
zione sociale» - Valorizzare la forza-lavoro 

La conferenza del Partito 
sulla scuola (che si e tenuta 
a Bologna il 26-28 febbraio) 
ha visto una forte partecipa
zione di quadri operai (piu 
di 100 su 1000 delegati), al-
cuni dei quali sono interve-
nuti nel dibattito portando 
contribufci particolarmente 
validi, che derivano dalle ul-
time esperienze di lotta sin
dacale e politica in fabbri-
ca, e che costituiscono una 
invportante verifica della 
possibilita di un rapporto ef-
fettivo, non astratto, tra lot
ta di olasse sul luogo di pro
duzione e lotta per una scuo
la diversa. 

Dagli interventi si ricava, 
prima di tutto, la conferma 
della giustezza di una linea 
basata sulle riforme di strut-
tura, piuttosto che sulla 
aspettativa del « orollo > del 
sistema. 

Gli operai constatano che 
la lotta che oggi conducono 
contro il lavoro parcellizzato 
e contro i vari aspetti della 
organizzazione del lavoro in 
fabbrica esige una nuova e 
diversa consapevolezza cul-
turale e tecnica, e che una 
classe operaia priva di tale 
consapevolezza e qualificazio
ne non ha armi, nella situa-
zione italiana, per contestare 
il carattere parcellizzato e 
subordinato del lavoro, per
che non e in grado di costrui-
re e imporre un'organizzazio-
ne del lavoro alternativa, 
controllata democraticamen-
te. Gli operai sono quindi in-
teressati, proprio per poter 
portare avanti e allargare la 
contestazione dell'attuale or
ganizzazione del lavoro, a un 
nuovo tipo di scuola. 

Sui banchi 
Pirelli 

Bonalumi, della sezione Pi
relli di Milano, ha dato un 
ouadro delFuso che il « pa
drone illuminato » fa dei dij 
plomati, dei tecnici: c c'e chi 
ha la carriera facile », ed e 
il servo del padrone, che si 
adatta a un raolo subalterno 
e anti-operaio, mentre chi 
pretende di svolgere un ruo-
lo autonomo, basato sulla 
competenza professionale, d 
discriminato. Nei reparti di 
produzione i tecnici vengono 
utilizzati per il controllo del 
rendimento, senza nessun 
rapporto con le conoscenze 
professional!. Esempio tipico 
e il perito elettrotecnico adi-
bito alia programmazione 
settimanale della produzio
ne, che deve rendere conto 
al padrone dello sfruttamen-
to a cui e riuscito a sotto-
porre gli operai. Un tale in-
dividuo e anche un uomo fi
nite, uno che c dopo 4-5 anni 
non ricorda niente di quello 
che ha studiato >. 

La stessa politica padrona-
le si pu6 constatare nel cam-
po della formazione e quali
ficazione professionale. Sono 
molti gli operai che tentano 
di frequentare un corso e 
prendere un diploma, e che 
incontrano ogni genere di 
difficolta e ostacoli nell'ora-
rio e nelle condizioni di lavo
ro (ostacoli spesso accurata-
mente predisposti — come 
ha esposto Bonalumi); nel 
frattempo il padrone prepa-
ra i tecnici che gli servono, 
docili e « sull'attenti >, nella 
sua scuola, la « Pietro Pirel
li ». L'operaio sa che biso-
gna lottare per ottenere, con
tro la volonta e i calcoli del 
padrone, una qualificazione 
cultnrale e tecnica, e che bi
sogna lottare, una volta rag
giunto il diploma, per otte
nere on posto di lavoro ade-
guato; e inoltre che bisogna 
rifiutare la scuola del padro
ne. L'operaio constata l'esi-
stenza di un duplice processo 
di qualificazione, uno che 
serve al padrone, e che non 
fa uscire dallo sfruttamento 
e dalla posizione subalterna, 
e l'altro autonomo, gestito 
contro il padrone. 

II lavoro 
parcellizzato 
La stessa consapevolezza 

di massa emerge da un al-
tro aspetto deil'intervento. 
L'operaio — dice Bonalumi 
— fa qualshsi sacrificio per 
mandare il proprio fi^lio a 
sruola. perrhe non sia uno 
.s'ruttato come lui: perd sa 
che • questo si ottienp solo 
col socialismo» Cioe. I'al-
tualc scuola non fa uscire 
dallo sfruUamento F.' ne-
cessaria alia classe oppraia 
una scuola che non serva so
lo •! «tentativo individuale 

di promozione sociale », ma 
che fornisca « uno strumen-
to essenziale per controlla-
re e cambiare la condizione 
operaia nella fabbrica » come 
ha sottolineato Napolitano 

II rapporto tra qualifica
zione e scontro di classe in 
fabbrica e stato indicato 
charamente da Gargiulo, del-
1'Italsider di Bagnoli. Gar
giulo ha ricordato che lo 
scontro, oggi, consiste nel ri-
fiuto del lavoro ripetitivo e 
della gerarchizzazione del-
le categoric La lotta contro 
le paghe di classe ha signifi-
cato rifiuto della subordina-
zione dei ruoli lavorativi alle 
esigenze del capitale, e ri-
vendicazione della professio-
nalita autonoma degli ope
rai, che non si lasciano as-
segnare i ruoli secondo la di-
visione del lavoro voluta dal 
padrone. II proseguimento e 
l'allargamento di questa lot
ta, la contestazione dell'or-
ganizzazione capitalists del 
lavoro, esigono un miglior 
livello di qualificazione di 
base — dice Gargiulo — e 
quindi una scuola che < va-
lorizzi» la forza-lavoro. 

Questa valorizzazione del
la forza-lavoro non significa 
certo qualificazione profes
sionale nel senso tradizio-
nale. Le vecchie qualifiche 
— come ha detto Cosi, della 
Fiat Mirafiori —, sono defi-
nitivamente superate, e se 
formalmente vengono con-
servate non hanno piu ri-
scontro nel contenuto effet-
tivo del lavoro. II lavoro par
cellizzato e ripetitivo richie-
de soltanto una capacita ge-
nerica; le vecchie qualifiche 
servono al padrone « solo 
per mascherare il carattere 
disumano del lavoro e per di-
videre i lavoratori». Gli ad-
detti alia linea di montaggio 
che diventano di 2* catego-
ria non svolgono un lavoro 
piu qualificato e piu < uma-
no > di quelli di 3a; spesso 
passano di categoria solo 
perche sono crumiri e « man-
gia-ore >. 

< II lavoro parcellizzato 
non pud durare >, < voglio 
usare anche il cervello» 
dice Cosi. Ma per imporre al 
padrone una diversa orga
nizzazione del lavoro bisogna 
che tutti gli operai possano 
raggiungere una qualifica
zione, nel senso di una « pro
fessional^ > nuova, intesa 
come formazione generale, 
come capacita di imporre e 
gestire una diversa organiz
zazione della produzione. 

L'impegno 
del Partito 

Da questi interventi risulta 
come l'esperienza di lotta 
nella fabbrica, dove lo scon
tro di classe e piu netto, pon-
ga Pesigenza di una scuola 
radicalmente nuova. II con
trollo della formazione-qua-
lificazione della forza-lavoro 
appare agli operai tutt'uno 
col controllo che vogliono e-
sercitare sullfuso della forza 
lavoro in fabbrica. II nuovo 
interesse del movimento ope
rai per i problemi della scuo
la non si spiegherebbe, re-
sterebbe astratto, senza lo 
sviluppo delle lotte a livello 
aziendale e l'allargamento 
dello scontro politico. II gra-
duale estendersi del control
lo operaio sulla produzione 
richiede un aumento del li
vello culturale-professionale 
di massa; e tale formazione 
di massa, funzionale alio 
scontro di classe e all'eserci-
zio del potere da parte de
gli operai, non si pud otte
nere se la scuola non viene 
controllata, egemonizzata, 
dalla classe operaia. 

E* questa linea di svilup-
lo, che si basa sulla graduate 
e continua trasformazione 
dei rapporti di potere in fab
brica, e quindi dei rapporti 
di produzione, fino al loro 
ribaltamento dialettico, che 
giustifica l'impegno del Par
tito sulla scuola. La politica, 
che il Partito intende perse-
guire, di qualificazione cul
tnrale e tecnica di massa, 
non e funzionale a un gene-
rico • progresso civile », ma 
alio scontro di classe nel luo
go di produzione e nella so
cieta. 

Solo questa linea — come 
ha ricordato Napolitano nella 
sua conclusione — ci per-
mettera di costruire in Ita
lia un socialismo «nuovo e 
di verso >, cioe basato sul 
piu ampio controllo demo-
cratico e sul govemo delle 
masse. 

Maurizio Lichtner 

I polemici incappucciati 
Londra, al numero 10 di Downing Street, 

cioe davanti alia residenza ufficiale del prl-
mo minislro inglese Edward Heath: gli in
cappucciati vi stazionano, armati di fiac-
cole e di vistosl cartellt. E' II nefasto Ku-
Klux-Klan in trasferta dal nuovo continente 
alia vecchia Inghilterra? Lo si potrebbe pen-
sare, dopo un'occhiata ai travestimenti. Si 

tratta invece di una trovata polemics di 
giovani liberal! per accusare di razzismo il 
govemo, che intende imporre nuove restri 
zioni all'immigrazione. c I conservatorl uguali 
al Ku-Klux-Klan » spiegavano alcuni dei car-
telli, nel corso della manifestazione contro 
la legge che il Parlamento inglese comlncia 
oggi a discutere. 

Contro la legge antisindacale del govemo 
conservatore si mobilitano le masse operate 

Gli scioperi «sleali» 
nelle fabbriche inglesi 

II primo marzo una grande giornata di lotta per cinque milioni di lavoratori - Dalle 
fabbriche la spinta alle Trade Unions perche superino le incertezze - II sindacato in
glese paga caro il cedimento sulla « politica dei redditi » inaugurata dai laburisti 

Una nuova leva di dirigenti - Le astensioni dal lavoro non organizzate 

Oltre due milioni di metal-
meccanici inglesi hanno scio-
perato lunedi primo marzo 
contro la legge antisindacale 
predisposta dal govemo con
servatore e ancora in discus-
sione alia Camera dei Comu-
ni. Altri tre milioni di lavo
ratori hanno partecipato ai co-
mizi e alle proteste pubbliche 
organizzati dai metalmecca-
nici. Quella del primo marzo 
e stata in Gran Bretagna una 
grande giornata di mobilita-
zione per tutta la classe la-
voratrice, impegnata a difen-
dere le sue conquiste fonda-
mentali. tra cui il diritto di 
sciopero. 

Ma non si e trattalo di una 
improvvisa esplosione di col-
lera. e neppure di un fuoco 
di paglia. Lo sciopero e le ma-
nifestazioni del 1. marzo han
no rappresentato, anzi, il coro-
namento di una lunga serie 
di iniziative e di battaglie par-
ziali, cominciate nelle fabbri
che dell'auto e nelle miniere 
e poi estese ad una serie di 
altri settori, non solo per far 
capire al governo conservato
re del signor Heath che la leg
ge antisindacale del ministro 

Carr (Industrial Relations 
Bill) trova nella classe lavo-
ratiice inglese una avversio-
ne irriducibile, ma anche per 
spingere le Trade Unions 
Council (la loro confederazio-
ne sindacale) a uscire dalle 
incertezze e dalle timidezze 
che finora hanno contraddi-
stinto la loro opposizione al-
1'attacco padronale e gover-
nativo. 

Le briglie 
al sindacato 

Non a caso. del resto, un'al-
tra grande giornata di scio
peri e manifestazioni di mas
sa e stata gia indetta per il 
18 marzo. mentre nelle azien-
de si moltiplicano le astensio
ni cosiddette « selvagge > o 
« sleali » e cioe non organizza
te dai sindacati. Questo feno-
meno in Inghilterra si e svi-
luppato al punto che, secondo 
informazioni d'agenzia prove-
nienti da Londra, sugli oltre 
seimila scioperi aziendali veri-
ficatisi negli ultimi mesi le 

Torino: la «rivolta* di un comitato di quartiere 

Giudicata irrazionale e inutile la spesa per un'opera nuova — Proposta in alternativa la costruzione di 
una scuola materna —• II quartiere non ha vinto su questo punto, ma ha ottenuto che non si faccia piu 
una superstrada sul Po — La storia del ponte « giacobino » che non piaceva al re e faceva comodo alia regina 

TORINO, marzo 
Torino, evidentemente. non 

ha molta fortuna con i ponti: 
la storia della citta infatti k 
costellata di vivaci polemiche 
sorte attomo alia costruzione, 
o alia demolizione di ponti. E' 
dei giorni soorsi la protesta 
degli abitanti del Borgo Po 
per la realizzazione di un nuo
vo ponte al fondo del corso 
Regina Marghenta. in sostitu-
zione di un vecchio manufatto, 
ancora in perfetta efficienza. I 
motivi della « rivolta», pro-
mossa dal comitato di quar
tiere. sono molto chiari: Tarn 
ministrazione comunale ha de-
ciso. all'insaputa d: tutti gli 
abitant! delta zona, di far de 
molire un ponte largo 12 me 
tri per sostituirlo con uno 
nuovo di 36 metri, comportan-
te una spesa superiore agli 
800 milioni di lire 

Un'opera di questa portata 
non pub non avere influenze 
nella riorganizzazione della 
viabilita urbana, il che signifi
ca, ad esempio, dJrottare tutr 
to il traffico. proveniente da 
Nord-Est e diretto a sud (e 
viceversa) lungo i corsi Casa 
le e Moncalieri. i due grandi 
viali che costeggiano il fiume 
Po ai piedl della collina tori-
nese Ma queste due arterie 
non possono sopportare altro 
traffico e non e possibile pro-
cedere ad allargamentl del 
due corsi. chius'i come sono 
tra il fiume e la collina a 
meno che._ E' su questo pe 
rioolo non manifesto che ha 
preso il via la lotta nel quar 
Were e cioe. contro la prospet-
tata costruzione di una super
strada (o tangenziale inter
na) sulla sponda destra del 
fiume, con la conseguente di-
struzione del poco verde ri-
masto 

La lotta de) quartiere ha 
avuto fast alteme E' partita 
con estremo ritardo. avendo 
II Conslglio comunale da oltre 

un anno deliberato a maggio-
ranza (con il voto contrario 
dei comunisti e del social ista 
Astengo) la costruzione del 
nuovo ponte. II movimento ha 
avuto awio il giomo in cui 
essendo stata ultimata la pri
ma sezione del ponte, larga 
18 metri, il traffico e stato 
dirottato su di essa per poter 
procedere alia demolizione del 
vecchio ponte e quindi dare 
inizio alia seconda parte. Nu-
merose sono state le assem-
blee di quartiere alia presen-
za di assessori, consiglieri oo-
munali e tecnici; piuttosto vi
vaci sono state le discussioni. 
Ad un certo punto il Comitato 
di quartiere ha proposto di 
usufruire la prima meta del 
nuovo ponte (la sezione gia 
costruita larga 18 metri). di 
non demolire quello vecchio 
(largo 12) e con il «rispar-
mio r dei 400 milioni necessa-
ri per la costruzione della se
conda sezione del ponte. co-
struire una scuola materna di 
cui la zona e priva. Motivi 
vari (per altro non suffragati 
da una perizia tecnica riven-
dicata dai cittadini) hanno in 
dotto la Giunta a respingere 
tale proposta. 

L'assessore ai Lavori Pub-
blici e quello allUrbanisti-
ca hanno parlato di ragioni 
estetiche; il sindaco ha evi-
denziato I pericoli esistenti in 
caso di alluvion! poiche • l'on-
da di plena supererebbe H pia 
no stradale del vecchio ponte » 
(caso mai verificatosi neppu
re durante la disastrosa allu-
vione del 1949!). Morale: il 
vecchio ponte e ore in fase 
di demolizione e quanto prima 
inizieranno I lavori della se 
conda sezione del nuovo. 

II bilanclo della battaglla 
del Comitato di quartiere del 
Borgo Po (soclalmente mlsto. 
composto da operai e da pic-
cola e media borghesia. Non 
dimentlchiamoci, che siamo al 

piedi della collina, l'ultima zo
na verde della citta anche se 
gia gravemente deturpata dal
la speculazione edilizia) non 
pu6 dirsi assolutamente nega-
tivo. E' vero che 1'obietUvo 
del blocco del ponte, non e sta 
to raggiunto, perb per la pri
ma volta gli abitanti del quar
tiere si sono mobilitati attor 
no ai problemi comuni ponen-
do in discussione il « modello 
di citta • che la speculazione. 
con l'avallo dei pubblici am 
ministratori, ha imposto a To
rino. Si tratta di una prima. 
ma significativa presa di co-
scienza di ci6 che e accaduto 
in questi ultimi anni e l'e 
spressione di una volonta fer-
ma e decisa ad impedire che 
si continui su quella strada 
Infatti. e questo e il risultato 
ooncreto raggiunto attraverso 
la lotta, gli assessori si sono 
dovuti impegnare formalmen 
te a rmunciare alia realizza
zione della superstrada lungo 
il corso Casale e il corso Mon
calieri. 

La « tradizione» dei ponti 
contrastati, fa parte della sto
ria di Torino. 

Ne) 1937 improwisamente 
l'allora assessore ai Lavori 
Pubblici ing. Ansel met ti (di 
venuto qualche anno dopo sin
daco della citta) scopriva che 
i! ponte che attraversa la fer-
rovia accanto alia stazione dl 
Porta Susa era pericolante. II 
Consiglio romunale. il 18 no-
vembre di quell'anno. delibe-
rava la sostituzlone del ponte 

Dopo circa due anni (il traf
fico continuO regolarmente sul 
vecchio ponte dichiarato « pe 
ricolante» dal)'assessore) e 
precisamente il 26 gennaio de) 
1959 venlvano affidati (a 
* trattativa prlvata ») i lavori 
di sostituzlone del ponte. alia 
Societa nazionale Officine di 
Ravigliano. il cui presidente, 
guarda caso, era lo stesso as
sessore al Lavori Pubblici, 11 

democristiano ing AnselmettL 
In quella occasione veniva fis-
sato in dodici mesi il tempo 
massimo per la costruzione 
deU'opera. Trascorsero ben 
tre anni prima che il « nuovo * 
ponte fosse ultimato tra acce-
se polemiche in Consiglio co
munale. Si scopri che il ma
nufatto in ferro installato sul 
cavalcavia di Porta Susa era 
piii lungo del previsto, tanto 
che le iinee tranviarie che 
transitavano sul vecchio pon
te cambiarono percorso. poi
che sul nuovo non potevano 
effettuare le curve di accesso 
e di uscita. 

Avevano sbagliato le misu-
re? Niente affatto: si accerto 
che quel ponte in ferro era 
destinato ad im'altra citta 
che lo aveva rifiutato: aven-
dolo giacente nel cortile della 
Savigliano il presidente della 
Societa, in qualita di assesso
re ai Lavori Pubblici, lo affib-
bib ai torinesi. Per comple-
tare il quadro nei mesi pre
cedent! I'inaugurazione del 
nuovo cavalcavia, I'Azienda 
tranvie municipal! aveva dili-
gentemente proweduto a rin-
novare gli impianti flssi del
le due Iinee tranviarie che 
transitavano sul ponte. per 
una spesa di parecchie centi-
naia di milioni. Con il nuovo 
cavalcavia piu lungo del pre 
visto. 1 tram vennero dirotta-
ti sul corso Prancia ed i luc-
cicanti nuovi binari tranviari 
per una lunghezza di oltre un 
chilometro vennero penosa-
mente ricoperti con uno strato 
di catrame. 

Un partioolare cenno meri-
ta ancora nella nostra breve 
carrellata sui ponti di Torino 
quello che fu conslderato 
• una vergogna bis* per la 
citta, soltanto perche realizza-
to da Napoleone Bonaparte. 
Nel dlcemhre del 1R07, di ri-
tomo da una vislta alle pro
vince venete, Napoleone si fer-

m6 a Torino tre giorni: tem
po sufficiente per sottoscrive-
re un decreto col quale si do 
tava «la citta» di un ponte 
monumentale in pietra, di cin
que arcate 

Caduto Napoleone, il 20 
maggio 1814 Vittorio Ema-
nuele, rientrava in Torino ri-
pristinando immediatamente 
le regie costituzioni del 1770. 
Nel clima della restaurazione 
i fanatici della reazione giun-
sero a proporre la distruzio-
ne di tutto ci6 che sapeva 
di giacobino. Cosi il cavaltere 
Bellosio, intendente generale 
alle gabelle, con il primo mi
nistro conte Cerutti propose lo 
abbattimento del «Ponte 
sanculotto ». Tutto era gia sta
to predisposto per dare inizio 
alia demolizione del monu
mentale ponte napolepnico, 
quando inaspettatamente in-
tervenne il re Vittorio Ema-
nuele. Per fortuna Maria Te
resa. sua moglie, aveva deci-
so di destinare la villa della 
regina, che si trova ai piedi 
della collina di fronte al fiu 
me, a residenza estiva; la di-
struzione del ponte avrebbe 
impedito un facile accesso al
ia villa, di qui le pressioni 
sul marito-re. Il Brofferio rac-
conta come le esigenze del 
renergica Maria Teresa ebbe-
ro la megllo sui reazionari 
tanto che il pavido Vittorio 
Emanuele, si oppose alia de
molizione del ponte con que
sta argomentazione: «Infine 
il ponte e destinato a starcl 
sotto i piedi, e, se e giacobi
no. tanto meglio. noi lo cal-
pesteremo piii volentieri». 

Se oggi i torinesi conserva-
no quel monumentale ponte 
simbolo della «vergogna gia 
cobina» devono essere grati 
alia autoritarla Maria Teresa 
e a quell'ipocrita di suo ma-
rito. 

Diego Novelli 

Trade Unions (TUC) ne avreb-
bero controllati soltanto circa 
duecento. Anche questo ovvia-
mente d significativo. tanto 
piu se si tiene presente che 
nel seno del movimento ope
raio inglese si era determina
te un certo distacco, che ha 
raggiunto i limiti dello scon
tro. gia cinque-sei anni orso-
no. quando i laburisti, allora 
al governo, pretesero dai sin
dacati un impossibile avallo 
delle misure legislative adot-
tate per bloccare prezzi e sa-
lari (politica dei redditi); mi-
sure che peraltro, risultarono 
del tutto fallimentari in quan
to il costo della vita conti-
nud a salire nonostante il 
c tetto» posto alia dinamica 
retributiva. 

L'agile volume che VEditri-
ce sindacale italiana (CGIL) 
presenta ora ai lettori italia-
ni («Inghilterra: le briglie al 
sindacato >, con prefazione di 
Aldo Bonaccini, pagine 104, 
L. 700). e interessante soprat-
tutto perche inquadra la leg
ge antisindacale Carr e la 
puntuale risposta delle Trade 
Unions in un contesto storico 
ben delineato e che presenta 
anche analogie con la situa-
zione italiana ed europea. « La 
CGIL — scrive il segretario 
confederate Bonaccini — k 
consapevole del fatto che, pur 
operando secondo le caratteri-
stiche proprie di ogni paese, 
la manovra conservatrice e 
reazionaria cerca oggi in Eu-
ropa uno spazio unitario per 
svilupparsi, in modo da sal-
dare le politiche delle diver
se borghesie nazionali e da 
opporsi alia volonta di rinno-
vamento del vecchio conh'nen-
te. espressa dai lavoratori e 
dagli studenti *. 

La manovra 
dei conservatori 

E* sintomatico. del resto. 
che la legge Carr sia stata 
varata dal governo conserva
tore inglese praticamente al-
i'indomani della sconfitta la-
burista e dopo una campagna 
elettorale condotta all'insegna 
della necessity di tornare ai 
valori tradizionali della civil-
ta e dell'c ordine » anglosasso-
ni. Certo, il Labour Party non 
era stato all'altezza delle esi
genze di rinnovamento che le 
masse operaie e popolari indi-
cavano ormai da anni. Im-
pegnatissimo nell'amministra-
re nel miglior modo possibile 
gli affari del capitalismo. se
condo le piu genuine tradizio-
ni socialdemocratiche. porto 
avanti una politica di sostan-
ziale restaurazione del potere 
borghese (ripresa e sviluppa-
ta, poi, con grinta da Heath 
e dai suoi mmistri) che gli 
procurd una frattura profon-
da con larghi strati di lavo
ratori. 

In questo clima tuttavia 
qualcosa di nuovo maturd an
che nelle Trade Unions. < Ne
gli anni '60 — osserva Bo
naccini — il mondo sindaca
le inglese ha cominciato a 
mutare i propn comportamen-
U ed anche i propri quadri di
rigenti. Nelle elezioni dei de
legati operai, la fiducia si e 
spostata progressivamente 
verso quadri di sinistra e com-
battivi; i lavoratori hanno co
minciato a preoccuparsi sem-
p're meno del fatto che alcuni 
scioperi potessero non essere 
" ufficiali " (ossia promossi, 
oppure approvati dal sindaca

to) e che altri potessero ap-
parire " in violazione del con-
tratto". Cosi sono nati gli 
scioperi " sleali " e " selvag-
gi " che il governo conserva
tore di Heath — il quale, co
me dice il TUC. "ha salda-
mente issato la propria ban-
diera sull'albero maestro della 
nave imprenditoriale " — vuo-
le ora stroncare con la legge 
Carr. puntando nello stesso 
tempo alia paralisi dell'intero 
movimento sindacale ». 

« Sirene 
padronali» 

Un'analogia con la situazio-
ne italiana. a questo riguardo. 
si delinea per quanto concer-
ne le intenzioni del padronato 
e di una parte degli stessi go-
vernanti. Naturalmente. nono
stante i sussulti fascisti. gra-
vissimi e che vanno stronca-
ti, tutti sanno benissimo che 
nella situazione italiana non si 
puo far passare in Parlamento 
una legge antisindacale. o co-
munque limitativa del diritto 
di sciopero. Ma vi e gia qual
che ministro che comincia a 
prestare ai richiami delle 
« sirene padronali » fin troppa 
attenzione. E' certamente gra
ve. ad esempio. che il mini
stro delle Partecipazioni stata-
li, Flaminio Piccoli, abbia av -
yertito l'esigenza di schierarsi 
immediatamente col presiden
te dell'Intersind. Glisenti. 
quando questi ebbe ad accu
sare gli operai di voler « spez-
zare le aziende *. 

Ma il volume deWEd'ttrice 
sindacale italiana e istruttivo 
anche per quanto riguarda il 
contenuto dei documenti in-
trodotti da Bonaccini. Bastera 
pensare che, secondo la Ieggo 
Carr, e proibito c proclamare. 
o minacciare di proclamare. 
uno sciopero senza 1'autoriz-
zazione specifica di un sinda
cato registratoi e che l'isti-
tuenda National Industrial Re
lations Court (Corte naziona
le per i rapporti di lavoro) 
verrebbe dotata di prerogati
ve pressoche illimitate, com-
presa quella di «imporre ac-
cordi» qualora le parti non 
riuscissero a realizzarli. Non 
solo, ma sono previste perfino 
fortissime sanzioni finanziarie 
(multe) per quei sindacati che 
non riuscissero a dimostrare 
la loro estraneita ad eventua-
li scioperi <• sleali ». 

Di esempi « edificanti > co
me questi nella legge antisin
dacale del governo inglese ce 
ne sono a josa. La verita e 
che Heath vuole ingabbiare il 
movimento rivendicativo e ri-
durlo all'impotenza, proprio 
come il padronato italiano. E 
pretende oltretutto che il sin
dacato si faccia garante della 
cosidetta c pace sociale»; si 
trasformi cioe in gendarme 
contro le rivendicazioni dei la
voratori. Ma gli scioperi che 
in queste settimane paralizza-
no interi settori deH'industria 
inglese sono una sveglia, non 
solo per i conservatori. ma 
anche per certi tiepidi diri
genti delle Trade Unions e 
per lo stesso partito laburista, 
la cui opposizione parlamen-
tare — come sottolinea Bo
naccini — « ha assunto ormai 
(sotto I'incalzare dell'iniziati-
va e della pressione operaia 
e popolare) anche le forme 
estreme deU'ostruzionismo e 
della non collaborazione ». 

Sirio Sebastianelli 

Gratis acquarelli 

da Parigi 
Una singolare iniziativa estesa 
per pochi giorni anche in Italia 

II nostro comspondente da 
Parigi ci segnala che e in corso 
m questi giomi una ?ingolare 
iniziativa. 

Tutti i letton che semphce 
mente lo richiedano. nceveran 
no in dono, senza il mini mo un 
pegno di acquisti e di iscriziom. 
tre regah: una tavolozza origi 
nale di acquarelli Talens. un 
opuscolo con i dettagh per l'av 
vio alia nuova camera del tec 
nico grafico c un test brexet 
tato per scopnre da soli le pro
prie tendenie natural!. Per ri-

ce^ere I tre doni basta scrivere 
alia fihale italiana della Scuola 
ABC di disegno e pittura: c La 
Nuova Favclla ABC - Stziene 
UA/4 • Via Borgospesso, 11 -
21121 Milano », allegando 5 bolli 
da 50 lire I'uno per spese. Oc-
corre arfrettarsi. perchi il pe-
riodo di questa offerta dav\-ero 
speciale e limitato e, d'altra 
parte, oltre al piaoere di riee-
vere i doni c senza impegni, 
c'e sempre la possibilita di sco-
prirc una nuova carriers, molto 
remuoerativa t di p m d t pre-
stifi©. 


