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Una raccolta di saggi curata da Fernando Etnasi 

LA RESISTENZA 
IN EUROPA 
Una visione d'insieme rapida e incisiva - I caratteri particolari della 
Resistenza italiana - Ispirazione unitaria e tensione morale dell'opera 

Considerando le cose nostre 
con un'ottlca storica dovre-
mo riscontrare nelle lotte 
operaie, culminate nel cosid-
detto autunno caldo, 11 pri-
mo motore di un complesso 
sommovimento politico, so-
ciale. ideologico che. lungi 
dal perdere la sua carica di 
energia rinnovatrice, ricerca 
assiduamente le linee di as-
sestamento e di sviluppo. 
Resta come fattore di incer-
tezza per le previsioni di do-
manl la reazione delle forze 
che si oppongono all'avanza-
ta operaia, se si considerino 
come frutto velenoso di una 
societa permeata di fermen-
ti ereditati da un passato fa 
scista non ancora psicologi-
camente esaurito, i ritorni e 
rigurgiti fascisti di questi 
tempi. 

Questa inattesa e — dob-
biamo dirlo — inquietante 
congiuntura politica. se ha 
giovato alia intensa parted-
pazione popolare alle cele-
brazioni del 25 aprile. pro 
vocando negli anziani e nei 
giovani una tensione pari al
ia indignazione suscitata dal 
riapparire della jattanza fa
scists ha forse distolto la 
attenzione dall'attualita che 
in questo momento politico 
italiano possono e debbono 
mantenere i valori di fondo 
della lotta di liberazione. 

Vale per oggi e per doma-
. ni la prova del carattere po

litico nazionale, faticosamen-
te ma seriamente realizzato 
da un'insurrezione che man 
tiene intatto sino alia fine 
della lotta il suo carattere 
• . nolare ed egualitario. e 
trova la sua ragione d'esse-
re unitaria in una non occa-
sionale, comune piattaforma 
democratica. Ne e frutto e 
riprova la Costituzione. Ma 
se e il passato fascista che 
evidentemente condiziona la 
nostra Resistenza, e ne spie-
ga 'il carattere autoctono e 
differenziale, come si inseri-
sce la nostra storia in quella 
che scrivono in quegli anni 
quasi tutti i popoli europei? 

Noi ne usciamo con la Co
stituzione, ma una sempre 
forte, anche se varlabile, in-
cidenza sulla storia interna 
hanno esercitato tutte le re-
sistenze nazionali che in Eu-
ropa, e non solo in Europa, 
si sono intessute alia guerra 
mondiale contro la minaccia 
nazista e fascista, e rappre-
sentano in fondo quanto e 
rimasto di ' giustificazione 
ideale a quell'immane scon-
tro di potenze. Per ora sia-
mo al livello delle frasi ge 
neriche sul sacriflcio e sul 
sangue che in tutto il mondo 
questa lotta e costata ai com-
battenti per la liberty ed ai 
popoli. 

Ed e sempre rimasta una 
certa insoddisfazione per la 
mancanza di una possibility, 
non retorica. non letteraria, 
di confronto diretto almeno 
coi movimenti di resistenza 
piu vicini. Si e capito. non 
subito. un poco per volta si 
direbbe. che nel baratro pro-
fondo in cui la guerra nazi
sta ha sprofondato il mondo, 
questi movimenti di ribellto-
ne democratica e popolare 
sorti in tutti i paesi toccati 
dalla guerra avevano avuto 
per l'avvenire di ciascuna 
delle collpttivita nazionali 
coinvolte nella bufera una 
importanza storica maggio-
re della guerra. 

E' questa la prima, inat
tesa, rivelazione di una rac
colta di saggi sulla ((Resi
stenza in Europa » curata da 
Fernando Etnasi alia quale 
bene si addice la frase fat-
ta, ma in questo caso ben 
appropriate, dell'opera che 
colma una lacuna. 

II primo volume ora com-
parso comprende, oltre l'lta-

lia, che beneficia di uno svi
luppo alquantu piu ampio -
giustificato del resto dalla 
complessita storica della no
stra Resistenza e non spro-
porzionato rispetto al debito 
di imparziahta di una rasse 
gna internazionale — altr) 
nove paesi dell'Europa occi-
dentale (Francia, Belgio, Da-
nimarca), centrale (Germa-
nia, Austria) ed orientale 
e balcanica (Cecoslovacchia, 
Bulgaria, Albania, Grecia). 
Un secondo volume, atteso 
con 1'interesse che ha gia 
sollevato il primo, illustrera 
la storia degli altri paesi che 
mancano aU'appello, come la 
Polonia, la Jugoslavia, oltre 
aH'Unione Sovietica, occupa-
ta ed insanguinata dalle ar 
mate naziste sino a Stalin-
grado, punto di svolta della 
storia d'Europa e del mondo. 

Re l'autore e 1'editore del
l'opera (Grafica editoriale. 
Roma) ml permettono di 
esprlmere un rimpianto, che 
e un desiderio per una au-
gurata seconda edizione, sa-
rebbe preferibile al rigorosu 
ordine alfabetico, che ha so 
lo il vantaggio di non porre 
problemi di collocazione, un 
raggruppamento geograftco 
che permettesse un piu fa
cile confronto tra resistenze 
vicine come quelle dei paesi 
occidentali e baltici, e del 
gruppo danubiano e balca-
nico. 

Si tradirebbero le intenzio-
ni dei curatori se si chiedesse 
a questa raccolta il carattere 

di original! rlelaborazionl 
storiche, mentre si vuol for-
nire una non raffazzonata se-
rie di quadri storicl destina-
ti ad una visione di insieme 
rapida ed incisiva di quel 
tempo cosl decisivo per l'av 
venire di tutte le nazioni eu-
ropee. E tuttavia succinte 
annotazionl bibliografiche di 
libri e studi essenziali di ri-
ferlmento possono risponde-
re a deslderl di Inquadra-
mento ed approfondimento 
di probabili lettori italiani, 
ft stranierl — se non man-
cheranno come auguro edi-
zioni fuori d'ltalia — incu 
riositi dalla conoscenza nuo 
va di vicende ignote, storica-
mente ed umanamente cosl 
interessanti. 

Questo pud essere il caso 
della Grecia che vive il dram 
ma della sua Resistenza di 
interesse politico e storico 
straordinario, e greve poi dl 
consREuenze per l'avvenire dl 
quel popolo. E cosl puo ap 
parire un poco riduttivo lo 
spazio dedicato al maquis 
francese. E non abbastanza 
chiarita la trista ragione del
la mancata resistenza tede-
sca, e le crudeli conseguen-
ze che il sistema concentra 
zionarlo nazista, applicato 
con scientifica barbarie, eb-
be sui popoli caduti sventu-
ratamente sotto quel giogo 

II discorso sull'Italia puo 
riguardare criticamente ta-
lune valutazionl, ma il re-
censore sarebbe fuori di 
strada se ritornando dai sin-

I partigiani enfrano in Lione liberata 

goli capitoli ad uno sguardo 
d'insieme non considerasse 
1'opera come una serie di 
flash, nella quale la presen-
tazione grafica, e la sugge-
stione della illustrazione vo-
gliono avere nelle evident! 
intenzioni dei curatori una 
parte non di contorno, ma 
vorrei dire primaria rispetto 
alio scopo di dare un quadro 
vivo, non scolastico, della Re
sistenza europea. Ed allora 
mancherebbe al suo dovere, 
se non apprezzasse la somma 
di ricerche storiche ed illu
strative di cui questa opera 
e il risultato. Chi ha qualche 
pratica della materia sa bene 
come sia difficile e faticoso 
mettere insieme una illustra
zione grafica coesa, che sia 
sufficiente, efficace e sugge-
stiva. 

Chiuso infine il bel libro 
sulla prima sorpresa che ri-
guarda la ignota storia della 
Resistenza albanese, poiche 
e apparso infondato il primo 
timore che questa potesse 
essere una raccolta quasi 
estemporanea di saggi dispa-
rati, si avverte che clrcola 
in tutti come legame unita-
rio uno stesso sangue, e fa 
da nota continua al raccon-
to una stessa tensione mora 
le. una stessa volonta di lot
ta per la liberty, e per Tin-
dipendrnza che ne e prima 
condlzlone. 

E uno stesso mondo, una 
stessa storia, nella quale si 
inserisce la Resistenza italia
na. E chi se ne occupa ritor-
na al primo interrogativo. Se 
la nostra resistenza non pud 
far parte per se stessa, quali 
sono i suol caratteri diffe-
renziali? Quel caratteri nei 

ali si sostanziano i valori 
grandi e permanent! della in 
surrezione popolare italiana 
che. come si e detto affron 
tando ll discorso, interessa 
orofondamente slano intesi 
nella loro efficacia esem-
plaro 

E' ben chiaro che in cia-
scuno di questi paesi e la 
storia politica e sociale pre-
cedente che condiziona e ca-
ratterizza ognl Resistenza na
zionale. Senza la rivincita 
sul fascismo ed il riscatto 
dell'onore nazionale dopo la 
vergogna dell'8 settembre 
non si spiegherebbe la san-
guinosa ed eroica prova del -
popolo italiano insorto. Ed 
e qui visibile il differente ca
rattere. il differente impe-
gno della prova nel paesi 
occidentali privi di un pas 
sato fascista. mentre e chia 
ra quella sorta di nascita di 
una nazione nuova che la 
Resistenza determina in pae
si orientali. Per noi sara di 
particolare interesse. per la 
maggtore vlclnanza e la mag 
giore affinita, il quadro della 
Resistenza Jugoslava. 

Ma. se sono evident! alcu-
ne linee general! di diversa 
caratterizzazione. resta non 
appaeato il desiderio di chl 
si occupa della nostra sto
ria dl una collocazione com-
parativa piu precisa della no
stra lotta di liberazione. E' 
questo libro che aiuta a ca-
pire come questo della Re 
sistenza e un comune fonda-
Ie storico. decisivo per la 
storia successiva di quasi 
tutti i popoli europei. 

Certamente il complesso 
delle condizioni politiche e 
social! intorno al 1940 e cos) 
vario. cosl soggetto a fattori 
che potremmo dire col brut-
to gergo di oggi endogeni ed 
esogeni, da rendere arduo 
ogni tentativo di sintesi. Chi 
ne vuole una mlsura, legga 
la bella prefazione che Bol-
drini ha premesso al volume. 
Mi pare il piu efficace in-
troibo a questa lettura. 

Ferruccio Parri 

Alia Facolta di Chimica deU'ateneo romano ilcompagno Ingrao 
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illustra e discute con gli studenti la linea generate del PCI 

DtBAnfTD A i l UWVERS1TA 
L'analisi dell'attuale scontro di classe - La posto in gioco e I'egemonia, il blocco di potere che deve 
costituirsi come fbrza dirigente del paese - II valore dell'unita con i contadini - Davvero i capitalisti 
vogliono le riforme? - Risposta alle critiche e alle falsificazioni dei gruppi « extraparlamentari » 

II compagno Pietro Ingrao parla agli studenti nell'aula della Facolta di Chimica dell'Universita di Roma 

Qual e il ruolo dei comu-
nisti d! fronte all'attuale si-
tuazione politico-sociale? A co-
sa mira la strategia delle ri
forme di struttura? E* que
sta strategia un momento con-
creto di un processo che mi
ra a portare tutta la lotta 
dello schieramento operaio e 
popolare a livello del potere 
politico e dello Stato? II ca
pitate oggi — come intendo-
no erroneamente alcuni — e 
solo fabbrica? Oppure e fab-
brica e al tempo stesso or-
ganizzazione della societa, po
tere politico e cioe Stato? 

Sono questi gli interrogati-
vi affrontati nei giorni scor-
si nel corso di un incontro 
che il compagno Pietro In
grao. della direzione del PCI, 
ha avuto con gli studenti 
nell'universita di Roma. II di-
battito — durato circa quat-
tro ore — si e svolto nel
l'aula grande della facolta di 
Chimica ed era stato orga-
nizzato dalla sezione univer-
sitaria comunista. II succes-
so dell'iniziativa — l'aula era 
gremitissima — dimostra al-
tresl la giustezza della scel-
ta fatta dai compagn! della 
Federazione comunista roma-
na quando — nel quadro del
la campagna per la consulta-
zione elettorale del prossimo 
giugno — hanno deciso di ri-
volgersi direttamente a tutte 
le categorie di cittadini per 
illustrare il programma dei 
comunisti. 

Cosa ha detto il compagno 
Ingrao? Ha sottolineato in-
nanzi tutto il grado di asprez-
za e di gravita a cui sta 
giungendo lo scontro sociale 
e politico. II grande padro-
nato cerca di isolare le avan-

guardie piu combattive e di 
presentare le lotte operaie 
come un fatto corporativo, 
per dividere la classe operaia 
al suo interno, separarla dal
le masse contadine e dagli 
strati di ceto medio e crea-
re una barriera tra Nord e 
Sud. Lo schieramento operaio 
e popolare e impegnato - in-
vece a creare una saldatura 
tra le lotte rivendicative e 
una battaglia generate per la 
occupazione e la qualificazio-
ne del lavoro, unificando in 
questo quadro i diversi Ii-
velli dello scontro - e realiz-
zando un collegamento fra 
opera! e contadini, masse di 
disoccupati e di giovani in 
cerca di prima occupazione, 
gruppi di ceto medio. Lo 
scontro e dunque per l'ege-
monia. per il blocco di po
tere che deve orientare la vi
ta del Paese. 

La reazione 
del padronato 
Tutta una fase dell'econo-

mia italiana sta chiudendosi 
con Tesaurimento di una se
rie di spinte determinates! 
con l'operazione fatta dalla 
borghesia italiana negli anni 
'50 e con l'inasprirsi delle 
contraddizioni all'interno del 
MEC, dovuto soprattutto alio 
acuirsi del contrasto tra Eu
ropa e USA ed alio svilup
po deU'operazione con cui lo 
imperialismo americano ten-
ta di rovesciare sul Paesi eu
ropei i costi delle sue guer
re di aggressione. In questo 

Come si risarciscono nel nostro paese gl i infortuni sul lavoro 

Quanto vale Talluce di un operaio? 
Vale meno di quello di un contadino — Per un dito medio asportato si totalizzano dodici punti — Cri-
teri assurdi per indennizzi irrisori — Un uomo e un uomo? — II lavoratore visto attraverso il Testo Unico 

L'alluoe di un operaio vale 
meno dell'alluce di un conta
dino; <1 dito medio del pri
mo. vale quanto quelio del 
secondo, ma • rende » di piu 
(cioe ottiene un nsarcimen-
to piu alto, in caso di «di-
sgrazia» sul lavoro); asso-
lutamente identici tra loro so
no invece i testicoh sia del 
primo che del secondo. Stia-
mo riportando alcuni dati del
la «TabelIa delle valutazioni 
del grado peroentuale di ina-
bilita permanente* per dan-
ni da lavoro, vale a dire per 
infortunio, che Federico Pie-
trantonio — responsabile del-
lTJfficio Studi deinNCA-Cgil 
— pubblica nel suo ottimo 
libro («La valutazione della 
inabilita permanente da in
fortunio sul lavoro ». ed. Inca 
pp. 191. L. 1000). 

Dunque. se un operaio per-
de 1'alluce, U sua capacita 
quanto ad «attitudine al la
voro », dimmuisce di 7 punti; 
se lo perde un contadino, la 
sua dimmuzione e calcolata 
In 11 punti (pare che al con
tadino ralluce. per lavorare. 
serva di piii_.); se I'operaio 
perde il medio, la sua dimi-
nuzione e calcolata in 12 pun
ti; e 12 punti e considerato 
anche il dito medio del con
tadino ma, al momento del-
llndennizzo, verra pagato mol-
to meno. Se invece entram-

bi sul lavoro perdono un te-
sticolo, la valutazione e valu-
tata zero sia per l'uno che 
per l'altro, dato che si parte 
dal presupposto che. per la
vorare, servono le mani e le 
braccia, gli occhi e magan il 
cervello. ma non il pene. 
Qumdi n:ente. 

Un uomo e un uomo. ma 
non per i cervelli schemati-
ci che hanno «inventato » la 
legge per la valutazione dei 
danni da lavoro. Per loro. un 
uomo che lavora e, non piii 
una persona, ma un oggetto, 
uno strumento, un pezzo di 
ncambio, considerato solo 
in relazione alia sua capaci
ta lavorativa. 

Dice infatti il Testo Unico 
che regola tale materia: « Agli 
effetti del presente titolo de
ve ritenersi inabilita perma
nente assoluta la conseguen-
za di un infortunio o di una 
malattia professionale * la 
quale tolga completamente e 
per tutta la vita 1'attitudine 
al lavoro. Deve ritenersi ina
bilita permanente parziale la 
conseguenza di un infortu
nio o di una malattia pro
fessionale ' la quale diminul-
sea, in parte ma essenzial-
mente e per tutta la vita, 

1'attitudine al lavoro*. 
Nient'altro: 11 criterio di va

lutazione e 1'attitudine at la
voro. l'uomo-lavoratore ridot-

to al rango di un ingranag-
gio del meccanismo-produzio-
ne. Le parti del suo corpo, 
qu'ndi, non esistono in se. o 
comunque non sono conside
rate se non in relazione al-
l'attivita che possono o non 
possono piu svolgere. 

Se, quindi, un lavoratore 
perde un braccio, e solo un 
ingranaggio avariato, che ha 
perduto 1*80 per cento della 
sua capacita Iavorativa, non 
un uomo menomato, divenu-
to diverso, per tutta la vita. 
Da questo punto di vista, la 
assicurazione e cieca. Non pa-
ga ne il danno alia persona, 
n6 il danno da dolore (co
me invece awiene per gli in-
cidenti stradali, ad esempio), 
ne il danno di relazione (se 
ne infischia cioe del destino 
umano e sociale dl questa 
persona, del suo dramma In-
cancellabile). 

Le conseguenze di una si
mile concezione. al fondo del
la quale e'e una inequivoca-
bile impostazione di classe, 
arrivano al grottesco. Che co
sa vale, aU'infuori deiralluce, 
ogni altro dito del piede di 
un operaio o di un contadi
no? Zero, e una cosa che puo 
essere buttata nella pattumie-
ra senza battere dglio, per-
che anche se va perduto, la 
capacita Iavorativa rimane 
pressoche intatta; cosl 1* per> 

dita totale dell'anulare, cosl 
rasportazione di un testico-
10 (o di un seno, nel caso dl 
una donna). 

Ma. a parte cib, quanto e 
valutata, in concreto, la di
mmuzione della capacita ia
vorativa, in base ai punti sta-
biliti? 

Intanto, la valutazione e di
versa a seconda che si tralti 
dell'industria o deiragricoltu-
ra. Se I'operaio subisce una di
mmuzione inferiore all'll per 
cento (ad esempio, perdita to
tale deU'anulare, stenosi nasa-
le assoluta unllaterale, perdi
ta deiralluce: tutte menoma-
zioni valutate meno di l i pun
ti) non prende una lira, per-
che non ha diritto ad alcuna 
indennita. Per il contadino la 
situazione peggiora, perche II 
risarcimento comincia a scat-
tare addirittura se la meno-
mazione parte dal 16 per cen
to in su: gli uoraini non so
no uguali, appunto. E la am-
putazione finisce per essere 
doppia: la prima causata dal-
1'incidente, la seconda dal-
I'lNAIL. 

E di quale entita e mal 
questo risarcimento calcolato 
con tanto accanito flscallsmo? 
11 metodo di valutazione e 
grosso modo, questo: per tut
te le lnvaliditk di grado in
feriore (cioe al dl sotto del 
59 punti, e che rappresenta-

no perb il 70 per cento di tut
ti i casi) non esiste aggancio 
diretto al salario e la valu
tazione e fatta in base a cri-
teri che ben possono definir-
si arbitran: tanto ad orec-
chio, tanto a naso. tanto a 
dito, come su un banco di ma-
celleria. Facciamo un esem
pio Se un operaio -rimane 
completamente sordo ad un 
orecchio (15 punti di invali-
dita) prendera — facendo 100 
mila il suo salario mensile, 
un risarcimento di circa 7000 
lire al roese; se perde un oc-
chio, (35 punti di invalidita) 
prende L. 192 per ogni mille 
lire annue di retribuzione (18 
mila mensili), calcolate sul 
5434 % del suo salario vero. 

Tuttavia, la stessa menoma-
zione — anche se hanno in 
tabella uguale punteggio — 
non da luogo ad un risarci
mento identico per I'operaio 
come per il contadino. Infat
ti, mentre per I'operaio la in
dennita e agganciata al sala
rio reale, nel caso del conta
dino vale il criterio dei co-
siddetto salario convenzionale, 
che e inferiore a quello rea
le. Facciamo lo stesso esem
pio della perdita deU'occhio. 
Poiche il salario convenziona
le massimo del contadino e 
valutato in lire 715 mila an
nue, l'occhio perduto gli ren-
dera poco piu dl 11 mila. lire 

il mese, anziche diciotto come 
per I'operaio (e se poi la « dl-
sgrazia » capita ad un ragazzo 
di eta inferiore ai sedici an
ni, il cui salario convenziona
le e calcolato in 415 mila lire 
annue, il cprezzo* deU'oc
chio scende a circa 6000 lire 
il mese!). 

Insomma, bisogna che uno 
sia « fortunato» e perda sul 
lavoro un braccio o una gam-
Da per percepire 1*80 per cen
to del salario riscosso al mo
mento deU'incidente. Natural-
mente, al fondo di tutto ci6 
vi e il fatto lapalissiano — e 
persino banale — cbe 1 datori 
di lavoro pagano una assicu
razione I rrisoria e lTNAIL 
non trova di meglio che ap-
plicare criteri ultrarestrittivi. 
A titolo di esempio, baste-
ra dire che gli agrari da 14 an
ni continuano a pagare, per il 
fondo assicurazione, solo 8 
miliardi, una cifra del tutto 
inadeguata. Ma per far pagare 
di piu il padronato agricolo, 
occorre un decreto ministeria-
le, che non si ha mal tem
po di varare, cosl come non 
si ha tempo ne voglia dl mo-
dificare il meccanismo e la ge-
stione del sistema asslcuratl-
vo. Ma tanto, che bisogno e'e: 
per quello cbe costa un «pe>-
zo» di lavoratore! 

Maria R. Calderoni 

processo, hanno inciso le 
grandi lotte operaie dell'ulti-
mo quinquennio. II significa-
to profondo di queste lotte 
(che hanno colpito e messo 
in discussione la strategia con 
cui il grande capitate italia
no ha fondato il suo inseri-
mento nel mercato internazio
nale), e la: richiesta di un 
nuovo meccanismo di svilup
po e quindi di. un diverso 
assetto sociale e politico. 

Come ha risposto il gran
de padronato e storia di que
sti giomi. Anche se in certi 
momenti ha avuto un atteg-
giamento oscillante nell 'insie
me ha rifhitato una linea in 
qualche modo riformistica, 
a neo-giolittiana». Ha fatto, 
invece, ricorso agli strumenti 
tradizionali: ristrutturazione, 
licenziamenti, intensificazione 
dei ritmi. Ha fatto stagnare 
gli investimenti puntando an
cora una volta sul ricatto e 
sulla minaccia della recessio-
ne. Ha addirittura favorito ed 
alimentato la resistenza osti-
nata di fasce di rendita e 
di parassitismo pur di man
tenere in piedi un indiscri
minate a blocco proprietarion. 
- In questo contesto si ritro-
vano le - radici social! dello 
emergere di una destra rea-
zionaria e della sterzata a 
destra della DC. Al momen
to della stretta, il partito 
democristiano vuole evitare 
di mettere in discussione i 
suoi legami con la conserva-
zlone sociale o con i gruppi 
intermedi che ne sono in
fluenzal!. La crisi del centro-
sinistra si e acuita per la 
incapacitii di controllare la 
situazione e di dare una ri
sposta positiva alle rivendica-
zioni delle masse. 

Lo scontro, dunque, si sta 
inasprendo; vediamo su qua
li «fronti». In fabbrica le dif-
ficolta dell'attuale lotta con
tro l'organizzazione capital!-
stjca del lavoro si riscontra-
no nella limitata generalizza-
zione e unificazione delle azio-
ni rivendicative prima di tut
to sui temi dell'orario, delle 
qualifiche. dell'ambiente. Im-
portante invece l'emergere 
di piattaforme riguardan-
ti lo sviluppo deU'occupazio-
ne, che possono stabilire una 
connessione con tutta la bat
taglia per il controllo degli 
investimenti, per una Indu-
strializzazione del Sud colle-
gata alia riforma agraria. 

Un altro «fronte > impor
tant* dello scontro in atto 
e quello riguardante la que-
stione del controllo suite aree 
edificabili e sulla politica del
le abitazioni. I comunisti pun-
tano non soltanto a sottrar-
re risorse enormi alia rendi
ta urbana per indirizzarle 
verso i grandi consumi so
cial!, ma vogliono anche col-
pire meccanismi e strumen
ti con cui strati di popolo, 
gruppi di ceto medio sono 
stati impastoiati e assogget-
tati alia politica dei grandi 
monopoli, mantenuti in un 
orizzonte corporativo e ridot-
ti ad oggetto di un nuovo 
clientelismo. 

A questo colleghiamo il 
rilancio della battaglia nel
le campagne, dove attra
verso il varco aperto dal
la legge sull'affitto, si stanno 
mettendo in movimento mez-
zadri e coloni e si sta rior-
ganizzando una avanguardia 
non solo bracciantile, capace 
di essere. con le grand! mas
se dt coltivatori diretti, pro-
tagonista delle lotte. A que
sto proposito meriterebbe 
discutere il distacco che esi
ste, in certi centri urbani, tra 
masse studentesche e mondo 
contadino, quando invece dal
la saldatura tra lotta conta-
dina e lotta nella scuola pu6 
venire un grande lmpulso al
ia battaglia contro la aelejdo-

ne di classe, per il diritto 
alio studio, e anche per un 
nuovo tipo di alleanza tra in-
tellettuali e contadini, diver
sa anche da quella assai im-
portante che si stabill alia 
vigilia degli anni cinquanta. 

Questi i punti nodali del
lo scontro attuale. Quale e 
il senso che • se ne ricava? 
La strategia delle riforme di 
struttura punta a conquiste 
parziali che diano una pri
ma risposta a! bisogni delle 
masse e contemporaneamente 
spinge verso una maturazio-
ne di coscienza che si espri-
me in organizzazione, in nuo-
vi strumenti di intervento e 
di potere, e fa compiere pas-
si in avanti alia costruzione 
di un blocco sociale e poli
tico alternative Contro ogni 
impostazione settoriale. i co
munisti concepiscono le ri
forme di struttura come mo
menti concreti di un proces
so che miri a portare tutta 
la lotta dello schieramento 
operaio e popolare a livello 
del potere politico e dello 
Stato. 

Al dibattito hanno parteci-
pato numerosi aderenti ai 
gruppi e gruppetti cosiddetti 
extraparlamentari. Quasi tutti 
hanno creduto di poter attri
bute un di segno riformistico 
ai gruppi del grande capitale. 
Nei loro interventi e manca
ta perb una qualsiasi analisi 
della politica attuale dei vari 
gruppi capitalistic!. Ci si e 
limitati a riproporre lo sche
ma secondo cui il grande ca
pitale vuole le riforme a 
scopo di «razionalizzazio-
ne». In questo quadro e 
stata collocata la ripeti-
zione meccanica e rituale 
delle critiche al presunto 
« inserimento » del PCI nel si
stema, alia accettazione della 
«tregua sociale» (ma allora 
come mai le lotte attuali?) 
e via dicendo. Mentre e sta
ta criticata la politica della 
« nuova maggioranza n si e af-
fermato che il padronato non 
intende dare alcuna contro-
partita per il cosiddetto «in
serimento 9. Uno dei contesta-
tori e arrivato a sostenere 
contemporaneamente che le 
riforme non si fanno per lo 
attacco del grande capitale e 
che le riforme sono volute 
dal grande capitale.™ 

Impotenza 
dei « gruppi» 
La prima replica e venuta 

con gli interventi dei compa-
gni Ferrara e Lamanna del
la FGC romana, 

Ferrara ha detto, fra l'altro. 
che la sconfitta dei gruppi 
extraparlamentari e dovuta 
alia critica di tipo generico 
che essi rivolgono al PCI, al 
fatto che non riescono a pro
pone nessuna altemativa 
strategjea, al rifiuto e alia in
capacity di entrare nel meri-
to dei contenuti della stra
tegia delle riforme. Lamanna, 
riferendosi agli interventi dei 
rappresentanti dei gruppi ex
traparlamentari, ha detto che 
questi non a caso avevano 
tralasciato di parlare del Viet
nam. Altrimenti, avrebbero 
dovuto riconoscere che, da
gli incontri che il compagno 
Berlinguer ha avuto prima 
con Ho Ci Min e poi con Le 
Duan, era scaturita una per-
fetta idenUta di vedute fra il 
PCI e il Nord Vietnam su 
tutti i piii Important! pro
blemi di strategia di lotta 
antimperialista del movimen
to operaio internazionale. 

Quanto al vuoto che carat-
terizza I'azione politica del 
gruppi extraparlamentari, La
manna ha detto che questo 

spesso si traduce in azioni 
awenturistiche in chiave an-
ticomunista che nei fatti gio-
vano alle forze che si oppon
gono alia avanzata dei lavo
ra tori. 

Ingrao ha risposto a sua 
volta dimostrando quanto fos
se sbagliata la tesi del pa
dronato o riformatore » e a ra-
zionalizzatore», alia luce di 
tutta la vicenda politica e so
ciale di questi decenni in 
Italia. Egli e partito da cio 
per riaffermare il valore che 
ha la battaglia per 1'occupa
zione e per un nuovo tipo 
di sviluppo sia per spezzare 
la manovra di divisione ten-
tata dal grande padronato, co
me per la formazione di un 
blocco alternativo che assicu-
ri l'alleanza tra classe operaia 
e contadini. 

Gli obiettivi 
intermedi 

Gli era stato obiettato che il 
nuovo tipo di sviluppo per cui 
iottiamo in questo momento 
non e a incompatible» col 
profitto. Ingrao ha risposto 
riaffermando il valore degli 
obiettivi intermedi. della tap-
pa di transizione per la co
struzione di un fronte poli
tico anticapitalistico. So — 
egli ha detto — che deter-
minati obiettivi non sono an
cora il socialismo, ma so an
che le contraddizioni e le la-
cune che essi aprono nello 
schieramento awersario; ed e 
dawero ridicolo pensare che 
per la lotta della classe ope
raia siano indifferenti le di
verse forme con cui — a se
conda dei Iivelli dello scon
tro di classe — e struttura-
ta l'economia oppure e orga-
nizzato il potere politico. 

E' necessario farla finita 
con le falsificazioni e con le 
immagini di comodo della 
politica del PCI e della linea 
dei sindacati. Se fossero vere 
le grottesche storie dell'inse-
rimento del PCI e dei sinda
cati nella «tregua sociale» 
o non ci sarebbero state le 
lotte imponenti di questi an
ni, di questi mesi, oppure 
sindacati e partiti operai sa
rebbero saltati per aria e tra-
volti: e tutti vedono ad oc-
chio nudo che elb non e vero. 

Ingrao e tomato qui su un 
altro punto che aveva pro* 
spettato nella sua introduzio-
ns: la necessita sempre piu 
stringente di dare una dimen-
sione internazionale alle lotte 
popolari italiane e quindi di 
dare concretezza alia batta
glia antimperialista. Uno de
gli intervenuti si era rifento 
al movimento di liberazione 
palestmese Ingrao ha ncorda-
to che il PCI e stato il pri
mo partito operaio occiden-
tale a prendere contatto con 
Al Fatah e a manifestargli 
la sua solidarieta. Si posso
no discutere alcune scelte tat* 
tiche della URSS nella com* 
plessa lotta nel Medio Orien* 
te: e noi le abbiamo discus* 
se e valutate in plena autono-
mia. Ma non si pub grotte-
scamente ignorare che senza 
l'aiuto armato dellTJRSS la 
battaglia del movimento di 
liberazione arabo avrebbe co-
nosciuto ben altre difficolta. 

Invece di procedere a de-
formazioni unilateral!, andia-
mo ad un esame concrete 
della lotta da condurre per 
ch6 — anche su questo ter-
reno — essa mcida a li
vello statale, sugl! orientamen-
ti politici del nostro Paese, 
sugli sviluppi della situazio> 
ne In Europa e sul rapporU 
dl forza nel mondo. 

Aladino 


