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Un libro sugli operai e 

i comunisti alia Fiat 

STORIA 
Dl CARICATURE 

I'anticomunismo ha dettato a Liliana Lanzardo I? 
/olgare contraffazione di una pagina decisiva 

delle lotte del movimento operaio torinese 

II libro di Liliana Lanzar
do, « Classe operaia e Parti
to comnnista alia Fiat », 
(pagine 655. lire 2400) usei-
to recentemente per i ti-
pi Einaudi, e una vera c 
propria contraffazione > di 
una delle pagine piu belle 
della storia del movimento 
operaio torinese. Non aiuta 
minimamente a eapire un 
periodo come qucllo dal 1945 
al 1949 cosl carico di lotte 
e di avvenimenti che ha la-
sciato una traccia profon-
da nelle coscienze e nei fat-
ti successivi e che e uno dei 
nodi storici per compren-
dere le cose di oggi. Anzi 
conduce su una strada sba-
gliata, nella dirczione oppo-
sta. 

La tesi che sta alia base 
del saggio e quella solita 
che abbiamo letto mille vol
te nelle riviste dei gruppi 
che hanno la prele.sa di es-
sere alia sinistra del PCI. 
Manipolando alcuni docu-
menti e attraverso una in-
terpretazione distorta e fal-
sificata dei fatti 1'autrice ar-
riva a questa conclusione, 
che possiamo leggere a pa
gina 31 gin nella introduzio-
no: « Dal breve tratto di sto
ria esaminato in questo vo
lume emerge un dato fon-
damentale, per la compren-
tione della lotta spontanea: 
che la classe operaia della 
Fiat si e sempre inserita 
nella lotta con movimenti 
spontanei e di vasta dimen-
sione. Cio vale infatti per 
tutti i momenti che sono di-
venuti poi rilevanti sul pia
no politico (dalle lotte del 
'43 a quelle del '68-'70) e, 
inoltre, che alia base di que
st! movimenti spontanei non 
stava l'accettazione della li-
nea strategica del movimen
to operaio e l'adeguamento 
alle fasi tattiche proposte 
dal Partito. Un rapporto or-
ganico tra la linea strategi
ca del PCI e organizzazione 
delle lotte per i suoi mo
menti tattici non e mai esi-
stito nella fase che va dal 
'43 ad oggi. Se un rapporto 
vi e stato si e trattato di 
un uso egemone (sic!) >• 

La contraffazione non ri-
sparmia nessuno. Riguarda 
nella stessa misura i fatti e 
i protagonist! che l'hanno 
vissuta. I fatti perche innan-
zitutto non si tiene in alcun 
conto, se non per brevi cen-
ni sparsi qua e la nel saggio, 
della situazione internazio-
nale e nemmeno di quella 
nazionale, senza cui e impos-
sibile darsi ragione del ca-
rattere e della complessita 
dello scontro di classe di 
quegli anni. 

I protagonisti in quanto il 
padronato, la classe operaia, 
il partito, il sindacato, ecc , 
non sono realta sociali, com-
plesse, viventi, ma semplici 
caricature. 

La linea del PCI e ridot-
ta a una frase del discorso 
di Togliatti, tenuto il tal 
giorno a Torino; cosi come 
la politica della CGIL e un 
passo dell'articolo di Di Vit-
torio. Si pensi che nemme
no una parola viene spesa 
sul V e sul VI Congresso del 
PCI che pure si sono tenuti 
in quegli anni. 

I consigli di gestione so
no organi di « mediazione > 
tra padronato e lavoratori. 
Nel gruppo dirigente Fiat 
non ci sono contraddizioni: 
domina incontrastato Vallet
ta, sempre sicuro di se. sem
pre pronto a tramare con i 
comunisti per farla alle spal-
le della classe operaia. E co-
fi via. 

La sola « entita » verso 

La nuova 
segreteria 

del Sindacato 
nazionale 
scrittori 

St e riunito nei giomi 
scorsi 11 Consiglio genera
ls del sindacato naziona
le scrittori eletto a con
clusione del recente con
gresso. Dopo un ampio 

dibattito sul piano di at
tivita sindacale in appli-
cazione delle linee elabo
rate col nuovo statute 

e state elette la segrete
ria che, in collaborazione 
col Consiglio generate, as-
sicurera il coordinamento 
della attivita delle sezio-
ni regional 1 del sindacato 
flno alls nuova assemblea 
nazionale fissata per la 
fine del prossimo anno. 

I A aegTeteria e risultaU 
composta da Aldo De Ja-
co, Gianni Tbti, Giuseppe 
Addamo, Antonino Cre
mona e Pierluciano Guar-
dlgli. 

cui 1'autrice nutre una cer-
ta dcbolezza 6 la base, la 
classe operaia. Ma quale ba
se, quale classe operaia? 
Una classe macchietta, che 
ribellandosi ai dirigenti, 
sponlancamente scende nel
le piazze di Torino, conduce 
moravigliose e difficilissime 
lotte come quella della non 
collaborazione, ma che poi 
— non si capisce come e 
perche — finisce sempre per 
credere e per seguire il 
Partito. 

Le difficolta, i travagli 
per mantenere nella lotta 
l'unita dei lavoratori e la 
funzione dirigente da essi 
conquistata duramente nella 
guerra di Liberazione non 
passano nemmeno neU'anti-
camera del cervello dell'au-
trice. 

Anche le contraddizioni 
reali, interne al movimen
to operaio, come quella 
drammatica nel secondo do-
poguerra tra occupati e di-
soccupati, che nei nostro 
paese e stata sempre anche 
una questione territoriale, 
tra Nord e Sud, sono accen-
nate di sfuggita o saltate a 
pie' pari. 

La stessa « doppiezza » del
la linea politica che pure fu 
un dato abbastanza generate 
del partito, viene intesa co
me contrapposizione tra la 
base che sarebbe stata ri-
voluzionaria e il vertice che 
invece era riformista. 

II fatto e che, negando il 
concetto di egemonia, come 
confessa espressamente la 
Lanzardo, non si rende la 
classe operaia soggetto, pro-
tagonista del processo stori-
co. ma la si riduce a puro 
strumento e quindi non si 
pud arrivare al nocciolo del
lo scontro di classe, che sia 
pure con battute di arresto, 
e continuato dal 1943 fino 
ad oggi. 

Non si capisce, quindi, 
per il periodo 1945-1949, il 
perche delle lotte per la tra-
sformazione del sistema Be-
deaux individuate in premio 
di produzione collettivo; ne 
si da il giusto valore agli 
scioperi che respinsero i 
diecimila licenziamenti alia 
Fiat e obbligarono Valletta 
a istituire scuole aziendali 
di riqualificazione professio
n a l per circa tremila ope
rai temporaneamente allon-
tanati dalla produzione. Co-
si come oggi non si com-
prende la lotta, che, alia 
Fiat, ha visto impegnati gli 
attuali 185.000 operai a tra-
sformare l'organizzazione 
del lavoro, non solo per se 
stessi, per avere un lavoro 
piu umano e meglio retri-
buito. ma per fare della fab-
brica il centro di un nuovo 
sviluppo economico naziona
le e di una piu avanzata de-
mocrazia. 

E non vale certo masche-
rarc la cosa, cianciando di 
autonomia di classe. Ma qua
le autonomia? da chi e per 
cosa? 

La sola autonomia, che 
1'autrice vorrebbe inculcare 
nella testa dei lavoratori, e 
l'autonomia dalla organizza
zione e soprattutto dal par
tito della classe operaia. 
Nel libretto in questione, gli 
accordi, i compromessi non 
sono mai il risultato di rap-
porti di forza, ma una con-
giura tra la borghesia ca-
pitalistica e il partito co-
munista a danno dei lavora
tori: nella Resistenza per 
difendere gli impianti dalle 
distruzioni delle truppe te-
desche; nel periodo della ri-
costruzione « per rimettere 
in inoto il processo di accu-
mulazione e ripristinare le 
strutture politiche della de-
mocrazia borghese distrutte 
dal fascismo *; oggi, con la 
lotta per le riforme di strut-
tura, per dare equilibrio al
io sviluppo capitalistico. 

Nel leggere questo libret
to vengono alia mente due 
favole di Esopo. La prima e 
quella, spesso ricordata da 
Gramsci, della mosca, che, 
ben posata sul timone del 
cocchio, si da arie da bove. 
La seconda e quella, altret-
tanto nota, della rana, che, 
invidiosa del bove, per imi-
tarlo, si gonfia finche scop-
pia. 

Per anni certi gruppi, ad 
uno dei quali appartiene 
1'autrice, hanno fatto le mo-
sche cocchiere ai margini 
della classe operaia, pontifi-
cando che, se non si faceva 
cosl o cola, sarebbe stata ine-
vitabile l'integrazione dei la
voratori nel « piano » capi
talistico; ma tanto si sono 
gonfiati per tenere il pas
so del movimento di massa, 
che anche loro, come la ra
na di Esopo, sono scoppiati; 
ed ora sono costretti a « ri-
costruire > la storia, falsi-
ficandola, per giustificare 
le proprie tesi che sono sta
te respinte e travoite dalla 
pratica c dalle lotte. 

1 Iginio Ariomma 

A UN ANNO DAL SUCCESSO ELETTORALE DEI CONSERVATORI INGLESI 
• — • — • - • • - i • - — * 

Heath, le Imnle del dronMere 

LONDRA — II poliziotto e i dimostrant 

Dal nostro corriipondente 
LONDRA, giugno 

Agli anguli delle strade o 
nei treni della sotterranea ca
pita talvolta di vedere delle 
etichette che dicono: c Libe-
riamoci del grocer ». II mes-
saggio e meno oscuro di quan
to sembri. Chiunque sa iden-
tificare subito in Ted Heath il 
«droghiere > che i mini ma
nifest! invitano a mandar via 
per aver detto la bugia piu 
grossa sulle sue intenzioni 
c calmteristiche » una volta ar-
rivato al numero 10 di Dow
ning Street. 

II primo ministro e sotto 
accusa. II folklore politico in* 
glese si e arricchito di un in-
desiderabile neologismo e la 
gente ha appreso una lezione 
di cui poteva anche fare a 
meno. La gestione conserva-
trice e stata una esperienza 
assai amara. Non sorprende 
quindi se l'impopolarita del 
governo ha toccato il vertice 
tanto che, se ci fosse oggi 
una consultazione generale, la 
Inghilterra potrebbe assistere 
ad un cambio di governo. 

Un rovesciamento di posi-
zioni cosi drastico non ha pre-
cedenti. Sono passati appena 
dodici mesi da quando Heath, 
contro tutti i pronostici. si e 
installato al potere sfruttan-
do il malcontento presunto o 
reale per « il rincaro dei prez-
zi sotto i socialisti ». Ma la 
demagogia di ieri gli sta rim-
balzando addosso come un 
boomerang. L'una dopo 1'altra 
egli ha perduto quasi tutte 
le elezioni suppletive di que-
sti ultimi mesi con uno spo-
stamento di percentuale dal 
10 al 16%. Per vincerle i can-
didati laburisti non hanno bi-
sogno di dire gran che: ba-
sta ricordare le promesse tra-
dite e additare il costo della 
vita salito di altri dieci pun-
ti dal giugno 1970. 

Ci sono naturalmente tutte 
le ragioni per condannare i 
tories. Ed e quanto sta fa-
cendo 1'elettorato. Quel che 
manca e tuttavia una effetti-
va articolazione della prote-
sta di cui questa volta bene-
ficia automaticamente un Wil
son il quale, da un anno a 
questa parte, ha brillato per 
la sua assenza. 

Sul piano della scheda. la 
oscillazione dell'ormai famo-
so c pendolo > dell'opinione 
pubblica sembra concedere Ia 
partita aU'opposizione quasi 
senza combattimento. E' chia-
ro dunque che ben altri sono 
i problemi se si vuole tenta-
re di fare un bilancio della 
situazione. Partiamo da un 
concreto dato di fondo. Do
po la sconfitta della politica 
dei redditi. il movimento ri-
vendicativo aveva fatto com-
piere qualche passo in avan-
ti alle paghe reali nel perio
do 68 69 contrassegnato an
che da un innalzamento del
la produttivita. La lotta con-

L'opinione pubblica1 accusa 
il premier di aver mentito 
con le promesse 
« calmieristiche » - Perdente 
alle elezioni suppletive 

Un rovesciamento di posizioni 
cosi drastico non ha precedenti 

La strategia delPinflazione 
nasconde l'offensiva 
anti-operaia - Verso 
il milione di disoccupati 

Restaurazione capitalistica 
e marcia indietro 
dei servizi sociali 

tro la legge anlisindacale di 
Barbara Castle aveva pero vi-
ziato il rapporto fra i labu
risti e la loro base eiettorale. 
Alia stanchezza e alle asten-
sioni di questa si era aggiun-
ta I'abile manovra di aggira-
mento che. con la speculazio-
ne sui prezzi, faceva riacciuf-
fare il « consenso » ai conser
vators Questi possono domi-
nare solo sulla divisione. E 
l'anno scorso ci sono riusci-
ti separando la produzione dal 
consumo. vale a dire alienan-
do i diritti e le esigenze del 
lavoro con Id scatenargli con
tro quella che venne allora 
definita la « rivolta delle mas-
saie >. Sulla medesima frat-

tura fra fabbrica e societa 
si e impostata poi la succes-
siva «strategia dell'inf lazio-
ne» che tenta di attribuire 
il rincaro dei costi esclusiva-
mente ai miglioramenti sala-
riali mentre e in atto una ge
nerale offensiva antioperaia. 

In un discorso nell'anniver-
sario della sua sorprendente 
defenestrazione. lo stesso Wil
son ha fatto un ironico accen-
no alia manovra disgregatri-
ce del rivale conservatore. 
« un Casanova a buon merca-
to che ha lusingato le mogli 
a votare differentemente dai 
loro mariti laburisti». 

Appoggio airinduslria privata 
Liquidata la politica laburista 
Comunque siano andate le 

cose, il fatto rimane che i 
conservatori si sono buttati 
a capofitto in una vasta ri-
strutturazione del sistema di 
cui intendono scaricare il 
prezzo sugli strati popolari. 
Come si sa la produzione e 
gli investimenti hanno rag-
giunto il punto piu basso. La 
disoccupazione k arrivata al
ia sommita degli 800 mila e 
va procedendo verso il mi
lione entro l'anno, cioe la ci-
fra piu alta da trent'anni a 
questa parte. Se la -pressio-
ne della classe operaia ha ne-
gli ultimi anni intaccato 
i margini del profitto. la « re
staurazione > in corso ha per 
fine quello di prosciugare la 
avanzata salariale e di innal-
zare il livello di sfruttamen-
to. A questo devono servire 
il c ristagno >, il disimpiego 
crescente, l'assalto alle con-

quiste sociali della nazione in-
glese. 

Abbiamo avuto occasione di 
dire altre volte che e finita 
una epoca: quella che, a par-
tire dal governo di coalizio-
ne del tempo di guerra. ave
va sempre cercato di rispon-
dere ai criteri del pieno im-
piego. dell' economia mista, 
dello < Stato ^ assistenziale t, 
deU'equilibrio ' fra i fattori 
della produzione e le esigen
ze dello sviluppo civile. In ter
mini semplici, i conservatori 
degli anni 70 stanno giocan-
do d'azzardo e. nel recupero 
affannoso dell'c efficienza » 
capital ista. sono costretti a 
spingere i limiti di tollerabi-
lita al di la del quadro del
la c pace sociale > comu-
nemente accettato da entram-
bi i protagonisti politici del 
periodo post-bellico inglese. 

Vediamo di spiegare meglio 

I lavoratori vogliono gestire i miliardi dei circoli aziendali 

II patrimonio del «tempo libero» 
II tentative* padronale di rilanciare la vecchia carta dell'Enal - Gli esempi di un processo concreto di trasformazione dei Cral 

Appena un mese dopo la 
approvazione dello Statuto del 
Diritti dei Lavoratori — nel 
luglio del 1970 — il mensile 
dell'ENAL {Tempo Libera) 
pubblico una sorta di man-
chette pubblicitaria, ornata di 
simbolo del PSU. nella qua
le si spiegava che e i sociali
sti democratic! vogliono fare 
dell'ENAL uno strumentc mo-
demo e democratico al servi-
zio dei lavoratori italiani». 
Non vi fossero altre ragioni 
di dubitare dell'ENAL, questa 
manifestazione di affetto so-
cialdemocratico ne sarebbe gia 
una. Ma ragioni ve ne sono, 
assai chiare. 

Dietro l'affermazione del 
PSU, infatti, emerge una li
nea politica ben precisa: che 
e poi la normale strategia 
del padrone per tentare di 
rendere inoperanti nella pra
tica le conquiste strappate dai 
lavoratori nelle lotte e riaf-
fermare cosl 1'egemonia della 
sua classe e garantire i pri-
vilegi messi in discussione. 
In questo caso: il tentativo 
padronale di rilanciare la car
ta dell'ENAL per rendere ino-
perante Tarticolo 11 dello 
Statuto dei Diritti dei Lavo
ratori nel quale si afterma 
che «fe attivita culturali, ri-
creative ed assistenziali pro-
mosse nell'azienda sono at-
stlte da organismi formati a 
maggiorama dai rappresen-
tanti dei lavoratori*. 

Questo articolo. infatti, e la 
prima conclusione — certa-
mente ancora non perfetta 
— di una lunga battaglia con-
dotta e dal sindacati e da or-
ganizzazioni di massa come 
l'ARCI per spingere i circoli 
aziendali (CRAL) sulla strada 
di una effettlva autonomia e 
di una scelta di elasse; e tra-
sformarU in uno strumento 
al servlzio dei lavoratori. Ne 
deriva anche che occorre 
strappare i Circoli aziendali 
alia tutela dell'ENAL, ente 
burocraUco • Inefficient* de-

gna creatura del fascismo le 
cui scelte organizzative e cul
turali sono sempre state orien
tate in direzione esattamentc 
contraria perfino al limitato 
obiettivo raggiunto dallo Sta
tuto dei Lavoratori. La soli-
darieta socialdemocratica di-
venta. a questo punto. perfet-
tamente comprensibile e lo-
gica. 

I cinema 
dei ferrovieri 
E* in questo quadro che 

appare particolarmente rile-
vante l'impegno e le scelte 
che l'ARCI proporra al movi-

' mento operaio al congresso 
nazionale (che inizia oggi), 
scaturite da una analisi che 
cerca di serrare le fila della 
lunga esperienza di lotta del-
I'associazione e dei primi ri
sultaU pratici di un processo 
di rinnovamento che appare 
ancora assai lungo e difficol-
toso. 

L'ARCI. infatti. ha raccolto 
il tema del rinnovamento dei 
circoli aziendali come uno de
gli assi portanti di una stra
tegia generale che investe tut-
to il movimento operaio: ed 
ha messo in pratica ormai 
da alcuni anni un processo 
concreto di trasformazione 
che ha gia realizzato impor
tant! success!. Alcune gjosse 
organizzazioni di lavoratori, 
come i ferrovieri, i portuali. 
gli elettrici, i lavoratori del-
l'ltalsider e di rnolte aziende 
munlcipalizzate italiane han
no gia realizzato la progres
siva modlficazione di una si
tuazione che ha visto tradi-
zlonalmente gli operai in con-
dizione subaltema perfino 
nella gestione del circoli nel 
quail esprlmono una parte 
lmportante del proprio tem
po libera. Una condizione su
baltema, inutile rlpeterlo, 
che perpetuA lo afrutumento 

gia realizzato sul luogo di 
lavoro. 
Questa trasformazione — che 

anche la CGIL ha riconosciu-
to come propria attraverso 
un ordine del giorno votato 
al Congresso Nazionale del 
1969 — si e concretizzata 
fin'ora soprattutto la dove i 
circoli aziendali presentano 
una struttura nazionale sulla 
quale e stato piu facile svi-
luppare uno scontro di mas
sa. L'esempio piu clamoroso 
e forse quello degli elettrici 
forti di una struttura circoli-
stica fra le piu organizzate 
ed efficlenti, sostenuta da un 
ocontributo azienda!e» (che 
in pratica e soltanto una par
te di salario differito) di 11 
mila lire l'anno per ogni di-
pendente. per un totale che 
sembra aggirarsi intorno ai 
sette miliardi. Questo impo-
nente patrimonio veniva ge-
stito dall'azienda ' stessa: e 
soltanto nel 1970. al rinno-
vo del contratto di lavoro, gli 
elettrici sono riusciti a con-
quistarne il controllo. E* sta
to un primo passo: da allora, 
molti circoli hanno immedia-
tamente verificato — nel mo-
mento in cui hanno tentato 
di modificare la propria at
tivita — l'esigenza di usclre 
dall'ENAL. passando in larga 
misura all'ARCI (sulla stessa 
ipotesi dell'ARCI si muovono 
infatti, come e verificato da 
numerose azioni ed elabora-
zioni unitarie anche l'ENARS 
delle ACU e l'ENDAS). 

Di analoga natura e stato 
il processo messo in atto dai 
ferrovieri (e per valutarne la 
importanza bastl ricordare 
che il Dopolavoro Perroviario 
gestisce circa 100 cinemato-
grafi) e dagli operai dell'Ital-
sider. II grande complesso me-
talmeccanico di Stato, anzi 
6 forse l'esempio piu illumi-
nante della complessita della 
lotta in corso e delle resi-
stenze padronall per svuotare 
le conquiste dei lavoratori. La 
IUIilder, infatti, ha. una rate 

di grossi circoli le cui gestio-
ni sono coordinate a livello 
nazionale con una certa solle-
citante efficienza culturale 
neocapitalistica. Ai lavoratori. 
per lunghi anni, si sono of-
ferte anche «avanzate» pro
poste culturali: tutto,' tranne 
che l'autogestione dei modi. 
dei tempi, degli obiettivi del
la battaglia culturale. I cir
coli. per di piu. sono sempre 
stati intesi come ghetti dora-
U per separare i «dipenden-
ti» dal resto della comunlta. 
Contro questa situazione, i 
lavoratori dell'Italsider — con 
i quali l'ARCI ha affrontato 
piu volte un discorso orga-
nico attraverso seminari dl 
studio e incontri — sono riu
sciti a strappare il controllo 
dei circoli a livello locale. Ma 
l'azienda e riuscita fin'ora ad 
aggirare l'ostacolo dello Sta
tuto attraverso un Comitate 
Centrale nazionale. dove i rap-
presentanti deintalsider sono 
in rapporto di due a uno 
rispetto al lavoratori: e, gra-
zie ad una convenzione nazio
nale, mantiene tutti i circoli 
sotto la tutela della «social
democratica » ENA1*. 

II dibattito 
in corso 

Perche questa difesa padro
nale della gestione dei Cral, 
e — soprattutto — la scelta 
di una strategia che passa 
attraverso la perpetuazione 
dell'ENAL (per il cui sclo-
glimento, inutilmente, - sono 
state piu volte presentatl pro-
gettl di legge)? Un recente 
documento firmato coilettiva-
mente dall'ARCI, dall-ENARS 
(ACU) e dall'ENDAS rileva 
che «fo questione del tempo 
Wnro ha ouunto oggt dimtn-

sioni rilevanti sia per la ri-
duzione dell'orario di lavoro... 
sia per la presa di coscien-
za da parte di strati sempre 
pii vasti di cittadini del le
gume inscindibtte intercorren-
te fra tempo di lavoro e tem
po libera» 1 quali non sono 
*due momenti distinti della 
esperienza tndlviduale e coi
lettiva, ma riconducibili ad 
un unico momento di sintesi 
della condizione umanam. 

E' evidente. sc questo e ve
ra, che la conquiste e la ge
stione di classe dei circoli 
aziendali (che sono in Italia 
almeno quindicimila) di venta 
un obiettivo importante per 
la classe operaia, sul quale 

si fa inevitabilmente dura 
e difficile lo scontro con il 
padronato. Sembra anche giu-
stiflcata. in questa ipotesi. la 
necessita di fomire al movi
mento operaio uno strumento 
organizzativo adeguato alia 
lotta da svolgere e che, nel 
rispetto delle autonomic loca-
li, faccia crescere un raodo 
nuovo di gestire nazionalmen-
te e autonomamente questo 
immenso patrimonio, impe-
gnandosi In forme original! 
nella battaglia per la sua con
quiste. Ritorna, qui. il richia-
mo ai problemi sollevati dal
l'ARCI e il dibattito che vuo
le portare avanti net prossi-
ml mesi: un dibattito che ha 
esplicite dimension! nazionali 
e che investe direttamente e 
in primo luogo il Hezzogior-
no dove i Cral, nella carenza 
di altre strutture associative 
di base, tradizionali del cen-
tro-nord, possono assumere — 
In una diversa dimenslone e 
In un diverso ranporto con 
le comunlta — una funzione 
dl primeria lmportenxe. 

Dario Natoli 

Scoperto 
un segreto 
dei «pioni» 

MOSCA, 25 
I fisici sovietici Ju-

rij Butasov, Stepan Bunja-
tov, Viktor Sidorov e Viktor 
Jarba, compiuti numerosi e-
sperimenti col sincrociclotro-
ne dell'Istituto uniflcato di 
ricercbe nucleari di Dubna, 
hanno scoperto una trasfor
mazione precedentemente sco-
nosciuta del pione positivo 
in negativo. La reazione pud 
svolgersi anche nella direzio
ne opposta, trasformanojo U 
pione negativo in positivo. 

La scoperta del fenomeno 
della doppia «ricarica» del 
pione ha un grande importan
za teorica. Se questa parti-
cella viene «sparata» in un 
nucleo atomico, oud trasfor-
mare due protoni in neu
tron!. Questa conclusione e 
stata confermata dagli auto-
ri della scoperta, bombardan-
do con pioni bersagli conte-
nenti berillio, argento, alluml-
nio e piombo. 

Da qualche tempo I fisici 
manifestano un crescente in-
teresse per Ia scoperta della 
eventuate esistenza di siste-
mi plurineutronicl e persino 
di «gocce neutroniche». Cib 
riguarda la possibilita della 
esistenza dl materia neutroni-
ca nell*universo, di stelle neu
troniche nelle lontananze del 
cosmo. 

Anche un acoordo concluso 
dallTstituto uniflcato dl ri-
cerche nucleari col Centro dl 
fisica nucleare di Stresburgo 
prevede ricerche congiunte su 
questo problema, 

Julia Konjushija 
(NOVOItl) 

con riferitnento a specifici at-
ti governativi quello che sta 
sotto alio slogan della < ra-
zionalita» o a quello della 
« competizione » drammatica-
mente reintrodotti da Heath 
nel panorama inglese. Da un 
lato la disoccupazione si ac-
compagna al taglio dei cost 
detti benefici sociali: aumen-
to del diritto fisso sulle ricet-
te mediehp, papamento ner il 
servizio dentario, aboli7ione 
del latte matuito nelle scuo
le. attacco al monte pensio-
ni propettato dai laburisti. ri-
fiuto punitivo di ogni sus-i-
dio di famiplia agli « sciope-
ranti». svendita delle case 
« ad equo canone » di proprie-
ta delle amministrazioni lo-
cali. 

La guerra al lavoro e poi 
coronata dall'ormai notoria 
legge Carr sulle relazioni in-
dustriali che dovrebbe mette-
re sotto chiave il diritto di 
sciopero e ingabbiare defini-
tivamente i sindacati entro il 
quadro d e l l * establishment. 
Dall'altro lato si avanza 1'ipo-
tesi della «disciplina» rwr 
quei settori industrial!' che 
mancann di concorrenzialiia. 
per quella parte del padrona
to che e ohituato ad ess°re 
protetta dall'interventn stala-
le. per quegli imnrenditori in-
fine che. nella dinamica del
lo sviluppo. fossero tentati a 
« cedere > di fronte alia pres-
sione salariale. 11 contpnimon-
to degli aumenti di paghe sot-' 

"to i conservatori si e imper-
niato sulla resistenza nelle 
imprese pubbliche con la spe-
ranza che il « blocco » si co-
municasse come norma anche 
all'industria privata. Tutta la 
nolitica di incentivazioni e fi-
nanziamenti dei laburisti e 
stata liouidata Le nziende na-
zionalizzate veneono costrette 
ora a rinunciare ai loro inte-
ressi piu redditizi. II governo 
conservatore ha rifiutato di 
aiutare la Rolls Royce. i 
docks di Liverpool e i cantie-
ri navali di Glasgow in base 
al principle c si regga in pie-
di chi puo farlo con le pro
prie forze ». 

La Corporazione per la rior-
ganizzazione industriale (che 
sotto i laburisti aveva assi-
stito un mas^iccio processo 
di combinazioni ~ industriali 
con piu di 150 milioni di ster-
line in capitate statale) e sta 
ta liquidata. Altrettanto e suc-
cesso per la Combinazione per 
i terreni (via libera alia spe 
culazione privata sulle aree 
fabbricabili). con il Consiglio 
del consumatore (nessun li 
mite adesso al rincaro dei 
prezzi). con la Combinazionp 
salari e prezzi (persiste la dif 
fidenza contro una nolitica 
dei redditi < socialista > cui 
si preferisce il gioco spregiu 
dicato delle forze economi-
che). Ecco infine 1" annul-
lamento dei sussidi governa
tivi alle aree depresse (Sco-
zia, Galles, ecc.) sostituiti da 
un sistema di sgravi fiscali 
di cui beneficia la proprieta 
privata. Questa. del resto. vie 
ne premiata in molti altri mo 
di a livello nazionale, per cui 
l'annuncio di Heath, un an
no fa. c meno governo. mi-
gliore amministrazione». va 
tradotto in « minore presenza 
per la collettivita. maggiore 
intervento a favore deH'inte 
resse capitalista ». 

Tutto questo. non va dimen 
ticato. e fra 1'altro il prelu-
dio all'ingresso della Gran 
Bretagna nel Mec. una decisio-
ne sostenuta dalla grande in-
dustria e dalla City che vie
ne tuttavia vivacemente con 
testata dalla maggioranza del 
l'opinione pubblica. Heath ha 
puntato tutto sullo sfocio eu-
ropeo senza lasciarsi alcuna 
alternativa. Sembra disposto 
ad accettare l'attuale periodo 
negativo perch6 confida in un 
miglioramento della congiun 
tura che — secondo la con 
suetudine inglese — gli per-
metta di ripresentarsi di qui 
a qualche tempo all'elettora-
to con la faccia dei c benes-
sere». Ma ci riuscira? Nel 
frattempo i laburisti danno 
segni di svegliarsi solo ora 
dal lungo letargo dopo la 
sconfitta del TO. Lo choc era 
stato cosi forte da tenerli ef-
fettivamente emarginati dal
la politica nazionale per tut
to un anno. La loro ripre-
sa in questo momento e do-
vuta piu alia disillusione e al-
l'ira provocata dai conserva
tori che a un ripensamentn 
fondamentale in termini di 
programma futuro. Ed e que
sto il compito cui sono 
chiamati se, al contrario di 
Heath, vogliono evitare il « di-
vario di credibilita» che il 
cittadmo. frustrato nelle sue 
attese, prova ormai verso il 
governo. -

II cammino politico dell'In-
ghilterra si fara sempre piu 
difficile nei mesi awenire. Vi 
e un nodo di questioni irri-
solte (la € conversione » Tina 
le del capitalismo inglese e 
la riduziine del sistema en
tro I'ambito europeo) che non 
passera senza lasciare un 
grosso strascico di lotte. Ed 
e questo il banco di prot» 
su cui deve cimentarsi l'op-
posizione. 

Antonio Bronclt 


