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Dal « Che fare? » all'espulsione dei «liquidatori» 

La f ormazione 
del bolscevismo 
A sessant'anni dalla Conferenza di Praga: un punto di passag-
gio senza il quale non sarebbero concepibili la tattica comu-
nista del febbraio 1917, ne le « Tesi d'aprile », ne I'Ottobre 

Esattamente dicci anni 
dopo la pubblicazione di 
« Che fare? », il POSDR in-
trodussc nella storia della 
socialdemocrazia rivoluziona-
ria un falto inedito: caccid 
dal suo seno quella che og-
gi chiameremmo la frazione 
estrema dell'opportunismo: 
i cosidetti « liquidatori». 
La rievocazione di quel fat-
to, al di la dell'occasione 
anniversaria (il sessantesi-
mo), non puo non nentrare 
— come un punto di riferi-
mento concreto — nella com-
plessa riflessione proposta 
dalla rilettura della fonda-
mentale opera leniniana. La 
VI Conferenza panrussa del 
partito (Praga, 18-30 gen
naio 1912) costitui un rile-
vante punto di passaggio 
6enza il quale non sarebbero 
concepibili ne la tattica bol-
scevica del febbraio 1917, 
ne le «Tesi di aprile », ne 
I'Ottobre. 

Fra il « Che fare? » e la 
Conferenza di Praga si veri-
ficano i due successivi cicli 
triennali dell'ondata rivolu-
zionaria (1905-7) e della rea-
zione (1908-10) che costitui-
scono una scuola di maturita 
incomparabilmente piu im-
portante e produttiva di tut-
ta l'esperienza dei decenni 
precedenti, da quando cioe 
il marxismo era penetrato in 
Russia. Marxismo volgare, 
economismo, revisionismo 
non costituiscono piu mere 
classificazioni tcoriche ma 
posizioni ideali-politiche con 
immediati riscontri concreti 
nell'azione e nel modo d'es-
sere del partito. Eccezional-
mente veloce e penetrante 
e la verifica pratica: il va-
glio dell'esperienza diventa 
lo strumento metodico pre-
valente nella disputa in seno 
alia socialdemocrazia russa. 
Senza questa resa dei conti 
con 1'accelerato processo de
gli awenimenti, la matura-
zione del partito dallo stadio 
di ipotesi volontaristica a 
quello di soggetto dell'azione 
sarebbe stata infinitamente 
piii difficile: e questo riscon-
tro pratico fu la piu solida 
e dirompente arma a favore 
del pensiero leniniano nella 
sua ascesa alia conquista del 
partito. 

Raramente, nella storia 
del movimento operaio, un 
testo dal complesso impian-
to teorico come «Che fare?» 
(nonostante l'abbondanza di 
riferimenti politico-operativi 
che lo aveva fatto passare 
inizialmente per un sempli-
ce pamphlet di lotta rawi-
cinata) e diventato con tanta 
immediatezza oggetto di di
sputa e quindi punto di ri-
ferimento all'aggregazione di 
correnti favorevoli, inter-
medie e awerse in seno al 
partito. II grande, produtti-
vo dibattito sulla concezione 
del partito che si ebbe al 
2° congresso nell'estate 1903 
e che Lenin puntigliosamen-
te resoconto in una delle sue 
piu forti opere polemiche 
(* Un passo avanti e due in-
dietro >) non ha probabil-
mente riscontro in nessun al-
tro partito della seconda In-
ternazionale: dal punto di 
vista del porta to teorico, 
probabilmente, l'unico con-
fronto possibile e quello del
la polemica marxiana contro 
il programma di Gotha e 
della polemica engelsiana 
contro il programma di Er
furt a pi oposito ^el lo stato. 

Ma sopiattutto si tratto di 
un grosso progresso politico 
nella lotta fra le due « am
ine > del partito con il risul-
tato della aggregazione di 
quella maggioranza iskrista-
centrista che, con ulterio-
ri depurazioni successive, 
avrebbe condotto la socialde
mocrazia russa alia grande 
esperienza rivoluzionaria del 
1905 e al formarsi di quel 
nucleo del movimento ri-
voluzionario contempornneo 
che fu il bolscevismo, attra-
verso le tappe del 3° con
gresso, della quinta Confe
renza e, appunto, della Con
ferenza di Praga. 

La concezione 
, del partito 
Nel complesso articolarsi 

di questa lotta politico-idea-
le, i termini dello scontro 
mutano il loro ordine d'im-
portanza o il loro grado di 
drammaticita ma sostanzial-
mente parnmngono: e basta 
forzare un po' le «sfumatu-
re » per ritrovare le antiche 
antinomie teopche come ce 
le aveva presenlate il « Che 
fare? ». «... Si sono conser-
vate delle sfumature appa-
rentate, in diversa misura e 
sotto diversi aspetti, con lo 
economismo e caratterizzate 
da una tendenza comune a 
sminuire la funzione dell'e-
lemento cosciente nella lotta 
proletaria e a subordinarlo 
all'elemento spontaneo. Per 
cid che concerne l'organizza-
zione, i rappresentanti di 
queste sfumature formulano 
teoricamente il principio 
d el l'orga n i zzazi one-proeesso, 
ehe non corrisponde ad una 
Mione metodica del partito > 

(dalla risoluzione del 3° con
gresso, citata in « Due tat-
tiche »). E tuttavia la lunga 
baltaglia di Lenin, e non 
solo di lui, sembrava aver 
guadagnato talmente il par
tito da far ritenere compa-
tibile la permanenza in esso, 
senza troppi rischi, dei so-
stenitori di quelle «parzia-
li deviazioni»: cosicche il 
POSDR afTronta il ciclo ri-
voluzionario 1905-7 in condi-
zioni di disunita ma con un 
indirizzo congressuale d'im-
pronta leniniana. 

II « pendant» tattico-po-
litico dello scontro sulla con
cezione del partito e costi-
tuito dalla visione del ruolo 
della socialdemocrazia nella 
rivoluzione democratica. Le
nin fa leva sulle decisioni, 
pur non del tutto omogenee, 
del 3° congresso per portare 
a fondo la polemica antimen-
scevica: non a caso le « Due 
tattiche» sono l'opera so-
cialdemocratica di piu lar-
ga diffusione negli anni del
la crisi rivoluzionaria. E* a 
questo punto che puo con-
siderarsi non solo nato ma 
realmente operante un ab-
bozzo di partito leninista. In 
senso stretto, esso risulto 
sconfitto nella sua prima, de-
cisiva prova; ma se l'ulterio-
re crisi che lo investi, « in-
dubbiamente non solo orga-
nizzativa, ma anche ideologi-
co-politica », dopo la sconfit-
ta della rivoluzione demo
cratica non condusse ad un 
rovesciamento della maggio
ranza interna ma anzi al suo 
relativo rafforzamento (vedi, 
quinta Conferenza del di-
cembre 1908) cio fu dovuto 
al fatto che il partito aveva 
scorto nella propria espe-, 
rienza una conferma delle 
grandi discriminanti teori-
che e metodologiche por-
tate avanti dai leninisti. Da 
cio il declino delle posizio
ni liquidazioniste che pu
re erano sembrate in 
espansione dopo la scon-
fitta. 

La ripresa 
rivoluzionaria 

II duro periodo della rea-
zione costitui un vaglio se-
vero per ambedue i versan
ti del partito che da esso 
furono profondamente se-
gnati. Ma non e certo una 
forzatura riconoscere che fu 
dovuto ai bolscevichi, e so
lo a loro, quel paziente, 
eroico lavoro di ricostruzio-
ne organizzativa e di agita-
zione che consent! di tra-
sformare in moto politico 
la ripresa dello scontro so-
ciale a partire dal 1911. 
Quando la VI Conferenza 
fu chiamata a elaborare la 
tattica del partito per la 
prevista fase di ripresa ri
voluzionaria, potevano dir-
si acquisite le due posizio
ni in quel momento salienti • 
della battaglia leninista: la 
rivoluzione democratica co-
stituisce una fase necessa-
ria ed ineliminabile della 
prospettiva socialista secon-
do un processo oggettivo-
soggettivo ininterrotto pur 
nelle sue distinte fasi; il 
partito deve pervenire al-
l'esercizio dell'egemonia in 
tutto l'arco del processo 
variando opportunamente la 
tattica e dandosi un'unita 

politico-ideale antiopportuni-
sta ed un'organizzazione fer-
rea e capillare. 

Gia nel Comitato centrale 
del gennaio 1910 (come nel
la precedente V Conferen
za) lo scontro fra la maggio
ranza e la minoranza men-
scevica-bundista aveva ri-
guardato i carstteri di una 
possibile ripresa rivoluzio
naria, i suoi obiettivi e il 
ruolo tattico del partito. Lo 
awio di questa ripresa re-
cava alcuni caratteri ambi-
gui: i primi a muoversi nel 
senso di una « riattivazione 
democratica > erano stati 
gruppi di studenti con istan-
ze liberal-radicali. La classe 
operaia era ferma. Ci6 ripro-
poneva la dibattutissima que-
stione dell'egemonia. Ma net 
1911 e appunto la classe ope
raia che comincia a nentrare 
in campo. Si delinea un in-
treccio di incipiente controf-
fensiva proletaria e di atti-
vizzazione della democrazia 
borghese urbana. 

Si apre net partito una di
sputa (che sara risolta dalla 
Conferenza di Praga) sul 
carattere della ripresa: per 
i leninisti, essa non e occa
s iona l ma deriva dall'accu-
mulo di condizioni e di pro-
blemi aperti e drammatizzati 
dalla reazione; essa ha un 
carattere rivoluzionario, o 
meglio — come dice la ri
soluzione della Conferenza 
— segna il « crescente spi-
rito rivoluzionario delle mas
se contro il regime del 3 
giugno». Questo giudizio, 
che costituisce la base di 
tutte le deliberazioni del con-
vegno (erano all'o.d.g. ben 
quindici questioni) e sopra-
tutto degli obiettivi tattici e 
della espulsione dei < liqui
datori », trovo un'esaltante 
conferma appena quattro me-

si dopo con il possente scio-
pero di protesta per 1'ecci-
dio della Lena: 300.000 scio-
peranti in aprile, 400.000 in 
maggio. 

Trotskj vede a fondamen-
to della nuova ondata ope
raia l'obiettivo della liberta 
di organizzazione e di difesa 
sindacale; Lenin vi scorge 
invece l'obiettivo delle liber
ta politiche in generale: da 
qui il suo carattere rivolu
zionario e non legalitarista. 
Accolto questo giudizio sui 
caratteri del fenomeno, il 
partito pote adeguarsi al-
l'avvio della nuova situazio-
ne: si dette un program
ma (repubblica democratica, 
giornata di 8 ore, confisca 
delle terre ai nobili) che di-
scendeva direttamente dalla 
visione leninista della rivo
luzione democratica; si lan-
cio nel lavoro di ricostruzio-
ne organizzativa e di orien-
tamento delle masse; caccio 
il vertice «liquidatore» e 
scateno alia base la lotta 
contro la sua influenza. La 
ripresa rivoluzionaria coin-
cise con un netto passo in 
avanti nella costruzione del 
« partito di tipo nuovo » i 
cui lineamenti erano stati of-
ferti, dieci anni prima, da 
« Che fare? ». 

Enzo Roggi 
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I nuovi strumenti di organizzazione sindacale in f abbrica 

L ifflAHTD DBLA DBWOtflZlA DPHtAlfl 
Delegati, comitati di reparto, consigli di fabbrica, assemblee hanno trasformato le tradizionali strut-
ture dei sindacati - II confronto con la realta precedente - La « precisa priorita politica » attribuita al 
consiglio - Le esperienze della Pirelli di Milano e della Rhodiatoce di Verbania: ne parlano i protagonisti 

' Molte cose si sono scritte 
e si sono dette, nel triennio 
'69-'71, sulle lotte della clas
se operaia. La stagione, ini-
ziata in quel periodo che or-
mai e storicamente definito 
come l'< autunno caldo », ha 
stimolato un'attenzione forse 
mai avvertita precedentemen-
te nei confront! dei movimen-
ti sindacali e di rinnovamen-
to della societa italiana. Del 
resto era abbastanza ovvio 
che fosse cosi. Uno dei temi 
particolari che ci sembra ab-
bia piu richiamato. soprattut-
to all'interno dello schiera-
mento di forze sindacali e po-
libche che si richiamano al
ia classe operaia, l'interesse 
e la passione al dibattito e in-
dubbiamente quello che si ri-
ferisce alle nuove forme di 
organizzazione che. all'interno 
dei luoghi di lavoro, hanno 
trasformato le tradizionali 
strutture dei sindacati. 

Delegati, comitati di repar
to. consigli di fabbrica, as
semblee: ecco la concretizza-
zione dei nuovi modi di de
mocrazia sindacale che si so
no venuti sostituendo, in ma-
niera complessa, talvolta an
che caotica e contraddittoria. 
alle « vecchie » commission] 
interne. 

Secondo una ricerca delle 
centrali sindacali del gennaio 

scorso, risulta che, su un to-
tale di 3 milioni e mezzo di 
lavoratori c censiti >, sono sta
ti eletti circa 80 mila dele
gati (dei quali 14 mila fra i 
braccianti) e costituiti quasi 
6 mila consigli di fabbrica. 
Un raffronto con la real
ta precedente, rappresentata 
dalle commissioni interne (in-
tese come diversi momenti di 
espressione della volonta ope
raia. non perche si voglia so-
stenere die 1'uno organismo 
corrisponda all'altro e che 
quindi non si sia compiuto un 
salto qualitative di erande ri-
lievo) e piuttosto difficile. 

In una fase 
di transizione 
Non ci sono dati generali sul

le commissioni interne: si sa 
che nel '68 sono state rinno-
vate 1.504 commissioni inter
ne. con un € corpo elettorale » 
di soli 471 mila lavoratori. 
Un dato, quindi, piuttosto li-
mitato. 

Quel ch'e certo. sono alcu
ni punti di riferimento preci-
si: la decisione del Direttivo 
della CGIL di oltre un anno 
fa di c assumere il consiglio 
dei delegati come struttura di 

base del nuovo sindacato uni-
tario » e il conseguente « con-
gelamento > delle commissioni 
interne, per «attribuire al 
consiglio una precisa priorita 
politica » in questa fase che e 
ancora di transizione verso 
l'unita sindacale organica. Vi 
e poi, in mancanza di preci
se decisioni « ufficiali » delle 
altre due Confederazioni. da 
sottolineare un passaggio del 
document© approvato all'ulti-
ma riunione dei Consigli gene
rali a Firenze. la dove si sot-
tolmea la realizzazione di 
< una prima convergenza nel 
riconoscimento che nelle nuo
ve strutture unitarie di fab
brica siano garantite adegua-
tamente le minoranze e le 
rappresentanze associative 
delle singole organizzazioni >, 
rimandando a «successivi 
ampliamenti e puntualizzazio-
ni la ricerca di una soluzione 
unitaria e di un indirizzo ge
nerale ». 

Dunque. in questo periodo 
nel quale le spinte e gli inte-
ressi considerati prioritari 
nelle varie organizzazioni sono 
ancora abbastanza differenti 
(per non dire contrapposti), 
valgono nell "esperienza prati
ca le realizzazioni, i contri-
buti, le esperienze. le conqui-
ste. gli errori e i difetti che 
si sono verificati a livello di 

L'8 MARZO DI ANGELA DAVIS 

SAN JOSE' DI CALIFORNIA — Omaggio floreale ad Angela Davis in occasion* dell'8 marzo, la giornata internazionale della 
donna: Klaus Steingcr, giornalista del c Neues Deutschland», I'organo della SED, le ha offerto un mazzo di garofani rossi 

Riappare la rivista « Politica internazionale » 

LA TEMATICA DELLO SVILUPPO 
Un'iniziativa che propone fuori di uno schema «terzomondista», una ricerca piu 
specified e puntuale intomo ai problemi dell'Asia, dell'Africa e dell'America latina 

Una nuova imziativa e ap-
parsa nel paesagg.o delle ri-
viste politiche italiane. Si 
tratta. per la precis:one. di 
un'impresa rinnovata, piutto
sto che nuova in senso assolu-
to. Politica internazionale era 
gia stata pubbheata per alcu
ni anni ed era quindi nota a 
chi nel nostro paese s« occu 
pa dei temi pohtici che la de-
nominaz.one della nv.sta sin 
tetizza in termini piu genera
li. L>opo una sospensione di 
un anno, essa e adesso nap-
parsa nelle hbrene con la 
stessa veste di un tempo — 
fasccoletti di formato tasca-
bile — ma con un profilo piu 
preciso e specializzato: non si 
occupera piu di politica in
ternazionale nel senso piu va-
sto, per dedicarsi in modo 
specifico ai problemi del 
l'Asia, dell'Africa e deH'Ame-
rica latina. 

La definizione generale di 
« terzo mondo >. con cui que-
sti tre continenti sono stati 
per parecch:o tempo e sono 
talvolta accomunati anche og-
gi. e stata oggetto di numero 
se analisi critiche, che han
no riveiato quanto essa sia in-
soddisfacente. Sebbene abbia 
avuto di recente una rinnova
ta e in parte inattesa fortu-
na, quando la Cina nelle sue 
dichiarazioni programmatiche 

di politica estera (quella in 
particolare con cui si k pre-
sentata all'ONU dopo la cla-
morosa ammissione dell'au-
tunno scorso) si e dichiarata 
appunto c parte del terzo 
mondo», questo termine vie-
ne giudicato ormai come fon-
te di equivoci per la sua ge-
nericita e imprecisione. 

Nel presentare il proprio 
piano di lavoro la rivista av-
verte quindi di voler nfuggi-
re da ogni schema livellatore 
« terzomondista ». II che non 
toglie che la sua attenzione 
si concentrera sui paesi che 
in quella dizione erano stati, 
sia pure impropriamente, con-
globati e che ancora trovano 
un denominatore comune in 
alcuni problemi di sviluppo. 

In Italia la produzione edi-
toriale dedicata ai grandi pro
blemi mcndiali non 6 mai sta
ta molto vasta e tanto meno 
influente. Le pubblicazioni pe-
riodiche su questi temi sono 
ancora scarse e hanno una 
diffusione specialistica, assai 
iimitata. Sul c terzo mondo > 
non esiste quasi nulla. H nuo
vo orientamento di Politica in
ternazionale e quindi opportu-
no: vi e da sperare che la 
rivista non solo altmenti nuo
ve ricerche in questo settore, 
ma oonaenta anche un con-
fronto fra i diversi sforxi che 

nella stessa direzione sono 
stati intrapresi negli ultimi an
ni in modo disperso. eppure 
tuU'altro che privo di inte-
resse. 

Si e detto che cid che di 
comune hanno la maggior 
parte dei paesi dei tre conti
nenti gia coloniali e una cer-
ta tematica dello sviluppo: la 
affermazione e vera soprat-
tutto se non si riduce lo svi
luppo ad una semplice que-
stione di crescita quantitati 
va dell'economia (per quanto 
importante e perfino decisivo 
sia questo punto) ma lo si 
uuende come una piu vasta 
scelta di vie che possano por
tare ad una emancipazione 
completa dei diversi paesi, do
po l progressi iniziali da es-
si realizzati con la riscossa 
anticoloniale. Sono questi ap
punto i temi con cui la rin
novata rivista si e presenta 
ta nel primo numero della 
nuova serie: filo conduttore 
h la prospettiva di un nuo
vo c decennio dello sviluppo 9, 
proclamato dalle Nazioni Uni
te dopo i risultati piuttosto 
deludenti del primo. 

La rivista offre una parte 
di documentazione e una di 
saggi originali. II documento 
pubblicato questa volta e di 
notevole interesse: un ampio 
estratto del rapporto del Co

mitato speciale per la rifor-
ma agraria all'ultima sessione 
della conferenza della FAO. 
che presenta un panorama di 
quanto si e fatto in questo 
senso nei diversi paesi per 
poi concludere che la rifor-
ma resta necessaria e non 
puo essere sostituita — sem-
mai completata — dalla cosid-
detta « rivoluzione verde * (ter
mine alia moda per designa-
re i tentativi di ammoderna-
mento agricolo intrapresi in 
diversi paesi). 

La produzione originate 
comprende due scritti di par-
lamentari. che la rivista pre
senta come prova di un'inten-
zioue di impegnativo collega-
mento con le forze politiche 
italiane: quello del nostro 
compagno Renato Sandri sul
la c dichiarazione di Lima » 
affronta nodi essenziali del 
terna dello sviluppo; quello 
del democristiano Franco Sal-
vi ha un compito piu limita-
to (la nuova legge italiana per 
la cooperazione). Completano 
il sommario due saggi di Ro
berto Aliboni e Franco Gua-
rino. C'e solo da augurarsi che 

la rivista si arricchisca di qual-
che nibrica, tra cui una — in-
dispensabile. per quanto clas
sic* — di recensioni. 

t O. B. 

categoria o di singola grande 
azienda. Sono esperienze che 
talvolta hanno seguito strade 
non simili, aprendo magari 
polemiche di « indirizzo >, ma 
che ci pare abbiano al fondo, 
tutte, lo sforzo sincero di ri-
cercare la forma organizzati
va rispondente alle esigenze 
dei lavoratori cosi come in 
questo momento storico essi 
sanno esprimerle. 

Abbiamo voluto esaminare 
alcune di queste realta. pun-
tando su quelle che ci sono 
sembrate piu rappresentative 
di tutta una stagione di lotte, 
sforzandoci di offrire una rap-
presentazione senza miti e 
senza falsi orpelli. 

• • » 
Cominciamo dalla Pirelli dl 

Milano. II consiglio di fabbri
ca che e attualmente in fun
zione, eletto dai 12 mila di-
pendenti della Bicocca e nco-
nosciuto dalla direzione del 
grande complesso internazio
nale. e il risultato di un lungo 
processo che trova le proprie 
origini nella vertenza sui cot-
timi del '68. cioe la lotta 
aziendale aperta dalla CGIL 
e poi condotta unitariamente: 
durante questa lotta avevano 
cominciato a farsi strada le 
prime forme embrionali delle 
nuove strutture. 
^ II sistema elettorale. che ad 
alcuni appare fin troppo mac-
chinoso. 6 indubbiamente uno 
dei piu originali, almeno nel
le grandi fabbriche. Si parte 
dalla creazione dei comitati di 
reparto, eletti su scheda con 
candidati in numero doppio 
rispetto agli eleggibili. A loro 

» volta i 350 membri dei comi
tati di reparto. una volta elet
ti, oltre a svolgere i loro 
compiti nel reparto, diventano 
i candidati (votati da tutti i 
lavoratori) al consiglio di fab
brica: sono 90 eletti, asse-
gnati. secondo la manodopera 
occupata, fra operai. impiega-
ti e per dipartimenti (gomma, 
cavi, ecc.). A questi 90 con-
siglieri se ne aggiungono al-
tri 21 (7 per ciascuna sezione 
sindacale aziendale) scelti 
« prevalentemente fra i mem
bri dei comitati di reparto ». 

Quindi il consiglio, che ha 
a disposizione per il proprio 
funzionamento una < banca > 
di 12 mila ore all'anno. e com-
posto da 111 operai e impie-
gati. A sua volta il consiglio 
elegge Tesecutivo: 15 lavora
tori distaccati dalla produzio
ne, come lo erano i 15 della 
fommissione interna che ora 
non esiste piu. II consiglio e 
gia stato eletto due volte. 

Chi prende 
le decisioni? 

Comitati. consiglio. esecuti-
vo: ma qua! e veramente il 
luogo delle decisioni? Esiste 
dawero un quadro di demo
crazia e di partecipazione che 
superi i difetti del passato? 
I pareri sono ancora discor-
di: Grassi sostiene che si di-
scute nelle assemblee e che 
le necessarie sintesi si realiz-
zano poi nel consiglio, ma Ta-
dini. sia pur premettendo di 
compiere una valutazione sog-
gettiva. dice che < e l'esecuti-
vo che dirige. anzi le vecchie 
sezioni sindacali. dato che l'e-
secutivo stesso e calibrate in 
rapporto agli ultimi risultati 
delle elezioni di commisskwie 
interna ». Ficara: c L'esecuti-
vo, piu che organismo di deci
sione e organismo di media-
zione >. Masili: «Ma l'esecu-
tivo e pur sempre soggetto ai 
venti delle correnti sindaca
li ». c Siamo ancora in una 
fase di sperimentazione — di
ce Donde — E' vero. spesso 
le decisioni vengono ancora 
prese a certi livelli. E' un 
problema di crescita del con
siglio: non vogliamo farlo di-
ventare un " parlamenti-
no">. 

Tadini insiste: < Nel consi
glio di fabbrica si cerca sem
pre di far passare le deci-
sioni-compromesso prese nel 
1'esecuUvo. Forse in questo 
momento non e possibile fare 
altrimenti. ma si dovra arri-
vare ad una scelta: presen 
tarsi al consiglio con le dif 
ferenti posizioni sui proble 
mi e li tirare le somme, de 
cidere. Altrimenti i lavorator 
continueranno a non capire. 
avremo sempre o forme d 
ribellione. o tadti consensi, o 
assenteismo nel dibattito. E la" 
democrazia operaia. cosi, co 
me si esprime? >. Ripreixte 
Donde: cLa verita d che se 
i consigli di fabbrica rimar 
ranno a lungo le sole struttu 
re unitarie. ci sara un perico 
lo di involuzione. Dalla confe 
renza nazionale dei sindacati 
chimici e uscka l'indicazione 
di creare consigli unitari di 
zona, ma cosa si e concretiz-
zato fino ad ora? > 

Alia Pirelli e in corso una 
vertenza suU'applicazione del 
contratto. Anche nel pieno 
della battaglia. con un padro
ne die non sta certamente 
fermo (Pirelli ha gia attuato 
due serrate e una lunga serie 
di minaoce e ricatti) si riac-

' cende k polemica sui conte-

Un'assemblea operaia alia Pirelli 

nuti rivendicativi che e anche. 
indirettamente, di nuovo di-
scussione sul funzionamento 
degli organismi dirigenti. Ci 
sono due ipotesi a confronto. 
poiche ora nella fabbrica sono 
mobilitati anche i gruppi di 
lavoratori meno interessati ai 
contenuti immediati e che 
vorrebbero vedere nella piat-
taforma qualcosa d'altro 
(quindi non piu solo l'appli-
cazione del contratto): o ri-
cercare l'elemento di unifica-
zione (il salario forse?) oppu-
re aprire gia ora il dibattito 
su una vertenza da condurre 
subito dopo la conclusione di 
quella in corso. 

La scelta non e facile, com-
porta comunque dei pericoli e 
si riflette sul funzionamento 
del consiglio di fabbrica: an
che se tutti sostengono che 
quello eletto di recente ha 
comportato «una maggiore 
maturazione nella scelta dei 
rappresentanti ». come affer-
mano Trudu e Bella, e anche 
se viceversa Masili non na-
sconde le sue preoccupazioni 
sul pericolo che « passi un di-
scorso corporativistico, anzi 
" repartistico ", perche molti 
non capiscono il discorso po
litico generale e magari dico-
no che le riforme vanno bene 
solo al padrone >. 

• • • 
Alia Rhodiatoce di Verba

nia si attende la c sperimenta
zione » del consiglio di fabbri
ca nella lotta per il prossimo 
rinnovo contrattuale. < Anche 
se i delegati di reparto — dice 
Tamini — ci sono da tre an
ni, piu che altro utilizzati co
me organi consultivi, direi di 
collegamento con la commis-
sione interna e le sezioni sin
dacali, il consiglio funziona da 
un paio di mesi. con una spe
cie di riconoscimento a mez-
za bocca della direzione». I 
delegati sono 100: ad essi. 
per completare il consiglio, 
sono stati aggiunu* 13 rap

presentanti per sindacatij 
Tuttavia la UIL non ha accet-
tato questa soluzione (voleva 
un accordo di « vertice > an
che per l'esecutivo). Sembra 
pero che il problema non 
preoccupi molto. « Ci sono de
legati eletti e iscritti alia UIL 
— aggiunge Ghisini —: per 
noi sono questi i rappresen
tanti del sindacato ». 

Un organismo, dunque, che 
e in fase di rodaggio. Ghisini 
parla di «necessita di stabi-
lire un regolamento >. L'ese
cutivo « ha una certa autono-
mia. ma per le decisioni im
portant! si va al consiglio. 
Vogliamo che prevalga il cri-
terio che l'assemblea genera
le e sovrana ». Non si voglio-
no distacchi dalla produzione, 
ma l'attuazione del principio 
del tempo pieno per gli 11 
dell'esecutivo. lasciando poi 
all'organismo la decisione sul-
l'attuazione concreta. Si punta 
ad una rotazione a tempi de-
terminati. 

Brandani ricorda a sua voi
le prime importanti decisioni 
del consiglio: un'ora di scio-
pero per il riconoscimento 
c ufficiale > degli organismi. 
la votazione di due documenti 
politici, l'uno sulla necessita 
di una Giunta comunale com-
posta dai partiti di sinistra. 
l'altra sulle bombe fasciste di 
Milano. « I lavoratori — con
clude Obertini — si aspettano 
grandi cose dal consiglio ». 

Certo la speranza vuol dire 
anche rapporto di fiducia. Ri-
mane da stabilire se le diffi-
colta e le contraddizioni in 
questo faticoso processo di 
trasformazione delle strutture 
sindacali derivino solamente 
da insufficienze dei meccani-
smi elettorali. o se non esi-
stano anche ragioni piu pro 
fonde, piii propriamente poli
tiche. E' quello che cerchere 
mo di esaminare. 

Ino Iselli 
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