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Armando Plebe, gregario della reazione 

Unfossile 
in libreria 

« Quel che non ha capifo Carlo Marx»: un campionario di lutfe le cialtronerie 
della subcullura reazionaria riproposfe in funzione della «svolta a desfra» 

' Periodicamcnto il movi-
mento opcraio ha dovuto 
fare i conti con intellettua-
li, di opposta formazione 
culturale, che hanno cerca-
to in qualche modo di di-
mostrare le debolezze fon-
damentali dell'elaborazione 
teorica di Marx o di altri 
dirigenti rivoluzionari. Si 
ricordera, per esempio, il 
contribute) critico e la de-
fatigante opera di Bohm-Ba-
werk o di Bortkiewicz, in-
tellettuali che hanno sezio-
nato i vari volumi del Ca
pitate alia ricerca di con-
traddizioni, con il fine di 
r idurre la portata di questo 
contributo scientifico alia 
storia ed alia evoluzione del-
l'umanita. 

Ma non e cerlo questa la 
ipotesi che ricorre a propo-
sito del recente libello di 
Armando Plebe, « Quel che 
non ha capito Carlo Marx », 
il best-seller della cultura 
reazionaria, edito dall'edito-
r e Rusconi. II titolo di que
sta sorta di fotoromanzo, in 
veste libresca, e comunque 
riduttivo. Nolle duecento 
pagine che seguono (carat-
teri abbastanza larghi) l'au-
tore che si definisce, in un 
momento di modestia, « uno 
dei maggiori studiosi di He
gel e di Marx» nonche 
« uno degli esponenti piu 
prestigiosi della cultura 
marxista, prima del suo 
clamoroso distacco dagli 
ambienti comunisti», non 
affronta infatti solo l'intera 
costruzione teorica di Marx 
(dallo scritto « Sulla que-
stione ebraica» ai volumi 
del Capitale), ma la esten-
de fino ad includervi Lenin, 
la Luxemburg, Lukacs, Mao 
Tse-dun, Marcuse. 

Non vale nemmeno la pe-
na addentrarci nell'analisi 
delle contraddizioni, delle 
falsificazioni grossolane, del
le mistificazioni presenti nel 
testo. Alcune perle sono suf
ficient! per dimostrare Yas-
soluta incomprensione delle 
stesse categorie elementari 
dell'analisi di Marx. Cate
gorie, vale la pena ricordar-
lo, che trovano la loro de-
finizione sostanziale all'in-
terno del disegno teorico del 
Capitale, e non sono certo 
il frutto di un'astratta vo-
lonta di catalogazione, qua
si fossero francobolli: meto-
dologia, questa, scelta dal-
l 'autore. Cosi, dopo aver ap-
preso con un certo stupore, 
fin dalle prime pagine, che 
le classi sociali non esisto-
no, ma sono un'invenzione 
cattiva dei comunisti, con 
altrettanto stupore scopria-
mo l'esistenza di una classe 
di preti rivoluzionari « as-
sai piii importante e piu de-
terminante che non, ad 
esempio, i proprietari fon-
diar i» (pag. 108); di una 
« classe dei politici di sini
stra, dei sindacalisti, dei 
" r i formatori" e contestato-
r i alle cui mani oggi sono 
affidati tutti i centri di po-
t e r e » (pag. 145), nonche 
una « classe dei rivoluziona
r i di professione, i quali a-
mavano presentarsi come 
"studenti" » (pag. 181). Una 
classificazione questa, diffici
le a comprendersi se si con-
sidera che, a detta dell'au-
tore, il problema della pro
priety privata, come tutti 
possono osservare nci bilan-
ci della famiglia Agnelli, e 
ormai « anacronistico » (pa-
gina 94). * 

Questi lucidi esempi, di-
cevamo, sono sutficienti per 
fornire un'idea dello uni-
verso culturale all'interno 
del quale questo grande stu-
dioso di Hegel e di Marx si 
muove. Piu interessante la 
ricognizione dei parametri 
intellettuali (si fa per dire) 
che guidano la ricerca: il 
vero segno politico dcll'ope-
razione culturale. 

Mirx, Lenin, Mao Tse-dun 
non vengono presi in consi-
derazione per la loro elabo-
razione teorica, ma in rap-
porto ad un presunto corn-
portamento schizoide che 
l 'autore considera implicito 
r e l loro modo d'essere. Co-
•i Marx risulta progressiva-
mente dominato dal « com-
plesso del gregario», del-
1*« emancipatore » del « ge
nerate », mentre Len:n e 
Mao sottostanno al solo com-
plesso del « ditlatore ». Dif
ficile comprenderc Tesatto 
significato di queste alTcr-
mazioni ed il loro valore 
funzionale ai fini dello svi-
luppo di qualsiasi analisi. 
Piu semplicementc si tratta 
di affcrmazioni gratuitc, ri-
solte in una sorta di esca-
motage umoristica di dubbia 
efficacia. Non una battuta 
di alleggerimcnto ad un te
sto, che rcsta noioso per la 
sua banalita; ma il modo, 
non certo sottile, per evita-
r e un minimo di confronto 
intelletttiale. 

Del resto come sarebbe 
possibile questo confronto 
se il retroterra culturale 
dcH'autore resta pur sem-
pre l'approccio naturalista 
alle scienze sociali, unito ad 
una prospcttiva stoicista, 
come • naturalc copertura 
Ideologica alia filosofia del 
•Ulimpegno politico, cultu

rale e ideale? Cid che Carlo 
Marx non ha capito, in de-
finitiva, e il fatto che tra 
gli uomini esistono delle dif-
ferenze naturali. Esistono 
degli uomini alti e degli uo
mini bassi, dei maschi e del
le femmine, dei neri e dei 
bianchi; quindi perche non 
dovrebbero esistere delle 
difTerenze sociali? Esse so
no il prodotto della « natu-
rale» evoluzione storica, il 
riflesso sociale di difTeren-
ziazioni sostanziali inelimi-
nabili, se non accettando il 
primato della « quantila > 
sulla « qualita >. 

E' questa la scoperta fol-
gorante di Plebe. 

Certo affcrmazioni aber-
ranti non vanno comunque 
sottovalutate. Su questi pre-
supposti ideologici sono sta-
ti costruiti i campi di con-
centramento nazisti, le ca-
mere a gas ed i forni cre-
matori con cui e stato con-
sumato uno dei piu grandi 
crimini della storia: l'olo-
causto di sei milioni di 
ebrei. Non erano questi na-
turalmentc diversi dagli a-
riani e quindi questa diver
sity naturale non costituiva 
il logico presupposto di un 
diverso comportamento poli
tico? Gli ariani dovevano 
vivere, gli ebrei morire. 
L'ordine naturale dell'evo-
luzione storica era, in tal 
modo, salvaguardato. 

Ma qual e il modulo di 
passaggio, per cosi dire, dal
la differenziazione naturale 
a quella sociale? Qual e la 
comune unita di misura che 
permette di costruire la sea-
la di valori in base alia qua
le Agnelli occupa il posto 
che occupa, ed un metalmec-
canico resta legato alia ca
tena di montaggio? Grazie 
alio stoicismo, Plebe forni-
sce immediatamente una ri-
sposta: « non v*e nulla che 
renda piu infelici che la 
pretesa di una felicita piu 
grande di quella concessa 
agli uomini» (pag. 81). 

La sciatteria di queste 
formulazioni teoriche non 
deve sorprendere. Essa fun-
ziona da semplice copertu
ra della visione di classe 
che anima il libello. La filo
sofia del disimpegno, anche 
verniciata dalla patina pseu-
do-culturale delio stoicismo, 
e solo la riaffermazione bru-
tale della supremazia del 
capitale su ogni aspetto del
la vita sociale. E ' quest'ul-
timo che stabilisce i criteri 
della cosiddetta « meritocra-
zia », che indica il livello 
di felicita compatible con 
le aspirazioni umane, e af-
fida agli intellettuali alia 
Plebe il compito di divulga-
re i feticci della rassegna-
zione e l'esaltazione della 
« libera scelta » della pro
pria collocazione subalterna 
all'interno della gabbia so
ciale. 

II problema quindi muta 
nei suoi termini. Non piu 
« la critica a Carlo Marx », 
ma la collocazione culturale 

di questi individui, il livello 
scientifico della loro produ-
zione, Tanalisi delle cause 
che hanno dcterminato una 
sorta di loro progressiva 
decomposizione intellettuale. 
In questo senso il riferimen-
lo a Bohm Bawerk o a Bor
tkiewicz e piu puntuale, 
dal punto di vista politico. 
Questi ultimi espressero la 
ambizione culturale della 
borghesia di fare i conti 
con Marx, in un confronto 
critico che nelle loro aspi
razioni doveva significare il 
superamento teorico dell'im-
postazione marxista. La lo
ro forza non era solo quel
la di una diversa solidita 
culturale, essa rifletteva la 
forza oggettiva di una bor
ghesia che non aveva anco-
ra esaurito il suo ruolo, ma 
si apprestava a consolidare 
la sua « egemonia » politica 
e sociale. 

L'analisi scienlifica e non 
la boutade propagandistica 
era il suo terreno di scon-
tro e di verifica culturale. 
Nulla di tutto questo si ri-
trova nello scritto di Plebe. 
La sua operazione culturale 
consiste nella sintesi siste-
matica di tutti i luoghi co-
muni, espressi dalla subcul
ture reazionaria dell'ultimo 
ventennio. Una sorta di li-
vellamento al valore piu 
basso, un'enciclopedia dei 
non sensi e delle banalita 
culturali. Dietro le frasi let-
terarie, le affermazioni pa-
radossali, sta il rifiuto siste-
matico dell'analisi scientifi-
ca come metodo di ricerca, 
delle sue categorie logiche, 
nella riproposizione di un 
provincialismo culturale, e-
straneo da ogni aggancio so
stanziale con le piu recenti 
correnli del pensiero inter-
nazionale. 

Lo scritto di Plebe non ri-
flette solo 1'incapacita di 
comprendere quello che fu 
la continuazione, ma anche 
il superamento della filoso
fia classica tedesca; l'appros-
simazione culturale del pic
colo uomo distolto dai suoi 
pensieri piu immediati, e 
anche uno spaccato della 
realta italiana. Qui risulta 
evidente il carattere politi
co ' delFoperazione tentata. 
Contribuire all'aggregazione 
di un blocco reazionario, co
me puntello essenziale per 
la gestione di un potere fi-
nalizzato alia semplice con-
servazione dei rapporti di 
produzione di cui e espres-
sione. 

Una legge immanente al 
sistema capitalista. Ma un 
secolo fa questa ste-ssa or-
ganizzazione creava uomini 
come Bohm Bawerk e Bor
tkiewicz, oggi produce in
dividui come Plebe, intel
lettuali morti. 

Un ulteriore segno dei 
tempi. Del progressive lo-
goramento storico dell'ege-
monia culturale della clas
se borghese. 

Gianfranco Polillo 

I nuovi strumenti di organizzazione sindacale in fabbrica 

LA RGURA D E DELEG ATO 
L'esperienza della Zainussi-Rex - Discussione sulla direzione e sulle pialfaforme di loffa - « I I profagonisfa del dibattito sui conlenutl 
politici della battaglia sindacale»- Come collegarsi organicamente con lrambiente sociale esferno - II pericolo dell'aziendalismo 

Zanussi Rex: « La linea dei frigoriferi » 

Gli accordi culturali 
tra Italia e Jugoslavia 

Prevista una.piu intensa collaborazione - L'aumento delle borse di stu
dio anche per i corsi speciali estivi - II programma di scambi nel settore 

teatrale - Concerti sinfonici e esposizioni di arte figurativa 

BELGRADO. 10 
I lavori delle Commissioni italiana e 

jugoslava per gli accordi culturali tra i 
due paesi si sono "onclusi con la firma 
di un documento v-he prevede una an-
cor piu intensa collaborazione. "' ^ocu-' 
mento, il sesto in ordine cronviwSUs' 
(gli accordi si rinnovano ogni due anni). ' 

' prevede un aumento nel numero delle 
borse di studio per la specializzazione 
e il perfezionamento nelle lingue dei due 

. popoli e per i corsi speciali estivi. 
II programma, oltre a riconfermare i 

lettori di lingua italiana presso le Uni-
versita di Belgrado, Zagabria, Lubiana, 
Sarajevo e Skoplje, di lingua serbo-croa-
ta a Milano, Firenze e Bari; di lingua 
slovena a Roma e di quella macedone 
a Napoli, accenna aH'impegno dei due 
paesi di aprire una cattedra di lingua e 
letteratura slovena presso l'Universita 
di Trieste. NeH'accordo e previsto il tra-
dizionale scambio di professori di uni-
versita, di insegnanti di scuola media. 
bibliotecari, ed esponenti del mondo del
la cultura e delParte. 

Le due parti si impegnano anche ad 
«appoggiare ed aiutare tutte le forme 
di attivita culturale trj i gruppi etnici 
che vivono nei rispettivi paesi». 
- Durante il biennio 1972-1973 verri svol-

to un vasto programma di scambi nel 
settore teatrale: il Teatro dell'Opera di 
Zagabria si rechera a Trieste, il Teatro 
Serbo di Novi Sad a Modena, mentre il 
Teatro «Verdi» di Trieste compira una 
tournee " in Jugoslavia. Inoltre il «Pic
colo Teatro» di' Milano partecipera que-
st'anno al «Bitef» di Belgrado (il Fe
stival intemazionale del teatro di avan-
guardia), e Tanno successivo sar i la vol-
ta del Teatro Stabile di Genova. 

Scambi sono previsti anche in altri set-
tori: concerti di complessi da camera 
e sinfonici, gruppi folkloristici, ed espo
sizioni di arte figurativa. Titograd e Bari 
organizzeranno reciprocamente una «Set-
timana della cultura». 

Nel comunicato diramato a Belgrado, 
si afferma che i colloqui «si sono svolti 
in un'atmosfera cordiale ed amichevole, 
con piena comprensione per i reciproci 
interessi e desideri». II documento fi
nale e stato firmato dal ministro ple-
nipotenziario Fausto Bacchetti, vicedi-
rettore generale per la cooperazione cul
turale, scientifica e tecnica, e per la parte 
jugoslava dal prof. Josip Lukatela, pre-
sidente della Comm<ssione. per le rela-
zioni culturali con I'estero del governo 
croato. 

IL SALONE '72 SI E' APERTO CON PUT DI MILLE NOVITA, 

Parata delle invenzioni a Bruxelles 
27 paesi presentano le «trovate » piu o meno utili, piu o meno stravaganti realizzate nel 1971 
145 congegni italiani - Con l'aiuto dell'elettronica in automobile anche quando la visibilita 
e zero - Una forchetta per affrontare senza difficolta gli spaghetti - Gli elastici per le scarpe 

Nostra servizio 
BRUXELLES. 10. 

Si e aperto a Bruxelles 
l'annuale « Salone delle inven
zioni », con piit di mille no-
vita piii o meno utili. piu o 
mento stravaganti, piu o me
no aweniristiche, escogitate 
negli ultimi dodici mesi in 
ventisette paesi. C e effettiva-
mente « di tutto un po'»: dai 
lacci elastici per scarpe alle 
ossa artificiali, da una vasca 
da bagno con porta a un vo-
lante d'automobile dotato di 
impianto di riscaldamento 
per mani delicate, fino a una 
specie di como sonoro per 
radunare mandrie di vacche. 

Per quest'anno l'ltalia e al 
posto d'onore nella graduato-
ria delle nazioni piii prolifi-
che, con 145 invenzioni, da-
vanti alia Svizzera con 130, al
ia Franc:a con 125. alia Re-
pubbiica Federale Tedesca con 
120 e al Belgio con 115 

II t como» art'.fic.ale per 
richiamare le vacche sparse 
sui prati, porta la firma, nean 
che a dirlo, di uno svizzero, 
J J . Pe/regaux. Di un altro 
svizzero. Claude Bobillier, e 
il volante riscaldato. 

II rcmano Rocco Mostico-
ne ha realizzato un congegno 
elettronico che pennette a un 
automobilista di guidare toc-
cando velocita fino a 60 chi* 
lometri orari in condizioni di 
vis bilitA zero. Tra gh altri 
numercsi coi gegni di inteVes-
se diretto pe- il traffico e i 
suoi problemi figura il « rifles
so di s:curf?zaj» dello svizze
ro Les Btoux, un congegno in 
virtu del quale 1'accens'one 
del mo tore non awicne se il 
conducente e ubriaco. C*e poi 
una nuova macchina del fran-
cese Georges Cardona che con-
sente ai soccorritori di aprirsl 

la strada fra le Iamiere di 
una macchina per liberare piu 
rapidamente le vittime di in-
cidenti. 

Heinz Simon, tedesco, pro-
mette meraviglie dalla sua 
scatola per sigarette « antican-
cro»: si tratta di un conge
gno a orologeria, che si apre 
soltanto in mom-inti predeter-
m:nati. II fumatore accani-
to potra cosi rcsttersi le bn-
glie da solo (sempre che non 
ricorra a una scatola conven-
zionale di riserva). 

Novita anche per le donne. 
L'irlandese Mary Sutherland 
presenta un reggiseno capace 
di adattarsi a qualsiasi don
na. Divertente ed anche co-
modo il ritrovato del roma 
no Angelo Ciminelli, autenti-
co omaggio al nto . non solo 
italiano. del caffe mattutino: 
grazie al suo congegno, baste-
ra al risveglio sbadigliare a 
piena gola per mettere in fun
zione la « napoletana ». 

II francese Christian Para 
st ad is e l'olandese Petrus Puts 
sono evidentemente due turi-
sti trasfomatisi in inventon 
dopo l'ultima vacanza in Ita
lia, che li vide alle prese non 
troppo gloriosamente con i fa-
mosi spaghetti e relativa for
chetta: i due hanno studiato 
una nuova forchetta da spa
ghetti destinata a non far ap-
parire ridicoli gli stranieri di 
fronte al piatto nazionale ita
liano. 

La vasca da bagno con la 
porta e siaia realizzata dalla 
societa Bonhote Wenger di Pa-
yerene, in Svizzera: sara un 
aiuto per gli invalid! i quali 
non dovranno piu scavalcare 
11 bordo della vasca, 
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f.c. AH'auTomobile sono dedicate numeroM invatt* 
zioni del Salont di Bruxelles 

In Ungheria, nel quinto 

centenario della morte 

Celebrazioni 
di Pannonius 

• BUDAPEST. 10 
LlJngheria si appresta a celebrare 

il quinto centenario della morte del 
grande poeta e umanista magiaro Janos 
Pannonius. 

Janos Pannonius, fondatore della 
poesia lirica laica in Ungheria fu tra 
i primi a portare la vita intellettuale 
ungherese del XV secolo al livello della 
civilta umanistica europea e. sino a 
Sandor Petofi, resta praticamente il 
solo poeta magiaro conosciuto e rico-
nosciuto al di la delle frontiere na-
zionali. 

Pannonius fu ammesso all'eta di 
14 anni alia celebre scuola di Quarino 
da Verona a Ferrara e ben presto il 
suo talento e la sua cultura lo resero 
famoso in Italia e in Europa. Ter-
minati gli studi tornd nel suo paese ed 
entrd alia corte del re Mattia di Un
gheria che nel suo castello di Buda 
aveva raccolto 1 maggiori artisti e 
uomini di cultura deU'epoca. 

Sostenitore prima e oppositore poli
tico del re Mattia poi, partecip6 ad 
un complotto che gli costo la vita. 

Le celebrazioni del grande poeta e 
umanista si svolgeranno a Pecs, im
portante citta universitaria dellTJnghe-
ria meridionale, con inizio il prossi-
mo 27 marzo e termlneranno a meta 
glugno. 

g. bi. 

I delegati? Quello che dal 
segretario della FIOM di Por-
denone, Padovan, e conside-
rato un <t forte ricambio, die 
va avanti in modo spontaneo 
perche non esistono interes
si di corrente sindacale, uo
mini da difendere o da di-
struggere », e visto da Zara-
mella, della Zanussi-Rex, sta-
bilimento di Porcia (9 mila 
tra operai e impiegati) con 
ocelli severamente critici. Per 
lui, 500 lavoratori che in un 
anno si « bruciano» nei 120 
posti di delegati (eletti su 
scheda bianca nei reparti e 
sulle linee, secondo la deci-
sione generale dei sindacati 
metalmeccanici: tutti i delega
ti, e solo loro. compongono 
il consiglio di fabbrica) so
no il sintomo di una « situa-
zione molto tesa nella fab
brica. di un disorientamento: 
per cui di fronte alle diffi
colta gli uomini si scoraggia-
no e si dimettono». 

Eppure, qui, dove il dibat
tito e senza peli sulla lingua 
e non si nascondono le diffi
colta. mi hanno raccontato 
1'unico caso di < revoca poli
tica » del delegato di cui si 
abbia conoscenza. Ad una li
nea dei frigoriferi era stato 
eletto un operaio che sem-
brava il migliore, perche, a 
parole, il piu combattivo. Poi 
si venne a sapere che era 
iscritto alia CISNAL. il fami-
gerato < sindacato » dei fasci
sts Ebbene. il reparto si riu-
ni immediatamente e all'una-
nimita il delegato venne so-
stituito. 

I delegati alia Zanussi esi
stono da piu di tre anni. H 
Consiglio, oltre all'esecutivo, 
e articolato in varie commis
sioni (salute e ambiente, cot* 
timo. qualifiche, mensa. assi-
stenza e attivita ricreative). 
Gli unici distaccati dalla pro
duzione sono i tre componen-
ti del comitato cottimi. Eppu
re anche qui, come abbiamo 
visto alia Pirelli di Milano. 
non mancano critiche di c ver-
ticismo». Se ne fa portavoce . 
Zaramella. la cui impressione 
e che il momento effettiva-
mente decisionale sia quasi • 
esclusivamente 1'esecutivo. su 
molti problemi che egli elen-
ca: applicazione della norma-
tiva contrattuale. cassa malat-
tia. ambiente. ecc. 

« Anche se in questa fase — 
dice — la ricerca del delega
to e piu obicltiva del passa-
to, punta di piu all'uomo ca
pace e mature». Ma proprio 
per questo c si dovrebbe por
tare avanti un discorso di
verso: non e'e una linea sin
dacale da scoprire ogni gior-
no, quindi il metodo miglio
re e che i delegati siano par-
tecipi alle decisioni, che ci sia 
una direzione responsabile. 
senza faciloneiie. • 

Ambiente 
e salute 

« Alle volte si ha l'impres-
sione che le lotte. per que
stion! particolari, vengano de-
cise a seconda di come tira 
il vento. Ma questo alia fine. 
senza la partecipazione con-
vinta dei lavoratori, lascia 
spazio a tutti, a quelli che 
vogliono la lotta per la lotta. 
e introduce fenomeni di diso
rientamento ». 

Danelon e d'accordo con la 
diagnosi: < Quello che ci divi
de — dice — 6 la terapia del 
male. Vedi. adesso sono in 
ballo nella fabbrica due ver-
tenze di reparto (verniciatura 

e assiemaggio lavatrici) su am
biente di lavoro e salute. Noi 
vogliamo arrivare a una trat-
Utiva unitaria su questi temi, 

facciamo partecipare agli in-
contri con la direzione i dele
gati interessati. Quello che io 
penso e che, davanti a un pa
drone che vuole radicalizzare 
lo scontro, non serva, anzi sia 
pericoloso l'immobilismo: cl 
vuole il movimento su obiet-
tivi chiari, credibili e realiz-
zabili, come la difesa della sa
lute e il diritto di contrattare 
i tempi di lavorazione, senza 
farsi prendere dallo scoraggia-
mento ». 

Tuttavia Danelon ritiene che 
«i delegati, oggi, non siano 
ancora cresciuti politicamente 
al punto di saper soddisfare 
la richiesta operaia che e di 
gran lunga maggiore rispetto 
a prima dell* "autunno cal-
do " ». Altri delegati, Bagna-
riol della « Grandi impianti». 
Marzotto e Scampolo, anche 
essi di Porcia, non si discosta-
no molto da queste argo-
mentazioni autocritiche. Ba-
gnariol lamenta che «nella 
vertenza dello scorso anno 
siamo rimasti isolati dalla 
popolazione: dicevano in cit
ta che scioperavamo troppo, 
non capivano i nostri pro
blemi perche noi non ci era-
vamo impegnati a farli com
prendere », mentre Marzotto 
sostiene che il delegato < non 
va visto come colui che risol-
ve tutti i problemi spiccioli 
del reparto, ma come il cen
tra della maturazione politi
ca, l'agente del dibattito sui 
contenuti politici della batta
glia sindacale >. 

II valore 
delle alleanze 
« Oggi — prosegue — scon-

tiamo una mancanza in que
sto senso e buona parte dei 

delegati fanno i "fattorini", che 
portano i problemi minuti del 
reparto al sindacato, mentre 
una elite elabora. Bisogna in 
vece che riusciamo a far ca-
pire che la realta della fab
brica e uno specchio della 
realta esterna, della societa ». 

' Insomma, semb'ra di capi-
re che la maggiore contraddi-
zione si ritrova nel mancato-
nesso tra la crescita c sinda
cale > (sulla realta aziendale o 
di reparto) e la maturazione 
politica. la capacita di com
prendere la complessita della 
struttura capitalistica nella 
societa: « la canca antipadro 
nale — dicono i delegati con 
cui ho parlato — si esaurisce 
nella fabbrica >. 

c La piu grossa carenza del 
sindacato — conclude Marzot
to — e nel non essere riusci-
to a porre alle basi delle nuo-
ve strutture il loro significa
to politico nel rapporto tra 
fabbrica e societa >. Certo qui 
il discorso si sposta su un 
altro terreno: quello della re-
lazione fra sindacato e orga
nizzazione politica della clas
se operaia. Certe carenze. cer-
te cadute. certi tentativi di 
<omogeneizzazione» dello stru-
mento «delegato*. riflettono 
indubbiamente una volonta di 
sfuggire ai veri problemi. 

Ma a questo punto e gia 
abbastanza agevole compren
dere che alcone delle maggio
ri difficolta nel processo di 
trasformazione in senso piu 
ampiamente democratico delle 
strutture sindacali vanno 
bel al di la delle «tecniche > 
elettive. Le critiche ai metodi 
di direzione che vengono dai 
lavoratori della Pirelli e del
la Zanussi, con due consigli 
eletti in modo molto diverso, 
sono praticamente identiche e 
molto significative. 

Nell'appesantimento del cli-
ma sindacale generale. condi-
zionato dalla svolta a destra 
politica e padronale, nella sta-
gnazione della crescita paral-
lela fra strutture unitarie den-
tro la fabbrica e fuori della 
fabbrica, trovano collocazione 
discorsi apparentemente piu 
avanzati. ma in realta poco 
lontani da un «aziendalismo 
pansindacalista» che non si 
vuol riconoscere a parole, ma 
che e nei fatti, che sottova-
luta o nega la politica delle 
riforme e, quindi, il proble
ma oggi vitale per la classe 
operaia: la politica delle al
leanze. 

Non tutte le situazioni pos
sono essere parimenti consi
derate: ne vedremo altre piu 
solidamente definite. E nep-
pure vogliamo sostenere che 
l'aziendalismo e galoppante e 
vincente; ma il pericolo c'e. e 
la cosa piu dannosa oggi sa
rebbe mettere la testa sotto 
la sabbia. 

Ino Iselli 

i Garzanti 
di marzo 
in edicola 
e in libreria 

Page-Leitch-
Knightley 
II caso Philby 

II piu appassionante e 
sconcertante caso di spionaggio 
del nostro secoto. 
L 600 

Dottor H.G. Ginott 
Bambini & genitori 
Un famoso studioso di psicologia 
infantile insegna ai genitori come 
comporfarsi con i propri bambini. 
!_ 600 

Carocci 
Storia del f ascismo 
In una sintesi lucida e obiattiva 
la radiografia del -ventennio-. 
L 600 

Lodispoto 
Cento giomi 
per dimagrire 
Consigli, tabelte e 300 menj 
nella preziosa guida 
di un noto dietologo. 
U.600 

Slaughter 
II processo 
del dottor Scott 
II dramma di un giovane chirurgo. 
ufficiale in Corea, 
accusato di alto tradimento 
L. 600 

Garzanti 
\ 
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