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BWesslonl su alcuni problem! rlpropostl dalla 

Incriminations del compagno Enriqm Agnoletti 

Costituzione 
. • • • • < • ' ' ; 

o leggi fasciste? 
L'interpretazione adottata dal procuratore gene-
rale di Firenze e il criterio indicate da Bianchi 
d'Espinosa - L'impegno delle forze democrati
z e per la abrogazione delle norme autoritarie 

II compagno socialists Enzo 
Enriques Agnoletti e stato in-
criminato per aver, a suo 
tempo, denunciato la presen-
za nel Consiglio comunale di 
Firenze di «un criminate — 
egli disse — colpevole di 
aver assassinato, con altri 
suoi pari, un partigiano » (ve-
dasi VUnita di lunedi 6 mar-
zo). 

L'episodio mette a fuoco i 
risvolti della cosiddetta inter-
pretazione tecnica della legge. 
Dice, a questo proposito, il 
dottor Calamari. procuratore 
generale di Firenze, c h e 
«quando si pone in eviden-
za, e purtroppo anche da 
qualche magistrate, che la 
legge e stata emanata ai tem
pi del fascismo, si dimentica 
o si fa finta di dimenticare 
una nozione elementare: che 
la norma giuridica ha una 
vita autonoma che importa 
un complete distacco da quel-
li che sono stati la volonta 
e gli intendimenti del legisla
ture (...) e si dimentica an
che che il compito di dichia-
rare la illegittimitd costitu-
zionale delle leggi spetta uni-
camente alia Corte costitu-
zionalet. Sostiene invece il 
dottor Bianchi d'Espinosa, 
procuratore generale di Mi
lano, che «il giudice deve 
in prima luogo applicare la 
Costituzione e i principi in-
Jormalori di essa; percio fra 
te due interpretazioni possi-
bili e tenuto a scegliere quella 
che e aderenle e non quella 
che e contraria ai principi 
della Costituzione ». 

E* evidente, infatti, che il 
ricorso alia Corte costituzio-
nale taglia fuori tutti i casi 
nei quali non gia di costitu-
zionalita si tratta bensi della 
necessaria sensibilita politico-
costituzionale nella interpre-
tazione della norma. 

Possiamo discutere, tanto 
per fare un esempio che cal-
za, con la vicenda del com
pagno Agnoletti, le pene ec-
cessive che la legge sulla 
stampa cbmmina ai giornali-
sti per il loro tipico reato 
professional o la natura non 
democratica del processo per 
direttissima; ina e evidente 
che nessuno potra invocare 
la incostituzionalita della dif-
famazione, cioe dell'offesa al
ia reputazione altrui. Ecco 
allora il nodo politico prima 
ancora che giuridico: la ne
cessity che il giudice, sia pur 
nell'ambito del cosiddetto dolo 
generico (coscienza della atti-
tudine offensiva della frase, 
volonta della sua comunica-
zione), esamini in ogni caso 
se la volonta stessa era piut-
tosto diretta a un fine diverso 
passando. per cosi dire, sulla 
testa dell'offeso per esprime-
re un piu profondo contenuto. 
Questo a. maggior ragione 
nel caso di Agnoletti il cui 
fine non era certo quello di 
mettersi a discutere con un 
fucilatore — che, se pur am-
nistiato, tale resta' nel giu-
dizio politico-morale — ma 
aU'eviden2a quello di sostene-
re la assoluta incompatibility 
della sua presenza in un con-
sesso democratico. Condanna 
al fascismo in altre parole, 
alle sue efferatezze: la stes
sa condanna chiaramente 
espressa dalla Costituzione 
antifascista. 

Vale in ogni caso questo 
discorso anche per l'oltraggio, 

California 

Lanciato il 
satellite 

europeo: vi hanno 
collaborato 
10 nazioni 

VANDCRBERG (California), 
12 mar20 

Fienamente riuscito il 
lancio del satellite europeo 
TD-1A, nolo anclie con il 
norae di ESRO (European 
Space Research Organiza
tion), lanciato nelle prime 
ore di stamane dal poligo-
no occidentale della NASA. 

II satellite, che e il piu 
grande messo sino ad oggi 
a punto dagli scienziati eu-
ropei, pesa 470 chilogram-
mi. Alia sommita di un 
razzo vettore Delta a due 
stftdi ha raggiunto un'orbi-
ta terrestre ad un'altezza di 
563 km. dalla Terra, 
- • A bordo del satellite vi 
sono una serie di comples-
se apparecchiature in gra-
do di recepire dati sull'e-
voluzione dell'universo ed 
in partlcolare dello spazio 
interstellare ed intergalat-
tico. Gli strumenti consen-
tinmno agli scienziati di 
avere nuove fnformazloni 
sulle emlssioni di energia 
stellare, di quelle del so
le e di altri corpi celesti 
della galassia. Tali emissio-
ni non possono essere stu-
diate da terra. -

fratello minore del vilipendio, 
reato * che troppo risente del-
I'ideologia del regime dal qua
le ebbe origine» (cosl disse 
nel 1968 la Corte costituzio-
nale pur dichiarandolo com
patible con il nostro ordina-
mento), realizza la tutela au-
toritaria (acritica) della pub-
blica amministrazione nelle 
persone che - la rappresenta-
no, costituisce un momento 
di quella pesante ipoteca — 
la trama nera — che tanto 
ha condizionato e condiziona 
nel nostro Paese il rapporto 
tra il cittadino, le masse e 
i poteri pubblici. 

II problema 6 aperto: Vat-
tacco in massa (cosi ha scrit-
to Quale g'mstizia) contro que
sto reato — soprattutto da 
parte del pretori — si arric-
chisce, anche in questi gior-
ni. di nuovi contribute Si 
osserva che il prestigio della 
pubblica amministrazione non 
e oggetto di tutela costituzio-
nale e ha la sua piu valida 
garanzia nel retto uso delle 
pubbliche funzioni; si rileva 
la disparita delle sanzioni 
previste per l'oltraggio ri
spetto all'ingiuria (cffesa a un 
semplice cittadino) e il di
verso sistema di procedibilita 
per i due reati, d'ufficio per 
l'uno, a querela per l'altro; 
si ricorda che la possibilita 
di arresto in flagranza del-
1'imputato di oltraggio attri-
buisce all'ufficiale o agente 
che si pretende offeso un po-
tere piu grave di quanto non 
sia gia quello di arrestare 
(questo principio, in via an-
cor piu generale, fu sostenuto 
dal gruppo comunista nella 
legislatura appena conclusa). 

La Corte costituzionale do-
vra quindi nuovamente pro-
nunciarsi in una materia co
me questa, che tanto incide 
sul principio di uguaglianza 
e sulla liberta di manifesta-
zione del pensiero. Occorre 
pero, soprattutto, che le forze 
democratiche si sentano sin 
da ora solidali nel piu vasto 
impegno di abolizione di tutte 
le norme autoritarie (il pro-
getto governativo approvato 
dal Senato nella quinta legi
slature — il PCI voto contro 
— si limitava a mitigare le 
pene per il vilipendio e l'ol
traggio). 

C'e un altro aspetto di egua-
le importanza: la qualita di 
pubblico ufficiale che il co-
dice penale vigente attribui-
sce anche a chi « esercita una 
pubblica funzione legislativa, 
amministrativa o giudiziaria*. 
' Per il legislatore dell'epoca 

fascista ogni soggetto dipen-
dente era investito di una 
parte di queU'autorita che si 
accentrava totalitariamente 
nelle mani del capo del go-
verno. I suoi modelli, quando 
parlava di funzione legisla
tiva e amministrativa, erano 
la Camera dei fasci e delle 
corporazioni e il podesta. 

La ricostituzione dell'ordi-
namento democratico-elettivo 
ha' rovesciato i termini del 
problema nella nuova dimen-
sione di un mandato che pro-
mana dalla sovranita popo-
lare, si incardina nel rappor
to di rappresentanza politica, 
proietta 1'atlivita di chi sia 
eletto ben al di la della diret-
trice' normativa, vincolante 
soltanto per il pubblico im-
piegato. Chi sia investito di 
un mandato elettivo a livello 
di ordinamento dello Stato 
compie essenzialmente atfi 
politici prima che attivita di 
produzione legislativa o am
ministrativa. II discorso. va-
lido per il deputato o il sena-
tore (fu oggetto di appassio-
nate discussioni nel 1893 sia 
in Italia — processo della 
Banca romana — sia in Fran-
cia. scandalo della societa di 
Panama), lo c egualmente per 
il consigliere comunale. La 
Cassazione nel 1968 ha affer-
mato che egli e pubblico uf
ficiale. Ma nella nuova di
mensions degli enti locali tro-
vano oggi spazio sempre piu 
ampio (un tempo interveni-
vano i prefetti a bocciare le 
relative decisioni) atti poli
tici, quali le deliberazioni di 
solidarieta con il popolo \-iet-
namita o con gli operai di 
una fabbrica occupata. 

In un recente processo a 
carico di un consigliere comu
nale di Fermo. il compagno 
Ivan Cicconi condannato per 
oltraggio nei confronti di un 
consigliere neofascista, abbia-
mo sostenuto che e costitu-
zionalmente ille^ittima, o co-
munque incompatibile con il 
nostro ordinamento. l'attribu-
zione delta qualita di pubblico 
ufficiale. Dovra ora pronun-
ciarsi la Corte di Cassazione. 

Ma al di la di ogni giudi-
zio e di ogni totta sul terreno 
strettamente processuale, e 
anche questo un tenia di bat-
tagtia e di riforma che si 
apre alle forze democratiche. 
La classe lavoratrice. per es
sere egemone, deve farsi ca
rico di ogni problema che 
riguardi la struttura della so
cieta civile e dello Stato. 

Gianfilippo Benedctti 

I nuovi strumenti di organizzazione 

II consiglio di fabbrica 
I novecento delegati della Fiat Mirafiori e le division! dei compiti nei comitati di officina e di settore - « Un rapporto di confronto \continuo9 e di 
massa, rispetto alle decisioni» - La discussione tra i lavoratori genovesi - La capacita politica di «essere unitari anche fuori delta fabbrica» 

Un consiglio di fabbrica discute. E' quello dalla Fiat, riunito a Torino durante le lotte dello scorso anno per I'applicaxione del contratto. 

DALLA PARTE DELL'UOMO 
MILANO, T2 marzo 

In queste settimane han
no esposto a Milano tre 
artisti della seconda ge-
nerazione. Mucchi alia 
Diarcon, Meloni alia Ore, 
Fabbri alia Gallena Arte-
Borgogna: tre importanti 
personali. 

La mostra di Mucchi ha 
riunito un folto gruppo di 
opere fra il 1928 e il 1971, 
riassumcndo efflcacemente 
Vintero percorso di questo 
artista, dalle tele di piit 
intima ispirazione elegia-
ca a quelle del periodo 
realista, sino ai recenti svi-
luppi di un linguaggio piii 
ricco, piu libero e maturo, 
che ha saputo approfondt-
re i temt passati e ri-
cercarne aitri nella stessa 
direzione di sempre. In-
dubbiamente Mucchi ha 
spinto avanti le ragioni nar
rative delta sua pittura, 
mantenendo aperto il di
scorso, evitando di cristal-
lizzarlo nelle soluzioni che 
in fondo avevano gia sod-
disfatto in precedenza le 
sue esigenze plastiche. 
Quindi la mostra ha rive-
lalo la coerenza non pas
sim di questo artista, una 
coerenza doe dentro un 
costante svolgimento. 

Sono i temi delta vita 
italiana che abbiamo vi-
sto nelle sale della Diar
con: i temi della lotta par-
tigiana, della occupazione 
delle terre, deile battaglie 
operate, dell'emigrazionc. 
della contestazione gioca-
nile. Non temi occasiona-
li, tuttavia, bensi collega-
ti da un pensiero e da 
un'emozione di fondo, che 
li soltrae all'aneddoto, le-
gandoli invece ad una ti
nea non provvisoria di 
convinzioni umane, socialt 
e politiche. Dentro una ta
le linea, neppure i quadri 
di soggetto intimo, di pac-
saggio, di natura morta, 
sono apparsi a dtsagio: an
che questi quadri, infatti, 
nella visione di Muc
chi rientrano naturalmen-
te, poiche si tratta di una 
ttsione unitaria che ha it 
suo centro nella realta e 
nella stona. Cosl Mucchi, 
con questa mostra, ha ri-
badito la sua viva presen
za creativa nel contesto 
della sua generazione e del 
panorama attuale deUarte 
italiana. Giustamente Fran
co Russoli. che lo ha pre-
sentato, ha scritto in ca-
talogo: Mucchi rappresen-
ta, * ancora, un atto di fe-
de neUa pittura come rap
porto tra gli uomini. co
me Impegno morale, senza 
prevaricazioni». 

Un riassunto di alcuni 
aspetti della propria vicen
da lo ha presentato anche 
Gino Meloni alle Ore. Man-
cano i momenti dei «gal-
It », delle * Venezie», del-
r« informale », ma in com 
penso vi sono una senc 
di <r pezzi » che non erano 
presenti alia grande anto-
logia ordinata nel 11 al
ia Besana: una vent ina del
le sue famose *donne», 
collocate fra le due date 

1946-1951. Come ha detto 
Fumagalli nella sua pre-
messa aila mostra, si trat
ta di «t un lungo percorso 
durato died annl fra in-
certezze, ritorni, contraddi-
zioni, un cercare senza so-
ste per portare avanti il 
suo personate discorso poe-
tico ». 

Ma questa enunciazione 
pub andar bene per tutto 
Meloni, anche per i venti 
quadri appartenenti a que
sti due ultimi anni, '71-72, 
della sua attivita che sono 
stati ugualmente esposli 
insieme con le «donne». 
E' nella natura di Meloni 
infatti un talc inquieto e 
continuo cercare, questo 
suo insistente frugare con 
la fantasia dentro la tra
ma della vita quotidiana. 
Le sue a donne » erano ra-
gazze c spose brianzole. i 
soggetti di oggi sono i fat
ti, gli avvenimenti, gli e-
pisodi di ogni giorno, vi-
sti. vissuti, ricordati con 
tinea liberta, con un gio-
co plasticamente felice 
di associazioni inaspettate, 
che fanno di ogni quadro 
un suggestito e scioltissi-
mo mcastro d'immagini. 

E' il flusso della vita 
che attraversa i suoi qua
dri. Meloni e davvero un 
pittore tnsolito, unico per 
piu versi. Anche-per que
sto mi sarebbe piaciulo 
vederlo alia recente Bien-
nale Citta di Milano. C'e 
in lui una autentidta di-
sarmante, una schiettezza 
espressiva che sfiora il can-
dore. Le immagini germo-
gliano in lui con una spon-
taneita sorprendente c il 
suo dono di comunicarce-
le e di una freschezza che 
in nessun momento rivela 
opacita. Giardini, bar, stro
de, stazioni, periferie, in-
terni, e dovunque figure: 
bambini che giocano, gen-
te che cammina, che sta 
seduta sulle panchme, che 
guarda e contempla ia na
tura... E' cosi ch'egli di-
pinge, apparentemente sen
za un filo logico, ma nel-

Gabriele Mvcchi: « Ritratto di 
vita partigiana », 1944. 

Cino Meloni: « Intern©», 1947. 

la sostanza intimamente 
stretto al suo motivo cen-
trale: il motivo di una ve-
rita cite si rivela in mille 
volti, in mille apparizioni, 
pur essendo la sola verita 
che possediamo, doe la vi
ta nel suo inesauribile flui-
re. - - • 

Della realta, dell'esisten-
za dell'uomo ci parla an
che Fabbri nelle sue scul-
ture. Ce ne parla pero 
drammaticamente, metten-
do in luce un artista im-
pegnato in una veementc 
cspressione dei valori del
l'uomo e della storia, sin 
da quardo, nell'immediato 
dopoguerra, modelld nelle 
fornaci d'Albisola le terre-
cotte delta Madre del po
polo e del Partigiano mo-
rente. Su questa linea, sia 
pure con modi dicersi, si 
e sempre mantenuto, ed 
oggi con il gruppo di scul-
ture che ha esposto alia 
GaUeria Arte-Borgogna ha 
dimostrato di non voter ab-
bandonare il discorso; an-
zi, ha dimostrato di voler-
lo far diventare piu sped-
fico, dando forma a una 
sene d'immagini emblema-
tiche tra le piii energiche 
deila sua carriera, i w mu-
n» e le * gabble: 

I soggetti dei *muri» 
riprendono Videa di una 
umanita assediata, minac-
ciata dalle forze negative 
che agiscono nella storia. 
L'umantta e rappresentata 
dal ragazzo nudo che s'e 
arrampicato e sta per sal-
tare oltre il muro della 
coercizionc: una lastra di 
acciaio inossidabile che 
ben rafflgura nella sua lu-
ddita impeccabile e ta-
gliente Vatluale, «irrepren-
sibile » fumionalUa oppres
sive del sistema. Quando 
alle * gabbie » si tratta del
lo stesso tema riproposto 
con un'immagine diverso: 
qui e I'uomo fra le sbar-
re, I'uomo imprigionato, 
che Fabbri rappresenta. 
Ma db che piii conta c 
soprattutto il senso espres-
sivo che queste scultvrc 
hanno. Anche doe se que

ste immagini possono ap-
parire a prima vista come 
tmmagini di una sconfitta, 
I'energia che le sorregge, 
la forza che le anima, ne 
rovesciano il significato: ne 
fanno immagini, voglio di
re, attive, immagini ' d'in-
sorgenza. 

Fabbri e un'artista intui-
tivo e istintivo, ma-al cen
tro della sua emotivita in-
teriore, della sua passio-
ne, c'e una sicura scelta, 
una sicura persuasione, 
che to pone sempre dalla 
parte dell'uomo contro db 
che gli c ostile. E' per 
questo che la sua scultura, 
per quanto drammatica-o 
tragica possa essere, non 
rinuncia mai ad essere af-
fermativa. Ma. questa del 
resto c una qualita che m 
modi differenli scaturisce 
anche dalle opere >di Muc
chi e di Meloni. E que
sta e pure la ragione per 
cui, di • questi tre artisti 
cosi diversi m'e parso giu-
sto di parlarne insieme. 

Mario De Micheli 

deH'v«mo», 1972. . 

Per sessantamila lavoratori — tanti sono gli operai e gli impiegati alia 
Fiat Mirafiori che ha piu'« abitanti» di molti centri della provincia ita
liana — ci sono 900 delegati: uno ogni 65 dipendenti. Un consiglio di fab-
brica mastodontico, che si riunisce di rado (una volta ogni due o tre me-
si) e che, per ragioni di funzionalita, si suddivide in consigli di officina e 
di settore (quattro sono i settori fondamentali alia Mirafiori: fonderia, 
meccanica, presse, carrozzeria, piu gli impiegati). I 900 rappresentano il 
vasto quadro sindacale di cui dispongono i tre sindacati metalmeccanicL 
I delegati, eletti su 
scheda bianca nel re-
parto o sulla linea. si 
intrecciano fra di loro 
con different! gradi di fun
zione. Ci sono i rappresen* 
tanti sindacali riconosciuti 
dall'azienda, altri non rico
nosciuti, i cosiddetti «e-
sperti)), i 120 dei comitati 
cottimi, qualifiche, ambien-
te di lavoro. 

Questi ultimi sono distac-
cati dalla produzione per 
quattro ore giornaliere. Si 
pensava di trasformarli in e-
secutivo del consiglio di fab 
brica, ma non si e voiuto 
correre il rischio di «ncrea-
re una gigantesca commissio-
ne interna)). Sentiamo i vari 
pareri. 

«I crlteri di scelta del de
legate — dice Carpo — mol-
te volte tengono ancora con-
to della combattivita dell'uo
mo, e solo di questa. Ma la 
valutazione diventa piu com-
plessa, piii politica nel mo
mento in cui i delegati de-
vono essere inseriti nei vari 
comitati. Qui si esprime un 
giudizio, in genere, sulla ca
pacita globale del lavoratore, 
sulla sua maturitan. 

a Con la commissione in
terna — interviene Sabatini 
— e'era un'organizzazione bu-
rocratica: si aspettavano le 
decisioni da fuori e poi si 
andava a trattare. Ora, col 
delegato, si. va direttamente 
alia contrattazione e alio 
scontro sull'organizzazione del 
lavoro, del cottimo, l'ambien-
te, le qualifiche». Invece Car
po sostiene che anon c'e ca-
povolgimento rispetto- al pas-
sato: le decisioni partono 
sempre daU'alto come prima, 
ma adesso vengono confron-
tate nel dibattito come ipo-
tesi. C'e un' confronto con
tinuo e di massa rispetto al
le decisioni». Vi e anche un 
aspetto di «accelerazione» 
nel modo di affrontare i pro-
blemi del reparto. a Appena 
le questioni si presentano — 

'dice- Galld'—• vengono subito 
affrontate. Con la commissio
ne interna passavano giorni, 
settimane: adesso il delega
to e costretto ad andare al
ia trattativa e a riferire su
bito ». 

«E' molto importante — 
aggiunge Cuccu — non ave
re piii il potere centralizza-
to e cercare nel delegato il 
rapporto concreto con la ba
se, il contatto continuo sui 
problem!: anche se siamo an
cora lontani da quella matu
rity politica che e necessa
ria ». 

II discorso si allarga al 
rapporto fra la politica ri-
vendicativa aziendale e la 
strategia delle riforme. L'ar-
gomentazione di Carpo rie-
cheggia i discorsi ascoltati 
alia Zanussi di Fordenone: 
a Siamo in una situazione in 
cui la massa operaia espri
me una domanda politica ge
nerate alia quale il delegato 
non sempre e in grado di 
rispondere. Ma questo e il suo 
compito: l'operaio chiede al 
delegato una risposta a tutti 
i problemi e vede in lui la 
espressione, l'istanza unitaria 
che deve saper risolvere tut-
to. La vera battaglia con le 
forze moderate e qualunqui-
ste e per fare acquisire al 
delegato questa capacita». 

Anche secondo Cuccu a la 
maggioranza dei delegati non 
riesce a collegare i problemi 
dentro la fabbrica con quel-
li della societa. Non sono an
cora politicamente preparati». 
Ma, interrompe Badino. « for-
se non e tutta colpa del de
legato ». Certo, anche alia Fiat 
le difficolta a trasformare gli 
accordi sulla carta (tanti de
legati qui, tanti comitati la) 
in un meccanisroo dirigente 
omogeneo e unito sono serie; 
ma fino a tre anni fa, fino 
all'aautunno caldo». c'e da 
ricordare che il sindacato di 
classe era quasi completa-
mente assente, come organiz
zazione. dalla fabbrica. E uo
mini che sappiano facilmente 
e -rapidamente assimilare le 
prerogative del delegato non 
si inventano a tavolino. 

Coi delegati genovesi mi 
incontro nella sede unifi-
cata FIOM, PIM, UILM, 
della Val Polcevera, a Ki-
varolo. II bisogno di unita 
e uscito dalle fabbriche. «Se 
devo esprimere un giudizio 
di sintesi — incomincia Pres-
sato deU'Ansaldo Meccanico 
Nucleare — e questo: mi sem-
bra che il nostro consiglio 
di fabbrica abbia saputo espri
mere una notevole capacita 
di equilibrio; nessuna rotru-
ra netta con le vecchie strut-
ture, nessun trauma nella fa-
se di transizione. I distacchi 
dalla produzione sono rima-
sti per i lavoratori delle com-
missioni interne, per esempio, 
ed essi sono considerati co
me membri aggiunti dell'ese-
cutivo del consiglio di fab
brica. Ed anche nella scelta 
dei delegati, piii che a con-
trapposizioni e a scontri si 
e assistito a una selezione na-
turale, senza drammatlzza-
zioni a. 

Anche al CMI «i delegati 
— dice Mannucci — sono na-
ti senza scosse. Morta la com
missione interna la direzione 
Ilia assunta il consiglio a. 
aSono state le assemblee di 
reparto — aggiunge Ventura 
—• a stabilire il numero dei 
delegati da eleggere. Da noi 
un problema di maggioranze 
e minoranze non esiste: il de

legato e venficato per quello 
che e, per quello che espri
me, per quello che vale, al 
di fuori della sua posizione 
politica ». 

Pressato sostiene anche che 
«nei consigli convergono di
verse componenti sindacali e 
politiche; a differenza delle 
commissioni interne, essi 
contengono in se in forma 
attiva tutte le forze che espri
me la fabbrica. I consigli di-
rigono proprio per questa lo
ro capacita di sintesi. La lo
ro genesi a Genova, e com-
plessa. Nel 'G8 di fronte a 
una politica rivendicativa che 
mostrava la corda, sorgono 
iniziative nei reparti, alia ba
se. II sindacato ha dimostra
to la sua vitalita quando ha 
saputo cogliere queste spin-
te e assumere le espressioni 
organizzative dei reparti co
me proprie strutture. Quindi 
il consiglio e valido perche 
sa portare al sindacato le li-
nee rivendicative che escono 
dalla fabbrica. Certo, nei col-
legamenti con resterno c'e 
stat" ora una leggera cadu-
ta, un insufiiciente legame con 
la politica delle riforme, ma 
non tutto e da imputare ai 
delegati». 

Mannucci e piii critico: «II 
collegamento col territorio e 
mancato. Ci siamo posti il 
problema delle alleanze della 
classe operaia. ma non siamo 
ancora riusciti a realizzare 
gran che ». Bavosi dell'ASGEN 
torna al meccanismo di scel
ta del delegato. « Nell'elezio-
ne si sentono ancora le cor-
renti sindacali: ognuno cerca 
di creare i suoi quadri. Non 
posso dire che, sempre, gli 
eletti siano i migliori: qual
che volta dobbiamo faticosa-
mente cercare chi ci stia. Se 
poi e eletto, magari da le 

dimissioni, perche la vita del 
delegato in fabbrica non e fa
cile ». • 

Le aziende metalmeccaniche 
genovesi a partecipazione sta-
tale hanno da poco concluso 
una lunga vertenza sulle qua
lifiche che ha rivelato la ca
pacita di mantenere solida fi
no in fondo l'unita degli ope
rai e degli impiegati, Eppu-
re, anche scavando in questa 
vicenda positiva, i delegati 
sanno ritrovare elementi auto-
critici. 

«I limiti piii grossi. — di
ce Angusti deU'Ansaldo Mec
canico Nucleare — stavano nel 
momento in cui ricercavamo 
l'unita e questa si esprimeva 
in piattaforme che erano la 
sommatoria di tutte le esigen
ze di reparto. Lo sforzo e 
stato quello non tanto di ag-
grapparsi a un'esigenza egua-
litaria, ma di far emergere la 
esigenza di una linea comu-
ne che realizzasse l'unificazio-
ne delle varie realta. A que
sto e servito il dibattito nel 
consiglio: a far superare ai 
delegati la fase "repartisti-
ca ", per trovare un'unita po
litica sostanziale ». 

E i limiti «esterni» alia fab
brica? «Non siamo ancora 
riusciti a determinare un'uni
ta di forze social! attorno al
ia classe operaia in lotta,' cioe 
non siamo stati capaci di es
sere unitari fino in fondo an
che fuori della fabbrica». 

Tracino, del CMI, vuol con. 
cludere cosi: «L'unita sinda
cale e piii forte.se poggia su 
un discorso' politico di fon
do ». Forse dawero questa esi
genza di chiarezza pub servi* 
re. come diceva un delegato 
della Zanussi, a atogliere il 
fiatone ai delegati». 

Ino Iselli 
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