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Nove lezioni di Luciano Gruppi 

raccolte in volume 

L'«EGEMONIA> 
IN GRAMSCI 

II concetto e il principio unificatore del pen
siero gramsciano nel quale si manifesta la 

sostanza dell'incontro con il leninismo 

Parlare di Gramsci alle 
generazioni che da meno 
di dieci anni si sono ac-
costato ai problemi di teoria 
politica significa rintraccia-
re un principio unificatore, 
nel pensiero gramsciano, pur 
senza violentare la sua na-
turale tendcnza ad esprimer-
si in una molteplicita di nu
clei tematici; significa ricon-
siderare, alia luce di quel 
principio unificatore, la so
stanza e la costanza del rap-
porto con il leninismo; signi
fica inhne dichiarare gli 
elementi storicamente cadu-
chi che oggi possono essere 
meglio individuati e che deb-
bono essere indicati proprio 
per evitare che rimangano 
confuse, nel giudizio delle 
nuovo generazioni, le graiuli 
acquisizioni teoriche del 
marxismo gramsciano, la 
loro validita per noi e per 
coloro che verranno dopo 
di noi: e tutto cio puo es-
ser detto in chiave didasca-
lica, in forma propedeutica, 
come e detto da Luciano 
Gruppi nel le nove lezioni 
tenute sul finire del '70 al-
l'lstituto Gramsci e ora rac
colte in volume (11 concetto 
di egemonia in Gramsci, Edi-
tori Riuniti, 1972). 

II concetto di egemonia 
e, di fatto, il principio uni
ficatore del pensiero gram
sciano, come risulta anche 
dal tentativo di coglierne 
analiticamente la coesione 
interna compiuto dal catto-
lico Nardone nella sua re-
cente monografia. La funzio-
ne-chiave di quel concetto 
risulta con maggiore evi-
denza qualora lo si ricondu-
ca, come fa Gruppi, alio sti-
molo * esterno » delle espe-
rienze e dei grandi proble-
mi storico-politici suscitati 
dalla Rivoluzione di ottobre 
tanto per l'ltalia « arretra-
ta » quanto per l'ltalia e per 
l'Europa « avanzate »: il con
cetto di egemonia e quello 
nel quale si realizza l'incon-
tro di Gramsci con Lenin. 
Bisogna rifarsi alia rivolu
zione russa del 1905 e agli 
scritti di Lenin sulla demo-
crazia politica, sui compiti 
spettanti all'iniziativa poli
tica del proletariato russo 
nel portare a termine la 
stessa rivoluzione borghese 
e, piu in generale, sulla 
funzione attiva di alcuni 
strumenti sovrastrutturali 
nel modificare la struttura 
e quindi il quadro comples-
sivo di una data formazione 
economico-socialc. 

Nel le formulazioni gram-
sciane del 1926, «egemo
nia * e « dittatura del pro
letariato » coincidono par-
zialmente. La funzione ege-
monica e capacita di conqui-
stare alleanze, di fornire 
una « base sociale » alia dit
tatura del proletariato, e la 
dittatura del proletariato, 
a sua volta, non puo fare a 
meno della « base sociale > 
che lc e assicurata dalla 
funzione egemonica: il con-
senso che si esprimc nelle 
alleanze deve precedere e 
accompagnare la coercizione 
che si esplica nei confronti 
della classe antagonistica. 
Polremmo aggiungere che 
l'egemonia e quella capaci
ta di irradiarsi in seno alia 
societa, di farsi interna al 
tessuto sociale, che si richie-
de alia funzione dirigcnte 
(partito, Stato), in quanto 
funzione sovrastrutturale, e 
quindi esterna alia struttura 
•ocialc propriamente detta. 
Per una migliore chiarifica-
zione di questo problems. 
giunge molto puntualc, nel
la terza lezione di Gruppi, il 
ricorso al Che fare? di Le
nin. 

La coscienza 
politica 

Lenin dice che la coscien-
sa politica viene all'operaio 
dall'esterno e Gruppi pone 
in ril ievo che quel concetto 
non si riferiscc soltanto al-
l'apporto leorico originario 
di intellettuali provenienti 
dalle classi borghesi, ma 
anche e soprattutto alia 
funzione del partito. che 
permane e si consolida co
me visione cd azionc proce-
denti « al di la di questo 
immediato rapporto » (bor-
ghesia-prolctariato), come 
• visione complcssiva della 
gocicta» ed azione conse-
guente. Sotto questo profilo, 
semhra eccessiva la cautela 
di Gruppi nel sottolincare 
(con lo stesso Lenin, peral-
tro) l'occasionc storica e 
l'intenzionc polcmica alle 
quali e legato il Che fare? 
e nel precisare che, da un 
< :rto momento in poi, « la 
teoria non viene piu dal-
I'csterno, ma la clabora il 
ptrt i to del proletariato al-

l'intcrno della classe ope-
raia medesima » (pp. 52-53). 
Sembra eccessiva, perche 
anche nella nostra fase at-
tuale, caratterizzata da un 
partito di massa, fortemen-
te radicato nella classe ope-
raia e nella compagine so
ciale del Paese, conserva 
piena validita la dialettica 
leniniana tra la « coscienza 
politica • e la « coscienza 
sindacale », ovvero, per tor-
nare alle espressioni di 
Gramsci, tra il « momento 
egemonico » e il « momento 
economico-corporativo ». E 
conserva la sua validita an
che la polcmica contro la 
ricorrente mitologia sponta-
neista: lo sviluppo « sponta-
neo » del movimento ope-
raio, diceva Lenin, «fa si 
che esso si subordini alia 
ideologia borghese ». 

I compiti 
del partito 

In - m e n t o al binomio 
organizzazione - spontaneita 
(partito-classe), Gruppi du-
bita che Gramsci, nel perio-
do in cui si batte per il mo
vimento dei Consigli di fab-
brica, sottovalutasse davve-
ro i compiti del partito. In 
fondo, la sua era una rea-
zione motivata e lucida con
tro un partito, quello socia-
lista di allora, che — osso 
si — si poneva a rimorchio 
delle masse e si esponeva 
« a tutte le pressioni delle 
masse » — scriveva Gram
sci — come « un povero no-
taio che registra lc opera-
zioni compiute spontanea-
mente dalle masse» . Ma 
l'approdo ulteriore e deci-
sivo di quella critica gram-
sciana fu lo scritto sul
la Qucstione vieridionale 
(1926). In . e s s o Gramsci 
chiari la propria risposta 
strategica alia fiacca routi
ne della politica socialista, 
una risposta che non era di 
ripiegamento e di chiusura, 
ma che anzi tendeva ad al-
largare la visione e l'inizia-
tiva (contadini, intellettua
li, Mezzogiorno, nazione). 
Di qui il rilievo che assu
me, nelle pagine dei Qua-
dcrni dedicate al partito. o 
agli intellettuali. il proble-
ma dei « quadri » (come, in 
Lenin, il tenia del « centra-
lismo democralico »). 

Poste queste premesse, e 
possibile intendcre tanto le 
« novita » positive di Gram
sci, anche rispetto a Marx 
e ad Engels, quanto il suo 
non infrequente inclinare 
verso soluzioni di tipo idea-
listico nel le questioni piu 
specificamente filosofiche. 
Mutuando dai classici del 
marxismo il concetto che le 
idee dominant! son quelle 
delle classi dominant!, Gram
sci respinge, con analisi sto-
rico-sociologiche appropria
te, le concezioni romantiche 
sulla presunta originalita 
spontanea ed autonoma del
la cultura popolare, o fol-
clorica; la fondazione di un 
nuovo * senso comune », a 
partire dal punto piu alto 
raggiunto dalla teoria (nel 
marxismo), costituisce per-
cid uno dei compiti dell'ini-
ziativa egemonica. 

Qucsta componente cultu-
rale deU'egemonia arricchi-
sce la teoria marxiana della 
crisi sociale. che non e sol
tanto squilibrio strutturale 
tra rapporti di produzione e 
forze produttive, ma e altre-
si crisi di un dato rappor
to egemonico tra certi va-
lori sovrastrutturali legati 
al passato e le situazioni 
strutturali nuove che csigo-
no risposte nuove anche sul 
piano della cultura e delle 
istituzioni. I /accento posto 
da Gramsci sul lato « atti-
vo » della prassi sconfina 
tuttavia, talvolta, nell'accei-
tazione di concetti derivati 
daU'idealismo: ncirimplicita 
negazionc di una r.atura in-
dipendente dalla prassi rtcl-
l'uomo e neU'cspIieita iden-
tificazionc tra filosofia e sto-
ria, e quindi tra filosofia e 
politica, che le ultime due 
lezioni (pp. 144-175) non a 
torto sottopongono ad csame 
critico, ravvisando, sugli 
aspctti ontologico-epistcmo-
logici del rapporto soggetto-
oggetto. una notevole di-
stanza di Gramsci dai clas
sici, e insicme dalla nostra 
prospettiva attualc. Ci sem
bra questo un chiarimento 
necessario che rettifica o In
tegra altrc prccedenti inter-
pretazioni gramscianc dcllo 
stesso Gruppi. 

Giuseppe Prestipino 

Una societa che respinge ai margin! un sempre piu vasto numero di cittadini 

I Dover i (T Inghiiterra 
Le cifre delFindigenza: due milioni di inglesi senza alcuna risorsa, quattro milioni al di sotto del minimo vi-
tale, quattro milioni che vivono di sussidi - Wilson denuncia Taumento vertiginoso della disoccupazione - La na-
scita della « Claimants' Union » che contesta la beneficenza di Stato - II taglio dell'assistenza agli operai in lotta 
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Dal nostro corrispondente 
LONDRA, maggio 

Un sindacato i>er i disoc 
cupati e gli esclusi: va au-
mentando il numero dei grup 
pi locali autocostituitisi a di-
fesa dei diritti di tutti coloro 
che sono estromessi dal ci-
clo produt'ivo. La forza lavo 
ro occupata ha la lotta. la 
sua forza contrattuale. la pro
pria organizzazione. Ma chi si 
occupa dei problemi specifici 
di quelli clie il lavoro hanno 
perduto, o non possono aver-
ne e sono quindi costretti a 
ricorrere all'assistenza pubbli-
ca? Nella maggior parte dei 
casi la scarsa conoscenza dei 
regolamenti, gli intralci bu-
rocratici e le obiezioni legali-
stiche mettono il richiedente 
in uno stato di inferiorita e 
gli fanno ottenere meno di 
auel che gli spetta. La que-
sTione venne concretamente af-
frontata nel 1968 da un co 
mitato che con iniziativa 
spontanea creo a Birmingham 
la prima « Claimants' Union ». 
cioe l'unione di chi reclama 
dallo Stato i cosiddetti « bene-
fici sociali »: disoccupati. vec-
chi. pensionati. ragazze-madri. 
invalidi. senza tetto. In que-
sti ultimi tre anni organismi 
analoghi sono sorti un po' do-
vunque. A Londra ne esisto-
no 17 e in tutta l'lnghilterra 
hanno raggiunto ora la cifra 
di 90. 

L'eccezionale ritmo di cre-
scita non deve sorprendere 
dato il parallelo allargarsi a 
macchia d'olio del fenomeno 
della disoccupazione, che ha 

ormai superato il milione di 
unita (secondo le statistiche 
ufficiali) ed 6 stato delibera-
tamente assunto come stru-
mento di gestione economica 
dal governo conservatore. Una 
delle tenderize di fondo deila 
societa contemporanea ad al-
ta tecnologia 6 proprio quel
la di respingere ai suoi mar-
gini una quantita sempre piu 
vasta di persone. Ed e que 
sto l'aspetto piu importante 
del panorama politico in cui 
si inserisce il nuovo movi
mento rivendicativo che da un 
lato si oppone a un certo ti
po di sviluppo disuguale e 
dall'altro studia le carenze e 
la voluta passivita del tanto 
propagandato « Stato assisten 
ziale ». 

Per la prima volta la mas
sa dei dimenticati ha trovato 
una struttura mediante la 
quale puo far vivere le pro-
prie esigenze e aspirazioni. 

La campagna delle « C.U. J>. 
come ovvio, viene condotta 
con propri mezzi e molta buo-
na volonta, al livello elemen-
tare deH'autodifesa, del mu-
tuo soccorso. Tuttavia. poten 
zialmente. ci sono le condizio-
ni per una ulteriore evoluzio-
ne. Gli esponenti delle « C.U. t> 
si dimostrano molto attivi. I 
fondi di finanziamento sono 
assai esigui e dipendono esclu-
sivamente dalle sottoscrizioni 
e da altre manifestazioni vo-
lontarie come serate di bene
ficenza. tombole. eccetera. Ma 
l'elemento di cui tutti gli at-
tivisti sovrabbondano e il tem
po: la piena disponibilita di 
passare giornate intere nel lo 

LONDRA — Un quartiere operaio 

L'aufore e un discendenfe del maresciallo Kutuzov 

Trattato su Dante 
pubblicato in URSS 

MOSCA, maggio 
E' stato pubblicato nell'URSS il volume «L'opera di 

Dante e la cultura mondiale», il piu completo trattato 
su Dante Alighieri mai apparso in questo paese, nel quale 
gli studi danteschi sono molto curati. Ne e autore il de-
cano dei dantisti sovietici. Ilia Goleniscev-Kutuzov, morto 
cinque anni fa lasciando scritti e materiali destinati a 
comporre il libro, la cui edizione e stata curata dalla 
vedova e realizzata dalla casa editrice dell'Accademia 
delle Scienze. 

II professor Goleniscev-Kutuzov. discendente del ce 
lebre maresciallo russo che sconfisse Napoleone nel 1812, 
emigro dalla Russia dopo la rivoluzione bolscevica, visse 
in Jugoslavia e in Francia. pubblico all'estero, nel 1933, 
il suo primo studio su Dante, combatte durante la se 
conda guerra mondiale nella Resistenza jugoslava e torno 
neirURSS dopo il conflitto. 

Nel recensire il suo libro postumo, il mensile Novi 
Mir nota che egli era «uomo di grandissima cultura e 
di interessi molteplici», ma che Dante e la sua opera 
«sono sempre stati la sua passione maggiore». 

La figura e le immagini di Dante trovano posto nella 
cultura russa fin dal settecento. «La sola pianta topo-
grafica dell'inferno dantesco e opera di un genio». ebbe 
a dire Puskin. Nell'ottocento si ebbe la prima traduzione 
completa della «Divina Commedia» ad opera di Mikhail 
Min. che ci lavoro trent'anni. Rimase insuperata fin quan-
do il grande traduttore sovietico Mikhail Lozinski non 
ne realizzo un'altra negli anni trenta e quaranta. 

Come si affronta in laboratorio la ricerca dei cibi del futuro 

La bistecca del biologo 
I microrganismi che potranno essere utilizzati in sostituzione del hue - Le ipotesi di lavoro degli scienziati riuniti a congresso 
I campi di alghe e le proteine «non nobi l i»- Pesci in stia come le oche? - 1 problemi politici aperti e i programmj alimentari 

Le possibilita di soprawi-
venza della specie umana so
no strettamente collegate an
che ai progressi che la bio-
logia reahzzera in ogni suo 
settore: questa e la sintesi 
dei lavon del II Congresso 
Interna2ionale dei Biologi che 
si e tenuto recentemente a 
Cagliari sul tema «Biologia 
teorica ed applicata». 

Nel dibattito sono stati po-
sti in evidenza gli aspetti piii 
attuali deH'opera dei moder-
ni biologi: fra questi e ap
parso di rilevante interesse U 
problema di affronta re in ma-
niera nuova ed adeguata la 
nutrizione umana. Gia oggi 
una grande parte della popo-
lazione mondiale soffre la fa
me: quali speranze si pro-
spettano nel futuro per sod-
disfare le esigenze alimenta
ri di una umanita in costan-
te e preoccupante incremen-
to demografico? 

L'opera del biologo nei pro-
grammi di ricerca pura ed 
apphcata nel settore della nu
trizione potra forse apnre 
nuove possibilita in questo 
campo per mezzo di un pro-
gramma che. secondo il pro
fessor O. Ciferri dellTJniver-
sita di Pavia, dovra essere 
impostato su due linee di 
sviluppo parallele: cercare di 
ottenere un miglioramento 
dell'attuale produzione degli 
alimenti sia da un punto di 
vista qualitativo che da un 
punto di vista quantitative; 
ricorrere alia ricerca di nuo-
vi mezzi alimentari. 

Gia per mezzo della gene-
tica si e riusciti a triplica-
re e quadruplicare la resa 
dl alcuni prodotti agricoli: 
quali risultati si sono ottenu-
tl nella ricerca di nuovi mez
zi alimentari? E quail saran-

no questi cibi del futuro che 
potranno garantire le richie-
ste alimentari di una popo-
lazione il cui tasso di nata-
lita va sempre piu incremen-
tandosi? Come potra essere 
colmato il deficit in protei
ne di 23 milioni di tonnella-
te previsto per il duemila? 

La microbiologia offre in 
questo campo grandi possibi
lita. « Addomesticare » i mi-
croorganismi. ha detto il pro
fessor G. Magni della Univer-
sita di Milano. non e per 
l'uomo cosa nuova: gia senza 
saperlo egli ricorreva da tem
po immemorabile ai mlcroor-
ganismi per le sue esigenze 
alimentari. per produrre il vi
no. il pane ed i formaggi. 
La microbiologia industriale, 
iniziata con Pasteur, consen 
te oggi airuomo di operare 
un enorme numero di tra-
sformazioni. Gli stessi m.cro 
organismi. in quanto cellule 
e come tali composte da pro
teine. grassi, idrati di cartK> 
nio, sostanze fondamentali per 
la nostra abmentazione. po 
trebbero opportunamente ma 
mpolati sostituire la nostra 
bistecca, sia perche piu facil 
mente allevabili di un bue. 
sia perche, avendo esigenze 
piu ridotte dei bovini, ci for 
nirebbero cibo con un proces 
so piu economico. 

/ vantaggi 
economici 

Sul piano economico, tutta 
via, anche per ottenere questa 
bistecca di lievitl occorre ma
teria prima abbastanza pre 
giata, ma esistono microorga
nism! ancora piu adattablli 

che si accontentano per le 
loro sintesi di prodotti di 
scarto quali ad esempio quel
li dell'mdustria petrolifera. Si 
possono ottenere bistecche dal 
petrolio adoperando microor-
ganismi che ne utilizzano un 
derivato, la paraffina, ossi-
dandola e trasformandola in 
tutte le materie base che co-
stituiscono la nostra razio-
ne abituale di came. Piu eco
nomico ancora risulta l*im-
pianto di allevamenti di al
ghe per alimentazione: que
ste infatti richiedono solo ac-
qua. anidride carbonica ed 
energia solare. I campi si do-
vrebbero trasformare in va-
sche contenenti pochi centi-
metri di acqua nelle quali 
crescerebbero le alghe che 
poi, raccolte e disseccate. do-
vrebbero trasformarsi in cibo. 

II vantaggio e anche in que
sto caso nella resa economi
ca del prodotto: vna vacca 
allevata in un piccolo cam-
picello da 300400 chili di car-
ne, mentre le nuove colture 
potrebbero fornire 100 tonnel-
iate annue di proteine utili 
per ettaro. Questo — prose-
jue il prof. G. Magni — e 
tuttavia solo tecnologia bana-
le: il biologo pub fare di piii 
con 1'aiuto della genetica. 

L'uomo non si e mai ac-
contentato di quello che la 
natura gli offriva. ma ha sem 
pre cercato di migliorarlo. 
Egli, con una visione antro-
pocentrica, ha diviso le pro
teine in nobili, simili alle pro-
prie. e non nobili, dalla com-
posizione lievemente diversa 
per la mancanza di partico-
lari aminoacidi. Poiche esi
stono microorganismi che pro-
ducono questi aminoacidi. ac-
centuandone con tecnlche ge-
netiche la resa, si pub fare 

in modo che il processo di-
venga industrialmente conve-
niente e che si possano «no-
bilitare» le proteine non no 
bili. 

II prof. O. Ciferri spmge 
queste visioni aweniristiche 
sulla alimentazione del doma-
ni ancora piii lontano. Poi
che si e scoperto che i clo-
roplasti. queste piccole forma 
zioni che si ritrovano nelle 
cellule delle piante verdi e 
che sono responsabili della 
sintesi clorofilliana, vivono 
nella cellula vegetale secon
do una relazione assai piii 
sofisticata di un semplice pa 
rassitismo o simbiosi (tanto 
e vero che e stato possibile 
isolarli e coltivarli in vitro do
ve riescono anche in parte a 
riprodursi) si e giunti a pen-
sare che sara possibile in un 
futuro non molto lontano im-
piantare sotto cute, per esem 
pio a dei maialini, delle pre 
paraziom di cloroplasti. 

Cambiano 
i gusti 

Diventerebbero cosi fotosin 
tetici. creando un sistema di 
alimentazione molto conve-
niente negli allevamenti. Per 
quanto possa apparire incre 
dibile, questo si verifica gia 
in natura nel caso di alcuni 
protozoi che ospitano nel l o 
ro organismo delle cianelle 
o in alcuni bivalvi che ospi 
tano queste alghe nel loro 
piede. 

Sono proposte che rientra-
no nel campo del futuribile, 
come le acquaculture descrit-
te dal prof. L. Montanari del-
llJniversitk di Bologna. Con 

esse e possibile una produ
zione intensiva di gamberetti, 
o la realizzazione di alleva
menti razionali di pesci alle-
vati in stie individuali come 
le oche da ingrasso, con una 
resa di 400 tonnellate annue 
di pesce per ettaro. 

I nuovi mezzi alimentari, 
che la scienza ci propone. 
sembrano a una prima im-
pressione assai poco appeti-
bili, ma anche le nostre tra-
dizioni gastronomiche costi-
tuiscono un fattore cultura-
le che potrebbe essere modi-
ficato e superato. E' preve-
dibile infatti anche su que
sto piano un cambiamento di 
gusti che ci permettera un 
giomo di apprezzare anche i 
succhi vegetali derivati da-
gli scarti non commestibili 
di piante. riciclati a scopo 
alimentare. 

Tuttavia non e la bistecca 
di petrolio che potra risolve-
re il problema della fame nel 
mondo. Attualmente infatti la 
carenza di proteine non di-
pende solo da fattori di pro
duzione, ma principalmente 
da problemi collegati ad una 
equa distribuzione dei prodot
ti. II prof. Mancmi dellTJni-
vereita di Ferrara ha infatti 
posto in luce che « l e esi
genze nutrizionali richiedono 
la impostazione e la realizza
zione di programmi alimenta 
ri che assolvano precipui ob 
biettivi biologici e sociali». 
Questi non possono solo limi-
tarsi a ricerche dl base e ri-
cerche applicate per assicura-
re prodotti vantaggiosi da un 
punto dl vista nutritivo ed 
esenti da eventuali inquinan-
ti: enorml problemi politici 
sono aperti. 

Laura Chiti 

cale ufficio della « Siciu-ezza 
Sociale» e discutere con i 
funzionari i casi piu contro-
versi; l'entusiasmo di aiutare 
altri « claimants » a farsi stra-
da nel labirinto delle dispo-
sizioni ministeriali. 

Un volantino del nuovo sin
dacato ricorda: « Non andate 
alia sede della Sicurezza So
ciale da soli: fatevi accompa
gnare da chi e piu esnerto 
e puo darvi una mano a su-
perare le difficolta procedu
ral! •». 

Dopo anni di battaglie ver-
bali davanti agli sportelli. mol-
ti degli iscritti dell'Union si 
sono fatti ormai una espe-
rienza piuttosto solida: il ge-
roglifico legale non ha piu 
segreti per loro, non di rado 
lo conoscono meglio degli irn-
piegati che dovrebbero appli-
carlo. Uno dei banchi di pro-
va della contestazione quoti-
diana agli uffici della Sicurez
za Sociale sono i «benefici 
supplemental^», ossia i vari 
sussidi che vengono concessi 
a chi puo provare una condi-
zione di effettivo disagio. 

Quanto 6 esteso il fenome
no dell'indigenza nell'Inghil-
terra Moderna. Le statistiche 
incluse in una ricerca appe-
na pubblicata dalla Fabian 
Society confermano che due 
milioni di persone vivono al 
di sotto del livello minimo 
di sussistenza. 4 milioni e 
200 mila cercano di sbarcare 
il lunario con i benefici sup-
plementari, altri 4 milioni 
hanno un reddito appena al 
di sopra della media piu bas-
sa. A questo totale di circa 
10 milioni vanno aggiunti i 
disoccupati (il mese scorso 
Wilson ha detto che la cifra 
reale non puo essere meno di 
3 milioni). i malati. gli in
validi e le famiglie senza pa
dre che non riescono ad ot
tenere i « benefici ». 

Secondo gli autori dello stu
dio citato (i sociologi Town-
send e Bosanquet) un quinto 
della nazione inglese soprav-
vive in uno stato di sostan-
ziale poverta. La carita pub-
blica concede ad essi diversi 
oggetti di vestiario. arreda-
mento. scarpe. culle e carroz-
zine, riscaldamento, stoviglie. 
Ala il diritto o meno dei «bi-
sognosi » e lasciato intero al
ia discrezione del funziona-
rio. Uno dei punti piu vivaci 
di polemica e il segreto da 
cui c protetto il codice « A » 
che guida le decisioni dell'im-
piegato. La «Claimants' U-
nion » vuole la pubblicazione 
di questo documento fonda-
mentale. Incoraggia anche al 
massimo il ricorso degli inte-
ressati alia commissione d'ap-
pello. 

In realta la Union si batte 
contro tutto il concetto e la 
pratica dell'assistenza pubbli-
ca: contesta la definizione 
stessa dei « benefici » e parla 
invece di « diritti >. attacca la 
qualifica di « cittadini di se-
conda c lasse» con cui il si
stema condanna i claimants 
ed esige il rispetto di prero
gative basilari per una vita 
(e un lavoro) dignitosa. II neo 
sindacato ha una struttura au
tonoma completamente decen-
tralizzata. I singoli gruppi so
no autogestiti e si tengono 
collegati attraverso una Fede-
razione il cui comitato esecu-
tivo si riunisce ogni tre me-
si per mettere a punto gli 
orientamenti generali. 

Via via che l'organizzazione 
prendeva piede, in questi an
ni. si estendeva anche la di-
scussione. In sintesi questa ha 
ruotato fino ad oggi attorno 
ad un dilemma naturale: lo 
scontro cioe fra l'esigenza di 
coordinare 1'attivita sparsa dei 
vari affiliati e il timore dif-
fuso di cadere nell'ingorgo del 
dirigismo e della burocratiz-
zazione. I dubbi in questo sen
so sono ben comprensibili al-
l'intemo di un movimento 
che deve ancora fare i con;i 
con la propria natura spon-
taneistica mentre e alia ricer
ca di un indirizzo piu pre-
ciso. Comunque tutte le CU 
collegate alia federazione han
no fatto proprie quattro ri-
chieste base: 

1) diritto universale per 
tutti i cittadini ad un reddi
to adeguato; 

2) autocontrollo dello c Sta
to Assistenziale > da parte de
gli utenti; 

3) abolizione del segreto 
d'ufficio e piena pubblicita 
a tutte le pratiche: 

4) nessuna distinzione bu-
rocratica fra i « meritevoli » 
e i € non meritevoli *. 

L'agitazione sul piano del
l'assistenza porta le CU a 
stretto contatto con gli altri 
settori del movimento sinda
cale. Nella loro offensiva an-
tioperaia, accanto alle varie 
armi legali invocate nel tenta
tivo di spezzare gli scioper:, 
i conservatori hanno anche 
ridotto i sussidi contro i mi
litant! e gli operai in agita 
zione. II prowedimento puni-
tivo colpisce direttamente chi 
6 stato licenziato per motivi 
politici o sindacali. Ed e in 
queste circostanze che l'inter-
vento delle CU si dimostra 

particolarmente utile. II loio 
sostegno e stato molto prezio-
so per i minatori nel feb-
braio scorso (uno sciopero di 
50 giorni coronato dal pieno 
successo) la cui ecfezionale 
resiitenza il governo aveva in-
vano cercato di minare col 
taglio dell'assistenza e le an-
gherie agli uffici della * Sicu
rezza Sociale». E' per que
sto che gli iscritti alle « Clai-
niants' Unions » affermano di 
operare non solo sul terreno 
dello sfruttamento della for
za lavoro ma. direttamente. 
su quello della repressione 
istituzionale velata o aperta: 
« Rappresentiamo gli oppre6-
si e i dimenticati — essi di-
cono — vogliamo che il siste
ma h riconosca tutti come 
cittadini su una base di asso 
luta uguaglianza ». 
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