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PRESENZA DI 
DI VITTORIO 
Un insegnamento che resta patrimonio della « grande famiglia 
dei lavoratori» in Puglia, in Italia e nel mondo - Una vita di 
lotta per I'organizzazione e I'unita del movimento operaio 

W11 agosto 1892, ottan-
t'anni fa, nasceva a Ceri* 
gnola Giuseppe Di Vittorio. 
Nel corso di mezzo secolo di 
lotto combattute ininterrot-
tamente, dal lontano 1907, 
nella sua Cerignola ed in Pu-
glia, egli e stato e rimane 
Ira i protagonisti principali 
della storia modcrna del no-
stro paese, della sua storia 
civile, sociale, politica, vis-
suta con tanta passione e 
tanti sacrifici dai lavoratori 
italiani. 

La sua intelligenza, la de-
dizionc senza limiti alia cau
sa dei lavoratori, la capacita 
di capo politico e di dirigen-
te sindacale di prim'ordine 
si fondevano con una gran
de umanita, un suo legame 
intimo, istintivo, vissuto e 
sofferto giorno per giorno, 
pur nelle alterne vicende 
della lotta spesso dura ed 
aspra, fatta di vittorie e di 
sconfitte, di giuste imposta-
zioni ed anche di errori e di 
sbandamenti, con la « grande 
famiglia dei lavoratori», co
me egli amava dire. 

Di Vittorio non dimentico 
mai la sua origine di brac-
ciante, figlio di bracciante, 
che vive i suoi primi anni 
nella miseria, nella sofferen-
za, nell'impossibilita di con-
tinuare a studiare, e che. an-
cora giovanissimo, si pone 
alia ricerca di una strada — 
non facile da scoprire in una 
regione come la Puglia, ove 
lo scontro di classe era aspro 
primitivo e spesso violento 
— che portasse all'organiz-
zazione e alia lotta i brac-
cianti e i contadini poveri. In 
questa ricerca costante della 
via per la costruzione di un 
forte movimento organizzato 
ed unitario dei lavoratori e, 
successivamente, alia fine 
del 1923, dopo la sua adesio-
ne al partito comunista, nel
la costruzione e nel potenzia-
mento del partito politico 
rivoluzionario della classe 
operaia, Di Vittorio respin-
gendo la pratica dei * miti » 
e degli < idoli > (< la classe 
operaia — aveva piu volte 
affermato — non ha bisogno 
di miti o di idoli nella lotta 
per la sua emaneipazione, bi-
sogna trovare una spiegazio-
ne politica e sociale a queste 
manifestazioni di affetto dei 
lavoratori »), trovava la ra-
gione prima della sua stessa 
grande popolarita e del suo 
modo d'essere militante e di-
rigente rivoluzionario. 

Nel suo discorso a La Spe-
zia, nel 1952, affermava: « lo 
ho press'a poco la stessa 
eta del movimento operaio 
moderno del nostro paese, e 
cioe io compio il sessantesi-
mo anno nello stesso anno 
che lo compie il vecchio par
tito socialista, che c stata la 
prima organizzazione politi
ca della classe operaia ita-
liana e dal cui ceppo glorio-
so e sorto il grande partito 
operaio moderno: il Partito 
comunista italiano, al qua
le ho l'onore di appartenere. 
Io non sarei stato nulla, io 
non sarei stato tratto mai 
dalla massa anonima dei 
miei fratelli lavoratori, dei 
miei fratelli braccianti di 
Cerignola e della Puglia se 
non fosse esistito, se non si 
fosse sviluppato, se non 
avesse lottato il movimento 
operaio organizzato. Ecco 
perche oggi posso dire che 
•e valgo qualcosa, il merito 
e del movimento operaio, 
delle sue lotte, dei suoi sfor-
zi, del suo progresso >. 

La ricerca continua, fati-
eosa, per dare al movimen
to dei lavoratori del nostro 
paese una salda organizza
zione, una unita reale ope-
rante ed attiva, il legame con 
le masse furono, dunque, 
una costante della lunga e 
•pesso travaqliata esperien
za di Giuseppe Di Vittorio. 

II legame 
con le masse 
Un'esperienza che oggi si 

presta ad una analisi ogget-
tiva, critica, senza nulla to-
gliere, owiamente, all'opera 
c alia figura del grande com-
pagno scorn pa rso, ma anzi 
capace di offrirne un quadro 
Vivo, realistico, al di fuori, 
•ppunto, di ogni mitologia. 

E' questo anche 1'unico 
jnctodo valido per dare una 
•piegazione dell'itinerario sc-
guito da Di Vittorio, ad inco-
minciare dal periodo che va 
dal 1907, anno che segna pra-
ticamente I'awio della sua 
attivita di organizzatore c di 
dirigente sindacale a Ceri
gnola e in Puglia, fino alia 
sua adesione, alia fine del 
1923, al Partito comunista. 
Anche allora, quando Di Vit
torio segue la linea del sin-
dacalismo rivoluzionario, a 
volte in polcmica aspra sia 
con la CGdL, sia con il PSI 
e con tulta la tradizione n-
formista del movimento ope
raio italiano, ritroviamo, nel
la sua azionc di comhattentc 
proletario e di dirigente sin
dacale, alcuni tratti che sa-
ranno tipici della sua perso
nality: il legame profondo 
• M le masse, la decisione 

Giuseppe Di Vittorio 

nella lotta non disgiunta, al-
l'occorrenza, alia necessaria 
duttilita, il pensiero della 
unita deH'organizzazione dei 
lavoratori. 

E* noto che nel 1912, quan
do sorse l'Unione sindacale 
italiana, in seguito alia scis-
sione provocata dai sinda-
calisti, Di Vittorio vi ade-
risce con quasi tutto il mo
vimento sindacale di una 
parte importante della Pu
glia, ma sostenendo aperta-
mente e anche in polemica 
con i massimi esponenti sin-
dacalisti, la tesi che in nes-
suna localita della regione 
si spezzasse I'unita sinda
cale. Grazie all'opera di Di 
Vittorio, quasi sempre in 
Puglia, e soprattutto nelle 
province di Foggia e di 
Bari ove egli esercitava la 
sua maggiore influenza, le 
organizzazioni dirette dai 
sindacalisti trovavano la via 
dell'intesa e dell'azione uni-
taria con le organizzazioni 
aderenti alia CGdL e con il 
PSI, a differenza di quanto 
aweniva in altre zone del 
paese. 

Non e senza significato 
che anche nel 1919, al terzo 
congresso dell'Unione sinda
cale italiana (Parma 20-21-
22 dicembre 1919) Di Vitto
rio sia correlatore con Clo-
doveo Bonazzi, sul tema « Si-
tuazione proletaria e unita > 
e vi sostenga esplicitamen-
te il ritorno dei sindacalisti 
nella CGdL, sia per creare 
un fronte unito dei lavorato
ri, sia per meglio combatte-
re, e meno astrattamente, le 
posizioni riformiste della 
maggiore organizzazione sin
dacale. 

Un altro momento da 
analizzare e il difficile tra-
vaglio dopo la dura espe-
rienza della guerra mondiale, 
quando non aveva fatto mi-
stero delle sue posizioni in-
terventiste (tutte particola-
ri, attente aH'orientamento 
dei lavoratori pugliesi, deci-
samente schierati contro la 
guerra). E' questo travaglio 
che porta Di Vittorio, men-
tre e nelle carceri di Luce-
ra, ad accettare la candida-
tura per le elezioni politi-
che del 1921 nelle liste del 
Partito socialista italiano, 
contro gli orientamenti del
l'Unione sindacale italiana e 
in polemica diretta con Ar
mando Borghi e, successi
vamente, a trovare la strada 
dell'incontro e dell'adesio-
ne al Partito comunista. 

Gli orientamenti sindacali 
di Di Vittorio, senza troppe 
mediazioni teoriche e sen
za rigidi condizionamenti di 
esperienze che in altre zone 
del paese andavano facen-
do altri esponenti del sia-
dacalismo rivoluzionario, e-
rano in parte notevole an-
corati alia condizione reale 
delle grandi masse dei brac
cianti e dei contadini pove
ri della Puglia. II riferi-
mento a questa condizione 
— aspra e terribile sotto 
ogni aspetto — e un pun-
to di riferimento costante, 
quasi una bussola nei mo-
menti salienti della sua 
azionc e della sua iniziativa. 

E' da considcrarc a que
sto proposito I'osservazione 
di Spriano che non si pos-
sa parlare in termini gene-
rali deH'esperienza sindaca-
lista, prescindendo dalle 
particolari e concrete con-
dizioni di questa o quelia 
zona o regione. Non c'e dub-
bio infatti che il punto di 
partenza dato dalla reale 
condizione dei lavoratori pu
gliesi, dalla necessita della 
loro unita nella lotta con
tro la reazione che avanza, 
facilitino il passo densivo 
dell'adesione di Di Vittorio 
al partito comunista. 

Non bastava ancora. L'in-
contro con Gramsci, con 
Gneco, con Togliatti; «la 
scopcrta» delta questicne 
meridionale nei termini che 
Gramsci andava impostando 
la riflessione critica a cui 
egli fu indotto su tutta la 

esperienza del sindacalismo 
rivoluzionario e della sua 
totale inconsistenza ideolo-
gica, la chiara individuazio-
ne, alia luce deH'esperienza 
russa e della lezione leni-
nista, della necessita del 
partito politico rivoluziona
rio, faranno compiere a Di 
Vittorio quel passo decisi-
vo che fara di lui, per il re-
sto della sua vita, un mi
litante ed un dirigente co
munista amato dai compa-
gni e dalle masse. 

Dira nel suo discorso di 
La Spezia: «La mia entra-
ta nel partito comunista, 
nel 1923, fu per me il ve-
ro passaggio dal socialismo 
utopistico (di cui non si 
riusciva a percepire i ter
mini, ne ad individuarne la 
base) al socialismo scienti-
fico, che ha dato una co-
scienza chiara, precisa, e una 
certezza di prospettive, alia 
classe operaia e al movi
mento popolare che si orga-
nizza attorno ad essa. Io non 
avrei potuto essere il mili
tante che sono se non aves-
si ricevuto, in aggiunta al-
le esperienze di lotta e di 
sacrifici compiuti nella 
mia prima giovinezza, l'edu-
cazione politica e ideologi-
ca del Partito comunista i-
taliano ». 

E' certo impossibile nei 
limiti di un articolo ripro-
porre tutti i momenti attra-
verso i quali Di Vittorio 
giunge al Partito comunista. 
Un fatto e certo, ed e che 
la ricca esperienza accumu-
lata dai primi del secolo su-
bisce un momento di vera 
e propria svolta, allorche Di 
Vittorio 6 costretto ad in-
gaggiare una lotta senza 
quartiere contro la marea 
fascista. II fascismo avanza 
nel paese e in Puglia assu
me subito gli aspetti della 
piu violenta reazione agra-
ria e padronale, con l'obiet-
tivo di distruggere le orga
nizzazioni dei lavoratori, 
sopprimere fisicamente i 
suoi capi, colpire alle basi 
ogni movimento di emanei
pazione delle classi depres-
se e sfruttate. 

Una paging 
di storia 

Delia resistenza al fasci
smo, uno dei momenti chia-
ve che porta Di Vittorio al 
partito comunista, e giusto 
oggi ricordare, nel cinquan-
tesimo anniversario di quello 
importante awenimento, la 
difesa della C.d.L- di Bari, 
situata nella citta vecchia, 
dall'assalto fascista, dal 1. 
al 3 agosto del 1922. Nel cor
so dello sciopero generate 
proclamato per il 1. agosto 
1922 dall'Alleanza del la-
voro, Di Vittorio organizza 
e dirige la difesa della Ca
mera del Lavoro. Gli Arditi 
del popolo (con 1'adesione 
di sindacalisti, comunisti, so
cialist!, giovani ufficiali, le-
gionari fiumani) sotto la sua 
direzione, armi alia mano, 
con la solidarieta del popolo 
della citta vecchia e degli 
altri lavoratori baresi, di-
fenderanno la gloriosa sede 
sindacale e terranno in scac-
co le forze fasciste fatte af-

fluire anche dall'Emilia per 
piegare la resistenza prole
taria. 

E' una pagina significati-
va, questa, sia dell'onenta-
mento di Di Vittorio nella 
lotta contro il fascismo e 
nei confronti del movimento 
degli Arditi (mentre il par
tito comunista era immobiliz-
zato per tanta parte dalle 
assurde e disastrose posizio
ni bordighiane), sia della 
capacita di lotta e di resi
stenza dei lavoratori puglie
si. La gloriosa Camera del 
Lavoro di Bari vecchia fu 
espugnata, ma non dai fa
scists fu l'esercito a compie
re l'opera dopo l'ascesa al 
potere del fascismo. 

Scrivera Di Vittorio tren-
t'anni dopo quell'awenimen-
to: < ...i lavoratori, i demo
cratic], il popolo di Bari pos-
sono avere 1'orgoglio di dire: 
se almeno mozza Italia aves
se potuto resistere, lottare e 
vinccre come a Bari, come 
a Parma, come a Roma e 
in altre citta, il fascismo non 
sarebbe mai arrivato al po
tere in Italia. Alia nostra 
Patria sarebbero stati ri-
sparmiati il danno e la ver-
gogna di venti anni di ti-
rannia e di dolori e la ca-
tastrofe determinata da una 
guerra ingiusta e non volu-
ta dal popolo*. 

Sono questi alcuni dei te-
mi — neH'ottantesimo anni
versario della nascita di Giu
seppe Di Vittorio e a quindi-
ci anni dalla sua scompar-
sa — sui quali si pu6 me-
ditare e lavorare. Credo che 
sia questo il modo migliore 
perche ai lavoratori, ai com-
pagni e soprattutto, ai gio
vani sia presente sempre Io 
insegnamento e tutta la com-
plessa, ricca personalita di 
Di Vittorio nostro caro com-
pagno e maestro. 

Michele Pistillo 

Indagine-campione sulla vita associativa dei giovani - Grassina (Firenze) 

I ventenri neia Casa del POM*) 
Come e vissuta oggi una tradizione di comunita che risale all'altro secolo - Lo sforzo tenace 
per arginare lo sfaldamento del tessuto sociale derivato dalla crisi della campagna - I ra-
gazzi della nuova commissione culturale -1 partiti - Le operaie della « fabbrica invisibile » 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, agosto 

Pochi chilometri a sud dJ 
Firenze — piuttosto, grazie 
all'espanslone edilizia, quasi 
alle porte della citta — e 
Grassina, la piu grossa frazlo-
ne del comune di Bagno a 
Rlpoli. E nel cuore di Grassi
na e la Casa del Popolo.una 
delle piu antlche della Tosca-
na con una storia che risale 
al 1895 e prosegue oggi — 
dopo gli anni bul e durl del 
fascismo e dello scelbi&mo — 
preparandosl a moltiplicnre la 
sua forza e 11 suo peso so
ciale. 

E' di qui che Inizia la se-
conda tappa dl questo rapido 
viaggio fra i giovani che so
no dunque, in questo caso gio
vani cresciuti lontano dalla 
esperienza disgregante verifl-
cata invece in taluni grandi 
quartleri di Torino; e anzi 
partecipi di quel senso viva-
cissimo di comunlti che af-
fonda nelle radicl stesse della 
storia toscana. 

Ma come e vissuta questa 
tradizioni, oggi, dalla gene-
razione maturata negli anni 
Sessanta? Quali, cio6, le con-
dizioni storiche, politiche ed 
economiche, di tutto il comune 
aU'interno del quale si con-
creta la nuova esperienza gio* 
vanile? II discorso investe una 
zona di oltre ventimila abitan-
ti, meta dei quali concentratl 
a Grassina, gli altri sparsi fra 
il paese di Bagno a Ripoli (se
de comunale) e numerose pic-
cole frazioni (ognuna delle 
quali ricca di una gelosa, vi
vace autonomia associativa). 
Tutto il comune, gia agricolo, 
si e rapidamente trasformato 
in questi anni in realta indu-
striale: ma dispersa, fram-
mentata, semi-artigianale con 
le rare eccezioni dl un paio 
di complessi autenticamente 
industriali scossi peraltro og
gi da una crisi acuta. 

II peso di questa trasforma-
zione e avvertito da tutti: ma 
1 giovani lo pagano forse piu 
duramente e crudamente degli 
altri. Una prima notazione. 
soltanto apparentemente mar
ginal, pub essere illuminan-
te; e non a caso, del resto. 
me ne parla proprlo il segre-
tario della Camera del Lavo
ro, compagno Baragll: sono 
anni che nel comune non av-
vengono piu matrimoni fra 
giovani contadini. II fenome-
no non ha soltanto motlva-
zioni finanziarie (e lo stesso 
Baragli cita qualche caso par-
ticolare che ne e conferma): 
la questione e che lavora
re la terra, dato il tipo di 
rapporti e di contrattl tuttora 
perdurantl in agrlcoltura. ha 
assunto II valore quasi simbo-
lico di una condizione sociale 
arretrata; una faccenda del 
passato che le ragazze, anche 
se di origine contadina, in lar-
ga parte rifiutano. 

L'esodo 
in citta 

Questa prima notazione di 
costume rlvela subito la cri-
El di una tradizione culturale 
e sociale; ed e infatti verifi-
cata dalle cifre. Ancora agli 
lnizi degli anni '50 erano nel 
Comune 870 famiglie di mez-
zadrl; oggi sono quattrocen
to e con nuclei familiarl ridot-
ti per lo piu soltanto alia an-
ziana coppia dei genitori, giac-
che i giovani sono fuggiti ver
so la fabbrica e la vlcina Fi
renze. II discorso non muta 
per i braccianti. Sono rimasti 
in 320 e la loro eta media 
sfiora i cinquanta anni. 

Pochi giovani, dunque, nelle 
campagne di Grassina, di Ba
gno a Ripoli. delle plccole fra
zioni comunali. E dove sono, 
dunque? 

Superato il ciclo della scuola 
dell'obbligo (spesso con la fa-
tlca dei doppi turni), quantl 
ancora provengono dalla cam
pagna fanno «la prima usci-
ta» nell'edilizia e dunque so-

f rattutto verso Firenze. Ma 
n paese e nella citta li se-

guono anche quanti, provenen-
do da cetl mono dlsaglatl. 
riescono a strappare un titolo 
di studio superiore. L'ambi-
zlone, in questo caso, sono 
spesso gli uffici degli enti lo
cal! e pubblici (come l'Enel 
e SIP); la realta tuttavia, li 
vede spesso nelle fabbriche 
artigiane in un lavoro in lar-
ga • misura sottoqualificato. 
Anche per gli operai, tuttavia. 
la fuga, e spesso forzata. « La 
situazione della occupazione e 
drammatlca ». dice il segreta-
rio comunale compagno Me-
nlcaccl. L'alternativa ancora 
una volta e Firenze; e la spe-
ranza sono i grossi comples
si della Galileo o della Pi-
gnone 

II risultato dl questi proces-
sl e una costante dispersione 
delle forze e un complicato 
rimescolamento sociale. La 
CGIL organizza si. nel comu
ne 2700 lavoratori: ma e'e un 

Jncrociarsi di posizioni fra cht 
'dal comune, va a lavorare a 
Firenze e chi, da Firenze, la-
vora nelle aziende del comune 
(come alia Damiani e Ciappi. 
dove la meta degli operai ri-
siede nel capoluogo). La dl-
sgregazione Industriale, fatta 
di una ragnatela di piccoli 
complessi con dieci. venti, e 
trenta operai provoca un altro 
strappo sociale e culturale pa-
gato anch'esso. in prlmo luo-
go. dal giovani. 

Dice Baragli. e poi me lo 
conferma il responsabile gio-
vanile delle Acli, Giovanni 
Barbagli (che e anche del con-
siglio dl fabbrica della Da
miani) che il rapporto orga-
nizzativo con questi piccoli nu
clei operai estremamente dif

ficile e spesso improbo. II 
trenta per cento del giovani 
lavora, appunto come appren-
dista. in queste aziende: « Li 
vediamo, si, quando e'e uno 
sciopero o una manifestazlo-
ne: ma un rapporto costante 
e impossibile ». 

Non basta. Si assomma a 
tutto il resto la piaga della 
« fabbrica invisibile » il lavo
ro a domlcillo. «Non si sba-
glia. spiegano. se si dice che 
nel comune ci sono almeno sel-
cento lavoratori a domiclllo. 
In prevalenza donne, che 
sfuggono ad ogni controllo». 
II calcolo e approsslmativo, 
probabilmente per difetto. 

Vn gyande 
teatro 

E' In questa realta. e con
tro questa realta, che si leva 
la tradizione e la struttura 
associativa della Casa del Po
polo. E non dico solo dl Gras
sina ma di Bagno a Ripoli. 
e di ogni altra frazione: cia-
scuna delle quali. infatti, si e 
costruita con tenacia popolare 
un suo centro associativo. 

Vediamo Grassina, la Casa 
quasi ottantenne del paese che 
raggruppa circa la meta di 
tutti gli abitantl del comune. 
Povero nelle sue radicl con-
tadine, povero nel suo pre
sente di industrializzazione di-
sorganica e in crisi, l'ente lo
cale, non puo offrire una suf-
ficiente articolazione di strut-
ture pubbliche.. La Casa del 
Popolo sostituisce quasi tutto, 
salvo ovviamente la scuola. 
L'ediflclo e Imponente. C'e il 
grande bar centrale, una bi-
blioteca. un cinema, un cam-
po di calcio. i campi di boc-
ce. un giardino aperto a tut
ta la collettivita. Era molto, 
ma e gia poco. Sta nascendo 
infatti una nuova ala. altret-

tanto imponente e piu moder-
na: un grande teatro (mille 
postl), la cui sala sara tutta
via « pollvalente »; utile dun
que alio spettacolo e alle ma
nifestazioni, come all'uso di 
palestra o sala da ballo. E 
accanto, aliri campl sportlvl: 
pallacanestro, pallavolo. Ci so
no anche, inutile dirlo, le se-
di dei partiti di sinistra. 

E' questa dunque, la sede 
fondamentale della vita asso-
sociata di Grassina (una fet-
tlna come vedremo, fa capo 
alle Acll: la parrocchia e in
vece tagllata fuori da qualsia-
sl attivita men che llturgica). 
Come vi agiscono I giovani? 

Nei partiti, 1'unico gruppo 
organizzato sono i giovani co
munisti (ma bisogna dire che 
il PCI ha ottenuto alle ele
zioni di maggio 11 58 per cen
to del voti). Tuttavia. dlcono 
« e una FGCI dei maschi». 
I compagnl sono francamente 
autocritici: qui, aggiungono, il 
voto giovanile democristiano e 
un voto di donne. Questa real
ta nasce da una condizione 
piu generale: «A Grassina, 
spiega il compagno Guidottl, 
responsabile della Casa del 
Popolo. c'e molta vita associa-
ta; tutti sono iscritti a qual
cosa. Ma le donne? Le donne 
non ci sono» (E' fra le don
ne, va ricordato, che sono re-
clutati In schiacciante mag-
gioranza i 600 sfruttati della 
« fabbrica invisibile », del. la
voro a domicilio). 

La questione del voto gio
vanile e fonte di ripetute dl-
scussioni. La esperienza del 
'72 non e considerata del tut
to soddisfacente. I comunisti 
hanno avuto, si, il 62 per cen
to della nuova generazio-
ne elettorale; ma nel 1968 
questa Dercentuale (comunque 
piu alta di quelia complessi-
va del partito) era addirittu-
ra del 68 per cento. Fa ri-
scontro, a queste percentuali 
un'altra cifra: la FGCI di 

I COM PAG NI VIETNAMITI A CUBA 

Una folografia che festimonia un momento della calda, solidale accoglienza offerta da Fidel Castro, dai dirigenli e dal popolo cubano ai rappresentanti 
del GRP del Vietnam del Sud durante la settimana della loro permanenza a Cuba. La delegazione viefnamita, giunta il 26 luglio — fesJa nazionale, XIX 
anniversario dell'attacco al Moncada — era diretta dalla compagna Nguyen Thi Binh, ministro degli esferi del GRP e capo della delegazione del FNL 
alle trattative di Parigi. L'accompagnava il compagno Le True, comandante dell'Esercito di liberazione sud vietnamita 

Dieci antifascist! perseguitati dal regime fanno appello alia solidarieta internazionaie 

Lettera dal carcere f ranchista 
L'accusa senza prove della polizia, la mulfa di 250.000 pesetas e la liberfa prowisoria negafa - La palese infenzione dei giudici: far pagare 
agli impuiati anche le «colpe » gia sconfafe per la precedenfe attivita politica - La pena potrebbe essere da quindici a vent'anni di reclusione 

Nostro semzio 
MADRID, agosto. 

Marcelino Camacho, operaio 
mctallurgico madrileno incar-
cerato per lunghi anni sotto 
l'accusa di aver diretto il mo
vimento delle Commissioni ope
raie: il sacerdote Francisco 
Garcia Salve, operaio cdile, 
condannato da un Tribunale 
speciale per aver scntto su un 
muro cViva lo sciopero* du
rante un recente movimento ri-
vendicativo; 1'awocato e pub-
bltcista Nicolas Sartonus Alva
rez, collaboratore di diverse 
pubblicazioni spagnole; Edoar-
do Saborido. operaio di Sivi-
glia: altri sei lavoratori prove-
nienti da varie regioni della 
Spagna, ma rcsidenti a Madrid 
o di passaggio dalla capitale 
spagnola, furono arrestati il 24 
giugno scorso nella localita di 
Poziielo de Alarcon. nei prcssi 
di Madrid. Acciisati dalla poli-
zia di esscrsi riumti nel Con-
vento degli Oblatos in qualita 
di dirigenti delle Commissioni 
operaie (il sindacato antifran-
cnista illegale), furono imme-

diatamente condannati a multe 
di 250.000 pesetas, metodo fre-
quentcmente adopcrato dalle 
autorita francbiste per incarce-
rare i cittadini e negare loro 
il diritto alia liberta prowiso
ria. prima del processo. 

Questi dieci lavoratori e de
mocratic! spagnoh rinchiusi 
nella prigione di Carabanchel, 
si rivolgono ai lavoratori e de
mocratic! della Spagna e del 
mondo intcro. «Vi chiediano 
di agire, essi dicono. Che i sin
dacalisti di ogni tendenza pro 
testino per la nostra incarccra-
zkme e incriminazione. La no
stra liberta dipende dalla vo-
stra azione ». 

Demmo a suo tempo notiria 
della lettera che Marcelino Ca
macho aveva inviato ai suoi fa 
miliari. In essa Camacho smen 
tiva la affermazione della po-
lizia secondo cui egli e i suoi 
compagni sarebbero stati sor 
presi negli Oblatos durante una 
riunione nazionale delle Com
missioni Operaie. Nell'unica 
dichiarazione da lui firmata 
nei local! della Brigada Poli
tico Social si affcrma che egli 

si trovava nella residenza re-
ligiosa per esaminare con il 
padre Gincr. direttore della 
rivista gcsuita Mundo Social. 
il testo di un suo articolo che 
incontrava difftcolta presso gli 
uffici della censura govemati-
va. D'altra parte, anche la 
moglie deH'awocato Nicolas 
Sartorius, redattore di Mundo 
Social, ha smentito la vcrsio-
ne della polizia riportata dalla 
agenzia ufficiale CIFRA. 

Adesso, nella loro lettera i 
dieci di Carabanchel rivclano 
i passi piu gravi dell'atto di 
istruttoria rimesso al giudice 
dalla Direzione Generale di Si-
curezza nell'intento di aggrava-
re la loro posizione. 

c Visti i loro antecedent! — 
dice tra Taltro il documento — 
il fatto cioe che essi sono stati 
a piu nprese incarccra ti per 
manifestazioni illegali. avendo 
per ci6 sofferto condanne; e 
per il fatto che da tempo, ri-
petutamente, dopo la loro scar-
cerazione, hanno proseguito la 
loro costante e intense attivita. 

di agitatori. essi rapprescntano 
piu che una minaccia una real
ta concreta contro la pacifica 
convivenza... ». 

Cio significa che, anche per 
fatti per i quali i dieci citta
dini spagnoli sono stati giudi-
cati c condannati a pesanti po
ne di detenzione gia scontate, 
si vuole nuovamente infierirc 
contro di Icro. 

«La dittatura — spiegano i 
protagonisti di questo enncsi-
mo cpisodio di persecuzione in 
regime franchista — non pud 
sopportare ostacoli sulla pro
pria strada. Nonostante alcuni 
di noi fosscro ammalati, altri 
licenziati dal lavoro, persegui
tati. la dittatura si e spaven-
tata per la nostra coerenza di 
militanti che hanno affrontato 
e affrontano la reprcssione 
senza picgarsi... >. 

Per questo i giudici hanno 
imposto multe di 250 mila pe
setas a uomini cui i datori di 
lavoro negano ogni impiego. Per 
questo li processano per con-
dannarli, senza alcuna prova, 
a nuove lunghe pene dl carce
re. Nell'atto di accuu li pax-

la infatti di una prcsunta riu
nione delle Commissioni ope
raie « al Ihello di dirigenti >, 
il che automaticamentc. secon
do la legge franchista. implica 
condanne da 15 a 20 anni di re
clusione. 

I dieci di Carabanchel cosi 
concludono il loro appello ai 
lavoratori e ai democratici, ai 
sindacalisti di Spagna e del 
mondo: 

c Pensate, mentre godete del
le vostre ben meritate vacan-
ze, che qui, uomini delta vo-
sfra classe, sperano dalla loro 
cells nel vostro appoggio. Li
beria sindacale e liberta poli
tiche al popoli dello stato spa-
gnoio. Amnistia a tutti i dete-
nuti politic! • social! ». 

Nelle carceri di Carabanchel. 
nelle prigioni di tutto il pae
se. si trovano ccntinaia di mi
litanti operai, di saccrdoti ed 
intellcttuali. di uomini e don
ne che sperano nella solidarie
ta anche fuori dai confim del
ta Spagna. 

f. m. 

Grassina a 32 tesseratl; ejuat-
tro soli in piu rispetto a quel-
li del 1971. 

Dl tutto questo riparlo con 
i elovani della Commissione 
culturale della Casa del Po
polo. Si potrebbe dire: della 
nuova Commissione, giacchd 
— spiegano — per un lungo 
periodo e vissuta soltanto di 
nome. Adesso a dirigerla so
no una decina (e. fra questi, 
alcuni ragazzl della FGCI): 
ragazzl fra quindici ed i venti 
anni; solo qualcuno. aggiungo
no, oltre i venti o vicino ai 
trenta. Ci sono delle ragaz
ze, qui; e non c'e alcun re
sponsabile: «Abbiamo ellmi-
nato il sistema delle cariche 
perche a nostro avviso, in que
sto modo, si finisce con limi-
tare l'azione e le responsabl-
lita e il gruppo tende a chlu-
dersi». Si decide di volta in 
volta, dunque, sulla base del
le necessita e delle decisioni 
prese. 

Quali i risultati? II bilan-
cio 6 ancora Hmitato. Prose-
guono iniziative tradizionali 
come la mostra annuale del 
libro (che da temporaneo in-
cremento anche alia attivita 
di prestito della biblioteca); 
si e organizzato un ciclo di 
film per bambini; uno spetta
colo teatrale insieme al dopo 
scuola; si cerca di dar vita 
a gruppi dl studio; si lavora 
anche intorno alia Festa del-
YUnita; si vuol dar nuovo im-
pulso al coro sociale « ridotto 
a quattro element! soltanto ». 

Le prospettive? I ragazzi la-
mentano un problema di strut-
ture insufficienti; segnalano 
lo scarso successo incontrato 
dal circuito teatrale dell'Arci 
(«qui abbiamo una compa-
gnia che una volta l'anno met-
te su uno spettacolo comico; 
e la gente e abituata a questo 
teatro: e gli spettacoli del
l'Arci, forse non li abbiamo 
preparati bene»); sperano 
molto, comunque, nell'amplia-
mento della Casa del Popolo 
dove forse, finalmente, si po-
tra fare quanto non e riuaci-
to fin'oggi. 

L'obiettivo e quello di molti-
plicare le occasion! di incon-
tro: superare una situazione 
organizzativa che vede 1 gio
vani riunirsl soprattutto nel-
l'occasione del ballo, mentre 
anche lo sport vive una vita 
ridotta. C'e una Unione Spor-
tiva Grassina che svolge sol
tanto attivita di calcio; e un 
Club rosso-verde, aderente al-
l'UISP, che rivolge la sua at
tivita soprattutto ai ragaazi 
fra gli l i e i 14 anni (ma 
niente donne, ancora una val-
ta, per l'una e l'altra socie-
ta). 

Le nuove 
esigenze 

I ragazzi della Commissio
ne culturale — come gli al
tri compagni del Comune, del
ta Casa del Popolo, della Ca
mera del Lavoro — avver-
tono dunque l'esigenza di un 
mutamento. Non a caso piu 
volte ritorna una osservazic-
ne: « La verita e che ci man-
ca una generazione: c'e un 
salto di dieci anni, la genera
zione della fine degli anni Cin
quanta e della prima parte 
degli anni Sessanta che deve 
essere recuperata o che deve 
essere sostituita». E' questo 
« vuoto», mi sembra di capi-
re, che impedisce una effi-
ciente saldatura fta l'antica 
tradizione democratica del co
mune e le esigenze poste dai 
nuovi problemi della mutata 
realta sociale ed economica. 

II problema e analogo a 
quello che investe il mondo 
cattolico, almeno nel modo in 
cui lo awerte, una esperien
za militante come quelia del 
giovane responsabile delle at
tivita giovanili delle Acli, Gio
vanni Barbagli. La sua ana
lisi della «crisi del cattolice-
s:mo tradizionale » diventa su
bito. infatti, analisi della si
tuazione di lavoro delle giova
ni Ieve di Grassina: e dunque 
sfruttamento della mano 
d'opera giov.imle, difficolta di 
intervento e milizia sindacale 
nelle piccole fabbriche artigia-
nali della zona, 

Le Acli vi eppongono la or
ganizzazione .li una settanti-
na di ragazzi, fra I 14 • i 
18 anni (fra i quali sono an
che i resti di un a gruppo 
del collettivo»: cioe gli a ex-
traparlamentari» di Grassi
na). Svolgono una attivita, che 
a volte muove da apretesti* 
turistici e sportivi per arri-
vare a iniziative di incontri 
come quell! realizzati con il 
gruppo deirisolotto o con Ma-
gistratura democratica. Ten-
tano anche, e vogliono amplla-
re una iniziativa di «dopo-
scuola» (che alia Casa del 
Popolo e stata risolta, in mo
do affatto diverso. attraverso 
il «Consiglio dei geniton»). 
Ma alia conclusions Barbagli 
afferma che c'e ancora « pau-
ra dell'autonomia che puo na-
scere dalla ricerca dei gio
vani T> e segnala l'esistenza di 
un a paternalismo che copre 
tutto ». 

E' una conclusione cui giun
ge muovendo dall'unica espe
rienza che a Grassina si pro-
ponga come alternativa a quel
ia della Casa del Popolo. Ma 
e anche un giudizio che tiene 
coato delle centinaia di ra
gazzi che, pur in questo co
mune altamente democratico, 
restano tuttora ettranei alia 
vita associativa e sono dunque 
inquieti soggetti passivi di 
tutte le stimolazioni del nuo
vo mercato di consumo giova
nile, e probabili "ittime delle 
crescent! contraddizioni socis> 
li. II giudizio, sembrerebbe, 
va oltre I limiti di una espe
rienza particolare. 

Dario Natoli 
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