
1 \ I ' U t l i t d / gloved! 29 marzo 1973 PAG- 3 comment i e attualita 

« Sabato nero » di Robert Kotz 

LA TRAGEDIA 
DEL GHETTO 

La ricostruzione della razzia degli ebrei 
da parte dei nazisti nella Roma del 1943 

Non e certo facile scorre-
re a cuore leggero e senza 
un moto del sentimento le 
trecento pagine del nuovo 
libro di Robert Katz (Saba
to nero, ediz. Rizzoli L. 
4000) in eui vengono rievo-
cate le tremende giornate 
dell'autunno del '43 che 
precedettero la colossale 
razzia di ebrei in Roma ope-
rata dalle truppe naziste e 
dalle SS; tanto meno lo e 
per chi quelle giornate vis-
se di persona minuto per 
minuto, e nel lungo clenco 

fmbblicato in appendice al 
ibro in cui vengono ripor-

tati i nomi di tutti i mem-
bri della Comunita romana 
deportati e trucidati ad 
Auschwitz ritrova non po-
chi nomi della propria fami-
glia. 

Passano di nuovo dinanzi 
agli occhi, nello scorrere le 
pagine del libro, i vari mo-
menti di quelle vicende, le 
leggi razziali del '38 varate 
dal governo del re e di Mus
solini, le prime misure di-
scriminatorie che vietavano 
agli ebrei di essere proprie-
tari di aziende commerciali 
con un reddito superiore ai 
50 dollari; e poi, dopo l'oc-
eupazione, il dramma della 
decisione da prendere per 
gente che voleva a tutti i co-
sti difendere la propria pic-
cola fetta di benessere: par-
tire o non partire? Qualcu-
no sollecitava a non atten-
dere; le notizie trasmesse 
da radio Londra e portate 
dai pochi profughi scampa-
ti dai paesi dell'Est erano 
tremende: i tedeschi faceva-
no stragi indescrivibili. Par-
tire? Cercare di attraversa-
re le Hnee alleate? Ma par-
tire non era cosa semplice: 
e'erano i bambini, a e'erano 
anche i vecchi; e poi si 
trattava di abbandonare 
tutto. 

Si arriva cosi alia descri-
zione delle ore tremende 
della razzia e della depor-
tazione verso i forni crema-
tori di Birkenau effettuate 
in quel 16 ottobre 1943. Ma 
e pur necessario, accanto al 
sentimento, mettere in movi
mento la riflessione critica, 
per vedere in ogni caso qua-
li insegnamenti utili — ma-
gari smantellando miti sal-
damente conservati — sia 
possibile ricavare da quella 
vicenda. Ed e questo a mio 
awiso il merito principale 
del libro di Katz: con un 
racconto fluido ed awincen-
te, che dei tragici fatti di 
allora riesce a far riviv.ere 
figure e personaggi a tutto 
tondo, egli affronta e pone 
alcuni problemi di piena at
tualita. 

Padroni 
e schiavi 

II dramma delle feroci 
persecuzioni che portarono 
sotto il nazismo al massacro 
degli ebrei pud essere rie-
vocato da due angoli visua-
li diversi. II primo — rea-
zionario e mistificante, ed e 

. evidentemente il punto di 
vista del critico del Corrie-
re delta Sera che nella re-
censione al libro lamenta il 
fatto che l'autore non abbia 
dedicato il suo lavoro ad 
Israele — identifica il pro-
blema con l'eterno dramma 
del popolo ebraico, vittima 
predestinata da sempre (se 
per maledizione o per privi-
legio divino, non si capisce 
bene) di discriminazioni e 
congiure da parte di tutti 
gli altri popoli del mondo, 
costretto a peregrinare sen-

/za fine fino a quando non 
potra finalmente raccoglier-
si nella Terra Promessa; 
l'altro, quello di chi consi
ders questa come una delle 
purtroppo numerose niani-
festazioni di intollcranza e 
persecuzione razziale che da 
secoli le classi dominant! 
mettono in atto nei confron-
ti di diversi popoli: dagli 
indios, ai negri, agli indiani 
d'America, ai bianchi catto-
lici d'Irlanda. agli ebrei 
stessi ed agli arabi palesti-
nesi, per meglio mantenere 
il proprio dominio sfruttan-
do e dividendo le classi po-
polari sottoposte. E* questo 
secondo il punto di vista del-
l'autorc. Alle pagine del suo 
lavoro egli antepone queste 
parole: « Questo tibro c de
dicato al popolo dei ghctti 
che subisce un'oiprcssione 
che non conosce confini raz
ziali o rcltgiosi. ma solo pa
droni c schiavi ». 

L'autore -' ricorda soprat-
tutto come in quei giorni di 
fettembre, nrl ghetto conti-
nuasse ad aleggiare una ir-
rcalc atmosfera di fiducia e 
di sicurezza nel futuro, non 
scossa dai sticccssivi o ripc-
tuti awertimenti, dai -50 
chili d'oro prctesi da Kap-
pler, agli arresti effettuati 
il giorno del Kippur 9 otto 
Are, alia razzia dei volumi 
della ricchissima hiblioteca 
della Comunita cffeltuata 
a»lle SS; fiducia alimcr.tata 
41 eontimio dai capi della 

Comunita stessa. E si pone 
la inevitabile domanda: ma 
com'e che dopo quello che 
era gia stato fatto dal nazi
smo nella stessa Germania 
ed in altri paesi dell'Euro-
pa orientale, «e con alle 
spalle duemila anni di espe-
rienza diretta in fatto di per-
secuzioni», questo non sem-
bra abbia reso minimamente 
avvertiti gli ebrei romani del 
pericolo imminente aiutan-
doli a rendere in qualche 
modo la loro sofferenza piu 
lieve? E fino al punto di far-
li trovare per la maggior 
parte tutti ancora nelle loro 
case, nel ghetto, il giorno 
della razzia, quaranta giorni 
dopo la data delPoccupa-
zione? 

I funzionari 
dello sterminio 

A questa domanda l'auto
re da una risposta ineccepi-
bile, anche se forse incom-
pleta. basata su una docu-
mentata analisi di classe di 
quella che era allora — e 
sostanzialmente e rimasta — 
la struttura della Comunita 
ebraica, in particolare roma
na; al vertice di essa erano 
immancabilmente i membri 
piu influenti, gli « ebrei piu 
importanti », quelli giunti ai 
gradini piu elevati della sea-
la sociale. Tutti completa-
mente inseriti nel sistema 
fascista — chi quale giudice, 
chi quale prefetto del Regno, 
conoscente ognuno di que
sto o quel ministro — era 
per essi inconcepibile che 
il «loro» regime potesse 
rivolgerglisi contro e attac-
carli alle spalle. II manteni-
mento della comunita unita, 
nota il Katz, rispondeva inol-
tre ai loro specifici interessi, 
perche rappresentava la con-
dizione per conservare le 
posizioni di prestigio e di 
potere che essi si erano con-
quistate. La organizzazione 
della Comunita era strutru-
rata del resto in modo da 
assicurare al massimo il 
mantenimento del prevalen-
te ordine sociale. >« 

E si giunse cosi all'assur-
do che mentre i capi conti-
nuavano a rassicurare e a 
predicare la calma, sconsi-
gliando le famiglie del ghet
to dall'abbandonare le pro-
prie case, essi e gli ebrei piu 
abbienti si procuravano nel 
frattempo opportuni nascon-
digli. «La povera gente sa 
sempre le cose in ritardo », 
commenta l'autore citando 
da un noto scritto che Gia-
como Debenedetti dedico su-
bito dopo la liberazione a 
quei tragici awenimenti (16 
ottobre 1943, scritto sulla 
rivista «II Mercurio » del di-
cembre '44). 

Se questa parte del libro 
ci sembra assolutamente giu-
sta e corretta — anche alia 
luce dei nostri personali ri-
cordi — non possiamo pero 
minimamente condividerne 
l'altra, quella dedicata alia 
descrizione dei capi dell'oc-
cupazione nazista in Italia e 
di quello che fu il loro per-
sonale comportamento in 
quella vicenda, che rischia 
di sbilanciare e di aiterare 
tutto il quadro. Riprenden-
do una tesi gia sostenuta 
dalla olandese e israelita 
Hannah Arendt al tempo del 
processo di Eichmann — co
me l'autore stesso chiarisce 
esplicitamente nella prefa-
zione — e con l'intento, sem
bra, di attribuire in modo 
ben chiaro le responsabilita 
dei misfatti compiuti al si
stema e alia ideologia nazi
sta. anziche ai singoli uomi-
ni, il Katz, pur sulla base 
di un indiscusso antifasci-
smo, indulge a rappresenta-
re le figure dei capi nazisti 
in Italia come semplici ese-
cutori, < tipi piuttosto comu
ni di burocrati ». « uomini 
simili a molti altri >, deside-
rosi di «assolvcre i doveri 
di un cittadino che si adegua 
alia legge impostagli da un 
govemo apparentemente Ie-
gittimo ». 

Dello stesso Eichmann vie-
ne detto che « fedele fino 
in fondo all'autorita supe
riore e altruista nella sua 
dedizione al dovere, egli era 
un funzionario dotato di abi
lity e di talcnto; uomo de-
dito alia famialia, che prov-
vedeva con zelo alia moglie 
c ai bambini, ma non cono-
sceva e non desiderava al-
tra vita che quella del suo 
ufficio ». 

Questo modo di impostare 
le cose non ci sembra esat-
to sul piano storico; sopra-
tutto, pero. esso ci appare 
sbagliato sul piano politico. 
Si puo ricavare ad un certo 
punto persino Timpressione 
che. mentre dei capi della 
Comunita israclitica di allo
ra si ccrca di mettere giu-
stamente in piena luce an
che Ic responsabilita indivi
dual!. di quelli nazisti ci si 
sforzi in tutti i modi di ad-
dolcirc i tratti c minimiz-
zarc la figura. Che sarebbe, 
o\"\'iamcnte, una conelusione 
assurda. 

, . Piero Della Seta 

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLE FABBRICHE SVEDESI 

A Kolmar sta sorgendo lo stabilimento dove saranno impiegate le nuove tecniche per il montoggio delle automobili 
Ce ne parla uno dei «giovani leoni» delTindustria - Medici e sociologi discutono di « umanizzazione del lavoro » 
senza mettere in discussione un calcolo di convenienze aziendali che mantiene la classe operaia in un ruolo subalterno 

La linea delle carrozzerie nello stabilimento Volvo di Goteborg: 
tecnici, capi-reparto e lavoratori nel corso di una riunione 

le frecce indicano come awiene lo scambio delle mansioni tra gli operai. A destra: 

Dal nostro inviato 
GOETEBORX3. marzo. 

Lasciamo Stoccolma in un 
chiaro pomeriggio, diretti a 
Goeteborg, il grande porto sul
la casta occidentale della Sve-
zia. Ci attende la visita alia 
Volvo, il maggior complesso 
industriale scandinavo. IA 
Volvo, quarantamila dipenden-
ti, fabbriche in sei citta sve-
desi ed altre all'estero, circa 
750 miliardi di Jatturato, ha 
prodotto nel 1971 oltre 231 mi-
la autoveicoli (214 mtla auto, 
17 mila autocarri e pullman). 
Si pub quindi paragonare, co
me potenzialita, alia nostra 
Alfa Romeo anche se in effet-
ti si tratta della uFIAT sve-
dese ». 

Ha un direttore generate, 
Pelir Gyllenhammar, di appe-
na 37 anni, uno dei agrandi 
leoni a della borghesia svede-
se, il teorico del <t nuovo mo-

.do di costruire I'automobile». 
La Jilosofia che enuncia nelle 
pubbliche relazioni si nassu-
me in frasi come questa: 
«Nei nostri stabilimenti fare-
mo ogni sforzo per creare un 
ambiente di lavoro che. senza 
pregiudizio per la produttivita, 
venga maggiormente incontro 
al bisogno dell'uomo moder-
no di trovare maggior soddi-
sfazione nel suo lavoro quotU 
diano. L'uomo vuole oggi sen-
tirsi veramente partecipe del
la collettivita, vuole potersi 
identificare col prodotto del 
suo lavoro ed avere le prove 
che le sue prestazioni sono 
giustamente apprezzate ». 

// capolavoro di Gyllenham
mar vedra la luce nel 1974. E" 
il nuovo stabilimento per il 
montaggio delle automobili in 
costruzione a Kalmar, sulla 
costa orientale del Paese. Di 
questo stabilimento, dt come A 
stato concepito e progettato, 
ci parlano due membri del-
Vaequipen di studio: tl socio-
logo Berth Joensson, faccia di 
ragazzo sotto gli occhiali, e il 
tecnico di produzione Karl 
Goeran Maniette, un biondo 
ingegnere di appena 29 anni. 
La discussione del progetto, 
iniziata nel 1971, si 6 protrat-
ta per sei mesi, coinvolgendo 
specialisti di diversi rami, di 
rigenti sindacali, singoli ope
rai. L'idea i quella di far 
nascere uno stabilimento in 
cui le tecniche piii raffinate 
siano poste al servizio di una 

organizzazione del lavoro di 
tipo quasi artigianale. 

Ad esempio, le linee di mon
taggio non saranno fisse, ma 
costituite da una pista ma-
gnetica mcollata al pavimen-
to, che si pud modificare co
me si vuole. La pianta della 
fabbrica, una specie di grande 
poligono stellare, sara divisa 
in tante sezioni, in ciascuna 
delle quali un gruppo di 15-20 
persone sara interamente re-
sponsabile delta realizzazione 
di un elemento della macchi-
na: impianto elettrico, stru-
mentazione, freni e mote, ecc. 
Nell'ambito di ogni gruppo, 
saranno gli stessi lavoratori a 
decidere la suddivisione delle 
mansioni e la loro rotazione. 

II concetto 
di « stress » :. 

1 Lo stabilimento occiipera 
600 persone e produrrk tren-
tamila automobili I'anno (le 
carrozzerie, gia verniciate, sa
ranno fornite da un'altra fab
brica del gruppo). Costo: 100 
milioni di corone, all'incirca 
13 miliardi di lire, in cui sono 

compresi investimenti per no-
tevoli spazi ed attrezzature 
riservate al riposo, alle cure, 
alle attivita ricreative. E' sta
to preventivato un costo su
periore del 10% a quello di 
un impianto di tipo tradiziona-
le. «La Volvo — ci vien det
to — giustifica questa mag-
giore spesa con la necessila 
di creare un ambiente di la
voro piu umano e quindi piit 
gradevole per il lavoratore*. 

II sociologo spiega che il 
tradizionale metodo della cate
na lineare, fondato sulla par-
cellizzazione, la ripetitivita, il 
contralto e il taglio dei tem
pi. risulta particolarmente 
stressante, fa provare all'indi-
viduo il massimo d'insoddisfa-
zione nel suo lavoro. A Stoc-
colma, un illustre studioso del 
Karolinska Hospital il prof. 
Lennart Levi, ci aveva tenu-
to una dotta lezione sul con
cetto di a stress», su una se-
rie di interessanti esperimen-
ti compiuti per verificare il 

logorio psico-fisico che condi-
zioni ambientali poco favore-
voli possono produrre. A sua 
volta, il v. presidente dell'asso-
ciazione dei medici svedesi, 
prof. E. Mindus. che da anni 
si dedica ai problemi della sa

lute nelle fabbriche, ci ha par-
lato del crescente interesse, 
anche a livello politico, per 
i problemi dell'igiene menta-
le e della tutela della salute 
nei luoghi di lavoro. 

Un interesse, a suo avvtso, 
che pub manifestarsi ora, do
po che in Svezia si & raggiun-
to un alto livello di vita, ma 
anche per la particolare situa-
zione del mercato del lavoro. 
La «parcellizzazione» nella 
fabbrica moderna, dice il prof. 
Mindus, non e conciliabile con 
una buona salute. I danni che 
essa provoca non sono sem
pre direttamente mtsurabili. 
Ma non vi e dubbio che niol-
te ulcere, depressioni nervo-
se e malattie psicosomatiche 
sono un frutto della fabbrica. 
II lavoro e fatto centrale nel
la vita di un mdividuo, inve-
ste tutti gli aspetti della sua 
personalita. Il modo come vie-
'ne e senie il suo lavoro influi-
see direttamente sul suo sta
to di salute. E' essenziale che 
sia lui, il lavoratore, a dire 
se si sente malato oppure no. 

Alia domanda se crede al 
«mal di catena», e di che 
cosa pensa di quanto ha vi-
sto alia FIAT, lui che Vha vi-
sitata, il prof. Mindus ha n-
sposto argutamente: a. Non vi 
pare sufficiente quanto ho gia 
detto? ». E ha concluso affer-
mando che gli sviluppi attuali 
dell 'organizzazione del lavoro 
in Svezia sono a suo parere 
irreversibili. «Se altri paesi 
non si porranno su questo ter-
reno, avranno molti problemi, 
perche c'i una radicalizzazio-
ne delle masse lavoratrici che 
non si pub reprimere atl'infi-
nito ». 

Questo termine: «irreversi
ble », I'abbiamo sentito pro-
nunciare a Goeteborg anche 
da Joensson, il sociologo del
la Volvo a proposito della 
strada imboccata per la tra-
sformazione delle catene di 
montaggio e per la nuova fab
brica di Kalmar. «La linea 
della ricerca di una maggio-
re soddisfazione nel lavoro 
non pub piii tornare indietro ». 
Perch& uomini dello a staff» 
dirigenziale dicono cose tanto 
impegnative? Perche un «gio-
vane leonen della borghesia 
come Gyllenhammar non esita 
ad investire il 10% in piit del 
necessario in uno stabiltmen 
to a a misura d'uomo»? Lui 
che pure, rivolto ai « politici». 

afferma brutalmente: «Nes-
sun gruppo industriale, nessu-
na categoria sociale deve 
aspettarsi di ottenere qualco-
sa gratis, oggi, in Svezia. Noi 
dobbiamo sostenere i maggio-
ri oneri dovuti alia diminuzio-
ne dell'orario di lavoro, alle 
ferie piii lunghe, all'aumento 
delle retribuzioni ed alle sem
pre piu vaste riforme socialt. 
Noi possiamo pagare tutto 
questo o mediante una conti-
nua espansione economica o 

• lavorando piu a lungo, in o9nt 
caso non lavorando meiiou. 
• Non siamo dunque di fronte 

a un benefattore, a un « buon 
papdn degli operai. I «per-
chin veri, sostanziali, ci ven
gono chiariti ulteriormente nel 
corso della visita. Discuten-
do, ad esempio, con Bo Adolfs-
son, direttore della fabbrica di 
autocarri. Anche qui & stata 
avviata la nuova tecnica del-

• la riunione di vari fasi della 
catena di montaggio e delta 
rotazione delle mansiojii. Dopo 
un periodo di preparazione 
che ha visto le resisten-
ze maggtori da parte dei ca-
pireparto, destinati a perdere 
autorita e funzioni. gli operai 
sono stati divisi in squadre di 
5-12 che gestiscono da sole H 
carico di lavoro di una setti-
mana, discutono mensilmen-
te i problemi dell'offictna. 
Vanno acquisendo una tale ca-
pacita che, oltre ai capirepar-
to gia eliminati, si finira col 
rinunciare anche ai control-
lori. 

Un punto 
critico 

Chiediamo se, oltre ad una 
mag giore soddisfazione perso
nate, gli operai otterranno, 
per le maggiori capacita ac-
quisite, anche un aumento di 
salario. La domanda sconcer-
ta un po'. La risposta & va-
go: «Probabilmente il proble-
ma si porrap. A noi sorpren-
de che il sindacato di fabbri
ca ancora non I'abbia posto. 
Eppure, nel giro di un anno, 
con i nuovi melodi le cose per 
la Volvo sono cambiate in mo
do estremamente vantaggioso. 

Negli ultimi anni, I'assentei-
smo negli stabilimenti Volvo 
era salito mediamente dal 10 
al 17%. Adesso & sceso di pa-
recchio. mentre i migliorata 
la qualita del lavoro. «Certo 

Rievocati a Bologna gli scioperi del marzo '43 

COME CROLLO IL FASCISMO 
Conferenza di Paolo Spriano al Teafro Comunale, presenfe un folfissimo pubblico di giovani • II decisivo con-
fribufo dei comunisli alia politica di unifa e al movimenfo di massa che precipifarono la fine della ditfalura 

BOLOGNA. 28 
La funzione essenziale del-

Torganizzazione politica di 
classe. il ruolo propulsore e 
preminente del PCI nella pre
parazione e nella direzione de
gli scioperi del marzo 1943 
nelle fabbriche del triangolo 
Torino - Milano - Genova (con 
importanti manifestazioni in 
Emilia) sono stati i temi del
la conversazione che Paolo 
Spriano ha tenuto ieri sera 
al Teatro Comunale. Un pub
blico numerosissimo nella qua
si totalita di giovani. ha par
ted pa to a questo primo incon
tro. Esso ha aperto una fase 
di dibattito e di ricerca dedi
cata alle lotte sociali in Ita
lia fra il 1043 e il 1W5 con l'in
tento preciso, come ha detto 
Luijri Arbizzani. direttore del
la sezione bolognese dell'IsU-
luto Gramsci. di formare una 
conoscenza critica deU'espe-
rienza fascista, e anche dello 
antifascismo. 

Spriano ha dimostrato con 
ampi riferimenti alia docu-
mentazione racchiusa negli ar-
chivi del ministero dell'lnter-
no — rapporti delle caserme 
dei carabinieri, dei commissa
riat! di polizia e delle que-
sture — la tnconsistenza delle 
tesi sullo a spontaneismo del
le masse». Egli ha messo in 
luce come Invece i comuntsti 
abbiano saputo Indlcare la so

la strada possibile per col- i 
pi re alle radici la dittatura: 
quella della lotta, della crea-
zione delle condtzioni che 
avrebbero reso possibile la 
guerra di liberazione 

Nel Paese privato di ogni li-
berta da vent'anni di fasci-
smo, prostrato dalla guerra, 
tormentato dalla fame, dai 
bombardamenti, dal disagio 
degli sfollamenti, i comunisti 
sanno cogliere le reah esigen-
ze popolari e. attraverso il 
potenziamento del centro in-
terno del PCI. mettono in atto 
il lavoro di massa «per la 
pace e la Iiberta ». La grande 
vittoria dei sovietici a Stalin-
grado che frantuma il mito 
della invincibilita della Wehr-
macht, la guerra partigiana 
in URSS, in Jugoslavia e i 
primi episodi di guerriglia 
nella Venezia Giulia, impri-
mono entusiasmo al lavoro di 
costruzione, di collegamento. 
di mobilitazione. 

II movimento degli scioperi 
a Torino si estende poi a Mi
lano ed ha rispondenza mino-
re a Genova, dove il PCI ri-
sente particolarmente della 
durezza della .-epressione fa
scista. II regime scatena poi 
una durissimA reazione che 
porta all'aires to di oltre otto-
cento militant! comunisti. Si 
compie un primo bilancio po
litico: hanno partecipato Agli 

scioperi masse imponenti di 
operai dell'industria bellica, 
comunisti, socialists cattolici, 
indipendenti e anche nume-
rosissimi lavoratori iscritti ai 
sindacati fascisti. Lo dicono 
i rapporti di polizia, nei quali 
e contenuta anche una preoc-
cupata relazione della questu-
ra di Bologna la quale riferi-
sce che il giornate cattolico 
L'awenire d'Italia parla sem
pre meno di guerra e di poli
tica e si rifugia invece nei 
problemi religiosi. 

E\ come viene definita. una 
«scossa fatale». che galvaniz-
za i partiti antifascisti e met-
te in allarme la corona, la ca
sta militare, la grande indu-
stria. H PCI sull'onda di que
st! risultati ricerca la costru
zione di una larga unita nazio-
nale attraverso i comitati "Pa
ce e Iiberta»; i partiti tradi-
zionali della democrazia pre-
fascista si ricostituiscono, fio-
riscono nuove formazioni po-
litiche della sinistra che poi 
nella ormai vicina lotta di li
berazione si uniranno ' alle 
grandi formazioni della classe 
operaia. La classe dirigente, 
dal canto suo. impaurita, sce-
glie, con un tentativo «gatto-
pardescojt, la via del mante
nimento del fascismo senza 
Mussolini: e il 25 luglio 1943. 

Ormai la guerra partigiana 
e alle porte, e saranno ancora 

, i comunisti. a lanciare la pa-
j rola d'ordine della azione ar-
I mata, contro ogni forma di 

attesismo. indicando nel con-
tempo il ruolo essenziale della 
lotta economica dei lavoratori 
e dei contadini, nelle fabbri
che e per la trasformazione 
dei rapporti contrattuali nel
le campagne. 

La lezione degli scioperi del 
marzo 1943 (che si ripeteranno 
nel novembre dello stesso an
no contro la a socializzazione » 
fascista. e ancora nel marzo 
1944) fa quindi largamente 
giustizia delle teone cosiddet-
te spontaneistiche. ha detto 
Spriano, e sottolinea l'esigen-
za dell'unitA delle forze ope-
raie e popolari. ET una lezio
ne che proprio oggi. in mu
tate condizioni storiche e po-
litiche. - trova la piu chiara 
riconferma. 

Alia presidenza della mam-
festazione erano preseni Giu
seppe Dozza, che lancid il pri
mo appello antifascista unita-
rio da Tolosa nel 1942, Leonil-
do Tarozzi. rappresentante del 
PCI nel comitato «Pace e Ii
berta » deU'Emilia-Romagna 
nel marzo 1943. il sindaco Zan-
gheri, eondirettore della rivi
sta Stiuii Storici, e membri 
del comitato direttivo della 
sez. bolognese del «Gramaci». 

Romigio Barbfori 

— riconosce il sociologo Joens
son — se non si insistera a nii-
gliorare, Vassenteismo potra 
tornare ai livelli precedentio. 
Negli stabilimenti Volvo di 
Olofstroem e di Umea, nel 
'71 il ricambio della manodo-
pera aveva raggiunto il «tet-
ton pauroso del 95'/o. La qua
si totalita dei lavoratori si era 
dimessa ed aveva dovuto es
sere sostituita nel giro di 12 
mesi. 

Circa il 50% degli operat 
della Volvo sono stranieri (fin-
landesi, jugoslavi, ecc). L'm-
segnamento della lingua e lo 
addestramento per insertrli 
nella produzione costa media
mente 6000 corone per ogni 
nuovo addetto. Una somma 
enorme, quando il ricambio 
giunge al 95%. 11 crescente li
vello di istruzione della popo-
lazione svedese e la scarsitd 
di manodopera rendono dram-
matico il problema di trova
re i lavoratori per le mansio-

. ni meno gratificanti. come 
quelle delle catene di mon
taggio delle fabbriche d'auto-
mobili che (sono parole di 
Pehr Gyllenhammar) «hanno 
finito per rappresentare l'e-
sempio tipico della tristezza 
del lavoro industriale ». 

E' da queste esigenze ogget-
tive, da questi problemi di-
versamente irrisolvibili che 
nasce la «rivoluzione» della 
Volvo, che si riscopre la cen-
tralitd del fattore-uomo, sul 
quale bisogna prendere le mi-
sure nell'impostare le nuove 
tecnologie, nel definire un nuo
vo tipo di rapporti nell'azien-
da. Le scelte compiute dalla 
Volvo sono percib frutto di un 
calcolo preciso di convenienze 
aziendali. di un ragionamento 
puramente capitalistico. Cer
to, sarebbe importante, per 
noi, capire perche agli indu-
striali italianl manchi tanta 
lucidita, tanta chiaroveggen-
za; solo perche alle porte del
la Fiat continua a bussare 
I'esercito di riserva della ma
nodopera meridionale, o per la 
connaturata angustia di visio-
ne politica e culturale del no
stro a capitalismo straccio-
ne»?. 

L'uno e l'altro motivo. pro
babilmente. Ma anche la con-
vinzione che in Italia, con i 
rapporti di forza esistenti, con 
il carattere di classe del sin
dacato e la sua visione del 
problemi generali del Paese, 
aprire un processo del gene-
re significherebbe non poter i 
confinarlo nell'ambito dell'or-
ganizzazione del lavoro ma 
vederlo progressivamente in
vestire i problemi degli onen-
tamenti produttivi, dell'asset-
to industriale nel territorio. 
nell'intero a meccanismo di 
sviluppo ». 

Cib che non accade tnvece 
in Svezia, dove il moderno 
neocapitalismo dei Gyllenham
mar affronta con decisione i 
problemi di una nuova orga
nizzazione del lavoro giunti ad 
un punto per esso oggettiva-
mente critico. Vi & qui la con-
sapevolezza che le soluziont 
adottate. lungi dalVaprire un 
fronte di contestazione s«Ke 
scelte di fondo, garantiranno 
nuovi margini di adesione e 
di «coUaborazione». Infatti. 
che cosa pensano di quel che 
accade i dirigenti delle sezio
ni sindacali della Volvo di 
Goeteborg, cosa ne pensano 
Kurt Riberg e Marcello Ma-
lentacchi, un grossetano di 26 
anni che e da otto anni in 
Svezia ed i stato da poco elet-
to, per la prima volta, alio 
importante incarico? Dicono 
che i presto ancora per espri-
mere un giudizio definitivo 
sulle innovazioni apportate. 
Certo, sono convinti anch'essi 
che si tratti di un cammmo 
senza • ritorno. L'essenziale, 
per il sindacato, i di nuscl-
re a strappare sempre nuo
vi investimenti per migliora. 
re Vorganizzazione e Vambien-
te di lavoro, con Vobiettivo di 
conquistare un maggior potere 
e una crescente partecipazione 
dei lavoratori alle decision!. 
In questa direzione, il sinda
cato, ci dicono, si batte so-
prattutto per estendere la 
• democrazia industriale*. 

«Noi siamo d'accordo — 
afferma Malentacchi — di Ti-
cercare un continuo incremen-
to della proiuzione e delVef-
ficienza delta Volvo. Sappia. 
mo di dover fronteggiare le 
dure leggi delta competitive 
tt intemationale, e wu quetto 

piano intendiamo collaborare 
con I'azienda. Laddove fini-
sce I'intesa e la coUaborazio
ne, e nella suddivisione del 
profitti, che noi vogliamo av-
venga in misura crescente a, 
favore dei lavoratori. Non so
lo per quanto riguarda it sa
lario, ma Vambiente di lavo
ro e I'assistenza sociale nel 
suo cornplesso». Una visione, 
come si vede, tipicamente so-
cialdemoeratica. Probabilmen
te paghi di collaborare alia 
« migliore efficienza» dell'a-
zienda, non si sono nemme-
no posti il problema di aumen. 
ti del salario o di passaggi 
di categoria per i gruppi del
le catene di montaggio che 
ormai lavorano senza nem-
meno piii il caposquadra. 

Questa concezione subalter-
na del sindacato e della clas
se operaia rispetto alia stra-
tegia padronale, che non si 
pensa nemmeno di poter por-
re in discussione, e anche al
ia base delle argomentazionl 
con cui i due dirigenti di fab
brica motivano la validita del
la scelta di entrare a far par
te del Consigtio d'amministra-
zione della azienda: «Siamo 
piu informati, possiamo farct 
sentire nelle decisioni die ri-
guardano il miglioramento 
dcll'ambiente di lavoro. II no
stro fine comunque non si 
pub dire realizzato con quan
to abbiamo fin qui conseguito. 
Si tratta di arrivare al gior
no in cui capitate e lavoro 
avranno to stesso peso deci-
sionate. saranno alio stesso li
vello. 

E' un problema politico, in 
definitim ». / / miraggio di una 
impossibile parita. perche pre-
scinde dalla questione di fon
do, di chi cioe detenga il po
tere economico. A questo pun
to c'i da chiedersi verso qua
le modello si stia avviando la 
societa svedese degli anni set-
tanta: una societa nella qua
le il pluridecennale predomi-
nio socialdemocratico sembra 
venir posto in crisi dalla cre
scente differenziazione sociale 
che la acivilta del benesse
re » ha posto in movimento. 

Mario Passi 

La minaccia 
del «settimo 
anno» per la 

Facolta di 
Medicina 

Una lettera degli student! 
comunisti di Roma 

In rapporto alia ventilata 
minaccia del decreto ltiini-
steriale che prolungherebbe 
di fatto a sette anni la du-
rata del corso di studi della 
facolta di Medicina, di cui ab
biamo gia. dato notizia, gli 
studenti comunisti di Roma 
ci fanno pervenire la se-
guente precisazione: 

Gli studenti comunisti dl 
Medicina considerano il de
creto istitutivo del 7. anno 
per i neo-laureati in Medicina, 
la cui istituzione e stata 
minacciata negli ultimi mesi 
dal ministri Scalfaro e Ga-
spari, un fatto repressivo 
molto grave. Esso rappresen-
ta un attacco contro il diritto 
alio studio e il diritto al la
voro in risposta ai due fon-
damentali problemi che il 
presentano oggi nel campo 
medico universitario: da una 
parte la grave dequallficazio-
ne come contraddlzlone tra 
la crescente scolarita dl mas
sa conquistata dalle lotte ope
rate degli ultimi anni ed il 
permanere di strutture unl-
versitarie inadeguate a sod-
disfare realmente le necessi
ty di cui quelle lotte erano 
espressione; dall'altra la stn-
dente contraddizione tra la 
esigenza delle classi lavoratri
ci di avere tutelata la pro
pria salute a tutti i livelli, 
e la volonta, da parte delle 
forze governative, espressione 
di certi gruppi monopolistic 
cui fanno capo le baronie 
dell'Universita e deH'ospedaJe 
e l'industria farrnaceutica, di 
perpetuare un certo tipo di 
assistenza che rientra solo 
nella logica del profitto e 
non si prefigge la reale tute
la della salute della colletti
vita. 

Gli studenti comunisti di 
Medicina affermano, quindi, 
la loro decisa opposizione a 
questa misura che, lungi dal 
risolvere i problem! della de. 
qualificazione del medico, isti-
tuirebbe di fatto un 7. anno — 
che non pub risolvere quanto 
non fatto in 6 anni — aggrava 
i problemi degli studenti, 11 
costo gia pesante dei loro 
studi. discriminando 1 meno 
abbienti, costituendo In defi-
nitiva un ulteriore strumento 
di selezione di classe. 

Gli studenti comunisti rav-
visano pero in questa misu
ra solo l'ultimo anello di una 
lunga catena di attacchi alle 
istanze di rinnovamento del
la scuola e della societa ita-
liane e quindi non approva-
no l'ipotesi di battersi solo 
contro questo decreto in 
quanto tale, che oltretutto e 
al momento solo una minac
cia. ma sostengono la neces-
sita, per il movimento de
gli studenti, di battere in que
sto decreto le cause a mon-
te che lo hanno giustifica-
to e quindi di portare avanti 
una azione politica per una 
ristrutturazione della didat-
tica e della assistenza nel 
quadro di riforme struttura-
li deH'Universita e della Sa-
nita. 

Lungo questa direttrice i 
comunisti di Medicina sosten
gono la necessita di lottare 
per degli strumenti e delle 
strutture che garantiscano 
una effettiva partecipazione 
democratica di tutte le com
ponent! non solo strettamen-
te universitarie (studenti, do-
centi, assistenti, personalc 
non insegnante) ma anche di 
quelle all'Universita intima-
mente collegate (sindacati, en-
ti locali). E che mentre favo-
riscano la crescita del movi
mento degli studenti, diano 
al movimento stesso un effetti-
vo potere contrattuale e de-
cisionale per la gestione del
la didattica e della ricerca da 
parte di quelle forze alle cui 
necessita didattica e ricerca 
debbono indirizzarsi. 

BOMPIANI 
Davide Lajolo 

Dl VITTORIO 
II volto umano di un rivoluzio-
nario L.1400 

"DiVittoriotornaoggiall'attualitabibliograficagra-
zie all'uscita del saggio di Davide Lajolo sul favo-
loso Peppino, bracciante di Cerignola, sindacalista 
principe neir Italia della nostra eta." 

Vittorio Gorresio (La Stampa) 

"£ importante che Lajolo non abbia evitato di poire 
esplicitamente le questioni piu scabrose anche 
offrendo coraggiosamente suoi personali tentativi 
di interpretazione." Giorgio Amendola (Rinascita) 

"II Di Vittorio di Lajolo si colloca ovviamente sulla 
prospettiva del contributo da protagonista che egli 
ha dato alia democrazia, nella quale prospettiva 
si scoprono tante facce della complessa persona
lita di questo 'Garibaldi di noi braccianti'." 

Ugoberto Alfassio Grimaldi (II Giorno) 

"Lajolo rievoca le crisi e le battaglie di questo 
leader rivoluzionario con un sentimento d'affetto 
che non gli impedisce un giudizio obiettivo." 

Giorgio Fattori (Panorama) 

"Lajolo coglie I'elemento essenziale della perso
nalita di Di Vittorio. Quello di essere sempre stato 
legato alia sua gente e quello di aver voluto appren-
dere e legarsi sempre a altri lavoratori e altri com-
pagni, per ogni parte d* Italia e del mondo/' 

Giancarlo Pajetta (Giorni-Vie Nuove) 
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