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La morte dello scrittore Tommaso Fiore 

UN PROTAGONISTA DELLA 
CULTURA ANTIFASCISTA 
Le lotte, le opere, I'impegno civile e politico di una personality che 
ha saputo dare un grande contributo al riscatto del Mezzogiorno 

Lo scrittore Tommaso Fio
re e morto a Bari lunedi 
mattina, all'eta di 89 anni. 

Nato ad Altamura (Bari). 
11 7 marzo 1884 da fu;ni?lia 
operaia, con molti s:icnfici 
venne avviato dal padre agli 
studi classici. Consegui a Pi
sa, dove fu alunno del Pasco-
li. la laurea con uno -,tudio 
su Platons. In quel periodo 
lesse il L^briola e comincio 
ad interessarsi delle condizio-
ni del Mezzogiorno. 
• Interventista, ritenne suo 
dovere premiere parte alia 
prima gusrra mondnle. Tor-
nato dal fronte, si uni a Gae-
tano Salvemini neile 1 >tte del 
la sua terra. AH'avvento del 
fascismo. Tommaso Fiore era 
sindaco di Altamura: si dimi-
se sei mesi prima della mar-
cia su Roma; fu costretto a la-
sciare la deputazione piovin-
ciale e rifiuto ogni Candida* 
tura politica. 

Aveva collaborato aWUnita 
salveminiana, al Baretti e a 
Rwoluzionc liberate di Gobet-
ti. dal quale aveva ricevuto 
1'incanco di compiere un'inda* 
gine sulla realta pugliese. 
Ccsi nacquero le lettere che, 
ripubbhcate ventisette anni 
dopo da Laterza con nntrodu-
zione di Gabriele :'epe e sot-
to il titolo Un popolo dt Jor-
miche, gli valsero nel 1952 il 
primo Premio Viareggio. 

Soppressa Rivoluzione libe
rate, egli pubblico altre due 
lettere dalla Puglia su Cosclen-
tia, la rivista di Giuseppe 
Gangale. L'esperienza della 
guerra e della prigionia in 
Germania gli ispirarono due 
libri di memorie, Uccidi (1924) 
e Eroe svegliato asceta per-
fetto (1924) pubblicati da Go
betti. I legami con Gobetti e 

con la cultura torlnese si 
mantennero vivi anche ntgli 
anni successivi; una salda 
amicizia lego Tommaso Fio
re al maestro dell'antifasci* 
smo torinese, Augusto Mon
ti, e agli intellettuali che si 
formavano intorno a lui. 

Dopo la morte di Gobetti, 
Fiore si avvicino a Carlo Ros-
selli e per il suo Quarto Sta
to detto il programma per il 
mezzogiorno. Degli scritti me-
ridionalisti Ta parte il volu
me Arsa Puglia che gli fu 
possibile pubblicare foltanto 
a patto di mutare il titolo 
in Puglia laboriosu. Torno 
agli studi classici ed ebbe una-
nimi riconoscimenti per Poe-
sia di Virgilio (Laterza, 1930). 
In quegli anni inizio la Ftret-
ta collaborazione con Giovan
ni Laterza e avvenne I'lncon-
tro con Benedetto Croce. Fu 
a Bari. a villa Laterza, che 
il filosofo respinse le tesi 
liberal-socialiste presentategli 
da Fiore. 

Gli interessi di Tommaso 
Fiore nel campo della filoso-
fia si affermano con l'edizio-
ne critica deU'Etica di Spino
za e dell'Estetica del Baum-
garten; in seguito porto a ter-
mine uno studio su Tomma
so Moro e la sua «Uto
pia)); tradusse e commento 
VElogio delta pazzia di Era-
smo da Rotterdam. 

Esiliato Salvemini, e a Tom
maso Fiore che fa capo il 
gruppo liberal-socialista della 
Puglia. con Ernesto De Marti-
no, Fabrizio Canfora, France
sco Stampacchia, Domenico 
e Nicola Pastina e tanti al* 
tri; un gruppo che ha colle-
gamenti con Francesco Flora 
a Milano, con Luigi Russo e 

Aldo Capitinl a Pisa, con Ugo 
La Malfa e Giudo Calo^ero a 
Roma, con Addlfo Omodeo e 
Gino Doria a Napoli, con 
Guido Dorso ad Avellino. A 
Bari, capitale dell'antifasci-
smo meridionale, l'OVRA as-
socid a Fiore e a numero-
si giovani in carcere, anche 
Guido De Ruggero e Guido 
Calogero. II confino a Ven-
totene, a Quadri e a Orso-
gna in Abruzzo; l'arresto del 
tie figli e l'uccisione di uno 
di essi, Graziano il 23 lu-
glio del '43 rappresentano il 
prezzo pagato al coerente im-
pegno antifascista. 

Quando per la prima vclta 
si riunirono a Bari, il 28 e 
29 gennaio 1944, i partiti an-
tifascisti del CLN, sp-nto a 
Tommaso Fiore con Arangio 
Ruiz, tenere la relazione in-
troduttiva. Dal Partito d'Azio-
ne egli passo poi al Partito 
Social ista. 

Tommaso Fiore e alia te
sta dei contadini di Altamu
ra nelle lotte del primo do-
poguerra; in seguito, appare 
tra i protagonisti delle Assi
se del Mezzogiorno, accanto a 
Giuseppe Di Vittorio. 

Ha scritto articoli e saggi 
sull'AvanW, sulla Gazzetta del 
Mezzogiorno, sul Paese di 
Tomaso Smith e sul Nuo-
vo Corriere di Bilenchi; ha 
pubblicato libri di viaggi nei 
paesi socialisti; ha insegnato 
lingua e letteratura latina 
all'universita di Bari. Nel '56 
ha dato alle stampe i saggi 
// ca/one all'inferno e nel *63 
Formiconi di Puglia, il libro 
dedicato alia storia politica 
artistica e culturale della sua 
terra alia quale ha saputo 
dare un contributo moltepli-
ce e di grande valore. 

II popolo della Puglia 
Due furono le ispirazioni 

projonde dell'opera cultura
le e dell'azione politica di 
Tommaso Fiore: un natura-
le sentimento del popolo co
me originario terreno di 
ogni creazione storica, e 
percio una inquieta e libera 
appartenenza ad esso; e una 
acre vena di illuminismo 
critico, impietoso, spesso 
beffardo, vigile presenza del
la ragione e della cultura 
sul ribollire del populismo 
anarchico. 

Quel sentimento del popo
lo egli acquisto dall'infanzia 
povera di Altamura, dal uie-
sto racconto di sua madre 
che la prima notte di noz-
ze scopri la spalla del mari-
to uuiratore corrosa dai tu-
fi che aveva trasportato per 
anni: e se ne fece poi gui-
da alia comprensione di poe-
ti nei quali il popolo e sem-
pre affetto elegiaco e liber
ta: Pascoli. di cui fu alunno 
a Pisa, « Vanarchico dagli 
occhi azzurri », Virgilio, che 
egli descrisse con una strr-
nua ma nascosta sapienza di 
filologo, con un'acuta sensi-
bilita e un vaporoso gusto 
della parola, nei quali si 
fondeva tuttavia il suo ter-
restre e caldo amore degli 
« umili ». dei « nati a pascer-
si di biade » (fruges consu-
mere nati). e che non piac-
que ai critici ufficiali del fa
scismo come non piaceva la 
latinita di Concetto Marchc-
si. che aveva trasportato an-
ch'egli ncllo studio della 
poesia antica la lirica ope-
rosita e la dolorante prim 
del popolo contadino del 
Sud. 

In collegio legge Voltai
re e Max Nordau. Ma se il 
secondo gli da una oscura 
suggestione di rivolta indi
viduate, e il primo che si 
imprimera nella sua co-
scienza intera, di letterato e 
di uomo civile. Questa vena 
di ragione illuministica eali 
ripercorrera poi fino olla 
sorgente. mcscotandola alle 
acque del suo populismo. Na-
scono cosi la sua traduzione 
dell'* Utopia * di Tommaso 
Moro, sogno di una rigenc-
razione sociale alle soglie 
dell'eta moderna, con una 
introduzione che rivela un 
signorile dominio della cul
tura europea della Rina-
scenza; poi, molti anni niii 
tardi. la traduzione del-
V* Elogio della pazzia » di 
Erasmo da Rotterdam. Que
sta nohilissima ascendenza 
culturale alimentera la sua 
naturale severita morale « 
U composto e intimo pessi-
inismo che tutti i suoi scritti 
rivelano. e che ha avverttto 
chiunqne lo abbia conosciu-
to. II suo ostinato attacca-
mento al lavoro, il suo im-
pegno a prodnrre al di la 
di ogni fisico divieto. la sua 
caparbia presenza nella vita. 
i suoi sqnillanti scopni di 
Tisa sempre e solo beffarde, 
non impedivano di avvcrtire 
come su lui gravasse, sem
pre pin insistente e cupa, 
I'ombra della morte che lo 
aveva accompagnato per tut-
ta la vita, e che ne aveva 
ispirato nelVintimo Vopera 
intera e forse la stessa ri-
cerca delle fonti culturali. 
E' ?<na espcrienza morale 
che egli ha in comune con 
una gencrazione di uomini 
colti del '900, che hunno co-
nosciuto le trincec delta 
fucrra del 'I5-'I8, la orima 
guerra imperialislica da es-

Tommaso Fiore 

si scambiata per Vultima del 
Risorgimento, e che si ri-
trova in « Eroe svegliato 
asceta perfetto » di T. Fiore 
come nella prefazione di 
Omodeo alle lettere dei 
combattenti della prima 
guerra mondiale. in « Vita 
e disciplina militare » di L. 
Russo. nel diario di guerra 
di CE. Gadda. 

La morte come controcan-
to serero della vita, del
l'opera: ecco dnnque un al-
tro tenia meno scoperto via 
profondo in tui. che lo rive
la figlio per intcro di una 
csperienza culturale euro-
pea e insieme della iiii me-
ditata e feconda cultura del 
Novecento: e infatti dalla 
« Ginestra* leopardiana. ore 
oiiesto senso dell'inevitabile 
fatn delVuomo isnirn la de-
cisione eroica. che cqli tras-
sc il titolo per il snn libra 
r>ih famoso: * Un vopoln di 
formiche ». il nopolr, iniati-
rahilt> crl eroico drlla sua 
terra vualiesc. 

A questo nopolo di formi
che eqli argutamente un 
aiorno. durante un'assem-
blea voDolare. indico un ca
po. vn * fnrmicone *: Giu
seppe Di Vittorio. a cui era 
forse niu vicino %li quanto 
non sembrasse per la comu
ne oriqine proletaria. per il 
dolore comune dell'infanzia. 
per la comune nozione « fi-
sica » del popolo che non ha 
bisogno di mediazioni di 
pensiero per essere cono-
sciuto c amato. 

K' difficile allora ascrive-
re questa figura a una sola 
ascendenza. Fu idealista, ma 
come il « Verga » di Luigi 
Russo, il suo « Virgilio » dc-
via verso una nozione di no-
polo che al Croce era del tut-
to ignota. D'altronde al Cro
ce doveva apparire un im-
mcdicabile pasticcio (e ne 
scrissc infatti apertamente) 
il suo tenlativo di componi-
mentn del liberalismo e del 
socialismo, in cui e'era un 
proposito di calare in un at-
teggiamento pratico di pro-
gresso sociale I'idea madre 
della libcrth che il Croce 
aveva offcrto alia coscienza 
antifascista di Europa. Ondc 
la sua rottura con il mae
stro quando a qnesti — so-
no parole dcll'irriverente 
discupolo — « piacque di co

lore I'idea hegeliana della 
liberta nella forma del suo 
medico di famiglia », vale a 
dire del partito liberate di-
retto a Napoli dal medico 
di casa Croce. 

Fu salveminiano, e lo fu 
nelVintimo sempre, nello 
stile, nell'impennata vwrali-
stica; ma gli manco Vanimo 
per cosi dire pragmatistico 
dell'agitatore di Molfetta e 
forse anche I'irruenza della 
lotta politica, in lui sempre 
frenata da una ironia tal-
volta paralizzante, da un 
pessimismo che talvolta cor-
rodeva la volonta. II suo me-
ridionalismo contiene forse 
piu la curva amara del pes
simismo di Giustino Fortu-
nato che I'empito vigoroso 
di Gaetano Salvemini. Si 
leggano gli scritti da qual-
che anno raccolti sotto il ti
tolo di « Incendio al Munici-
pio », e datati intorno agli 
anni dell'avvento del fasci
smo, e si vedra come questa 
amarezza privi spesso la pa-
gina di ogni luce di speran-
za. Nelle lettere a Gobetti 
e a Gangale, d'altronde, la 
speranza e solo in un finale 
versetto di intonazione bi-
blica, proicttato nell'avveni-
re (< Quando il lavoro sara 
libero...»); e vi si respira 
non tanto t'aria calda dcTla 
lotta quanto quelta taglien-
te del giudizio morale, del-
Vironia raggelante: unico ri-
fugio alia disperazione il la
voro ricurvo del contadino 
sulla terra, e la consolante 
dolcezza del paesaggio tra-
sfornwto dall'uomo. 

Fu socialista, ma la sua 
giovanile lettura di Labrio-
la, l'esperienza del confino 
con Amendola e Grifone, la 
scoperta di Gramsci che da 
un suo articolo (firmato Till 
Eulenspiegel) aveva tratto 
le mosse per i suoi « Temi 
della questione meridiona
le », la partecipazione attiva 
all'ultimo trentennio di lot
ta politica, le sue a volte im-
previstc aperture a tutte le 
produzioni della coscienza e 
della lotta di classe, valsero 
a fame pcro sempre e so-
prattntto un uomu morale, 
un uomo che amava il socia
lismo e operava per esso pin 
per intimo bisogno della co
scienza e per fraternita col 
popolo lavoratore, da cui ri-
ceveva il suo incrollabile 
spirito unitario, che per co-
gnizionc delle leggi dcll'ope-
rare storico. 

A lui ci inchiniamo ora 
che c spento, ricordandoci 
del suo grande impeqno di 
antifascista. di meridionali-
sta. di uomo di moderna 
cultura. E accomuniamo a 
Int. come egli ha fatto. slra-
ziandoscne, per trcnt'anni, 
il ricordo dcll'ora piu tragi-
ca della sua vita; quando. 
useendo dal carcere fasci-
sta. pifi licto delta liberta di 
tutti che della sua tiberazio-
ne, dovr pirgarsi sul corpo 
senza vita del suo figlio di-
ciasscltenne Graziano, non 
ultimo delta grande nidiata 
di cut andava orgoalioso, 
che la bclva fascista qli ave
va stroncato con altre de-
cine di giovani mentre an-
davano esultanti a riceverlo. 
Di qnesto gli siamo grati, e 
siamo in debito con lui: per
ch c se non avesse dato che 
questo alia liberta, avrebbe 
gia dato motto. 

Giovanni Papapietro 

Come la Repubblica Democratica del Vietnam ricostruisce sulle rovine della guerra 

Le donne del ponte Cup 
Una squadra esigua di operaie addetta alia manutenzione di un ponte e di un tratto di strada che porta verso il sentiero 
di Ho Ci Min - In otto mesi quindici bombardamenti e danni ingenti da riparare a ritmi stretti - La costruzione della 
capanna-casa, dell'asilo per i figli e del rifugio - La loro canzone riassume un impegno di lavoro che continue ancora oggi 

Dal nostro inviato 
DONG HOI. giugno 

Cinque chilometri di strada 
in terra battuta. 13 donne. 25 
bambini, due bufali. una car* 
retta, qualche pala, e 15 bom
bardamenti in otto mesi: la 
storia che vogliamo racconta-
re potrebbe riassumersi tutta 
in queste cifre. La strada e 
una delle tante che lascia la 
nazionale n. 1 per dirigersi 
verso le montagne dalla cor-
digliera centrale, verso il Laos 
e la pista di Ho Ci Min. E' 
una strada stretta dove due 

camion si incrociano a mala-
pena e dove si deve fare un 
continuo slalom tra le buche. 
Tutto attorno un paesaggio da 
macchia: arbusti bassi verde-
scuro. piccoli fiori viola, gialli 
e rossi. Non si vedono ne ca-
panne, ne colture, ne tracce 
di presenza umana. Qua e la 
qualche carcassa contorta di 
camion, dei containers bian-
clii e gialli delle «bombe a 
biglia » ricordano che la guer
ra e molto vicina nel tempo. 
La strada er.iste da molto tem
po, ma i bombardamenti della 
«prima guerra di distruzio-
ne» l'avevano praticamente 
cancellata. Per ricostruirla ra-
pidamente fu deciso nel '71 di 
affidare ogni tronco ad un 
gruppo. sette persone in tutto. 
che avrebbero ricostruito la 
strada. Cosi e nato il gruppo 
delle donne del ponte Cup. il 
gruppo che abbiamo visitato. 

Le donne erano dapprima 
nove. ma quasi subito se ne 
aggiunsero altre tre perche 
il lavoro era duro. Cinque chi
lometri di strada, un ponte e 
un guado da riparare. ma pri
ma di ogni altra cosa bisogna-
va costruire almeno una « ca
sa ». Tutte le dodici donne 
avevano dei bambini, troppo 
piccoli per essere allontanati 
dalle loro madri. Alcune era-
no incinte. Molti quindi i p-"o-
blemi da risolvere. 

Legna 
epaglia 

i l l 15 dicembre 1971 abbia
mo fatto la nostra prima riu-
nione — racconta il " capo " 
Vo Thi Tiep, una donna di 
31 anni dal volto precocemen-
te invecchiato — e la decisio-
ne e stata di fare tutto alio 
stesso tempo: il lavoro di ri-
costruzione della strada. la 
costruzione della nostra casa. 
La strada l'abbiamo termina* 
ta nel primo trimestre del 
1972. Per la casa le donne 
piu forti sono andate a taglia-

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL VIETNAM — Uno dei tanti cantieri dove uomini e donne lavorano 
per porre riparo agli immensi danni creati dalla guerra 

re la legna nella foresta men
tre le altre, le piu deboli, rac-
coglievano paglia, giunchi e 
bambu. La prima capanna, di 
tre stanze. e stata costruita 
cosi. piu o meno alia stessa 
data della strada». 

Oggi le capanne sono tre. 
una piu grande con una tettoia 
sotto la quale siamo seduti 
ora ad ascoltare il racconto 
delle compagne; un'altra e 
1'asilo per i bambini piu picco
li, costruito in bambu e carta 
catramata, e la terza sulla 
sinistra e il deposito degli at-
trezzi e la cucina. Un po' piu 
lontano e'e 1'ingresso del ri
fugio sotterraneo. tra le pian-

te di patate e manioca. 
I bambini escono a volte 

dalla capanna-asilo per veni
re a vedere gli stranieri. Al-
cuni uomini. i mariti giunti 
per una giornata di permesso 
dal loro lavoro. stanno in di 
sparte e si occupano del com-
pito tradizionale delle donne 
nell'ospitalita vietnamita: pre-
parare e servire il te. 

Da qui si vede il ponte che 
da il nome alia strada e alia 
squadra di donne. un ponte 
tante volte distrutto e altret* 
tante volte ricostruito. Era in
fatti passato poco piu di un 
mese dalla fine del lavoro di 
ricostruzione della strada 

quando i bombardamenti han-
no ripreso. « i l primo maggio 
del 1972 gli aerei americani 
hanno bombardato tutta la 
strada e distrutto la capanna 
che avevamo costruito. Si e 
dovuto ricominciare tutto dac-
capo. Allora e stato deciso di 
reclutare per il gruppo una 
tredicesima donna (con il 
compito esclusivo di guardare 
i bambini) e di costruire le 
capanne come sono ora, asi-
lo compreso. E' stata una 
buona cosa. perche il 15 giu
gno gli aerei sono venuti una 
seconda volta. Noi lavorava-
mo lontano nella strada e ab
biamo visto gli aerei arriva* 

re; erano caccia-bombardieri 
che volevano distruggere il 
ponte e lo hanno distrutto con 
una bomba-laser. II primo 
maggio lo avevano mancato. 
Abbiamo visto le esplosioni 
in direzione del ponte e della 
casa e siamo accorse con una 
grande angoscia. Delle bombe. 
quattro erano cadute nel cor-
tile. ma per fortuna la com-
pagna che si occupava dei 
bambini aveva avuto il tempo 
di metterli tutti nel rifugio che 
intanto avevamo costruito. Ab
biamo subito potuto rimetter-
ci al lavoro e in poco tempo 
il ponte era di nuovo transi-
tabile ». 

Alia vigilia del convegno dell'lstituto Gramsci a Torino 

La moderna organizzazione del lavoro 
A colloquio con il compagno Giovanni Berlinguer - L'industria cerca il superamento dei metodi tradizionali • II duali-
smo tra iniziative padronali di «alta modernita» e arretramento verso forme precapitalistiche -1 rapporti con la scienza 

Si aprira dopodomani a To
rino il convegno promosso dal-
l'lstituto Gramsci su «Scien
za e organizzazione del lavo
ro ». II convegno — che avra 
carattere nazionale — artico-
lera il suo programma in tre 
giomate, dedicate a distinte 
tematiche. Alia loro elabora-
zione prenderanno parte nu-
merose delegazioni di fabbri-
ca, tecnici e scienziati, diri-
genti politici e sindacali. Par-
teciperanno ai lavori anche 
specialisti stranieri, osserva-
tori di vario orientamento, 
uffici studi di aziende e rap-
presentanti di istituti dl ri* 
cerca economica e sociale. Alia 
vigilia di un awenimento di 
cosi notevole rilievo politico 
e culturale abbiamo intervista-
to il compagno Giovanni Ber
linguer. che sara tra i relatori 
al convegno. sui temi piu ge-
nerali e di fondo che saranno 
affrontati a Torino. 

Qual i innanzitutfo lo sco-
po del convegno ? 

La iniziativa dell'lstituto 
Gramsci e collegata per certi 
as petti airattualita (chiusura 
di un lungo arco di lotte sin
dacali, definizione di impor
tant! contratti di lavoro. im-
minenti congressi della CGIL 
e della CISL). Si colloca anche 
in una situazione di crisi po
litica e airindomani di alcune 
iniziative padronali. come 
quelle della FIAT sulla rior-
ganizzazione del lavoro. II 
convegno, tuttavia, non inten-
de sovrapporsi in modo mec-
canico a nessuno di questi AY 
venimenti: vuole semplicemen-
te interpretare da un punto di 
vista marxista una serie di 
fatti e di fenomeni e dare una 
risposta teorica che abbia in-
direttamente implicazioni po-
litiche. 

- Come si coltega questo 
convegno al lipo di organiz
zazione del lavoro, oggi in 
crisi. che ha prevalso fin 
dall'epoca del taylorismo ? 

II rapporto tra scienza e or
ganizzazione del lavoro si po 
ne in modo nuovo su scala 
intcrnazionale, perche molti 
sintomi indicano che l'insie-
me della produzione industria* 
le sta cercando di svincolarsi 
dal filone lungo il quale si e 
affermata ormai da ottant'an
ni, cioe appunto dal taylori

smo e dai suoi derlvatl. Que

sta impostazione del lavoro 
industriale e entrata in crisi 
da molti punti di vista. Da un 
lato, intanto. c*e un rifiuto 
operaio per questo tipo di or
ganizzazione. che in Italia as
sume prevalentemente il ca
rattere di lotta di classe, e 
quindi di « ribellione » collet-
tiva, finalizzata ad una tra-
sformazione sociale. 

In altri paesi capitalistici, 
dove l'organizzazione politica e 
sindacale non ha uguale for-
za e orientamento, esLstono in 
maggior misura fenomeni di 
assenteismo, di turn-over, cioe 
di abbandono del lavoro e di 
ricerca di altre mansioni. Va
le poi un altro tipo di con-
siderazioni. Si pub affermare 
che il contenuto di scienza 
assorbito dal lavoro industria
ls. organizzato su base taylo-
nsta. e sempre piu scarso e 
che tutte le correnti scienti-
fiche piu avanzate. anzi le nuo-
ve scienze — dall'ergonomia, 
come studio dei sistemi uo-
mo-macchina-ambiente. alia 
cibernetica, intesa come stu
dio delle possibilita di gover-
no automatico della produzio
ne e di sistemi piu ampi delle 
unita produttive — si muovo-
no nel senso di porre in crisi 
il rapporto tradizionale tra 
1'uomo e il lavoro meccanico 
neirirdustria. 

Nella fase che sliamo at-
traversando, I'uscita dal tay
lorismo diviene quindi una 
prospettiva necessaria. Ma 
quali sono i problem! che si 
pongono in questa dire
zione ? 

Innanzitutto. un problema 
di scelte tecnologiche — quali 
produzioni?, quali forme di or
ganizzazione della produzione 
e del lavoro? —•; poi, un pro
blema di scelte politiche: indi-
viduare, cioe. quali gruppi so-
ciali devono dirigere il pro-
cesso di trasformazione dello 
intero apparato produttivo. Le 
due questioni non sono sepa-
rabili. perche il taylorismo 
ha rappresentato politicamen-
te un rafforzamento £horme 
del potere del capitale e un 
impoverimento culturale, poli
tico. anche psico-fisico, delle 
possibilita dei lavoratori di 
emanciparsi. 

Non credi che I'intreccio 
di aipelti tecnlco-organizza* 
tlvl • dl aipetti pelltlcl fl 

ponga in modo particolar-
mente evidente nel supera
mento dell'attuale crisi in 
Italia ? 

Certo. In Italia vi sono al
cune differenze rispetto agli 
altri paesi capitalistici. La tra
dizionale organizzazione del 
lavoro nel nostro paese e sta
ta posta in crisi da una lotta 
esplicita dei lavoratori. che 
hanno riconosciuto soggettiva-
mente. al livello di categoria, 
di classe, gli elementi di fru-
strazione e di oppressione de-
rivanti da questo tipo di or
ganizzazione. La classe ope
raia ha chiesto direttamente 
dei mutamenti ed ha quindi 
bloccato le possibilita expan
sive. sia pure ridotte e de-
vianti, che erano insite nei 
vecchi meccanismi di orga
nizzazione del lavoro. 

Quanto vado dicendo e reso 
esplicito dal commento su Ri-
nascita di Adalberto Minucci, 
dopo ranrruncio delle modifi-
che suirorganizzazione del la
voro alia FIAT. Minucci nota 
giustamente: «Qualcuno h-a 
scritto che AgnelH ha lanciato 
una "sfida" al movimento ope
raio e airimmancabile "classe 
politica". Sarebbe piu esatto 
affermare che, in realta, i di-
rigenti della maggiore indu
stria italiana hanno raccolto 
con ritardo una sfida lanciata 
dal movimento operaio all'in-
tera classe dominante ». 

Un'altra differenza sostan-
ziale sta nel fatto che in Ita
lia i nuovi tentativi padrona
li di organizzazione del lavo
ro. in se positivi. si affiancano 
a fenomeni prevalent! che van-
no in senso opposto. Non so
no. insomma, isole di progres-
so in un'organizzazione tradi
zionale: sono, il che e peggio, 
zone di crescita che si ac-
compagnano ad una degrada-
zione di tutto il resto. Non e 
un caso che, parallelamente 
ad iniziative di «alta moder-
nita» nella produzione, vi sia 
un arretramento verso forme 
di organizzazione del lavoro 
che sono addirittura precapi
talistiche (altissima incidenza 
di lavoro minorile e a domi-
cilio, diffusione di piccole 
aziende non autonome, ma 
indotte e subordinate alio svi-
luppo di quelle magglori). In 
questo quadro di squillbrio 
tra punt* avanzate e punte *r-

retrate — che e poi il carat
tere dualistico di tutta la so-
cieta italiana — i tentativi di 
ristrutturazione non si inseri-
scono in una situazione di cre
scita delle forze produttive, 
e quindi di sviluppo comples-
sivo deU'economia, ma si ac-
compagnano anzi ad uno sca-
dere di tutto il settore forma-
tivo e conoscitivo e ad una 
crisi della scuola e della ricer
ca scientifica. 

Oggi tendono ad emergere 
ipotesi e interpretazioni con-
Iras tanti circa il rapporto 
tra scienza e lavoro. Da una 
parte, si afferma un'oggetfi* 
vita della scienza che tra-
scende i rapporti sociali, 
cioe una sua neutralita, men
tre dall'altra si vuole vede
re la scienza totalmente in-
corporata nei rapporti di 
produzione e sotto il domi
nio del capitale. Qual e la 
tua opinione al riguardo ? 

Sono portato a ritenere — 
anche se e compito del conve
gno verificare queste ipotesi 
— che si faccia una certa con-
fusione tra scienza come co-
noscenza e interpretazione del
la realta ed applicazione scien
tifica alia tecnologia. Si trat-
ta, e vero, di due cose non 
distinte. ma tuttavia non so-
vrapponibili. Se si afferma 
che !a scienza e totalmente in* 
corporata nei rapporti di pro
duzione — cioe «sussunta» 
sotto il dominio del capitale 
—, si giunge in pratica ad una 
posizione idealistica, secondo 
cui la realta e inconoscibile, 
oppure la visione che abbia
mo di questa realta viene com-
pletamente deformata dal do
minio di una classe. In tal 
caso. la nuova classe in asce-
sa, la classe operaia e il mo
vimento di emancipazione del
le forze lavoratrici. si vedreb-
be costretta a rieiaborare lo 
intero patrimonio delle cono-
scenze eslstenti. Ora, io non 
capisco perche una classe che 
Marx ha definito nerede della 
fllosofia classica tedesca». 
non possa a sua volta eredi-
tare cib che tra l'altro ha 
contribuito a sviluppare con 
tutto il suo lavoro accumula
te e non possa volgere a suo 
vantaggio questo patrimonio 
di conoscenze. 

C'e da considerare, poi, lo 
emergere delle classi lavora
trici, non plli e non soltanto 

come esecutrici di determina
te ipotesi scaturite dalle sco-
perte scientifiche, ma anche 
come elemento di stimolo, sol-
lecitazione. verifica delle sco-
perte stesse. In questo senso, 
la possibilita di una fusione 
tra scienza e lavoro si va de-
lineando chiaramente nello 
orientamento di molti ricerca-
tori. Spettera. comunque, al 
convegno mettere a confronto 
i diversi tipi di esperienza. I 
quadri sindacali e gli specia
listi che operano a stretto con 
tatto con la realta di fabbrica 
tenderanno a generalizzare la 
loro esperienza e a valutare 
l'impatto che le lotte dei la
voratori hanno avuto nel sol-
lecitare diversi sviluppi della 
scienza e della sua applicazio
ne. Questo sara gia un pre-
ciso filone di contributi. L'al
tro consistera neH'esaminare. 
dall'intemo delle varie disci
pline scientifiche (psicologia. 
medicina. cibernetica. socio-
logia), quali conseguenze ha 
avuto il movimento di eman
cipazione dei lavoratori. e piu 
in generale la crisi di una 
determlnata organizzazione 
del lavoro. e quali nuove ten-
denze vadano emergendo. 

Giancarlo Angeloni 

Per molti lunghi mesi i 
bombardamenti hanno segnato 
la vita di queste donne. Ntl 
loro racconto un episodio se
gue l'altro. Per quindici volte 
gli aerei sono venuti, per quin
dici volte la strada e stata 
distrutta, per quindici volte e 
stata riparata. « Nelle quattro 
stagioni abbiamo assicurato il 
transito su questa strada. 
sempre pronte a fare con la 
calce le segnalazioni per i 
camions dopo ogni incursio-
ne». Ma anche, a giudicare 
dal loro racconto, sempre 
pronte a dare soccorso. come 
quando. per esempio, durante 
un bombardamento notturno 
hanno aiutato un convoglio mi
litare di passaggio a nascon-
dersi. 0 ancora quando sono 
accorse a coadiuvare i bo-
scaioli di un villaggio vicino 
alia foresta in preda alle fiam-
me dopo il passaggio degli 
aerei americani. « Voi non an
date a nascondervi? — chie-
sero allora i boscaioli — Gli 
aerei possono tornare ». < Ab
biamo l'abitudine, e stata la 
nostra risposta — dicono le 
donne — di metterci al lavoro 
dopo ogni bombardamento». 

Una coppia 
di bufali 

Una grande fierezza, per lo 
impegno assolto emerge da 
tutto il racconto, che ha anche 
toni umoristici nel riferimen-
to a episodi accaduti nei me
si e mesi di fatiche. Un gior-
no, per esempio, e stata asse-
gnata al gruppo una carretta 
con due bufali. « Ma i bufali 
erano riottosi e disobbedienti 
e noi siamo delle donne debo
li e senza esperienza da que
sto punto di vista —- commen-
tano le donne —. Tuttavia sia
mo riuscite ad ammansirli a 
poco a poco, non ci crederete, 
grazie anche ai bombarda
menti: a un certo punto ci 
basto dire may bay my (aereo 
americano) perche le due be-
stie si mettessero tranquille 
da una parte. Perderle sareb
be stato molto grave per noi. 
perche grazie alia carretta 
siamo passate da una media 
di cinque metri cubi di terra 
scavata in otto ore di lavoro 
a quindici metri cubi ». 

L'eroismo del quotidiano. 
che si misura a metro cubo 
di terra scavata: per le com
pagne resta il risultato piu 
importante che ha consentito 
di rendere la strada transi-
tabile ai camions. 

Raccontano ancora: un gior-
no di ottobre un camion e 
saltato su una bomba a scop-
pio ritardato. a pochi metri 
dalle capanne, e malgrado le 
loro cure uno dei due autisti 
e morto. Dalla voce emerge 
il dolore provato da tutte. Tra 
loro non ci sono state vittime. 
II rozzo sistema di allarme — 
una vedetta e una campana 
— ha sempre funzionato. II 
problema piu grave era quel-
lo dei bambini, ma sono sem
pre riuscite a portarli di corsa 
al rifugio, magari prendendoli 
a due o tre per volta. 

Quali sono i loro progetti 
per l'avvenire? Ci si sente ri-
spondere « continuare a occu-
parci della strada >. I ca
mions devono continuare a 
passare e fino a quando non 
sara possibile consolidare ed 
asfaltare questa pista di ter
ra rossa. bisognera sempre 
riempire buche e scavare. 
Questo anche se ora. con la 
pace, le attivita si sono mol-
tiplicate. E' possibile infatti 
organizzare il mutuo insegna-
mento. occuparsi di piu delle 
coltivazioni. vedere piu spesso 
i mariti o i figli piu grandi. 
Poi. forse. un giorno, la stra
da sara asfaltata e allora sa
ra possibile per queste tredi-
ci donne tornare ad altre oc-
cupazioni. vivere con la loro 
famiglia. 

La canzone che tutte insie
me cantano su un'aria tradi
zionale del Quang Bmh. rit-
mata e allegra. che non asso-
miglia a nessuna delle langui-
de canzoni vietnamite: 

«Venite a vedere il ponte 
sul Cup 

« E* un pezzo di strada tutta 
stretta 

€ Dove le auto camminano 
con ogni tempo >. 

Massimo Loche 
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