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/ dlrlttl della minoranza etnka 

problema 
della democrazia 
Verso la Conferema Internationale dl Trieste 

' Alia fine di maggio del 
prossimo anno si svolgera a 
Trieste la Conferenza interna-
zionale sulle minoranze, pro-
mossa dalla Provincia di Trie
ste con l'adesione di quella 
di Gorizia e con l'appoggio 
della Regione. Dei contenuti, 
del metodo e degli obiettivi di 
questa iniziativa hanno discus-
so recentemente in un conve-
gno studiosi, amministratori 
pubblici di maggioranza e di 
opposizione, esponenti politi-
ci. h'Unita ha gia riferito su 
questa parte, cosi come ha 
parlato della genesi di que
sta iniziativa, della posizione 
e della parte che vi ha avuto 
il PCI. . 

La Conferenza internaziona-
le fara un discorso molto piu 
ampio, per la impostazione e 
per il tipo di partecipazione 
che si annuncia. ma essa a-
vra luogo a Trieste per la pre-
senza in questa citta e nella 
regione di cui essa e capo-
luogo di una forte e qualifi-
cata minoranza nazionale, 
gli sloveni, per cui non po-
tra non avere al centro que-
sti problemi. II nostro Partito, 
che raccoglie ed esprime il 
modo di partecipazione poli-
tica di una gran parte degli 
sloveni in Italia, si e impe-
gnato e si impegnera in que-
sto senso. Sottolineando cio ci 
rifacciamo alia nostra stessa 
storia. E* noto, infatti, che la 

lotta nazionale si intreccia con 
la lotta delle classi e che il 
movimento operaio ha avuto 
un grande ruolo di liberazio-
ne, in queste terre, anche per 
le minoranze nazionali. 

C'e un'opera, purtroppo po-
co conosciuta ma attuale ed 
interessante ancora oggi per 
serieta di documentazione ed 
onesta di intenti, in cui l'au-
tore esprime con parole signi
ficative questo ruolo del mo
vimento operaio. Mi riferisco 
al socialista triestino Angelo 
Vivante e al suo «Irredenti-
smo Adriatico » del 1912. Scri-
veva. appunto, Vivante: «Ben 
diversi lo stato d'animo e l'at-
teggiamento dei due proletari, 
italiano e slavo, via via che 
si oggruppano nelle organizza-
zioni economiche e politiche ri-
conoscenti la realta delle com-
petizioni di classe. La coscien-
za di classe chiarisce loro. 
insieme. quella di nazione. L'i-
taliano vede nel proletariate 
organizzato dell'altra stirpe il 
consociato di interessi e di 
ideologic e gli tende la mano. 
Ma poiche anche il proletaria
te slavo acquista, con la co-
scienza di classe quella di stir
pe, elevandosi rifiuta siste-
maticamente la assimilazione, 
ecco il proletariate organizza
to italiano tratto a contrappor-
si a tutti quegli atteggiamenti 
che mirano a premere su di 
essa e (sulla assimilazione) 
ed a continuarla...». 

Necessita delle alleanze 
Sara il leninismo a svilup-

pare la tesi marxista secon
do cui le minoranze naziona
li possono trovare sicura ga-
ranzia e difesa dei loro di-
ritti solo nella alleanza con la 
classe operaia ed il movimen
to democratico" dello Stato in 
cui vivono. Nella situazione 
attuale (vedi la risoluzione 
della Direzione del PCI del 
maggio 1961) noi sosteniamo 
che «la lotta per i diritti na
zionali delle minoranze in I-
talia si inserisce, come una 
fondamentale questione, nella 
azione generale per il rinno-
vamento democratico e socia
lista del Paese ». 

In altre parole, il proble
ma della minoranza naziona
le slovena e del suo libera 
sviluppo in ogni campo, come 
singoli cittadini e come co-
munita. e un problema della 
democrazia italiana; risolver-
lo e interesse — autentico in-
teresse nazionale — dell'Ita-
lia. E' una concezione. que
sta, che e apparsa largamen-
te acquisita anche durante i 
lavori del convegno prepara
tory cui si accennava all'i-
nizio. 

Eppure, questa concezione 
non e acquisita ovunque, pur 
nello Stato democratico italia
no, con una Costituzione de-
mocratica. Nell'agosto del 
1968 il compagno Boldrini eb-
be a leggere in Parlamento, 
senza essere smentito. una cir-
colare del SID (ex SIFAR) in 
cui si diceva che i vari co-
mandi delle forze annate, del-
l'Arma dei carabinieri. della 
guardia di Finanza, devono 
continuare a controllare-le ri
vendicazioni particolari'di mi
noranze etniche in territori di 
frontiera all'Est e marittimi. 
Ossia, precisamente dei terri
tori in cui vive la minoran
za nazionale slovena, in pro
vincia di Trieste, in quella di 
Gorizia. in quella di Udine. 
In quest'ultima provincia (co
me testimonia la situazione 
delle Valli del Natisone) . la 
minoranza slovena. sottoposta 
alTassimilazione da oltre un 
secolo, lotta per la soprav-
vivenza come comunita, con-
tro le conseguenze catastrofi-
che di una politica economica 
che porta alia disgregazione 
e all'abbandono delle Valli. 

I ritardi dello Stato 
Quello del SID pud essere 

considerate un caso limite, 
ma non e isolato. E' la e-
spressione, sia pure • in ter
mini militari e polizieschi. di 
un ritardo reale da parte del
lo Stato nell'affrontare i pro
blemi degli sloveni secondo la 
Costituzione repubblicana e 
non secondo concetti di strate-
gia pou'tico-militare (si fa per 
dire) e di «difesa naziona
le ,̂ che sappiamo tutti quan-
to male abbiano fatto agli slo
veni ed agli italiani. E* una 
dimostrazione " del distacco 
che c'e tra la democrazia e 
determinati settori dell'appa-
rato dello Stato. Tema di stu
dio, questo. certo interessan
te per i giuristi, ma tema di 
lotta concreta, di viva attua-
lita. per una profonda rifor-
ma dello Stato. 

In questo senso la istitu-
' zione della Regione autonoma 
a statute speciale Friuli-Vene-
zia Giulia — che pure e sta
ta una grande conquista de
mocratica'— avrebbe dovu-
to segnare una svolta stori-
ca, colmare un ritardo che si 
conferma sempre piu grave. 
Ma cosi non e stato. Un pro-
getto di Statute, presentato 
dai parlamentari del PCI nel 
1958, che specificava i pro
blem] della minoranza nazio
nale slovena non venne . ac-
colto. Appena la Regione en-
tro in funzione. la Corte Co-
stituzionale con una sentenza 
del 1965 su ricorso del go-
vemo, le negd ogni compe-
tenza in tema. di. minoranze 
nazionali. avocando l'esclusi-
va alio State. E' un altro pro
blema di studio per i giuri
sti ed e problema profonda-
mente politico. II ritardo per-
mane e la situazione si aggra-
va perche la minoranza nazio
nale non vive in una situa
zione astratta; il meccanismo 
dell'assimilazione continua ad 
operare, particolarmente in 
certe zone, in assenza di stru-
menti di tutela (per usare un 
terrnine non felice che tutta-
via appartiene alia Costitu
zione). 

Eppure strumenti sono sta
ti proposti. Tre anni e mez

zo fa e stata presentata in 
Parlamento una proposta di 
legge del PCI, poi ne e stata 
presentata un'altra del PSI. 
Le proposte sono state ripre-
sentate in questa legislatura, 
ma non si fa un passo avanti. 
Perche? E* evidente che la 
risposta va ricercata in quel 
ritardo e in quel distacco che 
si diceva. Molte volte si do-
manda quanti sono gli slove
ni in Italia, come e quando 
cio sia stato accertato. - Qui 
si inserisce la questione del 
censimento che e stata in 
queste terre sempre un'arma 
di lotta politica per cui la 
«lingua d'uso> e stata il ca-
novaccio sul quale si sono ri-
camati i piu svariati truc-
chi della statistica. 

Oltre ai censimenti, occor-
re aggiungere. altri- trucchi 
sono stati tentati per una 
«conta > degli sloveni ad u-
sum delphini. Si e utilizza-
to, volta a volta. il dato del
la frequenza nelle scuole con 
lingua d'insegnamento slove
na (che non esistono in quel
le zone della provincia di U-
dine dove per6 esiste una mi
noranza slovena), per cui slo
veni • erano soltanto coloro 
che mandavano i figli alia 
scuola slovena. Si c cercato 
persino di costruire delle in-
terpretazioni di comodo sul 
modo della partecipazione po
litica degli sloveni stessi, o 
sui risultati elettorali, per cui 
erano sloveni soltanto coloro 
che votavano per una forma-
zione politica minore costitui-
ta su base etnica. 

La Conferenza intemaziona-
le di maggio sulle minoran
ze, che si prepara ora attra-
verso tre gruppi di lavoro 
cornposti da studiosi, pud da
re un contributo positivo, of-
frire un proficuo scambio di 
esperienze. sensibilizzare l'o-
pinione pubblica ai diritti del
la minoranza nazionale slove
na ed al preciso dovere del
ta democrazia di veder awia-
re a soluzione il vecchio pro
blema. 

Mario Colli 

Incontro con un compagno del Comitato centrale del PC spagnolo 

Gli episodi che dimostrano la crescente: partecipazione dei lavoratori alia battaglia per migliori condizioni di vita e 
ruolo non solo sindacale delle «Comisiones Obreras» e i nuovi quadri dirigenti operai - II movimento unitario coinvolge 

di lavoro, e contro la repretsione fasciita - II 
forze politiche e sociali di diverso orientamento 

Nei glorni scorsi, abbiamo 
avuto la possibilita di incon-
trare un compagno del Co
mitato centrale del Partito 
comunista spagnolo (del qua
le omettiamo il nome per 
comprensibili motivi) e di 
rivolgergli alcune domande 
sulla situazione interna at
tuale del suo Paese. Giovane 
mllitante, ma gia con un in-
tenso passato di lotte al suo 
attivo, dlrigente del Partito 
a Madrid, impegnato diret-
tamente nell'attivita d e l l e 
Comislones Obreras (commis
sion! operaie), egll ci ha de
lineate un quadro delle lot
te operaie e democratlche del 
popolo spagnolo assai signi
ficative e per moltl aspetti 
inedlto. 

La stampa italiana si e 
occupata ampiamente, in 
queste settimane, d e l l e 
manifestazioni e delle pro-
teste sviluppatesi in segui-
to all'arresto di 113 mili
tant! catalani in una 
chiesa di Barcellona e al
io sciopero della fame di 
sei sacerdoti detenuti a Za-
mora. Si tratta tuttavia 
solo di un aspetto, anche 
se non marginale, delta 
situazione spagnola; l'a-
spetto fondamentale rima-
ne il grande movimento di 
lotta delle masse operaie 
contro il fascismo e per 
migliori condizioni di vi-
ta. Che cosa puoi dirci sul 
peso effettivo delle lotte, 
sul loro contenuto e sul 
ruolo delle Comisiones O-
breras? 

Noi crediamo che lo svi
luppo della lotta operaia in 
Spagna sia gi& oggi il fatto-
re determinante dei muta-
menti intervenuti nella situa
zione e nella posizione delle 
forze sociali e politiche del 
Paese. II contenuto fonda
mentale unificante della lotta 
dei lavoratori e la rivendi-
cazlone di migliori condizio
ni di vita e di lavoro e delle 
liberta sindacali, contro la re-
presslone fasclsta. 

In questi giorni ci si bat-
te specificamente contro il 
blocco salariale, per l'aumen-
to di 3.000 pesetas mensili e 
per la liberta di coloro che 
vengono processati quali diri
genti delle Comislones Obre
ras, vale a dire Camacho e i 
suoi compagni («i dieci di 
Carabanchel»). Su questi te-
mi, una grande giornata di 
lotta su scala nazionale, con 
scioperi generali e manifesta
zioni, e stata proclamata per' 
11 prossimo 12 dicembre.; • 

Una delle caratteristiche 
piu important! che va assu-
mendo la lotta nel nostro 
Paese, nel momento attuale, 
e che in misura sempre mag-
giore i lavoratori riescono ad 
imporre organi di direzione 
che, al di fuori dei sindacati 
ufficiali, sono in grado di av-
viare trattative con il padro-
nato, di impostare le princi
pal! rivendicazioni dei lavora
tori, di stabilire un rapporto 
diretto e costante con le as-
semblee operaie. Si va crean-
do in tal modo un ampio 
strato di dirigenti operai, che 
assommano attualmente ad 
alcune migliaia in tutto il 
Paese. A questo dato si ag-
giunge quello della generaliz-
zazione continua e costante 
delle lotte dei lavoratori. Ab
biamo avuto una serie di e-
sempi nei quali la lotta di 
una singola fabbrica, inizia-
ta in un determinate momen
to su rivendicazioni del tutto 

Operai spagnoli all'uscita da una fabbrica di Madrid. 

specifiche di quella impresa 
(che spesso riguardano la 
modifica dei ritmi di lavo
ro, come alia Citroen di Vi
go) si sono estese con faci
lity, rluscendo in varie tbeca-
sioni a provocare la paralisl 
totale, per periodi fino a 10-
15 giorni. di una intera popo-
iazione industriale, in una lo-
calita del Paese. 

Un altro elemento nuovo, 
che si traduce in un accre-
sciuto livello delle lotte, e la 
tendenza al prolungamento 
dei conflitti sindacali. • Fino 
a poco tempo fa, erano assai 
limitati i casi di scioperi ca-
paci di superare il limite del
le 24 ore; attualmente. con
flitti che coinvolgono non so
lo imprese, ma anche interi 
rami produttivi. e che si pro-
traggono per 10, 15 o anche 
20 giorni stanno diventando 
relativamente abituali; e cio 
senza che sia venuto meno il 
carattere di «illegalita » della 
azione e l'intervento aperto 
della polizia; l'unico elemen
to che e cambiato, l'unico da
to realmente nuovo, e la chia-
ra volonta delle masse lavo-
ratrici di opporsi alia repres-

sione del governo, di man-
tenere ferma la propria a-
zione, di conseguire gli o-
biettivi prefissati, fino,a spez-,. 
zare le stesse forme repressi-' 
ve.'. AlcUnit esempi. concreti: 
si e appena concluso uno 
sciopero di undici giorni dei 
lavoratori edili di Villadolid; 
e durato due settimane lo 
sciopero nella conca minera-
ria; i lavoratori della SKP 
di Madrid hanno - scioperato 
per ben 23 giorni; si sono a-
vute inotre lotte operaie che 
si sono prolungate anche per 
quaranta giorni. 

Estensione 
degli scioperi 

' L'estensione degli scioperi e 
la solidarieta che essi susci-
tano stanno a dimostrare co
m e — di fronte alle struttu-
re fasciste del potere — si 
verifichi una rapida politiciz-
zazione delle lotte. Viene qui 
attuale il discorso sul rappor
to fra la utilizzazione costan
te delle possibilita legali e 

di quelle illegali, che costi-
tuisce uno dei dati piu carat-
teristici della situazione spa
gnola. Seguendo il vecchio 
insegnamento leninista di an-
dare a svolgere il nostro la
voro la dove gli operai si riu-
niscono, si incontrano, le 
Commission! operaie ed i co-
munisti utilizzano - le stesse 
strutture del sindacato ver-
ticale ufficiale per sfruttare 
le possibilita che esse offro-
no, dalla denuncia dei pro
blem! concreti dei lavoratori 
fino alia diffusione di parole 
d'ordine di lotta e alia utiliz
zazione dei locali sindacali 
per riunirvi assemblee di la
voratori. Si tratta per noi di 
rompere, dal dentro come dal-
l'esterno, le strutture del sin
dacato ufficiale. Nelle condi
zioni della. illegalita, le pos
sibilita della organizzazione 
clandestina di entrare in rap
porto con un gran numero di 
lavoratori sono limit ate; per 
questo, nel momento in cui 
gia si e in grado di assicura-
re. un alto livello di lotta, 

sfruttare la possibilita di u-
tilizzare le organizzazioni «le-
gali» come «amplificatori» dei 
propositi e degli obiettivi di 
lotta significa attuare un in-
contestabile principio rivolu-
zionario. 

Movimento 
di massa 

Uno degli element! che noi 
riteniamo •' fondamentali - di 
tutto il movimento di lotta in 
corso in Spagna e il carat
tere unitario delle Comisiones 
Obreras. Le Comisiones Obre
ras si presentano come - una 
organizzazione-unitaria di 
classe; esse si rivolgono ai 
lavoratori senza alcuna di-
scriminazione o distinzione i-
deologica, politica, religiosa 
o anche solo relativa al di
verso grado di coscienza di 
ogni singolo settore del raon-
do del lavoro. Per suscitare 
una lotta di massa nelle du
re e drammatiche condizio
ni di una dittatura fascists, 

E' aperta in questi giorni a Roma una mostra dello scultore abruzzese 

Cascella: il destino dell' uomo 
Violenza e germinazione, i due temi ispiratori - Le sculture-ossa - Una lezione cul-
turale che va dal cubismo alle riflessioni sulle sculture egizie e deirAntico Messico 
Le sculture in bronzo e tra-

vertino riunite da Pietro Ca
scella per questa bella mostra 
a Roma (galleria Etrusculu-
dens, fino al 15 dicembre) se-
gnano una forte crescita poeti-
ca dopo la progetlazlone e l'e-
secuzione, nel 1967, del com-
plesso di sculture dedicate ai 
deportati nel lager nazista di 
Auschwitz, in Polonia, dove chi 
entra e guidato a un percorso 
obbligato tra grandi ossa Uel-
la storia e della memoria af-
floranti violente e potenti dal
la terra d"una citta rovinata 
perche non dimentichi; scul
ture-ossa che, pure neirimma-
gine funebre, hanno uno stra-
no potere germinale. 

Nella produzione recentc, 
tale quallta germinale e stata 
portata a grandi valori pla-
stici: anche nelle piccole scul
ture, anche nell'angusto spa-
zio di galleria, Cascella risul-
ta an Hrtfsta daH'imma .̂'na-
zione mai piccina e decoiati-
va; ansioso, invece, di gran
di occupazioni e tenute del
lo spazio avendo profondc ra-
dici nella natura, nella stt> 
ria e nella memoria, ma per 
realizzare forme aggettarti c 
capaci di fecondare il presen-
te. II talento di Cascella e si-
curo quanto la tecnlca- basti 
dire che dal travertino rica-
va forme piii dure, piu me-
talliche, piii tecnologiche che 
dal bronzo, anzi quar.do ia-
vora il bronzo sembra che 
pensi sempre alia p.^tra, a 
dei volumi che debbano es
sere da masse montagnose. 

Cascella e abruzzese e non 
saprei dire se questa e una 
componente importante per il 
recupero che egll fa, nelle sue 
forme, di certe forme degli 
eggetti d'uso in pletra c in 

legno del mondo contadino 
e pastorale. 

- Certo e che egli si ancora 
con Timmaginazione a certe 
necessita essenziali e prixnit?-
ve della vita e che scarta, per 
la scultura, il lusso e la de-
corazione: e sempre vicino al 
mortaio, alia mola, ecc, op-
pure all'oggetto industriale, a! 
pezzo di macchina, quasi ;o-
lesse legare il destino deha 
forme della scultura a quello 
della vita essenziale e del-
l'uso. 

E' un laico Cascella, ma so-
miglia, per forza di espres-
sione e di comunicazione, r.i 
grandi scultori deU'Occid-;nic 
cristiano piii ossessionati re-
ligiosamente dal bisogno di 
comunicare un messaggio. C'e 
tutta una cultura artistica d-e-
tro Cascella: il cubismo, Bran-
cusi e Moore, Leger e Le C .̂r-
busier (con certe riflessioni 
sulla scultura degli Egizi, fi
gli Olmechi, dei Toltechi del-
1'antico Messico). 

Violenza e germinazione so
no i due grandi temi delia 
scultura di Cascella. La vio
lenza si esprime soprattutco 
nelle teste, nelle teste-elmi, 
net crani misteriosi e minac-
ciosi, levigati come se fosse-
ro stati lavorati da macchina. 
La germinazione si esprime 
in forme emblematiche di se
nt, uteri, organi della rioro-
duzlone vegetale e - animal-;, 
embrioni di vita nati da una 
immaginazione plastica dawiv 
ro inesauribile. Ma e un eros 
difficile e scontroso questo di 
Cascella: sembra fantasticare 
sulla vita passando tra rovi-
ne e, sempre, con la coscien
za della morte e dei ?or>«i 
umani. 

Questa sua immaginazione 

« Testa •», una scultura in marmo di Pietro Cascella 

del germinare e del crescere 
di nuove forme d'una ciUa 
dell'uomo proprio sulle citta 
rovinate e fatta di dolore e 
di energia: e rimmaginaziovie 
di un uomo il quale, neila 
sua produzione, cerca di esse
re il piii esatto possibile, di 

chiudere una forma nella sua 
necessita di significato. Lti 
scultore ha progettato spesso 
le sue sculture in relazione n'.-
1'architettura e questo fa'.to 
gli ha dato una sicurezza di 
invenzione e di situazione in-
vidiabile; ma e, in quanto 

scultore. architetto di se stes-
so. capace di dare sempre " 
una scultura la qualita d.l 
progetto, del coinvolgiments 
d'uno spazio umano abita )i-
le, in intemo e in ester.io. 

Linea e superficie sono .nol-
to importanti per deftnire i 
volumi. Cascella non ama mi-
nimamente il gioco impressio-
nista-informale della luce sul
la massa: ama i volumi ie;:i 
che tagliano la forma - neiio 
spazio come un pensiero in-
flessibile, assolutamente ric> 
noscibile, che partecipa deda 
materia delle cose, ma e di
verso, dialettico. Una sua fer
ma pud portarci indietro pel-
la memoria e restituirci, sti-
listicamente, in modo ernozio 
nante, la ricchezza degli spes-
sori storici e geologici. Un'al
tra forma puo essere un i 
drammatica interrogazione sul 
presente industriale e tecniv 
logico. -•- . •• • ' . • . 

II senso di questa «spola » 
e una profonda, forse la v«iu 
poetica che uno scultore ita
liano vada facendo, riflessio-
ne sul destino umano. La ta 
pietra lavorata emerge, come 
per scavo, dalle rocce infor-
mali della natura: qua si stac-
ca minacciosa e separata co
me un'arma tecnologica. Tu> 
te e due le forme hanno at-
tomo, pensato, l'antico spi2:o 
di terre, di acque, di cie'.i, 
oppure le citta tragiche dei 
grandi conflitti. In tale si
tuazione Cascella ci aiuta con 
la sua ambizione poetica di 
pensieri e sentiment! esalri. 
Ogni sua forma e un oggc*-
to carico, gravido di sens! sul 
nostro presente. 

Dario Micacchi 

queste caratteristiche. sono 
assolutamente necessarie. 

Noi crediamo che partendo 
da questa esperienza, che rap-
presenta una risposta speci-
fica alle condizioni del fasci
smo in Spagna, si stiano get-
tando le basi per garantire ai 
lavoratori spagnoli un futuro 
di unita sindacale, e pensia-
mo che l'unita sindacale sara 
un' arma straordinariamente 
importante per accelerare il 
processo verso la trasforma-
zione democratica del nostro 
Paese. Di fronte a questa pro-
spettiva, noi comunisti por-
tiamo nelle Comisiones Obre
ras il massimo possibile di 
flessibilita; e propugnamo la 
integrazione — nel rispetto 
della reciproca autonomia — 
di organizzazioni di carattere 
sindacale provenienti dal cam
po cattolico o da altri campi, 
e l'accordo con la organizza
zione sindacale socialista (la 
UGT) in piattaforme comuni, 
poiche pensiamo che attraver-
so la - comune mobilitazione 
dei lavoratori quelle divisioni 
che attualmente ancora per-
sistono si vadano superando. 

Qulndi vol vedete le Co-
- mlsiones Obreras un po' 

come il nucleo del futuro 
sindacato unitario? 

Noi riteniamo che il futuro 
sindacato operaio, in una si
tuazione di liberta, - nascera 
dallo sviluppo di grandi lotte 
di massa. Non crediamo che 
una reale trasformazione de
mocratica del nostro Paese 
possa cadere dal cielo, senza 
un * rapporto diretto con la 
mobilitazione delle masse po-
polari.. Ma crediamo altresi 
che una vasta lotta di massa 
passi attraverso lo sviluppo 
delle Comisiones Obreras. 
Quali saranno, con precisibne, 
le caratteristiche della futura 
centrale unica dei lavoratori, 
saranno gli stessi lavoratori a 
stabilirlo, in una loro «as-
semblea costituente ». In ogni 
caso, le Comisiones Obreras 
srolgono, a nostro awiso, un 
ruolo piii complesso di quello 
puramente sindacale: e per-
cio le consideriamo come un 
movimento socio-politico, ca
pace di facilitare rincremento 
costante del livello di coscien
za dei lavoratori, e il loro in-
tervento diretto sui - grandi 
problemi politici e sociali. 

Qnlndi, uno ' strmnenfo 
che non e soltanto sinda-

'. - cale, rivendicatlvo? 
Esattamente. E sotto que

sto aspetto — pur senza po-
ter individuare fin d'ora le 
caratteristiche della futura 
centrale sindacale — ritenia
mo che le Comisiones Obre
ras avranno un loro ruolo da 
svolgere, cosi come sono, con 
la loro caratteristica di movi
mento socio-politico, anche 
nella fase della costruzione 
del socialismo. 

' Hal parlato della - con-
vergenza dl forze dento-

- craliche diverse nella lotta 
in atto contro il regime 
franchlsta. Quali sono, sul 
piano politico, queste for-
re e come si pongono in 
rapporto con 11 vostro par* 
tito? 

Ci rivolgiamo a tutte quelle 
forze che si sentono colpite 
dalla dittatura. Una dittatura 
fascista esprime gli interessi 
della oligarchia capitalistica, 
ma al tempo stesso determi-
na una struttura con interessi 
propri, che in un determlnato 
momento pub anche non svol
gere del tutto i suoi compiti 
di classe e preoccuparsi in

vece dei suoi interessi speci
fic!. Noi siamo pronti a sfrut
tare anche questo tipo di con-
traddizioni. In questa fase — 
che ha visto lo sviluppo di 
« comitati democratic!» su ba
se locale un po* in tutto il 
Paese — si vengono raggrup-
pando intorno a noi. sulla ba
se di quello che noi chiamia-
mo il programma minimo an-
tifranchista, anzltutto 11 Par
tito socialista operaio spagno
lo (SOE), che e presente nella 
maggior oarte dei. « comitati 
democratfei», e forze qhe po-
tremmo chiamare democrati
co cristiane (« azione democra
tica », «sinistra democratica 
cristiana », gruppi • cattolici). 
L'evoluzione dei cattolici e il 
dato piii spettacolare dei mu-
tamenti intervenuti nella real
ta politica del Paese, se si 
considera che nel 1936 i fa
scist! riuscirono • ad assicu-
rarsi l'appoggio non solo del-
l'intera gerarchia ecclesiasti-
ca, ma anche di settori impor-
tantissimi delle masse cattoli-
che, mentre attualmente la 
stessa gerarchia cattolica si 
va differenzlando dal franchi-
smo e in determinati mo-
menti e settori si impegna 
nell'azlone di carattere demo
cratico. - - • 

Alternative] 
democratica 

Dire poi che in Spagna la 
influenza del socialismo e og
gi uno degli elementi piii ca-
ratteristici. e un date reale: 
un dato che non va esagera-
to, naturalmente, poiche vi-
vlamo in una' dittatura fasci
sta ed il livello di mobilita
zione e di coscienza e pertan-
to relativamente limltato. Le 
masse cattoliche, le masse 
operaie, • le masse contadine 
hanno sublto infatti una evo-
luzione che va dal passaggio 
di massa su posizioni dl ca
rattere democratico ed anti-
dittatoriale fino al passaggio 
di settori assai importanti su 
posizioni favorevoli al socia
lismo. Poco tempo addietro. 
duecento militanti cristiani si 
sono riuniti ad Avila e si so
no denniti «cristiani per il 
socialismo», elaborando un 
documento nel quale si after-
ma che la ideologia cattolica 
non contrasta con la socia-
lizzazione dei mezzidi produ
zione e la estensione della 
democrazia a tutti i lavoratori. 

In Catalogna, questo rag-
grupparsi delle forze politiche 
intorno ad una altemativa de
mocratica e assai piu svilup-
pato che nel resto; del Paese. 
La assemblea nazionale cata-
lana e la espressione della 
quasi totalita delle forze poli
tiche e sociali di questa na-
zionalita della Spagna, ivi 
compresi settori chiaramente 
borghesi e nazionalisti, che si 
battono accanto alle forze del 
movimento operaio e, per dir-
la all'italiana, a gruppi extra-
parlamentari. • " • - : ' 

Nella zona ' basca, . infine, 
dove l'alternativa democratica 
incontra le maggiori difflcolta 
(Madrid.e il Paese basco so
no i centri principali della 
oligarchia), si e ragjgiunta una 
tappa assai importante con la 
unita fra comunisti, socialisti, 
Comisiones Obreras e UGT, 
che • stanno . formulandb un 
programma comune di lotta. 
Intorno a una serie di riven
dicazioni concrete, si e rao-
bilitata praticamente, nel cor
so di un mese, la intera con-
centrazione industriale di Bil
bao, che e una delle maggiori 
di tutta la Spagna. 

Come vedi, in definitiva, il 
movimento di lotte operaie, 
nel Paese, e una realta ope-
rante ed articolata; e tutte le 
forze che vi partecipano si ri-
troveranno fra pochi giorni 
all'appuntamento della giorna
ta nazionale di scioperi e ma
nifestazioni del 12 dicembre. 

Giancarlo Lannutti 

Centra di 
documentazione 

cutturale a Napoii 
NAPOil, 9 dicembre 

' Il gruppo di intellettuali e 
docenti universitari ha preso 
riniziativa della costituzione 
di un Centro di documenta
zione e di -'rdziativa culturale 
a Napoii. L'iniziativa appare 
legate — come rivela il docu
mento che l'annunzia — alia 
necessita di offrire una rispo
sta alia crisi specifica dell'or-
ganizzazione culturale e del 
lavoro intellettuale nella citta. 

II nuovo Centro dovrebbe 
rappresentare un punto di 
riferimento e di aggregmzione 
per gli intellettuali democra-
tici che operano a Napoii, ed 
essere insieme un centro di 
documentazione sulla citta, e 
un centro di studio e di ana-
lisi impegnato a lavorare sui 
temi che sono airattenzione 
della strategia popolare e de
mocratica nelle grandi citta 
meridionali. 

Fra i firmatari del docu
mento vi sono Umberto Cer-
roni. Biagio De Giovanni, Tul-
llo De Mauro, Ghererdo Gno-
li. Franco Graziosi, TuUio Gri-
maldi, Gaetano Macchiaroli, 
Aldo Masullo, Edoardo San-
guineU, Eirene Sbrlziolo, Aldo 
Schiavone. 


