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EDITORIALI 1 

Contro H piano Rogers e la politica di « coesistenza pacifica » 

Dalla lotta nazionale 
palestinese verso la guerra di 
classe per il socialismo nel , · 
mondo arabo in un processo 
di rivoluzione ininterro1tta 

L'imperialismo ameri .ano e il sodai-imperialismo sovietico sono uniti nello stesso disegno strategico: sof
focare la lotta di class~ rivoluzionaria in tutto il mondo. 

Tale disegno ha preso il nome di « coesistenza pacifica », e mai come oggi nel Medio Oriente questa Vl'· 
lontà comune ha rivelato la sua natura contro-rivoluzionaria. Infatti i due imperialìsmi, a livello di conco,
renza, sono impegnati per la .conquista politica, militare ed economica in tutto il settore del "mondo arabo"; per 
iar questo hanno individuato entrambi come concreti alleati le borghesie nazionali o le caste feudali e religio
se oggi al potere. 

Il sostegno alle classi dirigenti arabe è direttamente in funzione del .consolidamento del loro potere e a 
garanzia del soffocamento di qualsiasi tentativo rivoluzionario delle classi oppresse. A sua volta la concorren
za e l'antagonismo tra le diverse borghesie nazionali provoca una serie di conflitti militari tra gli Stati, in 
cui i due imperialismi sono costretti a intervenire. 

L'imperialismo U.S.A. ha influenza su Israele ( sul cui governo deve fare opera di freno per moderarne le 
spinte ultra-reazionarie e ultra-fasciste), la Giordania, il Libano, l'Arabia Saudita, la Tunisia, il Marocco, il Ku
wait e altri stati minori. A sua volta il sodai-imperialismo U.R.S.S. influenza e controlla (seppur con difficol
tà) l'Egitto, la Siria, l'lrak, l'Algeria, il Sudan e la Libia. 

La lotta per l'indipendenza nazionale del popolo palestinese è stata determinata dalla presenza espansioni
sta del sionismo, .che ha ridotto il popolo palestinese a un popolo di profughi e di perseguitati. 

La responsabilità della presenza dello stato fascista israeliano è da far risalire agli · accordi ·di spartizione 
del mondo formulati a Yalta da USA e URSS, che segnarono il sostanziale inizio della politica controrivolu
zionaria di « coesistenza pacifica », cioè di spartizione del mondo tra le due grandi potenze imperialiste. 

Poichè e nella misura in cui la Resistenza palestinese si inserisce come elemento disgregatore nell'ambito 
di questo disegno di spartizione, i due imperialismi scoprono la necessità di soffocarla o almeno di confi
narla in ambiti e in prospetive controllabili. 

Il Piano Rogers è la concretizzazione di questo disegno: liquidare la Resistenza palestinese affidando il 
ruolo capestro alle borghesie nazionali arabe, impedire a tutti i costi che la lotta del popolo palestinese si 
leghi alla lotta delle masse arabe in una prospettiva di rivoluzione ininterrotta che colleghi strategicamente 
l'obiettivo della rivoluzione nazionale con la rivoluzione del proletariato arabo. Ciò è per i due imperialismi 
un 'esigenza irrinunciabile, al punto .che essi si sono proposti .e si propongono di soddisfarla con ogni mezzo: con 
la « pacificazione » ( cioè affidando alle borghesie nazionali il compito di reprimere le masse arabe) e con l'inter• 
vento militare, indiretto e, se necessario, diretto. 

Siamo impegnati in una mobilitazione in appoggio ai combattenti palestinesi, che è il primo dovere dei 
rivoluzionari in questo momento. Ma siamo in pari tempo impegnati in un tentativo di comprendere e di pro
pagandare il significato, da un punto di vista proletario, di ciò che sta avvenendo in Medio Oriente. I rivo
luzionari hanno sempre avuto il dovere di comprendere e di spiegare ciò che avviene in ogni parte del mondo, 
per non trovarsi alla coda dei processi sociali e per non essere utilizzati dal riformismo borghese nel movimen
to operaio, che in Italia oggi è il revisionismo del PCI. 

IL CARATTERE BORGHESE DELLA POLITICA DELLE DIREZIONI DEI PAESI ARABI « PROGRESSISTI » 

Il secondo dopoguerra è un periodo di grande sviluppo del processo rivoluzionario nei paesi economicamen
te arretrati, coloniali e semi-coloniali. Dal Marocco allo Yemen, nel vastissimo "mondo arabo", il processo 
rivoluzionario ha avuto caratteristiche e sbocchi specifici, dei quali un'analisi, anche se solo sommaria, è del 
tutto necessaria per la comprensione degli avvenimenti attuali. In tutto il "mondo arabo" la dominazione colo
niale diretta è stata liquidata, salvo che all'interno di Israele e in alcune zone dell 'Arabia meridionale che sono 
tuttora sotto controllo inglese e nelle quali è in corso la guerriglia diretta da rivoluzionari marxisti-leninisti 
(Dhofar, Oman). Non in tutti i paesi invece sono stati eiiminati i regimi asserviti alla politica neocoloniale dei 
vari imperialismi occidentali. Questi regimi, .che oltre a tali imperialismi rappresentano caste semi-feudali, bor-
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ghesie "compradore", limitati nuclei di borghesia industriale strettamente legati .all'Occidente dominano vari 
paesi: Marocco, Tunisia, Libano, Giordania, Kuwait, Arabia Saudita. In altri paesi invece il ' processo rivolu
zionari.o. è andato oltre, rove~cfando i regimi legati :tl neocolonialismo occidentale: Algeria, Libia, RAU, Su
~an'. Sma, l:~k, _Yemen I?e~1d1onale. Nello Ye?1en, mfine, la situazione è caratterizzata da un precario equi
hbno tra m1htan, appoggiati dalla RAU e dall URSS, e monarchia, appoggiata dall'Arabia Saudita e dagli USA. 

Il "moi:id?,, ar~bo" ~iene_ quin~i tradi_zion~l~ente d!ff7renziato in paesi arabi "reazionari" e in paesi arabi 
"progressisti . E la s1tuaz10ne d1 questi ultllm che c1 mteressa esaminare più accuratamente. 

In primo luogo si consta~a . . che il proletariato, i?dustria!e e agricol_o, non è riuscito in nessun paese, ad 
eccezione dello Yemen mend10nale, ad assumere I egemoma sul movrmento rivoluzionario tramite organiz
z~zioni che _si riface?sero _all'id_eologia del proletariato ed e?primessero un programma proletario. L'egemo
ma sul movimento r1voluz10nano e stata generalmente esercitata dalla piccola borghesia, il cui settore più 
organizzato e "moderno" è rappresentato, in gran parte dei paesi arabi, dagli ufficiali dell'esercito. 
,. Le pic_cole 1:>o_rghe~ie e _l'esercito h~I_Ino u_tilizzato, come strui:nento di egemonia sulle masse popolari arabe, 

I ideologia rehg1osa 1slam1ca, tanto pm radicata tra le masse m quanto ha contribuito a conservare un'iden
tità nazionale e culturale araba di fronte alla · dominazione coloniale e allo smembramento della nazione ara-
ba da parte delle varie potenze .coloniali. . 

Così il processo rivoluzionario nei paesi arabi si è dato come programma "massimo" il programma bo!'
ghese della piccola borghesia: unificazione del.la nazione araba ed edi.'ìcazione di · un apparato industriale· due 
obiettivi .che una direzione proletaria della rivoluzione araba avrebb e iscritto tra i numerosi del proprio' pro
gramma ''minimo''. 

La "riforma agraria" è stata spesso iscritta nei programmi delle forze piccolo-borghesi nei momenti di lotta 
acuta contro le potenze coloniali dominanti, ma solo al fine tattico evidente di mobilitare le grandi masse dei 
contadini poveri che costituiscono la gran parte delle popolazioni arabe, e al fine di classe (borghese) di allar
gare il proprio dominio nelle campagne. Ma che le direzioni dei processi rivoluzionari nel "mondo arabo" fos
sero piccolo-borghesi è verificato proprio dal carattere truffaldino delle "riforme agrarie" egiziana, siriana, ira
kena, algerina. In generale la riforma agraria non ha creato altro che uno strato di borghesia agraria moderna, 
contribuendo a proletarizzare e ad espellere dalle campagne forza lavoro a bassissimo prezzo per l'industria in 
formazione. In Algeria addirittura le terre distribuite sono state solamente quelle di proprietà francese: i lati
fondi di proprietà "araba" sono in mano ai loro padroni dell'epoca della dominazione coloniale. 

Anche la questione femminile è stata risolta, sempre il Algeria, conservando nella sostanza il codice islamico 
che fa della donna la schiava dell'uomo, e questo nonostante l 'apporto appassionato che le donne arabe hanno 
sempre dato alla lotta rivoluzionaria anti,coloniale. 

Il carattere borghese della politica delle direzioni dei paesi arabi "progressisti" è evidente anche di fronte 
alla questione delle minoranze nazionali. Esse non vengono riconosciute in Algeria ( dove sono un quarto cir
ca della popolazione) ; il governo sudanese persegue una politica di genocidio nel sud del paese (Azania) 
abitato da popolazioni nere; i governi irakeno ·, e siriano opprimono le popolazioni curde, e solo la forza del
l'esercito partigiano curdo ha costretto recentemente il governo iraket,o ad un armistizio. 

La questione dell'unità nazionale araba, come è possibile constatan•, viene affrontata dalle direzioni picco
lo-borghesi nei termini borghesi tradizionali, che prevedono la formazione di un mercato unificato, l'espul
sione di forze di lavoro dalle campagne per l'industria, l'oppressione delle minoranze nazionali cui non ven
gono riconosciuti proprio quegli stessi diritti che vengono rivendicati da parte araba contro gli italiani, i fran
cesi, gli inglesi, gli israeliani, gli americani ... 

Il carattere borghese della politica delle direzioni arabe "progressiste" è infine constatabile dal feroce an
tagonismo .che oppone gli uni agli altri i governanti algerini, egiziani, siriani, iracheni, antagonismo che espri
me l'interesse di ogni singola piccola borghesia araba a divenire la forza egemone politicamente nel "mondo 
arabo", per unificarlo economicamente sotto l'egemonia del proprio capitalismo di Stato in via di sviluppo. 

IL MOVIMENTO OPERAIO NEL MONDO ARABO 

Da un lato la piccola borghesia e l'esercito hanno utilizzato le masse contro le potenze coloniali e le caste 
feudali reazionarie (gli interessi materiali di queste ultime si opponevano all'edificazione di un'industria svi
luppata); dall 'altro lato la piccola borghesia e l'esercito hanno ferocemente represso, spesso con l'aiuto delle 
caste reazionarie, ogni organizzazione politica che si richiamasse all'ideologia del proletariato e ogni movi
mento che fosse diretto da rivoluzionari proletarL 

Sotto questo profilo sono significative le vicende dei due maggiori partiti comunisti del "mondo arabo". 
Il Partito comunista iracheno è stato massacrato dal Baath al momento dell 'assunzione del potere in Irak 
da parte di quest 'ultimo (si calcola che siano stati assassinati dai 50 mila ai 100 mila comunisti; in un paese 
di meno di 5 milioni di abitanti è una strage che sta alla pari di quella dei comunisti indonesiani). Il Par
tito comunista sudanese subisce ogni tipo di vessazione poliziesca perchè si sciolga e confluisca con i nasseria
ni al potere in un partito "socialista" simile all'Unione socialista di Nasser. 

Nel mondo arabo "progressista" sono questi i due partiti comunisti di massa; di un certo ascendente 
sulle masse dispone pure il Partito comùnista siriano che opera in una situazione di virtuale illegalità. 

I partiti comunisti nel mondo arabo hanno gravemente patito della collaborazione di classe praticata dalla 
III Internazionale con le borghesie nazionali e le loro componenti radicali piccolo-borghesi : anziché operare 
per l'egemonia del proletariato sulla piccola borghesia e sui contadini, hanno accettato l 'egemonia piccolo
boro-hese sul proletariato e le hanno lasciato via libera tra le masse contadine povere. Nella maggior parte 
dei "paesi arabi non è stato possibile ai comunisti giocare un ruolo rilevante nel processo rivoluzionario; nel
la mag!!ior parte dei paesi arabi essi hanno solamente potuto organizzare nuclei di intellettuali di educazione 
"occide;tale", separati del tutto dalle masse contadine, più talvolta qualche nucleo proletario industriale. 
E simificativa sotto questo profilo la storia del Partito comunista algerino, partito di intellettuali di cultura 
t/anc~se se non di francesi emigrati in Algeria, combattenti coraggiosi per l'indipendenza algerina ma privi di 
qualsiasi ruolo tra le masse, torturati prima dai paras poi da Boumedienne. Così come è significativa la storia 
del Partito comunista egiziano, decimato da Nasser nei campi di concentramento nel deserto e poi "scioltosi" 
nel partito "socialista" nasseriano sotto la pressione combinata del revisionismo, che ne aveva conquistato 
la direzione, della polizia nasseriana e della ragion di Stato social-imperialista. 

I PARTITI «SOCIALISTI» DELLA PICCOLA BORGHESIA ARABA 

In talune situazioni altri raggruppamenti marxisti sono riusciti ad. assu~ere la ~rezione ~e! proc7ss_o _ri
voluzionario: Yemen meridionale, Oman; ma in generale la collaboraz10ne d1 classe rmposta ai co1;11~1sh aal 
sodai-imperialismo sovietico ha consentito che la .piccola borghe~ia man_teness~ _e c?nsolidasse la propria m~uenza 
sulle masse contadine, proletarie e semi-proletarie a rabe. Dietro a1 par titi p1ccolo-borghes1 Baath s1 muo-
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a q~anti rivendicano l 'applicazione fi_no in f<:>ndo del programma democratico-radicale della rivoluzione; e op
porsi conseguent_emente a_lle ?orghes1e stramere che, armi alla mano e alla testa delle masse, lottano anco
r a per la p~opna emanc1_Paz10n_e. Non a caso l'appo~gio che le borghesie dei paesi arabi "progressisti" dan-
1~0 alla. R7s1sten~a palestmese . e attraversato ~a pro!onde contraddizioni: la necessità di una lotta contro 
! espa~s1?111sm? ~1 Israele le spm~e a sostenere 1 palestinesi, la tendenza al capitalismo di Stato e l'alleanza con 
il s_ocial-rmpenahsIT.Io U~SS le spm~e ad opporsi al carattere, anche limitato, di guerra di popolo assunto neces
sanamen~~ d~lla nvoluz1?ne _Palestmese. I~oltre le rivalità nazionalistiche e la tendenza all'egemonia sul "mon
do arabo spmge le_ vane piccole borghesie a fare a gara a parole nell'appoggiare i palestinesi, mentre la 
consapevolezz~ del nIT.IescolaIT.Iento del!~ carte 7he_ una tal~ lott~1 comporta_ nei rapporti tra piccole borghesie 
e masse le spmge ad impastoiarla. Le npercuss10m della nvoluz10ne palestmese possono essere in altre paro-
le, l 'apertura di più fronti di lotta di classe all'interno dei vari paesi arabi "progressisti". ' 

IL PIANO ROGERS 

Innanzi tut_to_ vediamo qua_li ~nteressi hanno spin_t~ I'~mperialismo e il social-imperialismo a propone il pia
no Rogers, c10e a tentare d1 nsoh:ere le contradd1z10rn aper,te dalla guerriglia palestinese. 

Nel Vietnam e in Indocina la g'.ieffa di popolo di lunga durata ha posto l'in1perialismo USA e i suoi rappre
sentanti governativi di fronte a insuperabili difficoltà economiche e politiche. 
. Nel priIT.Io ordin_e di difficoltà ri~n.tra il_ bisogn_o ~i ~orre freno all'inflazi?ne che deriva dalle crescenti spese 
1mprodutt1ve destmate allo sterm11110 dei popo!J d Asia; o quanto meno d1 tentare di limitare le spese di guer
ra al "fabbisogno" in Indocina contenendo, se non eliminando, ogni conflitto aperto che costrin"a gli •USA 
ad impegnarsi in altre spese militari di grossa entità. 0 

• 

).-a guerra in Medio Oriente ha cQstretto gli USA ad appoggiare Israele nella sua politica espansionista. Ma 
~10 comporta ver ,_gli USA nume_n_)si sval)ta~~: la loro graduale emarginazione politica ed economica dal 

mondo arabo ; 1 isolamento pohhco nell opm10ne pubblica del Terzo Mondo; e la crescita eccessiva ... fa ac-
cennata, delle spese militari. ' 0 

Già in tutti questi anni di conflitto indocinese il governo USA ha verificato l'ampiezza del suo isolamento 
a_ li_vello di opinione pubblica mondiale, e i danni politici ed economici gravissimi che ne derivano all'impe
na!Jsmo USA; e nessuna manovra è valsa a sopire l'opposizione alla politica aggressiva USA sia all'interno 
che all 'estero. Un '« azione di pace » nel Medio Oriente che contemporaneamente salvasse gli interessi imperia
listi era quanto di meglio la diplomazia USA potesse tentare. 

Si tratta per gli USA di contrastare efficacemente l'infiltrazione. 1dell'URSS in tutto il "mondo arabo": ed ecco 
I'« aggressione di pace», ecco il piam, Rogers. 

L'URSS ha interessi politici contl">rivoluzionari, nel "mondo arabo", convergenti .con ·quelli USA; nè inten
de rischiare lo scontro armato diretto con questi, come sviluppo dell 'antagonismo armato tra Israele e i 
paesi arabi continuamente acutizzato dall'azione della Resistenza palestinese. Essa elabora il piano Rogers con 
gli USA. Ambedue lo impongono ai propri satelliti. 

Se si è tentato di iniziare un tal gioco, è infatti perchè i due colossi imperialisti erano riusciti tempora
neamente ad imporre le loro condizioni ai loro « alleati ». Non va sopravvalutato il rifiuto dell'Irak, della 
Siria, dell 'Algeria : l'aver abbandonato la Resistenza palestinese ai tagliagole di Hussein dimostra il carattere 
formale e demagogico del loro « rifiuto ». 

Le condizioni sulle quali poggiava l 'accordo USA-URSS sono schematizzabili nei seguenti punti: 

1) La salvaguardia dello Stato di Israele, sulla cui natura fascista e imperialista e sulla cui struttura in
terna razzista non si sollevano pregiudiziali. Per l'imperialismo USA la difesa di Israele è necessaria. Si 
tratta di dare soddisfazione alle spinte, fortemente presenti negli USA, di solidarietà con il paese sionista e 
fascista, e di mantenere una « testa di ponte » militare ed economica (per Israele passano numerose operazio
ni economiche di vari paesi imperialisti verso tutto il Medio Oriente e l'Africa) . Per il social-imperialismo 
URSS si tratta di riuscire a mantenere c011 lo Stato di Israele fascista una permanente situazione di « tensio
ne controllata » che giustifichi la sua presenza militare in appoggio e in difesa delle caste piccolo-borghesi 
militari arabe. Questa presenza militare è chiaramente al contempo premessa per la conservazione dell 'ege
monia economica URSS e possibile garanzia per tentare di mantenere lo status quo politico e sociale nei pae
si arabi da essa controllati. 

2) La formazione di uno Stato palestinese "indipendente" in Cisgiordania che riporti ad una situazione di 
"coesistenza" tra arabi, palestinesi ed ebrei, quale quella esistente prima della guerra del 1967. 

Sia da parte imperialista che social-imperialista il significato di questa condizione è evidente. Essa non rac
chiude tanto la speranza, invero illusoria, di veder « risolti » una volta per tutte i motivi profondi, di classe, 
ciel conflitto, ma quella di riuscire ad isolare la lingua più alta dell'incendio evitando per quanto è possibile 
la sua propagazione. Fuori di m etafora, si tratta per i due gendarmi del mondo di riuscire a convogliare in 
alvei controllabili· la lotta rivoluzionaria delle masse palestinesi, riducendola ad una lotta all'interno del nuovo 
Stato palestinese, ponendo fine al fatto che la lotta cont ro lo Stato di Israele svolta dalla Resistenza palestinese 
suscita le più vaste ripercussioni nelle masse in tutto il "mondo arabo", sollecitandone la presa di coscienza 
di classe ed affrancandole dall'egemonia piccolo-borghese. 

IJ significato delle due condizioni ora esposte è sostanzialmente unico. Infatti uno Stato palestinese con le 
caratteristiche proposte non può avere alcuna possibilità di vivere un sol giorno se al potere non vi si viene 
a trovare la piccola borghesia appoggiata dall'URSS: uno Stato proletario in Cisgiordania, circondato da 
Israele fascista e dalla Giordania monarchica, con l'URSS e i paesi arabi "progressisti" ostili, durerebbe as
sai poco. La direzione piccolo-borghese del nuovo Stato avrebbe il compito di instaurare una dittatura re
pressiva anti-proletaria; e a questa condizione fruirebbe dell 'appoggio dei governi arabi vicini. In altre pa
role, la condizione di esistenza di un eventuale Stato palestinese in Cisgiordania è la direzione piccolo-bor
ghese di esso, e cioè che la rivoluzione palestinese non travalichi i confini nazionali palestinesi. 

LA LINEA SEGUITA DALLA RESISTENZA PALESTINESE IN GIORDANIA E LA GUERRA CIVILE 

Il piano Rogers non è riuscito a condurre in porto con le sole trattative diplomatiche la liquidazione del
la Resistenza p a lestinese. La necessità di ricorrere all'aggressione armata e al genocidio ha provocato l'acu
tizzarsi delle contraddizioni intern e allo schieramento dei promotori di una simile linea « pacifica ». 

Siamo ora in grado di esaminare gli aspetti fondamen tali della guerra popolare palestinese dal punto di 
vista sociale, politico e militare. 

La lotta dei n alestinesi si è posta ( sin dal momento in cui si chiude in un'ingloriosa disfatta degli eser-
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citi !~abi "~rogre~sisti". la gt)e-;ra de_i tre giorni contro Israele) come un momento di instabilità politica 
e s?~iale_ ~e. ~ed_w On_e~~e m,oll':ra~,lle per I?raele e J)er gli USA e, per la dinamica dei suoi equilibri in
terll1;, per 1_ r~g1_m1 ar~b1 progressisti e per I URSS. Diverse le carte usate per liquidarla. Israele e oJi USA 
paesi rmpena~1st,1 che s1 ~oggi~n~ sulle. forze più ~ea~ionari~ e sull'~ter~sse al sottosviluppo arabo, co; l'inter'. 
ve~to arma_to, I U~~S e 1 _re&rm1 arab_1 "p_rogress1st1" ,con 11 te~tahv? d1 subordinarla ai propri scopi, di funzio
nalizzarla _ai propri mt~ress1 d1 egemoma, d1 conservarvi e consohdarv1 quindi la direzione piccolo-borghese come 
garante d1 tale egemoma . 

. I rapporti pre~ar! t_ra Resistenza palestinese e governo giordano sono precipitati in un confronto armato 
d1 vaste proporz10ru: 11 17 settembre le truppe di re Hussein hanno attaccato in forze i partioiani e i profu-
ghi palestinesi. I morti e i feriti sono migliaia e migliaia. 0 

Oltre a manifestare nelle piazze, è compito dei rivoluzionari analizzare ciò che è avvenuto ed · avviene Ìll 
~edio _Oriente: Ci trovi~m? ~i. fronte ~d. un tentati_vo mternazionale di strangolare la rivoluzione palestinese; 
c_1 troviai:n? d1 fro_nt~ . a1 hm1t1 ~oggettivi. della Resistenza palestmese, che hanno reso più facile quel tenta
tivo. Ind1v1dua~e hmlt1 ed erron, ?en_uncia~e le . forze che . tentano di sopprimere la Resistenza palestinese: 
ecco un compito _elementare per I nvoluzwnan, quello eh apprendere dall 'esperienza altrui a non compiere 
errori che possa,1,w ritorcersi contro il processo rivoluzionario m altri paesi. · , 

In nes~un modo· però la critica che noi effettueremo dei limiti della Resistenza palesiiù:!s:.! va confusa 
con il- venir meno di un elementare dovere di solidarietà verso tutta la Resistenza palestìr.s::se, ' le sue orga• 
nizzazioni, i suoi gloriosi combattenti. 

I reazionari giordani hanno attaccato la Resistenza palestinese sul terreno dello scontro militare frontaie , 
sul quale un esercito -regolare è sempre più forte di un esercito partigiano. 

D'altra parte la .Resistenza palestmese si è trovata .costretta ad accettare questo tipo di scontro , subendo
ne perdite altissime: infatti i combattenti palestmesi si trovano arroccati nelle tendopoli dei profughi e nei 
ghetti delle città giordane, anch 'essi abitati da profughi. 

A questo punto si può ritenere che la caratteristica di popolo rifugiato m un altro paese sia ciò che co
strmge i combattenti palestrnesi a subire lo scontro nei termini voluti dai reazionari giordani. Ciò è in parte 
vero, ma non spiega m realtà nulla. 

Infatti la popolazione giordana è per oltre due terzi composta da palestinesi. I palestrnesi rn Giordania 
non sono solamente gli abitanti delle tendopoli e dei ghetti urbani, ma sono la maggioranza della popola
zione urbana e contadrna in intere regioni. E ' palestinese la quasi totalità del proletariato urbano e -conta
dmo di Giordania ... ~E' palestinese parte dell'esercito giordano ... 

In altre péirole; i combattenti palestinesi dovrebbero potersi muovere m Giordania « .come il pf 5ce nell'ac
qua», senza ~essere costretti ad accettare la battaglia sul terreno e nei modi del nemico. Ma abbi.imo invece 
constatato o.ne avviene il contrario. ' 

Occorre oprnare che i combattenti palestinesi rappresentano solamente una parte dei profughi, !'ultima on
data della « guerra dei sei giorni », e che Hussein è appoggiato da gran parte della popolazione giordano-pa
lestmese? I fatti ci indicano invece che Hussem è appoggiato solamente da una minoranza della popola
zione giordana, dalle tribù nomadi più arretrate, dove recluta i suoi tagliagole, e che la popolazione giorda• 
no-palestinese appoggia la Resistenza. 

Una spiegazione ci può venire solamente da ur. 'analisi dell 'orientamento che è prevalso srno all'aggressio
ne monarchica m Al Fatah, la maggiore delle organizzazioni palestinesi, e della linea che essa ha perseguito 
fin 'allora m Giordania. 

L'orientamento ideologico di Al Fatah è stato vago ed oscillante. Al suo interno si trovano gruppi marxisti 
più o meno coerenti e componenti di orientamento nazionalista-rivoluzionario, piccolo-borghese, essenzialmen
te affini alle varie tendenze dei "socialismo arabo" (nasserismo, baathismo iracheno e siriano, FLN algeri
no). L 'egemonia m Al Fatah è stata fino all 'aggressione detenuta dagli elementi più moderati. Attraverso 
l'egemonia di Al Fatah su tutta hl Resistenza, questa si è trovata ad essere diretta dalla sua frazione più 
moderata, piccolo-borghese. Le organizzazioni e le correnti marxiste-leniniste in seno alla Resistenza palesti
nese, la più importante e la più correttamente orientata delle quali ci pare essere ii FDPLP, hanno avuto sino 
ad oggi un ruolo complessivamente secondario. 

Attendersi da una direzione piccolo-borghese che le masse giordano-palestinesi vengano organizzate poli
ticamente, smdacalmente, militarmente, ecc., per la lotta di classe m Giordania, è una contraddizione in ter
mmi. Attendersi da essa che faccia un'attività disfattista nell 'esercito giordano è ancora una contraddizio
ne in termini per la direzion e moderata di Al Fatah, era un esercito arabo, non un esercito borghese. Al Fatah 
m effetti si è limitato quasi esclusivamente ad attingere tra i palestinesi truppe per la guerriglia contro Israele. 

A quanto si sa, l'unica organizzazione della Resistenza palestmese che abbia svolto, sin da prima dell 'ag
gressione monarchica, tm 'attività politica rivoluzionaria tra le masse è il FDPLP marxista-lenrnista. 

Al Fatah ha m passato più volte ribadito la propria intenzione di non << interferire » negli « affari iJ1terni » 

di Giordania: m altre parole, ha dimostrato il proprio disinteresse di fronte ai problemi della lotta politica e socia
le in Giordania, anche nel momento m cui essa necessariamente coinvolgeva soprattutto palestiJ1esi. 

Ciò è coerente, ripetiamo, con l'ideologia piccolo-borghese, non proletaria, che ha prevalso in A.l Fatah. Coe
rente con tutto ciò è stato il ribadire che la rivoluzione palestinese si poneva come rivoluzione contro Israele 
e l'imperialismo, i cui contenuti sociali sarebbero stati da definire dopo la vittoria; rn altre parole, Al Fatah 
ha inteso separare la rivoluzione palestinese da un processo più generale di rivoluzione sociale nel "mondo 
arabo". · 

La « non interferenza » negli « affari interni » di Giordania è quanto ha consentito ai reazionari giordani di 
conservare un apparato militare e di concentrarne l 'offensiva contro i luoghi dov'erano asserragliati i pale
stmesi, senza che fosse possibile, immediatamente, alle masse giordano-palestinesi, intervenire, politicamen
te organizzate e armate, a fianco dei propri combattenti, spazzando via immediatamente i tagliagole di Hus
sein; senza che la gran parte dell 'esercito di Hussein si rivoltasse. 

D'altra parte, facendo per un attimo astrazione dall'ideologia che ha prevalso in Al Fatah, l'interferenza del• 
la Resistenza palestinese negli « affari interni » dei vari regimi arabi, reazionari o piccoìo-borghes! che siano: 
sarebbe apparsa maccettabile alla totalità di tali regimi. Sarebbe così saltato tutto il sistema d1 alleanze d1 
AI Fatah (i regimi arabi cosiddetti "progressisti") e sarebbe saltata cli conseguenza la sua alleanza con 
l'URSS. 

Lunoi da noi voler teorizzare che la Resistenza paìestinese dovrebbe operare prescindendo da una ricerca 
di alle°anze ad ogni livello. Il fatto è che Al Fatah ha ricercato alleanze proprio con chi, accettando il piano 
Rogers, poi ha tentato di disarmare e di assassinare la Resistenza palestinese; il fatto è che le alleanze ricer-
,.. ..... +,.. rin /\1 '[; .,.. f,.,,l-,. ,...,..,.. ~,._ ,...,,,,. .. .., ,.., _,,,.,._ ,..,..,.,.. ••- ,..,.._,,..,,._ __ _ - •-- •--! --
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PROSPETTIVE 

Nondimeno il tentativo di liquidare in qualche giorno la Resistenza palestinese è fallito, per l'eroismo dei 
suoi combattenti e per l 'appoggio che le masse giordano-palestinesi, sebbene disorganizzate e senz'armi, hanno 
dato loro. 

Così, se nei primi giorni Israele, gli USA, l'URSS e tutti i governi arabi "procrressisti", a partire dalla Siria 
e dall'Irak già fieri "avversari" del piano Rogers, sono stati a guardare confidando nel rapido successo di Hus
sein, successivamente, poichè i combattenti palestinesi resistevano eroicamente e anche riscuotevano successi li
mitati sul piano militare ( controllando parte della capitale, liberando il nord della Giordania) si sono rivelate 
numerose contraddizioni. ' 

I regimi piccolo-borghesi hanno cominciato ad indignarsi per lo sterminio della popolazione palestinese· 
a partire dal regime più fragile nei suoi rapporti con le masse (la Siria), finendo a quello (la RAU) dove pii; 
forte è la presa sulle masse da parte piccolo-borghese e dove più avanzato è il processo di edificazione del capi
talismo di Stato, cioè a quello che più teme ogni sviluppo rivoluzionario, anche egemonizzato dalla piccola 
borghesia, in MecUo Oriente, cioè a quello che ha sostenuto Hussein fino all 'ultimo minuto,. vi è oggi la gara 
al · « sostegno »· dei combattenti pales(inesi. · 

Il «sostegno» si esprime nel coJ1sentire (Irak, Siria, ora anche RAU ) ai palestinesi inquadrati nei loro eser
citi di congiungersi ai propri compagni, e nel tentati\/!) ·di ,giungere ad una cessazione della guerra attraverso 
mediazioni ed ingiunzioni. Il significato di' tale tentativo è palese: se la rivoluzione palestinese non può essere 
strangolata, allora occorre riabilitarvi la linea moderata che sino ad ieri l'ha egemonizzata, con i risultati 

. tragici che abbiamo sotto gli occhi. 

Ma ciò è possibile? 
E ' possibile fermare una guerra, che assume ogni giorno di più il carattere della guerra civile, della guerra 

di classe del proletariato e delle masse popolari palestinesi e giordane contro le caste feudali e la borghesia 
« compradora » di Giordania? 

E' possibile far rinculare il rimescolamento generale politico che si è verificato e prosegue nelle fila della 
Resistenza palestinese, che vede emarginata la linea piccolo-borghese che l'ha egemonizzata sino ad ieri? 

E ' possibile contare su Al Fatah, oggi, per una politica moderata? 
E ' possibile far arretrare la coscienza che oggi ha acquisito l'intera Resistenza palestinese, che essa dev'es

sere avanguardia della rivoluzione sociale in Medio Oriente, e deve « contare in primo luogo sulle proprie 
forze» e poi sull 'appoggio delle forze autenticamente rivoluzionarie del mondo intero? 

E ' possibile far arretrare la coscienza che oggi ha acquisito l'intera Resistenza palestinese, del fatto che ri
cercare l'alleanza dell 'URSS e dei regimi arabi "progressisti:. ha significato stringersi il cappio, con le proprie 
mani, attorno al .collo? 

:t possibile riqualificare agli occhi delle masse arabe i vari regimi piccolo-borghesi? 

Queste domande non ham10 che una risposta: NO. 
D'ora in avanti, ogni accordo tra Resistenza palestinese e regimi arabi, "progressisti" o reazionari senza 

veli, cui la Resistenza riterrà necessario pervenire, sarà veramente un accordo tattico finalizzato alla rivolu
zione socialista in Palestina, in Giordania, nel "mondo arabo". 

All'interno della Resistenza palestinese è dilagata la consapevolezza che l'unica prospettiva rivoluzionaria 
capace di dare uno sbocco positivo alla questione palestinese è fondata sulla mobilitazione di tutte le mas
se arabe per una guerra popolare di lunga durata sotto la guida di un partito rivoluzionario marxista-leninista, 
contro i regimi arabi reazionari e "progressisti", contro l'imperialismo e il social-imperialismo. 

Abbasso il 
lismo e 

gendarmi 

complotto dell' imperia-

del 
del 

social-imperialismo, 

mondo! 

Viva la rivoluzione palestinese! 

-Viva la rivoluzione socialista araba! 
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SVILUPPO CAPITALISTICO E SOTTOSVILUPPO NEL MEZZOGIORNO 

Reggio Calabria I i' assenza di una polit icg 
di classe lascia spazio alla demagogia ·s 

Ampi setwri delle masse po,~o!a.ri cli Reggio Cala
bria, esasperati dalla condamw al soaosviluppo e di
sillusi dal riformismo, si sono lasciati trascinare in 
violenti e prolungati moti di piazza sotto la direzio
ne di forze reazionarie che oggi wili::.zano e fomen
tano la collera dei lavorawri, dei giovani, dei disoc
cupa1i, delle « vedove bianche» ( ,çosì sono chiamate 
le mogli degli emigrati), e .che domani - avendone 
la possibilità - saranno le più spie1are e sanguina
rie nella repressione anripopolare. Lavorawri sono 
srati uccisi o feri1i nel corso degli scon11·i; un 1reno 
è misteriosamente deraglialo provocando una srra
ge; altri at1enta1i dinamitardi hanno falli10 di poco 
il bersaglio; sindacati e partiti della ·sinistra rradi
zionale non sono stati capaci nè di dare una pro
spettiva al malconrenro delle masse nè di impedire 
che queste cadessero sotto il controllo dei reazionari. 

La situazione è esrremamente inq,,1iezante. Abbiamo 
l'obbligo di analizzarla correttameme e di imposrare 
un lavoro politico perchè la si1uazi_'ttne di Reggio non 
si allarghi a 1utte le ampie zone .cottosviluppate del 
paese. Il Meridione è carico di vio1enza. Le frustrazio
ni, i l senso di 1·ivolta per le difficoltà ma1eriali e le 
disillusioni parite, la mancanza di prospetrive per 
il futuro, sono all'origine di esplosioni di massa che 
altrimenti apparirebbero assurde: dagli scon1ri vio
lentissimi per una squadra di calcio alle « notti bra
ve » per Agostino 'o pa::.zo, passando per la guerri
glia a favore dell'elevazione della propria città a ca
poluogo regionale {prima di Reggio Calabria c'era 
stata Pescara). Le cose non possono essere compre
se se non si ha una chiara visione di tutta la dram
matica portata del fallimento del rifo1·mismo e del 
meridionalismo, di quello democristiano come di 
quello revisionis1a; se non si comprende come -
in un contesto tanto incandescente - la persistente 
mancanza d'un panito rivoluzionario, di una pro
spettiva rivoluzionaria, apre il varco all'iniziativa dei 
demagoghi e dei reazionari. 

li Meridione che con De Gasperi doveva diven
tare la « California d'Jzalia », che con la politica 
dei « poli di sviluppo» doveva industrializzarsi, che 
con il Piano Pieraccini doveva ridurre la sua distan
za dal resto del paese, in realtà è passato di delu
sione in delusione. L'emigrazione al Nord e all'este
ro ha coinvolto ben due milioni di uomini validi e 
in gran parte giovani; la disoccupazione ufficiale e 
nascosta si mantiene su livelli molw elevati; la crea
zione di alcuni grandi stabilimenti siderurgici, chi
mici e petrolchimici non ha neanche compensato la 
spa1·izione di centinaia di piccole e medie aziende 
dei settori tradizionali e arretrati (alimentari, abbi
gliamento, miniere, etc.) nè a minor ragione ha assor
bito le masse in fuga dalle campagne; il rigonfiamen
to clell'edilizia, del commercio e della pubblica am
ministrazione per qualche 1empo ha reso meno vi
rulenta la piaga, ma nel 1969 anche nel settore ter
ziario l'occupazione ha cominciato a calare. 

Nella rela::ione del Governa10re della Banca d'Ita
lia (p. 149) si legge: « Il 1969, infine, ha registrato 
un differente andamento territoriale della disoccu
pazione: la quota delle forze di lavoro non occupa
te ha continuato a decrescere nelle regioni del trian
golo industriale, avvicinandosi, soprattutto nella se
conda parte dell'anno, ai livelli minimi del 1962-63; 
nel Meridione, viceversa, il tasso di disoccupazione 
è rimasto stazionario su ,,alori complessivamente 

elevati, specialmente per il sesso femminile. Dal 1966 
non vi è più stata l'uniformità di andamento che in 
precedenza aveva caratterizzato, sia pure su quote 
diverse, l'evoluzione dei tassi nel Nord e nel Sud. 
Ulteriori elementi circa le difficoltà di avviamento 
al lavoro dei giovani nel Mezzogiorno possono esse
re desunti da una indagine di recente pubblicata 
dall'ISTAT su alcuni aspetti della vita scolastica 
italiana: il Mezzogiorno presenta le più alte quote 
di studenti inattivi nel complesso dei giovani dai 14 
ai 26 anni .... ». 

li divario tra Nord e Sud si è andato accentuando 
negli ultimi venti anni come normale espressione del 
carattere diseguale dello sviluppo capitalistico; al 
Sud è stata rise1·vata la funzione di fornire semila
vorati e manodopera a basso costo. 

li fallimento del riformismo è condensabile in po
che cifre. li Piano Pieraccini prevedeva nel quin
quennio 1966-70 la aeazione di 590.000 posti di la
voro in settori extra-agricoli, ma nei primi tre anni 
di attuazione ne sono stati creati soltanto 234.000, 
dei quali soltanto 5.000 nell'industria; prevedeva un 
esodo dall'agricoltura di 350.000 persone mentre al
la fine del 1968 già 242.000 avevano preso la via delle 
città; prevedeva una emigrazione in cinque anni di 
330.000 persone mentre nei primi tre anni ben 620.817 
(332.304 al Nord, gli altri all'estero ) sono stati gli 
emigrati; il Piano prevedeva, alla fine del quinquen
nio, 240.000 lavoratori occupati in più, e invece alla 
fine del 1968 sono stati registrati 69.000 disoccupati 
in più: un saldo negativo, rispetw alle previsioni, 
catastrofico. 

La « politica dei poli» , vale a dire la politica ten
dente a creare delle zane ristrette di sviluppo indu
striale ed agricolo, se appare funzionale nel quadro 
complessivo dello sviluppo capitalisrico di cui be
neficia la grande borghesia italiana e straniera, non 
ha affatto portato a quei progressi economici e so
ciali che i suoi sosienitori avevano promesso. Negli 
anni 1961-68 i 3.720 miliardi che sono stati investiti 
nell'industria avrebbero dovuto - secondo le pro
messe - dar lavoro a 268.000 persone ma in realtà 
l'incremento dell 'occupazione nell'industria è sta10 
soltanto di 34.000 unità. E. accaduto che, mentre gli 
investimenti si concentravano per-il 40% nell'indu
stria chimica (dove occorrono 63,4 milioni per crea
re un posto di lavom) e il 15% nell'industria metal
lurgica (39,9 milioni per ogni posto di lavoro), en
travano in crisi i settori tradizionali a bassa compo
sizione organica di capitale: le industrie c5trattive 
siciliana ( zolfo, piriti, cave) e sarda ( carbone, ferro), 
le industrie molitorie, le piccole indusrrie di trasfor
mazione dei prodotti agricoli (olio, vino, pomodoro, 
tabacco, legname). Per comprendere il significa10 as
sunto dalla crisi delle piccole aziende arretrate ba
sterà ricordare che nel 1961 le aziende con meno 
di 50 addetti assorbivano fino al 76% dell'occupa
zione; le unità produttive con meno di 10 addetti 
assorbivano il 54% degli occupati (negli USA, tanto 
per avere un termine cli raffronto, esse assorbono 
soltanto il 3,3% dell'occupazione, in Belgio il 7,4%, 
in Giappone il 15,4%). Ma queste percentuali risul
tavano ben più alte di quelle globali prop1·io nei set
tori arretrati, già cizati, e più diffusi nel Sud: nel 
settore tessile-abbigliamento le aziende con meno 
di 10 addetti assorbivano il 74% dell'occupazione, in 
quello del legno-mobilio il 77%, in quello della gom
ma il 66%. 
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La. razionalizzazione dell'agricoltura, at1raverso la 
logica dello sviluppo capitalistico, ha cosrretto cen-
rinaia di migliaia di contadini poveri ad abbandona
re la ierra e ad emigrare al Nord o all'es1ero· in mi
sura ridotw è staia t rovata una valvola di sfogo 
nell'edilizia, nel piccolo comm ercio e nell'apparato 
amministrativo delle città meridionali che hanno re
gistrato un pauroso incremento demografico con tU1-
1e le conseguenze immaginabili. Nel 1969 tuttavia 
ha avuto inizio un processo d i ristrutturazione del 
com m ercio ( che avrà nel futuro intensi sviluppi) che 
ha ridallo l'occupazione; segni tangibili d i crisi si 
sono manifesia1i ne/l'edilizia una volra finit o il pe
riodo della legge-ponte. Di qui il rilievo che spesso 
viene ad assumere la possibili1à di un rigonfiamenw 
dell 'apparato amminis1rativo (magari sollo forma di 
enie regione ) nonostante wtta la precarietà e la li
mirntezza di ques1i sbocchi in tempi di minaccia 
di blocco della spesa pubblica corrente. 

Il problema della disoccupazione, come ha ammes
so lo stesso Carli, è particolarmenie acuto tra i gio
vani e, soprat1w10, rra i giovani laureati e diploma
ti alla ricerca di una prima occupazione. Nel 1968 
i giovani meridionali alla ricerca del primo lavoro 
cosiituivano il 47% del totale nazionale, mentre nel 
Sud esiste solo il 32% del totale nazionale delle for
ze di lavoro. Il Meridione soffre dunque sia i pro
blemi del sottosviluppo ( tra l'altro in una regione 
come la Calabria c'è un 40% di analfabeti e di semi
analfabeti contro un 24.3% di m edia nazionale) e sia 
i problemi d'un relativo sviluppo, avvenuto in fun
zione delle esigenze complessive del grande capitale 
monopolistico publico e privato. 

La borghesia · 1ocale si è arricchita soprattutto con 
la speculazione• piratesca sulle aree edificabili, l'edi
lizia e il commercio: questo spiega perchè essa sia 
oggi in conflitto con i grandi monopoli che da un 
lato progettano colossali investim enti in settori in
dus11·iali tecnologicamente di punta ( elettronico, ae
rospaziale, petrolchimico oltre che siderurgico ed au
tomobilistico ) e dall'altro lato tendono a « raziona
li:;zare » il commercio e a limitare le forme più pa
tologiche della speculazione sulle aree. Pane inte
grante di questo conflitto è stato il contrastante at
teggiamento assunto dai due settori della borghesia 
in occasione della lotta per l'eliminazione delle « zo
ne salariali»: il padronato con profitt i più bassi 
si è a lungo intestardito nella difesa dei privilegi con
quistati, con la complicità dei sindacari, nell'imme
diaw dopoguerra, mentre l'altra part e della borghe
sia ha accettato un sia pur graduale superamento 
delle sperequazioni salariali proprio con l'intento d i 
accelerare il processo di concentrazione. 

A Reggio Calabria questa borghesia indigena, rea
zionaria e mafiosa, che unisce fascisti, cle1·icali e so
cialdemocratici, è riuscita a trovare una base di mas
sa face ndo leva sul profondo malcontento popolare 
per la situazione esistente. La questione del capo
luogo ha forniio l'occasione più propizia per mobi
litare masse di disoccupati, di studenti, di lavorato
ri dall 'occupazione precaria, di « vedove bianche », di 
raga::.ze esasperate dall'oppressione di cui normal
mente soffrono: da un lato veniva esagerato il ri
flesso del capoluogo sui livelli di occupazione, dal
l'altro lato si faceva leva sui sent imenti più primi-
1ivi - sul campanilismo, quesw surrogato grotte
sco del nazionalismo borghese - per diffondere un 
rorb ido spirito di « riscossa» . 

Reggio Calabria resterà un caso isolato o segnerà 
l'inizio di manovre reazionarie non basai e soltanto 
sulle « stragi di stato» ma anche su un movimento 
di massa? A domande come questa non si può ri 
spandere ponendosi come osservatori distaccati del
la realtà ma come forza poliiica rivoluzionaria che 
intende svolgere un preciso lavoro perchè la realtà 
si modifichi. Occorre tuttavia rilevare che prima di 
Reggio Calabria si erano già registrati sintomi preoc
cupanti: a Battipaglia, ad esempio, squadracce fa
sciste si erano inserite nel movimento con fini pro
vocatori ma restando completamente isolate. La sto-
1·ia della squadra di calcio a Salerno aveva fornito 
un ottimo diversivo per incanalare e far sfo gare un 
crescente malcon1ento. A Pescara, sempre sulla que 
siione del capoluogo, c'era staia una so1·ta d'i ante
.,.,~.;,,,,,n ,,1; PPooin r.alabria. 

S i _deve _dunque dire che esiste uno spazw reale per 
movzmentz reazwnan con una base di massa: que
sto spazzo deriva da l fatto che la crisi dei partiti 
riformisti (in particolare del PCI, perchè la DC e il 
PSI, _disponendo del potere politico, hanno ancora 
margini di tipo clientelare1 non è stata accompagna
ta da una adeguata crescita dell e forze rivoluziona
n e n~I Merzdwn e e nel resto del paese, sopratlutlo 
non e stata accompagnata dalla formazione di una 
forza politica di classe, radicata nelle fabbriche co
m e tra le masse oppresse in generale. capace di for-
1;zre una prospett fva rivoluzionaria, una prospettiva 
az potere, sotto l egemonia del proletariato ai con
tadini immiseriti, ai disoccupati, agli stude,;ti dispe
rali, alla piccola borghesia in via di proletarizzazio
ne. Se è evidente che movimenti reazionari con base 
di m assa non potrebbero modificare l'orientamento 
del_ blocco capitalistico dominante (IRI, FIAT, etc.), 
essi potrebbero da qursto essere usati nel caso se 
ne verificasse uno sviluppo, contro movi;,,ienti di mas
sa dirett i da forze rivoluzionar·ie. 

La spiegazione del ritardo delle forze rivoluziona
rie e del fallimento dei 1·evisionisti non può essere 
approfondita in questa sede. Cause economiche e cau 
se storiche si sono intrecciate: le masse meridio
nali, tranne qualche eccezione nelle Puglie e in 
Calabria, sono state abbandonate prima dal PSI che 
p_untava ,rutto sulralleanza. tra la. borghesia giolit
twna e I arzstocrazia operaia, e poi dal PCI che aià 
nel 19444~ frustrava ( e reprimeva come partito 

O 

di 
governo ) il movL1nento spontaneo di occupazione del
le terre. Ma questi « tradimenti» pa1·ticolarinent e 
clamorosi de i riformisti hanno un fondamento ma
te1·iale: il riformismo borghese non ha nulla da con
cedere nelle zone che il capitalismo condanna al sot
tosviluppo per ragioni vitali. Al mas:Simo si può svi
luppare il clientelismo, e su di · esso una solida tra
dizione trasf orniistica. 
i Il futuro non farà che confermare il passato. I co
·zossali investimenti previsti (la FIAT e l'IRI effettue
ranno nel Sud il 60% degli investimenti previsti per 
il quinquennio 1971-1975 mentre nel quinquennio pre
cedente gli investimenti erano stati pari soltanto al 
25% del totale), ammesso che l'andamento comples
sivo del ciclo economico li consentano, non potran
no tradursi ancora in un cambiamento qualitativo 
della situazione: essi infatti si concentreranno nei 
setto1·i ad altissima composizione organica del ca
pitale (cioè a relativamente bassa occupazione); d'al
tra parte la c1·isi dei settori arretrati dell'agricoltu
ra, dell'indust ria e del commercio ha ancora un lun
go cammino da compiere. In altri termini possiamo 
prevedere che le tendenze di fondo finora operanti, 
facendo astrnzione dall'eventualità di sviluppi della 
lotta di classe in senso rivoluzionario, a breve ter
mine del tutto improbabile, continueranno a mani
festarsi: a) il « piano Mansholt » incoraggerà lo svi
luppo di ristrett e zone agricole a scapito delle altre; 
b) la nascita di colossi dell'industria (aerospaziale, 
elettronica, siderurgica, petrolchimica e automobi
listica ) sarà accompagnata dall'emarginazione dei set
tori tradizionali e arretrati; c ) il commercio e l'edili
zia vedranno l'apparizione dei grandi complessi oli
gopolistici a svantaggio di una miriade di imprese 
piccole e medie; d ) il sovraffollamento di città po
vere di servizi sociali farà da contrappeso allo spo
polamento di vast e zone; e) aumenteranno l'emigra
zione, il divario tra le condizioni degli operai delle 
imp1·ese avanzat e rispetto a quelle degli altri, il nu
mero dei giovani ( in particolare elci diplomati e dei 
laureat i) alla ricerca della prima occupa:;ione. 

Di qui tutta la complessità d'un lavoro rivoluzio
nario che tuttavia non può essere ult eriormente pro
crastinato senza gravi pericoli. Mentre nei grandi 
complessi industriali e nelle moderne aziende agri
cole l'o pera da compiere nell'essenziale non si diffe-
1·enzia da quella che deve essere portata avanti a 
Milano o a Torino, c'è tutto un lavoro di sviluppo 
creativo della teoria marxista-leninista e della linea 
politica generale da compiere se vogliamo penetra
re nelle masse oppresse meridionali - dei disoccu
pati e degli studenti innanzitutto - in modo che 
nasca un'avanguardia rivoluziona1·ia capace di con
tendere sia alle forze clientelari che a quelle reazio
narie lo spazio che oggi occupano . 
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IL NUOVO GOVERNO 

CRESCITA DELLO SFRUTTAMENTO 
E REPRESSIONE "SELETTIVA,, 
NEL PROGRAf\/lMA COLOMBO 

Al tennine àell '« autunno caldo » la grande borghe
sia prevedeva un rilancio delìa produzione ottenuto 
essenzialmente attraverso un aumento della produt
tività del lavoro (leggi: dello sfruttamento). Tale au
mento della produzione avrebbe consentito alla bor
ghesia di far fronte all'aumento della domanda inter
na, a nuovi obiettivi di espansione sui mercati mon
diali, all'avvio di una politica di «riforme» (leggi: di 
programmazione economica e di razionalizzazione nel
la sovrastruttura) del tutto necessaria al conseguimen
to di una solida pace sociale e ad un più celere ed equi
librato sviluppo economico. Compito della politica 
di « riforme » era anche quello di indennizzare il pro
letariato per la crescita dello sfruttamento. 

Ma già in aprile la grande borghesia era costretta 
a constatare che i suoi obiettivi stavano penosamen
te fallendo sotto l'incalzare di lotte di fabbrica semi
spontanee tendenti a contrastare la crescita dello 
sfruttamento. La grande borghesia doveva cioè con
statare ciò che da un certo tempo sospettava: che 
PCI e sindacati non vanno identificati tout court con 
il proletariato; in altre parole, che se dal PCI e dai 
sindacati le « riforme » neocapitalistiche sono poste 
in testa agli obiettivi della lotta di classe, e possono 
essere « barattate » con l'aumento dello sfruttamento 
sui luoghi di lavoro, non necessariamente questa è 
la convinzione del proletariato e non necessariamen
te il proletariato accoda la sua azione alla strategia 
del PCI e dei sindacati. 

Parallelamente i vari governi Rumor, coalizioni 
nelle quali confluivano correnti borghesi ultrareazio
narie, correnti rifonniste legate strettamente al gran
de capitale e correnti assai prossime per linea e 
« scelta di campo » al PCI, manifestavano una cre
scente debolezza di fronte alle contraddittorie spinte 
politiche e sociali provenienti dal Paese; al punto 
che si profilava una tendenziale disgregazione del
l'unica soluzione di governo che la borghesia possa 
darsi nel quadro parlamentare attuale, quella basa
ta su una maogioranza di centro-sinistra. In altri 
termini i gove;ni Rumor si dimostravano incapaci 
di dare anche solo un avvio di realizzazione ad un 
proo-ramma che fosse nello stesso tempo « riformi
sta~ da un lato e di urgente ripresa produttiva dal
l'altro. 

Con le dimissioni di Rumor, alla vigilia dello scio
pero generale per Je « riforme » del 7 luglio, la gran
de borghesia capitalistica prende in mano brusca
mente l'iniziativa: da una parte essa preme sul PCI 
e sui sindacati affinchè collaborino attivamente con
tro gli scioperi di fabbrica, cioè al rilancio della pro
duttività e della produzione; altrimenti, minaccia, la
scerà via libera alla destra politica, e quindi alle ele
-~---.: ......... n,..; ....... -=d,:, ~11-;:a rPrP~~ione economica genera-

lizzata, alla repressione generalizzata anticomunista 
e antisindacale. La grande borghesia è certa che il 
ricatto passerà ed ha pronti i suoi uomini più fi. 
dati e qualificati per la nuova soluzione di governo: 
Andreotti e, soprattutto, Colombo. Nello stesso tem
po però la grande borghesia intende riportare ordine 
ed armonia nella disastrata « grande famiglia» di 
centro-sinistra: essa richiama agli ordini di scuderia 
PSU e destra DC da un lato e sinistra DC e PSI 
dall'altro. 

E' interessante la diagnosi che uno dei più -impor
tanti giornali economici della borghesia, Mondo Eco
nomico ( n . 35, 5 settembre 1970), effettua della si
tuazione politica quando ormai la costituzione del 
governo Colombo è un fatto compiuto: 

« Il PSU e le omologhe correnti democristiane han
no potuto constatare che la "destra" della coalizione 
non dispone attualmente delle forze necessarie a 
imporre il suo punto di vista : e rischia di rimanere 
isolata ... se s'irrigidisce sulle sue richieste ... 

« A loro volta, il PSI e l'altro blocco di correnti de
mocristiane hanno potuto verificare che la "sinistra 
di governo" viene a trovarsi costretta sulla difensiva 
quando, invece di puntare più decisamente su una 
sua iniziativa riformatrice, si lascia cogliere sul ter
reno delle battaglie di, schieramento, commettendo 
l 'errore di voler anticipare i tempi di un processo 
cli "superamento"del Centro-Sinistra che (semmai) 
è ancora appena agli inizi. Non a caso, nel corso del
la crisi, il PCI - più abituato a muoversi in_ :-in~ 
prospettiva di tempi lunghi - ha assunto pos1z1om 
cli estrema ( e responsabile) cautela . 

« Per gli uni e per gli altri è evidente l'insegna
mento che se ne ricava. Si tratta cli abbandonare 
uno sterile gioco di reciproca interdizione per con
centrarsi sull'azione governativa che si può svolgere 
in comune, in particolare su quel programma cli ri
forme che furono annunciate com e urgen ti sin dagli 
inizi dedi anni '60, e ancora non sono state attuate ... 

« Se ;on altro, la lotta politica ne riacquisterebbe 
quel contenuto cli concretezza che ora sembra aver 
perduto : e potrebbe risultare egualmente sb_lo_ccat~ 
il dilemma di quella scelta tra"destra" e "s1mstra 
che ora non può risolversi che con un compromesso ... 

« Un altro (importan te) elemento di speranza -
ai fini di una prospettiva cli (relativa) stabilità -
le offre la stessa persona del Presidente del Consi
alio che tra le due ali dello schieramento governa
tivo' occupa una conveniente posizione d'equilibrio_: 
quella stessa che mantiene nella DC, con _una mch
nazione a sinistra corrispondente alla logica e alla 
dinamica della formula » . 

Il governo Colombo si caratterizza quindi come 
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governo « riformista », ma ciò avviene in una situa
zione economica che richiede, proprio al fine de! ri
lancio di una politica riformista borghese, che venga 
risanata la congiuntura economica attraverso un ri
lancio produttivo : che richiede, in altre parole, che 
avvenga prima la ripresa economica, cioè l'aumento 
della produttività e il ritorno della disciplina e del
l 'ordine nelle fabbriche, per poi consentire che si 
facciano le « riforme » ... Fanno eccezione quelle « ri
forme » che non sono d 'ostacolo o addirittura sono 
funzionali alla ripresa produttiva: si veda, per es., 
la politica del governo in fatto di sanità. Infine, il go
verno Colombo si caratterizza come governo di union 
sacrée della borghesia, finalmente ricomposta sotto 
la formula politica del centro-sinistra anticongiun
turale e sotto la pressione di una, pre-politica ma vio
lenta, rivolta proletaria. 

La sopravviVfmz.a del governo Colombo e, in ultima 
analisi, della forfnula di centro-sinistra e degli attua
li equilibri ·parlamentari, è connessa al conseguimen
to degli obbiettivi congiunturali del governo, sintetiz
zabili in una sola locuzione : rialzo dello sfruttamento 
nelle fabbriche. 

Le rappresentazione che la grande borghesia si fa 
della situazione economica attuale può essere ripor
tata ancora dal numero accennato di Mondo Eco
nomico: 

« .. .insediato il nuovo Governo, varato il "decreto
ne" ... il Paese ha posto piede ... nel mese di set tem
bre. 

« I1 primo mese di qµel "quadrimestre d 'autunno" 
che dovrà dare volto definitivo alla annata congiun
turale; che dovrà dire se gli appelli r ivolti dal Go
verno alle "parti sociali" per la ripresa dei ritmi pro
duttivi propri di u,n Paese in sviluppo saranno ascol
tati, oppu re no; s,' i provvedimenti del "pacchetto" 
saranno qualitati, ~mente idonei e quantitativamente 
sufficienti oppure 110; n el qual caso la situazione non 
potrà più definirsi "preoccupante", ma dovrà essere 
apertamente denu,nciata com e precaria, e fors'anche 
pregiudicata; e nel qual caso una fase involutiva, eco
nomica e politica, di imprevedibili conseguenze po
trebbe avere inizio. 

« Quali sono i compiti immediati e fondamentali del 
Governo?» si chiede l 'articolista. Ed ecco la risposta: 

« Constatato lo squilibrio fra una "domanda" che 
ha accelerato il passo, ed una "offerta" che invece di 
correre come potrebbe trascina i piedi, occorre in 
primo luogo raffreddare alcuni settori della domanda 
( con aggravi fiscali , oculatamente dosati, per frenare 
la domanda privata; con un più controllato governo 
della spesa pubblica, per con tenere, o meglio indiriz
zare, la domanda pubblica); 

« occorre, in pari tempo, sostenere, anzi stimolare 
]"'offerta", in vari modi: con poli tiche atte a favorire 
u n u tilizzo quanto più completo delle capacità tecni
ch·e di produzione; con misure creditizie atte a con
sentire... una espansione delle capacità produttive; 

« occorre ancora, in particolare, "ristabilire nel cor
so dei prossimi mesi una pace sociale durevole" (sono 
parole del Rapporto trimestrale CEE); otten ere "un 
comune impegno produttivo delle parti sociali" (sono 
parole di Petrilli). 

« Occorre (ha detto ancora, in termini ancor più 
piani, il Presidente Colombo nel suo discorso inaugu
rale del 10 agosto) "poter contare, con il prossimo 
settembre, su cli una forte ripresa produttiva, assicu
rata dalla continuità del lavoro, oltre che dall 'afflusso 
dei mezzi finanziari a lle imprese" ». 

E ' inutile qui riportare e commentare le misure del 
decretone Colombo, che si muove appunto su questa 
linea: sono anche troppo note. Basti ricordare che si 
tratta di misure anticongiunturali di tipo classico, im
perniate su una caduta generale del livello dei salari 
mediante aumenti fiscali e del costo della vita, misure 
cioè assolutamente tradizionali e assolutamente in
compatibili con una politica organica di "riforme", 
che non ci sarà in questa fase, salvo alcune misure 
limitate e parziali - già abbiamo accennato - non 
incompatibili con la politica anticongiunturale, se non 
funzionali ad essa. Le riforme sono rinviate a "dopo", 
se e quando il proìetariato sarà rientrato nei ranghi 
e sgobberà per consentire aìl'economia di progredire 
ad un tasso elevato. 

Le misure antincongiunturali del governo Colom
bo possono essere considerate sufficienti ad una pre
cisa condizione: che il proletariato rientri nei' ranghi 
della pace sociale. Altrimenti ben altre misure eco
nomiche e politiche saranno, per la borghesia, ne
cessarie. Ed eccoci al secondo ordine di obiettivi im, 
mediati del governo Colombo: dopo quelli economici, 
quelli sul piano dei rapporti sociali. 

La collaborazione del PCI al ritorno della disci
plina nelle fabbriche è il primo strumento di coer
cizione sociale di cui i1 governo intende valersi. Ma, 
maestro ormai sui rapporti non così tanto di lim
pida egemonia ciel PCI e dei sindacati sul proleta• 
riato come PCI e sindacati vorrebbero far credere, 
il governo ha in mente anche altre ricette: ,che sono 
misure di repressione da parte dello Stato contro i 
reparti più combattivi e politicamente coscienti éiel 
proletariato. · 

Siamo giunti al discorso sulla repressione. ,In que
sta fase , essa non potrà che essere J°egale, attra
verso cioè l'utilizzo a fondo , da parte dei borghesi, 
delle loro leggi: le dimensioni e la forza delle avan
guardie proletarie, organizzate o meno, ed il livello 
della lotta di classe non richiedono, in questa fase, 
di più. 

La borghesia ha ben individuato chi colpire. Citia
mo, tra i molti possibili, Glisenti, presidente dell'In
tersind (Relazione -all 'assemblea annuale dell'Inter
sind, Roma, 12 maggio): 

« Si è registrata ... nelle Aziende, in termini più evi
denti che per il passato, l'affermazione, a livello di 
reparto, di stabilimento e anche d i complesso, di 
gruppi spontanei di lavoratori, operanti al di fuori 
d elle strutture sindacali tradizionali ... 

.:, 

,, S i :sono avuti scioperi effettuati in forme aper
tamente lesive dei limiti posti dall 'ordinamen ~ç, giu
ridico (a scacchiera, a singhiozzo, per repan-:i, per 
cartellino, per piano, ecc.) ed attuati in modo da 
provocare nell 'organizzazione delle Aziende turbamen
ti e danni ben superiori a quelli conseguenti alla sem
plice sospensione dell 'a ttività produttiva ... ». 

Ciò significa, molto chiaramente, che la borghesia 
intende operare contro i settori di avanguardia del 
proletariato: le fabbriche più combattive, i nuclei pro
letari politicamente più maturi: una repressione non 
generalizzata ma « selettiva ». 

Indicazioni tangibili del fatto che la repressione 
,, selettiva » ha anzi già cominciato a colpire vengono 
dalle vicende, per es., dell'Alfa Romeo, della Borletti 
e della Siemens di Milano, che in parte riportiamo 
su questo numero del giornale. 

« Decretone » che rialza il costo della vita, aumento 
dello sfruttamento in fabbrica, repressione « seletti
va » contro le avanguardie proletarie: ecco, senza fron
zoli, il programma del governo Colombo. La grande 
borghesia, in altri termini; è partita all'offensiva, dopo 
un lungo periodo in cui ha subito l'iniziativa della 
classe operaia e i propri interni conflitti. 

Alla situazione, in parte nuova, deve corrispondere 
un aggiustamento della tattica delle organizzazioni 
rivoluzionarie. Abbiamo già indicato nello scorso nu
mero di A.O. la necessità di non proiettare in avanti, 
all 'avventura, le fabbriche e i nuclei proletari d 'avan
guardia, al punto che si separino dal movimento ge
nerale: ciò significa esporsi alle ritorsioni « selettive » 
più decise e spietate. Questa la prima indicazione. 
In pari tempo occorre sfruttare ogni possibilità di 
azione di lotta nelle fabbriche, contro la crescita del
lo sfruttamento: oerchè non rifluisca la lotta di clas
se e perchè non sf consolidi l'equilibrio politico ancora 
fragile che la borghesia ha recentemente conseguito 
con la formazione del governo Colombo. Questa la se
conda indicazione. Come evitare che questa seconda 
indicazione si trovi in conflitto con la prima? La 
questione, che ha grande importanza per i rivoluzio
na ri, è risolubile solamente promuovendo contempo
raneamente l 'agitazione sia per lotte di fabbrica avan
zate sia per la loro unificazione, perchè le fabbriche 
nan si trovino sottoposte una per una all'offensiva 
di tutto il capitale e del suo Stato; in pari tempo an
cora, promuovendo l'agitazione perchè le fabbriche 
colpite dalla repressione incontrino l'immediata e 
tangibile solidarietà di lotta di tutto il proletariato. 
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AGLI ORDINI DEL GOVERNO FIAT 

U PCI accetta la "ripresa produttiva ,, 

Rispondendo su Rinascita ai critici 'di destra e di 
sinistra' Napoli1ano ha voluzo smenrire che nella po
litica seguiw dal PCI cluranz e la crisi di luglio ci 
fossero elementi èli sosumziale no1•i1à (in par1icolare 
una svolta moclera1a), anche se 11011 iw negmo svi
luppi e modificazioni cli dettaglio. 

« Ci siamo mossi - egli dice - nel senso di quel
l'accentuazione del carattere positivo della nostra 
battaglia che la situazione oggi _richiede ». Dunque 
una accentuazione congiunzurale, detrnw dal preci
pilare dei tempi e che ha taglia10 le gambe alle ma
novre conservai rici della destra. 

Nella sua ,polemica Napolitano rivendica anzi la 
giuste::za delle affermazioni d i Berlinguer, secondo 
il quale lungi .dal farsi più 'moderata ' la linea del 
PCI e divenuta '.più incisiva e incalzante ' perchè ha 
10110 spazio a quelle forze che, con il prccesto che 
un'alternativa di nuovi schieramenci non è mantra, 
cercano dt eludere le scelte nuove che i comunisti 
propongono al paese. 

Queste -~piegazioni francamente non convincono. 
Prima di .rullo non riusciamo a capire quale giusti
ficazione possa orrenere chi per difendere l'esalta
zione, fatra 1'8 luglio, dell 'espansione productiva, citi 
analoghe piacevole::ze ( esaltazwne del/ efficienza pro
duttiva) del X Congresso. Da questo punro di vista 
/'accusa di tradimento che ha colpito il PCI dopo la 
dichiarazione dell'B luglio non viene minimamente 
scalfita dal fatto che il traclimen10 è una pratica or
mai vecchia della sua politica. La continuazione del
lo scandalo non può servire a renderlo meno grave. 

Ma, cosa piu impor1a11te, le argomencazioni di Na• 
politano sulla « modera~ione » o l'« incisività » nascon
dono un fallo estremamente co11cre10 e cioè che il 
PCI si è rrovato a luglio cli fronte a u n ricatto ul
timativo da parte del grand e capitale, e ne è deriva
ta una consiszente svolta su l piano dei programmi e 
delle proposze immediate. Quesco ricat/0 ha cambia
to la posizione reciproca delle varie forze riformi
ste e ha posto il PCI in condizioni d'inferiorità. 

Su ques10 tratto fondamen1al e della crisi di luglio 
non sa dirci .mol10 nemmeno Pin1or, che in un ap
passionato articolo del Manifesto di setlembre scam, 
bia la svolta moderata pe1· il vero grande tradimen-
10. Così il genere viene scambiato per la specie e 
se ne ricava uno schema che non spiega i fatti reali, 
ma li violenta. Pin10r si espone inoltre alla facile 
critica che il PCI certe cose le ha sempre dette e 
insomma anche qui viene a perdersi il valore del 
nuovo rapporto instauratosi, con la crisi di luglio, 
fra grande .capitale e organi::.zazioni ufficiali del mo
vimento operaio. 

Fermiamoci un momento a considerare i fatti. Do
po la firma dei contrarti ci fu - come si prevedeva 
- una certa pausa nel ritmo delle lotte operaie. Si 
svilupparono allora due manovre opposte: eia un 
lato la destra rea::.ionaria, balluta nell 'autunno, si 
impegnò a paralizzare il governo e a ritardare la po
litica delle riforme, dall'altro i sindacati organizzaro
no una vasza campagna per imporre definitivamenle 
sotto la pressione operaia una serie di interventi ri 
formatori (sanizà, casa, trasponi, ecc.). La paraiisi 
che ne seguì, dovuta al boicollaggio e alle provo
ca;:ioni della destra, parlò a febbraio alla crisi del 
monocolore Rumor. 

in questa circostanza il PCI ripiegò dalla posi::.io-
11e offensiva assunta nelle prime se/limane di crisi 
a una posi::,io11e purame111e difensiFa che 1·imanclava 
lo scontro a dopo le ele::.ioni regionali. Le giustifica
;:ioni di raie ripiegamento furono diFerse: la minac- .• 
eia dello scioglimento dell e camere agi1ata dalle cle-
-•--- :1 .J-11.: ..... - . ....... ,1~1 · ~4-i,..+.'4, ,.,. ,1 ; },tf,.....1-r,. ,.,..,., ... ;1 1..,,....;,..,,..., 

taggio della DC, ecc. Ma la ragione vera fu una 
cena sordità del grande .capitale a rompere il fronte 
borghese in un momento di· tensione, m entre non 
si era ancora effettuato alcun recupero cli rilievo 
sulle concessioni dell'autunno e larga parte dello schie
ramento industriale era ·impegnar o .in uno 'sforzo' per 
aume111are la produttività e restaurare i margini 
di sicurc::za del periodo precedente l'autunno. 

La soluzione, più che dal PCI. veniva quindi ri
manda1a dai suoi potenziali alleati in attesa di ve1-i
ficare sia la corrispondenza fra le promesse mode
rate della sinistra e la pratica del movimen10 ope
raio, sia infine la forza dei diversi : schieramenti po
litici sul piano regionale. 

Il PCI puntò allora su due obiettivi: un successo 
elettorale, che ol1re a dargli concreti strumenti cli 
po1ere locale ne avrebbe sottolineato la forza e la 
'responsabilità' di fronte a tutto il paese, e una sta
bilizzazione 'dinamica' della sit uazione nelle fabbri
che per poter operare in u n clima di relativa calma 
sul piano sociale il proprio inserimen10 governativo 
(più o meno indire1/o). L'attenuarsi delle lotte ope
raie sarebbe stata i,,.fatti la migliore garanzia pu il 
capirnle e contemporaneamente avrebbe permesso al 
PCJ di far pesare la minaccia di nuove offensive sin
dacali su obiettivi coerenti con la sua strategia. 

A giugno questi due obiettivi erano completamente 
fallici . Le elezioni regionali hanno fermato i partiti 
su una posizione di stallo, facendo perdere anzi qual
che punto all e sinistre. E contemporaneamente la si
tuazione sociale si è sviluppata in modo esat·tamente 
opposto alle previsioni. Sin dalla metà di marzo la 
lotta operaia, ritrovato lo slan cio combattivo e l'en
tusiasmo dell'autunno, ha ripreso vigore. Si è ma
nifestata allora non solo e non tanto n ella veste 'so
ciale' dei sindacati, ovvero come pressione per le 
riforme, ma come continua contestazione del potere 
aziendale, 1·ifiuto della monetizzazione dello sfrutta
m ento, richiesta dell'applicazione integrale dei con
tratti senza concedere rinvii ai padroni. 

Subito dopo le elezion i dunque le· contraddizioni 
si sono fatte ancora più ·acu te, dai tentativi delle de
stre per bloccare la 'libera ' formazio ne delle giun
te locali alle proteste di categorie finora mantenu
tesi calme, come gli insegnanci, per i ritardi con cui 
venivano affrontati i loro problemi, . Infine la pres
sione crescente delle grandi centrali finanziarie e in
dustriali per porre rimedio alle difficòltà della con
giuntura economica si è scontrata violentemente con 
una nuova ondata di lotte operaie in fabbriche fon
damentali come la FIAI e quelle del gruppo JR! 
e stavolca ben oltre i limiti sindacali tradizionali. 

Da simile groviglio di contrasti sono venute le di
missioni di Rwnor che subito hanno assunto un 
aspetto duplice. Pu un verso erano una manovra 
ispirata dall'insieme delle destre come preludio ad 
eventuali elezioni anticipate e continuazione del boi
cottaggio verso i progetti riformisti, ma d'altra parte 
servivano al grande capitale per una prova di forza, 
un drascico intervento sulla realtà politica e sociale 
che ne tagliasse i nodi più ostili: le dimtssioni era
no un primo sbocco politico agli avvertimenti mi
nacciosi di Carli e alle pression i di Agnelli. 

In ogni caso una crisi di gove1-no così improvvisa 
e drammatica, aperta fuori del parlamento, al ·tenni
ne di riunioni semisegrete della intera élite indu
sl1'iale italiana, che con astuzia 'giolittiana' faceva 
sparire il governo alla vigilia di uno sciopero gene
rale, non poteva che significare una sfida e una mi
naccia a tutto il movimento operaio organi::zato, per
chè provvedesse a pacìficm·e la classe prima di mi-
r, ,,·n 1'1•1,;M-,nAfnh.il,' 
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E' di fronte a questa situazione che si manifesta 
la svolta che Napolitano definisce 'accentuazione del 
carattere positivo della nostra battaglia' e che Pintor 
ha scambiato per il « grande tradimento». 

La grande borghesia ha posto cioè il PCI di fronte 
ad ur:a scelta drammatica: tra l'affrunlare una pro
va di forza, uno scomro di classe generalizzato, e 
dunque favorire una reazione unitaria di tutta la 
borghesia all'insegna di una repressione anticomuni
sta e antisindacale generalizzata, della recessione e
conomica e di un attacco ai livelli cli occupazione 
ed il piegarsi al ricatto e affidarsi per la soluzion~ 
della crisi ai buoni uffici della sinistra governativa, 
accettando au10maticamente un ruolo subordinato. 

Stretto in una simile morsa (in cui, è chiaro, non 
lo caccia il destino ma la politica di collaborazione 
di classe) e premu10 dalla urgenza di tenere fede 
comunque _alle proprie aspirazioni riformiste e go
vernative, ti PCI ha · fat/0 quello-- cfie il capitale si 
aspettava che facesse: ha ced1,1w. Nella dichiarazio
ne dell'B luglio (ma già nel comunicato della CGIL 
del giorno precedente con cui veniva sospeso lo scio
pero generale) ogni ambizione di svolgere un ruolo 
di primo piano è scomparsa. Definiti alcuni obiettivi 
minimi di riforma e di corretto svolgimento della 
'dialettica democratica' si lascia praticamente la ge
stione della crisi alla sinistra DC e al PSI, e si pren
de inoltre il solenne impegno di operare affinché la 
classe operaia si faccia garante di un ordinato svi
luppo capitalistico. 

Con l'assumere queste posizioni il PCI ha perso 
in due direzioni: si è indebolito a destra, perché il 
suo appoggio diretto è divenu10 meno urgente, e si 
è esposto a una violenta critica da sinistra per l'a
perto sostegno fornito al capitalismo ( è appunto per
ciò che Napolitano ha dovuto fare lo. 'difesa d'uffi-
cio'). , 

Ne consegue che il riformismo goyèrnativo si tro
va adesso in una posizione di vantagsio: ha ricevuto 
una sanzione di legittimità, che ne giustifica impli
citamente anche gli atti meno popolari, senza dare 
nulla in cambio e può vantarsi di avere pos10 il PCI 
in una condizione di isolamento (analoga, per certi 
aspetti, a quella del PCF nei confronti del potere 
gollista). Il PCI in altre parole impara oggi a sue 
spese che quando ci si batte per un'alleanza fra ca
pitale e lavoro in nome della espansione produttiva, 
è sempre il capitale che comanda quest'accordo e ne 
decide in ultima analisi i modi e i tempi. 

Il grande capitale trae dalla politica del PCI in 
questa fase un altro ordine di vantaggi: quello di 
parer operare sul piano della repressione in termini 
« selettivi», cioè contro le minoranze operaie rivo
luzionarie e contro le fabbriche più combattive, le 
cui lotte vengono a trovarsi isolate. 

In appoggio alla repressione «selettiva» i revisio
nisti nostrani si sono già pronunciati, lasciandosi an
dare nei giorni del cedimento al ricatto del grande 
capitale a rabbiose accuse di 'agenti del padrone' e 
'avventurieri' nei confronti di tutte quelle forze ope
raie e studentesche che rifiutano la loro politica di 
collaborazione di classe. 

Ma in tutte le sue dichiarazioni ufficiali il PCI ha 
i-ivendicato per lo meno un merito 'incontestabile', 
l'isolamento e la sconfitta del « partito dell'avven
tura» e della crisi, l'eliminazione del prepotere del 
gruppo doroteo, insomma una prima vittoria delle 
forze della democrazia e del progresso su quelle del 
fascismo e della reazione. 

Ma queste vanterie non reggono a un'analisi della 
situazione concreta. In realtà il cedimento delle si
nistre ha evitato la reazione economica e politica 
che era stata minacciata e quindi ha favorito le for
ze del riformismo ( dopo la dichiarazione dell'8 lu
glio la crisi non ha avuto più storia anche se ragioni 
sub-parlamentari hanno fatto preferire Colombo ad 
Andreotti), ma contemporaneamente tale cedimento 
è stato imposto grazie ad un accordo fra destra e 
grande capitale riformista, attraverso una 'compli
cità' i cui risultati sono szati poi evidenti nella stes
sa composizione del governo che lascia largo spazio 
all'azione tanto dei dorozei che del PSU, e in un'ac
centuata selezione delle misure di rifonna. 

Naturalmente con questo non si blocca quell'am
modernamento capitalistico da cui veramente discen
r!P. il nror!ressivo indebolimento della destra più rea-

zionaria. Su questo punto le dichiarazioni program
matiche di Colombo non lasciano dubbi. Pur con
ttnuanclo a tenere presenti gli interessi degli szrati 
parassitari e a seguire una linea netlamente mode
rata ( ad esempio verso la questione della casa), il 
governo si impegna nella rapida soluzione di alcuni 
problemi particolarmente gravi (è il caso delle mu
tue che con il loro disavanzo ctescenze rischiano di 
dissanguare le finanze statali). . 

_Naturalmente il PCI rivendica la parte 'positiva' 
eh queste misure alla propria politica, ma in realtà 
scambia la politica ciel capitale per la propria, si il
lude di determinare ed è determinato attribuisce 
a sè i 'meriti' che sono del capitalismo nlonopolistico. 

Veniamo così al 'punto dolente' di tutta la si
tuazione: come il PCI si illude di determinare la po- · 
lmca del capitale, mentre ne è in definitiva' deter
minato, così pensa di poter disporre della classe ope
raza (attraverso il sindacato beninteso) nìentr·e rie
sce a malapena a reggere la pressione che da essa 
gli proviene. Certo si tratta di fenomeni diversi il 
PCI ha ancora strumenti tali di controllo della clas
se _operaia sia sul piano pratico che ideologico eh~ 
puo realmente frenare un processo di rivolta per 
quanto sia ampw. Ma tuttavia la contraddizione 
fra la sua pol_itica di cedimenti e di piccole rifanne 
e le esigenze imperwse delle masse operaie non solo 
rimane ma tende ad aggravarsi ed è aperta a svilup
pi imprevedibili. Pur nelle forme mistificate che ha 
assunto (i sindacati hanno cercato di tenersi quasi 
semprè alla testa degli scioperi) la lotta di prima
vera ne è un grosso esempio: tra mille difficoltà il 
proletariato ha saputo condw-re una battaglia esem
plare di grandi proporzioni in completo contrastò 
con i limiti e le forme che a quella battaglia ~rana 
stati assegnati nella strategia . revisionista. · 

N_on_ è un _caso che la var~abile decisiva delle pre
viswm politiche ed economiche di questi mesi è il 
comportamento della classe operaia. Nessuno può 
veramente contare su un completo controllo della 
classe operaia, nessuno può pensare che le enuncia
zioni moderate del PCI e dei sindacati si tradurran
no completamente in realtà. Rimane uno spazio vuo
to, una contraddizione irrisolta, e di questo testimo
niano tra l'altro le stesse dissidenze sindacali. Si ve
dano i combattivi discorsi fatti ai congressi FIOM 
e FIM, dove con accenti diversi ( e spesso confusi) 
molti delegati si sono pronunciati in termini che non 
hanno nulla a che fare con la moderazione dei ver
tici sindacali. 

In questo spazio vuoto tra l'altro può trovare re
spiro e forza l'azione della sinistra rivoluzionaria, che 
rappresenta l'altra variabile nelle previsioni di que
sti mesi, alla prima st1·ettamente legata. Quale in
fluenza riuscirà ad esercitare sul comportamento dei 
settori più combattivi della classe operaia? Verrà 
superata l'attuale frammentazione? In altre paro/~ . 
si tratta di sapere se si creerà in un periodo più o 
meno rapido una forza operaia rivoluzionaria - un 
partito - che riesca a contrastare l'attuale precaria 
egemonia comunista e ne faccia esplodere tutte le 
contraddizioni. 

Anche in questo campo le novità positive e nega
tive non mancano. Già nel corso dei primi mesi del 
'70, schiacciati dalle lotte operaie erano scomparsi o 
si andavano frantumando i gruppi « m-l », e oggi que
sto processo appare ancora più avanzato. Troppo pri
mitiva la loro struttura politica e pratica, troppo in
certi e mitologici i 1·iferimenti teorici e ideali, su 
queste basi erano fioriti l'idealismo e il so 0 gettivi
smo, una posizione di distacco 'ultimatista' d~lle lot
te operaie, una organica incapacità di comprendere 
i propri limiti e i propri errori. 

Subito dopo la scomparsa degli 'm-l' si è reaistra
to pe1- un certo periodo un proliferare di gruppetti 
spesso minuscoli, più o meno reduci da esperienze 
dogmatiche o anarcoidi, scarsamente legati alla clas
se operaia. Oggi, ma siamo appena agli inizi, la ten
denza è un'altra e testimonia di una ricerca diffusa 
di concrete::.za e di maturità politica: il fallimento del 
dogmatismo e del gruppettismo spinge verso aaare
gazioni più ampie, si vanno precisando alcune ip~tesi 
cli lavoro, alcune prospettive strategiche che affonda
no sovente le loro radici in reali situazioni di lotta 
e in esperienze teoriche non del tutto primitive. 



Abbiamo così una certa crisiallizzazionc delle ten
denze anarchiche e sindacaliste in Lotta Continua che 
si sforza di avere dei collegamenti nazionali srabili 
( per quanto lo consente la sua ideologia). 

Il Manifesto si orienta verso la formazione di un 
blocco po"litico strutturato anche se di provenienza 
composiza e cerca di aggregare quei gruppi e quei 
singoli militanti che stanno a mezza strada per così 
dire, tra anarchismo e leninismo, rra la vecchia pra
tica del PCI e nuove aspirazioni rivoluzionarie. 
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Infine altre forze, e noi tra queste in primo luogo. 
si muovono in una prospettiva leninista, tentano oggi 
un superamento del localismo facendo leva su un nuo
vo grado di maturazione politica e su una più ampia 
esperienza di lotta operaia. 

Per la sinistra rivoluzionaria il passaggio a una fase 
in cui siano facilmente visibili le differenze fra le di
verse ipotesi di lavoro e le diverse strazegie politiche 
(ove esistano) non può che essere positivo e foriero 
cli più incisivi risultati. 

RIFORMISMO E DEMAGOGIA A CONGRESSO 

F!OM e FIM ve-rso I' unificazionè 

1. Premessa 

Il penulrimo congresso nazionale della FIOM, che ri
sale al '64, veniva subito dopo le grandi /otre della 
classe operaia del '62-63 e in piena crisi economica du
rame la quale si verificava una violenta offensiva pa
dronale; i licenziamenti e i trasferimenti in « cassa in
zegrazione » non si contavano; il prestigio della FIOM 
che, chiusa la vertenza contrattuale nel '63 con scarsi 
risultati, non opvoneva nessuna seria resistenza al 
successivo ,?ti.tacco della borghesia capitalistica, calava 
notevolmente come dimostrano i i-isultati delle elezio• 
ni di Commissione Interna del periodo. 

Dal '64 al '70 ruttavia molta acqua è corsa sotro i 
ponti e molte cose sono cambiate. 

I) I sindacati sono andati acquistando un'imponan
za maggiore sia per lo sviluppo ascendente delle lotte 
operaie, sia per il crescente rilievo politico assunto 
dai piani economici elaborati dallo S1ato, per i quaE 
è necessario il contribuzo dei sindacati come delle 
organizzazioni imprendi10riali. 

2) La tanto sbandieraza autonomia dei sindacati dai 
partiti, che per la CGIL è arrivata allo scioglimen10 
dei legami formali più appariscenti con il PCI median
te l'approvazione dell'incompatibilità tra vari inca
richi di partito e· cariche dirigenti sindacali, rendeva 
i sindacati più liberi, da un lato, di stringere zra loro 
alleanze, dando l'avvio ad una collaborazione sempre 
più sll"etta verso la riunificazione; dall'altro lato di 
intervenire in modo diretto sul piano politico (fino 
alla gestione della lotta per le riforme); è così che 
i sindacati vengono a configurarsi come una vera e 
propria forza politica. 

3) Le lotte operaie del '68-'70, e il molo accresciuto 
dei gruppi rivoluzionari, costringono le organizzazio
ni sindacali ad una « svolta tattica» nell'intento di 
recuperare il malcontento della base. 

Le lotte contrattuali del '69, nonostante le promes
se formali dei sindacali, si chiudevano con risuliati 
che lasciano un forte malcontento tra i lavoratori. 
La combattività manifestata durante mesi di scio
peri era troppo alta in rapporto agli obiettivi rag
giunti del tutto esigui. D'altra parte il capitale si 
trovava nella necessità di aumentare la produttività, 
per rifarsi rapidamente di quanto perso durante i 
mesi di lotta e con le concessioni del contratto. Da 
parte borghese tuttavia non era previs10 che con 
grande risoluie::.::.a la classe operaia avrebbe ripreso 
a lottare, nei mesi successivi. Scioperi, per lo più 
spontanei, scoppiavano sin dal gennaio-febbraio '70. 
Gli operai lottano proprio contro l'aumento della pro
duttività, cioè dello sfruttamento. In molze fabbriche 
i sindacati debbono aprire le vertenze aziendali po
chi mesi dopo la firma del contrat10 nazionale, per 
non lasciarsi sfuggire la situazione di mano. Il zen
tativo del PCI e dei sindacati, di indirizzare le lotte 
operaie esclusivamente verso l'attuazione di un pro.
gramma di riforme, fallisce. 
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duzione resta al di sotto dei programmi del capitale; 
i sindacati non riescono ad affrontare in maniera 
«soddisfacente» (per la borghesia) la mediazione tra 
la' prop1·ia apertura demagogica verso là base e il 
ruolo strategico di controllori delle lotte operaie. E' 
in questo contesto che avviene l'ultim a crisi di go
vèmo e successivamente viene varato il governo Co-

:;: lombo, che rinvia, con l'appoggio del PCI, le riforme 
a tempi « m igliori». 

.,. 
2. Il XV Congresso della FIOM: l'apot.éosi della de

mocrazia 

E' in questa situazione che v iene preparato ed av
viene il dibattito del XV Congresso n azionale della 
F IOM. Esso risente del/' esperienza delle lotte degli 
ultimi due anni e della carica espressavi dai lavora
/Ori che è definita, nelle Tesi, come esigenza di « un 
nuovo rapporto tra sindacato e lavoratori ... e di nuo
vi strum en ti di democrazia sin dacale», da utilizzare 
per un ulteriore sviluppo dell'autonomia e dell'u nità 
sindacali così come sono concepite nella CGIL dal 
suo VI Congresso. 

Il congresso della FIOM viene regolato con le nor
me più democratiche: 

« 1) l'assunzione ... « dei documenti di maggioranza 
così come di quelli che sono rimasti in minoranza; 

2) il diritto delle altre organ izzazion i di presenta
re ... le loro posizioni; 

3) la organizzazione di una rapida cir colazione di 
tutte le espressioni conclusive dei congressi ... ». 

Il significato di questo democratismo sta nel fatto 
che i dirigenti della FIOM sono coscienti della situa
zione maturata in questi ultimi anni: con lo sviluppo 
dei gruppi rivoluzionm-i e delle lotte operaie semi
spontanee, il controllo della classe opernia, da parte 
della FIOM, è andato diminuendo, mentre è andato 
crescendo l'atteggiamento critico dei lavoratori più 
combattivi verso i sindacati, che a volte è divenuto 
ribellione alle loro direttive. Tutto questo è espresso 
nelle Tesi nei seguenti termini pudichi: « ... sono sta
te le lotte articolate e generalizzate del 1968 e della 
prima parte del 1969 a preparare la grande offensiva 
della lotta contrattuale. L'articolazione ha centrato 
l'azione rivendicativa sugli aspetti specifici della con
dizione del lavoro ... Essa ha contribuito alla costru
zione di un nuovo rapporto tra sindacato e lavora
tori e a lla formazione di nuovi strumenti di egemo
nia sindacale: dalla assemblea ai delegati come espres
sione unitaria e di democrazia diretta dei gruppi o
mogenei dei lavoratori ». E' evidente qui il tentativo 
di assorbire nel quadro dell'organizzazione, attraver
so una struttura più articolata e « democratica », la 
spinta di fuga dal sindacato emersa negli ultimi due 
anni nei set10ri prnletari più combattivi. Anzi c'è il 
chiaro prnposito di usare questa spinta al fine dello 
sviluppo di quel processo di unificazione tra i sinda
cati che, se anche avviato da tempo, ancora non tro-
11n1Jn -fn1· 1,,,.,11lo n1·nnM;,,,.,,,,.,,;1,o An-hv.itn 
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3. La « strategia rivendicativa » della FIOM. 

Anche la « strategia rivendicativa » proposta per le 
lotle in fabbrica clenora l'in1enzione di recuperare 
ii seguito e la fiducia 1ra gli operai più combattivi, 
meclian1e una serie di indicazioni 1a1110 più demago
giche in quan/0 moire cli queste, quando recentemen
rc erano agitale dalle organi::.zazioni rivoluzionarie 
e venivano fatle proprie da questo o quel settore del 
proletariato, erano ignorale o combat1Ute dai sinda
ca1i; e ques10 avveniva nei momenti di più acuta 101-
ta, cioè cli maggior possibilità cli successo. Ma orn, 
anziché cli fatti e cli lotte si tratta di parole e di 
Tes_i, e le mistificazioni sono, oltre che facili, neces
sanc. 

Pertànto nelle Tesi si propone che « la contesta
zione dei fattori di nocività specifica si saldi alla con
testazione dei più generali fattori di deterioramento 
della salute derivante dall'onranizzazione del lavoro 
(parcellizzazione delle mansioni, monotonia, inten
sità dei ritmi ecc.)». Vi si parla inoltre cieli'« elimi- • 
nazione del lavoro notturno e del terzo turno e della 

· sua limitazione ·neJle lavorazioni a ciclo continuo, e 
del diritto di decidere sulla introduzione di nuovi 
turni » ... mentre all'Alfa Romeo è stata la reazione 
sponzanea degli operai contro le decisioni della dire
zione concordate con i sindacati, a non far passare 
il 1urno di notte. Anche il discorso della « separazio
ne» tra la « struttura della retribuzione e i parame
tri della produttività » suona del tutto demagogico 
se si pensa che la CGIL ha sempre accettato la po
litica capizalistica dei reciditi ( per es., le lotte con-
1ratwali de! '66 e del '70 hanno comportato conces
sioni che rispecchiavano le disponibilità del capita
le). In breve, è dalla linea concretamente seguita si
no a questo momenro dalla CGIL (e dalla FIOM ) 
che si può comprendere il significato del rutto « tat-
1ico » delle succitate affermazioni. 

Che dietro gli obiet1ivi « avanzati» delle Tesi non 
ci sia affat10 la volontà di agire per tradurli in pra
tica lo dimostra ancora il fatto che Trentin, nella 
sua' relazione congressuale ha dato un'interpretazio
ne strettamente riduttiva di quanto scritto nelle Te
si, incentrando le proposte di lotta in fabbrica sul
l'obiettivo dell'applicazione del contratto e non sulle 
questioni cieli'« oltre contratto»: tutto qu_esto_ con 
l'inrento di smorzare gli eventuali entusiasmi dei qua
dri sindacali di fabbrica. li tenrativo frenante di 
Tremin però non ha avu10 un successo pieno, infat
ti in parecchi intervenri era presente la volontà di 
/ollare per obiettivi che rispondessero alle esigenze 
immediate reali dei lavora10ri . 

4. L'autonomia dei sindacati dai partiti 

Alla « sirateaia rivendicativa » demagogica di f ab
brica fa risco,:tro, nella « s1rategia ciel sindacato per 
obiet1ivi aenerali e di riforma», un orienzamento che 
riconfern;a /'ampiamento del campo di _azione del 
sindacato cioè l'uscita dai confini ristretti della fab
brica e 1~ tendenza a rinsaldare il proprio ruolo po
li1ico nella società median1e l'azione per le rifanne. 

In questa chiave i Consigli di fabbrica, anche sulla 
scia delle pressioni anarco-sindacaliste provemenll 
dalla FIM dovrebbero assumere, secondo le Tesi, un 
ruolo di s'alclatura ira le lo11e sulle questioni di fab
brica e le lotte sulle ques1ioni sociali generali: « Toc
ca ai Consir!li di Fabbrica di promuovere collega
menti con le forze sociali organizzate nelle scuole, 
neJle campagne, nei servizi, con i comitati di quar
tiere, con le forze della cultura ». 

Che sionificato ha questo sforzo di affermare il 
ruolo politico del sindacato nella socie1à, ruolo co
munemente sosienuto dai partiti? La risposta si tro
va nell'evolu:ione del rapporto tra PCI e CGIL dal 
dopoguerra fino ad oggi. Dopo p_arecchi. anni, duran-
1e i quali il rapporto tra partao e sindacato . era 
configurato nei 1ermini della stretta su,bordmazwne 
del secondo dal primo, verso gli anni 60 si faceva 
sentire sempre più insisteniemente la voce, sia nel 
PCI sia nella CGIL, della necessità di un'autonomia 
ciel sindacato dal partito. Tale autonomia, rivendi
cala anche dagli altri sindacati, permetie ai sindacati 
cli allentare almeno formalmente i legami con i ri
spettivi paniti per proiettarsi verso alleanze più 
strette in ogni direzione ecl un più agile «dialogo», 

necessario in un paese acl allo sviluppo industriale, 
con lo Stato e il capitale, superando o dimenticando 
la propria impostazione ideologica ( « Le iniziative 
unitarie ... sono state troppo spesso condizionate ed 
ostacolate da schemi politici ed ideologici artificio
si » ). 

Per la CGIL l'auwnomia, cioè, significava scivola
re, spinta dal PCI, che non ha mai cessato di essere 
!a forza politica che la egemonizza, su posizioni di 
collaborazione cli classe sempre più aperte. li sin
dacato deve essere autonomo, dicono le Tesi, « dal
lE' forze politiche di integrazione dei padroni, dei 
governi, del sistema capitalistico. Questa lotta ha po
sto l'esigenza di affermare l'autonomia dell'iniziativa 
di classe del sindacato anche nei confronti delle tat
tiche e delle strategie dei partiti ». Ma non.ostante 
queste dichiarazioni e lo scioglimemo dei legami 
for mali, mediante l'atzuazione dell'incompatibilità tra 
1e cai·iche sindacali e quelle politiche, tuttavia i le
gami più stretti di tipo politico continuano a sussi
stere, tra la FIOM e il PCI: basti pensare come a 
proposito dell'imperialismo la FJOM sostenga la ne
cessità di una « strategia per l'uscita dell'Italia dalla 
NATO», « la solidarietà dei meta,lmeccanici con il 
popolo Vietnamita », « il sostegno alla lotta antifa
scista in atto in Grecia, Portogallo e in Spagna » ed 
auspichi « un dibattito unitario ... aperto tra i lavo
ratori sui tragici avvenimenti del Medio Oriente che 
·mettono in gioco le sòrti della Pace (la lettera maiu
scola è del testo) nel mondo». Ancora: in politica 
interna le posizioni del PCI e della FIOM sono iden
tiche: a) sulla progrnmmazione economica (entram
be le organizzazioni formulano apprezzamenti posi
tivi); b) sullo sviluppo capitalistico (entrambe le or
ganizzazioni si trovano impegnate contro i processi 
di concentrazione del capizale privato, e anche contro 
le integrazioni tra capitale pubblico e privato, a tut
/..J, favore del settore pubblico data la possibilità di 
uwnentare la prop1·ia partecipazione alle scelte pro
duttive del medesimo. « La FIOM si impegna .. . a 
combattere contro quei processi di concentrazione 
che comunque si prospettano come contrari agli in
teressi generali e in particolare agli interessi dei la
voratori coinvolti. In questo quadro e nel contesto 
generale della politica di sviluppo dell'occupazione, 
le recenti lotte contro l'integrazione tra capitale pub
blico e capitale privato danno già un preciso contri
buto per la costruzione di una linea alternativa per 
le Partecipazioni Statali»); c) sulle riforme , per una 
azione che così tenda a sanare le contraddizioni più 
gravi del sistema ( « Il principale punto di riferimen
to della linea alternativa del movimento operaio è 
costituito dall'obiettivo della piena occupazione, uti
lizzazione delle forze di lavoro ai più alti livelli di 
qualificazione e dell'impegno per uno sviluppo econo
mico, in primo luogo nel Mezzogiorno, che rompa 
l'attuale logica di orientamento degli investimenti 
guidati dalle grandi concentrazioni capitalistiche». 
« L'azione sindacale si propone ora di incidere ... con
tro la stagnazione degli investimenti ... ; per gli aspetti 
qualitativi, per scelte settoriali qualificanti nell'in
dustria ... ; per gli aspetti geografici, per la localizza
zione degli impianti nelle aree arretrate»). 

La CGIL è ora come il PCI l'ha orientata; ed es
sendo il PCI sulla via della collaborazione di classe, 
ha impostato il suo sindacato, in modo coerente con 
la propria linea politica, non nella prospettiva del-
1' eliminazione dello sfruttamento, ma in quella della 
con11·a1tazione dello sfruttamento stesso. 

5. L'unificazione sindacale e i Consigli di fabbrica 

L'autonomia dei partiti d'altronde è il presupposto 
e la condizione per la riunificazione dei tre sinda
cati in una unica organizzazione. L'unità è un argo
menro tra quelli più ampiamente discussi durante 
i lavori congressuali della FJOM ( e alla Il fa Assem
blea nazionale organizzativa della F I M). 

L'unità sindacale, che aveva trovato una sua prima 
espressione nell'unità d'azione durante la lotta del 
'66 per il contratto nazionale dei metalmeccanici, ve
niva progressivamente procedendo negli anni suc
cessivi. Tullavia sino a quest'anno non erano ancora 
state trovate forme organizzative con le quali far 
procedere il processo sino alla fusione. 

L'unificazione u-ova la sua ragion d'essere per le 



tre confedera::,ioni nel fatto che, mediante essa, vie
ne acl awneniare il peso politico del sindacato nella 
sociezà, sino a porsi come una delle principali forze 
politiche, quella che dispone del controllo completo 
sulla classe operaia. 

D'alzra parie il processo di unificazione è auspi
cato anche dalle forze capizalistiche più avanzate; in
fatti con il processo di conce111razione del capitale 
si sviluppa la necessizà cli programmare sempre _più 
rigiclamenze l'economia; in questo conzeszo si pone 
le! necessità cli uno stretto controllo del compor1a
men10 della classe operaia. E' così che nasce l'esi
genza dei capitalisti di avere come inzerlocutore un 
unico sindacato forte che, in cambio di una pane
cipazione più ampia e diretta alla programmazione 
dell'economia. si renda garante della pace sociale. 

Quanw al PCI, anch'esso ha wtlo eia guadagnare 
dall'unificazione si11èlacale i11 te;·mini di pozerc e cli 
prestigio. Già abbiamo viszo come la linea politica 
della CGIL sia la stessa del PCI. In un sindacato 
unificato la linea revisionisza del PCI avrebbe mag
gior campo di azione, e quindi maggior peso nella 
politica italiana. Anche per quesza s1rada passano 
gli sviluppi della collaborazione tra la borghesia e 
il PCI, in quanto quesro pou-à garantire, per la sua 
egemonia sullr masse, che le lo.tte operaie perman
gano entro limiti «responsabili"· 

Nelle Tesi della FIOM. ora si entrn nel merito di 
soluzioni concrete sulla questione de/l'unificazione: 
esse si richiamano alle proposte uscite a Genova dal
la Conferenza nazionale dei metalmeccanici che « ha 
indicato nella riunione 'dei Comitati Direttivi unita
ri , nella unificazione delle sedi, nella pubblicazione 
di un giornale unitario, nella formazione sindacale 
comune, le tappe immediate del processo unitario 
e ha identificato nell:.i "elezione dei delegati a livello 
dei gruppi omogenei e dei cons4zli un-itari di fab
brica le strutture portanti del nu-.;,,10 sindacato». Co
sì concretamente - e questo è s.tato un argomento 
che ha suscitato vivaci discussioni - viene « affer
mata la volontà di procedere al superamento delle 
Sezioni Sindacali Aziendali delle diverse Organizza
zioni ». I Consigli unitari infatti, secondo la FIOM, 
dovrebbero essere costruiti « attraverso l'unificazio
ne degli organismi dirigenti esistenti, integrati con 
i rappresentanti dei Consigli di Fabbrica ... ». 

L'operazione è del tutto burocratica, nonostante la 
patina « democratica », in quanto cerca di affermare 
con il nome nuovo di Consiglio di Fabbrica, un or
ganismo costiluito per buona parte dai sindacalisti 
soliti cl elle sezioni sindacali aziendali, tra l'altro con 
una uguale presenza percentuale della FIOM, FIM 
e UILM. 

Il Consiglio di Fabbrica dovrebbe diventare la 
strutzura portante del nuovo sindacato unificato. Ma 
Trentin al XV Congresso della FIOM si è affrettato 
a precisare, per fugare eventuali equivoci tra i qua
dri intermedi sull'« ·autonomia » di questo organismo 
( sostenuta invece dalla FIM), che il Consiglio di Fab
brica deve essere inz e grato nelle strutture sindacali 
( per assicurarne così, a suo dire, la sopravvivenza). 
Specificazione questa d'altro canto inutile in quan
to, clata la composizione, il Consiglio di Fabbrica già 
nascerebbe privo di qualsiasi autonomia. 

6. L'Assemblea nazionale d'organizzazione della FIM 

Un discorso in parte diverso va fatto sulla JIIa As
semblea nazionale d'organi::.zazione della FIM, tenu
ta a Brescia all'inizio di luglio. 

Con lo sviluppo delle lolle degli ultimi anni, da 
sindacato tradizionalmente moderato (come del re
sto tutla la CISL) la FIM ha subito una notevole 
evoluzione interna, e ha finito talvolta con lo scaval
care in combattività, sovente in modo demagogico, 
la FJOM. Questo processo evolutivo sta avvenendo 
non ceno senza contraddizioni e resistenze eia parte 
dei vecchi quadri, soprattutto nelle regioni meno coin
volte dalle lotte. 

Nel complesso, la FIM procede verso posi~ioni che 
sono spesso in contrasto con quelle ufficiali della 
CISL. Indicativo è per es. il fatto che Scalia, che 
all'Assemblea nazionale della FIM rappresentava la 
Segreteria nazionale della CISL, è riuscito a portare 
a termine il suo intervento con moira difficoltà, pei' 
le frequenti interru;:ioni e fischiate. 
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Tali conrraclclizioni però, che si riscontrano, seb
bene in misura più ridotta, tra FIOM e CGIL, sono 
essenzialmente limitare all'orientamento tattico e non 
coinvolgono la strategia globale dei sindacati e del 
movimento operaio. 

La F I M, come del resto ampi sete ori della CI SL, 
è composta da elementi spesso molto combattivi ma 
compie/amenze privi di quei rudimenti di educazio
ne e di tradizione cli classe che si riscontrano, anche 
se frammisti a posizioni revisioniste ben radicate, ne
gli iscritti della FIOM c della CGIL. Tale caratteri
stica cli eterogeneizà è stata eviclente nel dibattito del
la Conferenza, per le posizioni più clisparate eme1·se 
sui diversi problemi. 

Largo spazio è stato dato, nel clibattiro, al pro
blema delle prospettive del sinclacato. Spesso · que
s10 è stato risolto in una chiave del tutto economici
stica: « La contestazione dei ritmi, delle qualifiche, 
... sono i modi di colpire i cardini su <mi si regge il 
capitalismo »; spesso ancora in chiave anarco-sinda
calista: « Il partito rivoluzionario della classe è il 
sindacato». La maggioranza dei congressisti, comun
que, .è apparsa su posizioni essenzialmente riformi
ste, riconfermando l'importanza del ruolo dei sinda
cati nella lotza attuale per le riforme. 

E' emersa anche una posizione corretta, acl opera 
di una minoranza piuttosto ridotta che, criticati in 
quanto revisionisti i partiti tradizionali della classe 
operaia, ha sostenuto la necessità di un'organizza
zione politica rivoluzionaria, senza la quale ogni esi
genza, emersa nel sindacato, cli rovesciare il sistema 
cacle nell'anarco-sindacalismo. Questa posizione è cer
tamente la più interessanze emersa nell'Assemblea; 
il suo limite attuale è che viene sviluppata come esi
genza, in una sede dove non può avere sbocchi, e 
non si è ancora trasformata in una milizia ""politica 
rivoluzionaria nelle fabbriche . E' no1idimeno impor
rante che posizioni corrette comincino a presentarsi; 
gli sviluppi verranno, e neanche trnppo tardi. 

Il problema dell'unificazione delle organizzazioni 
sindacali dei metalmeccanici è stato posto dalla Con
ferenza, in termini urgenti. Come la FIOM, la FIM 
propone il superamento delle Sezioni Sindacali A
ziendali e delle Comm issioni Interne; ma auspica una 
certa « autonomia » dei Consigli di fabbrica . Ciò si 
connette agli orientamenti anarco-sindacalisti presen
ti in essa; per cui il Consiglio di fabbrica dovrebbe_ 
avere anche caratteristiche di organismo di potei-e. 

A grande maggioranza, l'Assemblea ha sancito l'in
compatibilità tra cariche sinclacali e cariche politi
che. 

Il velleitarismo riformista e l'avventurismo anarco
sinclacalista, e la mancanza di coscienza, nella mag
gior parte dei militanti più combattivi della FIM, del
la necessità dell'organizzazione politica rivoluziona
ria come strumento della rivoluzione socialista, in
dicano le tare d'origine di questo sinclacato. Le con
traddizioni emerse all'Assemblea non si contano: si 
parla di lotta contro « la razionalizzazione in senso 
capitalistico dello Stato », si chiedono « investimenti 
soprattutto nel Mezzogiorno », si cerca di collegare 
« la lotta sulle qualifiche con quella del cambiamento 
della scuola; la lotta contro la nocività ed i ritmi 
con quella della trasformazione delle strutture sani
tarie previdenziali »; si arriva infine in modo quanto 
mai velleitario alla necessità di impegnarsi « nella 
realizzazione di esperienze dirette al superamento 
della logica del profitto e dell'attuale divisione del 
lavoro». 

E' però importante che l'origine non classista della 
FIM non accechi i rivoluzionari, cioè che questi non 
consiclei-ino quell'origine una sorta di « peccato ori
ginale » che rende privo di ogni interesse politico 
ciò che nella F [ M, e in settori simili della Cl SL, 
avviene, il dibattito politico interno, i fermenti clas
sisti, la crisi, in ultima analisi, dell'interclassismo cat
tolico, che il riformismo velleitario dei dirigenti o l'a
narco-sinclacalismo non riusciranno a soffocare. Anche 
dai militanti della F I M, siamo convinti, verranno con
tributi alla rinascita del movimento cli classe in Ita
lia; per questo ogni attenzione 11a prestata alla dina
mica cli questo sindacato e, soprattutto, una risposta 
positiva va data, dai rivoluzionari marxisti-leninisti, 
alle esigenze, spesso non chiare, di certi suoi settori 
di base combattivi e ostili al sistema dello sfrutta
mento. 

·.1,1 
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Il significato dei due articoli che seguono consiste nel delineare in maniera accurata, par
tendo dalle vicende recenti di due grandi fabbriche, le specificità della politica repressiva bor
ghese in questo periodo e le forme nelle quali si manifesta la abituale collaborazione in mate
ria da parte dei sindacati e dei revisionisti. 

Borletti, Siemens ed Alfa Romeo sono le tre grandi fabbriche milanesi coinvolte dalla repres
sione padronale « selettiva »: repressione che ha teso ad isolare gli operai di queste fabbriche 
tra loro e dagli operai di tutte le altre fabbriche, e che ha teso all'interno di ogni singola fab
brica ad isolare le punte più combattive e coscienti, mettendo gli operai gli uni contro gli 
altri. Pubblicheremo sul prossimo numero di AO un articolo dedicato all'Alfa Romeo. Le or
ganizzazioni sindacali sono state complici dei padroni in questa politica di divisione dei la
voratori. I padroni sono interessati a isolare e a liquidare i settori più avanzati del proleta
riato milanese; i sindacati hanno il medesimo interesse a vedere isolati e battuti questi set
tori, dei quali hanno in parte perduto il controllo. L'avventurismo irresponsabile dei sindacati 
è stato del tutto funzionale a questo disegno di sconfitta. Ad esso si è assommato l' avventu
rismo irresponsabile, soprattutto alla Siemens, dei gruppi spontaneisti. 

Laddove ha operato un'avanguardia politica ben orientata, essa ha saputo rimanere legata 
ai lavoratori ed evitare l'isolamento della propria fabbrica dalle altre: è questo il significato 
dell'azione del CUB della Borletti e della cellula di AO, che hanno saputo evitare che la fab
brica venisse buttata in un vicolo cieco dai sindacati, rilanciare la lotta con forme e su obiet
tivi avanzati dopo le ferie, promuovere con indubbio successo l'agitazione perchè le fabbri
che colpite dalla repressione « selettiva » unificassero la loro azione. I CUB ed AO si sono 
altresì impegnati, con un'intensa attività di agitazione e con una manifestazione pubblica, 
nel chiarire il significato degli avvenimenti alla Borletti, alla Siemens, all'Alfa Romeo, alla 
Ponteggi Dalmine, mettendo in difficoltà i padroni e i loro complici, la cui azione richiede, 
come condizione primaria per riuscire, il silenzio. E, a proposito di silenzio e di complicità, 
l'Unità ha pensato di scrivere che la manifestazione delle quattro fabbriche, contro la repres
zione, ... era per le riforme. 

SIT - Siemens: 
allo sbaraglio 

una fabbrica 
bre, che riuniva Borletti, Alfa Ro
meo, Ponteggi Dalmine e Siemens, 
contro il generale disegno repres
sivo del padronato in atto nelle 
fabbriche. 

Cercheremo, attraverso un'analisi 
delle lotte nella fabbrica dal dopo
contratto ad oggi, di comprendere 
come si è giunti a questa situazio
ne ed a chi ne debba essere attri
buita la responsabilità. 

La Sit-Siemens è probabilmente 
l'azienda milanese nella quale in 
questi ultimi tempi più intensa è 
stata l'azione repressiva messa in 
atto dalla direzione, e nello stesso 
tempo è anche la fabbrica dove 
questa repressione è arrivata, per 
una precisa scelta del momento, 
quando ormai i lavoratori erano 
stanchi, sfiduciati e divisi al punto 
da avere molte difficoltà per riusci
re a dare una risposta sufficiente
mente pronta e decisa. 

Questa fabbrica, che era tra le 
più vivaci e combattive ed aveva 
espresso anche forti lotte degli 
impiegati durante tutto il 1969, 

si presenta ora spaccata, con una 
buona parte degli impiegati su po
sizioni attivamente reazionarie che 
arrivano al punto di prestarsi 
al gioco, pure abbastanza scoper
to, della direzione, organizzando 
controscioperi e squadracce anti
picchetto; e con una parte degli 
stessi operai dello stabilimento di 
S. Siro che si rifiutano di scenderç 
nuovamente in agitazione persino 
di fronte alla repressione in atto. 
L'ultimo esempio di questo clima 
che domina ormai nella fabbrica è 
la partecipazione numericamente as
sai ridotta degli operai di S. Siro 
alla manifestazione del 21 settem-

Le lotte di reparto 
La chiusura del contratto, alla 

Siemens come in m oltissime altre 
fabbriche, non ha significato la 
chiusura delle agitazioni: i lavora
tori mantenevano una notevole com
battività e volontà di risolvere quei 
problemi che il contratto non ave
va toccato (ritmi, cottimi, nocività, 
qualifiche ecc.), che divenivano sem
pre più pressanti per la politica di 
ristrutturazione che l'azienda met
teva in atto, e che comporta fra 



l'altro il trasferimento entro due 
anni di tutto lo stabilimento mila
nese a Castelletto Ticino, con un 
peggioramento delle condizioni di 
lavoro, un aumento notevole dei 
tempi di trasporto e il probabile 
passaggio di tutti i lavoratori a tur
nisti. 

Tutta una serie di reparti entra
va così in agitazione spontaneamen
te, decidendo in assemblee autono
mamente convocate obiettivi e mo
dalità degli scioperi ':! ricorrendo al
la C.I. solo per dare ufficialità alle 
lotte. 

Il sindacato era chiaramente alla 
ritroguardia in questa fase delle a
gitazioni, limitandosi ad una affan
nosa rincorsa dei focolai che si a
privano in continuazione, senza fare 
nulla per unificare queste lotte e 
dirigerle contro il piano di ristrut
turazione aziendale. 

Del resto, come ci si poteva aspet
tare un intervento in questa dire
zione, se proprio le organizzazioni 
sindacali e il PCI stesso già in quel 
periodo facevano discorsi sulla « di
sorganizzazione della fabbrica », su
gli « sprechi di denaro », sulla « fu
ga dei migliori tecnici ,, ( che maga
ri passano alla concorrenza, come 
si lamenta il PCI sul giornale di 
fabbrica) e si dichiaravano fautori 
di una riorganizzazione del lavoro 
all'interno dell 'azienda? In un vo
lantino diffuso da FIOM e FIM (fra 
queste organizzazioni e la UILM a 
livello di Siemens esiste una note
vole frattura: la UIL'M è arrivata a 
prendere pubblicamente posizione 
contraria verso alcuni scioperi con
tro i provvedimenti repressivi) si 
dà una spiegazione di questi prov
vedimenti in questi termini·: 

« Perchè succedono questi fatti? 
Il padronato è stato colpito dalle 
lotte dei lavoratori Prima in autun
no '69 e poi nella primavera '70 con 
le lotte aziendali e di reparto, che 
hanno messo in luce le maRasme 
e la disoreanizzazione delle fabbri
che (sottolineatura nostra). Le no
stre direzioni potevano permettersi 
di essere disorganizzate perchè i la
voratori avevano orari lunghi e pa
ghe basse, e quindi la produzione 
usciva a bassi costi. Oggi non è più 
così. 

Il padronato ha quindi davanti a 
sè due vie e deve sceglierne una: 

a) da una parte può tentare di ri
creare le condizioni esistenti nel pe
riodo 1962-66 e Quindi tenere calmi 
i lavoratori, far,gli fare molte ore e 
non dargli aumenti salariali; questa 
prima strada richiede un governo 
forte, la regolamentazione e la li
mitazione del diritto di sciopero ed 
il ricorso alle rappresaglie. Lo sco
po è quello di intimidire i lavora
tori e di spingerli ad accettare tut
to Quello che la direzione ordina, 
dividendoli dai sindacati. 

b) la seconda strada, quella che 
propongono i sindacati, è la strada 
del progresso: si può fare aumen
tare la produzione, si può avere i 
lavoratori tranquilli solo se si fa 
una politica aperta alle nostre ri
chieste. Questa seconda strada ri
chiede un governo che accetti le 
nostre rivendicazioni sulle riforme, 
richiede che le aziende si organiz
zino per non far pesare sui lavora
tori la propria disorganizzazione, 
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che vengano date alte paghe, che 
venga eliminato lo sfruttamen
to ( ! ! ! ) ,, (sottolineato da noi). 

Le lotte di ogni reparto venivano 
quindi lasciate trascinarsi isolate le 
une dalle altre e si chiudevano con 
accordi la cui positività dipendeva 
dalla forza del singolo reparto: si 
avevano così accordi . sodiiisfacenti
in alcuni casi, mentre in altri lun
ghe agitazioni erano concluse con 
scarsi risultati. Questa frammenta
zione delle lotte, con i risentimenti 
e gli attriti che inevitabilmente ge
nerava fra i lavoratori di vari re
parti, e che era facile per la dire
zione alimentare, creava le premes
se per la spaccatura della fabbrica, 
che doveva rivelarsi nel modo più 
chiaro a partire da luglio. 

È solo verso la metà di giugno, 
quando ormai le ferie si avvicina
no, che le organizzazioni sindacali 
mettono a punto una piattaforma 
unitaria, su cui dovrebbe mobili
tarsi l'intera fabbrica. Apparente
m ente questa piattaforma rappre
senta una svolta, infatti oltre a ri
vendicazioni per alleviare i disagi 
derivanti dai trasferimenti a Ca
stelletto, essa comprende richieste 
piuttosto avanzate, o comunque ri
levanti quantitativamente, come la 
abolizione del lavoro a cottimo, la 
riduzione del numero delle cate!!O· 
rie , la contrattazione dei ritmi. l'i
stituzione della 14• mensilità ed al
tre. Ma era evidente che era puro 
avventurismo pensare di impostare 
una lotta vincente alla vigilia delle 
ferie, in una sola fabbrica , che u
sciva per giunta da quasi un anno 
ininterrotto di agitazioni. Si tratta
va solo cioè dell'ennesima « cavalca
ta della tigre ,, da parte dei sin da -
cati. 

Ed infatti la fabbrica non rispon
de: entrano in lotta solo i reparti 
più immediatamente interessati al 
trasferimento a Castelletto, usando 
come arma la non collaborazione: 
l'accordo, firmato verso la fine di 
luglio, accoglie solo alcune richiestr: 
relative ai trasferimenti, ignorando 
ovviamente tutti gli altri problemi. 

La linea seguita dalle organizza
zioni sindacali in Siemens (ma l'e
sempio della Borletti e di altre fab
briche milanesi dimostra che non 
si è trattato di un caso isolato) ha 
portato quindi a queste conseguen
ze: 

1) non è stata condotta in modo 
incisivo una lotta contro la ristrut
turazione aziendale e l'intensifica
zione dello sfruttamento che essa 
comporta; 

2) la frammentazione delle lotte 
e gli scarsi risultati conseguiti con 
grande dispendio di energie hanno 
prostrato la fabbrica e rotto l'uni
tà dei lavoratori ; 

3) si sono di conseguenza lasciati 
isolati , e quindi esposti alle rappre
sae:lie della direzione aziendale, i la
voratori più combattivi. 

La repressione 

È a questo punto che la direzione, 
cogliendo perfettamente il momen· 
to e approfittando della situazione 
che le organizzazioni sindacali han
no determinato, inizia una serie di 
manovre repressive di vario tipo, 
dal terrorismo indiscriminato ai 

provvedimenti individuali, con le 
quali persegue l'obiettivo fonda
mentale di riportare la "pace" in 
fabbrica. A questo scopo cerca di: 

- mantenere e accentuare le di
visioni fra i lavoratori; 

- colpire i lavoratori più com
battivi e le forme di lotta incisive 

-Ghe,. . si - éreno- da-te · (norr collabora~ 
zione); 

- eliminare le avanguardie rivo
luzionarie esterne al sindacato. 

Infatti: 
- vengono messe in cassa inte

grazione per tre giorni 146 operaie, 
col pretesto che lo sciopero, cui es
se non aderivano, dei reparti in 
procinto di essere trasferiti a Ca
stelletto non faceva giungere il ma
teriale. Questo reparto era _ quello 
in cui all'inizio dell'anno 19 operaie 
erano svenute a causa delle condi
zioni di lavoro e in cui di conse
guenza era stata condotta una for
te lotta, al solito con un gran di
spendio di energie e separatamente 
dagli altri reparti; 

- vengono citati in tribunale per 
la non collaborazione 160 operai dei 
reparti che avevano lottato contro 
il trasferimento a Castelletto: si 
cerca di far proclamare la illegitti
mità di tale forma di sc;ioper'o, 
creando un precedente prezioso per 
i padroni; 

- a coloro che avevano condotto 
gli scioperi di rendimento viene 
trattenuto il 35% del salario; 

- la direzione, a titolo di rappre
saglia, non solo non anticipa più i 
contributi INAM alle operaie che 
sono state malate ma trattiene an
che le quote che aveva già antici
pato, al punto che molte di queste 
operaie si sono viste arrivare buste 
paga vuote o semivuote; 

- vengono licenziati due dipen
denti; 

- vengono denunciati 40 lavora• 
tori per una serie di reati (violazio
ne di domicilio, violenza privata, 
ecc.) che sarebbero stati commessi 
durante l'occupazione del palazzo 
uffici, avvenuta il 16 luglio per pro
testare contro le 146 sospensioni. 

È soprattutto quest'ultima azio
ne che fornisce il pretesto per la 
repressione più dura, che si rivolge 
non tanto contro i sindacalisti che 
pure avevano proposto l'occupazio
ne, quanto verso lavoratori mili
tanti in gruppi della sinistra extra
parlamentare, o comunque in con
tatto con essi. 

L'intervento dei gruppi esterni 

La Siemens, essendo una azienda 
di notevoli dimensioni, situata rela
tivamente nel centro della città, con 
una tradizione di forte combattività 
ed una sindacalizzazione per contro 
piuttosto bassa, è stata per molto 
tempo scelta da vari gruppi della 
sinistra rivoluzionaria come luogo 
di intervento. Quotidianamente, nel
l'intervallo di mensa, agli operai 
vengono distribuiti volantini, tenuti 
comizi, venduti giornaletti di fab
brica da parte di tutta una serie di 
forze politiche assolutamente etero
genee, che vanno dagli anarchici, 
agli anarco-sindacalisti, alla retro
guardia dei revisionisti costituita 
dalla UCI. Tutto ciò naturalmente 
non può non contribuire a generare 
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disorientamento e stanchezza fra gli 
operai: ma non si può attribuire 
solo a questa condizione, che si ri
trova in alcune altre fabbriche mi
lanesi, la diffusa diffidenza che i 
lavoratori attualmente manifestano 
versi alcuni gruppi: occorre invece 
considerare il tipo di intervento ef
fettuato dai due gruppi che da più 
tempo operano nella fabbrica, cioè 
la Sinistra Proletaria ( ex Collettivo 
Politico Metropolitano) e lotta Con
tinua. 

Lotta Continua ha iniziato l'in
tervento in Siemens nel periodo del 
dopo contratto, quando spontanee 
« fiorivano le lotte », ed ha svolto 
un lavoro mirante a stimolare lo 
sbocciare di nuove agitazioni, su 
« obiettivi politici» (cottimi , qua
lifiche, ecc.) e a generalizzarle a tut
ta la fabbrica , badando naturalmen
te che esse avessero sempre il ca
rattere di « lotta dura» (le virgo
lette racchiudono le espressioni che 
i militanti di questo gruppo amano 
usare con maggiore frequenza). 

Lotta Continua in questo inter 
vento ha commesso tutta una serie 
di errori, che derivano in evi tabil
mente dalle tare teoriche e politi
che di questo gruppo: dalla illusio
ne che la saldatura tra lotta eco
nomica e lotta politica del proleta
riato avvenga semplicemente chia
mando politiche lotte che in real
tà sono solo economiche; dalla con
seguente valutazione e:".(f!ta dell e 
potenzialità e dello sbocco delle lot
te che il proletariato italiano sta 
conducendo (che non porteranno 
entro breve tempo alla rivoluzione. 
come ripetutamente militanti di L.C. 
sono andati affermando); e quindi 
dal modo sbagliato con cui viene 
affrontato (o meglio dal fatto che 
non viene affrontato affatto) il pro
blema della costruzione del partito 
rivoluzionario del proletariato. Le 
lotte su certi obiettivi « qualifican
ti » venivano infatti tranquillamen
te definì te lotte poli ti che e si vaneg
giava sull'elevato livello di coscien
za rivoluzionaria degli operai che 
scioperavano spontaneamente e «au
tonomamente» contro l'aumento dei 
ritmi , il cottimo ecc. 

Veniva messo in secondo piano 
il problema di far maturare le a
vanguardie di queste lotte, perchè 
la coscienza politica sarebbe già im
plicita nella lotta spontanea e « au
tonoma» degli operai: e il proble
ma quindi si riduceva a generaliz
zare queste lotte e farle sempre 
più « dure » e con obiettivi « poli
tici » più avanzati (le ultime trovate 
riguardano l'assalto ai macelli e al
le centrali del latte, per imporre il 
ribasso dei prezzi, nonchè l'impegno 
a far cadere il governo - e a spen
nare Colombo - , obiettivo che av
vicinerà senza dubbio notevolmente 
il momento della presa del potere 
da parte del proletariato). 

Inoltre se l'operaio che sciopera 
senza chiederlo al sindacato ha già 
un elevato grado di coscienza rivo
luzionaria si possono ben distribu i
re volantini e affiggere « tatsebao » 
in cui si attacca malamente il sin
dacato e si spara a zero su di esso 
col risultato di staccarsi in manie
ra netta da una larga parte degli 
operai: si tratta dello stesso cieco 

avventurismo che porta L.C. a n •ri 

voler riconoscere i momenti di ri
flusso, come quello attuale, e a sn-
stenere che esiste in fabbrica an
che ora una elevata combattività e 
disponibilità alla lotta. 

Per quanto riguarda la Sinistra 
Proletaria, i lavoratori della Sie
mens che attualmente militano in 
essa sono una parte di coloro cne 
avevano costituito il Gruppo di Stu
dio Impiegati e Operai, che ha ope
rato principalmente durante il 1969, 
in posizione ibrida, anche se criti.::a 
rispetto al sindacato, e poi pratica
mente sfasciatosi al momento della 
lotta contrattuale, quando buona 
parte dei suoi membri entrarono 
nel Collettivo Politico Metropolita
no. 

A proposito del modo in cui vie
ne svolto il lavoro politico dai mem
bri di questo gruppo valgono tutti i 
rilievi che si facevano su L.C., e del 
resto non è casuale che i due grup
pi facciano periodicamente riunioni 
comuni. La Sinistra Proletaria si 
distingue tuttavia per una carenza 
ancora maggiore nell'analisi e per 
un avventurismo ancora più cieco e 
folle (attualmente parlano aperta
mente della necessità di passare 
a breve termine alla fase di lotta 
armata del proletariato); è chiaro 
che simili posizioni li hanno con
dannati inevitabilmente. dopo mo
mentanei successi iniziali, all'isola
mento e all'emarginazione. 

Così come non si può tacere il 
fatto che alcuni atteggiamenti volu
tamente provocatori, anche all'in
terno dell'azienda, hanno facilitato, 
servendo da spunto, l'azione repres-

siva della direzione. 

Le prospettive 

Data la situazione esistente, che 
abbiamo cercato brevemente di a
nalizzare, risulta chiaro che la Sie
mens è oggi una « fabbrica diffi
cile», anche dal punto di vista di 
una possibilità di intervento poli
tico. 

D'altra parte ciò non toglie che 
l'unica alternativa possibile sia an
che in questo caso la costruzione 
paziente e sistematica di un'avan
guardia di lavoratori che diventi ca
pace di proporre concretamente 
una linea alternativa a quella delle 
organizzazioni sindacali. 

Il problema più immediato è qu~l- r 
lo di portare avanti la lotta attua
le, che significa: generalizzare la 
lotta a tutte quelle fabbriche che, 
oltre a subire la stessa repressione, 
si stanno muovendo sugli stessi o
biettivi. 

Significativo in queste ultime set
timane è stato un intervento del 
C.U.B. Borletti che in una serie di 
cartelli esposti alla Siemens propo
neva questa unità nella lotta. Così 
come altrettanto importante è il 
fatto che un gruppo di lavoratori 
della fabbrica, tra cu i alcuni dele
gati di reparto, da qualche tempo 
collaborino sistematicamente con il 
C.U.B. Borletti nella prospettiva di 
un intervento costante in fabbri
ca. La manifestazione del 21 settem
bre, comune alle varie fabbriche -:,• 
colpite dalla repressione, è anch'es
sa un sintomo positivo. Tutto il 
resto, oggi, è ancora de fare. 

Borletti : sventate dal CUB 

manovre sindacai-padronali le 
La repressione alla Borletti è una 

repressione nuova, selezionata, che 
si inquadra perfettamente nell 'at
tuale momento politico ed è un chia
ro esempio di come il padronato 
intende affrontare e liquidare le 
avanguardie più combattive espres
se dalla classe operaia in questi ul
timi anni di dure lotte : 14 operai 
querelati di cui 9 del C.U.B. (5 dei 
quali della cellula di A.O.), 1 solo 
membro di C.I. 

Per capire le origini di questa at
tuale situazione bisogna analizza
re le fasi che hanno caratterizzato 
le varie lotte dal dopo contratto in 
poi. Seguendo queste tappe, alla 
Borletti, emerge un quadro della 
lotta di classe, della politica padro
nale e sindacale, che nella sostanza 
può essere generalizzato. 

Dopo il contratto l'obiettivo di 
fondo dei padroni era la ristruttu
razione aziendale. Questo obiettivo 
non è passato . Il fatto non ha pre
cedenti in quanto non si era mai 
vista la classe operaia, subito dopo 
aver condotto una dura lotta, op
porsi così tenacemente all'aumento 
dei ritmi, al taglio dei tempi, agli 
spostamenti di reparto, ecc ... 

Subito dopo il contratto, il CUB 

1mziava tutta una serie di azioni di 
propaganda su quelli che sarebbero 
stati i piani padronali, mettendo in 
guardia i lavoratori su come Bor
letti avrebbe operato. E anche alla 
Borletti, pur senza esplosioni cla
morose, nei vari reparti i lavorato
ri risposero quotidianamente con 
fermate e proteste improvvise ai 
tentativi d'intensificazione dei rit
mi, ai soprusi dei capi, all'aumento 
delle operazioni tramite l'introdu
zione di nuove macchine. 

Il CUB interveniva immediata
mente con volantini e cartelli por
tando ogni iniziativa operaia a co
noscenza di tutta la fabbrica, ed 
i compagni del CUB stimolavano 
nei reparti quelle reazioni, che in
contravano spesso l'ostilità aperta 
di alcuni membri di C.I.. 

In un volantino si diceva: 
« Quando il padrone vuole aumen

tare i ritmi, che fa? 
Basta far girare più in fretta la 

"catena", anche se c'è sempre il ri
schio che le operaie non accettino 
di lavorare ai ritmi maggiorati ... 

Come possiamo difenderci? 
La risposta è stata data dalle ope

raie della linea di Abico che hanno 
deciso di fermarsi. La C.l. è inter-



venuta ed ha esortato le operaie ad 
evitare fermate per tali sciocchez
ze!!! 

No, compagni della Commissione 
Interna! La dignità, il rispetto dell e 
lavoratrici, la loro salute (in questi 
giorni operaie di linea sono andate 
in infermeria in condizioni di estre
ma tensione nervosa) non sono 
sciocchezze!!! » 

C'era cioè in fabbrica una eviden
te disponibilità ad affrontare la lot
ta proprio sui temi principali dello 
sfruttamento ( cottimi, ritmi, nocivi
tà, turni, qualifiche) che il contratto, 
per precisa volontà sindacale, ave
va ignorato proprio quando milio
ni di lavoratori si trovavano uniti . 
Questa volontà operaia trovava ri
scontro a livello nazionale (lotte 
FIAT, Siemens, ecc.) ed era dovuta 
da una parte alla naturale insoddi
sfazione degli operai per il contratto 
di lavoro che lasciava insoluti i pro
blemi di fondo delle condizioni in 
fabbrica, problemi che erano (e so
no tutt 'oggi) all 'origine dell'esplo
sione della classe operaia dal 1968 
in poi, e dall 'altra al grave attacco 
portato al potere d 'acquisto dei sa
lari in conseguenza del continuo 
aumento dei prezzi. 

In questo clima, tra queste ten
sioni e disponibilità della classe 
operaia, si inserisce l'azione sinda
cale sulle riforme. Balza subito al
l'occhio quali ne sono gli scopi: 
- ricuperare la fiducia della clas
se operaia, la quale si rende ormai 
conto che il contratto è stato una 
truffa ; 
- trasportare il terreno del reale 
scontro coi padroni fuori dalla fab
brica, onde far sfogare le tensioni 
e permettere la tanto auspicata (dai 
padroni ) « ripresa produttiva»; 
- utilizzare queste lotte come ar
ma di baratto con le forze e:over
native per permettere ai s indacati 
stessi, ed alle forze politiche che 
di fatto li controllano (PCI), di in
serirsi gradualmente nei centri di 
potere e nelle stanze dei bottoni . 

Venivano quindi indicati con la 
benedizione dei padroni (vedi il rap
porto della Commissione Pirelli già 
citato nel numero 4-5 di A.O.), gli 
obiettivi di lotta per le riforme che, 
anche se presentati come una sal
vaguardia d~i salari operai, non e
rano certamente in contrasto con 
la prospettiva strategica del gran
de capitale (IRI-ENI-PIRELLI
FIAT) . 

La risposta operaia alle riforme è 
stata generalmente poco sentita, an
che se all'inizio aveva suscitato 
qualche speranza, subito smontata 
dai primi volantini « illustrativi » 
del sindacato. 

Non è difficile però individuarne 
i motivi: 
- innanzitutto la poca chiarezza 
n~lla formulazione degli obiettivi. 
S1 sollevavano grandi temi ( casa sa
nità, trasporti , ecc.) ma non si 'riu
sciva nemmeno a capire bene il 
senso delle richieste concrete; 
- la mancanza di indicazioni sui 
modi di lotta (sciopero degli affitti, 
occupazioni di case, manifestazioni 
verso enti pubblici , ecc.) che non 
fossero il solito sciopero generale 
dimostrativo che, tra l'altro, com
porta una notevole perdita di soldi 
da parte dei lavoratori; 
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- la mancanza dell 'indicazione di 
una precisa controparte (il gover
no?, i padroni?, gli enti statali?, i 
comuni?, gli istituti previdenziali ?) 

L'intervento del CUB sulle rifor
me fu diretto: 
- a smascherare il tentativo delle 
organizzazioni sindacali di illude
re gli operai che le riforme fosse
ro la soluzione definitiva dei loro 
problemi; 

a mettere in evidenza la poca 
chiarezza 'degli obiettivi e la loro 
inconsistenza (per es., perchè non si 
chiedeva una reale contingenza le
gata al costo della vita?); 
- a far notare l 'assoluta mancanza 
di una volontà di incidere efficace
mente con la lotta: non si sospen
devano·· ihfatti nemmeno gli straor
dinari; 
- a smascherare la disponibilità da 
parte delle organizzazioni sindaca
li ad ogni più basso compromesso 
con le forze governative, una volta 
ottenuta la garanzia di un loro in
serimento nell e gestioni dei vari en
ti, nelle regioni , o quella di un in
serimento ancora maggiore nell'a
rea di potere da parte dei partiti 
che in pratica le controllano. 

Un volantino diceva efficacemen
te: 

« Se i sindacati avevano interes
se a spompare i lavoratori hanno 
trovato la via giusta perchè dalla 
fine del contratto abbiamo sciope
rato per riforme, prezzi, ecc., ma 
con quale ~risultato? 

Il risultato è stato: venti ore di 
sciopero, n'essuna riforma, un au
m ento dei prezzi (benzina, patenti, 
telefono, televisore, ecc.) che servi
rà soprattutto a concedere ulteriori 
crediti ai padroni ». 

Infatti: 
- si sospende la lotta durante il 
periodo elettorale dietro il dichia
rato « compromesso con le forze di 

I governo ». 
:_ si sospende lo sciopero generale 
quando c'è la crisi di governo (men
tre la FIAT sospende 20.000 lavora
tori). . 
- si arriva infine a questi giorni 
in cui ogni discorso di lotta per le 
riforme è stato allontanato e men
tre il governo «regala » ai lavora
tori nuovi aumenti dei prezzi e delle 
tasse, ma in compenso fa le regio
ni « rosse». 

Anche nel periodo della lotta per 
le riforme il CUB ha sempre spin
to perchè non si abbandonassero 
i temi di fabbrica riguardanti lo 
sfruttamento, nella consapevolezza 
che questo era il reale terreno di 
scontro col capitalismo. Su questi 
temi il CUB aveva anche già svol
to un lavoro di ricerca e di inchie
sta (vedi il bollettino n. 3, già pub
blicato su A.O.), attraverso una in
dagine sanitaria e sociologica che 
rivelava chiaramente quali sono le 
conseguenze in termini reali, fisici 
e psichici, dei ritmi troppo intensi, 
ecc... Prendendo spunto dal fatto 
che sin dal gennaio era scaduto 
il premio di produzione, nel mese 
di aprile si iniziava a premere sulle 
organizzazioni sindacali e sulla C.I. 
perchè venissero affrontati i temi 
di fabbrica. Si fecero assemblee, si 
consultarono i delegati di reparto 
ma ogni cosa tuttavia rimase ferma. 

Visto il silenzio delle organizza-

zioni sindacali e della C.I., il CUB 
usciva allora con un bollettino che 
affrontava i problemi specificata
mente e che, facendo anche chiari 
esempi, individuava nello sciopero 
del rendimento la forma migliore 
di lotta. 

Fu a questo punto che i sindacati 
operarono una svolta « tattica » e 
ripresero tutti i punti proposti dal 
CUB. Nell'assemblea del 13 giu
gno il sindacalista Marabesi (CGIL) 
tra lo stupore di molti, sosteneva a 
spada tratta la necessità di una 
lotta per il superamento del cotti
mo e la non monetizzazione dello 
sfruttamento. 

A questo punto si sarebbe potu
to pensare ad un avvio della lotta. 
Al contrario fu ora la volta della 
C.I. che iniziò tutta una serie di. 
assemblee di reparto, generali, di 
soli delegati, « per una specificazio
ne dei punti indicati »; assemblee 
che non servivano, semplicemente 
perchè sia i lavoratori che i delega
ti erano d 'accordo, e che tutt'al più 
misero in evidenza che chi non era 
d'accordo erano solo alcuni mem
bri di C.I. 

Queste assemblee sembravano ve
ramente avere l'unico scopo di scre
ditare l'importanza delle assemblee 
stesse stancando e sfiduciando gli 
operai. (Non crediamo di esagerare 
nel dire che si saranno fatte 15 o 
20 assemblee di tutti i tipi.) In real
tà con questo sistema uno scopo 
fu ottenuto, quello di perdere i me
si migliori per la lotta (marzo-apri
le-maggio) e di fiaccare la volontà 
operaia. 

In un volantino del CUB si scri
veva: 

« E. dai primi di maggio che si 
fanno riunioni con i delegati di re
parto, si convocano assemblee su 
assemblee, si discute. Tutti i sinda
calisti (esterni) si dichiarano d'ac
cordo sulle richieste fatte dai lavo
rato,-i, poi il tempo passa, le ferie 
si avvicinano e non si fa niente. 

Mentre altrove si sono da un me
se già firmati notevoli accordi azien
dali, alla B orletti si tira per le lun
ghe! 

La responsabilità, è necessario 
dirlo , è della Commissione Interna 
i cui membri non trovano l'accordo 
tra loro, e che ancora oggi, tramite 
l'esponente più autorevole - il Cav. 
Negrini - dice "no all'abolizione 
del cottimo" (tramite il quale i pa
droni hanno accumulato enormi 
profitti sulla salute dei lavoratori) , 
propugnando, come nel passato, "so
lo una contrattazione della satura
zione" (che i padroni non hanno 
mai rispettato). Il Negrini dice inol
tre "no all'eliminazione della 4• e 5• 
categoria operai-impiegati" soste
nendo, come sempre "solo la revi
sione di qualche passaggio di cate
goria" quando 2.500 operaie e 400 
impiegati sono in 4• categoria e, do
po due anni che si contrattano le 
categorie, solo un centinaio di lavo
ratori sono riusciti ad ottenere il 
passaggio ». 

Si arrivò così alla metà di giugno, 
e a questo punto il CUB non potè 
fare a meno di far notare che non 
era più possibile partire con la 
lotta. 

Ma prima di proseguire è utile 
analizzare brevemente le cause del-
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la differenziazione che abbiamo vi
sto tra sindacato e e.I.. 

Questa situazione infatti va in
quadrata in termini più .generali. 
Gli scioperi selvaggi alla FIAT, alla 
Marelli, a lla Innocenti, alla Candy, 
alla Siemens, ecc .. . avevano costret
to le organizzazioni sindacali ad o
pera·re uria nuova « svolta a sini
stra», nel tentativo di recuperare 
le fabbriche. 

Ma una parte della e.I. Borlet
ti , quella più vecchia e più ancorata 
a posizioni di privilegio e ad una 
visione aziendalistica filo-padronale 
della sua funzione, non voleva la 
lotta perchè questa avrebbe provo
cato in fabbrica un cambiamento so
stanziale, oltre che sul piano della 
coscienza sindacale, anche sul pia
no dei « tradizionali » rapporti , ba
sati su trattative più o meno espli
cite, che esistevano tra direzione e 
e .I., cambiamento che per costoro 
avrebbe significato un'evidente per
diti' di potere personale. 

Ma quando il eUB si fece inter
prete delle giuste perplessità dei 
lavoratori sull 'iniziare una lotta a 
solo un mese e mezzo dalle ferie, 
ecco la e.I . schierarsi compatta sul
le posizioni del sindacato e farsi 
anch'essa fautrice di una lotta inci
siva. 

Addirittura furono proprio gli 
-espenent:i p iù moderati , quelli che 
-nei ~ si d i marzo, aprile, maggio. 
a~ano boicottato in tutti i modi 
la lotta, a farsi accesi sostenitori 
della « lotta dura » per gli stessi o
biettivi prima boicottati. 

Nell'assemblea del 16 giugno il 
CUB presenta\;8 una mozione nella 
quale, pur dichiarando di accettare 
le decisioni dell 'assemblea, si spie
gavano i motivi per i quali impo
stare la lotta a solo un mese dalle 
ferie per obiettivi così importanti 
era puro avventurismo. Ma molti 
lavor atori disertarono questa assem
blea perchè già in precedenti as
semblee di r eparto avevano espres
so ripetutamente la loro decisione 
di par tire a settembre, e fu così che 
e.I. e sindacati r iuscirono, non sen
za difficoltà, a far passare la loro 
linea. 

Così la lotta partì ugualmente e 
si fissarono 3 ore di sciopero alla 
settimana. Ma le difficoltà emerse
ro quasi subito: tre ore erano po
ch e ma se si fossero aumentate per 
rendere più incisiva la lotta si cor
reva il rischio di giungere spompa 
ti all'inizio delle ferie (con la bu
sta d imezzata, senza premio di pro
duzione e facili prede di ricatti pa
dronali). Alternativamente, si sareb
be potuto adottare nuove forme di 
lotta, come ad esempio lo sciopero 
del rendimento, ma era evidente 
che anche questo tipo di lotta che 
pu re era stata proposta e propa
gandata dal eUB fin dal contratto 
di lavoro (e sempre sabotata da e .I. 
e sindacati con veri atti terroristici ) 
in questo momento si rivelava an
che essa improponibile data la vici
nanza delle ferie , l'isolamento della 
fabbrica, la non partecipazione de
gli impiegati alla lotta, il clima po
litico generale (il crollo di decine 
di fabbriche isolate, le serrate e le 
sospensioni). Tutte condizioni che 
avrebbero facilitato la r epressione 
padronale senza che per i lavora-

tori ci fosse alcuna possibilità, dato 
il breve tempo a disposizione pri
m a delle ferie, di opporre tempe
stivamente una decisa rispos ta . 

In questo clima di incertezze si 
arrivò alla prima trattativa (già fis 
sata in precedenza) del 25 giugno 
in cui emerse chiaramen te il gioco 
della direzione: riconoscimento co
me interlocu tori dei soli rappresen
tanti sindacali, cioè rifiu to della 
presenza dei delegati operai, rispo
sta negativa su tu tte le richieste, 
salvo un piccolo aumento sul pre
mio di produzione . 

Fu a questo punto che le con
traddizioni del sindacato emersero 
più chiaramente: dopo che l'azione 
del eUB lo aveva indotto, nel tenta
tivo di scavalcare il eUB , a portare 
a scioperare gli operai in un m o
mento così poco favorevole, non 
sapeva più come uscire dal vicolo 
cieco e cercava d i riversare sugli 
operai stessi la responsabilità di 
una qualsiasi decisione. In un inter
vento in assemblea il sindacalista 
Marabesi diceva infatti: 

« Abbiamo tre possibilità: I) con
tinuare con le tre ore settimanali, 
ma così fa cendo non danneggiamo 
il padrone ; 2) aumentare le ore, 
così corriamo però il rischio di 
spomparci senza piegare Borletti; 
3) rimandare tutto a settembre, co
sì dimostriamo che scioperiamo 
quando vogliamo noi ». 

Ma per non ammettere ch e le po
sizioni espresse dal CUB prim a del
la partenza (mozione del 16/6) era
no corrette, subito aggiungeva: « C'è 
da tener presente che in questo caso 
però Borletti ha il tempo di organiz
zarsi, e poi non è vero che ci sono 
mesi buoni e no per gli scioperi. 
Comunque a questo punto decidete 
voi, sappiate però che noi organiz
zazioni sindacali non firmerem o un 
accordo che rechi solo vantaggi mo
netari». 

Questa affermazione era chiara
men te gratu ita: dopo aver costret
to gli operai allo sciopero, non solo 
rimetteva nelle loro mani la sorte 
e la guida dello stesso, in una si
tuazione priva d i sbocchi, m a per 
salvare la faccia avanzava d ichiara
zioni d i sinistrismo pseudorivoluzio
nario. E. chiaro che l'assemb lea non 
decise niente, si sciolse disordinata
mente e si continuò a scioperare 
con sfiducia, mentre il sindacato ap
profittò della situ azione per aumen
tare le ore di sciopero (si andò a 5 
ore e poi a 7 alla settimana). 

Arrivò così la 2• trattat iva del 6 
luglio, anch'essa già fissata in pre
cedenza. Anche questo fatto dimo
stra che la lotta non incideva in 
alcun modo nell'andamento delle 
trattative, tutto era prestab ilito, il 
padrone sapeva già dove portarci. 

La C.I. in difficoltà, da un lato te
meva una presa di posizione del 
CUB che avrebbe denuncia to le 
sue responsabilità, dall'altro avreb
be voluto che fosse il CUB a dare 
le indicazioni necessarie, al fine di 
renderlo compartecipe delle respon
sabilità. 

Il CUB rispose: 
« Qualche mese fa abbiamo pro

posto di partire immediatamente 
con una lotta dura, dura per Bor
letti, attraverso il nostro sciopero 

del rendimento, perchè tutte le con
dizioni erano favorevoli ... 

Tuttavia, non certo per colpa no
stra le cose sono state trascinate 
per le lunghe, tanto è vero che ver
so la fine di giugno, per serietà e 
coerenza, conoscendo bene la no
stra situazione, e perchè le rivendi
cazioni non erano state poste così 
a caso tanto per fare la voce gros
sa, ma proprio partendo da un'ana
lisi approfondita sulla realtà della 
condizione operaia in fabbrica, ab
biamo preso posizione nelle assem
blee dicendo che quello presente 
non era il momento migliore per 
fare una lotta di così grande impor
tanza. Quando lo abbiamo detto 
prima che la lotta partisse, presen
tando anche una precisa mozione 
in assemblea, cioè quando era lo
gico e doveroso discutere fino in 
fondo sulla cosa migliore da fare , 
i sindacati non hanno preso in con
siderazione le nostre proposte. 

Allo stato attuale delle cose, noi 
riteniamo necessario seguire questa 
linea: 

I) Per tutto il periodo che ci se
para dalle ferie dobbiamo mantene
re lo stato di agitazione per non 
permettere a Borletti di accumula
re le scorte e anche per mantenerci 
tutti uniti e pronti. Continuare quin
di l'abolizione degli straordinari, ral
lentare i ritmi di lavoro ovunque è 
possibile, improvvise e brevi fer
mate per dimostrare la nostra forza 
e per far capire a Borletti (e ai suoi 
crumiri ) quello che lo aspetta. 

2) A settembre partire decisi con 
una lotta che sia al tempo stesso 
la più efficace e la meno costosa per 
noi. Dovremo cioè organizzare ca
pillarmente nei reparti di produzio
ne il rallentamento dei ritmi; raf
forzare i cortei interni per impedi
re il cruminaggio; ripetere quello 
che abbiamo già fatto durante la 
lotta per il contratto picchettando 
i magazzini per impedire l'uscita e 
l'entrata delle merci. 

3) Dobbiamo reagire con la mas
sima decisione a qualsiasi provoca
zione o rappresaglia che Borletti po
trebbe fare alla vigilia delle ferie 
con l'illusione di passarla liscia. 

Le nostre richieste sono richieste 
che unificano i lavoratori di tante 
fabbriche. Infatti anche alla Sie
mens (abolizione del cottimo e del
la terza categoria, mentre la quar
ta è stata già eliminata), anche al
l'Alfa, all'Jnnocenti, alla Lesa, alla 
Minerva e alla Face e in tante altre 
fabbriche è in atto una agitazione 
per gli stessi obiettivi. Fuori Milano 
alla Fiat di Torino (dove è già sta
ta abolita la quarta categoria) mol
te decine di migliaia di operai, di 
loro spontanea iniziativa, nei vari 
reparti , lottano contro i ritmi di la
voro e per l'ulteriore riduzione delle 
qualifiche, per l'abolizione della no
cività e per tutti gli obiettivi che 
anche noi abbiamo indicato come 
centrali. 

Questo significa che la nostra lot
ta fa parte di un grande scontro di 
tutti gli operai contro tutti i pa
droni. 

Come al solito i padroni anche 
questa volta hanno dalla loro parte 
il governo e la stampa da loro pa
gata che continuano a fare prediche 
agli operai affinchè siano "respon-



sabili" e cioè si lascino sfruttare 
senza reagire. Dalla nostra parte 
possiamo avere soltanto la forza 
che ci deriva dalla nostra unità e 
dalla nostra capacità di organizzar
ci e di scegliere bene i momenti mi
gliori per colpire i padroni. A set
tembre perciò dovremo fare tutto il 
possibile perchè la nostra lotta si 
unifichi con quella di decine e cen
tinaia di altre fabbriche. E, di fron
te a queste esigenze che misurere
mo la reale coerenza del sindacato, 
quello cioè che dichiara oggi e quel
lo che realmente è disposto a fare ... 

Nell'ultima assemblea, dopo aver 
iniziato la lotta con grave ritardo 
e riconoscendo loro stessi che il me
se di luglio non è il più idoneo alla 
lotta, i sindacalisti ci hanno detto : 
"scegliete voi, fate come vi pare" ... 
In questo modo il sindacato cerca 
di dimostrare che è a disposizione 
dei lavoratori, ma in realtà ha cer
cato solo una copertura e una asso
luzione per i suoi errori. La demo
crazia operaia, che è sempre stata 
un obiettivo del CUB, richiede in
nanzitutto che gli operai siano mes
si in grado realmente di scegliere ». 

Anche in decine di assemblee dei 
delegati i compagni del CUB conti
nuarono a « ribattere il chiodo »: 
1) assunzione da parte del sinda
cato delle sue responsabilità; 2) rot
tura dell'isolamento della fabbrica 
e generalizzazione della lotta. 

A questo punto, come previsto , a 
pochi giorni dalle ferie scattò la 
provocazione di Borletti attraverso 
una manovra portata avanti da un 
piccolo gruppo di funzionari, capi 
reparto e impiegati di I categoria, 
con la quale si tentò di operare una 
spaccatura definitiva tra operai e 
impiegati convocando questi ultimi 
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in un'assemblea separata. Questa 
manovra veniva sventata, anche se 
faticosamente , solamente grazie al
la presenza tra gli impiegati di ele
menti con una matura coscienza di 
classe. 

La sua riuscita avrebbe permesso 
a quel gruppo di impiegati di avan
zare proprie proposte, concordate 
con il padrone, per la soluzione del
la lotta, giocando così sulla situa • 
zione critica degli operai i quali a 
breve scadenza dalle ferie avevano 
bisogno di soldi. Ma gli operai, ve
nerdì 22 luglio, risposero decisamen
te a questa manovra e, prendendo 
nelle loro mani l'iniziativa, salirono 
in massa al 4° piano, sede della di
rezione, esigendo un acconto sul 
premio di produzione. Il tèntativo 
delle guardie aziendali di sgombe
rare l'ufficio del capo del personale 
che era stato occupato fallisce. Sot
to la pressione di 2000 operai una 
porta di vetro si rompe, una guar
dia si fa un taglietto; è il pretesto 
sperato per la rappresaglia. Sei 
guardie, scelte a caso, denunciano 
una prognosi di 10 giorni (ma non 
rimangono neanche a casa). 

Una settimana dopo, alla vigilia 
della chiusura, arrivano le querele: 
danneggiamenti a cose e lesioni a 
persone. 

La direzione stessa con la firma 
del capo del personale aveva for
mulato le querele e fornito i nomi 
dei denunciati (nomi preci si-, nomi 
con un significato politico). ,.. 

Si scioperò ancora e si mànifestò 
negli uffici , ma ormai il giorno do
po la ditta veniva chiusa, per 21 
giorni gli operai non si sarebbero 
rivisti. Prima di chiudere i battenti 
la C.I. riuscì ancora una volta ad 

esprimere le proprie opinioni: un 
membro di C.I. accompagnò in dire
zione uno dei querelati dicendo: 
« questo non c'entra ». :e. implicito 
per costui che gli altri « c'entrano». 

Quando il 24/8 la fabbrica riprese 
il lavoro, 21 giorni di riposo · aveva
no rilassato tutti, si parla delle fe . 
rie, ma .la realtà non tarda a -f.arsi 
sentire. 

A Porto Marghera s'è sparato su
gli operai; il governo Colombo mi
naccia leggi antisciopero; arrivano 
nuove tasse invece delle riforme; 
in molte fabbriche operai trovano 
la lettera di licenziamento; in un re
parto della Pirelli si fa la serrata; 
alla Siemens le denunce si spreca
no: 200 di cui 160 per aver fatto 
lo sciopero del rendimento. 

Il CUB oggi insiste per la gene
ralizzazione della lotta e sulla neces
sità che il ritiro delle querele sia 
posto come pregiudiziale per le trat
tative. 

Il CUB espone cartelli e prende 
contatti alla Siemens che non è lon
tana. Si tiene un'assemblea cittadi
na dei CUB alla quale partecipano 
lavoratori della Pirelli, della Sie
mens, dell'Alfa Romeo, della C. Er
ba, della Sip e di altre fabbriche . 
Finalmente i sindacati pur tra mille 
polemiche (cortei uniti o separati? 
ecc ... ) si dichiarano disposti a fare 
una manifestazione comune delle 
fabbriche in cui c'è stata la repres
sione. Non è ancora la generalizza
zione della lotta nel senso sostenuto 
dal CUB, ma qualcosa si muove. 

Ciononostante, su L'Unità del lu
nedì successivo si leggeva: 

« Manifestazione per le riforme 
alla Borletti, Siemens, Alfa-Ro
meo ... ». 

Lo sviluppo dell'organizzazione e il moltiplicarsi delle forme di intervento a li
velli più articolati, ci ha spinto a iniziare la pubblicazione di una collana di opu
scoli sui grandi temi della lotta teorico-politica. Si stabilisce così una sorta di « di
visione del lavoro » tra il giornale, che assumerà un carattere propagandistico 
agile e più immediato (stiamo da tempo inoltre pensando a diverse forme di gior
nali e fogli volanti per l'agitazione politica), e gli opuscoli, più ampiamente im
messi nel circuito della lotta teorica ai livelli più alti che i nuovi compiti ci im
pongono. 

E' già pronta una prima « tornata » di opuscoli; in essi si riflette l'attività teo
rica della nostra organizzazione, che è stata di considerevole ampiezza. Dietro 
alcuni opuscoli c'è un lavoro di studio collettivo e di discussione di due anni, e 
dietro la maggior parte di un anno un anno e mezzo. 

E' questo il nostro « stile di lavoro », purtroppo originale e innovatore nel cam
po della sinistra rivoluzionaria marxista-leninista, a parte la dignitosa, ma ideali
stica e marginale, sinistra « storica ». 

Il primo opuscolo è già nelle librerie. Esso si intitola: LA CONCEZIONE DEL 
PARTITO IN LENIN (PARTE PRIMA: DAI GRUPPI AL PARTITO - 1895/1912). 

Ne seguirà a breve scadenza un secondo, dedicato al periodo successivo del
l'elaborazione leniniana sulle questioni dell'organizzazione politica. 

Usciranno, nei prossimi mesi, opuscoli dedicati all'analisi della scuola e del Mo
vimento Studentesco, alla questione della ricostruzione del partito rivoluzionario 
del proletariato in Italia, alla storia del movimento sindacale nel dopoguerra; ad 
una scadenza meno breve, di analisi delle origini del revisionismo in URSS e nel 
movimento comunista internazionale, e dell'imperialismo. 
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Lotta Continua a 
'' I congresso,,: a politica 
all'ultimo posto 

Se torniamo a parlare di Lotta 
Continua non è perchè ci sia molto 
di nuovo_ da aggiungere sul piano ge
nerale rispetto alle cose scritte sui 
numer_i precedenti di Avanguardia 
Operaia, ma solo perchè, in seguito 
al suo convegno di Torino di fine 
luglio e agli orientamenti politici da 
e~so scaturiti, ci sembra opportuno 
nbadzre alcune cose e precisarne 
altre. 

Nelle intenzioni dichiarate dei 
promotori il convegno doveva rap
presentare un momento di riflessio
ne e di bilancio dell'attività svolta, 
e contemporaneamente raggiungere 
tre risultati: « definire la linea di 
intervento politico nelle lotte del 
prossimo autunno, che supereranno 
per ampiezza e profondità politica 
tutte quelle passate, e vedranno la 
classe operaia più duramente all'of
fensiva; definire nel modo più or
ganico e sistematico possibile le no
stre posizioni strategiche; decidere 
una struttura organizzativa genera
le adeguata al nostro rapporto di 
massa e alla maturità della lotta di 
classe oggi ». ( L.C. anno II, n. 14, 
luglio 1970). 

Abbiamo attentamente esaminato, 
oltre al n. 15 del giornale comparso 
il 2 settembre 1970, il materiale pro
dotto per il convegno, ad eccezione 
degli atti completi la cui pubblica
zione, già annunciata, nel momento 
in cui scriviamo non è ancora a1·
venuta. 

Abbiamo inoltre seguito da vicino 
le iniziative del gruppo nelle setti
mane trascorse dal conveg,w di To
rino ad oggi, e riteniamo di al'ere 
elementi sufficienti per esprimaci. 
Procederemo schematicamente per 
punti. 

1) Come il gruppo di Lotta Con
tinua considera se stesso 

I tratti dominanti sono il trionfa
lismo più acritico e la peggiore con
fusione che il gruppo fa tra se stes
so e i movimenti di lotta nei quali 
si è più o meno inserito. Lasciamo 
parlare Lotta Continua direttamen
te: 

« La nostra organizzazione nasce
va appena, come alla Pirelli nel 
1968, alla Fiat nella primavera del 
1969. Per esprimere la nostra volon
tà dovevamo prendere il sindacato 
in contropiede. Ci sono state lotte 
così dure che il sindacato ha tra
ballato ... 

E' in questa situazione che è nata 
la lotta continua con la sua fisio
nomia attuale. Prima era stata la 
confluenza della grande esperienza 
di primavera alla Fiat e di interven
ti « minoritari » precedenti: a Pisa, 
a Trento, ecc. Nell'autunno diventa 
l'organizzazione delle avanguardie 
operaie delle grandi fabbriche, pri
ma di tutto a Torino e Milano, e 
raccoglie intorno ad esse una quan
tità di esperienze altrimenti disper
se di lavoro politico. ( Oggi il pas
so da compiere è verso una effet
tiva organizzazione nazionale) ... La 
lotta aperta è esplosa in una gran
de quantità di fabbriche... I sinda
cati sono finiti disfatti nel crollo 
delle loro stesse ambizioni di ge
stione riformista - buttati a mare 
dagli stessi padroni che avevano 
puntato su di loro. I progetti rifor
misti del grande capitale italiano 
sono andati in fumo, e con loro 
il governo che doveva rappresentar
li. Noi sappiamo che il governo l'ab
biamo buttato giù noi ... ». 

« La nostra lotta ha toccato tutta 
la classe operaia italiana, perchè 
non è stato colpito solo Agnelli: le 
dimissioni del governo, lo smasche
ramento dei sindacati e del PCI, 
il contrattacco generale che i padro
ni preparano ... non sono una rispo
sta ai settori più avanzati della clas
se operaia ma a tutto il proletaria
to. Ecco allora che il compito e la 
responsabilità prima dei settori di 
avanguardia del proletariato è quel
lo di unire a sè in una prospettiva 
comune tutto il proletariato... Noi 
oggi abbiamo la forza e le condi
zioni oggettive per superare le dif
ferenze all 'interno del fronte prole
tario, per muoverci su una prospet
tiva comune. I termini di questa 
prospettiva ci sono offerti dal no
stro programma di organizzazione 
comunista della società.. . Non ci 
proponiamo congressi per procla
marci partito ma per agire da par
tito, per affrontare senza opportu
nismi i compiti che lo sviluppo del
la lotta rivoluzionaria oggi ci po
ne». (L.C. anno II, n 14, luglio 1970, 
Sottolineature nostre). 

Non servono molti commenti. Ba
stano due osservazioni: la prima è 
che Lotta Continua oscilla tra la 
identificazione di sè con l'insieme 
delle avanguardie di lotta che si so
no manifestate negli ultimi m esi, e 
la presunzione di rappresentare tout 
court il proletariato italiano all'of
fensiva. G,:.uppo politico o movimen
to di massa? Meglio lasciare le co-

se nel vago e continuare a parlare 
m nome del proletariato quando si 
espongono le tesi politiche o me
glio i desideri, del gruppo.' 

. La_ seconda riguarda le afferma
zwnz mdzmostrabili, quando non 
sz trntt_a di veri e propri falsi, o i 
vaneggzamentz dovuti ad una acuta 
propensione alla mitomania ( « Noi 
sappiamo che il governo l'abbiamo 
butta_to giù noi » ). Si pensi agli stre
pztosz successi dichiarati da Lotta 
Continua nelle principali concentra
zioni . industriali: a Milano, per e
sempw, _alla Pirelli, all'Alfa Romeo 
e alla Siemens. C'è da ridere e da 
piangere per chi può verificare di
rettamente il peso reale di Lotta 
C_ontinua. Da ridere perchè chi ve
rifica vede alcuni lavoratori promos
si_ da Lotta Continua ad avanguar
dia del proletariato per il fatto di 
essersi trovati coinvolti nelle nume
mse lotte _recenti, e soprattutto per 
ti fatto dz essere stati presenti ad 
assemblee di Lotta Continua in que
sta ? quella occasio_ne. Da piangere 
se sz pensa ai guasti provocati dallo 
intervento di Lotta Continua, questa 
volta presente in veste di gruppo 
« esterno » che con le sue farneti
cazioni politiche (su cui ritornere
mo più avanti), alternativamente av
venturiste e codiste, ha largamente 
contribuito al gioco dei revisionisti 
del PCI e dei sindacati, volto a crea
re tra le masse- lavoratrici un clima 
ostile in alcune fabbriche ( Alfa Ro
meo e Siemens a Milano) all'inter
vento politico dei militanti rivolu
_zionari, e a tentare l'isolamento in 
fabbrica degli elementi più combat
tivi e politicamente maturi. I n que
sta impresa meritoria Lotta Conti
nua può vantare successi parago
nabili a quelli che l'UCI colleziona
va nei tempi d'oro della sua marcia 
trionfale verso il « governo rivolu
zionario ». Se questo è certamente 
l'aspetto principale del bluff politi
co con il quale Lotta Continua so
stiene le proprie affermazioni trion
falistiche , ce ne sono altri minori, 
ma altrettanto significativi, che si 
collocano nella stessa logica. S e
guendo il malcostume proprio di al
cuni gruppi di sinistra, Lotta Con
tinua ha l'abitudine di spacciare la 
presenza, ad una propria riunione, 
di militanti di altre organizzazioni 
per una adesione politica alle sue 
iniziative. E questo il caso, ad e
sempio, dell'organizzazione spagnola 
Bandera Roja, della quale Lotta Con
tinua ha annunciato l'adesione al 
suo convegno di fine luglio (vedi 
L.C. anno II, n. 15, 2 settembre 
1970) . Con questa organizzazione A
vanguardia Operaia intrattiene rap
porti politici molto stretti e non 
certo occasionali. Con i compagni 
di Bandera Roja abbiamo svolto 
tra l'altro un esame approfondito 
dei gruppi di sinistra operanti in 
Europa, e possiamo assicurare che 
il giudizio politico su Lotta Conti
nua che essi si sono formati auto
nomamente è del tutto coincidente 
con il nostro. Quando i compagni 
di Bandera Roja ci hanno informa
to di aver presenziato al convegno 
di Torino abbiamo espresso il pa
rere che la cosa sarebbe stata sfrut
tata scorrettamente da Lotta Conti
nua. E ssi si sono mostrati di avvi
so contrario, ma Lotta Continua li 



lza smentiti comunicando nel suo 
giornale l'adesione di Bandera Roja 
al convegno. O non si conosce il si
gnificato di questa parola nel lin
guaggio politico corrente oppure, 
con disinvolta superficialità, si im
broglia la gente . 

Ma questi forse possono essere 
considerati infortuni secondari per 
chi si avvia al gravoso compilo di 
unificare tutto il proletariato attor
no a sè nel giro di un anno. Pas
siamo quindi a considerare le ana
lisi e le prospellive politiche sulle 
quali l'operazione dovrebbe soste
nersi. 

2) La situazione politica del movi
mento operaio vista da Lotta Con
tinua 

Non riteniamo possano esserci 
dubbi sul fatto che lo sviluppo della 
lotta rivoluzionaria passi attraverso 
la conquista da parte del proleta
riato dell'autonomia politica e ideo
logica dalla borghesia, cioè attra
verso la formazione del partito ri
volu::,ionario proletario. Al di là di 
questo risultato non ci sarà crisi 
politica e sociale che non possa es
sere ricomposta in un nuovo equi
librio del sistema capitalista. Nem
meno ci sono dubbi, almeno per 
noi, che il capitalismo italiano mal
grado le sue molteplici contraddi
zioni e debolezze continua a resta
re in pij;di grazie alle cose fatte e a 
quelle non fatte dal revisionismo: 
le cose fatte, nel senso di introdur
re e mantenere in posizione egemo
nica l'ideologia e la politica borghe
se nel movimento operaio; e per 
conseguenza quelle non fatte n_ella 
direzione di trasformare la ribel
lione istintiva di classe in mobilita
zione offensiva contro il sistema dei 
rapporti sociali capitalistici. 

Perciò già da tempo i revisioni
sti e i riformisti del PCI e dei sin
dacati sono forze politiche borghe
si essenziali all'equilibrio del siste
ma. Una ult eriore dimostrazione di 
ciò è aiunia clamorosamente con 
tutte 1/ vicende che vanno dalla cri
si del governo Rumor ad oggi. 

Per questa ragione noi diciamo 
che la lotta a fondo contro il revi
sionismo e il riformismo costituisce 
un punto centrale JJer razione di 
costruzione del partito nvoluzwna
rio proletario e quindi per la lotta 
aven te oli obiettivi dell'abbattimen
to dello "stato borghese e dell'instau
razione della dittatura del proleta
riato . Ma per condurre questa lot
ta, sottraendo progressivament~ _le 
masse proletarie alla presa reviszo
nista, occorre in primo luogo una 
analisi precisa dell'andamento rea• 
le del rapporto revisionismo-masse, 
delle contraddizioni presenti in tale 
rapporto, del terreno con_creto _sul 
quale condurre la battag!ta ant1-re
visionista per approfondire le_ 1;on: 
traddizioni e giungere alla crzst di 
quella presa. Questo è uno dei pri
mi banchi di prova sul quale un 
gruppo rivoluzionario deve essere 
valutato. 

Lotta Continua a questo propo
sito usa lo stesso metodo impie
gato per giudicare se stessa: sosti
tuisce all'analisi materialista del 

reale le proprie vacue proclamazio
ni trionfalistiche e le proprie allu
cinazioni. li revisionismo e i sinda
cati sarebbero già bell'e liquidati, 
almeno in fabbrica: 

« Espulsi dalle fabbriche, come 
già sta avvenendo nelle principali 
concentrazioni operaie, cominceran
no a perdere anche quella presa ge
nerica che, a livello di opinione, 
continuano a mantenere sulla co
scienza di larghi strati del proleta
riato "··· 

« La sconfitta del sindacato e l'e
mancipazione da esso è il più grosso 
risultato politico che la lotta auto
noma della classe operaia ha conse
guito nel corso dell'ultimo anno » ... 

« Mentre con la revoca dello scio
pero generale le organizzazioni sin
dacali accettano consapevolmente di 
essere battute e emarginate, ques ta 
precisa scadenza vede la nostra pre
senza politica enormemente raffor
zata nelle grandi fabbriche del nord 
dove abbiamo concentrato il nostro 
intervento » ••• 

« Il ridimensionamento del ruolo 
del sindacato non lascia dietro cl i 
sè iJ vuoto, ma una precisa realtà 
rappresentata dallo sviluppo della 
autonomia operaia in tut te le fab
briche e le grosse concentrazioni o
peraie "·· · 

« Oggi che lo scontro tra operai 
e padroni è diretto, il nostro peso, 
ma anche le nostre responsabilità, 
sono enormemente aumentati e so
no destinati ad aumentare sempre 
di più; il coordinamento e la dire
zione politica di tutto il movimento 
diventa un compito irrinunciabile ,, 
(L.C. anno Il, n. 14, luglio 1970). 
Da parte nostra abbiamo più volte 
analizzato lo stato di crisi del rap
porto revisionismo-masse proletarie 
e in particolare lo spazio considere
vole aperto all'intervento rivolu zio
nario dalle contraddizioni della po
litica sindacale, che oscilla tra una 
strategia fondata esplicitamente sul 
sostegno alla realizzazione riformi
sta del sistema capitalistico di sfrut
tamento, e la necessità di operare 
concessioni, al fine di non vedere 
crollare la propria presa sul prole
tariato, alle spinte sempre più net
te che la classe operaia va espri
mendo nella direzione del rifiuto del 
piano padronale di normalizzazione 
della organizzazione produttiva e di 
intensificazione dello sfruttamento. 

Un processo di separazione del 
proletariato dall'influenza revisioni
sta e riformista è certamente in at
to e porenzialmente può subire una 
no tevole accelerazione. Tuttavia al 
punto in cui si trova oggi lo scon
tro tra proletariato e borghesia, e 
tenendo conto anche della situazio
ne interna al proletariato stesso, ta
le accelerazione può soltanto essere 
il frutto di passi decisivi nello svi
luppo della avanguardia rivo?uzio: 
naria e del suo crescente radicarsi 
tra le masse. Questo significa ingag
giare una lotta contro il revisioni
smo a tutti i livelli, compreso quel
lo dei problemi immediati di difesa 
del proletariato dentro e fuori la 
fabb1"ica. 

Ma per poter far questo non ba
sta sapere che è in atto un proces
so di separazione tra revisionismo 
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e masse, ma è indispensabile valu
tare esattamente a quale stadio di 
sviluppo concreto esso si trova: per 
poter definire una tattica e obbiet
tivi di lolla che risultino solidamen
te fondati agli occhi della parte più 
combattiva e consapevole del pro
letariato. Non basta gridare che i 
revisionisti e i sindacati fanno il 
gioco della borghesia per riuscire 
a spostare le masse proletarie in 
una direzione rivoluzionaria; così 
come non bastano alcune clamorose 
manifestazioni dello sbracamento 
sindacale di fronte all'attacco pa
dronale per annullare agli occhi di 
strati rilevanti di lavoratori l'illu
sione dell 'identificare la difesa im
mediata dei propri interessi con il 
ruolo delle attuali organizzazioni 
sindacali. Queste illusioni bisogna 
scalzarle in concreto nella lotta quo
tidiana contro l'iniziativa riformi
sta e revisionista; questa lotta rap
presenta una parte fondamentale 
del lavoro da sviluppare oggi per 
una crescita della coscienza rivolu
zionaria tra le masse e per porre 
così le premesse della costruzione 
.di un'organizzazione politica real
mente di classe. 

Chi pensa di arrivare a questo ri
sultato cancellando con un colpo 
di spugna, per idealismo o mitoma
nia, l'influenza del revisionismo, non 
farà un solo passo verso la costru
zione del partito rivoluzionario e di 
organizzazioni di riiassa del proleta
riato capaci .di assicurare il collega
mento strategico tra le lotte di di
fesa immediata dei lavoratori e la 
prospettiva rivoluzionaria di rove
sciamento del sistema di sfru tta
mento. Ogni illusione di far fa ll ir~ 
la politica attuale del capitale _di 
crescita dello sfruttamento tramite 
il coordinamento sul territorio na
zionale tra le varie avanguardie di 
fabbr ica, di proclamare _la scompar
sa politica delle orgam zzaz~om u f• 
ficiali del movimento operazo nelle 
grandi concentrazioni p_roduttive, e 
di dichiarare che ormai lo scontro 
di classe è diretto e senza più me
diazioni e che ogni possibilità di ma
novra riformistica è caduta per il 
capitalismo italianoi porta in pra
tica ad un unico risultato politico 
possibile: all'avventu rism o._ Dobbia
mo dire che fino ad oggi le con
crete manifestazioni di Lotta Con
tinua in questo senso non sono 
certo m ancate. Se si aggiunge a que
sto che anche la valutazione espres
sa da Lotta Continua sullo sviluppo 
di avanguardie proletarie, s11 sc_a(a 
nazionale, politicamente cosc_ient_1 _m 
termini anticapitalisti e a1:tl1'ev1si~
nisti riflette la gene_ralizzazwne _arbi
traria di singole ndot~e espenenz~ 
peraltro viste con len_ti deformanti, 
si può capire da quali premesse p~
litiche Lotta Continua parta per il 
suo salto organizzativo sul piano na
zionale . 

3) Lotta Continua e la situazione po
litica internazionale 

Tra i docu.menti del convegno di 
Torino se ne trova uno dal titolo 
« Appunti per una discussione sul
la situazione internazionale "· Non 
presenta sufficiente organicità per 
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poterlo analizzare in dettaglio. Per 
inciso, ci sfugge il significato di un 
documento a carattere planetario 
che risulta essere un insieme di ri
chiami generalissimi sull'im periali
smo, di affermazioni superficiali sul
la Cina e sul pensiero di Mao, ehe 
evita accuratamente tutti i punti sui 
quali verte oggi il dibattito teorico 
e politico nella sinistra rivoluzio
naria, e che non contiene nemmeno 
un tentativo di analisi della situazio
ne politica a livello internazionale. 
Nel documento, ad esempio, Ameri
ca latina e Africa insieme sono li
quidate in mezza pagina dattilo
scritta. 

Ci lirniteremo quindi ad una sola 
osservazione riguardante il proble
ma dell'internazionalismo proleta
rio, che viene affrontato esplicita
mente soltanto in un punto del do
cumento e nei termini seguenti. Si 
parla dell'Europa e in particolare 
dei lavoratori emigrati e del loro 
ruolo politico, ciò che sembra esse
re il centro dell'attenzione che L.C. 
dedica al proletariato europeo. In 
proposito il documento afferma: 
« Questa nuova classe operaia eu
ropea è senza patria, senza partito, 
senza vincoli che la leghino a tutto 
quanto il complicato castello della 
società capitalistica, che grava in
teramente sulle sue spalle, e si reg
ge sul suo lavoro e sul suo sfrutta
mento. 

La sua assoluta estraneità a quan
to il capitalismo ha costruito in due 
secoli di sfruttamento la destina ad 
essere l'avanguardia rivoluzionaria 
di tutti i proletari europei. Da essa 
emergono i contenuti delle nuove 
lotte proletarie: l'egualitarism o; il 
rifiuto delle gerarchie; l'ostilità ver
so il lavoro; l'idea che lo sfruttamen
to è un fatto generale che riguarda 
tutti i proletari; il rifiuto del sinda
cato e del parlamentarismo; la vo
lontà di rispondere con la violenza 
alla violenza dei padroni e del loro 
stato; soprattutto la volontà di ri
comporre l'unità di classe al di là 
delle barriere di lingua, di nazione 
e di razza, a partire dai più imme
diati interessi operai, che sono la 
base di un nuovo e concreto inter
nazionalismo proletario, non fonda
to sulla solidarietà ideale, ma sulla 
unità nella lotta » (documento cita
to, supplemento al n. 14 di L.C., sot
tolineature nostre). 

La società capitalistica che grava 
interamente sulle spalle dei lavora-

tori immigrati! Sarebbe interessan
te sottoporre questa tesi al proleta
riato inglese, francese e belga, sol
tanto per fare degli esempi. Qui i 
casi sono due: o si ha in testa uno 
schema di analisi della struttura del
la classe operaia europea fondato 
sulla generalizzazione della catego
ria di aristocrazia operaia a tutti i 
lavoratori non immigrati dei prin
cipali paesi imperialisti europei (e 
in questo caso siamo nel campo del
la follia pura); oppure siamo in pre
senza delle più classiche farnetica
zioni populiste. 

E questa seconda ipotesi dovreb
be prevalere, tenendo conto del'af
fermazione successiva: gli immigra
ti sono l'avanguardia di tutti i pro
letari europei! Affermazione in cui 
il populismo si fonde allo sponta
neismo più primitivo nell'identità: 
avanguardia del proletariato = stra
ti più sfruttati e oppressi del pro
letariato. Non ci capitava di vedere 
scrivere sciocchezze del genere dai 
tempi degli sforzi dell'UCI di indi
viduare nella struttura sociale ita
liana la « sinistra del popolo ». 

Ma francamente non può stupire, 
tenendo conto dell'insieme del suo 
orientamento « teorico », che Lotta 
Continua abbia idee tanto origina
li sulla natura dell'avanguardia del 
proletariato e sul processo di for
mazione della coscienza comunista 
come essenza dell'avanguardia stes
sa. Nè ci sembra il caso di scomo
dare Lenin per ribadire certi prin
cipi, e neppure di diffonderci nella 
dimostrazione che la concezione le
ninista dell'avanguardia del prole
tariato non ha perso nulla della sua 
validità nelle specifiche condizioni 
storiche dello sviluppo imperialista. 

Ci limitiamo ad affermare una te
si che è esattamente l'opposto di 
quella di Lotta Continua: ai fini 
dello sviluppo rivoluzionario nei 

- paesi capitalisticamente avanzati, il 
lavoro politico tra gli emigrati è 
certamente di primaria importanza. 
Ma il suo esito pratico non solo non 
può essere indipendente dallo svi
luppo della coscienza rivoluzionaria 
nel proletariato « indigeno », ma è 
in gran parte subordinato a questa. 
Ci sono mille ragioni che suffraga
no questa affermazione, ma ci limi
tiamo ad avanzarne una, molto con
creta. Proprio per le ragioni che 
Lotta Continua stessa avanza, il pro
letariato immigrato è il più esposto 
ad ogni forma di ricatti, repressio-

ni, vessazioni ed arbìtri; di conse
guenza esso non ha affatto smesso 
di far parte dell'esercito di riser
va industriale dei propri paesi d'o
rigine, ne è solo provvisoriamente 
affrancato. Ma questo affrancamen
to può sostenersi solo su due direttri
ci: una è che l'emigrato non sotto
stia ai ricatti e alle repressioni, l'al
tra è che egli possa essere compar
tecipe di una reazione proletaria 
complessiva capace di stroncare l'a
zione repressiva ai suoi danni. Am
bedue le possibilità risiedono eviden
temente nella realizzazione di una 
solida unità di classe degli emigrati 
sia fra di loro che con il proletaria
to del paese in cui lavorano. Perchè 
questo sia possibile è necessario vin
cere tutti gli ostacoli ideologici e 
corporativi che si frappongono alla 
integrazione, il che implica il rag
giungimento di una coscienza politi
ca di classe notevolmente sviluppa
ta, come terreno di questo incontro. 
Ma perchè si ottenga una concreta 
mobilitazione in difesa del proleta
riato immigrato, occorre che lo svi
luppo dell'avanguardia rivoluziona
ria tra gli operai del paese di immi
grazione stia operando una modifi
cazione dei rapporti politici in seno 
al proletariato. 

Tutto questo non significa che nel 
processo di formazio ne dell'avan
guardia rivoluzionaria non possano, 
per le loro particolari condizioni, 
svolgere un ruolo propulsore par
ticolare settori di pr;.oletariato im
migrato; ma tra questo e l'ipotizza
re il ruolo di avanguardia del pro
letariato immigrato in quanto tale 
sul proletariato europeo c'è di mez
zo un abisso. 

Per quanto riguarda infine la ter
za affermazione, sull'internazionali
smo proletario concreto fondato sul
l'unità nella lotta e non sulla soli
darietà ideale, formu liamo due ipo
tesi: o Lotta Continua intende per 
solidarietà ideale un generico sen
timento di fratellanza tra gli sfrut
tati, assolutamente inoperante sul 
piano politico concreto, e allora l'af
fermazione è del tutto ovvia; oppu
re per solidarietà ideale intende u
nità politico-ideologica (la qual co
sa dato il carattere dei discorsi di 
Lotta Continua ci sembra più pro
babile), e in questo caso è un sem
plice corollario delle posizioni spon
taneiste e primitive che sono state 
fin qui criticate. 

La rubrica « lotta teorica » dovrebbe, già su questo numero, occuparsi delle 
Tesi del Manifesto, dedicando loro ampio spazio. 

Abbiamo avuto per le mani, le settimane scorse, un ciclostilato che contene
va una prima stesura di quelle Tesi; ma la stesura più recente, quella pubblicata 
dal Manifesto in fascicolo speciale, si differenzia dalla prima su numerose que
stioni importanti, soprattutto quelle internazionali. Non è quindi il caso di pubbli
care un nostro commento alle Tesi-prima versione, che ci sarebbe facile sten
dere rapidamente. 

Rimandiamo così al prossimo numero del nostro giornale la pubblicazione di 
una nostra presa di posizione, che sarà ampia e cercherà di essere approfondita, 
sulle Tesi del Manifesto. 



Fusione tra 

e tre gruppi 

A luglio di quest'anno il Circolo 
K. Marx di Perugia si è scisso in 
due gruppi di dimensioni pressochè 
identiche. Questa scissione ' ha rav
presentato il punto di arrivo di una 
lunga lotta politica interna che ve
deva schierata da un lato un'ala in
cline ad accogliere le proposte po
litiche del Manifesto, dall'altro un'a
la le cui posizioni erano affini a 
quelle di Avanguardia Operaia. Non 
è evidentemente il caso di elencare 
le numerose divergenze che separa
no Avanguardia Operaia dal Mani
festo. Attraverso molte riunioni a 
carattere politico ed organizzativo 
veniva successivamente stabilita la 
fusione tra Avanguardia Operaia e 
l'ala del Circolo K. Marx ad essa 
affine. 

A questa fusione hanno parteci
pato altri due gruppi rivoluzionari 
operanti in provincia di Pèrugia: 
il Circolo Lenin di Umbertide e il 
Circolo Lenin di Foligno. Il primo 
aveva da tempo rapporti assai stret
ti con il Circolo K. Marx di Peru
gia; il Circolo Lenin di Foligno in
vece, dopo una prima fase di rap
porti con il Circolo K. Marx di Pe
rugia, aveva da tempo deciso di 
scioglierli non condividendo l'orien
tamento teorico e politico dell 'ala 
pro-Manifesto. 

I tre gruppi che si sono fusi con 
Avànguardia Operaia vengono ora 
a costituire un'unica sezione, arti
colata in cellule: la sezione peru
gina di Avanguardia Operaia. 

L'impianto pratico della nuova se
zione è già attualmente abbastanza 
ampio: a Perugia, i compagni in
tervengono in una serie di piccole 
e medie fabbriche, verso le scuole 
medie, nell'università; a Umbertide, 
l'intervento viene svolto prevalen
temente tra i braccianti, e poi tra 
gli studenti medi e nelle piccole e 
medie fabbriche; a Foligno, verso 
gli operai delle piccole e medie fab
briche, tra gli studenti medi e so
prattutto tra i ferrovieri, 

Al tempo stesso i compagni della 
nuova sezione sono impegnati nel 
darsi una struttura organizzativa 
militante e nell'impiantare un'atti
vità teorica permanente, che vada 
dallo studio del marxismo-leninismo 
ad un approfondimento accurato 
delle analisi, già da essi avviate da 
vari mesi nel quadro della lotta con
tro la gestione pro-Manifesto del 
Circolo K. Marx, della situazione po
litica, economica e sociale della re
gione in cui operano. 

Infatti caratteristica del Circolo 
K. Marx « unificato » era, datane la 
gestione inamovibile, contro tutto 
e contro tutti, da parte dei compa
gni pro-Manifesto, la paralisi di o-
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1n prov1nc1a di Perugia 

gni attività di studio e di discussio
ne e di ogni tentativo di pianificare 
rigorosamente e sistematicamente la 
attività pratica. In altre parole, la 
gestione pro-Manifesto si configura
va, proprio per le sue propensioni" 
teoriche « assembleariste », come u
na gestione ultra-burocratica che 
impediva la discussione politica ac
curata, l'attività di analisi, la for
mazione teorica marxista-leninista 
dei compagni; a ciò faceva da con
trappeso, anche per bisogno di un 
alibi « democratico », il liberalismo 
e l'improvvisazione più sfrenati nel
l'impostazione dell'attività di mas
sa del gruppo: che vedeva al tempo 
stesso praticare un intervento di 
fabbrica con uno « stile » affine a 
quello di Avanguardia Operaia ac-

canto al corteggiamento « entrista » 
verso vecchi burocrati sindacali « di 
sinistra». 

La scissione ha già immediata
mente consentito un allargamento 
dei ranghi dell'ala marxista-lenini
sta: compagni che erano ai margini 
del Circolo K. Marx, scettici di fron
te allo « stile » e alla linea della di
rezione pro-Manifesto, sono entrati 
nella nuova sezione. 

Rimandiamo ad un articolo sul 
prossimo numero del giornale l'a
nalisi accurata dei problemi politici 
e teorici che hanno determinato lo 
scontro tra le due ali succitate al
l'interno del Circolo K. Marx, sino 
alla scissione e alla successiva fu. 
sione di una di queste con Avan
guardia Operaia. 

Una 
Ca 

polemica che intendiamo sviluppare 
proposito di "analisi di classe") 

La fusione avvenuta tra AO e tre 
gruppi di compagni operanti in pro
vincia di Perugia è un contributo 
concreto importante alla costruzio
ne di un'organizzazione rivoluziona
ri marxista-leninista ad impianto na
zionale. Il significato politico della 
fusione non può essere sottovaluta
to da altri gruppi rivoluzionari, tan-
10 più in quanto altre fusioni sono 
in cantiere. 

I risultati più recenti della nostra 
attività di costruzione dell'organiz
zazione nazionale sono due: la for
mazione della sezione di AO a Ro
ma e la fusione con i tre gruppi, 
che ora costituiscono un'unica se
zione, operanti in provincia di Pe
rugia. Questi risultati simboleggia
no efficacemente la nostra linea sul
l'organizzazione nazionale, che pre
vede al tempo stesso di operare 
per la fusione con gruppi affini al 
nostro per orientamento ideologico; 
valutazione della situazione politica, 
sociale ed economica; strategia, tat
tica generale e « stile di lavoro »; 
e la costituzione di nuovi nuclei di 
AO in quelle località nelle quali vi 
siano militanti, non organizzati in 
gruppo, passati attraverso lo sbri
ciolamento dei gruppi « m-1 », ~cc., 
d'accordo con le nostre posizioni. 
Vi saranno a breve scadenza risul
tati anche su questo piano. 

A differenza di ciò che tentarono 
i raggruppamenii « m-1 » (PCd'l va
ri, VCI e altri), non riteniamo che 
l'organizzazione nazionale marxista-

leninista, momento propedeutico al
la formazione del partito proletario 
rivoluzionario, possa nascere in ma
niera illuministica; e non riteniamo 
che, nella concreta attuale situazio
ne della sinistra rivoluzionaria ita
liana, l'organizzazione nazionale pos
sa nascere dal semplice allargamen
to di un gruppo locale o semi-lo
cale, quale il nostro od altri. Queste 
considerazioni generali annoieranno 
i lettori di AO, che le leggono per 
l'ennesima volta; ma siamo costret
ti a ripeterci, per via della polemi
ca astiosa e del tutto in malafede 
che in questo momento viene svol
ta contro AO da parte di un gruppo 
settario. 

La fusione con i compagni di Pe
rugia, Foligno e Umbertide ha per 
noi molti significati. Essa risponde 
con la solidità dei fatti concreti a 
quanti, interpretando con tutta co
modità le nostre prese di posizione 
e il nostro lavoro teorico e pratico, 
hanno ritenuto di individuare nel 
nostro passato peccati originali 
« trotskisti », tra i quali in partico
lare concezioni di tipo « federati
vo» sulla questione dell'organizza
zione nazionale, ed oggi sostengono 
che le nostre posizioni si sono ro
vesciate, sempre per le nostre tare 
« trotskiste » innate, in un atteggia
mento « volontaristico » che vorreb
be dilatare AO sino a giungere, con 
il suo solo contributo, all'organiz
zazione nazionale. 

Non ci soffermiamo sullo stupido 
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e teppistico malcostume consistente 
nell'accennare sempre, da parte dei 
nostri « critici » quando trattano di 
AO, a mo' di inciso « casuale », che 
essa è diretta da ex-trotskisti ecc. 
ecc.: incisi che poi sono seguiti («ca
sualmente») dalle ciance sul nostro 
« federativismo » o su altri peccati 
mortali attribuiti, spesso a capoc
chia, a Trotskij e al trotskismo. A 
parte il fatto che AO è diretta da 
compagni che sono « ex » da varie 
orgcmizzazioni, non è nostro costu
me, come non è costume quasi di 
nessuno, indagare sul passato mi
litante dei nostri militanti, nè rin
facciare ad altri il loro distacco, 
un po' troppo recente, dal PCI, ma
gari passando attraverso il PSIUP, 
o. da gruppi rivoluzionari ben meno 
dignitosi, sotto ogni profilo, che la 
IV Internazionale. Ci interessano, 
dei nostri militanti, l'acquisizione 
della linea marxista-leninista del no
stro gruppo ed il loro stile militante 
proletario. 

I compagni di Perugia vengono 
dalla scissione di un gruppo, il Cir
colo K. Marx, una pane del quale 
ha da tempo ritenuto di schierarsi 
su una posizione di fiancheggiamen
to del Manifesto, e che ha sempre 
avuto una concezione « federativa », 
comunque, del problema della co
struzione di un'organizzazione nazio
nale. La polemica di A.O. verso l'a
la « federativa » del Circolo K. Marx 
è sempre stata di una chiarezza cri
stallitLa, e di questo ci possono da
re alto gli stessi compagni che si 
sono· schierati col Manifesto. 

Quella polemica sul modo di giun
gere all'organizzazione nazionale, e 
sugli interlocutori da scegliere tra 
i vari gruppi rivoluzionari, è ormai 
vecchia di circa un anno e mezzo; 
in particolare ricordiamo che essa 
era già acuta nel novembre 1969, 
all'epoca in cui proponemmo a vari 
gruppi rivoluzionari un convegno, 
da svolgersi a Milano . Non invitam
mo il Circolo Lenin di Palermo, pro
prio per il fatto che la totalità dei 
compagni di questo gruppo era al
lora - come oggi - schierata su 
posizioni « federative» e pro-Mani
festo; l'invito al Circolo K. Marx 
di Perugia fu dovuto solamente al 
fatto che esso era diviso in tron
coni (come spiegammo ai vari grup
pi invitati, dal Centro K. Marx di Pi
sa al Circolo Lenin di Puglia, dal Po
tere Operaio di Brescia ad Unità O
peraia di Roma). Ancora: non invi
tammo la Lega dei Comunisti tosca
na, appena costituita, perchè le in
formazioni su di essa di cui dispone
vamo in quel momento, avute per 
via del tutto indiretta e poi rivelate
si errate, ci indicavano che essa ave
va posizioni assai differenti dalle 
nostre sul Manifesto, sulle questio
ni di impostazione del lavoro poli
tico in fabbrica, della tattica verso 
i sindacati, ecc. 

E, sempre a proposito di quel con
vegno, ricordiamo a quanti, nella 
più totale malafede, lo hanno defim
to un tentativo di stampo « federa
tivo» di giungere all'organizzazione 
nazionale, che esso doveva essere 
nelle nostre intenzioni e fu un con
vegno che voleva avviare un dibat
tito che consentisse di verificare se, 
su tutta una serie di questioni teo-

riche, di analisi e politiche fonda
mentali, c'era accordo di fondo o 
meno tra i gruppi partecipanti: che 
noi avevamo prescelto ipotizzando, 
in via di prima approssimazione e 
troppo ottimisticamente, che aves
sero posizioni generalmente omoge
nee con le nostre. I risultati del 
convegno furono inferiori alle no
stre aspettative, registrando un gra
do di omogeneità tra i partecipan
ti inferiore a quello ipotizzato; fu
rono risultati quindi che ci indus
sero al « congelamento » o all'inter
ruzione dei rapporti con i gruppi 
che constatammo meno seri od ave
re posizioni in generale lontane dal
le nostre, e conservammo e cercam
mo di consolidare i rapporti con i 
(pochi) gruppi apparsi più affini 
ad AO. 

Solo la fantasia più sbrigliata, ac
coppiata alla malafede più setta
ria, può vedere come « federa~iva_ » 
quell'iniziativa. Malafede settaria, m 
quanto i nostri « critici » erano in
formati delle vere finalità del con
vegno; malafede settaria, poic~è, 
qualora reall?'!ente_ ave~ser'? nutnto 
dubbi su tait ob1ett1v1, mente im
pediva che chiedess~ro ':hiarimenti, 
che non hanno mm chiesto; mala
fede settaria, in quanto i « critici» 
del nostro « federativismo trotski
sta » hanno ritenuto di partecipare 
a metà settembre di quest'anno ad 
un'iniziativa analoga a quella nostra 
del novembre 1969 quest'ultima pro
mossa dal Centro' K. Marx di Pisa. 

Malafede settaria, certamente: a1:
diamo a vedere cosa avviene. I « cri
tici » del ·nostro « federativismo » 
sono impegnati attualmente in un'o
perazione di fusione con un gruppo_ 
di fresca origin_e, corl'l;e sbocco di 
vari incontri bilaterali che hanno 
affrontato vari temi: la storia del
l'URSS e lo stalinismo; le tendenze 
del capitalismo italiano e le carat
teristiche della fase attuale di lot
ta di classe in Italia; i compiti e_ 
le prospettive politich~ d~i gruppi 
rivoluzionari con posizzom « corret
te»· le questioni di « stile di lavo
ro,; (rapporto avanguardia politica
masse, rapporto t~oria_-prassi). _Su\ 
primo tema,_ eh~ 1i:np1tca questwm 
teoriche e di pnncipw fondamenta
li per chiunque, nella sinistra rivo
luzionaria di tutto il mond_o, l'ac: 
cardo non c'è stato, perchè 1 nostr_i 
« critici » sono stalinisti. A proposi
to del secondo tema, abbiamo lett_o 
« analisi di classe », prodotte a van~ 
riprese, che, se hanno qualcosq. ~1 
pregevole e di app~ofon~it(!, e 11: 
quanto affrontano situazwn~ speci
fiche e locali; esse sono ovviamente 
presentate in modo al_tisonan_te; !fla 
per solito invece consistono 11: rias
suntini di ciò che tutta la sinistra 
rivoluzionaria, anche la più sprov
veduta sa del revisionismo e delle 
tenden~e del capitalismo italianp, 
grazie ai compagni cinesi, a Rame-
ro Panzieri, ecc. ecc.; e_ talvolta hq.n
no a mo' di appendice operativa_ 
«programmi» di agitazi';)ne (sui 
quali torneremo con ampiezza, no
mi e cognomi sul prossimo nume
ro di AO) le cui giustifica~ioni ''. me: 
todologiche » sono . un m'.sc_;uglw di 
spontaneismo e di « .feticismo del 
salario » da economista . borg½es~ 
volgare, e i cui contenu'.i un_ ibri
do di togliattismo reazwnano ed 

utopico e di « programma di tran
sizione» della IV Internazionale: 
accenniamo di passala (per ora) al 
fatto che i nostri « critici » riven
dicano aumenti salariali differenzia
ti per tipo di aziende (capitalisti
ca, a conduzione familiare, ecc.)-: in 
una fase della lotta di classe in Ita
lia che vede i settori più combat
tivi e maturi del proletariato bai• 
tersi, contro la tattica revisionista 
e la politica capitalistica di sempre 
che tende a dividere i proletari, per 
l'eliminazione delle sperequazioni 
salariali tra categorie, settori, zo
ne; per l'eliminazione delle catego
rie; per l'eliminazione della parie 
variabile del salario, cioè dei co
siddetti incentivi: i nostri « critici » 
dicono di aver fatto un'analisi del
la fase attuale della lotta di classe 
in Italia: accettiamo per un attimo 
(solamente per un attimo) questa 
affermazione, e chiediamo loro: voi 
ricercale l'egemonia del proletaria
to sulla piccola borghesia, o l'oppo
sto? Ancora: accenniamo alla riven
dicazione da parte dei nostri « cri
tici» mangia-trotskisti del « con-
tro"llo » ( « assembleare », natural
mente) sul collocamento: con il 
« controllo» (chiamiamolo così) del 
capitale, ineliminabile se non con 
il rovesciamento dei rapporti di 
classe, sul livello dell'occupazione! 
Cosa può essere più mistificato
rio? Già c'era l'UCI che propone
va agli operai, •sulla questione del 
cottimo, che es:;] formassero « grup
pi» che si spartissero il guadagno 
di cottimo in maniera egualitaria! 
Adesso i proletari disoccupati deci
deranno «altruisticamente», « per 
via assembleare », chi di essi dovrà 
occupare i pochi posti di lavoro che 
il capitale offre! I piccoli borghesi 
sono sempre alla ricerca dell'uto
pia religiosa. Cosa può essere più 
mistificatorio di tutto ciò? E questa 
gente ciancia dalla mattina alla se
ra di « analisi di classe»: ma quale 
classe? 

Abbiamo ancora, purtroppo, pre
cise indicazioni sulle nefaste con-· 
seguenze che il p_rir,:iitivismo e il 
settarismo, accoppiati e a gara per 
chi ce n'è di più, possono avere su 
un gruppo locale. L'« _analis_i _d! clas
se » di questi nostri « critici », la 
loro « appropriazione » delle c~rat
teristiche più generali dello svilup
pi capitalistico italiano, sono tant'? 
balbettate da lasciarli del tutto di
sarmati di fronte alle quotidiane vi
cende politiche, sociali ed economi
che italiane sono così incerte e ge
neriche che' i nostri tentativi su AO 
di spiegare processi e c_ontraddiz_io
ni specifici mutamenti di lattica 
da parte d~lla borghesia, modifich~ 
secondarie dell'orientamento politi
co delle sue ali, oscillazioni nei rap
porti di forza tr:a le classi, ev[!lu
zione della congiuntura econ~mica, 
ecc. ecc., sono ritenuti « forti oscil
lazioni e contraddizioni tra !'1n n_u: 
mero e l'altro» di AO « sull analisi 
del capitalismo italiano »: spiegate 
dai nostri «critici» (c'era di che 
dubitarne?) con una nostra mancan..:: 
za di un'« analisi di classe», a sua 
svolta spiegata con il nostro « trot
skismo ». 

Sul terzo tema i nostri « critici » 
hanno « scoperto per primi» (quale 



modestia: e Lenin nel periodo del
l'I skra?), che occorre fondersi, tra 
gruppi fondamentalmente affini, per 
costituire un'organizzazione naziona
le e così procedere verso la forma
zione del pai·tito proletario rivolu
zionario; e con i loro interlocutori 
hanno deciso, in omaggio all'essere 
in disaccordo su questioni fonda
mentali di principio e al tempo stes
so fieramente « anti-federativi », di .. 
fondersi (pardon: di stringere "rap
porti organici"). 

Sul quarto tema, i nostri « cri
tici » hanno gratificato i loro inter
locutori di molti elogi sullo « stile 
di lavoro » corretto e sulla corretta 
impostazione dei rapporti teoria
prassi e avanguardia-masse .. , « di
menticando » ogni sensata · cautela, 
e cioè, in questa circostanza, che 
un corretto « stile di lavoro » non è 
constatabile solamente attraverso il 
ribadimento di formule astratte ma 
è constatabile se accanto alle for
mulazioni generali esiste un lavoro 
politico ben impiantato; e « dimen
ticando» che una corretta imposta
zione dei rapporti teoria-prassi ed 
avanguardia-masse va verificata non 
solo attraverso la constatazione di 
un discorso metodologico ma anche 
esaminando le modalità di un inter
vento politico articolato ed estes ·, 
tra le masse ... Gli interlocutori dei 
nostri «critici» sono troppo giovani 
(in quanto vuppo, beninteso), e, nel 
contempo, hanno avuto troppi tra
vagli interni perchè sia consentito 
a chicchessia di dare valutaiioni sul 
loro operato, e quindi sulla impo
stazione, corretta o meno, del loro 
lavoro politico tra le masse (questo 
senza to1dier nulla al valore della 
loro lotta allo spontaneismo); sic
chè le gratificazioni non rappresen
tano altro che un tentativo di ope
razione « egemonica » di vol1wrissi
mo conio. primo passo di un tenta
tivo di riedizione degli errori più 
banali dell'emmellismo stalinista: 
alla ripetizione stereotipa di formu
lette sul partito. sull'avan,;uardin 
politica, ecc., e alla prassi settaria 
e primitiva conforme (formazione 
di « partiti » senza base di princi
pio, sènza omo,;eneità tra i militan
ti, senza influenza di massa), si so
stituisce oggi la ripetizione stereo
tipa di altre formulette (come 
« stile di lavoro », rapporto teoria
prassi, rapporto avanguardia-masse , 
ecc.) che «rinnova» la costituzione, 
secondo appunto la « migliore » tra
dizione « m-1 », di organizzazioni pri
ve di omogeneità sulle questioni di 
fondo. 

AO è sorta sulla base di un'ana
lisi della situazione politica, socia
le ed economica italiana (tendenze 
e contraddizioni dello sviluppo ca
pitalistico; processi di trasformazio
ne della composizione del proletaria
to, delle altre classi e nei rapporti 
tra il primo e le seconde; processi 
di trasformazione degli atteggia
menti politici dei vari settori del 
proletariato), e della situazione in
ternazionale (analisi dell'imperiali
smo e del socia/imperialismo; ruolo 
d'avangua,·dia del PC cinese; si ra
tegia della rivoluzione mondiale e 
delle alleanze del proletariato inter-

nazionale). Per ciò che riguarda le 
questioni di carattere internaziona
le, non siamo andati al di là delle 
analisi delle caratteristiche e delle 
linee di tendenza generali e fonda
mentali e di un accurato « confron
to» (secondo il gergo dei nostri 
« critici ») con le vicende del movi
mento operaio e comunista mondia
le (e in particolare con le tragiche 
vicende del movimento operaio eu
ropeo: donde il nostro anti-stalini
smo). Pubblicheremo quanto prima 
i risultati dei nostri lavori, che in 
quanto accurati richiedono tempo. 
Riteniamo che ogni tentativo di o
perare in direzioni diverse dallo stu 
dio, dall'analisi generale e dalla for
mulazione di prese di posizione ge
nerali sia del tutto velleitario, e lo 
abbiamo già scritto su AO, in quan
to compiti di organico approfondi
mento sono affrontabili adeguata
mente soltanto da un'Internazionale 
comunista che non esiste e che è 
da ricostruire. Per ciò che riguarda 
I'« analisi di classe » a livello nazio
nale, siamo ben consapevoli dei li
miti del nostro lavoro, senza che 
ci vengano ricordati dai produttori 
delle solite dieci cartelle di generi
cità. L'« analisi di classe» per esse
re tale richiede al tempo stesso di 
essere impegno teorico e verifica 
pratica dei risultati del medesimo. 
E. quindi evidente che ,;ruppi rivo
luz.ionari con impianto locale o se
mi-locale, com'è AO, non possono 
che disporre di un'« analisi di clas
·se » che ha limitazioni in tre sensi: 
ner il fatto di non operare in loca
lità che presentano caratteristiche 
strutturali e sovrastrutturali che si 
differenziano in qualche modo dn 
quelle delle zone di intervento ( e 
quindi per il fatto di disporre di 
un'analisi generale che ha solamen
te alcune parti ben elaborate e ne 
ha altre sommarie e provvisorie. 
con il risultato, in utima analisi, 
che è provvisoria l'analisi nel suo 
insieme); per il fatto di non poter 
verificare su amnia scala le ipotesi 
rii attività politica che a tale ana
lisi devono necessariamente com
nettersi, se vuol essere « analisi di 
classe » ( ciò che ancora indica la 
provvisorietà dell'analisi nel suo in
sieme); per il fatto di non disporre 
di un'« analisi di classe» approfon
dita, ma solamente sommaria, a li
vello internazionale (e anche ouesto 
rimanda alla provvisorietà cieli'« a
nalisi di classe » nazionale nel suo 
insieme). Nonostante queste limita
zioni, lo sviluppo dell'attività di ana
lisi è essenziale allo sviluppo dell'a
zione politica, e solo grazie allo svi
luppo dell'azione politica è possibile 
creare condizioni più favorevoli al
l'allargamento e all'approfondimen
to del campo di analisi; ma ribadia
mo con forza che per sviluppare se
riamente un'attività di « analisi di 
classe » occorre la più piena consa
pevolezza dei limiti sia propri sia 
oggettivi, e che chi non ha questa 
consapevolezza (vedi la storia dei 
gruppi « m-1 », vedi i nostri « criti
ci ») è destinato a produrre luccioli
ne teoriche vendendole a sè e agli 
altri come splendici~ lanterne. 

E allora si comprende meglio la 
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i1?1portanzçi che noi diamo alle fu
swm tra. il_ nostro e gruppi che gli 
sono affini, e m particolare l'im
P?rtanza che assegnamo alla fu
sione con i compagni di Perugia. 
L'apporto che ci aspettiamo da es
si non è da poco: ci aspettiamo un 
contributo nello sviluppo e nell'arti
colazione della nostra « analisi di 
classe»: nel senso del suo appro
f?Yfdime_nto della realtà sociale e po
litica di vaste zone dell'Italia cen
trale, caratterizzate da un certo ti
po di struttura industriale, da un 
certo tipo di strutture agrarie, da 
un certo tipo di presenza del PCI, 
ecc. Sono questioni alla cui analisi, 
peraltro, i compagni di Perugia so
no già impegnati da qualche tempo. 

AD produrrà i risultati del suo 
lavoro, nei prossimi mesi, in forma 
più sistematica di quanto non sia 
apparso dal giornale. Se vi è un ri
tardo (e vi è), esso è dovuto alla 
mancanza di mezzi, al carico di im
pegni che ci sommerge e anche ,--1 
timore di non riuscire a recare, al 
di là delle buone intenzioni che non 
servono a niente, contributi rea!
mente approfonditi per i militanti 
rivoluzionari impegnati nella rico
struzione del movimento di classe 
in Italia. Comunque riteniamo che 
già attraverso il giornale, per quan
to la forma dell'articolo non si pre
sti a lavori sistematici, appaia il 
contenuto di alcune nostre analisi e 
della nostra linea; e solo chi non 
capisce o non vuol capire può lan
ciare anatemi contro AO, di man
canza di un'« analisi di classe », di 
mancanza di un orientamento sulle 
questioni internazionali, ecc. 

La riprova delle nostre « carenze » 

i nostri « critici» l'hanno, per es., 
dal fatto che a Milano le avanguar
die marxiste-leniniste, « deboli » e 
« scorrette », lasciano spianata ogni 
possibilità di intervento a livello di 
massa a ... Lotta Continua (testuale: 
« a Milano, dove, ultimamente, la 
lotta di classe ha conosciuto un'in
tensificazione», « uno scorretto rap
porto teoria-prassi» dei marxisti
leninisti « crea condizioni favorevo -
li per la presenza indisturbata di 
Lotta Continua » ). I lettori milanesi, 
e non solo milanesi, rideranno. I 
nostri « critici » sono troppo lonta
ni, male informati? Leggono sola
mente Lotta Continua? Ignorano 
che il MS delle Facoltà Umanisti-
che, verso il quale siamo fortemen
te polemici ma che esiste, è il grup
po più influente a Milano, tra gli 
studenti? Che AD è in questo setto
re il secondo gruppo, quanto ad in
fluenza, organizzata e non? Che do
po questi gruppi non c'è quasi nien
te, tra gli studenti? Che AD è il 
gruppo rivoluzionario di gran lunga 
più influente, a Milano, nelle fab
briche? Che AD nella fabbriche con
ta incomparabilmente di più di tut
ti gli altri gruppi rivoluzionari mes
si insieme? Abbiamo qualche moti
vo per ritenere i nostri « critici » 

non così ingenui: semplicemente, 
nella più ridicola malafede, per so
stenere la loro operazione « egemo
nica » in varie direzioni. 
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UN CONTRIBUTO ALL'ANALISI DELLA LOTTA DI CLASSE 

Sviluppo e contraddizioni 

dell'imperialismo francese 

Con questo articolo hanno inizio 
le collaborazioni dall'estero con il 
nostro giornale. 

Se, da un lato, non escludiamo che 
esse possano talvolta assumere un 
carattere individuale, dall'altro lato 
esse proverranno prevalentemente 
da organizzazioni politiche rivoluzio
narie. Riteniamo che questo secon
do genere di collaborazioni sia più 
conforme al carattere del nostro 
giornale; in pari tempo esso ha la 
qualità di rifiettere, in misura più 
o meno ampia, uno sforzo pratico 
ed una verifica delle analisi e delle 
ipotesi nella pratica: ciò che rende 
assai più approfondita, e molto più 
interessante per il lettore, ogni ana-
lisi ed ipotesi. ' 

Naturalmente, i collaboratori, sin
goli individui o gruppi, sono scelti 
tra quanti siano largamente omoge
nei con AO quanto a posizioni teo
riche e politiche. 

L'articolo che segue è opera di un 
gruppo di compagni francesi; un 
gruppo (ciò anche traspare dalla 
parte finale dell'articolo, ad un pri
missimo stadio di formazione. 

Seguiranno sui prossimi numeri 
del giornale un secondo articolo di 
questo gruppo sulla sinistra rivolu
zionaria francese, ed un articolo del 
gruppo « Bandera Roja » sulla lot
ta di classe e le commissioni ope
raie in Spagna. 

* * * 
La comprensione delle condizioni 

attuali della lotta di classe in Fran
cia passa attraverso la comprensio
ne della sua stessa storia e in mo
do particolare della storia della 
prassi politica della borghesia fran
cese. 

I) LA BORGHESIA FRANCESE E 
LE SUE ALLEANZE DI CLASSE 

L'aspetto dominante di tale prassi 
è la salda alleanza di classe che la 
borghesia francese ha sempre per
seguito con i contadini medi e con 
la piccola borghesia urbana. Una 
simile alleanza ha preso corpo du
rante la rivoluzione del 1789; era 
un'alleanza diretta contro la nobil
tà, ma anche parzialmente contro il 
proletariato che si stava allora for
mando. Essa si è mantenuta poi 
mediante la distribuzione massiccia 
della piccola proprietà nella campa
gna, e mediante la concessione di 
privilegi materiali e sociali alle di-

verse categorie della piccola bor
ghesia urbana. 

Se la piccola borghesia urbana 
parigina è stata al fianco del pro
letariato nel 1871, è un esercito con
tadino, formato e diretto dalla bor
ghesia, che ha schiacciato la Comu
ne. 

La borghesia francese ha accet
tato di pagare un certo prezzo, per 
un lungo periodo di tempo, per con
servare questa alleanza: misure for
temente protezionistiche per l'agri
coltura, difesa dei piccoli produt
tori (artigiani, piccoli proprìetari ... ), 
privilegi di categoria per le libere 
professioni e gli impiegati, etc. 

Si trattava di organizzare siste
maticamente l'isolamento del prole
tariato. 1:. durante questo periodo 
che si sono evidenziati certi aspetti 
caratteristici della borghesia fran
cese: una borghesia che viveva di 
rendita, parassitaria. 

Ma il prezzo pagato è divenuto ra
pidamente proibitivo: gli ostacoli 
allo sviluppo propriamente capitali
stico diventavano sempre più gra
vosi, indebolendo in modo conside
revole il capitale francese nei con
fronti di una concorrenza interna
zionale sempre più attiva. Questa 
crisi del sistema di alleanze della 
borghesia francese corrisponde alla 
crisi della Quarta Repubblica. La 
Quarta Repubblica, una forma di 
stato parlamentare, permetteva una 
rappresentanza politica, nel suo am
bito, a tutte le classi, non certo in 
quanto classi, bensì come catego
rie corporative. 

Sebbene in tali istituzioni trion
fasse, malgrado tutto, la politica di 
riforme e di « ammodernamento » 
del grande capitale, questo avveni
va al prezzo di compromessi co
stanti, di pesanti concessioni. Per 
la grande borghesia francese non 
era più possibile far fronte, con un 
simile sistema di istituzioni politi
che, alle esigenze sempre più pres
santi della concorrenza internazio
nale. 

Qualche dato succinto può illu
strare la necessità e l'urgenza di 
una nuova politica da parte della 
borghesia francese. Nel 1965, delle 
500 maggiori società mondiali, 300 
sono americane e solo 23 francesi. 
Su 87 imprese mondiali che nel 
1965 realizzano un volume d'affari 
superiore a un miliardo di dollari, 
la prima impresa francese non com
pare ché al 73° posto. Nel 1962, la 
popolazione agricola attiva rappre-

senta ancora il 20% della popola
zione attiva totale. Nel 1960, più 
dell'86% del volume d'affari com
merciali è detenuto dal piccolo com
mercio. Nello stesso anno, gli arti
giani sono più di un milione. 

II ) IL GOLLISMO 

Il gollismo è la risposta della bor
ghesia francese a tale situazione. 
Esso rappresenta una spaccatura 
storica con tradizioni politiche se
colari; e costituisce l'attuazione, da 
parte della borghesia francese, di 
una strategia · nuova, di un tentati
vo, sulla base della ricostruzione 
economica del dopoguerra, di aiu
tare la penetrazione dei settori in
dustriali francesi nel mercato mon
diale, e di rivalutare corrisponden
temente il posto della Francia qua
le potenza conquistando nuove zo
ne di influenza. 

In questo quadro si comprende 
la politica estera del gollismo: una 
politica monetaria basata sulla for
za del franco, la lotta contro la pe
netrazione del capitale americano, 
la conquista di nuove zone di in
fluenza (Canadà, America Latina, 
Medio-Oriente). 

Sul piano interno, si tratta di 
creare dei settori di punta, cioè i 
settori nucleare, elettronico, aereo
nautico, spaziale e dei calcolatori, 
e parallelamente di eliminare i pic
coli produttori (piccoli contadini, 
piccoli commercianti, artigiani, ... ) e 
alcuni settori arretrati (carbone, 
cantieri navali, .. . ). 

Lo Stato gollista (il « regime pre
sidenziale») è adatto a tali obiet
tivi: d'ora in poi le classi non fa
centi parte della borghesia non so
no « rappresentate» che in Parla
mento, istanza senza poteri effet
tivi. Queste classi si pongono or
mai all'esterno dello Stato e sono 
economicamente disperse. 

L'attuazione della politica gollista. 
Disponendo di tali mezzi eccezio

nali , il gollismo attua la sua poli
tica. La piccola produzione mer
cantile è eliminata a un ritmo velo
ce. Mentre la popolazione contadina 
attiva costituiva il 20% della popo
lazione attiva totale nel 1962, si va
luta che non ne rappresenterà più 
del 14% alla fine del 1970. Il nume
ro dei fondi agricoli diminuisce for
temente: se ne contano 2.300.000 nel 
1955 e 1.700.000 nel 1967. I piccoli 
fondi spariscono, i grandi si am-
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pliano: dal 1955 al 1963 il numero 
dei fondi aventi una superficie com
presa tra 1 e 5 ettari diminuisce del 
31 %, quelli da 5 a 10 ettari del 
25%, mentre il numero dei fondi 
con una superficie da 5 a 100 ettari 
aumenta del 13% e il numero di 
quelli con più di 100 ettari del 17%. 
Nel campo della distribuzione com
merciale, la quota del volume di af
fari realizzato dal commercio ac
centrato è del 13,3% nel 1962; è già 
del 18,9% nel 1967; sarà più del 37% 
nel 1970. 

Dal 1956 al 1958, il numero annua
le medio delle operazioni di con
centrazione delle imprese è di 651; 
è già di 1028 nel 1961 e arriva a 
1410 nel 1966. 

Infine, sotto la stretta gollista si 
accentua fortemente lo sfruttamen
to, sia estensivo che intensivo, della 
classe operaia. Sfruttamento esten
sivo: il numero medio delle ore la
vorative settimanali è di 39.5 nel 
1938; di 45 nel 1947-49; di 46,5 nel 
1961-63; e di 47 ,3 nel 1966. Sfrutta
mento intensivo: la produttività 
per lavoratore è cresciuta notevol
mente nel periodo 1965-70, e questo 
con impianti e attrezzature invec
chiati e poco ammodernati. 

II relativo fallimento del gollismo 
Malgrado tali sforzi , malgrado al

cuni risultati effettivi, tangibili , la 
strategia gollista non ha successo 
nei suoi obiettivi essenziali. 

La politica estera subisce seri ro
vesci: i tentativi di penetrazione in 
America Latina e nel Canadà dan
no magri risultati; l'opposizione si
stematica ali'« imperialismo anglo
sassone » finisce per isolare comple
tamente il gollismo, anche nella 
Francia stessa. La politica mone
taria, strumento della diplomazia, 
crea fastidi agli Stati Uniti, ma 
non modifica il sistema monetario 
internazionale e non detronizza af
fatto il dollaro. La politica degli 
armamenti, gravosa, lenta e costo
sa, non fa che confermare nei fatti 
il ritardo sempre più grande del
la Francia rispetto agli USA e al
l'URSS. 

La lotta economica internaziona
le del gollismo registra uno scacco 
ancora più clamoroso. Nessuna mi
sura amministrativa impedisce la 
penetrazione massiccia in Francia 
del capitale americano. Alcuni set
tori , come l'industria alimentare e 
l'industria elettronica, ne sono par
ticolarmente investiti. La politica 
di formazione e consolidamento 
dei settori di punta conosce alcu:1i 
successi, ma molto relativi: l'indu
stria spaziale si sviluppa, ma ha 
scarso avvenire nel ristretto quadro 
francese. L'industria elettronica è 
in fase di crescita, ma si trova de
finitivamente distanziata dal punto 
di vista tecnologico dalla indus•ria 
elettronica americana. Il « piano dei 
calcolatori » è ancor oggi in buona 
parte una vuota cornice. Il « pro
getto nucleare francese» è stato 
puramente e semplicemente abban
donato. 

Soprattutto, aggrappandosi a tra
dizioni politiche tenaci , alcuni stra
ti della piccola borghesia si sono 
difesi strenuamente. Ciò è partico
larmente rilevabile nell'agricoltura: 
è sotto il gollismo che gli oneri 
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budgetari di sostegno all'agricoltu
ra crescono fortemente, è sotto il 
gollismo che si vedono comparire 
e perdurare misure legali e ammi
nistrative di protezione della picco
la proprietà contadina, come le 
proibizioni dell'accumulo dei fondi 
dei grandi allevamenti di maiali '. 
ecc. Vasti settori di popolazione sa
lariata hanno sviluppato una resi
stenza estremamente accanita con
tro una proletarizzazione completa. 

È così che, dal 1962 al 1968, per 
un aumento netto di 100 impieghi 
nell'industria, ne sono stati creati 
620 nel campo dei trasporti, del 
commercio e dei servizi; 275 nella 
amministrazione, e 256 nell 'edilizia. 
Si deve aggiungere ancora che tra 
il 1962 e il 1968 le persone entrate 
per la prima volta nell'industria so
no state essenzialmente impiegati, 
quadri , ecc., e che non si è avuto 
un corrispondente aumento nel nu
mero degli operai dell'industria. 

Il gollismo ha realizzato solo al
cune delle ambizioni della grande 
bo1 ghesia francese. Se ha chiara
mrnte fallito nei suoi obiettivi fon
damentali , è soprattutto a causa 
dell'enorme ritardo del capitale 
francese , ritardo dovuto alla lotta 
di classe, al modo in cui essa si è 
storicamente configurata nel con
testo specifico della Francia. Il mu
tamento delle strutture francesi, 
sebbene molto rapido, è stato :m
cora troppo lento rispetto all'evo
luzione accelerata delle tecniche e 
del mercato mondiale. L'obiettivo 
gollista, troppo ambizioso, implica 
un costo sempre più elevato. Questo 
costo crescente evidentemente rica
de sempre di più sulla classe ope
raia , sulle masse popolari. L'aumen
to della disoccupazione, l'accentua
zione dello sfruttamento del lavoro, 
le ordinanze del 1967, ne sono i se
gni principali. 

Le masse hanno dimostrato, nel 
maggio 1968, agli occhi della bor
ghesia stessa, che il gollismo aveva 
fatto il suo tempo. 

III) MAGGIO 1968 

Il maggio 1968 ha aperto un nuo
vo periodo per il sistema borghese 
francese nel suo complesso. Nella 
crisi, tutte le forze di classe sono 
intervenute, senza tuttavia arriva
re allo scontro finale. 

Se la borghesia non è stata an
nientata, neppure il proletariato lo 
è stato. Se tutte le esigenze del 
maggio sono rimaste senza soluzio
ne, non per questo sono sparite: 
esse sono presenti e influiscono og
gi in tutte le lotte. Questo significa 
che oggi, in Francia, la questione 
della rivoluzione non è più un pro
dotto « esotico ». È diventata, at
traverso il maggio, una questione 
attuale, anche se si è ancora lontani 
dall'avere raggiunto tutte le condi
zioni per una risposta positiva. 

La profondità della frattura in
trodotta dal gollismo era stata ma
scherata dalla solidità apparente 
del regime politico. La sfaldatura di 
tale regime ha rivelato bruscamen
te al momento cruciale l'ampiezza 
delle contraddizioni sociali, senza 
che la borghesia fr,ancese avesse i 
mezzi per . stabilire durevolmente 
una nuova alleanza di classe. 

La crisi aperta è così caratteriz
zata da una profonda instabilità so
ciale. Il malcontento degli strati 
piccoli-borghesi, le loro lotte, rive
lano la tendenza di questi strati a 
conquistare un 'indipendenza parzia
le rispetto alla gestione di Pompi
dou, senza però disporre di basi 
politiche autonome, bensì avanzan
do le proprie rivendicazioni cate
goriali (aumento dei prezzi dei pro
dotti agricoli per i piccoli conta
dini, riduzione della pressione fisca
le per i piccoli commercianti, ... ). 

Questa unificazione della piccola 
borghesia, nei confronti dello Stato, 
implica da parte di essa l 'esigenza 
di rinnovamento dell'alleanza con la 
borghesia alle vecchie condizioni 
pre-golliste, esigenza che si esprime 
con manifestazioni violente di pic
coli commercianti, di piccoli con
tadini , ecc. 

La combattività del proletariato 
rimane elevata. Malgrado lo scacco 
del giugno 1968, malgrado i falli
menti parziali in tale o tal altra 
iniziativa, questo o quel settore, 
nuovi strati della classe operaia 
entrano in lotta. La specificità di 
tale combattività porta l'impronta 
dello svolgimento stesso della crisi 
di maggio. È mancato, nel 1968, il 
sorgere dell'autonomia politica del 
proletariato: ci sono stati, certo, dei 
comitati d'azione, dei" comitati di 
sciopero, ma non degli organi di 
potere proletario ( quali i soviet, i 
comitati di fabbrica, ... ). La gran 
parte della classe operaia è rimasta 
politicamente dominata dal revisio
nismo. Non c'è stata nemmeno, qua
le fatto decisivo, la presa in mano 
da parte dei lavoratori della gestio
ne della propria lotta, se non par
zialmente. La classe operaia, nel 
suo insieme, è rimasta anche orga
nizzativamente dominata dal revi
sionismo. 

Pur tuttavia, una vasta frangia 
della classe operaia, avendo visto 
all'opera la burocrazia sindacale, ne 
ha tratto dei giudizi e ha rotto con 
la tattica riformista della lotta ri
vendicativa. Da questo punto di vi
sta uno dei momenti più significa
tivi di maggio è stato il rifiuto de
gli accordi di Grenelle da parte 
dell'assemblea dei lavoratori della 
Renault-Billancourt. Inoltre in map:
gio per gran parte dei lavoratori 
non si trattava solamente, e nean
che principalmente, di agire per vi
vere meglio, bensì per vivere in 
modo diverso, non si trattava di 
monetizzare un pò meglio lo sfrut
tamento operaio, ma di metterlo 
in causa unificando la classe sulla 
base di quella stessa lotta. La tat
tica riformista (principalmente re
visionista) della lotta rivendicativa 
si è rivelata incapace di esprimere 
queste esigenze del proletariato, e 
anche per tali ragioni una vasta 
frazione della classe è arrivata a 
rompere con certe implicazioni del 
riformismo. Il periodo attuale ap
pare dunque in Francia come un 
periodo di combattività operaia, un 
periodo di nuove esigenze operaie, 
un periodo di rottura con la tattica 
riformista della lotta rivendicativa. 

La gestione di Pompidou 
L'arrivo di Pompidou al potere 

significa per la borghesia l'abban-
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dono degli obiettivi troppo ambi
ziosi del gollismo. Non si tratta più 
di contestare il ruolo dirigente de
gli Stati Uniti, bisogna accettare il 
nuo_vo ])Osto della RDT in Europa, 
apnre 11 J\lEC all'Inghilterra, ab
bandonare 11 progetto nucleare fran
cese, accettare la penetrazione del 
capitale americano in Francia... Si 
tratta di « mantenere » le proprie 
posizioni (non si parla più del Ca
nadà, dell'America Latina) e di re
stringere le proprie ambizioni a cer
te « riserve di caccia» (Africa). Ma, 
per contro, bisogna ora concentrare 
le forze sui « blocchi interni ». 

I primi discorsi di Chaban e di 
Pompidou vertono su una descri
zione precisa della società francese 
come società « bloccata » Il primo 
obiettivo della grande borghesia è: 
sbloccare la società. Si persegue la 
eliminazione dei piccoli produttori: 
i contadini lasciano attualmente la 
terra al ritmo di 90.000 all'anno. Le 
grandi aree commerciali si molti
plicano. Si spinge verso la concen
trazione delle imprese francesi per 
cercare di far fronte alla concor
renza internazionale, ma rivedendo, 
anche in questo campo, la politica 
gollista. In effetti il movimento di 
concentrazione delle imprese fran
cesi degli ultimi 10 anni ha inte
ressato soprattutto le grandi im
prese. Si tratta ora di concentrare 
il piccolo e medio capitale (a que
sto scopo è stato creato l'Istituto 
di Sviluppo Industriale). 

Il discorso di Pompidou del 16 
dicembre 1969 è a tale proposito di 
un'estrema chiarezza: «Bisogna che 
il padronato accetti l'evoluzione so
ciale indispensabile e comprenda la 
necessità di una riforma della no
stra organizzazione industriale che 
permetta di concentrare i mezzi per 
produrre meglio e di più con costi 
minori». Le recenti dichiarazioni 
ufficiali sui vantaggi di una « con
correnza sorvegliata » vanno nello 
stesso senso. La stessa cosa vale 
per i temi di « crescita industriale 
accelerata », di « efficienza », di 
«competitività» che informano l'e
laborazione del VI Piano. 

Le condizioni politiche 

La realizzazione di tali obiettivi 
implica certe condizioni politiche. 
La gestione Pompidou mantiene il 
regime presidenziale, semplicemen
te perchè la supremazia del grande 
capitale e dei suoi progetti esige 
questa forma di Stato. Ma nel con
tempo elimina le forme particolari 
di direzione che il gollismo aveva 
impresso in seno a questo Stato. 
È per essa necessario « unire la 
borghesia », chiamando al potere 
le formazioni borghesi classiche che 
ne erano state precedentemente e
scluse (giscardiani, centristi). Que
sto accentua la crisi delle altre for
mazioni uscite dalla Quarta Repub
blica, le quali non possono evi
dentemente sopravvivere che nella 
prospettiva di una partecipazione, in 
un futuro più o meno prossimo, al 
potere. Il partito centrista è scop
piato, i radicali cercano disperata
mente di farsi una nuova pelle, il 
partito socialista subisce gravi in
successi elettorali. 

Pianificazione, integrazione 

La bo~ghesia f_rancese deve oggi 
necessanamente imporre le sue esi
genze, la propria programmazione a 
tutte le classi. ' 

E questo anzitutto richiede una 
tat~i~a opportuna: la vita politica 
ufficiale (Parlamento, Governo, uffi
ci di Stato, ... ) è monopolizzata dal
le forze classiche della borghesia: 
i revisionisti stessi non dispongono 
che di una rappresentanza molto 
debole. Lo stesso vale a livello di 
« organismi rappresentativi», per 
mezzo della politica di pianificazio
ne. Mentre il gollismo sperava di 
el\minare gli « intermediari », la ge
stwne di Pompidou ricerca l'inte
grazione del movim~nto operaio nel 
qu~d~o della programmazione capi
talistica, facendo qualche concessio
ne. 

Da una parte, questa politica ten
de a stringere e a contenere le or
ganizzazioni sindacali in una rete 
di accordi e di negoziati: accordi 
per la trasformazione dei salari o
perai in stipendi mensili, accordi 
sulla formazione professionale, fa
cilitazioni ai sindacati della RATP, 
sovvenzioni alla CGT, ecc. Dall'al
tra parte a livello di settori o di 
singole imprese (soprattutto per i 
S<:!ttori da cui dipende l'andamento 
d'insieme della economia, per e
sempio l'energia elettrica, o per i 
settori in cui l'impieizo di grossi 
capitali in macchinari rende gli 
scioperi molto costosi), essa intro
duce i « contratti di pi-o'gresso » tra 
il padrone e il sindacato, tendenti 
a pianificare l'agitazione operaia: è 
il caso del « contratto di progres
so » alla Electricitè de France. 

Fintanto che le masse non inter
vengono, questa politica ha dei pun
ti a suo favore. È così che il secon
do accordo Berliet (firmato da tutti 
i sindacati, compresa la CGT) pre
vede quasi esplicitamente la rinun
cia allo sciopero, per tutta la du
rata dell'accordo, per tutti i punti 
coperti dall'accordo. Ciò non ha 
niente di stupefacente: il potere 
e il padronato usano ugualmente 
bene la carota e il bastone. Se sono 
pronti a fare delle concessioni nel 
quadro della « pianificazione ». op
pongono però una resistenza duris
sima a certe rivendicazioni qualita
tive ( sull'organizzazione del lavoro, 
sui ritmi, ... ) e soprattutto alle nuo
ve forme di lotta ( occupazioni di 
fabbriche, fermate che disorganiz
zano la produzione, ... ). L'insuccesso 
di certe lotte recenti è rivelatore 
a questo proposito (Berliet, Vallou
rec, Lang, Lacq e altre). In queste 
condizioni , nella misura in cui non 
si pongono in una reale prospettiva 
di lotta di classe, le organizzazioni 
sindacali hanno sempre più la scelta 
tra l'inefficacia e l'integrazione pro
gressiva. 

La contestazione 
La situazione è quindi caratteriz

zata da una chiusura sempre più 
totale delle forme e delle istanze di 
espressione delle rivendicazioni o
peraie e popolari, sia a livello tatti
co che politico ( crisi della social
democrazia., impasse del PCF), co
me pure a livello delle organizzazio-

ni cosiddette «rappresentative» (sin
dacati operai, sindacati contadini 
ecc.). Questa chiusura si scontr~ 
brutalmente e frontalmente con l'a
gitazione sociale, continua dopo il 
magg10. Essendo stata la Francia 
o!sgetto, ':la. parte della borghesia, 
d1 una d1v1s1one secolare in innu
merevoli « categorie socio-professio
nali », ne deriva l'esplodere delle 
tensioni sociali in un primo tempo 
sotto la forma della « rivolta di ca
tegoria ». È così che si vedono mol
tiplicarsi gli scioperi operai, le oc
cupazio_ni di_ fal?bric_a, ma anche gli 
sc10pen dei p1ccoh commercianti 
per poter alzare i loro prezzi , le 
minacce di sciopero degli agenti di 
polizia, le manifestazioni degli am
ministrativi, lo sviluppo della con
testazione degli ufficiali dell'Eser
cito, il blocco delle strade da par
te dei camionisti. 

Essendo bloccati i canali ufficiali, 
legali, di espressione delle contesta
zioni, la rivolta tende sempre più 
a esprimersi al di fuori di questi 
canali, per vie non legali, spesso 
violente ( sequestri di padroni nel
le fabbriche, blocco stradale dei 
piccoli commercianti, sequestro di 
ministri da parte dei piccoli con
tadini, ecc.). In queste condizioni, 
l'azione di strada, la manifestazio
ne di strada, divengono delle « po
ste politiche », poichè portano a una 
situazione di esplosione generalizza
ta dei movimenti, a una sorta di 
coagulo politico della opposizione 
contro il potere (che è evidente
mente estremamente confuso). 

Sbloccare la società non è dun
que senza gravi pericoli per la bor
ghesia francese, dopo il maggio 
1968: è per essa necessario blocca
re parallelamente le lotte. Da qui 
l'orientamento politico repressivo 
della borghesia: spezzare i movi
menti di rivolta, spezzare il mo
vimento rivoluzionario, impedire ad 
ogni costo le loro espressioni pub
bliche, la loro centralizzazione po
litica (votazione della legge detta 
« scellerata » contro le manifesta
zioni di strada, scioglimento della 
« Gauche Proletarienne », ... ). 

L'operazione Servan-Schreiber 

Malgrado questi sforzi repressivi , 
la crisi sociale non può non avere 
i suoi riflessi politici all'interno 
stesso della borghesia. Solo così si 
può capire « l'operazione Servan
Schreiber ». All'inizio. certamente, 
come carta di ricambio della bor
ghesia, indispensabile nella trava
gliata situazione attuale. In seguito, 
come una soluzione dell'ala « pro
gressista » della borghesia monopo
listica francese, che tenta di strin
gere un'alleanza diretta con la clas
se operaia nella prospettiva di « ri
forme strutturali profonde ». 

In un tentativo simile, non si trat
ta per Servan-Schreiber di stringe
re un'alleanza con il PCF, ma piut
tosto, approfittando dell'impasse 
attuale di questo partito, di tenta
re di scavalcarlo per raggiungere di
rettamente la massa dei lavoratori 
e convincerla del carattere « credi
bile » della sua impresa di fronte 
al palese fallimento della « demo
crazia avanzata ». Ecco perchè Ser
van-Schreiber non attacca il PCF 



perchè comunista, o come « agente 
di Mosca», ma bensì in quanto par
tito « sclerotico», « reazionario», 
« nemico delle riforme ». 

Servan-Schreiber si propone dun
que di « sbloccare la società» con 
nuove alleanze sul piano interno, 
ma anche al minimo «costo », fa
cendo largamente appello ai capi
tali americani e tedeschi, e quindi 
anche a un nuovo tipo di alleanze 
estere (vedi l 'intervento dei capitali 
americani e tedeschi nell 'elezione di 
Nancy, nel corso della quale Ser
van-Schreiber è stato eletto depu
tato). 

Per il momento Servan-Schreiber 
si appoggia soprattutto sul disorien
tamento degli strati piccolo-borghe 
si urbani: amministrativi, liberi 
professionisti, piccoli commercian
ti, ... , che cercano la « soluzione-mi
racolo ». A livello politico, si crea 
un suo spazio sfruttando innanzi
tutto il crollo evidente delle orga
nizzazioni classiche della « sinistra » 
( radicali, socialisti, ecc.). 

L'operazione politica non è qua
litativamente differente da quella 
che tenta l'ala avanzata della bor
ghesia italiana. Ma essa si scontra 
in Francia con difficoltà incompara
bilmente più grandi. La prima di 
queste difficoltà, e la più importan
te, è il fatto che il PCF non è pron
to oggi (contrariamente al PCI ) a 
partecipare a una simile operazio
ne, e che non è per nulla facile 
eludere l'influenza del PCF sulla 
classe operaia francese. La seconda 
ragione è che Servan-Schreiber non 
dispone di apparati politici capaci 
di sostenere le sue iniziative: al 
contrario egli deve aprirsi un pro
prio spazio a loro spese. La terza 
ragione è che, se la borghesia fran
cese è di fronte a una crisi sociale, 
questa crisi non si traduce per ora 
in crisi politica del regime. Ciò con
cretamente signilca che l'operazio
ne Servan-Schreiber non può riusci
re che facendo letteralmente salta
re la coalizione fortemente maggio
ritaria (UDR, Giscardiani, Centristi) 
e probabilmente spezzando l'UDR 
stessa: questo non sarebbe possi
bile se non quando Servan-Schrei
ber, attraverso molti tentativi, aves
se dimostrato di avere serie possi
bilità di successo. 

IV) LA CRISI DEL PCF E L'AGITA
ZIONE POLITICA 

La strategia del PCF (« democra
zia avanzata », « unione degli strati 
antimonopolisti ») è in crisi. La re
strizione dei margini di manovra 
del capitale francese riduce l 'effi
cacia della classica tattica riven
dicativa « pressione-negoziato ». Le 
prospettive elettorali appaiono poco 
realistiche, da una parte a causa 
della presenza del regime presiden
ziale, d'altra parte per le difficoltà 
degli alleati elettorali del PCF. Si 
accentua lo scarto tra una tattica 
di lotta rivendicativa inefficace e 
uno sbocco elettorale incerto. 

La strategia del PCF diviene così 
meno credibile, in tutti i suoi aspet
ti, nel momento in cui il proletaria
to subisce uno sfruttamento sem
pre più intenso. Parallelamente, la 
presa organizzativa revisionista sul-
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la classe operaia si sfalda: le cellu
le del PCF sono sempre meno atti
ve, diminuisce continuamente la lo
ro presenza nelle fabbriche, i lega
mi con gli organismi di massa si 
allentano sempre più, ecc. Il vero 
pilastro del predominio organizza
tivo suila classe operaia è sempr(; 
più la CGT. Questo insieme di fat· 
tori porta al fatto che le organizza
zioni revisioniste hanno sempre 
maggiori difficoltà a organizzare 
mobilitazioni di massa, anche sui 
propri temi di lotta: gli esempi più 
recenti sono la sfilata del 1° mag
gio 1970 e il convegno dei giovani 
della CGT. 

La prima conseguenza di questo 
arretramento del PCF è il disimpe
gno nel campo dell 'agitaz ione e del-· 
/"attività politica, esattamente nel 
momento in cui la situazione esige 
delle risposte su un tale terreno: 
lotta effettiva contro la repressione, 
lotta anti-imperialista risoluta, de
nuncia ideologica e politica della 
borghesia, agitazione sulle condizio
ni di vita generali dei lavoratori 
(trasporti, alloggi, servizi sociali ... ). 
Su tali temi, non solo il PCF non 
detiene più il monopolio, ma le or
ganizzazioni rivoluzionarie, che si 
sono sviluppate e sono cresciute do
po maggio, sono capaci di svilup
pare un 'agitazione politica di massa. 

V) LE LOTTE OPERAIE 

Le lotte operaie attuali, se si esa
minano le più significative di esse 
quali indici rivelatori, esprimono 
soprattutto l'esigenza dell 'unificazio
ne della classe, contro il capitale, 
su basi nuove. 

Tale è il senso dei principali te• 
mi di lotta: aumento dei salari in 
cifra; premi uguali per tutti, come 
a Berliet; a lavoro uguale, salario 
uguale; numerose fabbriche di pro
vincia rivendicano l'allineamento 
salariale con Parigi o con il tasso 
di tutto il trust, come per Vallou
rec; riduzione del ventaglio delle 
categorie e delle valutazioni dei ruo
li. Tutte rivendicazioni che si con
trappongono alla divisione introdot
ta dal capitale in seno alla classe. 

Altre rivendicazioni operaie van· 
no più lontano: mettono in causa 
la logica capitalistica, quella dello 
scambio mercantile, quella del 
« niente per niente». Le prime lot
te a Berliet si sono riferite, nei 
reparti, alle condizioni di lavoro di
venute insopportabili: e, in alcuni 
casi, gli operai di questo o quel 
reparto hanno rifiutato l'attribuzio
ne di un premio per compensare la 
« nocività », esigendo la soppressio
ne della nocività stessa. D'altro can
to, le lotte di massa dell'insieme 
dei lavoratori di Berliet per i pre
mi di vacanza significano che, se i 
lavoratori accettavano i vantaggi ac
cordati dal « contratto di progres
so », non si sentivano per questo 
in dovere di limitare le loro esigen
ze. Così facendo rimettevano in cau
sa il quadro della programmazione 
capitalistica, la logica del niente 
per niente. 

Le forme delle lotte operaie van
no nello stesso senso: forme dure, 
dirette, che sconvolgono il quadro 
dei negoziati sindacali, che permet-

tono l'unificazione della classe in 
lotta nella lotta stessa: numerosi 
scioperi con occupazione, sequestro 
dei direttori,... Il caso estremo e 
maggiormente rivelatore, è qu~llo 
degli operai di Vallourec che di
fendono la fabbrica che hanno occu
pato quando questa è attaccata dal
la polizia. 

L'organizzazione della lotta 

Queste lotte non passano, gene
ralmente, attraverso gli organismi 
sindacali. Non si constata un 'ascesa 
rapida e massiccia della sindacaliz
zazione, non si osserva una parteci
pazione attiva alle strutture sinda
cali (Assemblea Generale dei sin
dacati, Commissioni dei Giovani). 
Al contrario, i lavoratori prendono 
da se stessi sovente l'iniziativa del
lo scoppio della lotta ed esigono 
sempre di più un controllo sullo 
sviluppo di tale lotta, con la crea
zione di un organismo adeguato: 
Assemblea Generale dei lavoratori, 
Comitato di Lotta ... 

Ciò malgrado, tale controllo è an
cor oggi spesso più formale che 
reale, precisamente a causa delle 
grandi difficoltà che trovano i la
voratori a prendere essi stessi in 
mano la gestione della loro lotta , 
e a causa della debolezza dell 'im
pianto delle organizzazioni rivolu
zionarie nelle fabbrièhe. In queste 
condizioni, la burocrazia sindacale 
rimane in generale padrona del ne
goziato con il padronato e quindi 
delle condizioni di chiusura della 
lotta. Anche se deve spesso subire 
l'iniziativa della base e qualche vol
ta il suo controllo, essa conserva 
ancora oggi nella maggior parte dei 
casi la possibilità d'inquadrare le 
lotte, di canalizzarle. 

Le tattiche di lotta operaia 

La tattica riformista ( essenzial
mente quella della CGT) si espli
ca semplicemente nel seguente mo
do: ogni rivendicazione è di cate
goria (territoriale, di fabbrica, di 
reparto), condotta strettamente nel 
quadro della legalità, quali che sia
no le esigenze della lotta; il nego
ziato è considerato di per sè un fine. 
e Io sbocco finale è il terreno elet
torale. Questa tattica entra aperta
mente in contraddizione con le nuo
ve esigenze operaie. I rivoluzionai-i 
devono lavorare ad acuire questa 
contraddizione, opponendo punto 
per punto, alla tattica riformista, 
la propria tattica di lotta: 
- affermando che tutte le rivendi
cazioni devono essere di classe, col 
fine di unificare la classe; 
- affermando che la lotta va condot
ta nell 'ambito legale e illegale, quan
do questo corrisponde al livello di 
coscienza delle masse in lotta; 
- controbattendo, al tran-tran del
la tattica « pressione-negoziato»: 
« ogni accordo con il padrone non 
è che un armistizio provvisorio, du
rante il quale è necessario prepa
rarsi a una nuova guerra » (Losov
sky ). Al calendario dei burocrati i 
rivoluzionari devono opporre: co
minciamo la lotta noi stessi, e or
ganizziamoci di conseguenza; 
- sviluppando, nella lotta, l'inizia
tiva proletaria, affinchè i lavorato-
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ri prendano in mano la loro bat
taglia. 

L'asse dell'intervento dei rivolu
zionari deve dunque essere: rottu
ra con la tattica riformista (prin
cipalmente revis ionista ), scavalca
mento organizzato degli organismi 
sindacali, controllo organizzato dei 
lavoratori sulla propria lotta. Que
sto asse assume il suo significato 
anche in rapporto alla prospettiva 
della costruzione del partito: men
tre per i revisionisti lo sbocco fina
le di tutte le lotte è quello eletto
rale, per i rivoluzionari, nel momen
to attuale, lo sbocco di ogni lotta 
è far sorgere, formare, educare e 
organizzare politicamente l'avan
guardia operaia. 

Il CUB, costituito su un program
ma d'azione nella singola impresa, 
per condurre la lotta effettiva su 
questo programma, avendo nella 
fabbrica una funzione di mobilita
zione di massa, può, senza confon
dersi con l'organizzazione rivoluzio
naria stessa, essere una delle istan
ze preminenti per la rottura con il 
revisionismo, e con il suo movimen
to essere una delle istanze in cui 
emerge l'avanguardia operaia. 

Sfortunatamente oggi in Francia 
siamo lontani dal contare effettiva• 
mente sull'insieme delle condiziom 
che consentano lo sviluppo dei 
CUB: esistono dei CUB, ma poco 
numerosi, effimeri , fragili. 
Le sezioni della CFDT « di sinistra » 

Questo spiega, con altre ragioni, 
perchè alcuni lavoratori combattivi 
utilizzano come « punto d'appog
gio» per il loro lavoro d'agitazione 
le possibilità sindacali. come i de
legati, ecc. (si tratta qui di alcuni 
elementi operai di avanguardia, e 
non delle masse operaie che, come 
abbiamo già affermato, non sono at
tualmente in fase di sindacalizza
zione). 

Tale utilizzazione delle possibili
tà sindacali ha luogo pressochè e
sclusivamente nella CFDT e il più 
sovente nel solo quadro delle se
zioni locali, di fabbrica o d 'impre
sa della CFDT. La semplice esisten
za di queste sezioni, la cui influen· 
za si è rivelata all'ultimo congresso 
della CFDT, costituisce già uno dei 
momenti di trasformazione del mo
vimento operaio francese. Tali se
zioni possono essere qualche volta 
il canale di lotte operaie significa
tive (esempio recente: Lacq), esse 
sono già uno dei luoghi in cui emer
ge l'avanguardia operaia. 

Ciononostante, i limiti di queste 
sezioni appaiono molto rapidamen
te. Esse sono generalmente deboli 
in rapporto alla CGT: avendo delle 
responsabilità sindacali , possono ra
ramente assumere iniziative autono
me e devono o semplicemente se
guire la CGT oppure subire le rego
le della unità d'azione sindacale. 
Per di più, anche se relativamente 
autonome, esse sono come tali sot
tomesse alle pressioni della buro
crazia sindacale centrale della 
CFDT, che delimita il campo della 
loro azione. In sintesi, la combat
tività operaia, le sue esigenze, si 
scontrano con la rigidità degli or
ganismi sindacali o intersindacali . 
L'intervento dei rivoluzionari, la lo
ro propaganda politica dovrebbero 

permettere di accelerare il processo 
di chiarificazione. 

VI) ALCUNE PROSPETTIVE 

L'agitazione sociale, quale che sia 
la sua ampiezza, non può oggi sboc
care in una crisi rivoluzionaria. Le 
ri voi te dei di versi stra ti della popo
lazione si sommano, ma non con
fluiscono, in assenza di un program-
ma politico organico, che non può 
essere fornito che dal proletariato 
rivoluzionario. Queste rivolte non 
hanno peraltro di per sè un signi
ficato politico: è questo in partico
lare il caso della rivolta degli stra
ti piccolo-borghesi. Subordinare 
queste rivolte alla lotta per il so
cialismo non è concretamente pos
sibile se non si ha il sorgere, al
meno parziale, in seno alla classe 
operaia, di un'autonomia politica 
nei confronti della borghesia, nei 
confronti del revisionismo. 

Questa autonomia è oggi molto 
debole, molto embrionale. Malgrado 
la sua crisi, malgrado la sua perdita 
reale d 'influenza, il revisionismo 
mantiene ancora una forte presa 
sulla classe operaia. In queste con
dizioni, oggi, solo la borghesia e, a 
un grado ben inferiore, il revisioni
smo, possono dare alla crisi sociale 
una traduzione a livello politico, 
senza però poterla risolvere. 

I problemi principali del momen
to attuale convergono verso quello 
dell 'autonomia politica proletaria, 
verso quello della rottura ideologi
ca e politica di una vasta frangia 
del proletariato con il revisionismo; 
tutto ciò è assolutamente legato 
al problema della costruzione del 
partito, essendo questo strumento 
il solo capace di edificare, garanti
re e consolidare l'autonomia pro
letaria. 

Non è ancora possibile oggi ope
rare una rottura strategica con il 
revisionismo che sia reale agli oc
chi delle masse. Ma comincia a es-
sere possibile rompere effettivamen
te volta per volta a livello di tatti
ca delle lotte rivendicative ( dentro 
e fuori la fabbrica) e a livello del
l'agitazione politica. 

Questo significa: nella fabbrica, 
l'avviarsi alla rottura con la tatti 
ca revisionista e riformista, il tra
valicamento organizzato del quadro 

11 "trattato ,, 
significato e 

Il 12 agosto di quest'anno i go
verni dell'URSS e della Germania 
occidentale (RFT) hanno siglato un 
« trattato » i cui significati sono nu
merosi e rimandano a questioni e
stremamente importanti, quali i 
rapporti reciproci tra potenze im
perialiste «classiche» (RFT, Fran
cia, Regno Unito, Italia, ecc.; Giap
pone; USA) e tra le medesime e il 
socialimperialismo URSS e la sua 

sindacale, il controllo dei lavoratori 
sulle proprie lotte; fuori della fab
brica, condurre delle lotte di massa, 
organizzate, sulle condizioni di vita 
generali dei lavoratori. Tali lotte 
fuori della fabbrica aiutano a cam
biare il rapporto di forza politica, 
compreso quello all'interno della 
fabbrica, e I?ermettono di portare 
de! lav~raton ad azioni politiche si-
gmficat1ve. La conquista a posizioni 
rivoluzionarie di nuclei di lavoratori 
(ecco il senso ultimo dell'azione fuo
ri dalla fabbrica) permette di pro
gettare in migliori condizioni il la
voro nella fabbrica. 

Infine, benchè le forze di estrema 
sinistra non siano ancora delle for
ze di classe (la loro capacità di mo
bilitazione e d 'organizzazione della 
classe operaia rimane molto limi
tata ), esse sono già comunque del
le forze politiche. Approfittando del
la crisi del PCF, sono capaci di svi-
luppare una reale agitazione politi
ca. Una simile agitazione, se la si 
porta su temi scottanti, se risponde 
ai bisogni e alle esigenze delle mas
se, può creare un rapporto di for
za che permetta di allentare la t e
naglia « padrone-sindacato » nella 
quale in fabbrica sono imprigionati 
gli operai d 'avanguardia. Una simi
le agitazione può anche assumere 
per gli operai d 'avanguardia il ruo
lo di un polo di riferimento politi
co, ancora inesistente nella fabbri
ca stessa. In questo quadro, il pe
so delle mobilitazioni di massa del 
movirpento studentesco non sareb
be da trascurare, se questo movi
mento fosse diretto in modo mini
mamente corretto. 

Il ruolo dei rivoluzionari organiz
zati è di far convergere questi diver
si assi di lotta, attraverso il loro in 
terve~to p~opag'.1ndistico, agitatorio, 
orgamzzativo. S1 tratta di combina
re e di legare fra di loro le lotte 
all'interno e al di fuori della fab
~rica con l'agitazione politica, uti
lizzando parole d'ordine unificanti e 
azioni comuni, si tratta di collega
re la lotta di fabbrica e la lotta di 
quartiere, di far partecipare i CUB 
a iniziative politiche che costitui
scano un'estensione delle lotte ... Si 
tratta di far convergere in tutte le 
lotte il punto di vista della . lotta 
di classe alla società borghese nel 
suo insieme, il punto di vista della 
battaglia rivoluzionaria per la pre
sa del potere. 

RFT-URSS: 
prospettive 

zona di dominazione politica in Eu
ropa. Affronteremo qui una parte 
dei problemi, quelli più attinenti al 
« trattato», e ci riserviamo di inter
venire su altri sui prossimi numeri 
di Avanguardia Operaia. 

L'evoluzione della politica della RFT 
verso l'URSS 

La tradizionale politica tedesco
occidentale verso l'URSS e l'Europa 



orientale appare oggi definitivamen
te rovesciata rispetto a ciò che essa 
era al tempo dei governi DC: se 
sotto di essi la RFf aveva rappre
sentato per circa un ventennio il 
più importante bastione europeo 
della « guerra fredda » e, nella mi
sura (vasta) in cui tale politica era 
condivisa dalla maggioranza dei te
deschi, un sicuro alleato degli Stati 
Uniti, sotto la direzione del social
democratico Willi Brandt la RFT 
viene a porsi in prima fila, in Eu
ropa, di un processo di segno in
verso. 

Il « vizio di origine » era stato de
terminante nell'indirizzare la RFT 
su certi binari di politica estera: 
nata con la « guerra fredda » tra 
USA e URSS e separata dalla Ger
mania orlen·tale ( RDT) in conse
guenza degli accordi di spartizione 
dell'Europa tra le due grandi po
tenze vincitrici la seconda guerra 
mondiale, la RFT rifiutava di rico
noscere la stabilità del nuovo as
setto europeo e rivendicava la pro
pria dilatazione territoriale sino ai 
vecchi confini tedeschi del 1937. L'e
quilibrio politico e militare tra i 
due grandi blocchi, impedendo una 
terza guerra mondiale, impediva ai 
governi tedesco-occidentali di ten
tare la conquista dei territori riven
dicati e in generale l'espansione ter
ritoriale ad oriente. 

Così, mentre la « guerra fredda » 
in Europa deperiva rovesciandosi 
gradatamente 1in «coesistenza », il 
capitale tedesèo-occidentale comin
ciava a proiettarsi sui mercati eu
ropei orientali; e la politica di 
« guerra fredda » e di revanscismo 
territoriale dei governi DC si rivelò 
prima essere sempre più un freno, 
e poi essere un ostacolo crescente, 
all'espansione del capitale tedesco
occidentale. L'imperialismo tedesco
occidentale preme perchè la politi
ca del governo verso l'URSS si ro
vesci: la socialdemocrazia (SPD) si 
presenta come il partito di questa 
operazione di ricambio, e nel 1969 
vince le elezioni grazie all'appoggio 
deciso dei settori più importanti del 
grande capitale. 

L'intangibilità dei blocchi imperia
lista e socia/imperialista condizio
ne di base del « trattato » URSS
RFT 

Con Willi Brandt la RFT ricono
sce l'esistenza della RDT e, in via 
più generale, le attuali frontiere eu
ropee; viene pertanto meno in Eu
ropa uno dei fattori basilari di ten
sione politica e militare con l'URSS. 
La « penetrazione economica per via 
pacifica » ad Est richiede anzi, come 
presupposto di base, oltre alla in
tangibilità delle frontiere, l'intangi
bilità dei blocchi nella loro configu
razione attuale: i buoni affari cui il 
« trattato » apre la strada richiedo
no che in Europa tutto sia tran
quillo. In altre parole, la politica 
di Willi Brandt presuppone la con
servazione degli attuali rapporti po
litico-militari tra Europa occidenta
le e USA da un lato e Europa orien
tale e URSS dall'altro, più la prose
cuzione della politica di neutrali
tà militare degli attuali paesi euro
pei neutrali; così la « dottrina 
Brezhnev » (sudditanza politica del-
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l'Europa orientale all'URSS), divie
ne un corollario, di fatto, del « trat
tato » tra URSS e RFT. La fun
zione di conservazione dell'ordine 
sociale esistente, e cioè la natura 
borghese controrivoluzionaria, della 
politica di « coesistenza pacifica», 
che l'URSS ha perseguito in tutto 
il dopoguerra e che Willi Brandt ri
prende e sviluppa a nome del capi
tale tedesco e, come vedremo, dei 
paesi del MEC, è evidente. 

Gli in te ressi e gli obiettivi dell'URSS 

Dal lato dell'URSS le finalità so
no numerose. In termini di strate
gia di lungo periodo, non v'e dub
bio che essa si propone di stimola
re la dissoluzione della NATO, pas
sando per la « tappa intermedia » 
della formazione di un imperialismo 
europeo occidentale maggiormente 
delineato di quanto non sia attual
mente. Ma questo disegno si scon
tra con numerose controtendenze 
- che vedremo - ed è anzi più 
probabile che sia il blocco domi
nato dall'URSS, più debole econo• 
micamente e tecnologicamente del
l'occidente e più instabile politica
mente e socialmente (almeno in 
questa fase) a subire i maggiori ef
fetti disgregatori da più intense 
relazioni tra le due Europe. Ma evi
tando di addentrarci nell'analisi di 
prospettive di lungo periodo, che 
non dipendono dai solo andamento 
della politica in Europa, rileviamo 
i moventi immediati e pratici che 
hanno spinto l'URSS al « trattato ». 
In primissima istanza, l'URSS e i 
suoi satelliti europei (RDT esclu
sa) necessitano di superare il forte 
divario tecnologico e di produtti
vità che li separa dai paesi più svi
luppati dell 'occidente - e la clas
se dirigente sovietica è giunta or
mai da tempo alla conclusione che 
tale divario è superabile solamen
te attraverso l'importazione di cre
diti e di impianti industriali « mo
derni » dall'occidente. Con ciò essa 
ritiene di conseguire anche la sta
bilizzazione politica e sociale di pae
si come la Polonia e la Cecoslovac
chia: i borghesi « risolvono » sem
pre la lotta di classe in termini di 

. indici produttivi - dai quali, a lo
ro avviso, discendono ineluttabil
mente benessere e ogni dovizia ner 
le masse proletarie e semiproleta
rie. In realtà, l'URSS, la Polonia, 
la Cecoslovacchia, ecc., le cui eco
nomie sono già da tempo coinvolte 
da processi di intensificazione del 
lavoro (mezzo borghese fondamen
tale per la crescita della produtti
vità, alias profitto) , con gli impian
ti e le tecniche industriali occiden
tali importeranno anche ( come scin
dere tutto ciò?) le tecniche con le 
quali i capitalisti occidentali spre
mono i lavoratori - in termini di 
intensità del lavoro e di distruzio
ne delle loro risorse psico-fisiche. 
Ciò senza dubbio gioverà alla sta
bilizzazione sociale, nell'Est euro
peo ... 

E ' importante sottolineare che, 
firmato il « trattato», la scia del
l'URSS è ora battuta dalla Polo
nia e dagli altri satelliti. L'ostilità 
politica dell'UR~S a rapporti eco
nomici stretti tra i suoi satelliti 
e la RFT decade, nel momento in 

cui il « trattato » ribadisce l'egemo
nia dell'URSS sull'Europa orientale. 

In secondo luogo, grazie ai nuo
vi rapporti con la RFT, l'URSS può 
alleggerire il suo impegno militare 
in Europa. Da un lato ciò comporta 
i numerosi vantaggi economici con
seguenti l'utilizzo di ulteriori consi
stenti risorse produttive per la cre
scita della base produttiva-industria
le ( mentre la produzione militare, 
pur sostenendo la produ:done indu
striale nel suo insieme, frena il 
processo di produzione allargata del 
capitale in quanto rappresenta una 
distruzione di risorse potenzialmen
te produttive); dall'altro lato, tale 
alleggerimento in Europa consente 
di concentrare lo sforzo ,militare sui 
confini della Cina. · · 

Il « trattato » come strumento del
l'egemonia RFT sull'Europa oc
cidentale 

Il « trattato » non significa una 
svolta semplicemente nei rapporti 
dell'URSS con la RFT, ma dei rap
porti dell'URSS con gli altri paesi 
imperialisti dell'area del Mercato 
Comune Europeo (MEC): Francia, 
Italia, Benelux. 11 « trattato » è sta
to applaudito da tutta la stampa 
economica di questi paesi, che ha 
sottolineato come la RFT abbia as
sunto una funzione · trainante per 
conto del capitale di tutta l'Euro-
pa occidentale. , 

In primo luogo, il « trattato » 
URSS-RFT contribuisce iii modo co
spicuo al consolidamento dei rap
porti reciproci, d'ordine sia politi
co che economico, tra i vari impe
rialismi europei - rapporti peral
tro già molto stretti: è rilanciata 
la politica di fusioni, di accordi fi. 
nanziari e produttivi, ecc., all'inter
no dell'area del MEC, per far fron
te « adeguatamente » ai nuovi mer
cati orientali. In altre parole, i sin
goli imperialismi europei occiden
tali, e i vari capitali nei quali si 
articolano, non sono in grado, ope
rando per proprio conto, di ingur
gitare tutto il boccone: non può che 
conseguirne una politica di accordi 
d'ogni tipo. Per es., la costruzione, 
da parte della tedesca Daimler-Benz, 
di una fabbrica di camion pesanti 
in URSS richiede la collaborazione 
della FIAT, della Renault, della Daf; 
i sovietici, per parte loro, sollecita
no gli interventi aventi un caratte
re europeo, sulla base di quel dise
gno strategico di lungo periodo che 
abbiamo indicato all'inizio del pa
ragrafo precedente. . 

In secondo luogo, e sempre p01-
chè i singoli capitalismi privati e 
statali hanno troppo ridotte capa
cità produttive per far fronte ai 
nuovi mercati, intervengono gli Sta
ti a sostenerli finanziariamente e a 
facilitare la politica di accordi ( fu
sioni, accordi di cartello, ecc.) ne 
consegue un più alto grado di in
tegrazione, in tutta l'Europa occi
dentale, tra Stati ed economia, e 
cioè uno sviluppo accelerato del ca
pitalismo monopolistico di Stato. 

In terzo luogo, il « trattato » con
tribuisce a che si rafforzi l'egemo
nia dell'imperialismo RFT sugli al
tri paesi dell'Europa occidentale: 
già in prima posizione per la sua 
capacità produttiva e la sua pro-
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duttività superiori, la RFT farà la 
parte del leone nei nuovi rapporti 
economici tra l'Europa occidentale 
e quella orientale e ciò rafforzerà i 
suoi primati produttivi; poichè ciò 
avviene in un contesto di crescente 
integrazione delle economie dell'a
rea del MEC, non potranno che raf
forzarsi le posizioni egemoniche del
la RFT, sia sotto il profilo econo
mico che sotto quello politico. 

Alcuni dati, a titolo del tutto 
esemplificativo. Il p::-esidente della 
Unione delle Camere di Commercio 
della RFT in un'intervista a Die 
Welt ha dichiarato che, grazie al 
« trattato », il volume di scambio 
fra la RFT e i paesi dell'Est euro
peo passerà presumibilmente, in 
breve tempo, dal ,- 412% di tutto il 
commercio estern tedesco all'S-9% 
( il che significa, a 550-600 miliardi 
di lire l'anno) . Per ciò che concer
ne l'Italia, all 'accordo con la FIAT 
per la realizzazione di una fabbrica 
di automobili a Togliattigrad (re
centemente rinnovato fino al 1974 ), 
e a quello sottoscritto dall'ENI per 
il trasporto dall'URSS in Italia di 
6 miliardi di metri cubi di gas na
turale all'anno, si è in epoca più re
cente aggiunto un accordo IRI
URSS (associata all'IRI la FIAT), 
che comporta obiettivi, alcuni dei 
quali addirittura a scadenza 1980, 
riguardanti le telecomunicazioni, 
stazioni a terra per satelliti e ponti 
radio, progettazioni di impianti si
derurgici (in particol..\re, di altifor
ni), impianti frigoriféri per l'indu
stria alimentare, gli -{ièroplani civili, 
la fusione di metalli, le autostrade ... 
L'intenzione esplicita dell'IRI è di 
fare di sè il tramite - cointeres
sato - di tutti gli accordi industria
li tra imprese italiane e l'Est euro
peo. Dai tempi in cui qualche fab
bricante nostrano di ciabatte o di 
cotechini doveva, per poter espor
tare qualche chilogrammo della sua 
mercanzia ad Est, versare una tan
gente al PCI, è passata dell'acqua 
sotto i ponti della Moscova. L'Ita
lia anzi, e non da oggi, si profila 
come il paese che più compete con 
la RFT - tra i paesi del MEC -
quanto a volume degli scambi con 
l'Est europeo. 

Il « trattato» e gli Stati Uniti 

Il « trattato » URSS-RFT, accele
rando il processo di integrazione tra 
i vari imperialismi europei occiden
tali, avrà ripercussioni sui rappor
ti tra Europa occidentale e Stati 
Uniti, e tra questi ultimi e l'URSS. 
Gli andamenti delle economie euro
pee occidentali ed USA, nel secon
do dopoguerra, sono stati differen
ziati nei loro saggi di crescita a 
tutto vantaggio dell'Europa: il « trat
tato » consoliderà questa tendenza; 
esistono però delle controspinte de
terminate dallo stesso « trattato ». 
Indichiamo per sommi capi i vari 
elementi del problema. 

Già, per effetto della più rapida 
crescita delle economie europee oc
cidentali, gli Stati Uniti ne subisco
no la concorrenza ( e quella del 
Giappone: l'altro attuale interlocu
tore dell'URSS per un'operazione 
uguale a quella realizzata con la 
RFT) sul proprio mercato interno 
(moderatamente) e (più cospicua-

mente) in aree, quale quella latino
americana, di loro assoluto tradi
zionale dominio. Su tali aree è pure 
crescente l'intervento politico ed e
conomico URSS. D'altro canto pe
rò il divario tra USA, da un lato, 
ed Europa occidentale, dall'altro, in 
termini di livelli tecnologici, di pro
duttività, di capacità finanziarie, di 
potenza militare, vede un vantaggio 
assoluto e anzi crescente degli USA, 
sicchè iscrivere nel novero delle ipo
tesi concrete una separazione poli
tica dell'Europa occidentale dagli 
USA, per conseguenza del « tratta
to » e dei suoi sviluppi sul terre
no economico, è quanto meno fan
tascientifico. Ciò che semplicemen
te è da registrare consiste da un la
to in un inasprimento della con
correnza economica USA-MEC e, 
dall'altro lato, nel consolidarsi dei 
rapporti politici ed economici nel
l'area europea occidentale, sicchè 
si può individuare un imperialismo 
europeo occidentale integrato ad 
una fase avanzata di formazione. 

Proseguiamo. Abbiamo già rile
vato, su precedenti numeri di Avan
guardia Operaia, che una ragione 
« congiunturale » dell'inasprita con
correnza economica USA-Europa oc
cidentale è il conflitto in Indocina, 
i cui costi gli USA esportano in Eu
ropa mediante l'esportazione, tra
mite il dollaro, dell'inflazione deter
minata nella loro economia da quel 
conflitto; ma abbiamo altresì rile
vato che gli USA combattono la 
guerra d'Indocina per conto di tutti 
gli imperialismi occidentali. Quindi 
questi ultimi, mentre tentano di pa
gare il meno possibile dei costi del 
conflitto, hanno ogni interesse ad es
sere solidali con gli Stati Uniti da 
un punto di vista politico generale. 
In altre parole, la contraddizione 
USA-MEC determinata dalla guerra 
d'Indocina si pone e si esprime ad 
un livello e nella forma della con
,correnza economica, ed in concre
to nel tentativo di limitare, da par
te di ciascuno, la propria quota di 
costi di tale conflitto. Peraltro l'a
pertura dei nuovi mercati orientali 
agli alleati europei degli USA con
sentirà a quelli di tollerare e di con
tenere maggiormente l'inflazione di 
provenienza USA, e quindi, in ulti
ma analisi, di sostenere una quota 
più congrua delle spese della guerra 
d'Indocina, cioè di venire a soccor
so di un'economia USA messa in 
difficoltà proprio da tali spese. Ec
co un bel regalo che l'URSS, fir
mando il « trattato », fa ai rivolu
zionari in Asia. 

D'altra parte gli USA sono an
ch'essi partecipi del nuovo merca
to orientale, attraverso le imprese 
europee di loro proprietà, sotto il 
loro controllo, ecc. Il volume pro
duttivo di tali imprese è ormai al 
livello di quello dell'industria te
desco-occidentale, ed esse sono si
tuate in quei settori che più inte
ressano l'URSS. 

Infine, lo sganciamento militare 
URSS dall 'Europa è per l'imperiali
smo USA positivo sotto molti pro
fili: da un lato, gli consente uno 
sganciamento militare dal medesi
mo teatro, quindi un maggiore im
pegno in t_eatri più «caldi» (in pri
ma istanza, in Indocina: di nuovo 
emerge l'autentico significato della 

firma sovietica del « trattato », dal 
punto di vista della rivoluzione in 
Asia) e al tempo stesso gli consen
te un calo delle spese militari glo
bali, quindi più risorse per frenare 
l'inflazione, per lo sviluppo della 
base produttiva frenato dall'altis
simo volume delle spese militari, 
per far fronte alle contraddizioni 
sociali interne crescenti; dall 'altro 
lato, l'imperialismo USA vede più 
tangibilmente impegnata l'URSS, 
sotto il profilo militare, ai confini 
cinesi. 

Il « trattato », in breve, sempre 
che non comprometta il sistema di 
alleanza USA-Europa occidentale 
( ma abbiamo visto che esso richie
de la più assoluta conservazione 
degli status quo europei), non ·• rap
presenta alcunchè di contrastante, 
in via generale, con gli interessi im
periali degli Stati Uniti; rappresen
ta anzi pure per essi un buon af
fare, ed un contributo alla risolu
zione « positiva » della crisi econo
mica in cui versano; rappresenta 
per essi uno sviluppo dell'alleanza 
di classe con l'URSS in chiave anti
cinese, e controrivoluzionaria in ge
nerale, è cioè anch'esso un'avvisa
glia del tendenziale sostituirsi del
l'alleanza USA-URSS all'attività con
trorivoluzionaria mondiale attiva, 
ormai troppo pesante, dei soli Stati 
Uniti. 

Ma nel breve -periodo è da esclu
dere che gli USA possano costitui
re un concorrente temibile pet il 
MEC e i giapponesi, sui nuovi lfl~r
cati orientali: abbiamo visto come 
questi si siano aperti alla RFT e al 
MEC in correlazione con un rove
sciamento della politica della RFT. 
In altre parole, la « coesistenza » 
deve conseguire ulteriori « traguar
di », perchè i rapporti URSS-USA 
abbiano un « salto » simile a quello 
dei rapporti URSS-RFT ( e URSS
MEC). Ma l'URSS «lavora» atti
vamente per la « pace»: essa ha 
portato a Parigi i vietnamiti, rico
nosce come governo cambogiano 
quello sostenuto dalle armi USA, 
ha scritto il « piano Rogers » con il 
governo degli Stati Uniti, ecc. ecc. 
A medio termine si potrà assistere 
ad una crescita della collaborazio
ne URSS-USA, nel quadro di un pro
cesso mondiale di sviluppo combi
nato delle relazioni economiche e 
della concorrenza tra i vari impe
rialismi (nel cui novero si pone 
ad ogni titolo il socialimperialismo 
URSS). Ma la realizzazione di que
st'ipotesi non è da darsi per scon
tata. La collaborazione politica ed 
economica tra i vari imperialismi 
è sollecitata dall'ascesa della rivolu
zione mondiale; ma gli effetti di ta
le ascesa muovono anche in senso 
opposto, nel senso cioè di acutizza
re i conflitti tra i vari imperialismi 
e i vari gruppi capitalistici. Se la 
rivoluzione cresce ed incalza, i suoi 
effetti disgregatori sul vecchio mon
do dominano su quelli « unificato
ri ». I nuovi inevitabili sviluppi del
la rivoluzione nel mondo metteran
no i bastoni nelle ruote nefaste di 
ogni processo di « coesistenza », o 
« competitività», o come lo si vo
glia chiamare, tra gli imperialisti: 
sono questi la nostra ipotesi ed il 
nostro augurio sincero ai firmatari 
del « trattato ». 
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La condizione operaia nelle Ferrovie 
dello Stato · e proposte politiche 
per un rilancio 

lotta 
dell'unità e della 

di classe 

Parlare della ristrutturazione capi
talistica e non parlare nel contempo 
della necessità che il capitalismo ha 
di riformare il settore dei trasporli, 
significa non cogliere le contraddi
zioni che l'attuale espansione caoti
ca dei trasporti comporta per lo svi
luppo capitalistico. Non ci riferiamo 
solamente alla pendolarità subur• 
bana e al trasporto urbano, dove 
l'« efficienza » si scontra ogni giorno 
con lo sviluppo della città dominato 
dalla rendita e dal profitto, ma ci 
riferiamo anche ai trasporti passeg
geri-merci sui lunghi percorsi, alla 
alternativa falsamente « tecnica» 
tra strada e rotaia. 

Il nostro esame di tali problemi 
non è svolto nella prospettiva di 
soluzioni « democratiche», come u
sano riformisti e revisionisti; noi 
partiamo da tale esame per coglie-• 
re la portata di contraddizioni pro
prie dello sviluppo capitalistico e 
chiarire il costo che sarà fatto pa• 
gare ai lavoratori per le riforme 
nel campo dei trasporti, quindi per 
determinare gli obiettivi sui quali 
deve organizzarsi la risposta operaia 
all'aumento dello sfruttamento e 
dell'oppressione. 

I lavoratori dei trasporti hanno 
già cominciato a pagare la raziona
lizzazione del settore: l'agente uni
co per le autolinee, gli agenti auto
matici per i servizi urbani, il taglio 
dei « rami secchi » per le ferro vie, 
l'introduzione dei « containers » per 
i porti, sono stati i primi aspetti di 
una politica di attacco all'occupazio
ne, di aumento dei ritmi e dei cari
chi di lavoro, di aumento delle re
sponsabilità e delle mansioni (si 
pensi agli autotrasportatori che de
vono anche svolgere le mansioni di 
autisti, facchini ed esattori). E il 
costo diventerà ancora maggiore 
quando verranno concretizzate le 
proposte dei sindacati « unitari » per 
il decentramento aziendale delle 
FFSS, proposte che prevedono 
« ... una nuova e più moderna confi
gurazione alle competenze del Di
rettore Compartimentale, sì da co
stituire una effettiva dirigenza delle 
unità territoriali, inserita in modo 
funzionale nelle attività economiche 
e sociali della Regione. L'attribu
zione al Direttore Compartimentale, 

previo assenso del Comitato Com
partimentale ( che prevede la rap
presentanza del personale a caratte
re permanente con parità di diritti 
con gli altri membri) di poteri au
tonomi per la risoluzione di proble
mi locali riguardanti il personale, 
le indagini di mercato a carattere 
locale, di iniziative di acquisizione 
di traffico ... ». Il costo della « rifor
ma » dei trasporti diventerà ancora 
maggiore quando verrà attuata la 
legg'e che favorisce i grossi auto
trasportatori, impedendo di fatto 
alle nuove imprese di immettersi 
nel settore e a quelle minori già esi
stenti di ricrearsi un parco veicoli; 
quando verrà attuato il Progetto 
'80 che prevede la soppressione di 
alcuni porti, come quello di Venezia, 
a meno che questi non sappiano 
prontamente specializzarsi, e che co
munque significa una continua e
spulsione di lavoratori dal settore, 
e minor peso contrattuale dei lavo
ratori per la continua minaccia di 
disoccupazione. 

Come hanno risposto i lavoratori 
dei trasporti all'aumento dello sfrut
tamento? Innanzi tutto si deve pre
cisare che la situazione sindacale 
è differenziata: mentre tra gli auto
trasportatori i sindacati non sono 
organizzati e in moltissimi casi non 
esistono nemmeno le Commissioni 
Interne, nelle FFSS il rapporto tra 
sindacati e azienda si configura in 
termini di cogestione e del più in
tegrale collaborazionismo, e infine 
nel settore municipalizzato dei tra
sporti urbani e in quello pubbliciz
zato dei porti i sindacati subiscono 
la pressione diretta e differenziata 
dei vari schieramenti politici che go
vernano gli enti pubblici. Dove i 
sindacati hanno sviluppato delle lot
te, esse hanno avuto un carattere 
di pressione blanda (sono un esem
pio gli scioperi proclamati e subito 
rientrati nelle FFSS per il riasset
to), oppure hanno assunto un ca
rattere così corporativo da creare 
una frattura tra lavoratori pendola
ri e lavoratori dei trasporti (come 
nel caso degli autoferrotranvieri). 

Di contro si sono verificate, in va
rie situazioni, delle .spinte di base 
che non solo sono riuscite spesso ad 
imporre obiettivi e metodi di lotta 

più classisti, ma anche, in certi ca
si, si sono organizzate. Ne sono 
esempi il CUB dell'ATM (Milano), 
il Comitato di Agitazione della 
SVET (Mestre), e quello degli auto
trasportatori di Porto Marghera. 

La partecipazione a questi orga
nismi da parte di nuclei di militan
ti comunisti è stata determinante 
sia perchè hanno dato una prospet
tiva di classe alla lotta economica, 
stimolandone così l'uscita dai peri
colosi vicoli ciechi del corporativi
smo settoriale; sia perchè hanno o
perato con una continua azione di 
propaganda per la crescita della co
scienza di classe dei lavoratori; sia 
perchè hanno gettato le fondamenta 
per una reale unità di classe tra la
voratori dei trasporti e lavoratori 
pendolari. 

La volontà di questi nuclei comu
nisti di sviluppare tra i lavoratori 
dei trasporti un'attività di agitazio
ne e di propaganda si è scontrata 
con la vastità di alcuni settori, il 
carattere nazionale delle FFSS, le 
differenze tra le situazioni locali, e 
la complessità dell'analisi delle va
rie linee politiche e proposte di 
« riforma»: è per affrontare queste 
difficoltà che è stato creato il Co
mitato di Coordinamento sui tra
sporti e i porti. 

Il Comitato di Coordinamento 
sui trasporti e i porti nasce dalla 
necessità di coordinare l'azione po
litica dei vari nuclei comunisti ope
ranti nel settore dei trasporti, così 
consentendo la verifica nella prati
ca delle analisi e della linea che va
ri raggruppamenti rivoluzionari han
no portato avanti; così che il pro
cesso di costituzione dell'organizza
zione nazionale proceda non solo at
traverso un'omogeneizzazione a li
vello teorico e a livello di analisi, 
ma anche a livello d'intervento pra
tico. Su queste prospettive è stato 
creato il com. di Coord., con questa 
prospettiva il gruppo K. Marx di 
Cremona e le cellule di A.O. operan
ti a Milano, a Venezia e a Foligno 
(PE) nei trasporti si rivolgono ai 
militanti rivoluzionari operanti nel
le varie situazioni locali. 

Le discriminanti che vengono po
ste si possono ricavare dalle indi
cazioni generali che emergono dal 

.. 
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documento « La condizione operaia 
nelle Ferrovie dello Stato e propo
ste politiche per un rilancio dell'u
nità e della lotta di classe ». 

* ·k * 

Molte volte viene da chiedersi co
me mai una categoria di lavoratori 
- come quella dei ferrovieri -, che 
è ancora ricordata per la sua com
battività e la sua unità di lotta e 
che è stata in molti momenti ele
mento trainante nelle lotte sociali 
ed economico-normative, si trovi og
gi in uno stato di completo « rilas
samento», cioè completamente e
sclusa da tutti quei movimenti che 
hanno caratterizzato gli ultimi tre 
anni e che hanno visto altre catego
rie di lavoratori, più tradizionalmen
te «piccolo-borghesi o qualunquiste» 
(come gli impiegati) partecipare al
lo scontro di classe apportandovi un 
valido contributo (Comitato di base 
SIP, Siemens). 

Perchè nell'autunno 1969, mentre 
metalmeccanici, chimici, edili attac
cavano - momento per momento 
- , i tentativi di divisione della clas
se operaia e lo sfruttamento capita
listico (lotta contro gli aumenti in 
percentuale - per aum'<nti in cifra 
e talvolta inversamente proporzio
nali ; lotta per le assemblee nei luo
ghi di lavoro etc.) i ferrovieri, pur 
avendo sul tappeto moltissimi pro
blemi sindacali (riassetto, organici , 
competenze accessorie) e politici 
( stato giuridico) si sono espressi so
lamente con uno sciopero dimostra
tivo e con tanti « bei discorsi • di 
ta solidarietà? -. 

E. da questa domanda che partia
mo per analizzare le cause di que
sta situazione di arretratezza o me
glio di « involuzione politica » che 
la categoria ha subito. 

Politica di repressione e di divisione 

L'ultimo grosso scontro tra fer
rovieri e Amministrazione risale al 
novembre-dicembre 1964. In quella 
occasione si era riusciti ad esprime
re una forte combattività, sia per
chè completa era stata la parteci
pazione dei ferrovieri allo sciopero, 
sia perchè vi furono adottati meto
di di lotta (scioperi brevi e artico
lati) che incidevano profondamen
te sul servizio. Tuttavia, poichè la 
lotta costò gravosamente ai lavora
tori (circolare Jervolino) e gli obiet
tivi posti non furono raggiunti , si 
ebbe come risultato negativo un dif
fuso disorientamento della base. 

E. in questa occasione che inizia 
ed anzi si accentua la politica di ra
zionalizzazione del!' Azienda, politica 
che ha come cardini: 

1) la repressione e la divisione dei 
ferrovieri; 

2) l'aumento dello sfruttamento. 
Dividere la classe operaia, in sè 

e per sè, non avrebbe senso se a 
tale divisione non corrispondesse 
un'intensificazione dello sfruttamen
to cioè una uolitica di ristruttura
zione delle FFSS che deve essere 
pagata dai lavoratori. 

La politica di divisione e di re
pressione si manifesta con: 

a) intimidazioni, trasferimenti, de
nunce e processi contro i ferrovieri 
più combattivi; 

b) fittizi passaggi di responsabi
lità (quindi competenze cioè soldi) 
da una qualifica ad un'altra; questo 
fa sì che se due qualifiche marcia
vano sullo stesso piano economico 
e quindi praticamente compatte, 
con la nuova differenziazione sala
riale iniziano i primi contrasti che 
alla ,base, che non riesce a cogliere 
il vero significato politico di tutto 
ciò, si trasformano in odio di qua
lifica; 

c) aumento delle differenziazioni 
già esistenti tra qualifiche, effettuan
do una politica di aumenti dati in 
peréentuale (metodo portato avanti 
per il riassetto, competenze acces
sorie, incentivante), e non c'è mi
glior modo per dividere i lavoratori 
(abituati dai sindacati a lotte pura
mente economiche) dell'aumentare 
le differenziazioni economico-salaria
li fra i lavoratori stessi. 

La politica di razionalizzazione e 
di aumento dello sfruttamento si 
manifesta con: 

a) la diminuzione continua del 
personale. Con il V provvedimento 
si favorisce l'esodo «volontario» di 
personale inabile (per lo più si trat
ta di personale dipendente diretta
mente legato al servizio manovalan
za, trazione, scorta, etc. che mag
giorl}:lente ha subito il logorio di un 
lavoro fatto di turni), esodo che vie
ne ~ricoperto solo parzialmente e 
con una certa lentezza. Questo si
gnifica da una parte diminuire in 
assoluto l'organico e dall'altra la 
possibilità di acquisire personale 
giovane e più qualificato per una 
funzionale ristrutturazione dell'a
zienda. 

b) nè si può dire che l'attacco 
all'occupazione corrisponda ad una 
esigenza di eliminare specifiche fasi 
improduttive, tanto è vero che ad 
esso corrisponde un aumento della 
produttività (dal 1965 al 1968 il per
sonale passa da 174.747 unità a 
156.245 mentre la produttività au
menta del 10,5%), il che significa au
mento della responsabilità, dei ca
richi e dei ritmi di lavoro , e ciò 
è ancor più negativo se si pensa 
che l'aumento dei ritmi non corri
sponde affatto ad un miglioramen
to delle condizioni tecniche del la
voro, ma solo ad un inasprimento 
dello sfruttamento del lavoratore. 
Ciò significa, in pratica, che alla sel
la di lancio di Mestre, agli inizi del 
secolo, si lanciavano 100 carri al 
giorno ed ora con le stesse attrezza
ture se ne lanciano circa 2.000; que
sto significa utilizzare due operai o 
manovali dove ne servono tre, ma
gari sollecitandoli con il cottimo e 
le multe, oppure utilizzando perso
nale con una determinata qualifi
ca per coprire mansioni spettanti 
a qualifiche più alte (manovali che 
ricoprono mansioni di aiutomacchi
nista e assistenti viaggianti che ri
coprono quelle di capo-tecnico). 

Queste le linee di tendenza che 
hanno caratterizzato le FFSS nella 
loro politica di divisione della cate
goria e di continuo aumento dello 
sfruttamento. Ma quale è stato l'at
teggiamento dei sindaca ti?. 

Interclassismo dei sindacati 

Confuteremo, punto per punto, le 
proposte e gli obiettivi rivendicativi 
che i sindacalisti hanno imposto 
alla base anche attraverso strumen
ti democratici come le assemblee, 
proposte e obiettivi che, e non pos
siamo dire involontariamente, sono 
in netta connessione con le scelte 
effettuate dall'Amministrazione. 

E. infatti caratteristico dei rifor
misti cercare di risolvere le contrad
dizioni capitalistiche (come l'anar
chismo economico) proponendo la 
razionalizzazione di settori impro
duttivi, e chiedendo maggiori inter
venti pubblici, perchè questi non 
danneggiano il loro alleato, cioè il 
capitalismo monopolistico ed impe
rialistico. 

Questo atteggiamento « responsa
bile » e collaborazionista dei sinda
cati a livello nazionale, si manife
sta con maggiore evidenza all'in
terno delle Ferrovie dello Stato do
ve il senso di « responsabilità » del
l'operare in un servizio pubblico, il 
costante timore di irritare l'opinio
ne pubblica, I'« alto compito» a sè 
ascritto di difendere l'interesse eco
nomico della nazione e dell'azienda 
ferroviaria, hanno portato a non 
inasprire le lotte e a non radicaliz
zare le richieste economico-norma
tive, in modo da non porgere il fian
co alla destra· economica e reazio
naria che è contro le nazionalizza
zioni e contro l'intervento dello 
Stato. 

E. evidente, in questo atteggia
mento, la profonda carenza di un'a
nalisi dello Stato borghese, della sua 
funzione repressiva e/o mediatrice 
economica, comunque e sempre nel
l'interesse della proprietà privata. E. 
per questo che obiettivi che pure 
nascevano da reali esigenze dei la
voratori, venivano di volta in volta 
rinviati in prolissi e sempre incon
cludenti incontri tra i rappresentan
ti sindacali e l'Amministrazione-Go
verno: incontri che per un gioco 
delle parti erano preceduti da scio
peri di 24 ore a titolo dimostrativo , 
se non ( e i casi non mancano) da 
scioperi proclamati e subito rien
trati. incontri seguiti poi da un nul
la di fatto in quanto i govern,'Ì 
dovevano essere reimpastati. E in 
questa turlupinatura sempre di me
no le volontà dei lavoratori si ID<'l· 
nifestano concretamente a livello di 
obiettivi e di metodi di lotta in 
quanto i sindacati riescono a con
trollare come vogliono le assemblee, 
apportando discorsi tecnici di orio
rità e facendo passare eventuali ac
conti come una prima conquista 
della lotta. 

L'ingabbiamento della classe ope
raia passa sempre attraverso il ri
conoscimento dei sindacati da parte 
dei padroni. Se è occorso un « au
tunno caldo » perchè i sindacati dei 
metalmeccanici e dei chimici otte
nessero questo « ambito riconosci
mento » da parte borghese, per 
quanto riguarda i sindacati dei fer
rovieri questo è già avvenuto da 
tempo; questo perchè il settore pub
blico rappresenta possibilità di solu
zioni riformistiche maggiori che 
non il settore privato. 

« Il protocollo sulle libertà affer
ma il principio della consultazione 



dei Sindacati a tutti i livelli per i 
problemi concernenti direttamente 
o indirettamente il personale, a li
vello nazionale, compartimentale, di 
impianto. Inoltre, l'anno scorso si è 
realizzata un'altra richiesta per la 
quale il nostro Sindacato si batte
va da anni con l'inserimento dei 
rappresentanti dei lavoratori nei Co
mitati d'Esercizio compartimentali 
ed in altre istanze collegiali. Si trat
ta di chiari risultati che, oltre a li
mitare il potere discrezionale dell'A
zienda, conferiscono maggiore pote
re ai Sindacati e che - se si saprà 
agire sempre come portavoce del 
Sindacato e della sua linea e se il 
Sindacato terrà costanti legami con 
i lavoratori stessi - accresceranno 
il potere contrattuale della catego
ria. La funzione del Sindacato ri
ceve in tal modo un riconoscimento 
concreto ... ». (Rapporto di attività 
B.S. n. 28). 

Solo chi si pone in una prospet
tiva collaborazionistica e di integra
zione della classe operaia può far 
passare per conquiste di maggior 
potere dei lavoratori la partecipa
zione dei Sindacati a Comitati, Con
sigli, Commissioni, etc. In realtà i 
sindacati vengono regolarmente con
sultati in tutte le istanze compar
timentali , provinciali e di impian
to, ma ciò ha una importanza mar
ginale, se non per l'eventuale be
neficio che ne ricava la categoria, 
certamente per quanto riguarda la 
possibilità di modificare le scelte 
già compiute dalla Amministrazio
ne. Cioè, per fare un esempio-: l'Am
ministrazione delle Ferrovie stabili
sce gli oqrnnici, i carichi e ritmi di 
lavoro, e lascia ai sindacati la pos
sibilità di variare le turnificazioni; 
ciò non diminuisce lo sfruttamento 
ma permette solo che una più accu
rata turnificazione elimini gli inuti
li appesantimenti. 

Questo è. d'altra parte, ciò a cui 
si vuol arrivare con la gestione , da 
parte dei sindacati, degli Enti di 
Collocamento: la Confindustria e il 
capitalismo monopolistico determi
nano i livelli dell'occupazione , le zo
ne di sviluppo e di sottosviluppo, 
mentre i sindacati « smistano » la 
forza-lavoro. 

Questa « divisione del lavoro » 
nella gestione dell'economia azien
dale e nazionale, fa sì che la base 
rivolga il sempre più crescente mal
contento contro i sindacati invece 
che verso l'Amministrazione, senza 
però riuscire ad effettuare una cri
tica corretta al collaborazionismo. 

Altri aspetti di collaborazionismo 
e d'integrazione li ritroviamo nello 
Stato giuridico, dove si riconoscono 
ai sindacati i diritti di esporre ne
gli impianti la loro stampa e pro
paganda, di effettuare assemblee, di 
dichiarare scioperi; ma nello stesso 
tempo si impedisce ad organizzazio
ni non riconosciute dall'Amministra
zione di godere degli stessi diritti; 
si regolamentano le assemblee che 
non possono essere fatte nelle 24 
ore precedenti allo sciopero e gli 
scioperi che devono essere procla
mati con 8 giorni di anticipo (in 
modo da permettere all'Azienda di 
predisporre servizi sostitutivi). In
fine ci sono degli aspetti di vessa
zione da parte dell'Amministrazione, 

nei riguardi dei singoli ferrovieri. 
Ne elenchiamo alcuni. 

1) i trasferimenti per ordine di 
servizio: questo è un diritto che 
l'Amministrazione si riserva di uti
lizzare in qualsiasi momento, giu
stificandolo con le esigenze di ser
vizio, in pratica diventa sempre una 
forma di ricatto contro chiunque 
diventi troppo « politicamente fasti
dioso»; 

2) il periodo di prova: dopo aver 
sostenuto una serie di prove sele
zionatrici (scritti, orali, attitudina
li, fisiche) i nuovi assunti vengono 
sottoposti ad un anno di « sorve
glianza speciale»; 

3) l'integrità giuridica: in qualsia
si momento si può ,essere licenziati 
per non aver più !',integrità giuridi
ca, il che significa che in uno Stato 
« democratico » come il nostro, do
ve non esistono reati politici, ma 
dove il reato di manifestazione, cor
teo non autorizzato, etc. sono con
siderati reati comuni, esiste un con
tinuo ricatto per ogni militante. 

Si potrebbero citare altre di que
ste clausole che, sebbene non ven
gano applicate quotidianamente, 
possono essere riprese in qualsiasi 
momento. Per questo, proprio per 
garantire una maggiore libertà ad 
ogni lavoratore e non solo per i rap
presentanti sindacali, bisogna inizia
re a lottare anche per l'eliminazio
ne di queste clausole-capestro. 

r;· 

Rapporto tra base e-; sindacati uni
tari e di qualifica 

Sebbene la categoria rimanga una 
delle più sindacalizzate ( su 180.000 
lavoratori, 110.000 sono gli iscritti 
ai sindacati e ben 74.000 son quelli 
iscritti allo SFI-CGIL), tuttavia la 
partecipazione dei ferrovieri alle 
manifestazioni di lotta, alle scelte 
degli obiettivi e dei metodi di lotta, 
rimane a livello di passiva adesione. 

Le scelte politiche (discriminazio
ni salariali) operate dai sindacati in 
questi anni hanno comportato due 
tipi di reazione alla base: 

1) forte regressione della coscien
za di classe per cui il rapporto con 
il sindacato è diventato fideistico e 
di delega; 

2) rottura dell'unità sindacale do
vuta al continuo proliferare di sin
dacati autonomi di qualifica. 

Veniamo ora ad esaminare più 
attentamente questi due aspetti: 

1) ci troviamo costantemente di 
fronte ad una posizione passiva del
la base: questo si manifesta anche 
nelle assemblee che dovrebbero es
sere momenti di democrazia operaia 
e che invece si trasformano in mo
menti di manipolazione da parte dei 
sindacati. Infatti, anche se nel cor
so di queste assemblee si esprime 
un generale malcontento per i pro
blemi non risolti, malcontento che 
in alcuni casi riesce anche ad usci
re da una posizione di individuale 
soggettivismo, riuscendo quindi a 
formulare proposte alternative, tut
tavia il sindacato riesce coprendosi 
dietro a problemi tecnici e di prio
rità, a mantenere il proprio con
trollo sulla base. Inoltre, per una 
carenza di strumenti di analisi, le 
eventuali critiche che vengono ri
volte agli errori compiuti dai sin-
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dacati, si focalizzano sul comporta
mento del singolo sindacalista e non 
sul carattere interclassista della po
litica sindacale. È da notare, come 
recente esperienza, che la passiva 
partecipazione della base alle pro
poste dei sindacati si è manifestata 
anche nel momento in cui i sinda
cati volevano far passare i loro o
biettivi riformistici come reali esi
genze di riforma e obiettivi di lotta 
dei lavoratori. 

La stessa passività della base la 
riscontriamo nei confronti della 
Commissione Interna. Innanzitutto 
bisogna sottolineare che la Commis
sione Interna in quanto organo rap
presentativo di tutti i ferrovieri del
l'impianto può diventare, in un pros
simo futuro, lo strumento per la 
lotta e la contrattazione articolata 
nei vari impianti. Tuttavia, l'attua
le limitato spazio politico e le esi
gue funzioni ascrittele dal sindacato 
e riconosciutele dalla Amministra
zione (il buon andamento dell 'im
pianto) fanno sì che la Commissio
ne Interna non sia più espressione 
della volontà e degli interessi della 
base ma funzioni, in pratica, come 
sezione sindacale del sindacato uni
tario e quindi rispecchi a livello 
d'impianto la politica di compro
messo fatta dalle tre confederazio
ni sindacali a livello nazionale di 
categoria. 

Questa politica del « buon anda
mento » ha avuto, come reazione al
la base, il rilancio di ogni accusa 
per i problemi irrisolti contro la 
Commissione Interna invece che 
contro i vari paternalistici capi-im
pianti, creando così un ulteriore di
stacco e diffidenza tra ferrovieri ed 
i loro organismi rappresentativi. 

Analoghi risultati di apatia se non 
di diffidenza hanno dato le Com
missioni Paritetiche. Ma se per le 
Commissioni Interne prevediamo la 
possibilità di una utilizzazione più 
corretta nell'interesse dell'unità dei 
lavoratori, le Commissioni Pariteti
che - per la loro stessa origine di 
organismi di cogestione - devono 
essere sempre rifiutate. 

2) La continua accusa di incapa
cità di risolvere i reali problemi 
dei ferrovieri fatta dalla base ai 
sindacati, si è concretizzata in certi 
casi con la rottura delle oganizzazio
ni sindacali tradizionali e la crea
zione di sindacati autonomi di qua
lifica. È evidente che tali sindacati
ni rappresentano l'aspetto più dele
terio della categoria, poichè in essi 
viene esasperata la tendenza corpo
rativa delle varie qualifiche. Si può 
dire che esiste un pericolo che la 
radicalizzazione per qualifica inve
sta, in un prossimo futuro, tutta 
la categoria comprese anche le qua
lifiche più proletarie come i mano
vali e gli operai che fino ad ora 
hanno dimostrato il maggior senso 
di unità di classe. 

A questa situazione i sindacati u
nitari contrattaccano con le parole 
d'ordine « sindacato unitario» e 
« non più il sindacato per i ferro
vieri ma dei ferrovieri ». 

Non vale la pena di entrare in 
merito alla polemica in atto tra sin
dacati di qualifica e sindacati uni
tari , perchè se le accuse di corpo
rativismo che i secondi rivolgono 
ai primi sono corrette, tuttavia la 
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causa prima di tali fratture e di 
tali corporativismi va ancora una 
volta ricercata nell'incapacità dei 
sindacati unitari di effettuare una 
politica di classe. 

Vale invece la pena di puntualiz
zare tre aspetti dell'attuale riorga
nizzazione sindacale: 

1) unità sindacale; 
2) autonomia dei sindacati dai 

partiti; 
3) nuove istanze sindacali. 
Questi tre aspetti non sono parti

colari dei sindacati nella specifica 
situazione delle FFSS ma sono in
vece tre tendenze che caratterizza
no la politica delle confederazioni 
sindacali a livello nazionale. 

1) L'unità sindacale, esaltata com e 
« una grande conquista dei lavora
tori » non a caso si manifesta nel 
momento di crescita di una coscien
za unitaria dei lavoratori, e non ne 
è elemento di crescita , ma di freno . 
Cioè non è l'unità sindacale che 
crea un'effettiva unità dei lavorato
ri, ma è stata l'unità effettiva mo
strata dai lavoratori nelle lotte de
gli ultimi tre ·anni che ha costretto 
le confederazioni sindacali ad inizia
re un processo di unificazione, pro
cesso d'altra parte necessario per 
trasformare i sindacati da elementi 
di difesa della forza-lavoro e di di
fesa decrli interessi economici dei 
lavorato~i, in organismi di cogestio
ne economica della società capitali
stica, riconosciuti dallo Stato bor
ghese ( partecipazione alla program
mazione regionale). Questa tendenza 
si manifesta anche nei settori dove 
minore è stata la pressione unita
ria dei lavoratori, come nelle FFSS, 
ma il processo uni tario sindacale 
va piuttosto a ri lento ed è talmente 
burocratico e verticistico da non in
vestire minimamente la base. 

Si parla di unità d'azione, di uni
tà di elaborazione, ma poi in pra
tica si riconferma che: 

« . .. L'obiettivo primario {è) quello 
di sempre meglio conciliare ed a 
livello più alto possibile ( sia in fase 
di elaborazione che nel corso delle 
trattative e delle azioni sindacali) le 
multiformi esigenze particolari e ge
nerali della categoria nel suo com
plesso, tenendo conto del contesto 
aziendale e politico sociale generale 
nel quale si colloca questa o quella 
vertenza, oltrechè della particolari
tà del servizio pubblico nel quale 
operano i lavoratori delle Ferro
vie ... » (pag. 8 Il Notiziario 11/12 
- 1969). 

E con ciò si ricade nel vecchio 
discorso interclassista della « parti
colarità del servizio sociale», per 
cui l'unità sindacale non è un salto 
qualitativo da parte delle organiz
zazioni sindacali ma una somma di 
tessere e di deleghe e di compro
messi tra posizioni massimaliste e 
riformiste. In realtà, un'effettiva u
nità si deve basare sulla radicaliz
zazione dei lavoratori su obiettivi 
di classe unificanti ed anche su una 
organizzazione capace di esprimere 
tali obiettivi. 

2) La caratterist ica dell'interclas
sismo si evidenzia anche nel con
cetto di autonomia che i sindacati 
vengono ad assum ere nei riguardi 
dei partiti. « Memori » che la rottu
ra del fronte sindacale avvenne pri
ma nel 1948 (creazione CISL) e quin-

di nel momento in cui la Confedera
zione Generale del Lavoro aderiva 
allo sciopero generale per la Corea 
( creazione UIL), ma immemori che 
dietro tali fratture stava la volontà 
dell'imperialismo americano e del 
capitalismo nostrano di frantumare 
l 'unità dei lavoratori , coprendola 
con etichette ideologicpe, oggi i sin
dacati propongono l'autonomia dai 
partiti come presupposto per l'uni
ficazione. 

Ma l'autonomia dai partiti, per i 
sindacati s ignifica ab.bandono del
l 'ideologia classis ta, significa in pra
tica disarmare la classe operaia del
l'unico strumento valido per la sua 
emancipazione: il materialismo sto
rico. Significa lasciar~ la classe ope
raia in bali a dell'ideòlogia borghese. 
Rifiutiamo questo significato di au
tonomia, perchè (anche se ciò rima
ne solo come dichiarazione di prin
cipio) l'unica autonomia per la qua
le la classe operaia si deve battere 
è quella dalla borghesia, sia essa 
reazionaria che riformista e questa 
autonomia si conquista solo con la 
lotta di classe. 

3) Non a caso la sezione sindaca
le nel posto di lavoro viene propo
sta dopo che si è manifestata una 
spinta di base, sia a livello di obiet
tivi di lotta che di organizzazione. 
Essa infatti diventa momento di 
controllo del sindacato a livello di 
fabbr ica e, nel caso delle FFSS, a 
livello d 'impianto. . 

Proprio per la sua s,pecifica fun
zione pensiamo che .$lq completa
mente da escludere qualsiasi possi
bilità di utilizzare la sezione sin
dacale per una maggiore sensibi
lizzazione della base e, nel caso spe
cifico delle FFSS, riteniamo che es
se saranno incapaci di funzionare 
dato il rapporto passivo e di non 
partecipazione tra iscritti e sinda
cati. 

Rapporto sindacato-partito e nuclei 
comunisti 

Sarà ooportuno riprendere il di
scorso del « disarmo ideologico » e 
cioè del rapporto tra partito e sin
dacato. 

Nei primi anni della costituzio
ne del partito comunista italiano, 
Gramsci sostenne la funzione fon
damentale delle cellule sul posto di 
lavoro e sparò a zero contro qual
siasi tendenza social-democratica 
che basa l'organizzazione su istan
ze territoriali : 

« non si tratta soltanto di una que
stione organizzativa: le cellule nei 
luoo-hi di lavoro come elemento ba
si!a':-e permettono ai comunisti di 
affondare le proprie radici in mezzo 
a quella classe operaia di cui sono 
la punta avanzata. L'organizzazione 
territoriale - ha detto polemica
mente Gramsci - è il tipico siste
ma di funzionamento che caratteriz
zava il Parti to Socialista Italiano e 
che contraddistingue in genere i 
Partiti socialdemocratici: essa ha 
dunque in sè i germi di un'involu
zione piccolo-borghese, che un par
tito rivoluzionario deve a tutti i co
sti evitare » ( da I Comunisti nella 
storia ,•d'Italia, pag. 254). 

Tuttavia, nell'immediato dopo•· 
guerra, sia la dura repressione eser-

citata dal padronato (licenziamenti, 
trasferimenti), sia l'azione di abban
dono e di isolamento dei singoli 
comunis ti effettuata dal PCI hanno 
favorito lo smantellamento delle 
cellule nei luoghi di lavoro, Questa 
politi ca social-riformista del PCI si 
è manifestata anche all'interno del
le FFSS. 

Le cellule, come istanze politiche, 
non esistono più e semmai esistono 
con funzione di tesseramento. Il 
rapporto quindi tra partito e sinda
cato (anche perchè manca qualsiasi 
momento di confronto, apporto teo
rico, egemonizzazione a tutti i li
velli) si riduce a livello nazionale 
ad uno scontro tra partito comuni
sta e partito socialista per imporre 
al sindacato una politica più o m e
no riformista e, a livello periferi
co, ad una lotta tra le correnti co
munista e sociali sta per fare pas
sare ai vari livelli di con trailo dei 
sindaca ti i propri uomini senza e
stendere dietro questa lotta delle 
contrapposte sostanziate linee po
litiche. 

« ... Peraltro l'affermarsi di una 
maggiore consapevolezza unitaria 
deve sollecitare le correnti ed i sin
goli militanti sindacali ad operare 
con maggiore impegno per giungere 
al loro superamento. In questa di
rezione si possono ottenere concreti 
risultati sviluppando la democrazia 
sindacale a tutti i livelli e in tutte 
le circostanze, ed evitando - fin da 
questo nono Congresso - allinea
menti e schieramenti precostitui
ti». (Tesi IX Congresso SFI 7.1). 

Se le correnti riproducono effetti 
negativi, non è certo perchè gli 
schieramenti sono precostituiti, m a 
perché le correnti stesse non rap
presentano una reale alternativa di 
classe ma solo due posizioni rifor
mistiche. L'alternativa, infatti , non 
è quella di giostrare tra le corren
ti sindacali, ma di creare dei nuclei 
comunisti all'interno delle ferrovie , 
che diventino delle reali avanguar
die politiche ed elemento chiave 
per tutte le lotte sindacali e poli
tiche nei vari impianti. I nuclei co
munisti verrebbero così a svolgere 
una duplice attività. quella di pro
paganda e quella di agitazione. 

« L'attività socialista dei socialde
mocratici russi consiste nella pro
paganda delle dottrine del sociali
smo scientifico, nella diffusione tra 
gli operai di una giusta concezione 
del regime economico e sociale con
temporaneo, sulle sue basi e della 
sua evoluzione, delle diverse classi 
della società russa, dei loro rapporti 
reciproci, della lotta che si svolge 
tra queste classi, della funzione del
la classe operaia in questa lotta, del 
suo atteggiamento verso le classi che 
declinano e quelle che sono in asce
sa, verso il passato e l'avvenire del 
capitalismo, della funzione storica 
della socialdemocrazia internaziona
le e della classe operaia russa, Inse
parabile dalla propaganda è l'agita
zione tra gli operai che naturalmente 
si pone in primo piano, date le at
tuali condizioni politiche della Rus
sia e il livello di sviluppo delle mas
se operaie. L'agitazione fra gli ope
rai consiste nella partecipazione dei 
socialdemocratici a tutte le manife
stazioni spontanee della lotta della 
classe operaia, a tutti i conflitti tra 



gli operai e i capitalisti per la du
rata della giornata lavorativa, il sa
lario, le condizioni di lavoro, ecc. 
ecc .. Noi abbiamo il compito di fon
dere la nostra azione con queste 
pratiche quotidiane della vita ope
raia, di aiutare gli operai a com
prendere queste questioni, di richia
mare la loro attenzione sugli abusi 
più gravi, di aiutarli a formulare in 
modo più preciso e più pratico le 
loro rivendicazioni ,contro i padro
ni, di sviluppare in essi la coscienza 
della solidarietà, la coscienza dei lo• 
ro comuni interessi e della causa 
comune di tutti gli operai russi, co• 
me classe operaia unica che è par• 
te integrante dell'esercito mondiale 
del proletariato » ( da I Compiti dei 
socialdemocratici russi, Lenin 1897). 

Così Lenin indicava i compiti dei 
socialdemocratici, nè si può dire 
che queste indicazioni siano oggi 
meno valide, di quando vennero e• 
spresse. La situazione all 'interno 
delle FFSS richiede un intervento 
complessivo che solo delle avan
guardie politiche, solo dei nuclei 
di comunisti possono effettuare. 

Il recupero di militanti comunisti 
che hanno continuato isolatamente 
la loro battaglia all 'interno dello 
SFI, l'educazione teorica (attraver
so scuole-quadri) di giovani ferro
vieri che hanno dimostrato una 
maggiore capacità di analisi delle 
situazioni particolari d'impianto e 
una maggiore coscienza di classe: 
questi possono essere gli elementi 
per ricreare dei nuclei comunisti 
all'interno delle FFSS. È certo che, 
sia che essi provengano dal PCI o 
che si accostino per la prima volta 
all'attività di militante comunista, 
bisognerà, all'interno dei vari nu
clei, dare molta importanza alla 
preparazione teorica, al dibattito 
ideologico ( oltrechè all'intervento 
pratico nelle assemblee e nelle ma
nifestazioni); in modo che avvenga 
una maggiore acquisizione del mar
xismo-leninismo come guida per l'a• 
zione e come strumento per inter
venire nella realtà degli attuali rap
porti di produzione per cambiarla 
con una alternativa scientificamen
te ipotizzata. 

Operativamente crediamo oppor
tuno formulare ancora due indica
zioni·: 

1) necessità di individuare i nu
clei comunisti esistenti nei vari im
pianti, oppure di individuare gli ele• 
menti più politicamente preparati 
in ogni situazione di fermento che 
si può, in futuro, manifestare. 

2) coordinare i vari nuclei su azio
ni politico-sindacali comuni, per al• 
largare il fronte di agitazione, per 
aumentare le possibilità di riuscita 
del lavoro politico, per una crescita 
della coscienza politica dei ferro
vieri. 

Rapporto tra ferrovieri e classe ope
raia 

Ad un recente convegno giovanile 
di ferrovieri indetto dallo SFI è 
stata posta questa domanda: « so
no i ferrovieri parte integrante del
la classe operaia?». A parte il mec
canicismo dei sindacalisti di consi
derare tutti classe operaia per poi af. 

fermare che la unità tra tutti i ceti 
subalterni è cosa fatta, è opportu
no, al di là dei necessari approfon
dimenti teorici, vedere l'attuale rap
porto intercorrente tra ferrovieri 
e classe operaia e tra ferrovieri e 
gli altri lavoratori dei trasporti e 
pendolari. 

Riteniamo (e questo vale come e
nunciazione di principio) che la di
visione tra la classe operaia e le 
altre classi oppresse passi attraver
so la differenziazione tra « lavorato· 
ri che producono direttamente plus• 
valore e lavoratori il cui sopralavo
ro permette semplicemente di rea• 
lizzare questo plus-valore"· Comun• 
que, anche se si deve riconoscere a 
questo tipo di classe operaia la fun• 
zione egemone e dirigente per la 
lotta contro Io sfruttamento e il 
capitalismo e per la costruzione di 
uno Stato socialista, ciò non esclu• 
de che alla stessa lotta anticapitali• 
stica partecipino altri ceti prole• 
tari. Non è, infatti , l'essere o non 
l'essere parte integrante della clas
se operaia che determina la posi• 
zione di classe dei ferrovieri, bensì 
la capacità di portare un valido con• 
tributo alla lotta anticapitalistica e 
nello stesso tempo di recepire tut• 
te quelle espressioni di metodi e 
contenuti di lotta che la classe ope• 
raia ha espresso in questi ultimi tre 
anni. E' in questo scambio di espe• 
rienze tra classe operaia e altri ceti 
proletari che si consolida un'effetti· 
va unità di classe (è da sottolineare 
l'importanza della organizzazione 
marxista-leninista e dei nuclei co· 
munisti in questo processo). 

Ed è proprio compito dei nuclei 
comunisti quello di creare nuovi e 
saldi rapporti tra lavoratori dei tra• 
sporti e tra questi ultimi e i lavo• 
ratori pendolari. 

Non si può infatti comprendere il 
significato classista delle scelte ope• 
rate dalle FFSS se non le si esa• 
mina nel complesso della politica 
generale dei trasporti che, sia a li
vello nazionale sia a livello di MEC, 
i monopoli automobilistici impon• 
gono alle componenti capitalistiche 
più deboli e ai servizi pubblicizza. 
ti. Ora diventa compito specifico 
dei nuclei comunisti quello di co
gli~re _t~tte ques~e connessioni per 
poi utr\1~zarle a livello di propagan• 
da politica. Lo scopo, però, non è 
q~el\o ~i formul~re dei contropia
m di sviluppo dei trasporti (lascia
mo questo compito a riformisti e 
revisionisti), lo scopo è quello di 
dare ai lavoratori una visione gene
rale della ristrutturazione capitali
stica_ dei trasporti per porre, quin• 
d1, m questa prospettiva le basi 
per un 'azione unitaria e articolata 
contro quella politica di ristruttu• 
razione che per i lavoratori dei tra
sporti significa aumento dello sfrut
tamento. 

Altro aspetto importante è il col
legamento con i lavoratori pendo
lari: l'attuale rapporto tra lavon, 
tori ~e! tr_asport\ ~ lavoratori pen• 
dolan e pieno d1 mcomprensioni: 

1) perchè i lavoratori dei traspor• 
ti (soprattutto ferrovieri e autofer
rotranvieri) vengono considerati dei 
lavoratori privilegiati; 

2) perchè gli scioperi dei lavora 
!Or~ dei tr~sp_orti 'creano disagi non 
md1fferentr a1 pendolari. 
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Non si tratta, in questo caso, di 
ripescare il discorso opportunista 
del sindacato di « non danneggiare 
l'opinione pubblica per non irritar
la », bensì si deve dare alla classe 
operaia la possibilità di compren
dere la realtà di classe esistente al
l'interno del settore dei trasporti 
e dare delle indicazioni di obiettivi 
di lotta contro lo stato di disagio 
e oppressione che gli attuali tra
sporti urbani e suburbani fanno 
gravare sui pendolari. 

È importante sottolineare questi 
due aspetti proprio perchè si deve 
sin dall'inizio evitare di settorializ
zare l'intervento dei nuclei comuni
sti solo all'interno delle FFSS. 

Obiettivi di lotta 

Iniziamo ad esaminare ora, pun
to per punto, quali sono stati i mo• 
menti con i quali l'Amministrazio
ne, con l'avvallo dei sindacati, ha 
operato la divisione della categoria 
e come, punto per punto, le avan• 
guardie operaie devono « ricucire " 
l'unità degli sfruttati e ricreare la 
coscienza di classe del proletaria
to. Se le manovre padronali sono 
passate attraverso momenti media• 
ti come le differenziazioni degli au
menti salariali oppure i cottimi e 
le multe, la risposta -non può non 
partire che da questi momenti de
mistificando ogni concetto merito• 
cratico che il sindacato ha fatto 
passare, dietro alle scelte operate 
dall'Amministrazione. Ma deve es
sere chiaro che questo è solo un 
primo momento, cioè un momento 
di agitazione ( ed è questa la funzio
ne di questa parte del documento); 
alla funzione di agitazione dovrà es
sere collegata l'azione di propagan• 
da politica comunista. 

1) Riassetto e competenze acces
sorie • La lotta per il riassetto eco
nomico è iniziata dal 1963 e si sono 
avute più fasi: in alcuni momenti 
vi furono scontri anche tra le or
ganizzazioni sindacali come nel 1966 
quando CISL e UIL accettarono il 
blocco della somma imposta dal Go
verno e che rappresentava il peri• 
colo di far « scannare » le varie qua• 
lifiche tra di loro per l'acquisizione 
di una « maggiore fetta di torta "· 
Anche se questo atteggiamento non 
passò, tuttavia passava il metodo 
degli aumenti differenziati, cosic• 
chè il 1° luglio, se il riassetto andrà 
in vigore, ci saranno qualifiche con 
stipendi di 250-300 mila lire che go
dranno aumenti di 40-50 mila lire e 
qualifiche con salari di 80-100 mila 
lire che otterranno aumenti di 10· 
15 mila lire: ciò significa discrimi .. 
nare ancora una volta le qualifiche 
più proletarie, non facendo raggiun• 
gere nemmeno un'adeguata rivaluta• 
zione della paga rispetto all'aumen• 
tato costo della vita. Allora diventa 
abbastanza demagogico rilanciare 
la lotta per l'attuazione di tale rias• 
setto e contro il « famigerato -art. 
16 " che significa spostare il mal
contento della base per i problemi 
non risolti verso obiettivi secondari. 

Un metodo eguale viene usato per 
le competenze accessorie: una stes
sa voce d'indennità viene ad assu• 
mere valori diversi a seconda della 
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qualifica. 1:. chiaro che quando si 
propongono questi tipi di obiettivi 
diventa inevitabile la divisione (ba
sata sull'odio di qualifica) all'inter
no della categoria. 
Il perchè degli aumenti eguali per 
tutti: questa parola d 'ordine nata 
proprio dall'esigenza della classe o
peraia di riunificarsi attorno ad o
biettivi concreti non ha nulla a che 
vedere con il «democraticismo picco
lo-borghese», come dicono i sinda
cati. Non è cioè che si voglia pro
porre in una società capitalista dei 
salari eguali per tutti, che sarebbe 
utopico anche in una società di tran
sizione al socialismo, in quanto do
vendo il salario far fronte alle ne
cessità dell'individuo e della sua 
famiglia, non tutti hanno le stesse 
esigenze. 

Ma gli aumenti eguali per tutti 
significano non aumentare ulterior
mente le differenziazioni salariali fra 
le qualifiche, in modo che il salto 
economico tra una qualifica ed u
n 'altra rimanga invariato; significa 
far lottare i lavora tori per gli stes
si obiettivi e far gravare in egual 
misura il costo della lotta (anzi sot
to questo aspetto è molto significa
tivo che nel giugno 1969 alla Chatil
lon i lavoratori hanno conquistato 
con la lotta premi di produzione in
versamente proporzionali al salario). 

1:. evidente che ormai questi due 
problemi - riassetto e competenze 

_. -, sono andati in porto, anche se 
,::, per ora non si è ricavato alcun frut-
- to; diventa comunque impossibile 

riproporre una lotta per la modifi
ca di questo riassetto, ma è ancora 
più evidente che se l'aumento di 10-
15 mila lire deve riassettare lo sti
pendio del 1963, esso sarà completa
mente insufficiente, dato l'aumen
tato costo della vita e le aumentate 
esigenze del lavoratore e della sua 
famiglia, per cui si dovrà ben pre
sto rilanciare la lotta per immedia
ti aumenti sostanziali, eguali per 
tutti. 

2) Organici e mansionari - Abbia
mo già notato come l'attuale ten
denza dell'Amministrazione è quel
la di effettuare in pochi anni uno 
svecchiamento ed una riduzione del 
personale: continui provvedimenti di. 
sii ttamento pensionistico provocano 
esodi di massa di personale che dif
ficilmente sarebbe stato in grado di 
adattarsi alla ristrutturazione tec
nica e difficilmente avrebbe soste
nuto i nuovi ritmi e carichi di la
voro. D'altra parte solo una parte 
dei posti lasciati vacanti vengono 
ricoperti e soprattutto ( ciò che con
ta) vengono ricoperti da personale 
che, data la dequalificazione profes
sionale che investe diplomati e lau
reati, ha titoli d'istruzione supe
riori a quelli del personale anzia
no. In pratica, le FFSS stanno ac
quistando a basso costo forza-la
voro ad elevata, in rapporto alle 
funzioni che svolgerà, preparazione 
scolastica e professionale. · 

Esiste, inoltre, un altro elemento 
di speculazione economica alle spal
le delle qualifiche più basse·: il non 
rispetto del mansionario. Ferrovie
ri con una determinata qualifica 
svolgono mansioni differenti con 
indennità diverse (altro elemento di 

divisione) e spesso mansioni di qua
lifiche superiori come nel caso dei 
manovali (e continui sono stati i 
ricatti e dure le punizioni per chi 
non ha accettato tale razionalizza
zione). 

Altri elementi sono il continuo ta
glio dei tempi morti, come i tempi 
accessori e i periodi di revisione 
dei macchinari e degli impianti, au
mentando così la pericolosità del 
lavoro - aumentando in pratica le 
ore di fuori residenza anche se oos
sono essere diminuite le ore d[ ef
fettiva prestazione lavorativa. Que
sti sono i molteplici aspetti di una 
stessa politica di ristrutturazione 
delle FFSS, politica che deve esse
re combattuta non per massima
listico ed infantile rifiuto alla ra
zionalizzazione capitalista ma per
chè è concepita apposta per aumen
tare lo sfruttamento dei lavorato
ri; ed è in questa prospettiva che 
una lotta di « retroguardia » come 
quella della difesa del posto di la
voro, diventa una lotta di attacco 
contro qualsiasi tipo di razionaliz
zazione che ne voglia far pagare i 
costi ai ferrovieri ed ai lavoratori 
pendolari. Lottare per l'aumento de
gli organici e per la loro completa 
copertura, lottare per il controllo 
dei lavorator; sui carichi e sui rit
mi di lavoro ( che non significa tan
to creare una Commissione Parite
tica per il controllo dei ritmi, ma 
la sospensione immediata del la
voro ogniqualvolta vengano imposti 
nuovi ritmi), rifiutandosi di assu
mere i nuovi carichi di lavoro im
posti, significa in pratica iniziare 
una lotta articolata in ogni impian
to (e per un servizio coordinato a 
livello nazionale), equivale a creare 
una serie d'inconvenienti all'Azien
da, significa, infine, creare un nuo
vo rapporto di forza e maggiore 
potere contrattuale tra ferrovieri 
ed Amministrazione. 

3) Condizioni di lavoro - Vale la 
pena, ora, di puntualizzare le con
dizioni igienico-ambientali e di la
voro esistenti, anche per dimostra
re che sebbene il sindacato si vanti 
di tutte le funzioni che ricopre non 
è r iuscito, in molte occasioni, a con
quistare alcuna miglioria. 

1:. esplicativa la situazione esisten
te in certi impianti e per determi
nati servizi per quanto riguarda i 
locali adibiti al personale, la man
canza di continue pulizie, la rumo
rosità de; dormitori e talvolta l'al
to indice di umidità dei locali stes
si e in alcuni casi la completa man
canza di spogliatoi e stipi, stato che 
provoca un appesantimento delle 
ore di lavoro e delle ore di riposo 
fuori-residenza. 

Uguale discorso vale per le inno
vazioni tecniche. Anche se ciò as
sume diverso carattere da impianto 
ad impianto, esistono ancora im
pianti dove nulle sono state le in
novazioni tecniche per facilitare il 
lavoro manuale degli operai e dei 
manovali. Ed è caratteristico che i 
valori di cottimo vengano calcolati 
in quelle officine (ex-officine ripara
zione di Foligno) che per le innova
zioni tecniche sono considerate ot
timali, cbsicchè negli altri impianti 
i minimi di cottimo non sono nero-

meno raggiunti. Tutti questi sono 
degli aspetti che variano da impian
to ad impianto, ma tuttavia la loro 
particolarità non ne limita l'impor
tanza. 

Sono infatti gli aspetti più palesi 
dello sfruttamento e di un profondo 
e sentito stato di disagio dei ferro
vieri, e ne deve essere indicata una 
soluzione. Soluzione che non deve 
essere solo del singolo, isolato pro
blema, ma un più vasto discorso 
di lotta contro la nocività e la peri
colosità del lavoro. Ci troviamo, in
fatti, di fronte a un lavoro che per 
le qualifiche più proletarie (mano
vali, operai) ha alt; indici di feri
menti e di mortalità. 

Pensiamo che gli incidenti non 
siano dovuti alla « pura fatalità»; 
riteniamo, invece, che tale « pura 
fatalità » tragga origine da partico
lar; condizioni fisiche e psichiche in 
cui si trova il lavoratore sottopo
sto a turni notturni gravosi, ad una 
tensione nervosa che si protrae per 
ore e ore con qualsiasi condizione 
ambientale. A questa situazione il 
Comitato Direttivo dello SFI-CGIL 
ha risposto con l'invito a contrarre 
l 'assicurazione INAF: 

« Tutto ciò contribuisce al ritor
no della serenità nelle famiglie spes
se volte colpite dalla sventura e 
mette in condizione il lavoratore 
di svolgere in tranquillità le sue 
mansioni senza dover affrontare, in 
caso di sinistro, ulteriori indebita
menti » ( da La tribuna dei ferrovie
ri n. 4, 1969). 

Non è Ìl ' pagamento di un'inden
nità dopo la morte o dopo il feri
mento che risolve il problema della 
pericolosità, e comunque tale costo 
dovrà sempre gravare su chi ha uti
lizzato la forza-lavoro fino all'ulti
ma goccia. 

Il discorso, però, deve ricercare 
soluzioni più valide che intacchino 
lo stesso tipo di sfruttamento ca
pitalistico: diminuzione dei ritmi e 
dei carichi di lavoro, diminuzione 
degli orari complessivi di lavoro, 
innovazioni tecniche e ammoderna
m ento dei servizi che portino ad 
un sostanziale miglioramento delle 
condizioni di lavoro dei ferrovieri. 

4) Incentivanti, cottimi, multe e 
note di qualificazione - Queste voci 
che potrebbero sembrare in antitesi 
tra di loro sono invece i poliedrici 
aspetti di una stessa politica di ra
zionalizzazione condotta dall'Ammi
nistrazione e di cogestione portata 
avanti dai Sindacati. 

« Che l'intenzione dell'Azienda fos
se quella di accrescere con questo 
nuovo compenso ( compenso incen
tivante) i ritmi di lavoro e ridurre 
il personale è dimostrato dal testo 
del primo progetto governativo nel 
quale l'entità della somma da cor
rispondersi al personale era commi
surata alla cifra economizzata dal
l'azienda attraverso la diminuzione 
del personale; l'opposizione del sin
dacato è riuscita ad ottenere una 
sostanziale modifica della legge. Tut
tavia la finalità cui tende il com
penso è rimasta quella di interes
sare i lavoratori all'aumento della 
produttività ed alla intensificazione 
dei ritmi di lavoro ... ». (Rapporto di 
attività, Bollettino Sindacale n . 28). 

Con discorsi come « l'intenzione 



dell'Azienda ... , l'opposizione del sin
dacato ... tuttavia ... » è chiaro che ci 
si pone in una logica da cui non si 
può uscire. 

Accettare gli incentivanti signifi
ca accettare la recrudescenza dei 
ritmi e dei carichi, accettare cioè 
l'aumento dello sfruttamento. Ac.
cettare i cottimi significa far pas
sare per obiettivo operaio l'auto
sfruttamento. Alle : esigenze dei la
voratori di migliori condizioni eco
nomiche si risponde con un « SI », 
purchè si sia disposti a collaborare 
al nostro sfruttamento. Il discorso 
diventa palesemente assurdo se vie
ne esaminato in tutti i suoi aspetti 
e nella politica complessiva dell'A
zienda, ma se lo riportiamo alla 
specifica situazio'nè del lavoratore 
di riuscire ad aumentare uno scar
no salario, allora non si può non 
d~nunciare il collaborazionismo dei 
sindacati che non danno ai lavo
ratori una visione più generale ed 
obiettivi di lotta che rispondano al
le esigenze non solo economiche ma 
anche politiche (unità e coscienza 
di classe dei lavoratori). 

Le multe allora diventano una 
chiara conseguenza: come si accet
ta di aumentare le proprie interes
senze alla produzione, così si devo
no aumentare le proprie responsa
bilità nella qualità della produzio
ne: conseguenza logica per il sinda
cato! In realtà le multe, come le 
note di qualificaziqne, rimangono 
strumenti di ricatt0z- con i quali la 
Amministrazione impone tutto il 
suo ordine sui lavoratori in modo 
da subordinarli moralmente e fisi
camente al suo sfruttamento. La 
lotta contro gli incentivi e contro 
le multe e le note di qualificazio
ne diventa allora un momento di 
conquista di una maggiore unità 
dei lavoratori, diventa una prima 
presa di coscienza di cos'è il rifor
mismo collaborazionista, in quanto 
ci si scontra neJla realtà e si oppon
gono delle alternative di classe alla 
concezione di compartecipazione al 
proprio sfruttamento. 

Le proposte alternative, allora, so
no l'abolizione degli incentivi, dei 
cottimi, delle multe, delle note di 
qualificazione, e aumenti sostanziali 
ed immediati eguali per tutti, pro
prio per non cadere nel fatto che 
le esigenze quotidiane ci costringo
no ad accettare la logica dello sfrut
tamento. Questa, d 'altra parte, è 
una parte di un discorso più com
plesso sul salario e le sue compo
nenti (parti fisse e parti variabili) 
e che investe soprattutto alcune 
qualifiche di ferrovieri . Ma dobbia
mo completamente rifiutare qual
siasi futura accusa di economici
smo, proprio perchè l'obiettivo non 
è isolatamente quello dell'aumento 
economico, ma quello dell 'unità del
la classe e dell 'acquisizione della co
scienza rivoluzionaria da parte del 
proletariato. Coscienza e unità che 
si radicalizzano maggiormente nel 
momento in cui si inizia a creare 
delle reali alleanze con gli altri la
voratori. 

È per questo che la lotta per gli 
aumenti degli organici e la loro co
pertura va collegata alla lotta con
tro il taglio dei rami secchi e co
munque contro l'abbandono tecnico 

della rete secondaria di diretta uti
lizzazione delle masse operaie e stu
dentesche pendolari. Diventa così 
chiaro come il discorso delle allean
ze per una lotta contro lo stesso ne
mico - capitalismo di stato - go
verno - capitalismo privato - e su 
obiettivi di reale interesse dei la
voratori è l'unica alternativa di 
classe al castrante discorso « dell 'o
pinione pubblica che non si deve 
irritare». 

Metodi di lotta 

A questo punto è opportuno sot
tolineare alcuni metodi di lotta, 
proprio perchè la volontà dei lavo
ratori di strappare con la lotta de
terminati obiettivi è sempre stata 
stroncata da una tattica di lotta 
sindacale pronta a far rientrare l'a
gitazione al primo accenno di trat
tativa. L'efficacia di un metodo di 
lotta sta nella possibilità dei lavo
ratori di danneggiare al massimo 
la produzione o il servizio con il 
minor costo. Per chi poi opera in 
un servizio minutamente coordina
to, come le Ferrovie, è abbastanza 
facile inceppare tutto il servizio con 
il minimo costo per i lavoratori, at
tuando un'articolazione della lotta. 

È evidente che una tale articola
zione delle lotte non sarà mai at
tuata dai sindacati e che tali indi
cazioni varranno solo nel caso in 
cui nei singoli impianti si siano evi
denziati dei problemi di diretto in
teresse dei lavoratori (es .: condi
zioni di lavoro), che il malcontento 
dei lavoratori si sia cristallizzato at
torno a determinate parole d'ordi
ne e obiettivi, e infine che la dire
zione dell 'agitazione sia stata strap
pata al sindacato. 

1) la lotta articolata (scioperi bre
vi , scioperi compartimentali) che 
incidono più profondamente sul ser
vizio; 

2) la continuazione della lotta du
rante le trattative, in modo da non 
cadere in prolissi rinvii e discus
sioni che servono alla controparte 
per prendere tempo e demoralizza
no i lavoratori; 

3) la costituzione di assemblee 
deliberanti sia per quanto riguarda 
la scelta degli obiettivi e dei me
todi di lotta, sia per la ratifica de
gli accordi tra l'Amministrazione e 
i sindacati; 

4) la partecipazione a picchetti e 
a manifestazioni: per Io più gli scio
peri fino ad ora fatti si sono tra
sformati in giorni di riposo, solo 
negli ultimi tempi e in rare occa
sioni c 'è stata qualche dimostrazio
ne della lotta dei ferrovieri. I pic
chetti non solo devono essere una 
forma di intimidazione rispetto al 
crumiraggio ma diventare un mo
mento di discussione tra i ferrovie
ri , dando il senso del rapporto di 
forza , dell'unità e della compattez
za che si va formando. Infine la 
partecipazione alle manifestazioni 
diventa un momento di demistifica
zione della falsa concezione della 
« categoria privilegiata» e per ap
portare un contributo di esperienze 
politiche (in generale e sul proble
ma dei trasporti in particolare). 
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Momenti organizzativi 

Nello stesso momento in cui si 
lavora per individuare i nuclei co
munisti e per costruire un'ossatura 
politica all'interno delle FFSS, è ne
cessario creare delle organizzazio
ni di massa, proprie di tutti i la
voratori , per la gestione degli o
biettivi indicati e di quelli che na
sceranno dalle esigenze dei lavora
tori. Ma se un un nostro importante 
obiettivo è la costruzione di Co
mitati unitari di base bisogna, al
meno, accennare ai passaggi che 
portano i ferrovieri a rompere con 
il corporativismo e a emanciparsi 
rispetto ai sindacati e ai partiti 
revisionisti. 

Proprio perchè riteniamo che l'at
tuale situazione politica della cate
goria è arretrata, indichiamo nel 
continuo intervento alle assemblee 
un primo modo per denunciare che 
gli « errori » commessi dai sinda
cati sono deliberate scelte collabo
razioniste, per stimolare la base al
la critica degli obiettivi imposti e 
a proporne di alternativi che cor
rispondano alle sue reali esigenze. 

Bisogna, cioè, imporre una con
tirma dialettica di base che faccia 
esplodere nel sindacato le contrad
dizioni ed ogni tentativo di media
zione, creando degli organismi mo
mentanei (Comitati di agitazione) 
che permettano la direzione della 
lotta per il raggiungimento degli o
biettivi, che organizzino e indfr'izzi
no politicamente il malcontento del
la base e restringano i margini di 
controllo del sindacato alla base. 
Individuare tutti i fermenti che na
scono nella categoria, farli uscire 
dal corporativismo di qualifica in 
cui sindacati autonomi e unitari 
vorrebbero rinchiuderli, cercare di 
rilanciarli in altri depositi per e
spandere il dissenso e per generaliz
zare le situazioni particolari, questi 
sono altri momenti immediati di 
agitazione. In questa iniziale pro
spettiva di lavoro va vista l'azione 
all'interno della Commissione Inter
na, dove sia possibile, in modo di 
creare attraverso questo strumento 
un nuovo fermento alla base, una 
presa di coscienza di determinati 
problemi e connessioni e per orga
nizzare la lotta d'impianto contro 
ogni forma di razionalizzazione fat
ta dall'Azienda. 

Abbiamo sottolineato « dove è 
possibile » in q~ant? esi~tC?no _dell~ 
realtà differenti nei van impianti. 
Esistono, infatti, impianti dove la 
Commissione Interna viene eletta 
dopo che i candidati sono stati scel
ti tra tutti i ferrovieri dopo delle 
elezioni preliminari: in questo ca
so vengono eletti gli elementi che 
maggiormente godono deJla fiducia 
della base per la loro combattività, 
anche contro la volontà dei sinda
cati. Ma esistono anche situazioni 
nelle quali i candidati sono scelti 
dai vari sindacati e addirittura dove 
i sindacati unitari presentano lista 
unica. In situazioni del genere è 
inutile parlare di utilizzo della Com
missione Interna. Comunque, per 
dare alla C.I. questi compiti orga
nizzativi è chiaro che si deve con
quistare per la C.I., in qualsiasi ca
so, nuovo spazio politico: spazio 
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che si deve strappare al sindacato 
e alla Amministrazione con l'allar
gamento dei problemi su cui inter
venire. 

Questi devono essere solo dei pri
mi momenti per rilanciare un pro
cesso di lotte unitarie dei ferrovie
ri. Momenti successivi saranno la 
creazione di Comitati unitari di ba
se. È opportuno, ora, chiarire il si
gnificato del Comitato unitario di 
base e le sue funzioni. 

La costituzione del CUB non è un 
fatto volontaristico che può avve
nire in qualsiasi momento. II CUB 
deve essere espressione della vo
lontà di lotta e della combattività 
di tutti i lavoratori, senza discrimi
nazioni ideologiche ma solo sulla 

CUB Pirelli: 

base della coscienza anticapitalista 
e antirevisionista e, in quanto tale, 
il CUB diventa la concreta alterna
tiva a livello di massa alle organiz
zazioni tradizionali che non hanno 
saputo dare una risposta alle esi
genze reali dei lavoratori. II CUB 
non è quindi un nuovo sindacato 
ma l'organismo che esprime la 
spontaneità operaia nella lotta eco
nomico-politica. Indicando concre
tamente la via del superamento del
la delega burocratica mediante l'or
ganizzazione autonoma della classe, 
esso oppone chiaramente alle esi
genze della produzione, della « de
mocrazia » e della « pace sociale » 
le esigenze concrete della classe o-

peraia derivanti dalle condizioni di 
sfruttamento. 

È evidente che il sindacato, este
so a livello nazionale, avrà la pos
sibilità di rintuzzare gli attacchi 
portati dai CUB, ma è proprio nel
la misura in cui essi riusciranno a 
collegarsi con la base e a battere 
nella prassi quotidiana tutte le for
me di collaborazionismo, che essi 
si rafforzeranno e la classe operaia 
si emanciperà dalle burocrazie sin
dacali e dal riformismo dell'Ammi
nistrazione. 

Luglio 1970 

Avanguardia Operaia 
Gruppo K. Marx 

sulle qualifiche 

basso costo. Infatti per un operaio 
di 1• la paga mensile, tutto compre
so, è di circa 150.000 lire, per uno 
di 4• è di 100.000. Mentre l'ufficio 
centrale di statistica ha stabilito che 
per una famiglia italiana, il minimo 
indispensabile per sopravvivere è di 
180.000 lire/mese. 

IL SIGNIFICATO 
DELLE CATEGORIE 

II padrone ha semwe considerato 
il lavoro e di consegµenza l'operaio 
come una qualsiasi "n{erce, anch'es
so soggetto alle leggi di mercato. 

Nel passato, quando l'onganizza
zione del lavoro e l'automazione del 
macchinario non erano ancora dif
fusi in fabbrica, aveva notevole im
portanza l'abilità manuale maturata 
con l'esperienza di molti anni dagli 
operai. Le industrie si accaparrava
no i migliori stabilendo una gra
duatoria di merito che si traduceva 
come per tutte le merci in una dif
ferenza di prezzo. Essenzialmente 
gli operai venivano . divisi in t_re 
grandi classi, le cosiddette quah~
che: operaio specializzato - operaio 
qualificato - operaio comune. 

La suddivisione che nasceva da 
esigenze di . mercato, veniva utiliz
zata dal padrone per creare divi: 
sioni tra gli operai attraverso forti 
discriminazioni di guadagno tra le 
varie qualifiche e cercan?o di cre~re 
uno strato di proletanato pnv1le: 
giato che si sentisse estraneo ai 
problemi della propria classe. 

Vediamo ora quale è la situazio
ne ai giorni nostr~ quando cioè 1~ 
macchine automatiche hanno sosti-

Abbonatevi a: 

tuito in gran parte l'abilità dell'uo
mo e il lavoro è stato spezzettato 
a tale punto che in pochi giorni 
chiunque è in grado di pprendere 
qualunque lavorazione. ( Si pensi al
le lavorazioni a catena dove ogni 
operaio non compie che due o tre 
operazioni al massimo, e sempre 
le stesse, oppure a quello che av
viene alla Pirelli, dove c'è chi pre
para la tela, chi la taglia, chi giun
ta la tela, chi prepara il doppione; 
la confezione stessa è stata divisa 
in prama e seconda fase). 

Le grandi ditte non assumono ma
nodopera qualificata ma cercano so
lo operai generici, l'importante è che 
siano disposti ad accettare tutte le 
condizioni imposte dal padrone. 

Quindi le qualifiche più che mai 
servono soltanto a dividere gli ope
rai non solo ma da 3 sono diven
tat~ ben 6 (ia - 1• super - 2' - 3• -
4• - 5•) e il sindacato, che dice di 
voler l'unità dei lavoratori, si è af
fannato a dare di ognuna di esse 
una precisa e minuziosa suddivisio
ne, accettando di istituire recente
mente anche la 1• super. 

Le categorie dal punto ili; vist~ 
economico: Fedele alla logica di 
sfruttamento e divisione della clas
se operaia il padrone ha tratto pro
fitto anche dalla suddivisione in ca
tegorie per ottenere manodopera a 

Le categorie e la contingenza: 
Questo istituto, che in teoria do
vrebbe garantire il potere di acqui
to dei salari, in realtà è una vera 
farsa perchè a~ganciato a param..etri 
fasulli viene inoltre attribu ito; in 
modo ' discriminatorio in funzione 
delle categorie. Ad esempio al 1° 
agosto 1969 la contingenza era così 
ripartita: 

Impiegato 1• cat. 7.592 L./mese 
Operaio 1• cat. 3.787 L./ mese 
Operaio 5• cat. 2.850 L./ mese 

Le categorie e gli scatti biennali: 
Essendo calcolati in percentuale sul
la paga i pu r miseri scatti bien_nali 
vengono discriminati in funz10ne 
delle categorie. 

Le categorie e l'indennit~ ~i lice~
ziamento: Oltre alle fortissime di
sparità tra impiegati l'est~nsi_on~ 
delle categorie comporta discrimi
nazioni anche tra impiegato e im
piegato, operaio ed operaio. 

Impiegato 1• cat. (30 mesi) 
L. 8.500.000 

Impiegato 4• cat. (30 mesi) 
L. 4.200.000 

Operaio 1• cat. (12 mesi) 
L. 1.800.000 

Operaio 4• cat. = (12 mesi) 
L. 1.200 .000 

Le categorie e la pensione: Dopo 
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essere stati divisi e discriminati per 
tutto il tempo in cui hanno lavo
rato gli operai vengono anche discri
minati fino alla morte con pensioni 
che se sono insufficienti per le al
tre categorie per quelle più basse 
sono da fame. 

Ad esempio per una retribuzio
ne annua media pensionabile di 
2.600.000 che si può attribuire ad un 
impiegato di 2• cat. la pensione con 
una anzianità di contributi di 35 

Ditta 

MICHELIN 
PIRELLI 
CEAT 
MANULI 

1 a super 

3 % 
2 % 
1,5% 
o 

! • 

68 % 
49 % 
40% 
30% 

Dalla stessa discordanza di que
sti dati , ad esempio alla Michelin 
il 68% è in 1• alla Pirelli lo è solo 
il 49%, si vede che pur essendo 
uguali le lavorazioni la distribuzio
ne in categoria è determinata quasi 
esclusivamente dai rapporti di for
za e non dalle capacità tecniche. 
Ancor meglio ci si può rendere con
to di ciò esaminando i dati dello 
stabilimento della Bicocca dove nel 
1968 solo il 20% degli operai era di 
1 • mentre ora sono il 49% pur non 
essendo variate minimamente le la
vorazioni. 

Dai medesimi dati si nota anche 
che grazie alle proprie lotte gli ope
rai sono riusciti a risolvere il pro
blema delle basse categorie, infatti 
la 4• e la 5• sono state abolite, an
che se in parte il padrone ha ricu
perato con la costituzione della 1• 
super. Tuttavia sono ben altre le 
possibilità che esso ha per dividere 
i lavoratori. 

Le categorie per età: Ogni catego
ria mansionale è divisa in altre sot
tocategorie in funzione dell 'età, 
cioè : 

1• super: oltre i 20 anni 
1•: oltre 20 anni 18 20 anni 
16 - 18 anni 
2•: oltre 20 anni 18 20 anni 
16 - 18 anni - inf. 16 anni 
3•: oltre 20 anni - 18 - 20 anni 
16 - 18 anni - inf. 16 anni 

Quindi le categorie per età sono 
12 complessivamente e non hanno 
altra ragione di esistere se non 
quella di defraudare gli operai. Ad 
esempio un operaio di 3• cat. sopra 
i 20 anni percepisce 234,2 L./ ora 
mentre tra 16 e 18 anni percepisce 
173,35 L./ ora pari al 36% in meno. 

I compensi di mansione: Vengono 

anni è di 129.500 L./ mese. Per un 
operaio di l • cat. L. 97.125 per un 
operaio di 4• cat. L. 51.800. 

LA SITUAZIONE ATTUALE 
DELLE CATEGORIE 

Il CUB ha svolto un'indagine nel
le varie fabbriche della gomma, ed 
è risultato che le percentuali di la
voratori nelle varie categorie sono 
le sP.guenti : 

2• 3• 4• 5• 

19,5% 8% 0,5% o 
39 % 9% 1 % o 
32 % 18% 8,5% o 
40 % 20% 10 % o 

attribuiti in funzione della lavora
zione eseguita e sono quindi una 
parte variabile del salario come il 
cottimo. Sono stati istituiti per evi
tare molti passaggi di categoria. 

Solo una parte di essi viene con
globata come super minimo nella 
paga qualora l'operaio abbia per 
due anni svolto almeno il 60% di la
voro nella stessa mansione. 

I compensi di mansione sono 6 e 
precisamente: ( + 8), ( + 10), ( + 12), 
( + 17,5), ( + 25), ( + 35) L./ora, che 
combinandosi alle 12 categorie per 
età danno 72 possibilità di divisione. 

Le'.icategorie di cottimo vivo: Co
me iibbiamo già detto nel volantino 
sul · cottimo esistono 6 tariffe di 
cottimo vivo (l• + 10 - 1• + 5 - l• 
- 2• - 3• - 4' ) che combinate con le 
12 categorie per mansione e per 
età danno 12 x 6 = 72 altre possi
bilità di divisione. 

Le categorie di cottimo fisso: Il 
cottimo fisso non viene attribuito 
in funzione del rendimento ma in 
base ad una valutazione mansionale 
che fa ancora discriminazione tra 
uomo e donna a parità di lavoro. 
Le categorie di cottimo fisso prin
cipali sono 9 (36% - 41 % - 44% -
45 % - 53% - 62% - 66% - 67% -
70% ). A loro volta queste percen
tuali di cottimo fisso vengono divise 
in (1 • + 10 - 1' + 5 - 1 • - 2• - 3• 
uomo - 4• uomo - 5' uomo - 3• donna 
- 4• donna - 5• donna) 10 curve. Com
plessivamente 9 x 10 = 90 tariffe 
che combinate con le categorie per 
età e mansione danno 90 x 12 = 
1080 combinazioni. 

Concludiamo quindi: 12 categorie 
per mansione ed età + 72 compensi 
di mansione, + 72 cat. di cottimo 
vivo + 1080 cat. di cottimo fisso 
danno ben 1236 possibilità di inca
sellamento e divisione della classe 
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operaia pur avendo eliminato la 4• 
e 5• categoria mansionale. 

Per avere una dimensione reale 
del problema basti pensare che il 
70% degli operai lavora a cottimo 
vivo, mentre il rimanente 30% è a 
cottimo fisso , si tenga presente in
fine il problema della divisione im
piegati-operai che verrà trattato in 
un apposito volantino. 

Operai della Pirelli, in una società 
capitalistica. 

- che riduce il lavoro dell'uomo al
la stregua di una qualsiasi merce. 
- dove il lavoro non è una libera 
scelta ma una necessità per chi non 
possiede altro che le proprie brac
cia. 
- dove esiste una ferrea logica di 
sfruttamento che fa in modo che 
chi possiede oggi possiederà ancora 
di più domani. 
- con una scuola che serve solo a 
preparare docili strumenti per il pa
drone. 
- con una organizzazione del lavo
ro che si regge sulla rigida divisio
ne tra lavoro intellettuale e manua
le, e che va sempre più verso la 
dequalificazione dell'operaio e del
l'impiegato e la parcellizzazione del 
lavoro che ci riduce ad appendici 
delle macchine e dei c4'lcolatori, in 
tali condizioni porsi di fronte al pro
blema delle qualifiche con una vi
sione ristretta, tecnicista o di meri
to significa non fare l'interesse del 
proletariato. 

Il CUB non si stancherà mai di 
ripeterlo, esiste il problema della di
fesa e della ricomposizione dell'uni
tà di classe che il padrone ed i ri
formisti hanno frantumato ed ogni 
soluzione parziale o mercanteggia
mento è un ,compromesso inaccetta
bile. 

Dobbiamo batterci per obbiettivi 
precisi: 

1. Abolizione delle categorie 1 • su
per, 3•, 4•, S•, riducendo il periodo 
per il passaggio di categoria a una 
settimana; 

2. Abolizione delle categorie per 
età· 

3'. Abolizione e conglobamento 
nella paga dei compensi di mansio
ne al valore massimo; 

4. Abolizione del cottimo vivo e 
conglobamento nella paga base per 
tutti a tariffa 1 + 10; 

5. Abolizione delle categorie di 
cottimo fisso conglobato nella paga 
base uguale per tutti al 100% in 
1 + 10. 

Unità di classe vuol dire elimina
re tutto ciò che divide gli sfruttati. 

Comitato Unitario di base Pirelli 
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AVANGUARDIA OPERAIA E' IL GIORNALE DEL GRUPPO POLITICO OMONIMO 

IL CUI OBIETTIVO FONDAMENTALE E' IL SOCIALISMO 

- - ----- ----

E I CUI RIFERIMENTI TEORICI PRINCIPALI SONO IL MARXISMO, IL LENINISMO ED IL MAOISMO 

AVANGUARDIA OPERAIA CONSIDERA 

STRUMENTO INSOSTITUIBILE PER LA RIVOLUZIONE SOCIALISTA E PER UNA PRATICA CORRETTA 

DELL'INTERNAZIONALISMO PROLETARIO 

IL PARTITO RIVOLUZIONARIO DEL PROLETARIATO ITALIANO E RISPETTO AD ESSO 

SI PROPONE DI RAPPRESENTARE UN MOMENTO TRANSITORIO E PREPARATORIO 

LA SUA CONCEZIONE DEL PARTITO RIVOLUZIONARIO E' QUELLA LENINISTA 

CIO' SIGNIFICA PER AVANGUARDIA OPERAIA FONDARE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE 

SUI PRINCIPI DEL CENTRALISMO DEMOCRATICO 

E RIFIUTARE QUALSIASI AZIONE DI CORRENTE ALL'INTERNO DEI PARTITI REVISIONISTI 

E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI OGGI ESISTENTI 

CHE HANNO DEFINITIVAMENTE TRADITO GLI INTERESSI STORICI 

DELLA CLASSE OPERAIA E DELLE MASSE POPOLARI 

ATTUALMENTE AVANGUARDIA OPERAIA SI PONE COME OBIETTIVO PRIORITARIO 

LA CREAZIONE DI UN GRUPPO POLITICO SU SCALA NAZIONALE 

PROFONDAMENTE RADICATO NELLE DIVERSE SITUAZIONI DI LOTTA DI CLASSE IN ITALIA 

E ORGANIZZATO SECONDO I PRINCIPI DEL CENTRALISMO DEMOCRATICO LENINISTA 

CIO' SIA ATTRAVERSO LA PROGRESSIVA ESTENSIONE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE 

SIA ATTRAVERSO LA FUSIONE CON FORMAZIONI AD ESSA OMOGENEE 

PER ORIENTAMENTO TEORICO LINEA POLITICA E STILE DI LAVORO. 



CAMPAGNA ABBONAMENTI 1971 
AD AVANGUARDIA OPERAIA 

Abbonamento normale 
per 12 numeri all'anno 
abbonamento sostenitore 

l'importo deve essere versato alla 

lire 2.500 
lire 5.000 

SAPERE EDIZIONI - Via Molino delle Armi, 12 - MILANO 

AVANGUARDIA OPERAIA è distribuita presso le seguenti librerie: 

ALESSANDRIA 
ASTI 
AVELLINO 
BARI 
BERGAMO 
BOLOGNA 

CAGLIARI 

CALTANISSETTA 
CATANIA 
CESENA 
CREMONA 

FELTRE 
FIRENZE 

FOLIGNO 
GELA (Calt.) 
GENOVA 
GROSSETO 
LATINA 
LECCE 
MANTOVA 

MESSINA 
MESTRE 
MILANO 

DANTE DI FISSORE 
LA BANCARELLA 
LEPRINO 
LATERZA 
LA BANCARELLA 
FEL TRINELLI 
MINERVA 
NOVISSIMA 
PALMAVERDE 
ZANICHELLI 
DESSI 
MESSAGGERIE SARDE 
MURRU 
CAVALLOTTO 
LA CULTURA 
BETTINI 
DEL CONVEGNO 
RENZI 
PI LOTTO WALTER 
FEL TRINELLI 
MARZOCCO 
RINASCITA 
CARNEVALI 
RANDAZZO 
FEL TRINELLI-A THENA 
LAZZERI 
RAIMONDO 
MILELLA 
CONFETTA 
MINERVA 
FERRARA 
GALILEO 
SAPERE 
ALGANI 
BRERA 
CASIROLI 
CORSIA DEI SERVI 
CORTINA 
DELLA GIOVENTU' 
ECUMENICA 
EINAUDI 
FEL TRINELLI-EUROPA 
FEL TRINELLI-MANZONI 
FIORATI EDICOLA 
LA GITTA' 
MILANO LIBRI 
POPOLARE 
RINASCITA 
S. AMBROGIO EDICOLA 
TRITTICO 

MODENA RINASCITA 
NAPOLI DEPERRO 

GUIDA 
INTERNAZIONALE GUIDA 
LEONARDO 
MINERVA 
TREVES 

PADOVA ATHENA 
CORTINA 
LIVIANA 
UNIVERSITARIA 

PALERMO DANTE 
PARMA BELLEDI 

UNIVERSITARIA 
PAVIA LO SPETTATORE 
PIACENZA CENTRO ROMAGNOSI 
PRATO GORI ALFREDO 
RAVENNA LAVAGNA 
REGGIO EMILIA RINASCITA 
ROMA CONDOTTI 

CROCE 
FEL TRINELLI 
RICERCHE 
RINASCITA 
TOMBOLINI 

SAVONA DELLO STUDENTE 
SIENA BASSI PIA 
SIRACUSA MINERVA 
TERNI NOVA 
TORINO HELLAS 

PARAVIA 
PETRINI 
POPOLARE 
PUNTO ROSSO 
STAMPATORI 

TRENTO MONAUMI 
UDINE CARDUCCI 

TARANTOLA 
URBINO LA GOLIARDICA 

L'UNIVERSITARIA 
VARESE CAMPOQUATTRO 

VARESE S.A.S. 
VENEZIA CAFOSCARINA 

CLUVA 
IL FONTEGO 

VERONA MAFFEI 
VIAREGGIO GALLERIA DEL LIBRO 
VICENZA GALLA 
VITTORIA (Ragusa) FIORELLINI 
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