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II rapporto di Longo 
\Conlinua da pag. 10). 
le operano nei vari set-
)ri. Essa sara il risultato 

un'impostazione politica 
jnerale che deve essere 
itta sulla base di una ana-
ji della situazione e dei 
roblemi quali si presen-
ino oggi, nel quadro dei 

luovi orientamenti del cen-
jro-sinistra. II Part i to de
le avere una sua inizia-
Jva economica e politica 

portare avanti, appog-
iando l'azione delle mas-

e assumendo compitl 
[ropri, diretti. 

II problema delle rifor-
le e piu che mai di at-
mlita. Dobbiamo batter-

per la loro attuazione, 
fer portarle ad ogni costo 

porto, lottando per non 
ir prevalere le forze che 

jon le vogliono. II risul-
fato di questa lotta dipen-
Je dall'ampiezza del mo-
fimento, dall ' impegno o 
leno che i socialisti assu-
leranno nel Paese e nel 

governo, per la loro at-
tuazione. Anche risultati 
>ar/iali, limitati, possono 
costituire un passo in 
wanti , un avvio. L'impor-
kante e di non rinunciare 

lai, nelle varie tappe del-
la lotta, a porre la neces
sita di andare oltre. Ad 
ssempio, l'accordo sulla 
juestione degli assegni fa-
liliari e sugli aument i 

lelle pensioni, alio stato 
lelle cose cui si era giunti, 
loveva essere firmato, per
che vi e in esso un impe-
jno del governo per la r i -
forma del sistema di pen-
sionamento. E' vero che 
','accordo non contiene l'au-

lento immediato dei mini-
li delle pensioni, che do-

rrebbe essere at tuato non 
litre il luglio 1965, ma la 
-GIL, anche firmando l'ac

cordo, non ha rinunciato a 
rivendicare questo aumen-
to pr ima di quella data. 
Torse era necessario met-
[ere maggiormente dn ri-
lievo questo fatto. 

Data la complcssita del-
la situazione — ha prose-
*uito Longo — vi e il 
rischio di oscillare, di fat
to, t ra due tendenze. L'una 
che ponga Paccento, soprat-
tutto, sulla necessita di 
raccogliere il - largo mal-
contento delle masse per 
Indirizzarlo a una lotta a 
jltranza contro il gover-
10 e quanti lo sostengono, 

|gnorando la necessita di 
jr ientare questa lotta su 
(una prospettiva piu com-
ilessa e organica e di ela-
jorare percio una piatta-
forma e un'azione unitaria 
ler la formazione di una 
mova maggioranza. L'altra 

tendenza si avrebbe quan-
io, t rascurando l'azione 
)er promuovere e orien-
tare la lotta immediata 
lelle masse, ri si preoccu-
jasse solo di approfondi-
te l 'elaborazione politica e 
li al largare l'azione propa-
»andistica. 

Non vi e dubbio d ie , 
li fronte a un governo co-
le I'attuale, che ha for-
lulato certi programmi e 

die li ha progressivamen-
le rinnegati, la nostra bat-
taglia politica deve far le
va su queste inadempienze 

su questi r innegamenti , 
soprattutto quando, come 
icl caso at tuale, i punt i 
)rogrammatici abbandonati 
»sprimono e raccolgono 
lovimenti di opinione a 

lungo maturati e obiettlvi 
Icli riforma vitali. L 'at tuale 
Involuzione del governo 
tuttavia non e un ritorno 
ill'immobilismo centrists . 
issa permette l'accettazio-
IC di alcuni elementi del 
)rogramma riformatore, 
la deformati e svuotati 

lei quadro di una linea 
;enerale che si oppone a 
in reale piano riforma-

lore. 
Dopo aver analizzato le 

fagioni del malcontento 
jopolare. Longo ha aggiun-
\o che se, partendo dalle 
luestioni concrete imme-
liate, non le presentiamo 

tut te le loro implicazio-
u piu generali. non stimo-
iamo un ripensamento po

litico; i socialisti, cosi, po-
ranno restare tranquilla-
lente al governo e i dc 
)ntinuare nella involu

zione della loro politica. 
?nza che nulla cambi ne-

ili schieramenti dei par-
pti e nei rapporti di for-

interni a ciascuno di 
^ssi. Ma non c'e oggi una 
inea piu arretrata di quel-

annunciata da Moro che 
Ibbia possibilita di essere 
(mposta al paese, e non 
71 possono essere d u b -
>i che il suo governo si 
Jeve cambiare, perche 
ion puo dare nulla di buo-
10, perche. e giunto a un 
jrado tale di involuzione 
la costituire ormai un osta-
tolo a ogni progresso so
ciale e politico. 

Ma battersi per cambiar-
|o vuol dire oggi battersi 

?r rendere possibile il 
fcambiamento. per portare 
ivanti la combattivita del
le masse, scalzarc le posi-
doni del gruppi dirigenti, 
cooquistare nuove posizio-

ni di lotta e di intervento 
alle forze dl sinistra nel 
Paese e alle correnti dl si
nistra in ogni part i to del-
l 'attuale formula governa-
tiva. Per questo dobbiamo 
tendere a far superare il 
l imite sindacale rivendica-
tivo e immediato in cui si 
mant iene ancora il movi-
mento unitario. E ' dal tes-
suto unitario, che deve es
sere arricchito con la no
stra lotta, che bisogna par-
t ire per dare coscienza a 
sempre piu larghe masse 
che le cose possono cam
biare. P e r ogni questione 
dobbiamo indicare prospet-
t ive positive, sulle quali 
sia possibile l 'unita, e che 
prepar ino soluzioni politi-
che che vadano oltre il cen-
tro-sinistra. Se la DC vuole 
condurre avanti la politica 
enunciata da Moro, e me-
glio che la faccia con Mala-
godi, anziche col PSI. Per 
questo bisogna porre oggi 
al PSI il problema di apr i -
re da sinistra la crisi del 
governo, respingendo l'ar-
gomento di Nenni secondo 
il quale, all'infuori del cen-
trosinistra, non vi sarebbe-
ro al ternat ive. Non bisogna 
credere infatti che la DC 
possa fare quello che vuole; 
essa deve tener pur conto 
degli impegni del suo con-
gresso di Napoli. L'uscita 
dei socialisti dalla coalizio-
ne governativa costituireb-
be invece un atto di chia-
rificazione politica e di 
radicalizzazione della lot
ta alia destra. 

La lotta, la pressione del
le masse, il dibatt i to poli
tico portato alia base di 
tut t i i parti t i . possono pro-
vocare r ipensamenti non 
solo nel PSI, ma nella stes-
sa DC, e possono far na-
scere nuove situazionj e 
nuove possibilita politiche. 
Ecco perche dobbiamo ac-
compagnare la parola d'or-
dine <Via il g o v e r n o (e, 
nei confronti dei socialisti, 
«Via dal governo >) con 
uno sforzo di pensiero e di 
azione per chiarire su qua
le linea e muovendo quali 
forz e noi pensiamo che si 
possa giungere a ta le obiet-
tivo. Una crisi di governo 
e possibile e avra un valo-
re risolutivo nella misura 
in cui un nuovo program-
ma e una nuova maggio
ranza cominceranno a pren-
dere corpo, nella misura, 
cioe, in cui molte forze po
lit iche e sociali interne al-
l 'at tuale schieramento di 
governo cominceranno a 
vedere come ragionevole e 
possibile, sia pure attra-
verso dure lotte, uno sboc-
co positivo della crisi. 

Noi abbiamo sostenuto — 
ha proseguito Longo — che 
il centro-sinistra, senza cri
si al l ' interno dell ' interclas-
sismo cattolico, senza lotta 
per una nuova unita. era 
dest inato a soccombere di 
fronte al ricatto delle de-
stre. Quando Togliatti, do
po il 28 aprile, pose aperta-
mente il problema dell'in-
gresso dei comunisti nella 
maggioranza di governo, 
intendeva atfermare, ap-
punto, che solo la caduta 
della pregiudiziale antico-
munista poteva consentire 
uno sviluppo democratico. 
E* questo il discorso che 
dobbiamo r iprendere con i 
nostri interlocutori. 

Non sara questo — ha 
proseguito Longo — un di
scorso facile, ma e neces
sario e urgente. La rapida 
involuzione della politica 
governativa pone proble-
mi fondamentali di orien-
tamento e di azione. Come 
reazione al processo invo-
lut ivo in at to, si intrave-
dono in gruppi della DC. 
nel movimento cattolico e 
nel PSI . sia pure t ra con-
traddizioni e confusioni no-
tevoli, sintomi di ripensa-
menw e dt spostamenti di 
opinione che noi dobbiamo 
non solo favorire ma sti-
molare e promuovere. Noi 
non contsamo nel proces
so involutivo per condur
re una campagna di denun-
ce e r iproporre invariata 
la nostra piattaforma. Noi 
non ci proponiamo di li-
mi ta re il discorso con il 
PSI ad una denuncia del
le s u e responsabilita. 
Dobbiamo offrire ai so
cialist! malcontenti del 
centro-sinistra una via di 
iiscita. I socialisti non pos
sono piu s tare in questo 
governo che non ha quasi 
piii nulla di quanto li ave-
va persuasi ad accettarlo. 
E' questo, del resto, il te
nia degli attuali contrast! 
in seno al PSI. II dissenso 
e grande nella ste<sa dire-
zione socialista, come pro-
va l'episodio dei finanzia-
menti alia scuola privata. 

Cc una polarizzazione 
su posizioni est rem e degli 
elementi piu oltranzisti del 
gruppo nenniano, ma c'e 
anche un processo nuovo 
di differenziazione all'in
terno del parti to. Una par
te degli autonomisti 6 di-
sposta ad arr ivare fino in 
fondo nella sua politica di 
capitolazione, ma un'altra 
resiste ai cedimenti, si op
pone alia < politica dei red-

diti » "e intende difendere 
le posizioni propr ie del 
PSI. . • 

Per fare avallare l 'invo-
luzione politica del centro-
sinistra gli autonomisti ol
tranzisti debbono ricorre-
re a personaggi di nessun 
rilievo, nella illusoria dife-
sa di qualche transfuga del
la vecchia sinistra. Pero vi 
sono . autonomisti • che si 
spostano a sinistra, dando 
vjta ad un processo di uni-
flcazione con la nuova si
nistra sorta nel par t i to do
po la scissione. Questo esi-
ge che la polemica con i 
socialisti non sia fatta di 
punzecchiature, ma punti 
decisamente sulle grandi 
questioni, traducendosi in 
una forte pressione politi
ca ed ideale. 

Vi e tu t ta una serie di 
problemi sui quali ci sono 
possibilita di colloquio e di 
azione unitaria. In questo 
senso, una fun/.ione import 
tante puo avere il PSIUP, 
che sta diventando qual-
cosa di consistente, muo-
vendosi con proprie inizia-
tive, non solo di polemi
ca col PSI, ma positive e 
unitarie. Le possibilita uni-
tarie percio, vanno oltre il 
PSIUP, arr ivano a parti 
importanti del PSI, a grup
pi di cattolici e della stessa 
DC; ad esponenti della Re-
sistenza e della cultura, ad 
animatori del r innovamen-
to e del progresso. 

Noi proponiamo — ha 
proseguito Longo — una 
scelta per una nuova 
maggioranza. E* una scel
ta che dobbiamo por
re con vigore in vista 
delle prossime elezioni am-
ministrat ive. Nella campa
gna elettorale il centro del-
l 'attacco avversario sara 
costituito dalle localita do
ve siamo piu forti, e dove 
gia esistono maggioranze 
uni tar ie con i comunisti. 
Dobbiamo percio fare ap-
pello ai dirigenti politic! 
di sinistra ed alle masse 
per far fallire questi attac-
chi e per ot tenere la ricon-
ferma delle maggioranze 
uni tar ie , estendendone anzi 
la rete. Nei Comuni e nelle 
Province, nuove maggio
ranze devono riuscire a 
piantare la loro bandiera 
sugli organi di potere lo
cale. 

In occasione del varo d'una nave per I'URSS , 

Krusciov parla nei 
cantieri di Goteborg 
Catdi ripetuti applausi degli operai svedesi al dirigente sovietico — Simpatico 

incontro con un gruppo di tecnici giunti dall'URSS ; 

r ^ • ' i , . 

Dal nostro inviato 
GOTEBORG, 24. 

Krusciov oggi ha rotto il 
rigido schema protocollare in 
cui rischiava di rinchiudersi 
la sua visita in Svezia: ha 
piantato in asso i poliziotti 
che lo circondano e lo sof-
focano di precauzioni, ha la-
sciato di stucco tut to il se-
guito ufficiale e, sceso fra 
gli operai, e andato a strin-
gere la mano e a conversare 
con un gruppo di marinai e 
di tecnici sovietici venutj a 
prendere in consegna una na
ve costruita in Svezia. 

La scena si e svolta poco 
dopo mezzogiorno. ai cantieri 
navali di Goteborg dove, per 
la prima volta oggi, il pre-
sidente del Consiglio sovieti
co ha potuto venire a diret-
to contatto con una folia di 
semplici lavoratori. E' basta-
ta la sua impennata per tra-
volgere quell 'opprimente ser-
vizio d'ordine che impedi-

sce, aiutato da una organiz-
zazione complicata e pedan-
te, anche a noi giornalisti di 
seguire come vorremmo gli 
ospiti russi. 

E' stato il momento piu 
simpatico di questo viaggio 
in terra svedese. Krusciov 
aveva appena pronunciato il 
suo discorso, dopo il varo di 
una nuova nave destinata al-
TURSS. D'un trat to si e av-
viato a passo svelto giu dalla 
tr ibuna e si e diretto, senza 
che nessuno avesse il tempo 
di corrergli dietro, verso una 
piattaforma, vicina a quella 
della stampa, dove era il 
gruppo di lavoratori sovietici. 
Aiutato da alcune braccia che 
si sono tese verso di lui, si 
e arrampicato, con una agi-
lita che nessuno avrebbe so-
spettato nei suoi set tanta an-
ni, ed e rimasto per alcuni 
minuti in mezzo agli operai 
e ai suoi compatrioti per di-
scorrere e poi farsi fotogra-

liziotti non hanno fatto nep-
pure in tempo a raggiungerlo, 
e, visto che non succedeva 
nulla, che nessuno voleva 
* rapire > il prlmo ministro. 
hanno finito col r inunciarvi . 

Di prima mattina, Krusciov 
ha lasciato Stoccolma per re-
carsi in aereo a Goteborg che 
e la seconda cittu della Sve
zia, centro industriale di 
prim'ordine e roccaforte del 
movimento operaio. Qui egli 
ha visitato due cantieri; il 
primo, in particolare, mo-
dernissimo, presentava un no-
tevolc interesse tecnico per 
qualsiasi visitatore. Si trat-
ta, infatti, di un cantiere 
concepito con criteri nuovi: 
anziche essere disposto lun
go l'acqua, esso si inoltra 
nella te r ra ; e le navi, mon-
tate secondo un processo a ca
tena. si avvicinano gradual-
mente al punto del varo. A 
Krusciov, il funzionamento 
dello stabil imento e stato mo-

fare con loro. Diecine di po- s trato dappr ima su un mo-
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Al termine del suo rap

porto, il compagno Longo 
ha t ra t ta to le questioni del 
Par t i to , soffermandosi sul
la validita delle indicazio-
ni della Conferenza di or-
ganizzazione di Napoli. 
Par t icolarmente urgente e 
a questo proposito, la at
tuazione delle indicazioni 
sul decentramento e la de-
mocrazia in terna di Par t i 
to. L 'oratore si e poi rife-
rito ai compiti piu urgen-
t i , dalla preparazione del
le prossime elezioni ammi-
nistrat ive al mese della 
s tampa — per il quale ha 
ri levato un certo r i tardo, 
poiche la campagna dovra 
concludersi pr ima degli an-
ni passati, per non sovrap-
porsi all 'at t ivita elettora
le —, sottolineando in par
ticolare che le liste dei can
d i d a l dovranno essere pre-
para te ent ro la fine di ago-
sto e che dovranno essere 
ispirate ad un largo r inno-
vamento delle rappresen-
tanze locali, evi tando il 
piu possibile il cumulo del
le cariche pubbliche. Non 
vi sara quindi , per il Par
ti to. nessun momento di 
smobilitazione. Anche per 
questo, nell 'azione dei 
prossimi mesi dovranno 
essere individuate e supe-
ra te le cause delle maggio-
ri difficolta che si riscon-
t rano nell 'at t ivita del Par
ti to. In part icolare, non si 
rileva ancora, in tu t t e le 
istanze, la coscienza della 
gravita della situazione e 
della complessita dei pro-
blemi che ci s tanno di fron
te nel momento in cui oc-
corre dare un colpo di ar-
resto ai processo di invo
luzione della politica del 
centro-sinistra. Non sem
pre , recentemente , siamo 
intervenut i sui problemi 
politici piu urgenti con 
tempestivita. 

Q u e s t a r iunione del 
C.C. deve met te re a punto 
i problemi di analisi. di 
or ientamento, di prospett i
va Sulla base delle sue in
dicazioni tu t to il • part i to 
deve essere mobili tato per 
por tare avant i la sua gran
de battaglia, per cambiare 
questo governo e andare 
ol t re il centro-sinistra. 

Per il momento in cui si 
t iene — ha concluso Lon
go — il nostro C.C. puo 
avere una enorme impor-
tanza Dobbiamo par lare 
non solo al Par t i to , ma 
agli operai e ai lavoratori 
di ogni tendenza, ai demo-
cratici, all 'opinione pubbli-
ca. Il nostro discorso, co
me sempre, sara un discor
so di lotta e di unita , ispi-
rato agli ideali di progres
so e di l iberta della na-
zione. 

I lavori r iprendono sta-
mani alle ore 9 nella sede 

I del CC. . . 

Intervista col segretario della FSM 

Saillant: 
dietro Marjolin 

i monopoli 
Rilevata I'ingerenza del MEC negli affari interni italiani - All'attacco del 
padronato europeo i lavoratori daranno «la piu valida risposta italiana» 

Invito all'unita di tutti i sindacati e di tutti i lavoratori 

II compayno Louis Saillant, 
segretario della Federazione 
sindacale mondiale, e ripartito 
ieri, da Roma, dove si e fer-
mato due giorni dopo aver pre-
so parte a Cerignola alia cele-
brazione del 20. anniversario 
del ' Patto di Roma «. Saillant e 
stato accompagnato alia stazione 
Termini dal compagno onore-
vole Lama, segretario della 
CGIL e dai compagni sen. Bi-
tossi — presidente della FSM 
— Levrero, Scalia. 

Prima della sua partenza per 
Ginevra. dove partecipa alia 
Conferenza internazionale del 
Lavoro. indetta dall'OIL (Orga-
nizzazione internazionale del 
Lavoro), il compagno Saillant 
ha cortesemente aderito a ri-
spondere alle domande che gli 
abbiamo rtrolfo per i lettori del 
nostro giornale. Al segretario 
della FSM, col quale ci siamo 
intrattenuti nella hall di un al-
bergo della Capitale, abbiamo 
chiesto anzitutto quale signift-
cato abbia avuto la sua presenza 
alle celebrazioni di Ceripnola, 
tenutesi nel nome di Giuseppe 
Di Vittorio. 

' Partecipando a nome della 
FSM alle celebrazioni del " Pat-
to di Roma" — ha risposto ~ 
ho inteso rinnovare I'adesione 
della FSM a tutte le manifesta-
zioni che caratterizzano l'at~ 
teggiamento delle organizzazlo-
ni sindacali di fronte al proble. 
ma deirunitd del larorafori. II 
"Patto di Roma", d'altronde, 
non ha solo un significato sto-
rico, ma una sua profonda vali
dita nel momento presente. Oc-
corre. evidentemente, evitare 
sempre dl trasferire meecanl-
camente gli avvenimenti del 
passato neU'attualita. Ma % prin-
cipi fondamentali di ieri sona 
gli stessi di oggi -. 

- Aggiungo — ci he poi detto 
Saillant — che la mia parted-
pazione al rentesimo della 
CGIL. a Ceripnola. rappresenta 
una testimonianza di quanfo. 
nel morimento sindacale mon
diale, sia profondo il ricordo 
della personalita di Giuseppe DI 
Vittorio, che fu per noi un gran
de amico e un grande com
pagno : . 

La conversazione e pot ca
duta sul momento poIi(ico-s!n-
dacale europeo, caratterizzato 
dalle pressioni che gli organi-
smi del MEC stanno esercitan-
do sui gocerni dei vari paesl 
e su quello italiano in partico
lare percht sic varata senza In-
dugl la cosiddetta - politica del 
redditi -. .41 compagno Saillant 
abbiamo chie.sto quale fosse il 
suo parere sulle - indicazioni * 
recate ai govrrnanti del nostro 
Paese dal signor Marjolin in re-
lazione alia • politica di stabl-
lizzazione -. che dor rebbe rec-
Ii;rar,«:j essenzialmente attra-
\-crso il contenimenfo dei sa-
lari e dei consumi. ~ Avevo ap-
preso dalla stampa. a Parigi pri
ma e a Ginevra poi — ha ri
sposto Saillant — che il signor 
yjarjolin era venuto qui a dare 
dei " con,<tia!i "*, ppr conto del 
MEC, alle autoritd italiane -. 

* Una rolta entrcto nel vo-
stro Paese ho potuto farmi una 
opinione piu precisa del signt-
ficafo di questo intervento dallo 
esterno nella rita economica e 
sociale italiana. Intervento tn 
cui si ravvisa una chiara rert-
fica di quella che abbkimo de
finite I'allearua internazionale 
del monopoli, alia quale la FSM 
e la CGIL opponpono Valleanza 
internazionale dei lavoratori e 
del sindacati*. 

' L'intervento delle autorita 
superiori del MEC — ha ag-
giunto il segretario della FSM 
— non pud che aggravare la 
situazione economica, complica
te la situazione sociale e ac-
centuare le contraddizioni po
litiche. Non intendo in alcun 
modo interferire negli affari in
terni italiani e in quelli della 
CGIL La nostra concezione del-
Vinternazionalismo proletario e 
profondamente diversa da quella 
dell'internazionalismo dei mo
nopoli. Ritengo tuttavia che pos. 
so assumermi la responsabilita 
di affermare che i lavoratori 
italiani, essendo i primi inte-
ressati a respingere le solleclta-
zioni del MEC, daranno ad esse 
la piu valida e la piu energica 
risposta italiana -. 

' Questo avvenimento, del re
sto — ci ha ancora detto Saillant 
— non e isolato. Sotto la co-
pertura della politica dei red
diti — de/inita anche politica di 
stnbilizzazione, pnusa salarlale, 
eccetera — si celano in ciascun 
paese dell'Europa occidentale 
profondi contrasti e conflitti so
ciali, che nascono dal rifiuto dei 
monopoli di soddisfare le richte-
ste e le esigenze dei lavoratori. 
In que.«fi conflitti sono impe-
gnati i sindacati di tutti gli 
orientamenti, siano essi membri 
della FSM. della CISL interna. 
zionale, della Confederazione 
internazionale lavoratori cristia-
ni, o autonomi *. 

-La FSM, come la CGIL, in-
nita pertanto tutte le organi. 
zazioni sindacali a unlre i loro 
sforzi per creare le basi di una 
azione comune perche in realta 
esse si trovano di fronte a pro
blemi comuni e identici nella 
sostanza -. 

Concludendo la nostra inter
vista abbiamo ringraziato il 
compagno Saillant a nome dei 
l*ttori dell'Unita. II dirigente 
della FSM. dopo averci dichia-
rato che rilevera pubblicamen-
te, in seno alia Conferenza pi
ne vrina dell'OIL. le gravi di-
scriminazioni di cui ancora una 
volta e stata fatta oggetto la 

CGIL, ha voluto rivolgere - un 
saluto particolarmente caloroso 
a tutti i lavoratori e a tutte le 
organizzazioni sindacali italiane, 
senza alcuna distinzione ». 

sir. se. 

Ginevra 

Zorin per 
la distruzione 

di bombardieri 

nucleari 
GINEVRA. 24 

Nel corso di una colazione 
offertagli dai giornalisti arcre-
ditati pres.so la sede ginevrina 
delle Nazioni Unite, il vice mi
nistro degli esteri sovietico Va
lerian Zorin ha dicbiarato che 
il suo governo conM.'iiuroL.H' . 4 
lo smantellamento di un nu-

bardamento nucleare. secondo 
la proposta americana, purche 
gli Stati Uniti accettino come 
principio la posizione sovietica, 
che e per lo smantellamento di 
tutti gli aerei in questione. Co
me e noto gli Stati Uniti sono 
favorevoli a porre fuori uso 
480 dei loro bombardieri del 
tipo B-47. se I'URSS consente 
a distruggere un eguale nume-
ro dei suoi Tu-16 

Zorin ha d'altra parte illu-
strato ai giornalisti il progetto 
di Gromiko per un - ombrel-
l o - nucleare. e ha riaffermato 
che esso rappresenta Tunica 
possibilita concreta per un pas
so sostanziale verso il disarmo 

dello in plastica, poi, nel re-
parto di montaggio. Dapper-
tut to regnava ordine e lin* 
dore esemplari . 

II principale momento del
la giornata doveva essere 
tuttavia quello del varo: sul 
posto era stata eretta una 
t r ibuna per gli ospiti, ma 
questa volta si erano riunitl 
anche migliaia di operai in 
tuta. Finalmente Krusciov 
aveva davant i a se quella 
classe operaia svedese che, 
pur con le sue organizzazioni 
socialdemocratiche, ha con-
quistato una gamma molto 
estesa di nuovi diritt i sociali. 
In questo nuovo ambiente, 
Krusciov si e' indubbiamen-
te t rovato piii a suo agio; 
egli ha avuto anche i primi 
caldi, r ipetuti applausi che 
gli siano stati rivolti in suolo 
svedese. 

La ceiimonia del varo e 
stata, come sempre, semplice 
ed emozionante. Ye ne era 
stata una quasi analoga in 
Danimarca; ma la ci si era 
limitati a battezzare la nave, 
perche, per farla scendere in 
acqua, bisognava a t tendere 
che salisse la marea. Qui, in
vece, dopo che Nina Kru-
sciova, con la voce imba-
razzata di donna poco abi-
tuata a queste cerimonie, 
aveva pronunciato la formu
la d'uso e spezzato la botti-
glia di champagne contro la 
fiancata del bast imento, la 
chiglia ha cominciato lenta-
mente a muoversj ed e scesa 
dolcemente, fra gli < ur rah > 
dei presenti, verso l 'acqua 
del bacino. A lato, a t tendeva. 
gia pronto, il fumaiolo con 
la fascia rossa e la falce col 
martello. Alia nave e stato 
dato nome di < Linneo», il 
celebre botanico svedese. Un 
coro di operai ha intonato un 
famoso. malinconico canto 
mar inaro russo, che dice nel 
suo ri tornello: « Addio, cit ta 
amata. Domani usciamo in 
mare ». 

Perche tanta importanza. 
duran te questo viaggio, alle 
visite ai cantieri? Krusciov 
doveva spiegarlo nel suo di
scorso: I 'URSS sta oggi svi-
luppando, a r i tmi rapidi, la 
sua flotta mercant i le ; molte 
delle sue navi vengono co-
strui te in patria, poiche — 
ha det to il P r imo ministro — 
i cantieri sovietici hanno ri
nunciato alia costruzione di 
grosse navi da guerra , poco 
adat te alle condizioni create 
dai moderni a rmament i ato-
mici e missilistici: essi pre-
feriscono specializzarsi nella 
costruzione di mercanti l i e 
pescherecci. Molte ordinazio-
ni vengono pero passate an 
che all 'estero, tanto nei paesi 
socialisti quanto negli al tr i . 
At tualmente , vi sono nel 
mondo. al di fuori del l 'URSS 
ordinazioni sovietiche per 152 
navi; 60 scenderanno in ac
qua nei prossimi mesi estivi; 
dieci commesse. per un va-
lore di 300 milioni di corone 
(36 miliardi di l ire) sono sta
te passate alia Svezia. 

Krusciov si e det to felice 
di poter par lare agli operai. 
II nostro — egli ha spiegato 
— e uno Stato di lavoratori : 
« Nel nostro Par lamento sie-
dono numerosi operai come 
voi, che partecipano alia di-
rezione del Paese e alia ela-
borazione delle leggi >. Kru
sciov ha invi tato gli operai 
svedesi a recarsi neH'URSS: 
< Vi mostreremo come vivono 
i nostri lavoratori . quali dif
ficolta incontr iamo e come 
le superiamo >. Egli ha ag-
giunto che. nonostante i pro
gress! della distensione. il 
pericolo di una guerra ato-
mica non e ancora scompar-
so: c perche cio accada. e ne-
cessaria la lotta unitaria dei 
lavoratori di tu t to il mondo 
in favore della pace e del 
disarmo >. 
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Un INHtour di operai e impiegnti uigeriani che 
hanno scioperato per trcdici giorni, resistendo n}ln 
/(i/nr, alle pressioni del governo di Lagos, agH 
arresti, e respingendo ogni tentativo di cr»»it-
rdooio e di corruzione, hanno ottenuto pierm sod-
disfuzione. Volevano tin aumento generale del sa-
lari r la fissazione di uno stipendio minimo garan-
tito c li ottcrranno; volevano il rilascio dei diri
genti sindacali arrestati e i leaders mipriptowirt 
sono stati rilasciati (fra loro si trova anche Michael 
Imoudo, capo del sindacato fcrrovier't unito delta 
Nigeria). Gli sciopcranti hanno anche ottenuto che 
tutti e trcdici i giorni durante i quali sono stati 
assenti dal lavoro saranno loro interamentc »<i-
gati. II governo lia subito n»n dura sconfitta mo
rale e — scrivono apertamentp i giornali iuglcsl 
— Jin ceduto appena in tempo per evitare che la 
prova di forza ingaggiata con gli operai a gli Jm-
piegati acquistasse un caratterc sempre meno sin
dacale e sempre piii politico. E' stata, si puo dire, 
una prova di saggezza in extremis da parte del 
governo. 

11 grande sciopero in Nigeria acquista note-
vole importanza da piu punti di vista: come lotta 
sindacale in se e il primo scontro scrio fra un 
tiHcleo importante di classe operaia africana da 
una parte e capitalisti privati e aziende di stato 
dall'altra; per quanto riguarda un aspctto colla-
terale alle rivendicazioni salariali si rileva che 
gli operai e gli impiegati in sciopero reclamavano 
una seria azione contro le eccezionali spese buro-
cratiche che gravano sull'amministrazione delio 
Stato. C'e da rilevare infine che gli operai hanno 
cominciato la loro lotta sulla base delle concln-
sioni di una inchicsta sulla burocrazia, la corru
zione e il tenore di vita condotta da una commls-
sione governativa e che gli scioperanti si sono 
trovati appoggiati, pertanto, anche da vari arn-
bienti dello stcsso entourage govcrnatlvo, 

H Cantiere africano » 

Piii che la cronaca dello sciopero, che e stato 
assai compatto durante tutte e due le prime set-
timanc di giugno, sono gli avvenimenti che I'han-
no preceduto che illnminano sul significato dello 
sciopero stcsso e sulla situazione In Nigeria. 

Come si sa. la Nigeria e il paese piii popoloso 
d'Africa (40-45 milioni di abitanti); esso si trova 
impegnato in un grande sforzo di sviluppo indu
striale, con indirizzo spiccatamente capitalisttco, 
nonostante la vastita di alcune partecipazioni go-
vcrnative in molte imprcse. Tale sforzo e sorretto 
da una forte infiltrazione di capitali occidenfali: 
tedeschi occidcntali, inglesi, americani. Nonostante 
it € fcrvore » del € cantiere africano* (come la 
stampa impcrialista ha piii volte defmito la Nt-
geria) il tenore di vita e bassissimo; e rimasto 
fondamentalmente quello di prima dell'indipen-
denza. E tuttavia contemporaneamente si e asst-
stito all'emergere di una < classe > di burocrati 
pagati assai bene, e in gran parte assolutamente 
privi di una qualsiasi concreta attribuzione di 
lavoro. 

II malesserc sociale comincio a farsi senttre 
molto scriamente alia fine dell'anno scorso. Una 
serie di sciopcri e di richieste dei sindacati co-
strinse il governo a nominare una commissione 
d'inchiesta con il compito ufficiale di * studiare 
il problema dei salari >. Tale comitato (Morgan 
Commission) fermtno il suo lavoro a maggio: ma 
con grande dclusione dei sindacati c dell'opinione 
pubblica il governo si rifiuto di rendere pubblici 
i risultati dell'inchiesta e di aderire in un qua-
lunque modo alle raccomandazioni della com
missione. 

A quali conclusioni era dunque pervenuta la 
commissione? Eccone in sintesi i risultati: 1) ne
cessita assoluta di procedere a fissare un salario 
minimo industriale garantito per gli operai dl 
Lagos c delle altre principali citta nigcriane; 2) 
adozione di « serie misure di economia » nelle spe
se dello Stato: 3) riduzionc degli stipendi degli 
alti funzionari; 4) indagine sulle attribuzioni c 
sulle refriburioni dei funzionari in generale. 11 
rapporto della commissione rilevava infatti In 
enorme difjerenza fra H tenore di vita degli operai 
e dei piccoli impiegati e quello degli alti funzio
nari (ministri e scgretari di stato in numero esor-
bitantr: migliaia di burocrati in tutte le regionx m 
nelle singole branche di attivitd dei govcrni ccn-
trale e locali). Il salario medio dei piccoli impie
gati c degli operai (a parte Vancor rilevantc nu
mero di disoccupati, nonostante gli sforzi di indu-
strializzazione) varia da 3 a 7 sterline al m w 
(cioe da 5.000 a 12.000 lire al mese). 

Praga 

Discorso di Lenarf 
a l nuovo Parlamento 

Dal sottro corrispondente 

PRAGA, 24 
La nuova Assemblea ceeo-

slovacca. eletta il 14 giugno 
scorso. si e riunita o#gi per la 
prima volta. L'Aesemblea ha 
eletto il suo nuovo presidente. 
il compagno Lastovicka. ex 
giornalista. membro della dire-
zione del Partito comunista du
rante l'occupazione nazista. vi
ce ministro della difesa. dopo 
la liberazione. Da questa fun-
zione fu rimoaeo nel periodo 
del culto della personalis ed 
e stato rieletto membro del co
mitato centrale del partito al 
XII congresso nel 1951 

Dopo l'elezione del presiden
te. ha preso la parola il primo 
ministro Lenart, che ha innan-
zi tutto ricordato che le recenti 
elezioni hanno riconfermato la 
flducia dei cittadini nel pro-
gramma socialists della Repub-
blica. Delineando le direttive 
principali della politica estera 
cecaslovacca. Lenart ba detto 
che la base delle relazioni inter-
nazionali recta la collaborazione 
e l'alleanza con TUnfone Sovie
tica e con 1 paesi del campo 
socialista e la linea della coe-
sistenza paciflca. per relimina-
zione toUle dei pericoli di 
guerra. In particolare, Lenart 
•I e soffermato sugli sforzi da 
compiere ancora per norma-

lizzare i rapporti tra la Ceco-
slovacchia e la Repubblica fe
derate tedesca. normalizzazio-
ne a cui finora si sono opposti 
• circoli militarfctici di questo 
paese. 

Per quanto nguarda i rap
porti con la Repubblica popo-
lare cinese, Lenart ha detto che 
e intenzione del governo ceco-
slovacco di opporsi a che le 
controversie ideologiche si spo-
stino sul terreno dei rapporti 
tra gli stati. e che pertanto la 
Cecoslovacchia si adoperera per 
una collaborazione amichevole 
con la Cina nel campo delle 
relazioni economiche e militarl. 

. - « , 
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Lotta unitaria 

Dell'inchiesta — si e detto — il governo non 
voile tener conto. Si giunse cosi ad una serie M 
piccoli scioperi alia ftue di maggio. In particolare 
si ebbe dapprima la paraltsi del porto di Apada 
c dei servizi ferroviari a Lagos; successivamente 
inlere categoric scesero in lotta. Al 5 giugno oil 
scioperanti erano oltre tin milione. Il 14 giugno 
lo sciopero si eoncludeva con il cedimento del 
gorerno che accogliera quasi tutte le richieste 
avanzate dai sindacati. Negli ulfrmi giorni are-
vano aderito alia lotta gli addettj ai trasporti pub
blici. alla distribuzione dell'acqua r dello elet-
tricita c perfino i piccoli commcrcianti di Lagos 
c degli altri centri. preoccupati dalle consegucme 
dcll'ultcriorc immiserimento delle masse popolan. 

L'agcnzia radicate franccse CIPO nel rifertre 
sugli avvenimenti nigeriani rileva che la vittona 
dei sindacati e stata dovuta al fatto che tutte m 
due le centrali operate nigcriane (quella mode-
rata e quella di sinistra) si sono decise a attuare 
l'unita di azione. E cid ha permesso — nofa an
cora l'agcnzia — di rtneere « l e minacce e In 
durezza del governo ». « Cosi la vittoria dei sin
dacati acquista H valore di un scrio avvertimento*. 

Mario GalbtH 
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