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DI UNA SEZIONE 

IS Unita e 
la vita 

del Partito 
C'e contraddizione tra I'informazione 

e I'orientamento dell'opinione pubbli-

ca e la funzione di organizzazione cui 

deve assolvere il giornale ? 

II Comitato Direttivo della se
zione Pcrotti-Dcvani di Milano 
ci ha inviato una lettcra per 
criticare I'UnitA per non aver 
pubblicato notizie relative ad 
attivita promosse dalla sezione 
stessa. Quando i compagni ci 
criticano per non avere parlato 
o non aver.' dato il necessario 
rilicvo ad initiative per la pace 
nel Vietnam, o a manifesta/ioni 
e initiative prese nel corso del
le alluvioni del novembre scot 
so, essi hanno certamente ra 
gione. 

Nclla lettera della sezione Pe
rot ti - Devani si prende spnnto 
da queste critiche fondate per 
sollevare la questione generate 
di « come I'Unita e strumento di 
organizzazione dell'attivitH delle 
istanze di base». I compagni 
avanzano il timore che « per una 
sene di ragiom w consider/ nggi 
compito prevalentc dcU'\)n\C\ la 
informaztone e I'orientamento 
dell'opinione puhhlica anzichc la 
diffusione dcll'altivita or^antzza 
tiva del Partito » A questo pun 
to crediamo di dovcre dare ai 
compagni che ci hanno scritto 
una spiepazione che pu6 :nte-
ressare altri. Anche perchc? il 
problema di come sull'UHitd si 
parla dell'attivita e della vita 
del Partito e spesso motivo di 
discussione non soltanto con le 
nostre sezioni, ma anche con le 
segrcterie fedcrali c regionali. 

Giornale 
di massa 

Secondo I'orientamento cui ci 
ispiriamo nel fare il giornale e 
per noi fuori discussione fhe 
I'Unita' debba essere uno stni 
memo di organizzazione dell'at
tivita delle istanze di base. Da 
stabilirsi e come si assolve 
qucsta funzione. Noi pensiamo 
che questa funzione debba esse-
re assolta non contrapponendo, 
come fa la lettera della sezione 
Pcrotti-Dcvani, il problema del 
I'informazione c dell'orientam.n 
to deU'opinionc pubblica a quel 
lo di stimolare, favorire e aiu 
tare I'jttivita delle nostre OHM 
nizzaziom L'Unitd vuole con 
servare e anzi sempre meglio 
definire la propria carattcristira 
di giornale di massa aiutando e 
stimolando cosl i compagni e le 
organizzazioni a realizzare la po-
litica di un partito di massa come 
vuole essere il nostra. Si tenga 
conto che se I'Unita oggi e uno 
del piu grandi e diffusi gior-
nali italiam, ci6 lo si deve anche 
al fatto die ha saputo evitare 
il pericolo, in cui sono cadun 
invece altri giornali di partito. 
che pure 20 anni fa avevano 
una note\ole diffusione, di tra-
sformarsi in uno strumento di 
dirczione dei quadri, in un fo-
glio settano 

Quando lUmtH pubblica un 
ampio servizio di Maria Anto 
nietta Mjcciocchi sui rapporti 
nuovi che csi-tono tra i partiti 
politic! della sinistra aH'interno 
delle officine Renault in Fran 
cia, noi in quel momento dunin 
una inforrruzione politica di n 
levante interesse, che tocca Tat-
tenztone di rum. ma contempo-
rancamente ind:chiamo a tutto 
il quadro delle nostre sezioni e 
dci comitau di fabbnea come 
lia possibile costniire anche Ja 
noi un nuovo rapporto politico 
nella fabbrica tra comunisti r 
social isti. Quando popolanzzia 
mo una mantfcstazione o una 
iniziativa unitana avvenuta in 
questa o in quella parte d'ltalia, 
nel fatto e implicita I'indica 
zione alle altre organizzazioni di 
partito a muoversi su quel ter-
reno. 

Quando popolariz2iamo l'ini-
ziativa dci nostri consiglieri pro
vincial! in Toscana che realiz 
zano I'unna contro le elczioni 
truffa nclle mutue contadmc, 
nello stesMi momento in cut in 
formiamo di un avvenimento che 
intercssa tutta I'opinione pubbh 
ca, contemporancamentc indichia 
mo ai compagni delle altre re
gion! e province una iniziativa 
da imitare. Non crediamo di 
fare una cosa piu utile pub-
blicando comunicati o mcita 
menu del partito su questa o 
1'altra questione 

Se cosl facosimo, daremmo al 
giornale un tono piu astratto 
e piu chiuso, il caratiere di 
un bolleitino che respinge 
rebbe la gran massa dei let-
tori; e certamente anche la in 
dicazione di lavoro sarebbe me 
no efficacc e talliremmo quindi 
il nostra compito di essere an 
che « strumento d : orfianizzazio 

ne delle attivita delle istanze di 
base ». 

Le nostre organizzazioni de-
vono vedere in questo modo 
I'aiuto insostituibile che da loro 
I'Unita e non pensare che i! 
giornale possa sostituirsi al la
voro organiz/ativo in senso stret-
to (convocazione di riunioni, 
coinunicati ecc.) che le organiz
zazioni devono invece svolgere 
per altre vie. 

Ma problemi sorgono anche 
in rapporio con istan/e a livedo 
piu alto. Abbinmo avuto nei 
giorni scorsi discussioni con un 
Comitato rcgionale del Nord e 
con uno del Centro-Italia. In 
entrambi i casi si voleva che 
I'Unita dedicasse l'imera pagina 
di cronaca alia pubblicazione di 
documenti: nel primo caso sui 
problemi dell'alluvione, nel se 
condo in preparazione di una 
Conferenza regionale. II giorna
le, crediamo giustamente, ha re-
spinto ciuelle richieste. Per I'al-
luvione si e faita si una pagina, 
ma non con il documento di 
quel Comitato regionale, ben-1 
con noti/ie, servizi, fotografie 
che ne facevano una lettura utile 
al Partito e capace di interes-
sare tutti. Nel secondo caso, si 
c deciso senz'altro di stampare 
a parte il documento, evitando 
di rinunciare a una pagina di 
cronaca. 

I nostri compagni, i nostri 
lettori avranno certamente no-
tato come, dopo la Conferenza 
nazionale della stampa, si sia 
cercato di compiere altri passi 
per meglio caratterizzarci come 
giornale di massa e per liberate 
I'Unitd da tutto ci6 che poteva 
contribute a darle un aspetto 
che ne restringesse 1'interesse ai 
soli quadri nolitici. Le convoca 
zioni dei gruppi parlamentan 
sono scomparse dalla prima pa
gina; i discorsi della domenica 
dei nostri dirigenti si sono ri-
dotti al nuovo e all'essenziale, 
cosl da interessare davvero poli-
ticamente. I documenti delle com
mission! del Comitato Centrale e 
delle nostre organizzazioni, quan 
do se ne d i notizia, sono sempre 
nassunti Faremo uno sforzo per 
rendcrc piu agili gli stessi re-
soconti delle riunioni del Co
mitato Centrale, e in ogni caso 
vogliamo evitare, nel pubbhear-
li, di stravolgere il carattere nor-
male del giornale (quando cioe 
il resoconto superera la lunghez-
za di una pagina, faremo il pos
sibile per aumentarc il numero 
delle pagine, in modo che i let-
tori abbiano, olire al resoconto 
dei lavori, il giornale con tutti 
i suoi normali servizi e infor-
mazioni). 

" Pressione 

dal basso » 
Tutti gli organismi dirigenti 

del Partito, tunc le nostre or
ganizzazioni dovrebbero com-
prenderd e aiutarci in questo 
sforzo, che cornspondc *satta 
mente all'indirizzo approvato dal 
la Conferenza nazionale della 
stampa. 

Piu VUnttd e giornale di mas
sa, piu e diffuse piu la poll tic a 
del Partito ha modo di essere 
conosciuta, p:u contiamo nclla 
•.ituazione ttaliana Se il momen 
to strettamente organizzanvo * 
la nostra vita interna prevales-
se sulle colonne del giornair. 
non pj>scicbbe molto tempo che 
ci ndurremmo ad essere .. iello 
che gii ojigi sono YAranti!, II 
I'opolo e LJ Voce Repuhhlicaia 
cioe un giornale che per parlare 
ai quadri ha finito di parlare a' 
Pae*e In questo modo si fini 
rebbe anche col costrmgere i no
stri quadri a rivolgersi ad altre 
fonti di mforma/ione. percW 
IVntta non soddisferebbe piu 
nemmeno loro e sopratutto non 
li auitcrebbe a realizzare in mo
do elficace la rmlitica del par
tito tra le mas<e. 

Resta il fatto che Iettere cr> 
me quelle della Sezione Perotti-
Devani ci aiutino, sia con le 
critiche gmste, sia con le parti 
piu discutibili. Se il giornaie 
dobbiamo, come vogliamo, *arIo 
tutti assieme, tutte le nostre or
ganizzazioni, tutti i compagni J c 
vono con fiducia partecipare «i 
la vita del giornale con propo-
ste, segnalaziom c critiche. Tu: 
ti devono essere ccrti che ques** 
«pressione dal basso» non la 
subiamo, ma la cerchiamo, rjet 
che" senza di essa non si pud 
far bene il giornale di cui la 
classe opcraia e il nostra popolo 
hanno bisogno. 

Elio Quercioli 

L Igitto attraversa 
una €nsi economica 7 

Le bugie della stampa imperialista e il linguaggio realistico dei fatti — La ri-
voluzione ha dato molto, ora chiede molto — Un grande apparato indu
strial che bisogna far produrre al cento per cento, migliorando la qualitri, 
riducendo i costi, legando severamente salari e stipendi alia produzione 

L CAIRO — Un'esposizione industrial, c L'uomo d'acclalo», simbolo della classe operaia 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO, febbraio. 

La propaganda imperialista 
batte da tempo su un tasto: 
l'Egitto sarebbe in preda ad 
una gravissima crisi economi
ca. Al coro ostile si uniscono 
anche certi fogli che imperia-
listi non sono, ma che certo 
subiscono l'influenza dell'im-
perialismo, e si prestano — 
talvolta — a dargli una mano. 
Qualcuno ha scritto su uno 
degli ultimi Humeri della ri-
vista franco-tunisina Jeune 
Afrique: « II governo Nasser 
gioca con i piani economic!, c 
questa e la prova che nella 
liAU non funziona piu nulla. 
almeno nel campo ilelPecono 
mia ». « La RAU — prosegue 
la rivista — deve affrontare 
una situazione critica: il suo 
bilancio e deficitario. il suo 
commercio esteriore squilibra-
to, la sua popolazione attende 
con impazienza un aumento del 

ARGENTINA: sciopero generate a Tucuman 

I tagliatori di canna alia testa 
della lotta confro la dittatura 
La Confederazione generale del lavoro trascinata dalle avanguardie piu 

combattive ha dichiarato un programma di scioperi nazionali 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 17. 

Tutta la provincia di Tucu
man in Argentina e entrata in 
uno sciopero generale il cui cli-
ma rasenta quello dell'insurre-
zione. La FOT1A (Federacion 
Obrera Tucumana de la Indu 
stria Azucarera) ha deciso che 
tutti t lavoratori della canna 
da zucchero si asterranno dal 
taglip del raccolto del 1067. 
Questa e la risposta dei lavo
ratori alia chiusura degli otto 
zuccherifici piu importanti del
la prorincia. che ha qettato pra-
ticamenle sui lastrico ventimila 
famiglie; tutta I'economia del
la provincia e Uquidata. Nes-
suna misura e stata presa dal 
governo Ongania per arginare 
il subitaneo incremento della 
disoccupazione: invece il regi 
me militare ha ordinato la 
sostituzione dei governatori con 
ufficiali dell'esercito dovunque 
si menifesti un «segno di di-
sordine ». 

L'urto tra il regime di Onga
nia e le masse popolari sta per 
svilupparsi su un terreno in 
parte imprevisto. La direzione 
opportunista della centrale sin-
dacale dominata dai terroristi 
(la CGT oggi controllata dal se-
gretario generale Augusto Ti-
moteo Vandor in maniera pres-
soche totale) fara certamente 
molte concession'! al governo 
per cercare di attutire l'urto: 
perd stanno accadendo cose 
che dimnstrano come, nonostan-
te gli sforzi della direzione del 
la CGT, la classe operaia rie-
sca a trovare canali autonomi 
nei quali potrebbe manifestarsi 
addirittura con rinlenza la sua 
ribellione. 

Lo sciopero generale indetto \ 
dalla FOTIA. indipendentemen-
te dalle direttire del sindacato 
nazionale dei lavoratori dello 
zucchero. e un esempio eviden 
te di autonnmo sviluppo della 
lotta. ma non i il solo: si ha 
ragione di credere che la dire
zione della CGT — allora nelle 
mani di Josd Alonzo — abbia 
aiutato il generate Ongania a 
sostituirsi a lllia con un colpo 
di Stato. Nel frattempo. Alon
zo $ stato a sua vnlta sostituito 
alia testa della CGT da Augu 
sto Timoteo Vandor suo arver-
sarin personate. Ma un unmn 
di Alonzo. i\ dottor Salimei. r* 
sfafo »7 primo m'mistro del La
voro nel Gabineito che Onoa 
nia cosfifMt all'inrinmar.t del 
polpe. Salimei non e durato 
molto, ma non e" per colpa sua: 
i probabile che la svolta eco
nomica compiuta in agosto dal 
gorerno Ongania verso una li-
nea di austeritd. abbia anche 
determinato In rinuncia a certi 
ambigui piani di c tregva soda-
le ^ che erano stati queUi sui 
quali si era basata. nei primi 
mesi, la linea di t nmj belli 
qeranza» tra il governo e In 
CGT. 

Tale linea era considerevol 
mente astratta: solo la conge 
nita vocazione alia collabora-
zione di classe della direzione 
t alonzista » delta CGT poteva 
concepire una simile prospet-

tiva. 11 governo di Ongania non 
aveva in realtd nulla da offrire 
alia classe operaia: I'apertu-
ra di nuove fonti di lavoro era 
un mito; il contenimento del 
prezzi una pura manciata di il
lusion!. La realta era la solita: 
il prezzo del salvataggio della 
economia argentina lo avrebbe 
dovuto pagare la classe ope
raia. 

11 «pat to» tra il governo e 
la CGT era che alcuni sindacati 
sciolti da lllia sarebbero stati 
riconosciuti di nuovo legalmen-
te purche tutto il lavoro della 
centrale sindacale si orientas-
se fuori della politica. La fin 
zione duro poche settimane; 
quando, il 4 agosto. Ongania 
inauguro la politica della au
steritd, la stesso direzione bu-
rocratica della CGT dovette 
assumere un atteggiamento 
molto conciliativo. La sua ope
ra di mediazione si fece pift 
difficile. 1 sindacati diretti dal 
MUCS (corrente comunista) e 
da dirigenti indipendenti di si 
nistra. come i Upografi. i ri 
venditori dei giornali ed i fer-
rovieri. insieme con il sindacato 
dei portuali di Buenos Aires. 
furono sottoposti a slrette mi-
sure- repressive. Ma soprattut-
to i portuali reagirono con de-
cisione. 11 loro sciopero. ben 
che attuato solo dalle deboli 
forze del MUCS e del sindaca
to dei Upografi. duro 62 gior
ni: alia fine, i portuali dovet-
tero arrendersi. Gli stivatori 
assalirono. il 10 dicembre. la 
sede della CGT e la occuparo-
no denunciando il tradimento 
della direzione confederate. 

Nel frattempo. anche sui pia
no della burocrazia erano ar-
venuti fatti nuovi: in una spe 
cie di congresso organizzato 
sot to il benevolo controllo del 
regime, la direzione del gruppo 
di Vandor si era consolidata: 
gli uomini del MUCS e gli altri 
indipendenti che avevano osato 
rivendicare una piu decisa azio-
ne antigovernatiua e la netta 
ripuLsa ad ogni patteggiamen-
to. erano stati praticamente 
esautorati da tutte le cariche. 
Anche da destra. il gruppo di 
Alonzo. non essendosi presen-
tato al conaresso per inimici 
zia personale del suo leader 
con Timnten Vandor. assume 
ra posizioni tattiche piu du 
re. Alonzo ha mandato addi
rittura un mpssagain di solida-
riela ai portuali dnpo la loro 
azinne contro la CGT. 

Questa convergenza di feno 
meni erersivi e la spontanea 
carica di rirolta delk: masse. 
la opposizione strenua valuta 
dal MUCS e dalle organizza
zioni sindacali piu combattive 
compresa la FOTIA e infine 
I'indurimento tattico dei grup 
pi alonzisti hanno fatto si che 
la stessa direzione deUa CGT 
dovesse moderatamente pie 
qarsi alle esigenze della lotta 
Cosi il Comitato Centrale del 
la CGT ha proclnmato lo scio
pero generale del 14 dicembre 
che ha avuto un successo mol 
to importante per I'avvenire 
delle lotte dei lavoratori. Ln 
partecipazione e stata la piu 

grande di questi ultimi anni. 
La politica di Ongania non la-
scia molto margine alle mano-
vre demagogiche per le quali 
si era preparato il gruppo di 
Vandor. La recessione prose
gue il suo cammino: si chiu-
dono fabbriche tessili. zucche
rifici. La riconversione dell'eco-
nomia e la linea austera riba-
dita il 7 novembre da Onga
nia esigono sessantamila licen-
ziamenti nel settore dell'impie-

go pubblico c circa quaranta-
77!i/a in quello dei ferrovieri. 
Questa politica comporta Vuso 
di strumenti repressivi sempre 
piu duri, ma stimola anche 
sempre piu decise azioni di 
lotta da parte delle masse po
polari. Per i primi di marzo 
la CGT ha stabilito un altro 
sciopero generate e un altro 
ancora per la meta di marzo. 

Saverio Tutino 
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GUATEMALA 

Alto ufficiale ucciso 

in un attacco partigiano 
CITTA' DEL GUATEMALA. 17 

j II v.ce-comandante delJ'aera 
nautica militare del Guatemala. 
tenente colonnello Edgardo Fi-
gueroa. e stato abbattuto oggi 
a coipi di mitra in una strada 
di un quartiere residenziale del 
la cap.tale. Gli attentaton si 
sono sottratti alia cattura. Le 
autorita guatemalteche hanno 
dichiarato di ritenere che fat-
tentato sia stato organizzato dai 
gruppi dell'opposizione che con-
ducono la lotta armata contro 
il regime del presidente Mendez 
Montenegro e dei militari. 

II tenente colonnelio Figueroa 
e stato colp:to a morte sui se 
dile posteriore della sua auto
mobile. Secondo quanto ha n-
fento la polizia. gli attentaton 
si trovavano a bordo di una 
vettura scura. che si e improv 
visamente affiancata a quella 
dell'uffiuale. Le raffiche sono 
state esplose da meno di un 
metro di dtstanza e il decesso 
e stato istantaneo. Una guardia 
del corpo delJ'ufuc:a!e. che era 

al volante. non ha fatto in tem 
po a scendere che g.a I a.tra 
vettura era lontana. 

La polizia ha lungamente in 
terrogato le poche persone che 
transitatano per quella via. soil 
tamente tranquilla. nel momento 
in cui fattentato ha avuto luogo. 
ma nessuno si e detto in grado 
di _ nconoscere gli attentaton. 
c Non abbiamo nulla da dire fi-
no a quando non saranno state 
completate le .ndag.ni > ha det
to un funronarto. 

Come e noto. j gruppi che 
conducono la guerriglia hanno 
npetutamente sollecitato il go
verno e le gerarchie militan a 
porre termme agli eccidi di de
mocratic! e alle persecuz.oni 
antioperaie e anti contadine 
che si susseguono da tempo nel 
paese e tra le cm vittime sono 
eminent! personahta c dingenti 
dell'opposizione a tutti i Iitelli. 
Dinanzi al rifiuto del regime. 
essi hanno avvertito che i piu 
alti esponenti governativi sareb
bero stati chiamati a pagare. 

tenore cli vita, la produzione 
non aumenta abbastaiua in 
fretta e i grandi progetti (e 
eviclente il riferimento all'Alta 
Diga di Assuan. N.d.R.) non 
danno risultati che si possa-
no apprezzare immediata-
mente ». 

E' chiaro che si tratta di 
una manipolazione tendenziosa 
cli mezze verita, di esagerazio-
ni, e di bugie. La realta e 
un'altra. 

Un giornalista comunista eu-
ropeo. che vive in Egitto da 
anni, mi ha detto: « La rivo-
luzione ha dato al popolo piu 
di quello che ha chiesto. Ha 
migliorato nettaniente le con-
clizioni igieniche delle masse. 
con la conseguenza che la 
popolazione e aumentata in 
modo pauroso (sia detto fra 
parentesi. il tentativo cli limi-
tare le nascite 6, per ora. fal-
lito: i contadini continuano a 
pensare che i figli sono utili 
braccia per il lavoro nei cam-
pi oltre che una prova della 
virilita dei padri : le donne 
diffidano della "pillola". sia 
per ignoranza. sia per motivi 
religiosi. sia perche la "pillo 
la" effettivamente provoca 
spesso disturbi spiacevoli, sia 
infine |x?rche i figli sono un 
Iegame conjugate assai soli 
do, che riduce i rischi dei trop 
po facili ripudi. tuttora per-
messi dalla legge in omaggio 
al Corano) ». 

« La rivoluzione si e sforza-
ta di dare a tutti un posto 
di lavoro. un salario anche 
minimo. con la conseguenza 
che molti impiegati e operai 
guadagnano piu di quello che 
producono. Cosi i consumi so
no aumentati in modo verti-
ginoso, e la produzione stenta 
a inseguirli. S'impone una rior-
ganizzazione delPeconomia. la 
ricerca di un sano equilibrio. 
Nasser lo ha capito perfetta-
mente ». 

Un alto funzionario di un'in-
dustria di stato mi ha detto 
con grande franchezza: «II 
primo piano quinquennale non 
era un vero piano concepito 
scientificamente. Del resto — 
ha aggiunto con un sorriso ma-
lizioso — se guardiamo ad al
tri paesi, anche potenti e ric-
chi. ci accorgiamo che non 
sempre i piani riescono al 
cento per cento... Mancava-
mo di esperienza. di idee chia
ro. di una teoria rigorosa. E" 
logico. Non si eliminano in 
pochi anni le conseguenze do-
lorose deH'arretratezza e del 
saccheggio colnnialista. Ab 
biamo fatto tre errori fonda-
mentali: 

1) Abbiamo conccntrato gli 
sforzi sull'i'iidustria leggera, 
invece che sull'industria pesan-
te cli base. Abbiamo creato 
soprattutto fabbriche di prodot-
ti di consumo. per soddisfa-
re le esigenze delle masse e 
— diciamolo pure — un certo 
snobismo, una ccrta megalo
mania del ceto medio. Ma cio 
csige materie prime, macchine 
utensili e quindi pezzi di ri-
cambio. tutte cose che in gran 
parte l'Egitto d c \ e importare 
dai paesi capitalisti. con gran
de dispendio di valuta pregiata. 

2) Nell'orientarci soprattutto 
verso I'industria leggera. inve
ce di concentrarci. per esem
pio. sull'industria tessile. in 
cui siamo esperti da decenni. 
e per cui possediamo noi stes 
si un'eccellente materia pri
ma. il cotone. abbiamo voluto 
fare tutto: frigoriferi e tele-
visori. per esempio 

3) Non abbiamo sempre te-
nulo conto dell'intcrdipendi-n-
7a fra un'industria e un'altra. 
c dc lia nccessita di assicurare 
a ccrte Industrie le materie 
prime e i servizi indispensa-
bili. La conseguenza di tali 
errori e che molte Industrie la 
vorano al 40. al 50. al 60 per 
cento delle loro capacita. e 
non poche in perdita. 

< Eravamo pieni di slancio e 
di ottimismo: assunzioni di ma-
nodopera in piu del necessario. 
f.no a 10 operai al posto di 
cinque, salari relativamente 
alti. orari di lavoro ndotti a 
sette ore. servizi gratuiti (o 
qua«i) per tutti: assistenza sa 
nitaria. medicine, mense ope 
raie a un prezzo simbolico 
per esempio di 2 piastre (28 
lire a pasto). abiti e scarpe 
da lavoro. case popolari a fit 
ti modestissimi. assicurazione 
contro le malattie e la disoc
cupazione. grande tolleranza 
verso qucgli operai che spa-
rivano. letteralmente spariva-
no per tre. quattro. cinque 
giorni. e poi tornavano spie-
gando che gli era morta la 
tale zia. oppure che un pa 
rente era arrivato da un Ion 
tano villaggio e avevano d o 
vuto accompagnarlo in giro 
per il Cairo „ umana indul 
cenza verso i pigri. i pastic-
cioni. i burocrati.. . Siamo egi-
ziani. non tedeschi... Ora pe
rd tutto questo deve finire. 
Dobbiamo metterc ordine >. 

Come? Ho posto la doman-

da al ministro deU'industria 
Ahmed Tewfik El Bakri. II 
giudizio cli El Bakri e meno 
critico di quello clell'alto fun 
zionario, da cui in parte — mi 
sembra — diverge. II ministro 
sottolinca innanzitutto il gran
de valore deH'apparato indu-
striale che l'Egitto si e dato 
in questi ultimi anni. Senza 
enfasi, ma non senza un giu-
sto orgoglio nazionale, mi di
ce: «Abbiamo fatto molto. 
Produciamo ferro e acciaio. 
fertiliz7anti e gomme. carta e 
cibi in scatola, televisori. ra
dio. elettrodomestici. stoffe. 
materiali cia costru/ione. mat 
toni. cemento. senza contare le 
cose piu n i n e - sigarette. sapo-
ue, e cosi via E' un patrimonio 
vasto e privioso. che altri 
paesi c'liuidiano E vogliamo 
andare avanti. Nella produ/io 
ne del ferro e dell'acciaio, 
passeremo da 200 mila tonnel-
late annue a un milione. 

«Quali sono le nostre idee 
base per il futuro? a) Voglia
mo sforzarci di produrre so
prattutto quegli oggetti per i 
quali abbiamo gia le materie 
prime necessarie: b) Voglia
mo piodurre tutti qurgli ogget
ti. macchine. beni di consumo, 
pezzi di ricambio. che oggi 
siamo ancora costretti a im 
port a re: c) Se riusciremo ad 
aveie un .surplus cli prudotti. 
e faremo di tutto per ritiscir-
ci, lo esporteremo. II presiden
te Nasser lo ha detto con chia-
rezza il 2H dicembre: "Dob 
biamo procurarci GO milioni di 
lire (pari a 84 miliardi cli lire 
italiane) per comprare due mi
lioni di tonnellate di grano al-
1'anno; e per procurarcele 
dobbiamo. da un lato. esporta-
re, dall 'altro fare economic". 
Cercheremo quindi di importa
re solo lo stretto necessario. 
le macchine che non siamo in 
grado di costruire da soli, ma 
di produrre la maggior quanti-
ta possibile di pezzi di ricam
bio. Cio richiede un grande 
sforzo di extra-training, di su
per addestramento delle mae-
stranze. e una forte, energica 
amministrazione... >. 

Fare economic Ma come? 
Far produrre I 'apparato indu
s t r i a l al cento per cento. Ma 
come? 

La risposta del ministro e 
stata precisa e molto realisti-
ca: « Prima di tutto bisogna 
che ogni lavoratore si con 
vinca che stiamo costruendo 
un nuovo Egitto per tutti gli 
egiziani. che i successi di ognu 
no debbono andare a beneficio 
di tutti. e che ogni errore. 
ogni difetto. ogni gesto di in 
curia, di pigrizia. ogni sprcco. 
si risolve in un danno per tut
ti. Ma cio non e sufficiente. 

I 

I II procuratore della 

| Repubblica d i Roma: 

I «Polizia e CC 
I in concorrenza 
1 introlciano 
I le indarj!ni» 

I « / ran' corpi che lormano 
la polizia m Italia costilui-
scovo un impertimento. come 

I ho avuto occasione di ipert-
mentare ullimnmenle m oc-

Icasione di clamorosi fatti dt 
cronaca di cui mi snno rio-
vuto occupare. quando polizia 

I e carablnieri. in concorrenza 
per quello spmto di emula-
zione che sempre /i caratte-

I rizza, hanno inlralcialo il 
corso delle mdapini ». 

I
ll procuratore della Repub

blica di Koma. prof. Giu 
scope Velotti. e intorwnuto 

I c o n queste parole in un di-
battito sui tema « Prospettive 
della nfornuj del codice di 

I procedura penale». organiz
zato dal «Centra di %iudi 

I aniridia e socwli » Le affer 
mazioni del procuratore del
la Repubblica. pur =e cm 

. stissime. non mancheranno 

I
di provocare nolemiche. ca 
munque nsentimenti 

II prof. Velotti e il mag. 
I s t r a t o che ha diretto. da tre 

anni a questa parte, le in 
chieste ciudiziane sin mag-

I gion fatti di cronaca awe-
nut i a Roma ed evidente-

I mente, prima di giungere al
ia grave conclusione che po
lizia e carabinien. sia pure 

I per spirito di emulazione. fini-
scono con I'intralciare le in-
dagini. deve avere avuto del-

I le clamorose conferme in 
proposito. 

I
ll procuratore della Repub

blica ha afTermato che per 
porre fine a questo stato di 

I cose e necessario che la po
lizia giudiziana passi vera-
mente alle dipendenze della 

| magistratura. non solo dal 
punto di vista funzionale. ma 
anche gerarchico. 

L 

Bisogna siabilire — ecco il 
punto — un Iegame non i igi-
do. ma riguroso. stnero. fra i 
salari e la produzione. Ogni la
voratore. o ogni squadra di la
voratori. deve esser pagato |«?r 
quello che realmente fa. per 
ciuello che da. in riccluv/a. al 
paese. Bisogna adottare incen-
tivi materiali anche forti, pre-
miate i capisquadra. i dirigen 
tj piu attivi. che riescono ad 
ottenere cli piu dai loro oi>e-
rai. ed escludere dai premi 
quelli che battono la liacca .. ». 

Ci sara alloca una riorgn-
nizzazione del sistema sala-
riale? 

« Non esattamente Una leg 
ge promulgata nel l!)()li autori/ -
za ogni soeieta ad ancorare 
le paghe alia ptodu/ione Si 
va verso una piu ampia. una 
completa liberta per ogni di-
rigentc di studiare e applica-
re incentivi e misure puniti
ve per ottenere la massima 
produzione. Chi non rende. de
ve essere sostituito. da un la
voratore piu capace ed atti-
vo... ». 

Dell'intervento dell'Alto co
mitato nei problemi deU'indu
stria. ci ha parlato uno dei 
suoi membri. Kamal Ed Din 
Kifaat. segretano dii l ' l 'mone 
socialista per gli affan idi o 
logici 

« Abbiamo cominciato — cl 
ha detto Rifaat - a studiare il 
"deviazionismo" nel settore del 
I'industria di stato. Alcuni e-
lemciiti — influenzati daH'im-
perialismo — mormoravano che 
le diflicolta diix'iidono non da-
gli sprechi. dalla corruzionc, 
daH'incompctenza. ma clallo 
stesso sistema socialista. che 
il capitalismo 6 piu effieaee 
del socialismo, che la via ca-
pitalista e preferibile. La vec-
chia classe borghese-feudale 
lavora sotfacqua. cerca d'in-
fluenzare i quadri tecnici... 
Stiamo percio riorganizzando 
tutte le direzioni del settore 
pubblico. esigendo un giusto 
orientamento politico, alta ef-
licacia tecnica, e capacita di 
realizzare gli obiettivi del 
piano. Stiamo fissando con 
chiare?za le responsabilita di 
ciascuno. 

« Senza attendere una nuov a 
legge, stiamo riducendo le 
prerogative dei comitati am 
ministrativi di officina. in par
te eletti dai lavoratori. per raf-
forzare la responsabilita per
sonale del direttore Abbiamo 
scopertn che e meglio cosi. 
II nostro scopo vitale non e 
una democra7ia formale. fitti 
zia e inefficace. ma la pro
duzione: quantita e qualita piu 
elevate, costi piu bassi. Quin
di. incentivi materiali per sti
molare 1'interesse personale del 
lavoratore alia produzione. In-
coraggiamo gli operai. che 
spesso sono piu esperti. attivi 
e intelligent! di certi direttori. 
a suggerire metodi nuovi per 
fabbricare certi pezzi di ri
cambio. per utili77are gli scar-
ti e i residui. per sostituire 
con materie prime nostre le 
materie importnte. per ridur-
re i costi. L'iniziativa ha gia 
dato buoni risultati. 

«Naturalmente non trascu-
riamo gli aspctti politici del 
problema: 1'Unione socialista 
si sforza di elevare il livello 
ideologico e politico degli ope
rai. di renderli piu coscienti 
delle nccessita di tutta la na-
zione... Sui piano pratico. inol-
tre . stiamo lottando contro la 
classe degli intcrmcdiari. che 
traffica con il settore di stato. 
Lottiamo contro le speculazio 
ni, l aumcnto artificioso dri 
prezzi. la spari7ione di certi 
prodotti. il mercato nero. Ab 
biamo pr tso fin dali 'anno scor-
so ccrte misure che si sono 
dimnstrate efficaci nel contene-
re le speculazioni. Per esem
pio. non si nota piu ia spari-
zione di certi prodotti. il mer
cato nero agisce con minore 
liberty di prima.. . Nasser ha 
detto che, entro t re anni, la 
classe degli intermediari de-
\e sparire. . . >. 

€ Una peculiarity della rivo-
Iuzione egiziana — ha soggiun-
to Rifaat — e che essa si 
serve di un'amministrazione 
statale ereditata dal passato. 
di un'organizzazione burocra-
tica che era uno strumento 
delle vecchie classi dirigenti. 
Molti funzirmari hanno la stes
sa mcntalita di prima. Anche 
molte leggi e regolamenti sono 
quelli dj prima, e ostacolano 
lo sviluppo rivoluzionario. Bi
sogna cambiare le leggi. e 
trasformare. con un'opera di 
persuasione e di educazione 
politica. la mcntalita dci fun-
zionari. affinche essi si con-
vincano della nccessita di mct-
tersi al servizio di tutto il 
popolo. non di questa o quella 
classe. E* un grande sforzo di 
trasformazione e di mobilita-
zione di tutte le energic um»» 
ne per la produzione e la co-
struzione del socialismo ». 

Arminio Savioli 


