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Conclusione del viaggio con I'Unita tra i partigiani della Guinea-Bissau 

Intervista con Cabral 
capo della lotta armata 

contro i portoghesi 
Come siamo arrivati alia guerra partigiana di movimento — La lotta armata e un aspetto della 
nostra lotta politica — Anche dove c'e una lotta di liberazione e necessaria una avanguardia 

6° Premio Infernazionale di Letleralura 

Amilcar Cabral 

II Portogallo pud conlinuare la guerra 
solo perche riceve I'aiuto della NATO 

Ai primi voti 
gia eliminati 
due favoriti 

Scomparso il Formentor la posta in palio e di dieci 
milioni - Gli americani accolti con freddezza - Si 
profila una sconfitta delie « grandi famiglie»? 

Con I'intervista a Amilcar Cabral, segretario 
generale del Partido Afncano da Independence e 
Cabo Verde, il nostro inviato Romano Ledda con
clude i servizi dal Fronte Sud della Guinea-Bissau, 
detta « portoghese ». L'Unita e il primo e solo quo-
tidiano italiano ad avere inviato laggiu un suo 
giornalista perche vedesse e raccontasse la lotta 
di un popolo che tiene testa e sconfigge un eser-
cito coloniale dotato di mezzi moderni e impe-
gnato in una guerra fatta di bombardamenti al 
napalm. Mentre gl i americani estendono la loro 
guerra di aggressione nel Vietnam, mentre il ter-
rore fascista si abbatte sulla Grecia, e un altro 
Stato fascista, il Portogallo, che, con I'appoggio 
e I'aiuto delle grandi potenze dell 'Occidente, con
duce una guerra di sterminio e di aggressione 
contro il popolo guineano che si batte per la sua 
indipendenza. II filo che lega Vie tnam, Grecia e 
Guinea-Bissau e unico. Unico e il nemico da bat-
tere sul terreno della piu larga unita: la spinta 
aggressiva deH'imperialismo e delle sue cricche 
locali che vuole negare ai popoli liberta e indi
pendenza, vuole la repressione, provoca la 
guerra. 

Dal nostro inviato 
CONAKRY, aprile 

Amilcar Cabral mi ha con-
cesso per I'Unita la seguente 
intervista. 

Per prima una questione 
particolare. II tuo partito in-
veste con la sua iniziativa 
anche le Isole di Cabo Ver
de, che sono relativamen-
te lontane dalla Guinea. 
Perche? E quaii sono le 
prospettive? 

Le Isole di C. V. sono state 
popolate sopratutto da africa-
ni della Guinea, portativi co
me schiavi dal portoghesi. I 
quali vi hanno stabilito un sl-
stema economico di slrutta-
mento. prima schiavistico. poi 
di servi « evoluti •. e infine 
di latifondo e rendita fondia-
ria. La struttura di C. V. pre-
senta dunque caratteristiche 
proprie. ma rimane il tatto che 
si tratta di una colonia al pa
ri della Guinea, dell'Angola. 
ecc. e dati i legami di sangue 
e storici ci battiamo insieme 
In questi ultimi anni la lotta 
politics ha avuto laggiu un 
torte sviluppo e possiamo di
re che oggi le condizioni so
no mature per il passaggio 
della lotta ad una nuova tase. 
II nostro partito lavora seria-
mente sulla questione e sia
mo convinti che presto dare-
mo un nuovo colpo al colo-
nialismo portoghese E questo 
sara un servizio reso non so
lo al popolo di C V.. ma an
che a quello della Guinea e 
delle altre colonie portoghe
si. perche le Isole di C. V. so
no una base d'appoggio mol 
to Importante per i portoghe
si nella loro guerra contro i 
popoli. angolano. mozambica-
no e guineano 

Vi sono due fatti che mi 
hanno particolarmente col 
pi to nella vostra lotta: il 
carattere di guerra parti
giana di movimento che 
ha ess* assunto e I'alto gra-
do di mobilitazione civile. 
Come siete arrivati a que
sto risultato? 

I due fatti sono strettamen-
te legati e inseparabili. La 
lotta armata contro I colonia-
hsti e stata possibile solo sul
la base di una ampia mobilita
zione e organizzazione delle 
forze popolari E a partire da 
un certo momento la azione 
armata e divenuta essa stessa 
un tattore di mobilitazione del
le masse, specie nelle zone 
non liberate. Mobilitazione ci
vile e lotta armata si sono co
al Integrate e nol crediamo 
che questo sia uno del nostri 
punti di forza. Voglio Inoltrc 
dirti che nelle condizioni con
crete del nostro paese era as-
solutamente necessarlo pre-
parare politicamente un nu-
mero sutticiente di cittadmi. 
uomini e donne. sopratutto tra 
i giovani — il nostro e un po
polo giovane — e sulla base 
di questa preparazione comin 
ciare la lotta armata. 

Se non avessimo avuto que
sta preoccupazione non credo 
che. ripeto nelle nostra con
dizioni concrete, avremmo po
tato sviluppare la lotta arma
ta. Pu6 darsl sia utile aggiun 
gsre che essa si e sviluppata 
da nol come un essere viven-

te. e che tutta la lotta in ge
nerale e cresciuta sulla base 
delle proprie realizzazionl. co
me un corpo umano che cre-
sce assimilando quanto puo 
assimilare per la sua crescita. 
Nol non abblamo forzato la 
marcla della lotta. Abblamo 
prefer!to che sulla base del-
I'organlzzazione politica del no
stro popolo. II PAIGC. essa 
si svlluppasse partendo da for-
mazlonl popolari armate. con 
una certa autonomla. e a po-
co a poco abblamo dato una 
organizzazione piii riglda a 
questi gruppi. abbiamo costi-
tuito le zone di guerriglia. le 
region!, e solo dopo, a diffe-
renza di altre esperienze. ab
biamo deciso di formare lo 
esercito popolare. 

Abbiamo cioe lavorato per
che il popolo cominciasse a 
lottare spontaneamente. dicia-
mo cosi. ma evidentemente 
sotto la direzione del partito. 
ed 6 a partire da una espe-
rienza compiuta che abbiamo 
costituito I' esercito per bat-
tercl meglio e piu estesamen-
te contro i portoghesi. E cos) 
la nostra azione ha raggiunto. 
o meglio raggiunge progressi-
vamente. la fase di una guer
ra partigiana di movimento. 

Da quello che dici e da 
quel che ho visto, trovo 
che avete risolto esem-
plarmente il problema del 
nesso tra lotta politica e 
lotta armata. Vuoi approfon-
dire I'argomento alia luce 
della vostra esperienza? 

Nol abbiamo sempre consi-
derato e consideriamo la lot
ta armata come un aspetto 
della nostra lotta fondamenta-
le che e una lotta politica: la 
contestazione della presenza 
portoghese La ictta politica e 
pervenuta ad una forma arma
ta perche I colonialisti non 
hanno voluto dare un minimo 
di soddisfazione alia nostra 
aspirazione ad essere liberi. 
Se nol abbiamo quindi mante-
nuto molto stretti I legami tra 
lotta politica e lotta armata. 
cid 6 accaduto non per un at-
to volontaristico. ma perche 
ci siamo resi conto che la se-
conda era d'ventata un mo
mento necessario della prima 
Ci battiamo oggi con te armi. 
come ierl facevamo scioperi 
o manifestazioni di massa. 
sempre per I'indipendenza che 
e un fine politico. 

II giomo In cul I portoghe
si comprenderanno che abbia
mo il diritto alia Indipenden
za. la nostra lotta armata non 
avra piu ragione dl essere. 
perche avremo realizzato II no
stro obbiettivo che e la libe
razione del nostro popolo dal 
giogo coloniale. Evidentemen
te il problema si pone in mo-
do generale dovunque vt sia 
una lotta di liberazione naziona-
le. ma ognl caso ha le sue ca
ratteristiche e non pretendia-
mo d: essere esemplari. Sem-
piicemente comprendiamo che 
chiunque sia interessato a libe-
rare II proprio popolo. possa 
guardare alia nostra esperlen-
za e trarne gli element! ge-
neralizzabili che possono es-
servl. 

II PAIGC. nel definlre le 
sue lotte. e sempre partito 
da una analisl precisa del

la realta nazionale e della 
struttura sociale. Vorrel. 
chiederti piu cose, a que
sto proposito, che pero 
concernono un solo proble
ma. Oual e I'ampiezza del 
fronte politico e sociale 
che avete realizzato? Chi 
appoggla la lotta di libera
zione e chi e alleato ai por
toghesi? In che misura la 
lotta ha spostato forze pri
ma ostili e indifferenti, e 
ha disgregato il sistema di 
alleanze su cui si fondava 
il potere portoghese? 

Evidentemente per mobilita-
re il popolo in un paese come 
il nostro. era necessario cr> 
noscere a tondo la nostra so
cieta. vedere quail sono I di-
versi ceti. quali gli element! 
che la costituiscono e quale 
la loro posizione davanti al co-
loniahsmo portoghese e alia 
lotta contro di esso T! diro su 
bito. pero. che nol stessi ab
biamo imparato qualcosa nel 
corso della lotta Ma prima 
vorrei chlarire quello che a 
mio awiso. per paesl come 
il nostro. e un falso problema: 
il problema del fronts politico 
e sociale che alcunl conside-
rano necessario realizzare per 
poter tare la lotta. e che vie-
ne da una generallzzazione 
precipitosa, e non del tutto 
giusta. di altri casl diversl dal 
nostro. 

In una societa come la no
stra dove I ceti social! non so
no tanto differenziati dal pun-
to di vista economico — e do
ve quindi non vi sono state 
conseguenze nelle opzioni po-
litiche degli uomini —. e do
ve. d'altra parte, una forza 
esterna Impone una condizio-
ne simile a tutti I • naziona-
li ». malgrado le piccole diffe-
renze che i portoghesi hanno 
introdotto anche tra nol. in un 
paese cosi non si pone II pro
blema di creare un fronte: e 
il popolo a costituire il fronte. 
Evidentemente ci sara sem
pre una parte di questo popo
lo che si collochera a fianco 
del nemico. ma la sua grande 
maggioranza forma il fronte 
nazionale che lotta: quello che 
interessa e trovare lo stru-
mento politico capace di fare 
avanzare questo fronte. di dar-
gli coscienza della necessita 
della lotta e di rispondere al 
le aspirazioni popolari. In real
ta il nostro popolo pud esse
re interpretato come una so
la classe che e dominata e 
sfruttata dalla classe dominarv 
te portoghese. dal capitalisti 
della metropoll. 

Prendendo atto dl questo 
fatto not dovevamo agire come 
un partito di tutto il popolo. 
senza certo — e la nostra ana-
lisi l*ha provato — dimentlcare 
le differenze e le contraddi-
zioni. per adesso secondarie. 
cho esistono L'altra cosa da 
dire e che partendo dalle no 
stre condizioni storiette, eco 
nomiche. social), si d e v e 
escludere I'opportunita di fa 
vorire la creazione di piu ma 
vimentl politic]. Abbiamo avu 
to un fattore molto favorevole 
in questo senso — e II ritor-
no di una contraddizione — 
nel fatto che il regime colo
niale fascista non ha mal per 
messo la formazione di movi 
mentl politic!, ne I'eserc'izlo 
delle piu elementan liberta 
Partivamo da quota zero e 
questo ci ha consentito di 
sbarrare la strada alia proli-
ferazione di partiti politic!, e 
di concentrare tutto il nostro 
lavoro nella realizzazlone del
la piu ampia unita per la lotta. 

Evidentemente. malgrado I 
nostri sforzl. e'erano ceti e 
indivldui che stavano dalla 
parte del portoghesi. Quali? 
Potral trovarne dappertutto. 
Prima di tutto nel ceto della 
piccola borghesia africana — 
impiegati delle case di com-
mercio e dello Stato — so
pratutto quella piu agiata. 
preoccupata di perdere quan
to ha avuto nel quadro colo-
nale. Ouesta gente pero e 
una minoranza della piccola 
borghesia. N e l l e campagne 
puoi trovare I capi tradiziona-
li. che date le loro posizioni 
di privilegio. lo sfruttamento 
esercltato per secoli. anche 
con la protezione del porto
ghesi. si sono schieratl in 
gran numero a fianco del co
lonialist! portandosi dietro una 
parte della popolazione agiata. 

Nelle cltta potral trovare loro 
alleatl anche tra I salariati. 
per esempio. gente che date 
le conquiste realizzate e la 
prospettiva di migliorarle ha 
avuto paura di metterle in glo-
co e ha preferito. come dire? 
restare prudentemente dalla 
parte del portoghesi. Le cose 
oggi comlnciano a cambiare e 
ci sono degll spostamenti. Per-
sino piccoli borghesl agiati co-
minciano ad avvicinarsi a noi. 
perche vedono che I portoghe
si possono essere battuti e 
cercano. sin d'ora. di conser-
vare le loro posizioni esiben-
do un nazionalismo di cui non 
volevano prima neanche sen-
tir parlare. 

Hai alluso aH'importanza 
dello strumento politico, e 
piu volte ho sentito parla
re della necessita di una 
forza di avanguardia. Vuoi 
chiarirmi questo problema. 
che mi pare si ponga an
che in altri paesi africani? 

Si, noi pensiamo che anche 
anche dove c'e una lotta di 
liberazione e necessaria una 
avanguardia. Ognl popolo do-
minato dagli stranierl non ama 
la dominazione. Ma non esiste 
una volonta spontanea, non 
crediamo ad uno spontaneo 
sentimento rivoluzlonario del
le masse. I sentiment! che ml-
rano a trasformare una socle
ta net senso del progresso — 
e II nostro primo progresso 
e liberarcl del coloniallsmo 
— appartengono a una mino
ranza. Se questa minoranza 
si organizza. diviene attiva nel 

quadro sociale che le e pro
prio. costituisce una avanguar
dia rivoluzionaria e il suo ruo-
lo dipende dalla struttura di 
ciascun paese. Da noi questo 
ruolo era piu facile, piu netto. 
piii chiaro. perche, come tl 
dicevo poc'anzl, II mancato 
sviluppo ha dato alia nostra 
societa un aspetto piu omo-
geneo. E cos) la nostra pic
cola avanguardia ha potuto 
con una certa facilita toccare 
i sentiment! del diversi ceti, 
mobilitare e scatenare la lot
ta Credo che I problemi sia-
no diversi nel paesi dove le 
differenze sociali sono piii ac
centuate. Anche la e necessa
ria una avanguardia ma i pro
blemi dell'unita sono piii com-
plessl del nostro caso. 

Leggendo il programme 
del PAIGC e vedendo le 
vostre prime realizzazioni 
ho trovato una serie di ri-
vendicazioni e di principi 
che definiscono i fonda-
menti e gli obiettivi della li
berazione nazionale in rap-
porto alia rivoluzione so
ciale e economica. Vuoi 
dirmi qualcosa su questo 
aspetto in relazione alle 
esigenze che emergono dal
la vostra lotta? 

L' analisl de l l nostro caso 
concreto ci ha permesso di 
concludere da molto tempo 
che la vera liberazione nazio
nale e necessariamente una 
rivoluzione. In realta se I'obiet-
tivo e liberare un popolo dal
la dominazione straniera — e 
qesta dominazione non ha sen

so se non e economica — tut
to porta alia trasformazione 
profonda dei dati economici 
del paese. Se vuoi. In un lin-
guaggio forse piu ristretto. si 
debbono liberare le forze pro-
duttive di un paese da ognl 
impresa straniera. Cio Impli-
ca. almeno per cio che ci ri-
guarda. una rivoluzione in 
quanto esige non solo un mu-
tamento della totalita della so
cieta in relazione alle classi 
dominant) portoghesi. ma an
che una trasformazione inter
na al!a nostra stessa societa 
La direzione che essa prende-
ra. il punto cui perverra dipen 
dono dalle forze che la diri-
gono 

Attualmente. in questa fa
se della lotta. il nostro com-
pito principale e detinire so
pratutto una coscienza nazio
nale e dar vita a una nazione 
ed e questa la nostra prima 
conqulsta. Come hai potuto 
vedere abbiamo conseguito ri-
sultati Importanti. e oggi la no
stra gente non si presenta piii 
come Balantas. Pepels. Man-
djaques, Foulas. ma come po
polo guineano, cosciente di 
appartenere a un gruppo di 
uomini in un paese dell'Afrlca. 
A partire. poi. da un certo mo
mento dello sviluppo della lot
ta. controllando la vita delle 
region) liberate, avendo re-
spcnsabllita di direzione sta-
tale, abbiamo dovuto creare 
certl strumenti di ammlnistra-
zione. abbiamo cominclato a 
avere uno Stato. Al compito 
di sviluppare sempre di piu la 

II nostro inviato con una pattuglia partigiana durante il suo viaggio al Fronte 

coscienza nazionale si e ag 
giunto cosi quello di strutm 
rare sempre meglio lo Stato 
nascente. 

L'onentamento che diamo 
alio Stato dipende da quello 
del nostro partito. E I'obietti-
vo fondamentale della nostra 
lotta. lo abbiamo detto piu vol
te. e liberare il nostro popolo 
da ogni forma dl struttamen 
to sia straniera che nazionale 
Siamo convinti che non ab
biamo. ne avremo. motivl per 
mutare questo orientamento 
Ouesto e cio che posso dirti 
circa i rapporti tra lotta di li 
berazione e rivoluzione nella 
nostra esperienza Chiediamo 
solo a tutti coloro che si in-
teressano ad essa. e partico
larmente agli amici. di capire 
cosa vuoi dire rivoluzione nel 
nostro paese e di non pren-
dere la rivoluzione come una 
cosa che debba essere egua-
le dappertutto. 

Ho visto al fronte aerei 
americani. armi tedesche 
sequestrate ai portoghesi. 
ecc, e il PAIGC insiste 
molto sul carattere inter-
nazionale della guerra por
toghese. Chi sono gli al-
leati del Portogallo e quali 
interessi ne determinano lo 
appoggio alia guerra con
tro di vol? 

Tutti sanno oggi chl sono gli 
alleati del Portogallo. Prima di 
tutto sono I paesi della NATO 
che lo considerano un custo-
de della civilta occidentale. E 
allora ci chiediamo se di que
sta civilta facciano parte i 
bombardamenti su! nostri vil-
laggi. II Portogallo non ha i 
mezzi per condurre una guer
ra coloniale su tre fronti (Gui
nea. Angola. Mozambico -
n.d.rj. Se arriva a tarlo e so
lo perche ha I'appoggio con
creto e efficace della NATO 
da una parte e dei razzisti del 
Sud-Africa e della Rhodesia 
dall'altra. Noi pensiamo che il 
carattere internazionale della 
guerra portoghese e evidente. 
Gil aerei che ci bombardano. 
e armi che ci uccidono. sono 

americani. tedeschi. belgi. ita-
liani e inglesi. Contro di not 

1 operano persino elicotteri fran-
cesi. I soldi che finanziano la 

! guerra vengono dalle Banche 
americane e tedesche. 

Non e un segreto per nes-
suno che esiste un accordo 
tra il Sud-Africa e il Porto
gallo e che esso ha I'avallo e 
I'appoggio dei paesi imperia
list!. Non denunceremo mai 
abbastanza davanti all'opinio-
ne pubblica mondiale che il 
Portogallo pud continuare a 
commettere un crimine contro 
I'umanita solo perche riceve 

1 aiuti militari. economici. finan 
ziari dai suoi alleati della 
NATO. Penso quindi sia un do-
vere per tutte le forze pro-
gressiste. sopratutto di quel
le -he lottano nei paesi che 
aijtano il Portogallo. il denun-
ciare quest' aiuto. denunciare 
coloro che nei govern! appog-
giano a n c h e indirettamente 
questa guerra coloniale. 

Romano Ledda 

Dal nostro inviato 
CiAM.MAKTil PLAGE 
(Tumsi). 2'J. 

DiU> dei f.ivuriti della \inili;i, 
gli americani Dahlbei'K e Sin 
tier, sono stati eliminati alia 
prima \ota/unie del 0. Premio 
Interna/mnale di Lettcratura. 
che si tiene qucst'anno nei bun
galow di una spiaggia \ icina a 
Tunisi. Tra i sedici scrittori 
finalisti liguiano invece il no 
lacco Gombrowic/ e il franccse 
Leiris. favoriti anche e^si. c 
alcuni nomi the saranno certa-
inente al centro delle prossime 
discussioni: come il giapixme.se 
Mihhima. l'aiiHM'icano Nabokov. 
il brasihano (iuimaraes Hosa. 
rargentino Corta/ar, 

La piima \otazione elimina 
toria ha avuto luogo quest'anno 
con criteri clixersi; e del resto. 
tutto il meccanismo del Premio 
e stato modilirato. Mama an/i 
tutto il Premio Kormentor. lie 
stinato ai manoscntti incditi e 
assegnato dagli editori che sono 
stati i fondatori dell'iniziativa 
(da Kinaudi a Harral. da Galli-
mard a Rowoh'.t, agli al tr i) . con 
la conseguen/a che il premio 
« tnaggiore » sale cosi a circa 
dieci milioni di lire. Iiioltre i 
tre meinbri di ciascuna delle 
sette giurie na/ionali \otano a 
scrutinio segreto lin dall'inizio: 
il voto. cioe. non e piu collegia 
le. per giurie. ma lascia mag-
giore lilx?rta di scelta ai singoli 
membri. Ne deiivera probabil 
mente una mmore dispersione 
nel dibattito e nello s\olgimento 
generale dei la von. maggiori 
possibility di con\ergeii7e al di 
la di troppo rigide contrappnsi 
zioni « na/ionali ». e forse an 
che maggiori sorprese. 

E ' difficile comunque \erifi 
care I'm d'ora lellicacia delle 
riforme introdotte. Siamo in-
fatti appena agli inizi. Eletto 
ieri sera il presidente e il vice-
presidente dei lavori nelle per-
sone della francese Aury e di 

Sanguineti (che insieme a Man-
ganelh e Ripellino forma la de-
lcgazione italiana), dopo la pri
ma votazione eliminatoria di 
stamane ha avuto inizio la di-
scussione, autore per autore. e 
titolo per titolo. Anche il dibat
tito si 6 svolto non per giurie 
ma per singoli membri. con un 
avvio lento, ma gia con accen-
ni di una certa vivacita. 

Ogni previsione. a questo 
punto, e naturalmente impossi-
bile. Alcuni dement i indicativi. 
tuttavia. emergono in modo ab
bastanza chiaro. Fibrilles di 
Leiris. ad esempio. non conta 
tra i suoi sostenitori proprio 1 
francesi (che « portano > inve
ce Le Clezio). II che potrebbe 
compromettere seriamente la 
sua candidatura. Gli americani 
Nabokov. Updike e Malamud. 
o registrano gia delle opposi-
zioni, o non vedono ancora in-
torno ai loro nomi quel calore 
di consensi che di solito prelude 
al successo. 

/ racconti di Landolfi sono 
stati accolti molto freddamente, 
nonostante un lungo intervento 
di Sanguineti a suo sostegno. 
D'altra parte, si va gia consoli 
dando rimpressione che questo 
anno i \ e r i protagonisti della 
discussionc saranno quegli 
scrittori e quelle opere che. pui 
arrivando sempre in finale, nel
le precedenti elezioni. sono sta
ti poi battuti dai rappresentanti 
delle « grandi famiglie » lette-
rarie europee e mondiali: Ko-
smos del polacco Gombrowicz 
(tradotto anche in I ta l ia) . 0 
Grande Sertao di Guimaraes 
Rosa, due romanzi di Mishima 
c Rayuela di Cortazar. che a p 
punto negli anni scor5i avevano 
dovuto cedere ai candidati delle 
lctterature tedesca (Uwe John 
son), italiana (Gadda). france 
"=e (Sarraute) . americana (Bel
low) e via dicendo. 

Dovrebbe essere. perci6. la 
rivincita delle Ietterature tenu-
te finora ai margini; una ri \ in-

cita che puo essere notevolmen-
te favnrita dal nuovo meccani 
smn del premio. e in parlico 
la re dal fatto che le giurie na-
zionali non si prcsentano que
sto anno come tanti blocchi 
uniti. 

Sono queste. in sostnn/a, le 
prime battute e le prime im-
prcssioni abbastanza esternc 
su una manil'estazione che vede 
gia prolilarsi opere e tendenzt-
letterarie e posi/ioni critiche. 
su cui si potra e dovra tornare 
con magyiore impegno di ana 
lisi e di giuclizio. 

Gian Carlo Ferretti 

Visita di amicizia 
di una delegazione 

della SFIO 
BUCAKEST. 29. 

Una delega/ione della SFIO 
guidata da Guy Mollet e giunto 
a Hucarest JHT una « visits 
di amici/ia » su invito del Co-
mitato Centrale del Partito 
conuinista romeno. 

La delega/ione del Partito 
socialista francese comprende 
Christian Pmeau. Jules Much. 
Robert Pontillon. Jacques Piet-
te. Marcel Livian. 

AH'aeroporto Bancasa la de 
lega/ione e stata accolta dai 
compagni Nicolae Ceauccscu. 
segretario generate del partito 
comunista romeno. Birladeanu. 
Berghianu e Rautu del Comi-
tato c-ecutivo e da altri espo-
nenti del partito. Poco dopo 
sono mminciate le conversa
zioni che » si s\ iluppano in un 
clima di cordialita ». 

' 
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II Congresso dei comitati d'azione per la giustizia a Bologna 

«Anche lo Stato deve difendere i lavoratori» 
L'inlervenlo del vicesegrefario della CGIL Arvedo Forni - La relazione dell'awocato Ventura - Vivace dibattito 

Dal nostro oroato 
BOLOGNA. 29 

<Se TKMI c'e giustizia per i la
voratori. non c'e giustizia per i 
cittadmi. - X a CGIL ritiene che 
la presenza e Yazione dei smda-
cati non escludano. anzi esioano. 
la difesa anche da parte deilo 
Stato degli interessi dei lavora
tori. poichi in tal modo la posi
zione di questi ultimi. in partenza 
piu debole, sara rafforzata come 
del resto vuole la Costituzione 
della repuhblica. fondata appunto 
sul lavoro... >. Ci pare che questa 
dichiarazione del vice-segretano 
della CGIL Arvedo Forni al 
quarto Congresso nazionale dei 
comitati d'azione per la giust;-
zia. abbia posto uno dei problemi 
central! del dibattito sulla cruri 

della giustizia del lavoro. che e 
prosegmto oggi con numerosi m-
terventi. 

Come ch'cevamo ieri. la consta-
Laziooe della crisi e della sua 
gravity e stata unanime. Diverse 
invece. e tatvolta opposte, le dia-
gnosi e soprattutto i rimedi sug-
genti. Abbiamo cost sentito in-
dicar cause, a nostro awiso se
condarie. 

Ma c'e stato anche chj ha af-
frontato le cause piu remote e 

i?enerali. 
« Sell esperienza quotidiana — 

ha detto il prof. Smuraglia — not 
constatiamo che mentre i gindin 
dei prim gradi si sforzano di 
mterpretare Veroluzione civile e 
sociale. l pradi superior} delin 
maQi'tTa'ura ed \n parJicotare !<i 
Cassaz:one mantengono principi 

formolistin o addir\ttura sorpas-
sati. I imitandosi a " benevcle 
concessioni" ai lavoratori in 
campo economico. Ora questo at-
teggiamento frena Vapplicazione 
pratica dei principi costxtuzio-
nali >. 

Smuraglia ha anche criticato la 
tendenza emersa nel corso del 
dibattito secondo la quale, data 
rinefficienza della giustizia sta 
tale, bisognerebbe ncon-ere ad 
una giustizia per cosi dire pri-
vata. < Non a caso — ha poi ri-
badito in proposito il vke-segre-
tario della CGIL — tale orien
tamento e condiviso dalla Confin-
dustrio. Se dovesse trionjare in-
/old. i lavoratori sarebbero co-
tlretti a rmunciare a dirAU che 
la legge dichiara trrinunciabih ». 

La fa!* ta del dilemma giusti
zia s;ata>-g:ustina privata. era 
del resto g:a stata denunciata da 
uno dei relaton. dall"a\-v. Ven
tura. d quale aveva precisato 
che < la difesa deqli interessi dei 
lavoratori non pud essere assicu 
rata solo dalle organizzazioni sm-
dacali perche queste, dovendo 
ter.er conto. nelle contraltazioni, 
dei rapporti di forza. sarebbero 
in certi cosi costrette a nnun-
ciare a dinlti irrinunciabili. 
D'aUra parte e chiaro che il giu-
dice dello stato cosi com'i oggi. 
non e in grado di tutelare ejfica-
cemer.te i lavoratori ». 

t Un pnmo passo — ha prose-
gu:to Taviocato Ventura — po
trebbe asere compiuto con la 
creazione di una vasta rete di 

gmdici nor. di camera, elelti dai 
coisip.'i comunali che. nel cam
po de'. lavoro. potrebbero essere 
affiancati da rappresentanti del
le organizzazioni dei lavoratori 
e dei daton di lavoro. Son e solo 
un'idea nostra: la stessa com-
missione di studio del Ministero 
aella giustizia ne ha riconosciulo 
la validita >. 

E cosi sjamo al punto: la fun-
zioaalita coincide con la demo-
crazia. la ensi si risolve con 
una volonta politica decisa non 
solo a nformare ma a riformare 
in senso democratico. Bisogna 
dire che queste tesi hanno sol-
Ievato da parte di alcuni con-
grevisti ob.ezioni. sulle quali oc-
correra tornare domani. 

Pier Luigi Gandini 
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