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L'Universita in Calabria 

UNO STRUMENTO 
Dl IMPEGNO 

MERIDIONALISTA ? 
L'Ateneo non deve sorgere come un fungo 
nel deserto — Un momento della battaglia 
per un diverso sviluppo economico e civile 

Certamente non e scnza si-
gnificato il fatto che la decl-
sione del Consiglio del mi-
nlstri dl varare — ed era 
tempo, dopo tante terglver-
sazioni dei partiti di maggio-
ranza — un proprio disegno 
di legge per 1'istituzione del-
l'Universlta in Calabria, se-
gua da vicino la giornata di 
lotta per I'universita, tenula 
dal partito comunista il 29 
ottobre nei principal! centri 
della regione, e lo sviluppo 
di massa delle lotte degli 
studenti che da quclla gior
nata ha preso avvio. Non 
solo: c'6 evidentemente alia 
base di que.sta decisione l'e-
splosione del movimento po-
polare e contadino, che nolle 
ultimo settimane ha richia-
mato con tanta forza l'at-
tenzione delle forze politi-
che e dell'opinione puhhlica 
sulla paurosa situazione di 
crisi e sui drammatici pro-
blemi di sviluppo economico, 
sociale e civile della regione 
calabra. Qualcosa, in queste 
condizioni, per la Calahria si 
doveva pur fare: non si deve 
dunque all'illuminata preveg-
genza della nostra classe di 
governo questo primo timido 
avvio di una risposta ai pro
blem! dell'istruzione supe-
riore in quclla che.e forso la 
regione italiana piii sacrifi-
cata dal tino di sviluppo che 
11 capitalismo monopnlistico 
ha dato al nostro paese: al 
contrario, anche per strap-
pare questo risultato, ci so
no volute lunghe lotte. nelle 
quali il nostro partito ha 
avuto una parte decisiva. 

E' infatti, ormai da molti 
anni che noi comunisti pro-
poniamo il tema dell'Univer-
sita in Calabria, e lo pro-
poniamo non gin sulla base 
di improvvisazioni elettora-
listiche o di campanile quali 
quelle piu volte affacciate 
dalla DC, bensl in rapporto 
cosl coi problem! di svilup
po della regione come cdl-
1'esigenza di modificare pro-
fondamente, nel quadro di 
una politica di riforma. la 
squilibrata struttura univer-
sitaria che esiste oggi in Ita
lia e che riflette i piu ge
neral! squilibri della societa 
italiana. Era questa l'impo-
stazione della proposta di 
legge per I'universita cala-
brese presentata gia piu di 
tre anni fa alia Camera dai 
deputati comunisti: su que
sta linea da diverso tempo 
si e sviluppata con coerenza 
la nostra iniziativa. cosi nel-
la regione come nel dibat-
tito culturalc e politico na-
zionale. Il fatto che oggi il 
Consiglio dei ministri accol-
ga il principio della sede 
unica e deU'Universita a ca-
rattcre residenziale. che la 
stessa scelta delle facolta e 
la loro caratteri7zazione si 
avvicinino piu alia nostra 
proposta che all'iiltimo dei 
vari progetti democristiani 
(qucllo dell'on. Pucci) o al-
1'alquanto fumosa proposta 
socialista di un istituto tec-
nologico. che ora si sottoli-
nei anche da parte del go
verno l'impegno di dare al 
nuovo Atcneo mezzi e strut-
ture adeguati. questi fatti 
segnano un primo successo 
dell'azione che veniamo con-
ducendo da tempo e che, 
eontro la linea democristia-
na volt a a dare alia Calabria 
tm'Universita di terza clas
se e frazionata fra i vari 
capoluoghi di provincia. ha 
conquistato sempre piu lar-
ghc adesiqni tra gli studenti. 
tra lc forze popolari, nella 
opinione pubblica piu consa-
pevole. 

Certo, occorrera ora ve-
dere quanto queste esigenze 
« questa asscrita volonta 
rinnovatrice trovino reale 
rispondenza nel testo com-
pleto del disegno di legge 
governativo. che ancora non 
e stato reso noto; e va pure 
detto che pesa senza dubbio 
anche sulla progettata uni
versita della Calabria, come 
sulle universita esistenti. 
1'ipoteca costituita dalle so 
luzioni negative che il go
verno intende dare, colla 
legge 2314 che fra non mol-
to andra in discussione alia 
Camera, ai problemi piu ge-
nerali della riforma dell'or-
dinamento universitario. 

Ci sono per t due punti sui 
quali, anche sulla base delle 
poche informazioni fornite 
dopo la decisione del Consi
glio dei ministri, si debbono 
gia sin d'ora avanzare, as-
sieme al riconoscimento dei 
passi avanti compiuti. anche 
fondate riserve. II primo 
punto riguarda i tempi di 
attuazione. Secondo Ie di 
chiarazioni di Gui, la scelta 

.della sede dove sorgera la 
nuova Universita sara com-
pluta dal governo (e perche 
da esso o da esso solo?) « do
t s an anno dall'entraU in vi-

gore della legge». Perche 
piu di un anno per una de
cisione che e in definitiva 
l'atto piu semplice, rispetto 
al non breve periodo che 
sara inevitabilmente neces-
sario per la progettazione e 
per la costruzione dei nuovi 
cdifici e, piu in generale, 
per la formazione di un nuo
vo organismo universitario? 
E' difficile percio respinge-
re 1'impressione che si e 
soprattutto voluto annuncia-
re ora la decisione, per ra-
gioni elettorali, ma col pro-
posito di rinviare poi per 
lungo tempo l'avvio di una 
concreta realizzazione. 

II secondo punto riguarda 
i finanziamenti: e non solo 
l'entita, che andra attenta-
mente valutata rispetto ai bi-
sogni reali di un'universita 
che non nasca gia in parten-
za declassata, ma le fonti. Ha 
detto Gui che i mezzi saran-
no attinti, oltre che dai fon-
di stanziati nelle leggi sco-
lastiche gia vigenti, dalla 
legge speciale per la Cala
bria. Ma che cosa significa 
questo? Forse che l'istituzio-
ne di nuove universita nel 
Sud non risponde innanzi-
tutto a un'esigenza irrinun-
ciabile di politica scolastica 
nazionale, per assicurare 
una struttura universitaria 
piu cquilihrata, per rispon-
dere ai doveri che ha lo Sta
to verso migliaia di studenti. 
per alleggerire la pressinne 
sugli Atenei gia pletorici di 
Roma, Napoli, Bari? Perche. 
allora, prendere i soldi dalla 
legge speciale per la Cala
bria, che ha altri scopi e al
tre esigen/e cui rispondere? 

Si tocca qui il punto, de-
cisivo, del rapporto fra l'isti-
tuzionc della nuova univer
sita e i problemi del rin-
novamento economico e so
ciale della regione. II nuovo 
Ateneo non pu6, non deve 
sorgere come un fungo nel 
deserto: in tal caso esso si 
ridurrebbe a fornitore di 
manodopera, magari un po* 
meglio qualificata, ma desti-
nata anch'essa ad andare a 
cercare lavoro altrove. La 
lotta per dare alia Calabria 
un'Universita moderna e 
avanzata non puo essere ini
ziativa settoriale, ma deve 
essere momento della batta
glia piu generale per tin di
verso sviluppo economico e 
civile, che richiede un mas-
siccio intervento pubblico e 
radicali riforme. Su questo 
terreno si saldano, come si 
sono intrecciate nelle mani-
festazioni di questi giorni, 
la lotta degli studenti e quel-
la dei contadini e di tutti 1 
lavoratori calabresi; ed e 
questo il solo terreno su cui 
si misura. altresi. se e'e real-
mente nei fatti — e non solo 
nelle parole e nelle amplifi-
cazioni retoriche — la vo
lonta di fare davvero del-
I'istituzione della nuova Uni
versita qucllo r strumento di 
impegno meridionalista » di 
cui ha parlato, sullMranfi.' 
di ieri. il compagno on. Co-
dignola. 

Giuseppe Chiarante 

In un importante saggio del compagno Le-Duan 

Primo Segretario del Partito dei lavoratori del Viet Nam 

II punto di vista dei marxisti vietnamiti 
sulla rivoluzione socialista mondiale 

II neocolonialismo ultima fase dell'imperialismo - Il capitalismo monopolistic© di stato e le condizioni della lotta unitaria nei paesi capita
listic! - Valore rivoluzionario del movimento della pace - I'unita del campo socialista e dei partiti comunisti: problema urgente dell'ora 

L'inf erno di Dak To 

Oak To era una delle piu munite basi delle truppe e dell'aviazione americane sugli altipiani 
centrali del Vietnam del Sud. I violent! bombardamenli dei mortai vietnamiti I'hanno distrutta. 
La foto e stata scattata I'altro ieri menlre infuriava la battaglia. Una bomba ha centrato un 
deposito di dinamite e I'esplosione ha raso al suolo quanto era rimasto in piedi. Alcuni marines 
cercano scampo nascendendos! dietro una barricata improvvisata 

Dal nostro inviato 
HANOI, novembre. 

Alia vigilia del 50. anniver-
sario delta Rivoluzione d'Otto-
bre e stato pubblicato ad Ha
noi un importante saggio tea-
rico politico del Primo Segre
tario del Partito dei Lavora 
tori del Viet Nam. compagno 
Le Duan. con il titolo « Avanti 
sotto la gloriosa bandiera del
la rivoluzione d'Ottobre ». // 
saggio si compone di tre parti: 
una brevissima introduzione, 
un capitolo intitolato « La si
tuazione internazionale e la 
rivoluzione d'Ottobre » (30 pa-
qine), un capitolo intitolato 
i IM rivoluzione vietnamita 
alia luce della rivoluzione di 
Ottobre » (30 pagine). una brc-
vissima conclusions. 

improntato alio stesso meto-
do col quale per piu di due 
mesi il Partito dei Lavoratori 
del Vietnam ha diretto ta cam-
pagna per cnorare il 50. anni-
versario del 7 novembre 1917. 
anche il saggio del compagno 
Le Duan riduce al viinimo gli 
argomenti puramente celebra-
livi e riflette un intenso. ricco, 
creativo lavoro di elaborazio-
ne ideologica e politica. Vi si 
tirano le somme di un'origina 
le ed autanoma esperienza ri-
voluzionaria e vi sono esposti 
i punti di vista dei marxisti 
vietnamiti a proposito del di 
battito internazionale nel mo
vimento operaio e comunista. 
nonche quelli a proposito del 
le prospettive dellq rivoluzione 
socialista mondiale. Tali punti 
di vista derivano dall'analisi 
che nel saggio di Le Duan 6 
minuziosamente condotta del-
Vattuale rapporto di forze fra 
campo socialista e campo im-
perialista e dall'analisi della 
esperienzaa vietnamita in cor-
so di svolgimento nel confron-
to armalo con Vaggressione 
imperialista. 

Offensiva 
generale 

Nessun riferimento nel sag
gio di Le Duan alle tesi e alie 
posizioni politiche tenute dagli 
altri partiti comunisti. L'espo 
sizione delle tesi teoriche e 
delle posizioni politiche del 
Partito dei Lavoratori del Viet 
Nam vi e sviluppata in modo 
positivo ma non per cib meno 
direttamente connesso al gran-
de dibattito in corso sui piano 
internazionale. 

Non e in questa sede e non 
sta alia mia funzione di croni-
sta anticipare giudizi di me-
rito su tutle le questioni di 
fondo che il saggio affronta. 
Mi limilero a riassumerne al-
cune in modo oggettivo nnn 
senza aver detto che. a mia 
awiso. il contenuto del saggio 
di Le Duan e la decisione del
la sua pubblicazione in occa-
sione del 50. anniversario del 
la Rivoluzione d'Ottobre e in 
questo momento dello sviluppo 
della situazione internaziona 
le. sono destinati ad attirare 
un'attenzione assai seria da 
parte del mondo intiero. 

Nella prima parte, dopo ave-

re dimostrato cite la Rivoluzio
ne d'Ottobre spezzo la catena 
del sistema imperialista nel 
suo anello piu debole, inaugu-
rando la fase storica della vit-
toria del socialismo su scala 
mondiale, il saggio afferma 
die la i vittoria dell'Unione 
Snvietica eontro il fascismo 
ha creato per la rivoluzione 
mondiale una situazione di 
offensiva generale eontro Vim-
perialismo * In questo quadro 
viene collocata I'analisi dello 
sviluppo delle tre forze fonda-
mentali protagoniste insepara-
bili di questa offensiva: « La 
edificazione del socialismo e 
del comunismo nel campo so 
cialista; lo sviluppo non capi-
tnlista net paesi di nuova indi-
pendenza; la rivoluzione socio 
lista nel seno dei paesi capita 
listi imperialisti v. 

A proposito del campo socia
lista. descritto come un colas-
sale processo storico cui sono 
impegnati « con differenti me-
todi di sviluppo piii di un mi-
liardo di uomitti *, il saggio 
attira I'attenztone su tre com-
ponenti essenziali: la produt-
tivita del lavoro. della quale 
si ricorda. citando Lenin, che 
essa e « IN ultima analisi quel-
lo che vi 0 di piii importante. 
di essenztate per la vittoria 
del nuovo online sociale »; la 
rivoluzione. tecnica. definlta 
come « nuova rivoluzione tec 
nlco scientifica *. e della quale 
si indica il ruolo decisivo per 
« far progredtrc le forze pro 
duttive >s: la rivoluzione ideo
logica e cultiirale. il cui com-
pito e indicato come quello di 
«concretizzare la piu bella 
sinlesi tra H patrimonio milte-
nario deU'umanita con le rlc-
chezze del presente. della pra-
tica odierna con il nobile idea
te del domani» c di promuo-
vere la costruzione di una 
«intellettualita della cfasse 
operaia ». 

Nella seconda parte del sag
gio, questi principl di valore 
generale vengono verificatl 
alta luce specifica della co
struzione del socialismo nella 
Repubblica democratica viet
namita, paese ex coloniale nel 
quale il passaggio dall'econo-
mia feudale a quella di pro-
priela collettiva si e posto e 
si pone mediante il salto della 
fase capitalistica con tutta 
una diversa serie di fasi inlet-
medie e di obiettivi transitori. 

A proposito della crisi ge
nerale del sistema imperiali
sta. il saggio concent ra la sua 
analisi su due punti prin-
cipali: il neocolonialismo e lo 
sviluppo intensivo del capita
lismo monopolistico di Stato. 
L'analisi del neocolonialisms. 
condotta essenzialmente sui 
terreno economico. afferma 
che <t nel corso degli ultimi de-
cenni il problema degli sboc-
chi e delle materie prime ha 
assunto una particolare am-
tezza per i paesi imperialisti 
perche da una parte il succes
so della rivoluzione socialista 
e della rivoluzione di liberu-
zione nazionale hanno ristretto 
il mercato e la sfera d'influen-
za del capitalismo. e dall'altra 
parte, la nuova rivoluzione tec
nica ha consentito alle econo
mic dei paesi imperialisti 
di svilupparsi abbastanza ra-

Bilancio della condizione lavorativa nell'agricoltura lombarda 

La the e ancora la malattia piu diffusa nelle cascine 
L'attivita agricola, an mestiere che i giovani rifaggono — Salario e previdenza sottoposti a bmtali 
decurtazioni rispetto alle altre categoric — Le conclusion! di Colombi al convegno di Pavia 

Dal nostro inviato 
PAVIA. 16 

Nolle campagne di una pro-
\incia agncola lombarda sono 
stati mterrogati oltre novemila 
geniton sui mestiere che avreb-
bero \ohito dare a; loro figli. 
Solo tre hanno nsposto: lava 
ratorc della terra. 

« L'e on me.*tee da can fa 
al paisan (E' un mestiere da 
cam fare u contadino) »: e un 
detto popolare vecchio. che ol
tre a resistere al tempo e di 
un'attualita sconccrtante se si 
pensa ai suoi due-tre secoli di 
\ita. Cosi come sono d'attualita 
le cose che scriveva Stefano 
Jacini nel 1882 in una sua re-
lazione sulle condizioni della ca-
scina lombarda: «Cascine lun-
de. con abitazioni coloniche has 
se. male arieggiate e pessima 
mente lastricate. se pure lo so
no. umide per se stcsse in mei 
M> a tanta umidita' denvante 
dall'indole doH'agncoItura, con 
stalle sozze. mal costruite e an 
tlgieniche pel bestiame... >. 
• E oggi facendo lo siesso di-

soorso bisognerebbe nncararc 
la dose, che in genere i pochi 
miglioramenti mtervenuti nel 
frattempo hanno interessato so
prattutto le stalle. E siamo net 
l'epoca dei voli spaziali. della 
conquisU della hina, non dei 

tram a cavalli come poteva 
essere 85 anni fa. 

N'el luglio del 1963 lAmminl-
strazione provinciate di Cremo
na condusse un'inchiesta sulle 
condizioni igienico-sanitane del
le case rurali di sci comuni del
ta zona a ca>cina. E si scopri 
che softanto un quarto scarso 
(il 24rf) delle stanze di abita-
zione era abitabile. i nmanenti 
tre quarti (76rc) furono giudi 
cati inabitabili. 

Accanto a questi dati elo-
quenti e drammatici. il compa
gno Bardelli nella sua relazione 
al convegno del PCI sulla ca-
scina svo'.tosi ieri a Pavia. al 
Palazzo delle Esposizioni, pre
sent i dingenti di Partito e lavo
ratori di tutte le province agri-
cole tombarde e il compagno 
Arturo Colombi responsabile del
la Sezione Agraria nazionale. ne 
ha messi altri suirinvecchiamen 
to galoppante della ma no d'ope 
ra rimasta. 

Secondo un'indagine campione 
condotta dall'Universita Catto'i 
ca di Milano nel 1964. solo l'8"r 
delle aziende agncole occupava 
una o piu unita lavorative tra 
i 20 e i 30 anni; il 48% delle 
aziende occupava lavoratori con 
una eta tra i 40 e 50 anni. il 
resto dava lavoro a manodo
pera con eta ancora superiore. 
Piu in particolare: in cinque 

comuni della Bassa Milanese si 
e nscontrato che su 782 lavo
ratori agricoli occupati so!o 23 
(3'r) hanno un'eta dai 15 ai 20 
anni: 66 (8.5^) dai 21 ai 30 an 
ni: 188 (24ct) dai 31 ai 40 anni; 
255 (33T) dai 41 ai 50 anni; 
251 (32^) oltre i 50 anni. 

Questa e la cascina. 
E" da qui che sono scappati 

in tanti. oltre 150 mila m 15 
anni: e da qui che si scappa 
ancora. Negli ultimi quattro 
anni si calcola che nella re
gione hanno abbandonato la at-
tivita agricola ben 40 mila sa-
lariati e braccianti agricol:. 

E il fenomeno si spiega fa-
cilmente. Ai dati gia ricordati 
vanno aggiunti quelli relativi ai 
salari. 

Un lavoratore agricolo spe-
cializzato (bergamino o tratto-
rista) ha un salario sulle 70 mi 
la lire mensili. gli altri meno. 
Salan di fame che si prestano 
al gioco del padrone. L'n giocu 
fatto di sfruttamento bestiaic. 
di lavoro contmuato per 365 
giomi consecutivi. senza un 
giorno di nposo. di una quantita 
di ore straordinarie (1200-1500 
in un anno), il tutto in cambio 
delle 15-20 mila lire al mese 
fuori busta. con le quali si oer-
ca di comperare anche la ri-
nuncia ad esercitarc il diritto 

di sciopero. Bassi salan. la
voro duro. dunssimo per trop-
pe ore al giorno e per troppi 
giomi all'anno. senza nposo dô  
menicale. senza fene. abitazio 
n: miserevoli. prive dei piii ele 
mentan *er\ izi ic.enici. pavi 
menti in terra hattuta. E am 
bienti di lavoro mfemali: non 
ci saranno l rumon assordant. 
delle macchine co î com'e nel 
la fabbnea ma tan:a. troppa 
sporcizia. Non e un caso che 
•a tbc da queste parti e ancora 
la malattia piu diffusa. Ann 
secondo il Consorzio Antituber-
colare di Cremona addirittura 
in via di sviluppo sia tra gli 
adulti e soprattutto tra i bam 
bini. 

E poi la condizione previden-
ziale. la pensione: al bracciante 
e al salariato si nserva negh 
ultimi anni che gli restano da 
vivere ancora un trattamento 
di seconda categona. Non im 
porta se la sua opera era spe 
cializzata. qualificata. non im 
porta se ha dato 4 0 ^ ann; 
della sua vita sui campi: la sua 
pensione sara di 15 600 lire. 

E allora si fugge dalla cam-
pagna. i giovani non voguono 
restare. le ragazze non sposano 
il bracciante o il bergamino che 
lavora in cascina. 

E a flanco della cascina. e'e 
l'azienda contadina, dti fitta-

volo. del picco!o propr«etar:o 
travagliata da una crisi profon-
da che ha dato un colpo mor-
tale ai redditi e che pone os; 
gett.vamente ;1 contadino colti-
vatore diretto a', fianco de; 
bracciante e del salanato. 

E" in questa situazione. affa 
mata soprattutto di civilta. di 
condizioni salanali decenti. d: 
giustizia soaale (le -otto ore 
>pesso non sono ancora una 
conquista acquisita e nspetta 
ta) che si colloca I'azione de! 
Partito comunista. 

II diseorso fatto a Pa via. in 
preparazione della Conferenza 
agraria nazionale (Firenze dal 
24 al 26 novembre). e stato in-
teressante e di estrema impor-
tanza. 

Sia nella relazione di Bar
delli che negli mterwnii e nel 
le conclusioni di Colombi e sta 
to riaffermato che esistono de! 
Ie responsabilita politiche che 
vanno denunciate con for?a 
La crisi che travaglia la nostra 
agncoltura e che viene pagata 
tanto duramente sia dai brae 
cianti e salanati delle aziende 
capitahstiche che dai contadini 
coltivatori diretti. in termini di 
bassi salari. condizioni di arre-
tratezza vergognosa per la in-
tera collettivita e di redditi che 
non riescono a remunerare il 
lavoro fatto nell'azienda, dimo-

stra che e failita la hnoa deg:i 
.nvestimenti pubblici collcgata 
alia linea del!o sviluppo capita 
hstico. 

E*;<tono le important', e.ijn 
ciaz:oni del documento de! 

j CRPE della Lombardia: cosa 
chiedono i comunisti? Che alle 
parole si facciano sei?uire l 
fatti e «e questi non verranno 
le responsabilita politiche do 
vranno es«ere denunciate con 
forza davanti a tutta I'opmione 
pubblica tenendo conto che la 
crisi zootecnioa non e un pro
blema nstretto alia Valle Pa-
da na ma assume dimensioni na 
z.onali. proprio per gli obiettivn 
che si erano proposti gh uomin: 
di governo. In ensi e entrato 
il disegno con il quale si \o-
Ieva norganizzare la nostra 
agncoltura puntando sulla zoo 
tecnia ma attraverv) l'azienda 
cap.talmica. Questa pero ha 
falhto: «otto tutti i profili. com 
pre«o qjc!!o produttivo. 

Ecco perche e neces^ana e 
urgente iI'azione politica del Par
tito attomo alia sua linea di 
politica agraria che passa at-
traverso la stretta alleanza — 
come ha detto Colombi nelle 
conclusioni — fra contadini e 
braccianti. 

Romano Bonifacci 

pidamente. Di qui I'aumen-
tata domanda di materie pri
me e di sbocchi. L'imperia-
lismo americano, in portico 
tare, dopo la seconda guer 
ra mondiale ha nettamente 
sorpassato tutti gli altri ed c 
diventato I'imperiulismo pm 
ricco, piii potente, il capofila 
del mondo capitalista. Ne ri 
sulfa uii'esaccrbazione della 
lotta interimperialista per la 
conquista dei mercati e delle 
materie prime ». 

K" in questo quadro che deve 
essere considerato, secondo il 
saggio del compagno Le Duan, 
I'aspetto politico dominante 
della questione. A tale neces-
sita storica dell'imperialismo 
si oppone la necessita storica 
del mondo coloniale ed ex co 
loniale « che esige non soltan 
to la liberazione nazionale e 
determinanti riforme demo-
cratiche. ma anche la libera 
zione del lavoro c l'avvio verso 
il socialismo •». 

Un grande 
contributo 

D'altra parte, proscgue il 
saggio. « Vaiuto economico e 
tecnico accordato dal campo 
socialista ai paesi dt nuova 
mdipendenza per edificare una 
L-connmia nazionale indipen 

| dt'nte. ha grandemente contn 
j buito al consolidamento della 

loro mdipendenza. dando loro 
la possibilita di sfuggire alia 
dipendenza nei confronti del 
I'imperialismo. Questa situa
zione esaspera la contraddi 
zione fra il campo imperialista 
e il campo socialista J> 

Conclusione: il neocoloniali
smo costituisce una politica 
di salvataggio del colonialismo 
e di impedimento ai paesi di 
nuova 'mdipendenza di accede-
re a un autentico sviluppo eco 
nomico e politico: il neocolo
nialismo costituisce un tenta-
Vivo di annullare la profonda 
influenza del campo socialista 
sui Terzo mondo; il neocolo
nialismo costituisce un tenta 
two di strappare ad altri im-
perialismi mercati e materie 
prime ed $ la base fondamen-
tale sulla quale punta I'impe
rialismo americano per assol-
vere il suo ruolo di gendarme 
mondiale e per conquistare la 
egemonia mondiale. 11 saggio 
afferma. pertanto. che « nella 
fase attuale. il contenuto es 
senziale della lotta antimpe-
nalista e di combattere il neo
colonialismo. Lottare eontro il 
neocolonialismo e un compito 
che incombe nnn soltanto alle 
forze di indipendenza e di li
berazione nazionale. ma che e 
comune a tutte le forze rivo-
luzionarie del mondo». (La 
wttolineatura c nel testo • ndr) 

A proposito dello sviluppo 
intensivo del capitalismo mo 
nopolist;co di Stato nei paesi 
capitalistici. il saggio ricorda 
la tesi leninista secondo la 
quale esso costituisce la pre 
parazione materialc piii com-
pleta « per il passaggio al so 
cialismo». E cosi prosegue: 
«11 capitalismo monopolistico 
e i governi che lo sostengono 
appoggiandosi sulle ultime 
conquiste della scienza e del
la tecnica. accentuano lo 
sfruttamento e Voppressione 
della classe lavoratrice e del 
popolo lavoratore. restringono 
le liberta democratiche. alt 
mentano tendenze alia fasci-
stizzazione e fanno la corsa 
agh armamenli. Con le parole 
d'ordme di pace, indipendenza 
nazionale. democrazia. lotta 
per un piu alto tenore di vita. 
la classe operaia pud realiz-
zare la unione delle masse la-
voratrici, degli strati sociali 
intermedi e delle altre forze 
democratiche patriottiche in 
un largo froute nazionale um-
tario puntato eontro i monopo-
li, per la conquista della de
mocrazia. del progresso so
ciale e della salraguardia del
la pace mondiale. Cosi si pre-
parano le condizioni per I'ulte-
nore rovesciamento del siste 
ma capitalistico >. 

Conclusione: « IM lotta della 
classe operaia net paesi impe
rialisti ha un sigmficato deci
sive per giungere alia fine del 
capitalismo. Se il movimento 
di liberazione nazionale delle 
colonie ha per effetto la de-
moliztone delle retrovie, delle 
ruerte dell'imperialismo, il 
moctmento della classe ope
raia nelle metropoli porta un 
colpo diretto al cuore stesso 
del capitalismo. elimina dalla 
vita sociale dell'umanitd un 
sistema che ha dommato per 
secolt ». 

E' a questo punto che il sag 
gio del compagno Le Duan 
colloca la seguente dichiara-
zione: « Nella lotta comune per 
la rivoluzione socialista, il pro
blema urgente dell'ora e dt 
consolidare e di rinforzare la 
unione del movimento comuni
sta internazionale Vunione al-
Vinterno del campo socialista, 

sulla base del marxismo. leni-
nlsmo e deU'internazionalismo 
proletario. Assumcndo le pro-
pne responsabilita davanti al 
movimento rivoluzionario del 
proprio popolo, ogni partito 
deve salvaguardare con forza 
la sua indipendenza. advm 
piere interamente il suo ruolo 
di avanguardia, raffonandn 
la cooperuzioiie nazionale, ri-
spettando Vindipendenza e la 
sovranita dei partiti fratelli. 
contribuendo attivamente alia 
opera comune della rivoluzione 
mondiale ». 

La conclusione delta prima 
parte del saggio c mcentratu 
interanwiite su quelli die sono 
definiti come ' i problemi della 
strategia e ddla tattica riro 
luzionaria » nel momento pre 
M'»»e Muovendo dalla con^ta-
taiione die « la rivoluzione 
mondiale altinge la sua im 
mensa forza dalla conveigen 
za delle multiple offensive 
condotte da numerosc forze 
politiche eontro I'imperialismo. 
con alia testa I'imperialismo 
americano». Le Duan fa un 
energico riferimento al VII 
Congresso della Internazionale 
comunista, alia analisi che la 
fu condotta del fascismo c 
della querra. alle decisiom 
die ne derivarono per iappli-
cazione di una politico di 
(route unica la quale — r dct 
to ~ < in conformita alle esi-
genze dell'epoca. fu interu 
mente giusta ». La situazione 
obiettiva odierna esige die il 
problema di un « fronte unico 
mondiale antimperialista. e in 
particolare eontro I'impcriali 
smo americano », sia affronta-
to con lo stesso mctodo * 11 
problema della costituzione di 
questo fronte e uno degli obiet
tivi fondamentali della strate 
gia e della tattica rivoluziona 
rie ». Questo fronte — dice il 
saggio del compagno Le 
Duan — «deve appoggiarsi 
sulla base essenziale del cam
po socialista. sui movimenti di 
liberazione nazionale e di lot
ta per il socialismo. riunenda, 
nel modo piii largo, le nume 
rose stratificazioni sociali e le 
forze diverse che lottano per 
la pace, la democrazia ed il 
progresso sociale ». 

Le forze 
di pace 

Una attenzione particolare 
c portata dal compagno Le 
Duan alia crescita rapida del
le forze di pace nel mondo in
tiero. « Con lo sviluppo senza 
precedenti della rivoluzione 
mondiale » il movimento della 
pace ha oggi «le possibilita 
concrete di spezzare una dopo 
I'altra tutte le politiche di 
guerra dell'imperialismo e di 
dare scacco alia totalita dei 
suoi piani hellicisti %. Per que 
sti motivi. dicono i marxisti 
vietnamiti. « il movimento del 
la pace non r piii come una 
volta un semplice movimento 
eontro la querra. ma ha ac-
quistato un significato nuovo. 
un carattere autenttramente 
offensiva e rivoluzionario: si 
pud dire che la lotta per la 
pace costituisce una delle 
pr'mcipali punte offensive con
tra I'imperialismo >. 

Nella seconda parte del sag
gio. dedicata alia analisi * 
alia esposiz'tone dei principl e 
dei risultati della rivoluzione 
vietnamita fino alia sua eroica 
lotta odierna. il saggio offre 
materiale e motivi per com-
prendere come un autentico 
processo rivoluzionario non 
possa nascere dalla improvvi-
saziane ne da velleitarie elu-
cubrazioni. La sloria della for
mazione e della lotta del vec
chio e glorioso Partito comuni
sta di Indocina fino alia nasci-
ta del Partito dei Lavoratori 
del Vietnam, la storia ed i vi-
venti problemi odierm della 
elaborazione di una linea giu 
sta, al tempo stesso capace d» 
rigorosa fermezza di principio 
e di audacia e saggezza politi
co, risullano, nel saggio di 
Lc Duan, estremamente istrul-
five. 

In particolare. I'accento po
sto sulla indivistbditd della lot-
'ta armala dalla lotta politica 
su tutti i Jronti sociali, sulla 
indispensabiltta della mobihta-
zione delle profonde masse po
polari, sulla necessita di un 
minuzioso lavoro di prepara
zione politica delle condizioni 
tndispensabili alia lotta. sulla 
inseparabilila del movimento 
nelle citta e nelle campagne, 
sui ruolo insostituibile di un 
partito politico rivoluzionario 
per la direzione complessiva 
di tutte le iniziative alio scopo 
di attuare efficacemente la 
azione antimperialista nei pae
si del Terzo mondo. riflette, a 
mio awiso. una esperienza 
difficilmente confutabile e di 
evidente attualita nel dibattito 
internazionale. 

Antonello Trombadori 
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