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Alia HAT 

Linguaggio e 
lotta di classe 

Raziocinio rivolvzionorio dei nilHoiiti operai - Fuse 
estremista e goliordio di sediceirti « sinistri» 

e punto sono le rif orme di Ve 

SFIDA A WASHINGTON 
Non e lontano il tempo nel 

quale, sotto l'attacco padro-
nale, i lavoratori delia FIAT 
parvero subire la pressdone 
del paternalismo e della 
pereecuzione. La FIOM vide 
allora cadere quasi vertical-
meote i suoi voti. Glj anti-
romunisti e i socialdemocra-
tici parlarono della fine del 
movimento rivokiaionario a 
Torino. Pote accadere — ed 
nocadde — che dei 70 000 
lavoratoci deUa FIAT cbia-
mati a partecipare a uno 
•ciopero naxioovle dei me-
tallurgici, ne pcioperafisero 
700 soKanto. Fu celebrato 
in queH'occasione H «trion-
fo > deila prospettiva social-
democratica- Delle elezioni 
tindacati e dei mancati scio-
peri nello stabilimento piii 
avanzato d'ltalia, parlarono 
in Parlamento e sulle piazze 
oratori liberali, sindacalisti 
moderati. Ne scrissero sulle 
prime pagine i giornali di 
informazione e i muri si co-
prirono di manifesto. 

Per i nostri awersari la 
evanguardia operaia del pro
letariate italiano erano i 
69.300 che non avevano scio-
perato, erano i lavoratori 
che davano la maggioranza 
aile liste del sindacato pa-
dronale, a quelle della UIL 
e della CISL, in quegli anni 
tollerate e favorite da Val
letta. Pareva che i 69-300 
che non scioperavano fosse-
ro quelli che avevano co-
minciato a capire, quelli che 
giustamente aspettavano di 
avere una • Cinquecento », 
per la fine settimana, e una 
« TV », per vederci Saragat, 
Fu allora che venne coniato, 
per la politica dei comunisti 
e per 1'iosietne del nostro 
partito, il termine di < arcai-
co ». I 700 che scioperavano 
ancora erano una retroguar-
dia, fuori dal tempo. Erano 
soltanto dei vecehi comuni
sti cocciuti, degli ex parti-
fiani che non votevano ce-
dere le armi, dei reprobi che 
il padrone non era ancora 
riuscito a caccian o ad am-
mansire. Secondo certa so
c io logy il noctro partito 
contava alia FIAT solo su 
quel manrpolo e per il resto 
d'ltalia su milioni di aprov-
veduti che non avrebbero at-
teso altro che di arrivare 
alle condizioni di Torino e 
della FIAT. La parola d'or-
dine degli AgneHi era « fuo
ri dalla fabbrica il partito e 
il sindacato * e moderati e 
reazjonari speravano di ve-
derla realizzata queHa paro
la d'ordine anche al dd la 
del perimetro del grande sta
bilimento dell'automobile. 

Coraggio 
Si vide allora chi erano 

e come lavoravano i rivo-
luzionari: lo si vide anche 
daMa pazienza e dal linguag
gio. Ricordavamo le parole 
di Antonio Gramsci per gli 
operai della FIAT dopo una 
battaglia e una sconfitta, 
quando diceva che «anche 
essi erano uomini di came 
ed ossa». L'operaio comu-
nista cacciato dalla fabbrica 
o rinchiuso nei reparti con-
fino fece uno sforzo per 
mantenere qualche collega-
mento con la massa dei la
voratori; uno sforzo per non 
chvamarli crumiri, per non 
rimproverare loro di legge-
re «La Stampa» o «La 
Gazzetta dello Sport», inve-
ee che «l'Uniti ». Si cerca-
vano uno ad uno quelli che 
avevano il coraggio di es-
•ere candidati nelle liste 
ddMa FIOM, lavoravano a 
convincere magari un comu-
nirta a auperare il timore di 
essere rappresentante di li
st a. Uomini di came ed ossa, 
anche quelli. 

Studiammo j problemi che 
questa situazione poneva per 
tl partito, per il sindacato, 
alia FIAT e a Torino. II sin
dacato cercd di rimanere 
nella fabbrica o vicino alia 
fabbrica. I comunisti tori-
nosi diedero vita a un gior-
nale per la Mirafiori e il 
suo titolo « Unita Operaia » 
fu come un simbolo e un 
impegno: farlo circolare non 
fu davvero un compito fa
cile. 

Adeaso i lavoratori della 
FIAT che sono diventati 
110 000, 9cioperano in mas-
•a. Fermano airimprowiso 
dei reparti interi, manife-
stano apertamente, si fanno 
rispettare dai capi e dalle 
guardie. Adeeso alle porte 
della fabbrica (in una si-
tuazione fortunatamente nuo-
va) accorrono numerosi gli 
atudenti piii combattivi a 
vedere, a discutere, a consi-
gliare. Qualche gruppo non 
disdegna neppure di inalbe-
rare, convinto di essere piu 
a sinistra, la parola d'ordine 
che noo sa che e staU di 
Valletta e di Agnelli < /uo-
»i dalle officine il sindacato 
t il partito ». I dirigenti ope
rai, i militants comuniyti 
tooridertno la partecipazio-
• • atudenteaca, che pure 

qualche voHa rende piii com-
plessa la lotta o offre un 
un pretesto alia provocazio-
ne dei conservatori. come 
un sintomo di una situa-
zione politic a di aperta ri-
presa. Dichiarano di vedere 
in questo interesse di grup-
pi esterai la testimonianza 
della partecipazione a Ha lot
ta di nuovi gruppi sociali, 
di nuove generaziom. 

Puo darsi che il sindaca
to, che il partito anche sia-
no arrivati con qualche ri-
tardo. abbiano commesso piu 
di un errore, quello che e 
certo e che essi sentono la 
responsabilita operaia. Vale 
la pena di rivolgere I'atten-
zione al linguaggio col qua
le la esprimono. II nostro 
non vuole essere un richia-
mo alia buona educazione 
del lavoratore torinese, ma 
alia serieta, aU'impegno, al
ia maturita di una classe 
operaia che afferma il suo 
diritto alia egemonia e vuo
le esercitarlo. 

Convinzione 
Riportiamo qualche brano 

del documento della FIOM 
dedicate alia lotta alia FIAT 
e, piu preeisamente, del ca-
pitolo che porta il titolo 
«L'intervento dei gruppi 
esterni »: € In questa situa-
zione difficile, si sono inse-
riti numerosi gruppi di per-
sone esterne alia fabbrica, 
soprattutto studenti, con una 
presenza che dopo la prima 
settimana di lotte alle Offi
cine Ausiliarie e diventata 
anche massiccia e continuata 
sotto la firma di " lotta con-
tinua >. ... « II delegato, i ta-
belloni di controllo, le ga-
ranzie sut reeuperi e sulle 
assenze, non sono presi in 
considerazione o sono stati 
respinti per il solo fatto che 
queste riuendicazioni sono 
state portate avanti dai sin-
dacati e dalla parte piu atxrn-
tata dei lavoratori, E quindi 
appare ehiaro U gioco di que-
sti gruppi: la rivendicazione 
sul walario, nei termini in 
cui e stata portata avanti, 
non ha altro scopo che quel
lo di dividere i lavoratori 
dai sindacati; ma questo si-
gnifica dividere i lavoratori 
fra di loro, e quindi indebo-
lirli. Le rivendicazioni di 
questi gruppi erano pura-
mente strumentali, usate 
al solo fine di raccogliere un 
piccolo nucleo di operai in-
torno ad essi, senza alcun 
interesse per le sorti della 
lotta ». ... * E' evidente che, 
per chi non ha dietro a se 
nessuna esperienza di azio-
ne sindacale in fabbrica, ogni 
lotta appare come il mo-
mento nel quale prendere 
tutto e subito; ma il movi
mento operaio deve portare 
nella lotta una precisa stra-
tegia di cui ogni accordo 
non e che una tappa >. 

C'e la critica, la polemi-
ca, c'e Pindicazione positiva, 
come c'e la convinzione di 
essere nol giusto; ma que
sto non induce alia faziosi-
ti , al facile dileggio, nem-
meno al fastidio. 

II modo di esprimersi dei 
gruppi minoritari e invece 
ben diverso. K' il segno del
la loro vocazione settaria, 
di un estremismo infantile. 
Per loro, i quadri che han-
no resistito alia persecuzio-
ne, i funzaonari e gli attivi-
sti sindacali che hanno ri-
tessuto le file dell'organiz-
zazione e riportato i lavora
tori alia lotta, non sono uo
mini di came ed ossa. Sa-
rebbero, secondo loro, stru-
menti del padrone, come i 
guardia ciurma, che cerca-
vano un tempo, fra i 700 
che scioperavano quelli da 
coLpire ancora e da caccia-
re. Cosl, anche nel linguag
gio, si rivela la incapacity 
dei gruppetti minoritari di 
essere qualche cosa di piii 
che dei nuclei limitati in-
capaci persino di accorgersi 
di essere isolati, perche ri* 
fiutano l'esame della realta, 
mistificano i dati concreti 
della situazione e acelgono 
come politica l'astrazione in 
tellettuale. La descrizione di 
uno scontro con la polizia 
diventa allora Yinsurrezione 
di Torino, come la protesta 
dei giovani romani contro 
Nixon e l'occupazione della 
Universita di Roma, senza 
incontrare resistenza, erano 
state, nelle loro deserizioni, 
le tre gloriose giornate di 
una rivoluzione mancata. 

E' il loro linguaggio che 
rende gia evidente come non 
interessa loro partire dai 
fatti, come non li preoccupa 
un colloquio reale con qual-
cuno — non parliamo di quei 
partiti, di quei sindacati che 
diadegnano, di quei funzio-
nari, di quei dirigenti che 
conriderano nemici. Non sen-
tono il biaoffno politico di 
un colloquio che atabilisca 
un coilegamento permanente 
neppure con i giovani, di 
una polemica che vada al di 
la delle affermazioni peren-

torie. L'operaio che sciope-
rava, sapeva che non dove-
va chiamare crumiri i com-
pagni di lavoro che avreb
bero scioperato un mese o 
un anno o dieci anni dopo. 
L'attivista sindacale sa oggi 
che non deve insultare nep
pure gli studenti che lo at-
Uccano, perche sa che in 
qualche modo anche eosi «*.-
si si incontrano con la poli
tica e vanno atla acuoU del
la classe operaia. Sa che de
ve parlare come un proleta-
rio, come un militante rivo-
kixionario e cercare di aver-
li con se. 

Ma ecco cosa scrivono gii 
studenti che pretendono di 
dare lezioni di lotta di classe 
agli operai sotto la parola 
d'ordine < lotta continua >. 
Ecco cosa scrivono di altri 
giovani, di altri gruppetti, 
anch'essi di sinistra, anch'es-
si incapaci di un altro tipo 
di analisi: c L'Unione dei co
munisti italiani (marxisti-
lentnistt) — che si presenta 
di fronte ai cancelti della 
fabbrica solo dopo la chiu-
sura delle lotte, a predieare 
sventura... non fumiona for-
se da forza d'ordine, che pre-
dica nei fatti la rinuncia alia 
lotta. la pace sociale, la tre-
gua fra le classi? Non i for-
se obbiettivamente... al ser-
vizio dei padroni un grup
po politico, una sedicente 
" avanguardia " che — inve
ce di compiere una analisi 
delle classi corretta, doe di 
classe — individua nei piii 
scontenti la "sinistra del 
popolo", finendo per orga-
nizzare solo poveri diavoli, 
repressi sessuali, adoleseen-
ti alle prese con Edipo e 
Giocasta, studenti in conflit-
to con la famiglia, mentecat-
ti, disgraziati, cineasti in cri-
si, nobildonne angosciate, 
maniaci sessuali, borghesi 
ansiosi di espiazione, sogget-
ti fobici, ecc. ». 

E se questo e per «lTJnlo-
ne dei comunisti », ce n'e an
che per la < commisatone kn-
migrati » del movimento stu-
dentesco, alia quale il setti-
manale La classe si rivolge 
cosl: « Ecco fatto: lo sfrut-
tamento comincia nei bar, 
Voppressione dalle trattorie, 
e magari il fascismo dai ga-
binetti pubblici. E la fabbri
ca e solo una iattura supple
mental, il " bello che deve 
ancora venire". Molto bene, 
tra poco faremo i comitati 
di base contro il mal di fe-
gato, I'ulcera, la suocera be-
cera, la moglie infedele, gli 
umori molesti. il maltempo. 
VOgino Knaus che non fun-
ziona, la signora del piano di 
sotto che e brutta e uiHona ». 

Ed e lo stesso giomale ehe 
crede di poter concludere: 
c Ma la classe operaia ha su-
perato Veta infantile: ha con-
quistato la fase in cui lotte, 
organizzazione, obiettivi, sea-
denze, sono tutti elementi 
di un processo unico». La 
classe operaia si, ma i grup
pi di sinistra, il giomale ehe 
si chiama La Classe, lo sta-
dio infantile non l'hanno su-
perato ancora. Con la poli
tica, dai militanti operai, 
essi devono imparare anche 
le parole per esprimerla. Ben 
vadano a scuola alle porte 
della FIAT. 

Gian Carlo Pajetta 

Assalto alle «vacche da latte» dell'oligarchia — - Casagrande» 
striali piu ricche del mondo, sotto il controllo dello Stato — 

una delle aziende agro-indu-
Partita chiusa con 1'ICP 

Contro il monopolio del rame 

Gli abitantl dalla laole Salomon*, arcipvlago nall'Ocaano Paclflco totto ammlnistrazlone brltan-
nlca, hanno manifostato contro I'espropriaziono di tarro oporata a favoro dl un grand* mo
nopolio int*rnazional* dal ram*. I dimostranti tono stati carlcati dalla polizia local*, ma pri
ma di diip*rd*r*l hanno tncondiato i carl*lli ch* doilmitano la propriota dalla compagnia mi-
n*raria- Nella foto: una donna si divincola dalla ttratta brutal* dl un poliziotto 

Dal «ottro iMviato 
LIMA, agosto 

Quale peso hanno nella so-
cteta e nelieconomta perutna-
ne, gh mteresst colptti dalle 
rtforme del generale Velasco? 
Quale e U punto nel confron-
to — lo enfrentamiento, co
me qui ti dtce brevemente, 
sottintendendo i protaoonistt 
— con lo tmperialismo e con 
lolioarchia? Come operano le 
rtforme? Una rtsposta a que
sti interrogate, mdispensabi-
le per comprendere il «fat
to nuovo* che $i e determt-
nato m questo paese e per 
valutarne le prospetttve, la 
cerchiamo innanzi tutto nella 
sede di « Unidad » U settima-
nale del PC, in una conversa
zione con il compagno Jose 
Martinez, membro deliUfficio 
politico e relatore sulle rtfor
me al «Plenum» che il Co
mitate centrale ha tenuto ai 
primi di luglio. 

L'M International Petroleum 
Company » controllava alia fi
ne dell'anno scorso U settan-
ta per cento dell'estrazione e 
U novanta per cento della raf-
Unazione del petrolio. Tre era-
no i capisaldi del suo impero. 
II primo e U ptu antico era-
no i campi di La Brea e Pa-

! rmas, ottenuti nel 1924, a con
dizioni scandalose (e ormai 
largamente nota la storta dt 
come VIPC subentrb net pri-
vtlegi acquisiti da una com
pagnia britannica, che sfrut-

i tava giacimenti petroliferi 
estesi su quattrocentomila 
acrt continuando a pagare t 
dtrittt per una concessione dt 
cento data prima della sco-
perta del minerale). 11 secon
do conslste in una partecipa
zione alio sfruttamento della 
cosiddetta «concessione Li
ma » a meta con il gruppo 
britannico Lobitos. Da La Brea 
e Parinas uscivano quindici-
mUa barUi al giorno. dalla 
concessione Lima trentacin-
quemila. II terzo caposaldo 
era la raffineria di Talara, 
che rafftnava tutto. 

«Con Vespropriazione dei 
campi e con U passaggio del
la raffineria alia Petroperu, 
la nuova impresa statale — 
spiega Martinez — le cose so
no tostanxialmente cambiate, 

Ora lo Stato coitrolla U 
cinquanta per cento della pro-
duzione e il novanta per cen
to della raffinazione. E poiche 
VIPC si rifiuta di pagare per 
la raffinazione nel quadro del
le nuove condizioni stabilite 
dalla Stato peruviano, questo 
ultimo ha posto lo embargo 
anche sul suo sistema di com-
mercialieeazione. II che si-
gnifica che sono sotto embar
go tutte le propriety dell'IPC ». 

9II rapporto di sopraffa-
zione esistente tra la IPC e 

i to Stato peruviano — continua 
Martinez — ha dominate la 
politico nazionale per genera-
zioni. Due posizioni si sono 
delineate net dibattito La pri
ma, toftenuta da noi comuni
sti e dalla sinistra, e che la 
IPC non ha alcun titolo lega
le per lo sfruttamento delle 
nostre risorse petrolifere: es-
sa deve quindi alio Stato per 
I'estrazione nell'ultimo qua-
rantennio, non meno dl 
seicentonovanta milioni di 
doUari. La secondo, sostenuta 
dalle forte meno avanzate, 
esiae daU'lPC soltanto U pa-
gamento delle tasse che non 
paga, per un importo di cen-
toquarantacinque milioni di 
dollari. La giunta ha adotta-
to la prima delle due posi
zioni. L'IPC e al suo terzo ri-
corso legale, ed e ehiaro che 
non paghera dal momento che 
I'intero valore dei suoi im-
pianti non supera i centotren-
ta milioni di dollari. II Dipar-
timento di Stato ha ricono-
sciuto in linea di principio 
che lo Stato peruviano e nel 
suo diritto, ma ci chiede un 

Trascinati nel burrone da uno skilift del Monte Bianco 

8 RAGA1ZIPRECIPITAN0 DAL GIG ANTE 
Uno students di 19 anni muore, uno scolaretto di otto rimane 
gravemente ferito • Le gravi imprudenze degli organizzatori 

•VOSTA. 5. 
Una sciagura, 1c cui const'tfuorMe po 

W>vano cssvre anche piii disastrohc, ma 
che comunque e costata la vita a un 
ragazzo dt 19 anni, c avu-mita stamat-
lina mil flhiacciaio dfl Dento th-l Gi«.int<\ 
sul ' ersante francese del Monte Biitnco. 

Una cordata di otto rajiaz/i. in Rita 
sul Grand Flambeau, e stata atittoncata 
e trascinata a valle dal trainn \uoto di 
uno skilift. Due degli escursionisti, il po 
\oro Kugenio Chinusi. 19 anni, uno stu 
dente di Induno Olona e lo scolart'tto 
Kttore Lia di ottn anni, di Vareso, sono 
finitj in un profondo crepaccio. EuRenio 
Chinusi s'e fracassato la testa ed e 
morto sul colpo. II suo amico piu piccolo 
ha riportato la frattura del _pacino e 
quella di una gainba: e in stato di shock 
aH'infermeria di Courmayeur dove lo 
hanno trasportato le guardie di flnanza 
subito accorse a salvarlo. 

Gli altri escursionisti sono scampati 
»Ua morte per un soffio: son nmti sul 
c terrazzino > del ghiacciaio, a una decina 
di metri dallo strapiombo ed hmno su
bito solo leggere contusioni. 

Le autoriU francesi hanno aperto una 
inchiesta sulla disgraxia, perche, dalle 
prime risultanae, pare ch* siano state 
commesse da parte degli organinatori 

, . M , deU'escursione una serio dl imprudenze 
Akwni raganl ch* hanno pr*aa pari* alia cardata narrana I* dlv*ra« fatl gravissime che hanno reao la fita un tra-
d«Ma tragka vk*nda boccbetto pericokwiuUno. 

II gruppo, una quarantina di raga/zi 
ciagli otto ai vend anni, era partito 
ILTI da un campo di vacanze nei pressi 
di Induno. Krano accompagnati da un 
sacordote, il direttore delta colona. Ma-
no Konchi di 2H anni di Acurzio (Milano). 
Alle nove di stamane. al momento di 
attraversare il ghiacciaio a quota 3400 
metri. si sono divisi in cordate di otto 
elementi eiascuna. Prima imprudenza: le 
cor<late erano formate da troipi raRnzr.i. 
mentre gli esperti sono concordi nel met 
tere a una stessa fune mai pivi di quattro 
elementi, in modo da non mehiare un 
ecccssivo peso qualora essi si vennano a 
trovare insieme su un t ponte > di neve 
a conertura di qualche crepaccio 

Ma 1'imprudenxa piu grave t stata 
quel!a di iniziare l'attraver ;amento del 
ghjacciaio mentre erano in Tunzione gli 
skilift. La cordata degli otto si e messa 
in perpendicolare sul tracciato dc cavi. 
Ne. dato il numero delle person*, lo 
attraversamento poteva essere vetoce 
Comunque tutto t andato bene sotto il 
cavo ascendent*. Ma nel tra'.to succes
sive, un cavo discendeme, vuoto, si • 
agganciato alia corda degli otto e li 
ha precipitati verso u* crepaccio. 

Numerosi tettimoni. sciatori. addetti 
alio Skilift. ai sono lanciati in toccorso 
dei ragatxi. ma purtroppo. per uno di 
loro, non e'era gii piu Bulla da far*. 

compenso che non possiamo 
dare, poiche. tit ogni caso, e 
VIPC, che deve a not qualco-
sa. Siamo amvati ad una re-
sa dex contt e una concilia-
ztone appare imposstbile». 

La conversazione cade cosi 
sul tema delle reaztont dt Wa
shington alia c sftda > dt Ve
lasco. Nuon ha cominctato 
col chiedere «sptegazioni» 
* Vengano — e stata la rtspo
sta della giunta — e gli spte-
gheremo tut to ». Ma le conver
sazioni hanno gtrato a vuo-
to. In realta, gli Stati Umti 
non voglumo « spiegazioni ». 
ma un mercanteggiamento. 
Percio. anche se Washington. 
ha rtnriato Vapplicazwne del
le « enmtendas » (gli c emen-
damenti» introdotti dal Con 
gresso nella legislaztone sui 
crediti a protezione degli in-
teressi statumtenst, e il piu 
importante dei qualt porta d 
name del senatore Hickenloo-
per) e anche se non e piu in 
tempo per tagliare gli acqut-
sti di zucchero, la guerra del
le rappresaglie e gia comincia-
ta. L'asststenza ftnanziarta e 
stata gia tagliata dell'ottanta 
per cento. Gli investtmenti, 
compresi quelli che Belaun-
de aveva ottenuto per sfrutta-
re i giacimenti di rame di 
Cuajone e dt Quellaveco e 
che erano condUionati ad una 
soluzione « soddtsfacente » per 
VIPC. sono bfoccafi. La lotta 
si preannuncia dura. Per Van-
no prossima, Nixon, ha tre 
carte da giocare: gli acquistt 
di zucchero. il mantenimento 
del blocco degli investtmenti 
e un possibile rifiuto di ri-
finanziare in modo convenien-
te il debito estero peruviana. 

II discvrso sulVIPC. tutta-
via, e lungt dall'aver esaurito 
la rassegna degli inter essi 
amencani nel Peru Gli tnve-
stimenti amencani enntann m 
questo paese per tre quarti 
del totale degli investtmenti 
stranieri, e quelli che vanno 
nel petrolio rappresentano sol
tanto il sei per cento della ci-
fra. Piu del sessanta per cen
to e nelle miniere (i comuni
sti hanno proposto che lo 
sfruttamento del rame sia af-
fldato a imprese statali, con 
/inanziamenti dei paesi socia
list i) e un altro venti per cen
to e nell'industria manufattu-
rtera. In fine, ci sono gli tn-
teressi agro-industriali nelle 
piantagioni di carina da zuc
chero e di cotnne della costa, 
strettamente intrecciati con 
quelli della oligarchia pe
ruviana. 

«E' qui — dice Martinez 
— che Vimperialismo ha i suoi 
principali alleati. E poiche il 
suo disegno di sfruttare que
sti punti d'appoggio, facendo 
leva sulle difficolta economi-
che del paese per esercitare 
una pressione sulle masse la-
voratrid, e evidente, e qui 
che la giunta ha data il via 
alia riforma agraria. Si tratta, 
come ha detto Velasco, di 
stroncare * el espinazo > la co-
lonna vertebrate delta oli
garchia. Quest'anno lo Stato 
assumera a titolo prowisorio 
la gestione delle imprese. Po-
tra cosl riorientare la produ-
zione in vista di altri merca-
ti, e dare impulso all'indu-
stria del «bagaza» (i rest-
dui della canna, utUizzabili 
come fonte di cellulosa) m. 

La scelta di questo terreno 
di confronto non significa tut-
tavia che si sia rinunciato ad 
attaccare il sistema del pri-
vilegio nelle zone piii arretra-
te della sierra, dove vive la 
maggior parte delta popola-
zione agricola e dove lo sfrut
tamento e piu pesante e spie-
tato Lo provano i dati che 
Efrain Ruiz Caro, funziona-
no del * comite de asesores » 
del presidente e dell'ONRA 
(Vente della nforma) ci espo-
ne m un ufficm al terzo pia
no del moderno ediftcio del
la Cahuide, che ospita questo 
apparato. 

Attualmente, sptega tl si-
gnor Ruiz, ta riforma e in at-
to in sei dtpartimenti Due di 
questi sono sulla costa: Lam-
bayeque e La Libertad. GH 
altri quattro sono nella sier
ra: Pasco, Junin, Cuzco e Pu-
no. Tra le aziende agro-indu
striali <c intervenidas » figura-
no otto delle piu grandi 
(quattro nel dipartimento di 
Lambayeque, tre in quello di 
La Libertad, e una nel di-
stretto di Lima). La maggiore, 
« Casagrande », e una delle piii 
grandi e produttive del mon
do, con un'area pari a quel
lo dell'Olanda. II capitate di-
chiarato di queste otto azien 
de. che impiepano alcune de-
cine di migliata di lavoratori 
e dt tre miltardt dt soles 
(circa quaranta miliardt di li
re): il sessantuno per cento 
e americano. tedesco o svizze-
ro Sono, dtce il nostro inter-
locutore, i padroni del Peru 
la «vacca da latte • dell'oli
garchia. 

Come funziona la riforma? 
Dal momento in cui una area 
& dlchiarata zona di nforma, 
i padroni hanno sessanta gior-
ni dt tempo per diehiarare le 
loro proprieta e i relativi tito-
li e piani L'intervento si con 
figura come una specie di se 
questro giudiztario 11 lavoro 
prosegue come prima, ma sot
to il controllo di un funzio-
nario Questa, e appunto la 
fase in cui sono le cose in 
sette delle otto aziende: nel-
Vottava lo Stato ha aitunto dl 
rettamente Vammtnistraeume 
perche U padrone faeeva re
sistenza. 

Trascorsi i sessanta giomi 
lo Stato riscatta la terra se
condo U valor* che U pro-
prielario aveva dicMarato al 
fisco, ftno ad un massimo di 
diectmila a soles a in contanti; 
il resto viene paoato In bno-
m personal non irwa/*rtMH. 

che possono essere usati solo 
per investtmenti industrials e 
a condtzume che una som-
ma uguale venga tnvestita 
in contanti. Pot, lo Stato for
ma d>t comitati dt ammxm-
straztone che preparamo la 
cessione a cooperative e ad 
untta agncole famiUart At 
propnetart si lascia sulla ca
sta un masstmo dt centocm-
quanta ettan, fuon deU'area 
della canna e a condiztone 
che restino sulla terra e la 
lavortno personalmente- Sulla 
sierra sono espropnate senza 
indenntzzo le terre dei pro-
prtetan assentetsti; agli altri 
st lasctano dai quarantaemque 
at cinquanta ettan, o pascolt 
per cinquemua ovini. Se la 
terra non basta per distrtbuir-
la a chi non ne Ha, anche 
queste parcelle vengono intac-
cate. 

I limtti che il signor Ruu 
ci ha tndtcato possono esse
re secondo la legge, elevati 
al doppto o al tnplo, se il pro-
prietarto pagava salari supe-
non at minimi, o aveva crea
te opere dt tnfrastrulture. < Ma 

— dice il funztonano con un 
sorrtso — si tratta di coat 
piu untci che rari ». Come raav 
giscono t contadini? Dappri-
ma con attonito stupore. poi 
con entustasmo. Ma Vianoran-
za e grande. Ora professori e 
studenti unirersitari si prepa-
rano ad andare sulla terra per 
sptegare loro tl contenuto e il 
senso della legge. 

Questi, per sommi capi, i 
termini di quella che qui at 
chiama * la legge 1716» e 
che dt recente e stata mteoro-
ta da un'altra mtsura rivolu-
ztonaria: le * ley de aguas m 
diretta a spezzare il monopo
lio della irrigazione. Nessn-
no qui ne sottovaluta la por
tata non soltanto antifeudale 
ma anti oligarchica e anU-
imperialista. che trascende dl 
gran lunga gli aspetti ncaa-
tiin (soprattutto, la soprawi-
venza di aziende capitalistiche 
di una certa estensione). Non 
ci si nasconde. d'altra parte, 
che la riforma rum potra 
da sola risanare le piaghe del 
paese. La terra non basta 
per il milione di famiglie che 
ne sono price, per gli otto-
centomila « minifundistas » m 
per i duecentomila operai 
agricoli che popolano le cam-
pagne. Le teggi di Velasco non 
possono essere che il primo 
passo di un programma di 
trasformazioni in ogni campo. 
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Anatoli Kusnetzov, lo scrittore 
che. come abbiamo informato 
nei giorni scorsi, ha chiesto aai-
lo politico a Londra e ha rila-
sciato poi dichiaraziooi antiao-
vietiche subito riprese da tutte 
le centrali deH'anticomunismo 
mondiale. e stato espulso dalla 
Unione degli scrittori sovietici 
< per aver tradito la patria * 
tl socialismo e per doppieua 
politica e morale »• La notizia 
sara resa pubblica domam dal 
1'orga.no stesso degli scrittori. 
il settimanale Literaturnaia Ga-
zieta che pubbhehera anche una 
informazione sul c caso > e vi 
commento di Boris Polevoli U 
direttore della nvista Junost. 
per documentare la doppiezza 
di Kusnetzov II giornale rife-
rira che il romanziere si era 
recato in Inghilterra per acrt-
vere un'opera sul soggiomo loo 
dinese di Lenin. 

II gesto di Kusnetzov ha *u-
scitato sorpresa e collera oel-
l'opimone pubblica sovietica. La 
sorpresa denva anche dal fat 
to che soltanto due mesi orao 
no. Kusnetzov aveva accettato, 
insieme ad altri due sent tori. 
di entrare nella redaziooe di 
Junost per smtituirvi Evtusoan-
ko. Axionov e Rosof da tempo 
al centro di vivacissime pole 
miche. 

Continuano ad uscire intanto 
su una parte della stampa to 
vietica. aspri attacchi a Notri 
Vfir. e in particolare al suo di 
rettore Tvardovski (che. seria 
mente ammalato. e da qualche 
tempo degente in una clinic* 
dt Mosca) Dopo Oaoanok. Lite
raturnaia Rossia, Industria So
vietica, e ora la volta di Soviet 
skaia Rossia. Nessun mtellettua 
le sovietico di peso — i ne-
cessano pero agjriungere — si 
e associate a questi attacchi: 
mentre. a quanto ci risulta. mi 
merose sono state le manife-
stazioni Hi solidaneta eAorease 
alia rivuta di Tvardovski. 

Oggi e uscito Mtinto. rego 
larmente. il nuovo mmtro di 
Sovi Mir La nvista non repli
ca ancora ai suoi critici, ma 
pubblica molte o»e di zrande 
interesse fra cui poesie di Via 
dimir Lifscis e \ibek. proa* di 
sbramov. del cineae Lao Tsce. 
nonche l'ultima puntata dalle 
c Pagine del pasaato» dt Ceci
lia Kin dedicate alia OHmoria 
del marito che cadd* vmtea 
delle reprewioni negb aani daj 
culto e che visa* quale** ana* 
a Roma com* eorriapnndaato 
daUa TASS. 
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