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SEI SETTIMANE NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE I L'anno giudiziario inaugurate in diverse sedi 

la rtvofcizione cuturale a Sciantiai 
Come si e svolta la lotfa politica tra le due linee - L'opposizione che si manifestava nell'epoca di trasformazione 
dello proprieta - I seguaci di Liu Sciao Ci - Quando avvenne la prima spaccatura nel comitato di partito - Discus-
sioni anche nel campo dell'arte - Le mura della citta si eoprono di « dazibao » nel maggio '66 - II movimento degli 

student! - Nasce il comitato rivoluzionario - « Dieci milioni di filosofi» 

* Dal nostro inviato 
DI RITORNO 

DALLA CINA, gennaio 
« Sciangai ha died milioni 

di abitanti: la rlvoluzione cul-
turale ne ha fatto dieci milio
ni di filosofi ». Con queste pa
role si e chlusa la lunga e 
abbastanza dettagllata esposl-
zione che un compagno del 
comitato rivoluzionario della 
citta ha acconsentlto a farcl 11 
pomerigglo deH'ultlmo glorno 
della nostra permanenza a 
Sciangai. Credo convenga che, 
nel riferlme, io segua fedel-
mente la traccla degll appuntl 
presi mentre egll parlava. C16 
non soltanto a causa della de-
licatezza e complesslta dell'ar-
gomento, ma anche perche ho 
ragione di ritenere che si trat-
ti di una delle prime rlcostru-
zioni ufficiali della rlvoluzione 
culturale a Sciangai fatta da-
vantl a comunisti europei. 

II compagno che cl parla 
comincia da molto lontano. 
E si vedra che non ha avuto 
torto. Sciangai — dice — ha 
sublto negll ultiml cento *\nnl 
l'occupazione di varl imperla-
llsmi. Ma essa e stata anche 
la citta in cui si e tenuto 11 
primo congresso del Partito 
comunista clnese. NeH'ultimo 

mezzo secolo la lotta e stata 
molto acuta. Da una parte 
una borghesia resa abile dal 
suol legaml con i dlfferentl 
imperialism!, dall'altra una 
classe operaia agguerrita per
che costretta a lottare contro 
una borghesia esperta. La cit
ta e stata liberata nel maggio 
del 1949 e fu da Sciangai che 
Clang Kai Seek lasclb 11 conti-
nente per rifugiarsl a For
mosa. 

Ma la lotta tra 11 proleta
riate e la borghesia e contl-
nuata anche nelle nuove con-
dizioni. Naturalmente si e 
trattato di una lotta diversa 
da quella del passato e anche 
pid difficile. Mentre prima II 
nemico aglva alio scoperto, 
dopo la liberazione agiva in 
segreto e anche all'interno 
dello stesso partito comunista. 
Tuttavia si pub dire che tra 
11 1949 e il 1965 la linea doml-
nante a Sciangai e stata quel
la di Mao. Cib grazle nl fatto 
che prlmo segretario del par
tito nella citta era un compa
gno assolutamente fedele a 
questa llnea e membro del-
l'ufriclo politico del Partito co
munista clnese. Ma cib non ha 
impedito al nemico dl esercl-
tare azlonl dl dlsturbo ed ef-
fettuare tentativi dl ostacola-
re la linea del presidente Mao. 

Attacco a 
un'opera di teatro 

Una lotta tra due llnee, cor-
rispondente ad una lotta tra 
due classi, vi e dunque sem-
pre stata. C'e stata ad esem-
pio una reslstenza alia collet-
tivizzazione delle campagne 
alia periferia di Sciangai, con 
l'argomento secondo cul elb 
sarebbe stato poco reddltlzlo e 
anzi dannoso economlcamente. 
Alio stesso modo, neU'epooa dl 
trasformazione della proprieta 
vi e stata una certa opposl-
zione. Ma quando queste que
stion! sono state affrontate 
con forza dal presidente Mao, 
I sostenitori dell'altra linea dl-
chiaravano dl accettare riple-
gando tuttavia su altre trlncee 
di reslstenza. Dichlaravano dl 
accettare, ad esempio, respro-
prlazione delle fabbriche, ma 
facevano In modo che l'ex-
propnetario, rimasto dlretto-
re, potesse Imporre regole dl 
comportamento agll operal 
che si rlsolvevano In realta 
nel perpetuare 11 suo potere. 

Perche potevano fare que-
sto? Perche — dice 11 compa
gno lavoratore del comitato 
rivoluzionario — godevano del-
l'appoggio dairalto: godevano 
dell'appogglo dl Liu Sclao Cl. 
Naturalmente cib non accade-
va In tutte le fabbriche ma 
solo In alcune. Anallzzando 
tuttavia la situazione dl una dl 
queste fabbriche. si poteva 
comprendere bene una linea 
di tendenza. Fu quel che fe-
ce Mao and3ndo nel 1954 In 
una di queste fabbriche e dl-
cendo chiaramente che 11 si-
sterna delle regole Imposte dal 
direttore ex-proprletarlo anda-
va abollto. E lo fu. Ma tra 
II '60 e 11 '62, negli annl cloe 
piu difficill attraversatl dalla 
Cina dopo la liberazione, 1 se
guaci dl Liu Sclao Ci fecero 
In modo dl rlpristlnarlo. 

Tutto questo non e awenu-
to senza una lotta. Gil operal 
reagivano e spesso con succes-
ao. Ma non sempre. In parti-
colare negll anni difficill 1 se
guaci di Liu, present! anche 
all'interno della segreterla del 
partito dl Sciangai, hanno por-
tato avantl nell'industria la 
politica degll incentlvl mate-
riall. neiragrlcoltura quella 
delle plccole coltlvazioni Indi
vidual! con posslbilita dl ven 
dita dlretta sul meroato. e 
nel campo dell'arte quella del-
l'abbandono del contenuto ri
voluzionario. La classe ope
raia dl Sciangai ha sempre 
reaglto con vlgore, in partlco-
lare dopo la decima seaalone 

Iilenaria del Comitato centra-
e usclta daU'ottavo Con

gresso. 
Nel corse dl questa sesslo-

ne. tenuta nel 1963. Mao aveva 
attirato 1'attenzlone del parti
to sulla necessita di non dl-
memicare la lotta dl classe. 
Sublto dopo. sotto la guida di 
Mao. venne tnizlato 11 lavcro 
di trasformazione dell'Opera 

dl Pechlno, attaccandone 1 
vecchi contenuti. Plu tardl si 
tennero rlunlonl nell'eserclto 
popolare sullo stesso argomen-
to e si pubbllcarono 1 verball 
di queste rlunioni. Cib alio 
scopo dl cominclare a prepa-
rare l'oplnione pubblica alia 
necesslta dl una rlvoluzione 
culturale. 

II primo episodio aperto dl 
spaccatura all'interno del Co
mitato dl partito dl Sciangai 
awenne all'lnlzlo del 1965 a 
proposito dl un artlcolo dl at
tacco a un'opera teatrale In 
cul, sebbene assal velatamen-
te, si tentava di screditare 
Mao. Alcunl erano favorevoll 
alia pubblicazione, altrl decl-
samente contrari. La discus-
slone fu cosl aspra che si do-
vette Invlare 11 testo" dell'artl-
colo al presidente Mao. Questl 
ne dispose la pubblicazione. E 
fu un altro segnale della im-
minenza dell'attacco alle test 
dl Liu e del suol seguaci. Nel 
frattempo, 11 prlmo segretario 
del partito di Sciangai morl-
va e la sua successlone venl-
va affidata a un seguace dl 
Liu Sciao Cl. Cosl a Sciangai 
Liu poteva contare sul primo 
segretario del partito e sul 
sindaco della citta, anch'egll 
membro della segreteria del 
partito. 

Ma la pubblicazione dell'ar-
tlcolo, scrltto da un membro 
del comitato di partito di 
Sciangai, e la preparazlone ef* 
fettuata nel campo dell'arte 
plu popolare In Cina, l'opera 
e il balletto, avevano forte-
mente contribuito a preparare 
l'oplnione. Come a Pechino, 
furono gll studentl ad awer-
tlre per priml la necessita dl 
scendere in campo dopo la cir-
colare del 16 maggio del 
1966, che rendeva esplicita la 
lotta tra due llnee all'interno 
dello stesso gruppo incaricato 
della rlvoluzione culturale. Le 
mura dl Sciangai comlnciaro-
no a coprlrsl dl dazibao In 
cul alcunl dlrlgenti local! del 
partito e dell'amministrazlone 
venivano attacoatl. Tra 11 
maggio e I priml dl glugno, 
II movimento degll student! e 
delle giiardle rosse assunse 
una grande ampiezza. Dopo 
di che. I seguaci di Liu Sclao 
Ci passarono a! contrattacco 
cercando di mobilttare gl! ope
ra! contro gll student! che ve
nivano definitl reazlonari o 
anarchic!. Essi potevano fa
re cib — afferma il compa
gno del comitato rivoluziona
rio — perche erano In grado 
di sf rut tare 11 capitale politi
co lasciato a Sciangai dall'ex-
primo segretario del partito 
deceduto a febbralo. Essi si 
attribuirono addirittura 11 me-
rlto della pubblicazione dello 
artioolo In cui si attaccava 
l'opera di denlgrazlone dl 
Mao. 

Bloccati i mezzi 
di trasporto pubblico 

Ma — continua 11 compagno 
— le masse cominciavanO a 
chiedersi: se costoro sono ri
voluzlonari. parche cercano di 
reprimere 11 movimttito di 
massa degli student!? Perche 
cercano di ostaoolare 10 svl-
luppo della rlvoluzione cultu-
n i e promossa dal presidente 
Mao? E tuttavia II movimento 
degh studentl si affievoll flno 
• quando. neiragosto, studen-
ti di Pechino vennero a scian
gai a dare man forte al loro 
compagni basandos! Sulla dl-
chlarazione In sedicl punt! del 
Comitato cent rale. Quella dl-
chtarazione segno la sconfitta 
di Liu Sciao Ci ma non del 
dirigentl local! che eontinua-
vano a richlamarsl a Mao per 
ingannare le masse, e Nessuna 
classe lascla mat volontarla-
mente la scena dells storiaa 
— comments 11 nostro tnter-
locutore - « • cosl 1 aeguacs 
di Liu a Sciangai raddoppta-
rono la loro ablllta • la loro 

Crfidias. ESSI ssrentolava-
aempre plu la bandiera ros-

aa per combattere la bandie
ra rossa ». 

Ma I'inganno non durb a 
lungo Hegel — rlcorda II com
pagno che cl pat-la — dice che 
spesso coloro che grldano di 
piu vendono la mere* peggio-
re Nell'ottobre II movimento 
si estese alle fabbriche. Furo
no gli opera! delle fabbriche 
tessili h 17 e n. 30 ad assu
me re llnieiatlva della creatio
ns dl tin squattier generate 
del ribeili operal rivoluziona-
r!a. Praticamente un mlllone 
• 200 mlla operal dl Sciangai 
entrarono In lotta. Ma non era-
no unit!. All'interno dello stes
so quart ier generate non tutti 
erano tn grado di comprende
re chl fosse il nemico da 
combattere. giacohe tuttl 1 

Jruppl al richlamavano a 
lao. Ma — comment* 11 com

pagno — nella pratlca della 
lotta le masse comlnciavano 
ad ester* In trado dl separa
te la forma dal contenuto. 

Tra la tint dl norernbrt • 
I'lnlzlo dl dlcembre — dopo 

che due compagni del comita
to dl partito di Sciangai, mem-
brl del gruppo della rlvoluzio
ne culturale, erano tornatl a 
due riprese qui da Pechino, 
invlati direttamente dal presi
dente Mao — la citta conobbe 
l'atmosfera straordlnaria. Mi
lioni dl persone erano per le 
strade a dlscutere flno a notte 
alta. Spesso I mezzi dl tra
sporto pubblicl erano bloccati 
e 11 numero del dazibao asso
lutamente increrilblle. Le opl-
nioni erano estremamente dlf-
ferenziate, e spesso la llnea 
di dpmarcazlone passava al
l'interno delle famiglle, tra 
padrl e flgll, tra mogli e ma-
riti. Fu — dice il compagno 
— la piii grande esplosione dl 
democrazia che si sia mal co-
nosciuta. Con alia mano le 
opere filosofiche dl Mao, gll 
scrittl di Marx, di Lenin, dl 
Stalin, tutti discutevano sulla 
linea da segulre. 

Perche — egll conclude su 
questo punto — cib e stato 
possibile? Per due raglonl 
principal!: perche la rlvoluzlo-
ne culturale e stata dlretta da 
Mao svlluppandosl dall'alto 
verso II basso e dal basso ver
so 1'alto, e perche l'eserclto 
popolare. fondato da Mao e 
comandato da Lin Plao, e 
sempre stato dalla parte del 
rivoluzlonari. Senza queste 
due condlzlonl, la rlvoluzione 
culturale avrebbe assunto for
me assal diverse. E agglunge 
che Liu e 1 suol seguaci avreb-
bero voluto poter mobllltare 
l'esercito contro 1 rivoluzlona
ri. Ma cib non era possibi
le perche In Cina c'e la ditta-
tura del proletariate e la rl
voluzione culturale e stata la 
contlnuazlone della rlvoluzio
ne sotto, appunto, la dlttatura 
del proletarlato. 

L'estremo tentatlvo del se
guaci di Liu si veriflcb alio 
lnizlo di gennaio, quando essi 
svllupparono una politica dl 
aumenti salarlall tndiscriml-
nati a riuscirono a indurre 
una parte degll operal a bloc-
care per qualche giorno l'ero-
gazione della luce, dell'acqua 
e a immoblllzzare la rete del 
trasportl. La reazione del ri
voluzlonari fu Immedlata e de-
cislva. Essi occuparono 11 quo-
tldiano locale e pubbllcarono 
un appello urgente a tutto 11 
popolo di Sciangai In cul si 
sviluppava 11 tema di fare la 
rlvoluzione e promuovere la 
produzione. La conseguenza dl 
questo appello fu l'occupazio
ne da parte del rivoluzlonari 
dl tutti i settori chiave della 
citta e la ripresa generale del 
Iavoro. 

L'll gennaio 11 Comitato 
centrale del partito, 11 Consi-
glio del minlstri, 11 comitato 
militare del Comitato centra
le e 11 gruppo Incaricato della 
rlvoluzione culturale Invlarono 
un messagglo approvando l'o-
perato del rlbelll rivoluzlonari 
di Sciangai. E questa fu la 
concluslone dl quella che I cl-
nesi chlamano la « rlvoluzione 
dl gennaio ». Subito dopo, nel 
febbralo, venlva fondato II co
mitato rivoluzionario della cit
ta in base alia tripllce unlo-
ne. Cib awenne dopo una lun
ga discussione su come chla-
mare II nuovo organo dl po
tere. Quando, In una citta del 
nord-est della Cina. esso fu 
chiamato comitato rivoluzio
nario, II presidente Mao dlsse: 
• II comitato rivoluzionario e 
buono ». Cos] tutti I nuovt or
ganism! dl questo genera fu
rono chlsmati, in tutta la Ci
na. comltati rivoluzlonari. Per 
quanto riguarda Sciangai. co-
mincib subito dopo una gran
de ondata di costruzione di al-
leanze rivoluzlonarie alia ba
se, da cui scaturirono 1 coml
tati rivoluzlonari In tutte le 
cellule della socleta. 

Qui flnlsce il racconto che 
cl e stato fatto. Ho cercato 
di riprodurlo il piii fedelmen-
te possibile perche, ripeto. si 
tratta di una delle prime ri 
costruzionl ufficiali della rlvo
luzione culturale a Sciangai e 
come tale ha un suo Interes-
se politico e storlco Non ml 
resta che riferlre la concluslo
ne del compagno che cl 
ha parlato. II bilancio dl que
st! quattro annl trascorsl dal-
1'inlzto della rlvoluzione cul
turale e estremamente positi
v e Le masse, e soprattutto le 
nuove generazlonl, hanno com-
piuto un'esperiensa dl lotta • 
dl democrazia sense prece
dent I. Esse hanno grandemen-
te elevato la loro cosclenza 
politica — per questo si dice 
che I dieci milioni dl abitanti 
di Sciangai sono dlventati die
ci milioni di filosofi — e for-
temente increments to la pro
duzione. rsffortsndo cosl la 
dittatura del proletarlato. Le 
concezlohl indfvtduilistlrhe. le 
tendehze al benessere perso-
nale, la cOrsa agll Incentlvl 
materisll SOrto Statt battute. 
IJI lotta tra le due classi, le 
due strade. le due llnee con-
tinuefa a lungO nella 4or.!eta 
cinese Ma la rivolurlone Cul
turale — ecco le parole con
clusive — ha gettato It basl 
della vlttoria dells dlttatura 
del proletarlato anche nel tu
tu ro. tn quanto al Partito OO-
mimlsta cinese esso esc* da 
questa grande prora, e dal 
movimento dl edttlossiont e 
consolldamento cht no oontt-
gut, pid aaldo • pHi legato 
alle 

Calamari def inisce 
criminose le lotte 

delFautunno caldo 
Duri attacchi del PG di Firenze alia Corie Costiluzionale, ai magi-
strati democratici e alia stampa - Accenli analoghi a Milano nel dl-
scorso del dott. Riccomagno - Delitti in aumenlo a Roma e nel Lazio 
L'anno giudiziario P stato inau 

Riirato iari in diverse sedi, fra 
le quali quelle di ROMA. MI
LANO. FIRENZE. TRENTO e 
UARI. 

* • • 
FIRENZE. 11 

II procuratore generale Mario 
Calamari, a Palazzo Bontalenti 
(circondato da decine di carabi 
nicri e poli?iotti). ha svolto una 
serie di gravi e t>osanti consi
deration! che ahliracciano la 
sfera politica e sociale e la 
sfera giuridica, non risparmian 
do neppure la Corte Costituzio 
nale che, a suo avviso. sta de 
molendo il Cod ice penale «p 
molte delle sue norme e piecisa 
mente quelle che gli davano una 
sua peculinre impronta »: cioc. 
il codice fascista. Calamari ha 
iniziato la sua prolusione affer-
mando che « nell'anno ora tra 
scorso e stata condotta nella 

stampa e negli altri mezzi d'in-
formazione pubblica una violen-
ta campagna contro la cosiddet-
ta repressione che sarebbe sta
ta esercitata dal potere giudi
ziario. Polrei sharaz7armi di 
ciuesta critica. hmitandomi ari-
spondere che intensa e stata non 
la repressione. ma la crimina-
lita, senza la quale non e con-
cepibile. in un paese libero come 
il nostro. la repressione con la 
conseguenza che se nei conflitti 
sociali o sindncali sono stati 
rommessi tanti. troppi. rcati era 
ovvio che il numero dei proce 
dimenti penah instauiMti fosse n 
levante > II PG si c anche sea-
pliato contro quei magistrati che 
si battono contro una giustizia 
che colpisce duramente i lavo 
ratori e per la realizzazione del 
principi costituzionali. afferman 
do che * non si pu6 essere nel 
contempo giudici e rivoluziona 

I compagni Alberto Jacoviello e Maria Antonletta Macclocchl a colloqulo con II comitato di 
quartlere in una zona operaia di Sciangai 

II 15 e 16 a Empoli 

Convegno nazionale 
delle coop, di produzione 

Nei giorni !5 e 16 gennaio avra luogo ad Empoli il 1° Convegno 
nazionale delle cooperative di produzione industrial promosso dal-
I'Associazione Nazionale delle Cooperative di produzione e Iavoro 
aderente alia Lega Nazionale delle Cooperative. 

II Convegno affrontera i problem! dell'autogestione operaia di 
questo settore cooperativo in relazione all'attuale situazione dell'in-
dustria. proponendo considerazioni e richieste alle Partecip^.zioni 
Statali. alle Regioni. oltre a esprimere con un nuovo progetto di 
lepge proooste riguardanti il credito. 

La politica di gruppo che prendera avvio dal Convegno affron
tera anche la problematica aziendate. per la quale sono previsti 
nuovi strumenti di servizio per gli acquisti collettivi. la promozione 
commerciale. le vendite nel mercato estero. 

La relazione introduttiva sara svolta da Enzo Bentini. vice pre
sidente dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione 
e Iavoro e le conclusioni dal Presidente dell'Associazione Eligio 
Lucchi. 

Atmosfera di riflessione dopo la tensione delle settimane scorse 

DIBATTITO IN POLONIA PER PREPARARE 
UNA NUOVA PIATTAFORMA DEL PARTITO 
« Politika»:« La societa polacca fa dipendere oggi il suo credito di fiducia dalla realizzazione dei nuovi propositi disposti dal 
partito »- Critiche all'attivita burocratizzata dei sindacati - Probabile riunione del Comitato centrale del POUP entro questo mese 

Si delineano gli schieramenti 

per il «dopo Franco» 

Spagna: attacco 
dei militari 
all'Opus Dei 

Alberto Jacevteilo 

MADRID. 11 
Gli sebjeramenti nella batteglia per il <dopo Franco» si 

stanno delineando sempre meglio, con l'esercito e il c Movi
mento», impegnati a scalzare le postzioni di predominio che 
YOpus Dei ha tenuto nel governo spagndo negli ultlmi due 
anni. Che a questo si dovesse giungere era chiaro fin dai giorni 
del processo di Burgos, quando alia posiHone « europeistica » 
dei ministri dell'Opiu Dei si eraoontrapposta quella intransi 
gente del < Movimento » e — nelle ultime settimane — di una 
parte deU'esercito; ma probabilmente non si pensava che l'at-
tacco fosse cosl esplicito e cost immediato. 

Lo ha lanciato ieri il generale Rodrigo Cihientcs. c capitano 
generale » della regione militare di Granada, il quale, parlando 
ad una riunione di ufficiali e sottufficiali. ha attaccato i ministri 
dell'Opus Dei — c I'organizzazione in generale — definendo 
gli uni c 1'altra una «massooeria bianca che. servendosi di 
nobili paraventi, cerca di seminare la tisania in seno alle 
sane colletlivita nazionali*. 

A parte la retorica delle «sane colletUvita nazionati* — 
che sono poi quelle che accettano U bene e U male dispensato 
da chi risiede al Pardo — « interessante riltvare che i c nobili 
paraventi» dietro cui si nasconderebbe YOput Dei sono quelli 
della fede cattolica. 

In effetti. tra i gruppi che aspfarand alia succesaione di 
Franco destano molte preoccupazioni gli atteggiamenti assunti 
da una parte del clera spagnolo. E' chiaro che la fede cattolioa 
deirOpits Dei — responsabile come la * falange > e l'esercito 
del modo di geslione di potere — non ha niente a che vedere 
con la fede del parroci che si schlerano assieme alle forze di 
opposizione; ma e altrettanto chiaro Che tutti sentono una certa 
preoccupaiione nel doversi battere contemporaneafnente Contro 
questi due volti del cattoUcesimo spagnolo. importante l'uno 
per il suo peso economico. Taltra per i legami di massa che 
conserve. 

Cost, unitamente alt'altacco aU'Opus Dei, II generale Cifuen-
tes ha rivolto un invito alia < chiesd dissident e » perche riveda 
le sue posizioni. Gli ha risposlo il vtsriovo di Oviedo. affermando 
che solo la gcrarchia e, in ultima istanza, il pontefice possono 
giudicare Tatteggiamento dei SacetthXi. non I detentoh del 
potere civile. 

Nel quadra della « rivincita » delle forae di destra dopo 1 
falti del dicembre si inserisce un altro episodio; la polizia di 
Barcellona ha convocato il pittore Jon Mird — che aveva 
preto parte alToocupaaione del monlistero di Monserrat - e 
dopo un Interrogatorio di tre ore gli ha rittrato fl patsapocto 
e gli ha ordiaato di oon abbandonart per nessoo motlvo la 
d\U di Palme di Majorca, nelle Baleari, dove risiede. Anche 
ad altre pereonalfta che lvetaao pftae parte alia atesa* ma-
nifestaxione e atato ridrato B'paasasorto. 

Dal nostro inviato 
VARSAV1A. 11. 

< La Polonia — ci dice un col-
lega polacco — sembra in que
sti giorni una grande Hyde 
Park: vedi come la gente di-
scute. il partito dibatte e la 
stampa informa. come si valu
ta no opinion], si confronts no 
pareri >. C'e. secondo questo 
collegia, un'atmosfera di sollievo 
dopo la tragica tensione delle 
settimane scorse. e alio stesso 
tempo di attesa. Sollievo per i 
cambiamenti al vertice decisi 
dal recente settimo < plenum >. 
attesa dinanzj alle soluziom po-
liticbe ed economicbe che la 
nuova direzione sta discutendo 

ect superare la crisi e rista-
ilire quel rapporto di fiducia 

tra partito. governo e masse. 
sulla cui necessita ha insistito 
in quest! giorni piu volte il 
nuovo segretario del POUP Ed
ward Gierek 

In effetti, ascoltando e regi-
strando cid che dice la gente. 
quel che si discute nelle fab 
briche. negli uffici. praticamen-
te in ogni colleltivo di Iavoro. 
si ha I'impressione di trovarsl 
di fronte ad una opimone pub 
blica estremamente sensibile ad 
ogni parol*, ad ogm di scorso. 
ad una popolazione che osserva 
ogni movimento degli uomim pa 
litici. legge avidamente la stam 
pa. attende veramente qualche 
cosa di nuovo Gia questo. di 
per se. a sembra un fatto nuo
vo. se e vera che. come seme 
nel suo ultimo numero il setti-
manale del POUP < Pohuka ». 
«dalJ'imposlibilita di abbattere 
le barriere e dalla cottapevo-
lezza delle conseguenze sociali 
e matenali derivanti dall'inca-
pacita di stare al passo con 1 
paesi che si iviluppano piu 
rapidamente. era sorto in seno 
alia societa polacca un senti 
mento di frustration*, di sfi 
ducia nella reaita delle parole 
d'ordine che venivano props 
gandale ». 

Si pud condivldere quindl 
I'dpinione del giomale secondo 
cui <Ia Societa polacca. salu 
Undo con *oddi«»fazjone I cam
biamenti Intervenuti. fa dipen 
dere oggi il suo credito di fldii 
da dalla fealitlarione dei nuovi 
propositi dispoMi dal partito > 
Primo di essi. una plena e chia 
ra ri$oo4ta alia domanda t per 
che e come si e giunti alii 
tragedia > 

Gierek nel *uo pnmo di scorso 
dopo la eietwne a pnmo segre 
tano del • POUP ha detto che 
csara una hspmta difficile e 
autocrUica ma chitra e vera ». 
Ha detto che d ora in pel dovra 
essere rieonosciuto u ferreo 
prtnclpk) di < una large consulta-
xiOM con la classe operaia e la 
'•intellllhrtltlf > e « Q rispetto 
del prtedpto della <»UefUMU 
e deDa deoocratta aUMnterao 
del parttto mU'attlTita degll or

ganism! che esercltano il po
tere >. c La linea politica che 
deve guidare il paese — ha 
detto ancora — deve sempre 
essere confrontata con la realta 
e ogni atto deve essere con 
frontato con gli interessi del 
lavoratori. 

L'interesse dell'opinione pub 
blica e soprattutto dei lavora 
tori si concentra quindi attorno 
alle decine di riunioni in corso 
da qualche giorno in tutte le 
orgamzzazioni regionali del par
tito. dove i membri dell'Ufficio 
politico e della segreteria assi-
stono e partecipano ad un di-
battlto che dovTebbe permet-
tere appunto di offnre indica-
zioni precise per rendere ope 
ranti e stabili le enunciaztom 
del segretario del partito. Que
ste riumoni, comunque. ci pare 
offrano flnora soltanto elementi 
frammentari per l'elaborazione 
di quella risposta tchiara e 
vera > che la nuova direzione 
si e ripromessa di dare al pae
se e dalla quale si fa dipen
dere lo sviluppo di una nuova 
situazione 

Per la prima volta dopo molti 
anni viene criticata anche l'atti-
vita dei sindacati. la loro c buro-
cratizzazione > e il fatto che que
sti < hanno trascurato le loro 
funztoni statutarie di rappresen 
tanti dei giunti e fondati interes 
si e rivendicazionl delle mae-
stranze e dei singoli lavoratori ». 

Negli ambienti del partito si 
fa osservare che queste riumoni 
non sono che una prima fase di 
un'ampia consultazione e di un 
vasto dialogo che deve con-
durre alia preparazione di una 
riunione del Comitato centrale. 
che si pensa possa avere luogo 
entro il mese. nel corso dells 
quale i problemi politici ed eco
nomic! dovrebbero estere postt 
in modo tale da covtituire pratt-
camente una nuova piattaforma 
programmatica del partito Di 
qui. si dice ancora. la preva 
lenza rispetto alle proposte con
crete e precise di una serie di 
interrogativi, posh alia nuova 
direzione da un apparato di par
tito che troppo spesso era stato 
chiamato esclusivamente ad ese-
guire e far eseguire declsloni 
prese dairalto e nemmeno sem 
pre dall'inlero nfficio politico. 
Questo orgamsmo. del resto — 
%\ cottolinea per fare un esempio 

5ignificativo della sclerotizza/io 
ne del potere - si era numto 
solo quattro volte nel '& e sette 
volte nel '69 E I'ullima decisiOHe 
dell'aumento dei prezti che ha 
portato all'esplostone della prote-
sta e ai tragici fatti delle cit
ta balUche. era stata press 
all'insaputa del CC il Quale era 
stato chiamato esclusivamente a 
« raUflcare ». 

Nel campo economico, almeno 
per quantorlguarda lemjsure 
pro lfflBtdlate( la mora dl* 
rettone sembra DOB voler parte 

re tempo, pur manovrando en
tro i ristretti limiti di una si
tuazione che non offre molti 
margini. D blocco dei prezzi al 
Iivello attuale e la promessa che 
essi non aumenteranno nei pros-
simi due anni e stata accompa-
gnata dallo •.tanziamento di cir

ca sette miliardi di zloly. che 
sono stati distnbuiti. a seguito 
di una consultazione con le mae-
stranze e gli orgamsmi dmgenti 
di oltre un centmaio di grosse 
fabbnehe. ai lavoratori che usu-
fruiscono di bassi salari. che 
hanno difficill situaziom fami-
liari. ai pensionati. Questo mo
do di agire ha dato in effetti al
ia popolazione una prima prova 
concreta di un nuovo stile che la 
opinione pubblica in generale 
mostra di apprezzare. 

Ma cid che sembra maggior-
mente interessare » lavoratori e 
la popolazione sono i propositi 
che dovrebbero tendere a cor-
reggere nel periodo piu breve 
possibile la situazione e soprat
tutto apnre una prospettiva di
versa per il prossimo quinquen-
nio. Ha fatto molta tmpressione 
ad esempio. la crul» tmmagtne 
con cui il presidente della com-
mtssione di piamficazione. Mai-
ewski. al congresso della societa 
degli economist! tenutosi la set-
timana scorsa ha definito il re
cente passato che st vorrebbe 
vedere eliminato per sempre: 
nel tentatlvo di sviluppare a 
marce forzate I'economia. ha 
detto Maiewski. si era dimenti-
cato lo scopo essenziale: I'uo-
mo Nel diluvio di cifre e di sta 
tistiche si era perso di vista lo 
elemento piu importante: come. 
quando e in che misura il Iivel
lo di vita deve aumentare. St 
era dosata male per anni la pro-
porzione tra i mezzi che dove-
vano garantire uno sviluppo si-
stematico dell'economia e i mez* 
zi che dovevano assicurare il mi-
glioramento delle condition! di 
vita. Se cid e av\enuto. dice 
ancora Maiewskn e perche il 
partito non ha funzionato se-
COfidd principi democratici. 

La nuova direzione del partito 
ha posto sul tappeto anche que
sto problems, affermando che 
sia la questione dells formaiione 
del reddito nazionale che la sua 
divisione non possono essere ri-
solti in maniera burocratica. 
Questi problemi. si dice, esi-
gono una discussione creativa 
con I rappresentanti di tuttl gii 
Urati della popolazione lavors 
trice. E si torna. come si vede. 
sempre al problems di rondo 
che appare alia popolazione po
lacca strettamente legato a quel
la risposta c chiara e vera >. 
che Gierek ha promesso al par
tito all'lndomanl della sua ale 
-done e che determine quella at
mosfera di atteaa di cui ai par-
lava alTlnisJo. 

ri: e chi nutrisse eventualmente 
velleita di questa seconda spe
cie. avrebbe il dovere morale. 
se persona di buona fede. di 
deporre la toga: servirsi di que
sta per contrabbandare gli stru
menti destinati a senrdinare lo 
Stato costituirebbe sacrilegio ». 

« Nella relazione dell'anno pas
sato — ha detto ancora il PG — 
sligmntiz/ai con parole severe 
il dilngarc della vinlenza e delle 
violaziom dei diritti elementari 
della personilita umana. come 
quelli del diritto alio studio e 
al Iavoro sistematicamente con-
culcati nel corso delle agitazioni 
che hanno accompagnato i con
flitti social! e disorRanizzato lo 
ambiente della scuola. L'espe-
rienza di un altro anno non ha 
per nulla moriificato le mie opi-
nioni. che nconfermo in toto *. 

Calamari ha quindi affermato 
che ci sono in corso ventidue 
proccdimenti ppnali contro ope
ra! e sindacalisti che hanno par-
tecipato alle lotte e alle occu-
pazioni delle fabbriche Sempre 
in materia di agitazioni sindi-
cali. Calamari ha hffermato che 
lo sciopero dei vigili urban! 
« non pud essere legUtimo >. in 
quanto essi esercitano funzioni 
di polizia giudiziaria e. per tale 
motive ha proposto ricorso per 
Cassazione contro una sentenza 
istruttoria che aveva prosciolto 
alcuni vigili 
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Una serie di affermazioni in 
credihilmente retrive. alcuni sin 
tomatici silenzi e un desolato. 
ma ancora molto attenuato. pa 
norama della hanrarotta della 
guiMizia milanese: questo. in 
sintesi. il contenuto del discorso 

d'inaugurazione dell'annn eiudi 
zlazio. pronunciato stamane dal 
Procuratore (lenerale. dottor Do 
menuo Riccomagno 

Ecco come 1'al'o magistrate 
vede il grnndioso movimento dei 
lavoratori nel '69 '70: « ... Du

rante il cosiridetto autunno d l 
do. non sono mancati (si noti il 
delicalo eufemismo N.d.R ) de-
nunce e rapporti relativi ad oc-
cupaziom di aziende e di pub 
blici e privati edifici. ai con 
nessi danneggiamenti ad inter-
ruzioni di ufTici e pervizi pubbll-
ci. a violenze private dirette ad 
impedire i'eserclzic della liber-
ta di Iavoro. a blocchi stradali. 
a lesioni personali. a resistenze 
ed oltraggi » Come si vede. lo 
autunno caldo non e stato. per 
il PG. che una serie di reati 
comuni. commessi chissa perch£. 
dai lavoratori. senza alcuna re 
sponsabilita dei padroni. 

Ma veniamo alia morte di An 
narumma e alia strage di piazza 
Fontana * Sono — afferma il 
PG — episodi quasi emblematic! 
delle conseguenze disumane e 
spietate cui possono giungere 
l'odio di classe e il culto della 
violenza »: sul che. si potrehbe 
anche essere d'accordo: ma a 
condizione di specificare che lo 
odio e la violenza furono quelli 
della classp dominante e dei suoi 
servi fascisti.. 

Sul c caso >. anzi sullo scan-
dalo Pinelli. silenzio di tomba. 
E lo si comprende. perche * sta
to lo stesso procuratore generate 
a sostenere che il fermo illegale 
dell'anarchico fu dovuto a un 

semplice t errore di calcolo» 
della polizia. punibile solo con 
un « richiamo »! La morte dello 
studente Saltarelli? 

II Riccomagno si limits ad 
esprimere « accorata amarezza 
nel constatare come la data an-
niversaria dell'atroce eccidio del 
12 dicembre. sia stata colta a 
pretesto per altre manifestazlo-
ni di odio e di violenza. dege 
nerati ancora una volta in agi
tazioni cruente. pagate col prez-
zo di un'altro giovane vita >. An
cora una volta si fa ricadere la 
responsabilitA della morte di Sal
tarelli sui manifestanti. non su 
chi I'ha ucciso. 

• • • 
I delitti sono in aumento a 

Roma e nel Lazio Lo ha rile-
vato ieri I'awocato generale. 
dott .Cesare Saviotti. all'inaugu-
razione dell'anno siudiziano net 
dislretto di Corte d'appello della 
capitale. 1 reati piu grivi sono 
p*5£3ti da 154 m del 1999 a 
162 958 dell'anno scorso Tale au
mento e dovuto soprattutto al 
maggior numero di delitti con
tro tl patrimonio — soprattutto 
furti di autoveicoli o nell'inter-
no di autoveicoli e nelle abita-
zioni private - e ai reati colposi. 
sui quali incide decisamente il 
costante aumentn delta motoris-
zazione. 

II dott. Saviotti ha quindi ac-
cennato ad un « fenomeno pre-
occupante »: la droga. « In que
sto campo — ha sostenuto I'av-
vocato generale — si tratta di 
rafforzare. plu che l'azione re-
pressiva. quella preventiva. E' 
inutile - ha prosefuito Saviot
ti — maspnre le pene se non si 
tenta di rendere sempre piu dif
ficile U commerclo e lo acamhlo 
delle sosten/e stupefaren'i. Tino 
a bloccarli del tutto» 

France Fabian! 

Riprendono 
le trottcrtivi 

per i gommai 
Le parti intereimate al rtn* 

novo del enntratto nazionale 
dl Iavoro dfull aMetti al *et-
tore della gomma al inct»i* 
trerannn mercnledl prusalmo 
a Mllano nella arde deH'A^n-
Inmharria. 

La rlpreaa delle trattatue 
era suta anllrcltau dal aat> 
tosegretarto al lavnrn «»n To-
ros In relazione « alia deltcav 
ta sltoaaionea ebe al 
nata a ereare nelle 
delta tndeatru della fomma. 
• eocbe In aegiiHo afia ret-
tvra deDe ttnftattve 
toall*. 
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