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In una scuola di Canton 
La direzione affidota alia «squadra di propaganda» degli opera! - Come si studia la politico - l/unificazione della lin
gua parlata per superare la varieta delle pronunce - Gil allievi-insegnanfi volontari - Ridotti gli anni di corso per le ele
mental e le medie - II traffico lungo il «fiume delle perle» - Visita alia Comune «Nuova Cina» - Conclusione del viaggio 

Dal nottro inviato 
DI RITOKNO DALLA CIN'A. 

aenna'm 
Ultima tappn del viaggio in 

Cina. Tra quulchc glorno, da 
Hong Kong, prenderemo un 
aereo per 1'Itallu. Avremmo 
dovuto antlnro a Changsa, ca-
poluogo del distrettu In cut 
si trova 11 villaggio natale del 
presidente Mao, ma la nebbia. 
bloccando per qualche glorno 
l'aeroporto di Sciangai. ci ha 
costretto a raggmngere Can
ton qualche giorno prima del 
previsto. 

Anche I'lmpressione ehe si 
rlceve qui e molto forte. \A 
grande citta della Clna m<»ri-
dionale — tre milioni di abl-
tanti — 6 forse l'unlco cen-
tro cinese in cui si «spnte »> 
11 mare. E non tanto a cau
sa del traffico lungo il ((flu
me delle perle » — intenso tnn 
assai meno di quello di Scian
gal — ma pluttosto per la 
sua architettura carattenstica 
delle citta marine. Case bas
se. dalle facciate blanche, gial-
le o verdi, che sono i colori 
dominanti di qui, mentre a 
Pechlno e il rosso e a Nan-
chino il giallo, vicoli strettlssl-
mi sempre arfollatl dl gente. 
con 1 pescl messi a seccare 
al sole da un balcone all'al-
tro come i panni ad asciugare, 
una quantlta incalcolablle di 
plccolissimi negozl lungo le 
grandl arterie che scendono 
dalle colline verdisslme fino 
al fiume, una vegetazione in-
credibilmente folta e vana. 

con Horl e fruttl straordlna-
rl. LJI gente e ancoia pid vi
vace e uordiale che a Sciangal. 

L'attlvita politlca e anche 
qui assai intensa. Canton ha 
rlcche e antiche tradizioni rl-
voluzionane. K' qui che nella 
meta dell'oltocento avvennero 
le prime sollevazioni di mas 
sa contro la penetrazlone in-
glese, e qui che Mao e Ciu 
En Lai tennero I primi cor
al dl forniazlune di quadri del 
Partlto comunista cinese. nel 
1926. e qui che nel 11)27 si eb-
bero cinquemila morti nel 
corso dell'insurrezione. repies-
sa in un vero e proprlo ba-
gno dl snngue, e qui che la 
lotta tra le due linee durante 
la rivoluzume culturale e sta-
ta tra le piu acute ed £ qui. 
Infine. che si puo vlsitare la 

prima mostra dl storla del Par
tito comunista cinese aperta 
dopo la rivoluzlone culturale. 

Mi sono fermato a Canton 
tre giornl, il che ml ha per
mease dl colmare alcuni vuo-
ti che si erano creati nel cor
so del mlo viaggio dl lnforma-
zione in Clna. Ho potuto in 
particolare raccogUere altrl 
elementi su alcune questio-
ni relative alia trasforma-
zlone dello Insegnaniento nel-
le sciiole elementarl e me
dio — che costltulsce lo 
aspetto a mlo parere plii 
Important* dl quella « rivolu
zlone nella rivoluzlone » che e 
stata la rivoluzlone culturale 
— e dl vedere meglio alcuni 
punti relatlvi alia vita e alio 
sviluppo delle Comuni popo-
lari. 

Le principali materie 
di insegnamento 

Ho trascorso un pomerlggio 
in una scuola elementare e 
media. Ho parlato con lnse-
gnanti e allievi. ho assistito ad 
alcune lezioni, ho visitato la 
piccola officina annessa alia 
scuola. La prima cosa da an-
notare e che anche le scuole 
elementari e medie. come le 
universita, sono dlrette, nel-
1'ambito della tripllce unlone. 
prima di tutto dalla «squa-
dra dl propaganda » degll ope-
rai. Si tratta di operai che 
provengono direttamente dalle 
fabbrlche e che nel 1968 nan-
no assunto. praticamente. la 
direzione delle scuole, a tutti 
i livelli, su invito espllcito 
della Direzione del Partito co
munista. Quest! operai ricevo-
no il salario dalla fabbrica 
di provenienza e si tratta. ov-
viamente, di operai con un cer-
to grado di cultura. La esatta 
definizione dei loro rapporti 
e con la fabbrica e con la 
scuola e ancora alio studio 
glacche Pesperienza e recente. 

La prima modlfica In-
trodotta neirinsegnamento rl-
guarda la durata degli anni dl 
frequenza. Prima, la durata 
delle elementari era di set an
ni, e di tre ognuna la durata 
delle medie inferiori e supe
rior!. Adesso le elementari du-
rano cinque anni e le medie 

due. La splegazione che ne dan-
no l cinesi e che la durata 
di prima era artificiale, nel 
senso che si e constatato co
me vl fossero molte ripetizio-
ni neU'insegnamento di alcu
ne materie. Adesso alle ele
mentari si riceve una cono-
scenza di carattere generale, 
mentre alle medie tale cono-
scenza viene approfondita. 

Cosa si Insegna nelle scuo
le elementari cinesi? Al prlmo 
f)osto vi e la politica, e cioe 
1 pensiero di Mao Tse Tung. 

Direi che tutto viene insegna-
to partendo dal pensiero dl 

Mao, nel senso che ognl volta 
che c'e bisogno di esempliii-
care si ricorre a episodi del
la vita cinese che vengono il-
lustrati da articoli e scrittl 
varl del presidente. Ovviamen-
te si lnsegnano 1 caratteri e 
si Insegna a leggere e a scrl-
vere. Una attenzlone particola
re viene data alia unificazio-

. ne della lingua parlata. vista 
la estrema varieta delle pro
nunce per cui nessuno che sU 
uscito dalle vecchie scuole e 
in grado di farsi Intendere e 
dl caplre. a meno che non 
sla particolarmente colto. da-
gll abltanti di zone lontane 
dalla sua. 

Una delle raglonl — ml fan-
no notare'— per cui le guar-
die rosse. In gran parte .itu-
denti, hanno potuto comunica-
re tra di loro nel periodi dei 
concentramenti a Pechino da 
tutte le reglonl della Cina era 
che essi avevano frequentato 
le scuole dopo 11 1054-1955. 
anni in cui, e con notevole 
difficolta, e stata introdotta la 
pronuncia unica, che e quel'.a 
della regione di Pechino. Vi 
sono poi evidentemente la sto-
ria. la geografia, la matemali-
ca. la fisica, la geometria e 
cosl via. Nel corso dell'anno 
1 votl sono ridotti al mini-
mo, e alia fine vl sono esaml 
con voto. Ma per gli unl e 
per gli altri si seguono crite-
ri assai diversi da quell! in 
uso da noi. Sia gli esami che 
1 voti sono consideratl un fat-
to del tutto secondario rispet-
to al gludizio complesslvo che 
dell'allievo viene dato nel cor 
so dell'anno. Le domande di 
esame. ad esempio, sono rese 
note prima. E il gludizio FUI-
le risposte viene formulato 
mettendo al prlmo posto lo 
spirito di iniziativa dell'alliavo 
e non la sua capacita .nne-
monica. 

Dalle elementari 
alle Universita 

Gli lnsegnantl della scuala 
gono maestri, operai. contadl 
ni e allievi stessl. Ho visto 
un allievo della IV classe ele

mentare tenere una lezlone. Gli 
ho chiesto come mai veniva 
adottato un tale criterio e lui 
mi ha risposto testualmente: 
«Impariamo dalla tradizione 
dell'esercito popolare di libe-
razione: gli ufficiali lnsegnano 
•i soldati. i soldatl lnsegnano 
agli ufficiali e I soldati lnse
gnano al soldati». Gil allievi-
insegnanti sono volontari e la 
loro domanda viene approvata 
o respinta dalla classe che es-
il frequentano. Una importan-
za eccezlonale In Cina viene 
data all'lnsegnamento da par
te del contadinl poveri e del 
vecchi operai. Essi raccontano 
agli allievi la loro vita nella 
vecchia societa. Ho gia detto 
di aver assistito a lezioni di 
questo genere nelle scuole del
le Comuni popolari. Devo con-
statare. a Canton, che si trat
ta di un metodo diffuso Gil 
allievi della scuola elementa-
re lavorano. oltre a studiare. 
Ad esempio. i banch: della 
scuola vengono riparati da lo
ro stessi, sotto la direzione 
degll operai. nella piccola of
ficina apposlta che non e la 
sola officina della scuoia. Ve 
n'e un'altra per fabbncare ma-
teriale elettrico elementare e 
un'altra per costruire perni. 
Per tre settlmane. ognl pome 
riggio. gli allievi lavorano in 
queste officine sotto la dire
zione degli operai: imparano 
cosl a maneggiare fili elettri-
ci e tomi per due o tre ore al 
giorno. Ho visto ragazzini del
la seconda, della terza, quar-
ta o qulnta elementare, come 
delle medie, lavorare come 
piccoll operai. Non si tratta, 

/ ovviamente, dl Iavori pesantl, 
BIA sufflclentl, credo, a fornl-
19 un certo grado di conoscen-

za degll strumenti dl cui si 
servono e di cui si serviran-
no da grand!. 

Nella palestra della scuola 
si praticano tuttl 1 giochi. Lo 
sport ha spesso carattere ni-
llUre. Agli allievi viene in.se-
gnato a saltare gli ostacoli por-
tando sotto il braccio piccoll 
sacchetti di dinamite. ovvia
mente flnt*. 

Alia fine della scuola media 
praticamente nessuno entra di
rettamente all'Universita. In 
generale 1 diplomat! vanno 
per uno o due anni a lavora
re nelle fabbriche o nelle Co-
mum popolari e sara l'assem-
blea della unita produtti-
va nella quale vengono invia-
ti. a decidere chi andra alia 
Universita. La riduzione di tre 
anni della durata complessiva 
delle scuole elementari e me
die permette. nonostante il pe-
nodo di lavoro dopo il diplo
ma. di anticipare 11 momento 
dell'ingresso all'Universita. 

Tutti questi element: di fat-
to mi sono stati forniti nel 
corso di una discuss:one av-
venuta dopo la visita alle auie. 
Ad essa hanno partecipato in-
segnantl. allievi. operai. Han
no preso la parola quasi 
tutti e quando le nostre do 
mande erano rivolte agli allie
vi. essi non avevano dilficolta 
alcuna a rispondere diretta
mente. Uno ci ha detto di pre-
ferlre dl gran lunga 11 metodo 
attuale a quello in vigore pri
ma della rivoluzlone cultura
le. La presenza degli operai — 
ha commentato — rende Tin-
segnamento piu concreto e 11 
rapporto instaurato tra lnse
gnantl e allievi e impronUto 
a spirito dl collabora2lone re
el proca. Si lmpara piu presto 
— ha concluso — a eMvenu-

re buoni comunlstl. buonl com-
battentl per la patrla soclall-

sta e per la rivoluzlone mon-
dlale. Con queste parole dl 
Un ragnzzo allievo della IV 
elementare si e conclusa In 
nostra visita alia scuola. 1 
compngni mi hanno detto che 

questo stesso spirito regna pra 
ticaniente In tutte le scuole 
cinesi. 

La visita alia Comune po 
polare « Nuova Clna » — a una 
trentlna dl chllometri da Can
ton — ml ha permesso dl com-
prendere meglio il grado di 
nutonomia e la capacita di 
espansione dl questa forma dl 
collettlvlz/azlone in atto in Ci
na. Si tri«tta di una Comune 
sorta dnlla fuslone di 04 coo
perative dl tipo superlore. Es-
sa rl unl.see 13 000 famiglle per 
complessive 61.500 persone. I.a 
estensione della terra coltlva-
tn e di 85 000 7/1/1. Vi si pro
duce fondamentnlmente rlso, 
canna da zucchero, noccloll-
ne. Ma non manca. come in 
quasi tutte le Comuni. oltre 
alia verdura di ogni genere, e 
all'allevamento dei porcl. la pl-
scicoltura. qui particolarmen
te abhondante. 

I lavorl dl trasformazlone 
sono stati ingenti. e tuttl rrtit-
to deH'accomunaziohe: grandi 
serbatoi artificiali di acqua 
che da una parte la imbri-
gliano. mettendo la terra al ri-
paro dalle inondaziolil. dall'al-
tra la canallzzano, permetten-
do varle colture e premunen-
do la Comune contro la sicci-
ta. Nnturalmente. come In ognl 
Comune, anche qui vl e un 
centro sanitario centrale e nl-
tri, meno grandl, in ognl bri-
gata dl prodUzione. Questo e 
attrezzato bene, vi si possono 
esegulre operazlonl chlrurgi-
che anche assai difflclli come 
ad esempio rlattaccare 'e di-
ta dl una mano. 

Ma Pelemento pift Interes-
sante dl questa Comune — an
che essa ha registrato. dlcono 
i compagni. grandissiml pro-
gressi durante e dopo la ri
voluzlone culturale — e dato 
dalle attivita extra-agricole. La 
Comune ha costruito diverse 
fabbriche di mattoni, con cui 
1 contadinl si costruiscono le 
loro case, una fabbrica di cal-
ce e. recentemente. degll 1m-
plantl chimicl. E" una Comu
ne. dunque. un po' a scatola 

cinese. Si crede, arrivando, che 
vi si coltivi solo riso oppure 
rlso. canna da zucchero. cavo-
li. broccoli, noccioline, e si 
trova, invece. che oltre a tut
to questo si fabbricano anche 
case e si producono demen
ti chimicl. 

Non e affatto la sola Co
mune popolare in cui tutto 
questo avviene. In realta non 
vl e nessun limlte alia Inven-
tiva dei contadinl. II loro lavo
ro prlnclpale consiste nel lava-
rare la terra, ma nel periodi 
morti essi fanno anche gli ope
ra!. E cosl — dicono i compa
gni — in tutta la Cina nasco-
no i contadini-operai. Quando 
chiedo se hanno avuto biso
gno dl ingegneri o di special!-
sti. i contadinl sorrldono con 
una punta di ironia e poi mi 
spiegano che hanno fatto tut
to da loro. Non sono ovvia
mente in grado di controllar-
lo. Ma credo dicano la verita. 
E lo credo perche ho avuto 
modo di vedere dappertutto. 
durante questo viaggio in Ci
na, dl che cosa questo popo-
lo sia capace. 

La lotta tra le due classl. 
due strade. due linee e stata 
acuta in queste campagne. I 
contadinl mi spiegano che le 
«quattro llberta» teorlzzate da 
Liu Sciao Ci. e cloe liberta 
di credito. libertA dl compra-
re e vendere la terra, liberta 
dl assumere braccianti. liber
ta di mercato. rischiavano. as-
sieme al sistema del voti sul-
la sola base della forza-Javo-
ro e a quello degll Incentlvl 
e dei premi. di ricreare nel
le campagne la divlslone tra 
ricchi e poveri, e dl reintro-
durre in definitiva, il capita!!-
smo. Una tale politlca. flggiun-
gono, aveva una sua base dl 
classe nelle campagne. E per 
questo la lotta e stata lura e 
continuera a svilupparsi con-
tinuamente. La ideologia della 
borghesia — ml dice un con-
tadino che ci ha ospitati nel
la casa da lui stesso costnil-
ta con 1'aiuto degli altri — 
non muore con la borghcsla. 
Essa si riforma continuamer.-
te anche sotto la dittatura del 
proletariato. Per questo — con
clude — no! contadinl studia-
mo sempre 11 pensiero del pre
sidente Mao e appllchiamo la 
sua llnea rlvoluzionarla. Ho 
sentito ripetere queste paro
le migliaia di volte. Ma, la-
sciando la Cina. devo anche 
dire che ho visto come i cine
si la realizzano: nelle campa

gne. nelle fabbriche. nelle scuo
le nelle universita, nel tea-
trl. negll ospedall. ne! vlllag-
gi. nelle cittA. Dappertutto. 

• • • 

Qui flnisce la cronaca del
le sei settimane trascorse in 
Cina. Vorrei ripetere il ringra-
ziamento caloroso ai compa
gni della soc.eta del turtsmo 
cinese che ci hanno acoompA-
^nato durante tutto il viagfio 
e che hanno voluto sp:n?ere 
la loro cortesia fino a guldar-
ci al posto di frontiers da cui 
abb:amo lasciato la Cina Non 
credo di avere. per ora. altro 

da aggiungere. Des:dero soltan-
to ricordare al lettore che II 
mio compito era quello di ve
dere. ascoltare e scrivere. Spe 
ro di averlo assolto e dl aver 
dato cosl un modesto contri 
buto alia conoscenzA della 
realta del grande paese soclall-
sta asiatico. 

Alberto Jacoviello 
FINE 

I precedent! artlcali tono stati 
pubbllcatl II 3, 4, $, ft, 7, I , f, 
10, 11, IS • I I • •mai* . 

LONDRA — La porta dl servizio dell'abitazione del ministro del Lavoro britannico, Carr, 
dopo II mlsterioso attentato. 

Tensione e sospetto a Londra 

PROVOCAZIONE Dl DESTRA 
LE BOMBE CONTRO CARR? 

L'attentato all'abitazione del ministro del Lavoro dan-
neggia oggettivamente le sinistre e i sindacati impe-

gnati nella lotta contro la legge anti-sciopero 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 13. 

Tensione e sospetto a Londra 
dopo l'attentato della scorsa 
notte contro I'abitazione del 
ministro del Lavoro, il conser-
vatore Robert Carr. Esponenti 
dell'opinione pubblica e partiti 
politici hanno unanimemente 
condannato il grave incidente 
come un atto estraneo alio 
spirito e alia pratica della vita 
civile inglese. Nel corso di 
un dibattito alia Camera dei 
Comuni. governo e opposizione 
si sono questo pomeriggio as-
-sociati all'indignazione gene
rale approvando l'inchiesta 
ordinata dal ministro degli In
ter ni Maudling su un episodio 
i cui motivi e circostanze ri-
mangono oscuri. 

Per una coincidenza niente 

affatto fortuita i due ordigni 
esplosivi scoppiati a pochi mi-
nuti di distnnza 1'uno dall'al-
tro alle dieci di ieri sera. 
hanno introdotto un artificioso 
elemento di dramma al ter-
mine di una giornata di forte 
ma paciflca protests dei lavo-
ratori inglesi contro il disegno 
di legge antisciopero presen-
tato dairamministrazione Torj'. 
Lo sciopero e le dimostrazioni 
democratiche hanno quindi 
a^nto come corollario una 
esp!o3ione che niente ha a che 
vedere con le ragioni e con 
i metodi di agitazione del mo-
vimento operaio. I sindacati. 
dal canto loro. sono stati i 
primi a deprecare 1'accaduto 
e a dissociare i proprii iscritti 
da un gesto che obiettivamen-
te gioca a favore di chi vuole 
creare e alimentare una dram-

Burrascosa conferenza del Commonweal? 

Attacchi a Londra per 
le armi al Sud Africa 

Indignazione dei paesi afro-asiatici - Indira 
Gandhi non partecipa ai Iavori 

LONDRA. 13 
(a. b.) - La conferenza dei trentadue paesi del Commonwealth 

che si apre domani a Singapore sara una delle p-.u burrascose nella 
storia di una organizzazione che piu che mai si trova og?i ad esa-
minare cnticamente la propria ragion d'essere. Al contro di una 
controversia che agitera i nove giorni di dibattito sta la progetta-
[3 vendita di armi inglesi al Sud Africa razzista. L'opposi/mne degli 
Stati afraas:atjci e forUssima. mentre da parte inglese si intende 
r:p;egare su una linea di autodifesa assai dubbia dicendo che nes-
Mina decisione in morito e stata gia presa ar.che se si vuole la<;ciare 
libfro il terreno alia futura cessione alia dittatura sud-arncana di 
que! potenziaie m:htare (e di un appoggio diplomatico) che va con
tro le legittime aspira/ioni di sviluppo pacifico della ma>?gioranza dei 
popoli afncani. 

Oggi n e M-ata una seduta preliminare durante la quale il se-
gretario permanente del Commonwealth. Arnold Sniith. ha cercato 
di trovare con i rappresentanti delle vane na/iom un accordo di 
compromesso sull'ordine del giorno dei lavon. alio scopo di tenere 
la conferenza entro i b'.nan rii cautela e reticenza volute da'.la (Iran 
Bretagna Ma l'opposi/ione al nallmeament.i neo impenjliste inglese 
non e confmata agli Stati afroa^iatia. Infatti anche il Pnrno mini 
stro del Canada. Trudeau. ha p-u volte espresso la *ua disapprova 
z:one per la fornitura di armi al Sud Africa Nella circoMan7a Tru 
deau si fara interprcte anche della vigorosa protesta dell India il 
cui Pnmo min-.stro non partecipera aH'assemhlea. L'as«*nza di In 
dira Ghandi (diplom.iticamente motivata dalla impossibility di la 
sciare il paese alia vigilia delle eleziom generali) da la misura esatta 
dell'atmosfera negativa e della pressione politica a cui il Premier 
inglese Heath sara sottoposto. Di fronte alia nuova e forse definitiva 
frattura in seno al Commonwealth, la stampa inglese avanza sen 
dubbi circa l'opportunita di insistere sulla vendita dellt armi al re
gime razzista di Vorster. 

n Times condanna oggi le intenzioni dei conservator! affermando 
che la Gran Bretagna e destinata a perdere piu di quello che po-
trebbe eventualmente guadagnare dal contratto belhco con Pretoria. 
La decisione di Hea'h e Home, dice il giomale, e errata sia sul 
gano finanziario che strategico e morale e. nell'interesse della 

ran BreUfna • del Commonwealth, dovrebbc essere ravocaU. 

matica atmosfera di conrusio-
ne e di illegalita attorno al-
l'attuale congiuntura politica. 

Le due bombe avevano un 
discreto potenziale ed erano 
collegate fra loro da un rudi-
mentale meccanismo a tempo 
con fili metallic! e soluzione 
acida. Sono scoppiate-all'ester-
no della villetta nel quartiere 
di Barnet e hanno mandato in 
frantumi le finestre dei tre 
piani sulla facciata e sul re
tro provocando danni di una 
cerla entita all'interno e rovi-
nando la Daimler del ministro 
parcheggiatn presso H cancel-
lo d'ingresso-

Pare che la polizia abbia 
successivamenle rinvenuto un 
tetvo ordigno inesploso nel 
ginrdino. 

Scotland Yard dice di con-
siderare la faccenda come «un 
deliberato tentativo di assassi-
nio > ed ha impiegato nelle 
ricerche i suoi migliori inve-
stigatori. Nella notte e per 
tutta la giornata di oggi de-
cine e decine di case di « noti 
estremisti > sono state perqui
site dagl: acenti della <Spe-
ciale > e gli occupant! sono 
.stati costretti a dare minu-
zioso conto dei loro mo\imen-
ti durante le ore cruciali pri
ma deU'attentato. Si dice che 
la polizia abbia gia alcune 
indicazioni che potrebbero con-
durre alia identificazione dei 
respon«;abili. Per il momento 
sono sospettati tutti gli appar-
tenenti alle organizzazioni e ai 
gruppi della sinistra: l'opera-
zione in corso e a largo rag-
gio e si pres'a facilmente a 
qualunque manovra di intimi-
dazione e di discredito che. 
con la scusa di colpire le 
cosiddette azioni extra-parla-
mentari. punti noi a colpire 
tutto il movimento dei lavo-
ratnri nel suo complesso. 

II caso ha voluto che le 
due esplosioni siano avvenute 
proprio nel momento in cui 
all'Albert Hall, a londra. si 
svolgeva la dimostrazione uf-
flciale contro la legge Carr 
indetta dal TUC. E' stato un 
incontro alquanto movimenta 
to: sia Vic Feather, segreta 
rio del TUC. sia il leader 
lahuri«ta Wilson sono stati dti-
ramente rimbeceati dall'as-
semblea: il pnmo per le ve 
dute eccesshamente moderate 
deM'organo confederale sinda 
cale e il secondo per la dif
ficolta oggettiva di accreditare 
oggi una opposizione effettiva 
contro un progetto di legge 
antisindacale che, nella so-
stanza, e analogo a quello 
presentato (e poi ritirato) un 
anno fa dagli stessi laburisti. 

Antonio Bronda 
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A colloquio con operai e dlrigenti del Partito 

Queste le ragioni 
dei fatti di Danzica 

« Per aumentare i prezzi non era stato chiesto il nostro parere»- II dia-" 
logo fra base e dirlgenti « era interrotto da molto tempo. Da anni non 
ci ascoltavano piu » - Tutta la politica economica e sociale governativa 
fu messa sotto accusa - L'inserimento di element! «spur! e teppisti» 
nella protesta la fece degenerare • Lo sforzo per risolvere i gravi problem! 

Dal noitro inviato 
DANZICA. 13. 

Siamo stati questa mattina 
nei cantieri navali Lenin. Ab-
biamo parlato con gli operai. 
Un contatto con uomini e pro-
blemi al centro degli scioperi 
e dej moti di tre settimane fa. 
Abbiamo conversato con loro 
n lungo. Non hanno difficol
ta ad aprirsi, a parlnre. a 
scoprire il loro stato d'animo. 
n valutare i fntti. ad espri-
tnere quello che si attendono. 
C'e una cnlmn fiduciosa, an
che se il lavoro, ce lo dicono 
upertamente, non ha ripreso 
il suo ritmo del tutto nor-
male. Gli operai sono infatti 
impegnuti in riuniuni e di-
scussioni per mettere a nudo 
e fare maggiore luce sui mo
tivi e il meccanismo che ha 
portato ai tragici moti di 
dicembre. E' del tutto com-
prensibile del resto come, 
qui piu che altrove. nono
stante le tracce visibili di 
quanto 6 successo siano state 
rapidamente cancellate. si ri-
torni continuamente agH av-
venimenti di dicembre che 
hanno lnscinto segnt ben piu 
profondi nelle coscienze e nel-
lo spirito di ciascuno. 

Voci 
fantastiche 

A volte circolano ancora vo
ci fantastiche. dettate ora dal 
rancore, ora dalla amarezza, 
spesso soffiate da parti in-
teressate. Tanto die stamat-
tina il giornale piu diffuso 
della citta. « Glos Wibrzeze» 
ha inaugurato una nuova ru-
brica dal titolo «E' vero che?». 
per rispondere u tutte que
ste voci. < Risponde al vero 
che una delegazione di opj-
rai dei cantii'ri L°nin.-che 
aveva chiesto di parlare con 
i dirigenti regionali del par
tito e stata arrestata e si tro
va ancora agli arresti? ». II 
giornale risponde di no e da 
una versione dei fattj che ci 
viene confermata dagli stes
si operai. La rubrica ce la 
mostra no gli operai stessi con 
cui conversiamo e ci confer-
mano la precisazione del 
giornale. Ci pare che questo 
tentativo di fare fronte alia 
disinformazione venga apprez-
zato da chi ancora nelle gior-
nate di dicembre era sc-so 
dinanzi alia sede del palazzo 
dei ginrnali con slogans qun-
li « La stampa non dice il 
vero ». 

II giornale del partito di 
Danzica pubblica oggi anche 
un editorial? di appog'.'io alia 
linea adottata dal nuovo Se-
gretnrio del partito Gier^k 
rilevando che questi si e in-
dirizzato agli operai « non so
lo con una autocritica. non 
soltanto con una valutaziono 
delle manchevolezze esistenti 
nella politica sociile, ma an
che con un nppt'llo ad una 
loro piena pnrt.'cipazione per 
correggere ed ^liminare qu.m-
ste deficienze ». In qu-sto 
senso c Gins VVibr/cze » ci pa
re costituisca grt un encomia 
bile esempio di un sforzo di 
obirttiva informazinne. E' 
anche il solo ginrnal0. del 
resto. che nbbia puvbl ;cato 
il 28 dicembre «;o<irco unS 
ricostruzione completa • dello 
sviluppo dfgli scioperi e dei 
moti che hanno avuto luogn 
a partire dal M dic«%mbre fi
no a sabato 19. 

Quella mattina de! 14 di
cembre i primi operai usci-
rono dai reparti S4. S3 e V3 
in corteo dai cantieri navali 
c Lenin > con alia testa i di
rigenti del partito per recar-
si dinanzi alia sede del Co-
mitato regionale del POUP. 
c Un corteo compatto. disci-
plmato di operai in tuta e 
casco — scrive il giornale —. 
Si canta Ylnlernazinnale. Non 
vengono lanciati slogans par-
ticolari. Gli operai sfilano per 
le vie della citta. Non vi sono 
incidenti. Sotto la sede del 
partito si Ievano le prime pro 
teste per gli aumenti dei 
prezzi. Un segretario del co-
mitato. Zenon Jundzill. si pre 
senta alia porta e tenta di 
parlare alia folia. La sua 
voce e coperta dai fivrhi dei 
dimostranti». 

Non c'e dialogo. Perche? 
Ci risponde il segretario del 
comitato di partito dei cantie
ri t Lenin ». Jerzy Pmkowski. 
membro candidato del CC del 
Partito operaio uniRcato po-
Iacco «II dialogo era inter
rotto gia da molto tempo. Da 
anni non ci ascoltavano piu >. 
c Per aumentare i prezzi — 
ci dice un altro operaio del 
reparto K2, che era tra gli 
scioperanti — non era stato 
chiesto il nostro parere ». In 
effetti, come risulta dalla 
stessa relazione del giornale 
Glos Wibrzeze, era stato mes-
so al corrente solo l'attivo del 
partito con una leUera del 

CC che infortnava della pub-
blicazione del decreto che sa-
rebbe intervenuto I'indomani. 
Ne era nata una animatissi* 
ina discUssione al termine del
la quale il solo parere favo-
revole alle misure era risul-
tato essere quello del mem
bro deirUITicio politico, vice 
primo ministro Kociolek ve-
nuto a illustrare la < necessi-
ta pure amara e dura » del 
provvedimento. 

Nel corso della riunione non 
era stata criticata solo l'ul-
tima misura, la piu impopo-
lare, ma l'intera [x>Iitica eco
nomica e sociale del governo 
negli ultimi tempi. Si faceva 
intendere che quelle misure 
potevano costituire la goccia 
che avrebbe fatto traboccare 
il vaso di una situazione eco
nomica, sociale e politica 
esplosiva all'interno delle fab
briche di Danzica. Questa de 
cisa presa di posizione nega
tiva dell'attivo del partito di 
Danzica non ebbe nessuna 
eco. a quanto pare, sulle de-
cisioni prese il lunedl mat
tina dal CC del partito. quan
do gia la folia di operai era 
scesa in piazza a prdtestare 
dinanzi alia sede del partito. 

Da questo momento la situa
zione appare aperta ai tragi
ci sviluppi che dovevano se-
guire il martedi e il merco-
ledi. L'inserimento nei moti 
e nella protesta operaia (che 
ha un carattere tipicamente 
economico e sociale e che in 
hessun momento prende le 
forme di una ribellione con-
trorivoluzionaria. ma si diri-
ge contro una direzione del 
partito divenuta sorda e bu-
rocrafizzata. incapace di in-
tnvolare un qualsiasi dialogo 
con le masse) di elementi 
spuri e teppisti. ci dicono gli 
operai, non e stato difficile in 
queste circostanze. Per que-
sto occorre - registrare come 
la maggioranza degli operai 
dei cantieri iniziatori di que
sta protesta si veda costret-
ta a ritirarsi nel tardo pome
riggio del martedi nei luoghi 
di lavoro dove nascono spon-
taneamente comitati di pro-
tezione delle fabbriche e do
ve. guidata quasi sempre da 
attivisti del partito. continua 
1'agitdzione con uno sciopero 
con occupazione delle azlende 
che impedisce scrupolosamen-
te ogni danneggiamento di 
istallazinni e di impianti. 

Avviene cosi ai cantieri « Le
nin » occupati in permanenza 
fino al giovedi 18 da oltre cin-
quemila lavoratori. cosi al 
porto e nelle decine di altre 
fabbriche delle grandi citta 
portuali. Quando l'agitazione 
si estende ai cantieri navali 
di Gdynia, a 25 km. da Dan
zica. non si sa ancora esat* 
tamente da chi e perche vie
ne ordinata la serrata e la 
sospensione del lavoro fino a 
nuovo ordine. C'e ormai la 
confusione generale. " Polizia 
ed esercito hanno gia aperto 
i] fuoco piu volte a Danzica: 
i morti si contano a oltre una 
decina e i feriti sono altret-
tanti. Gli episodi di violenza 
e di saccheggio si moltiplica-
no. La folia dei dimostranti 
ha cambiato volto. 

A Gdynia I'esercito occupa 

Esce oggi 
sul «Rude Pravo» 
il documento del 

CC di dicembre 
PRAGA, 13. 

Sull'edizione di domani del 
Rude Prato uscira il documen
to dal titolo • Gli insegnamen-
ti dello sviluppo del'm crisi nel 
partito e nella societa dopo ii 
XIII congresso del P.O. ceco-
slovacco ». Si tratta di un te-
sto lungo 93 cart el le dattilo-
grafate, che e stato approvato 
all'ultima sessione del Comita
to centrale del partito. 

II documento merita proba-
bilmente un esame piu ampio 
di quanto sia possibile fare 
adesso. vista l'ora tarda in cui 
si comincia a conoscerne il 
contenuto. Esso ricostruisce, 
sulla base dei giudizi formula-
ti dalla nuova direzione del 
partito, gh awenimenti del pe-
riodo che abbraccia gli anni 
dal 1966 al 1970. Si parte cioe 
dall'ultimo congresso del par
tito — il XIH — per esami-
nare quindi 1'ultima fase del
la direzione di Novotny. gli av-
venimenti del '68, I'intervento 
militare dell'agosto di quel-
l'anno e i successivi sviluppi 
della crisi. 

La tesi fondamentale consi
ste neH'affermare che le de
cision! del XIU congresso fu-
rono giuste. ma che in seguito 
gia con Novotny non si com-
batte a sufficienza il « pericolo 
di destra », presente nel parti
to. Tale pericolo avrebbe avu
to il soprawento nel '68. Di 
qui la giustificazione dell'in-
tervento da parte dei cinque 
paesi del Patto di Varsavia e 
del prowedimenti presi in se-
fulto, che hanno determinato 
l'attuale stato dl COM. 

i cantieri. Gli operai che, tra 
l'altro, hanno nscoltalo il mer-
coledl sera un nppello a rien-
trare pneificamente al lavoro, 
il giovedi mattina. giungendo 
con treni e autobus nei pressi 
del cantiere. ascoltano gli fll-
toparlnnti installati nelle sta-
zioni e lungo le strade dai 
quali vengono invituti a ritor-
nare alle loro case poiche i 
cantieri sono occupati dall'a-
sercito e dalla mihzin. La ll-
tuazione 6 ormai incontrolla-
bile. «Gli operai — scrive 
Glos Wibrzeze — non ascolta
no gli nppclli degli altoparlan-
ti e si dirigono verso i enrri 
armati che circondano 1 can
tieri. Si scagliano contro i 
cordoni di soldati La truppa 
e la milizin sparano Si conta
no di nuovo i morti e i feriti. 

II bilancio nfllcialc degli 
scontri 6 pesahle: 41 miirti. 
molti militl oltre ai cittadini e 
agli operai. Numcrusi i feriti. 
moltl gravi. La calmn ritnntn 
lentnmente solo verso In sera 
del sabato 19 e soltanto In do-
inenica 20. scriVG ancora il 
giornale. nelle citta baltiche 
di Gdynia e Danzica. tornera 
la plena normalitn e con essn 
il sollievo dei cambiamenti |M>-
litici annunciati dalla radio e 
dalla televisione In sera: la 
elezione di Gierek a primo se
gretario del Partito operaio 
unificato. le prime risoluzioni 
del CC che preannunciano mi
sure e aumenti per gli operai 
e un nuovo stile della vita di 
partito. 

Nessuna 
discussione 

c Ma come si riflette\a qui 
da voi, per esempio. I'atteggia-
mento autoritario della dire
zione del partito? ». chiediamo 
ancora agli operai. * Quasi tut
to — ci dice il compogno Pien-
kowski — veniva deciso dal-
I'alto. senza una consultaziune 
con la base e i dirigenti di 
base. — Vedi ad esempio il 
piano di produzione dei nostri 
cantieri per il '69 Quando ab 
biamo ricevuto il progetto ci 
siamo resi conto che non era 
possibile realizzarlo Le soir. 
me previste non erano suITi 
cienti per gli investimenti ns-
cessari al riammwIc-rnameiHo 
che avrebbe dovuto renriere 
possibile il raggiungimentn de
gli obiettivi. La discussione 
con gli organi central! del par
tito. o meglio il conflitto 6 
durato tre mesi senza rlsnl 
tato. Nessuna discussione ap-
plicare le direltive. Era pra
ticamente impossibile dire no. 
rifiutare. Ci si accusava di 
mettere in causa I'unita del 
partito ». 

c Molt! operai ci chiedevano 
e ci chiedono ancora oggi — 
continua Pienkowski — perche 
non abbiamo mai avuto il co 
raggio di dire no. Ci rimpro-
verano per questo Spesso ab
biamo invece cercato di spie-
gare nel passato ie nostre dif
ficolta alia direzione del par
tito. le resistenze che incon-
travamo: era un canale a bi-
nario unico. le direttive arri
ve vano al basso ma le criti-
che e le osservazioni non rag-
giungevano mai I'alto. Oggi 
speriamo che molto cambi. an
che se ci rendiamo conto di 
tutte le difficolta che esi-
stono >. 

Difficolta che non sono solo 
economiche ma che si legano 
anche a problemi politici A 
quei problemi politic: cui tra 
l'altro ha fatto rifenmento an 
che sabato sera il vice primo 
ministro Kociolek in un discor-
so agli attivisti del partito di 
Danzica. Dal recente VII ple
num parliamo delle deviazinni 
nel lavoro degli organi centra-
Ii del partito. del CC e dell'uf-
ficio politico. E* tndubbio che 
tali deviazioni ci sono state. 
erano serie e le loro conse-
guenze ali'interno del partito 
e della societa. le loro genera I i 
conseguenze noiitche sono al-
trcttanto serie. Sono stati vio-
lati 1 prmcipi statutan fonda 
mentali del partito. quelli della 
democrazia interna e in ma-
niera profonda si e rotto il le-
game multilaterale tra il par
tito e la sua direzione. tra !a 
direzione e la popolazione e la 
stessa classe operaia. 

Cid ha trovato una dramma-
tica dimostrazione nella ten
sione esistente soprattutto qui 
a Danzica ma presente in tutto 
il paese Sono d'aecordo dice 
ancora Kociolek. che la crisi 
politica non 6 ancora sunerata. 
II problema c ancora lontano 
dall'essere chiuv). soprattutto 
nel senso che siamo ancora Ion 
tani da una definizione di un 
orientamento d'azione. metodo 
e forma di lavoro che riescano 
in future ad evitare tali crisi. 
Non vi e dubbio che abbiamo 
a che fare, e lo avremo per 
molto tempo, con una tensione 
sociale e politica sullo sfondo 
di problemi economici. 

Franco Fabiani 
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