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II terzo volume della «5toria del partito comunista italiano» di Paolo Spriano 

II PCI negli anni 
dei f ronti popolari 
La guerra di Spagna e le forze dell'antifascismo — L'iniziativa dei comunisti verso i giovani, gli operai, i con-

tadini e gli intellettuali — Come si riflette la politica della III Internazionale dopo il VII Congresso — L'aggres-

sione di Mussolini alia Francia determina la linea che porto alia Resistenza — Necessita della lotta anticapitalistica 

II compito che Paolo Spria
no si e assunto nel terzo vo
lume della sua cStoria'del 
Partito comunista italiano > 
(«I fronti popolari. Stalin, la 
guerra », Torino. Einaudi. 1970. 
pp. 362; L. 4200) era parti-
colarmente difficile: egli. infat-
ti. ha affrontato I'analisi di 
un periodo molto complesso 
e tormentato della storia eu-
ropea e sul quale, per quanto 
riguarda l'argomento specifi-
co della storia del PCI, non 
esistono studi preparatory Va 
perd detto che Spriano ha 
potuto utilizzare le carte con-
servate nell'archivio del PCI, 
sicche la ricostruzione delle 
vicende interne del partito ri-
sulta ampia e documentata; 
e molto probabile che in se-
guito si potra arricchirla. ma 
non credo che se ne possa-
no mutare completamente le 
linee generali. Spriano colle
ge la storia del PCI con 
quella dell'antifascismo e, piu 
in generate, coll'evoluzione 
della situazione europea e Ita
lians. 

Gli anni studiati nei primi 
capitoli di questo lavoro so-
no quelli in cui la politica 
della Terza Internazionale su-
bisce una profonda modifica, 
con il VII congresso e con i 
fronti popolari. E sono gli 
anni in cui il PCI sviluppa. 
oltre all'attivita di lotta. in 
Italia e fuori (soprattutto con 
una partecipazione massiccia 
alia guerra di Spagna) un am-
pio discorso politico rivolto 
alle altre forze antifasciste. 

Ricostruzione 
accurata 

Non si tratta soltanto di ar-
rivare alia formazione di un 
fronte comune. ma anche di 
cercare gli strumenti con cui, 
come osserva Carlo Rosselli, 
c rompere la distanza che esi-
ste tra la societa italiana del-
I'anno X m e 1'antifascismo >. 
H tentativo di colmare que-
sta distanza non 6 mai sta-
to interrotto dai comunisti, 
pur tra difficolta estreme. 

L'accurata ricostruzione del
le discussioni interne h uno 
dei maggiori risultati raggiun-
ti da Spriano: il partito pre-
senta agli awersari ed anche 
agli alleati uno schieramento 
assolutamente compatto. ma 
nei dibattiti che si verifica-
no sugli argomenti di fondo 
si produce spesso una note-
vole diversificazione. Indubbia-
mente. il mantenimento di una 
certa articolazione interna nel 
gruppo dirigente permette al 
PCI di affrontare le brusche 
correzioni di rotta richieste 
in alcuni momenti dall'IC sen-
za che si producano irrime-
diabili lacerazioni nel partito. 

Si sapeva che i rapporti tra 
PCI e IC non erano stati 
sempre facili. ma il discorso 
continuava ad essere incerto 
e approssimativo. Dopo il la
voro di Spriano esso pud di-
ventare assai preciso. A questo 
proposito. il primo elemento 
da mettere in rilievo e la ca
pacita dei dirigenti e dei mi-
litanti di conservare, attraver-
so le drammatiche esperien-
ze vissute in campo interna
zionale. la capacita di torna-
re sempre a radicarsi sul ter-
reno nazionale. di tnware con-
tatti con le forze che anda-
vano faticosamente districan-
dosi dalle stesse strutture del 
regime fascista. Ma occorre ri-
levare anche le difficolta pro
vocate all'atti vita del PCI dal-
1'adeguamento alia linea del-
rintemazionale Comunista. 

Sono ormai ampiamente no 
te le vicende delle repressio 
ni ordinate da Stalin, e che 
portarono aH'eliminazione pres-
soche completa del vecchio 
gruppo dirigente. E' in parte 
nuova. invece. I'analisi svolta 
da Spriano sia sugli effetti che 
quelle repressioni ebbero sul 
PCI. anche se non a livello 
dirigente. sia sui rapporti tra 
il PCI e le altre forze antifa-
sciste. Per quanto riguarda 
1'atteggiamento assunto dai co
munisti che accettarono le 
giustificazioni date da Stalin. 
esso si rondo su ragioni di
verse. secondo le situazioni 
in cui si vennero a trovare 

Quelli che erano in prigio-
ne. come ha ricordato Sec 
chia. ebbero molti dubbi. ma 
ritennero necessario restare 
uniti. aspettare di riconqui-
stare la l'berta. quando. for-
se. sarebbe stato possibile 
avere una migliore conoscen-
za dei fatti: quelli che lotta-
vano in Italia <e anche quan 
ti in quegli anni si andavano 
avvicinandn al PCD erann pnr 
tati a reagirp alia propaaan 
da fascista con una riafrer 
ma7iunf- ••!» r-ilnr-ia neH'HRSS 
E' piii cnniplt,%»-n In viH.ci del 
ralte^{?i.Tv«"'itfi dt" r>»m,in:«li 
me vivcv H'lu in I MISS r.l <IVP 
vano qinnili H'M piu dirriia 
conoscen?« d«>> falti Spriano 
porta le prove del « nervost-

i> ehe 1'atmosfera dei pro 

cessi provocava anche in di
rigenti freddi ed esperti come 
Tngliatti. esposti anch'essi al
ia « caccia all'errore >. 

Ma proprio nel periodo in 
cui si fanno piu gravi le dif
ficolta all'estero si ha in Ita
lia il nascere di un nuovo 
antifascismo. che si esprime 
soprattutto nell'adesione al 
comunismo. Lo svilupparsi dei 
legami tra Hitler e Mussolini. 
la formazione di un fronte 
internazionale anticomunista 
spingono oggettivamente ver
so i comunisti coloro che vo-
gliono un'opposizione frontale 
al fascismo. Ma c'e anche la 
iniziativa del PCI. Spriano ri-
corda che «i comunisti resta-
no 1'unico gruppo antifascista 
che abbia una sua rete na
zionale ». e non si tratta solo 
di atti vita organizzativa: c'e 
anche la capacita del PCI di 
conservare uno stretto rap-
porto con lo svolgimento del
la realta italiana. L'appello ai 
giovani. I'attenzione portata ai 
problemi degli operai. del 
braccianti e degli intellettua
li, lo stesso tentativo di rivol-
gere un discorso ai fascisti, 
sono i segni evidenti del fat-
to che il PCI e in grado di 
operare efficacemente sul ter-
reno nazionale. 

E qui si riapre il proble-
ma dei rapporti con 1'IC. pro-
blema che viene ad assumere 
due aspetti: da un lato gli 
interventi dell' Internazionale 
sono utili a richiamare ad 
una maggiore intransigenza di 
principio (ricordo le critiche 
mosse alia parola d'ordine 
della riconciliazione); da un 
altro gli errori, o i presunti 
errori. diventano pretesto per 
campagne fondate sul sospet-
to, in cui il nemico princi-
pale, in certi momenti, sem-
bra essere il c trotskista >. 
Spriano rileva giustamente 
che, secondo le indicazioni di 
Stalin «ciascuno pud ... es
sere tacciato di trotskista. cioe 
di spia e di sabotatore; quan
to piu un militante si mo-
stra zelante. fedele. quanti piu 
meriti ha acquistato. tanto 
piu pud essere sospetto>. In 
questo modo, l'IC viene epu-
rata, diventa sempre piu uno 
strumento di Stalin. 

L'importanza data da Spria
no ai rapporti tra il PCI e 
l'IC e gia stata. in passato, 
oggetto di critiohe: si e os-
servato, soprattutto, che essa 
non permette di comprendere 
pienamente l'azione svolta dai 
PCI in Italia. Per gli anni 
studiati da Spriano in que
sto volume. Giorgio Amendola 
su < Rinascita > ha scritto che 
lo studio delle contraddizio-
ni interne del blocco di forze 
raccolto intorno a Mussolini e 
indispensabile per conoscere 
gli element! di fondo su cui 
si verra ad inserire 1'attivita 
del PCI. Si tratta di un'af-
fetmazione assai fondata, ma 
sarebbe a mio avviso ingiusto 
rimproverare a Spriano di es-
sersi attenuto ad un tema piu 
ristretto e specifico. qua] * 
quello della storia dei rap
porti tra PCI e IC. che ave-
vano un'importanza fondamen-
tale sulla storia interna del 
PCI. perche lo studio di que-
sti argomenti 6 assolutamen
te indispensabile, preliminare. 

In un secondo tempo si po-
tranno studiare meglio le tra-
sformazioni avvenute nella so
cieta italiana. su cui si insert 
l'azione del PCI; intanto era 
necessario conoscere come si 
muoveva in quegli anni fl 
PCI. con quali programmi e 
con quali uomini. quaii erano 
gli effetti della politica del 
l'IC sulla sua linea. E si trat
ta di cose che Spriano dice 
e documenta ampiamente. sia 
con I'uso di testimonianze df-
rette. sia con la documenta -
zione reperita negli archivi 
del partito. 

Elemento 
essenziale 

Semmai. si pud osserva re 
che per una ricostruzione com
pleta dei rapporti tra IC e 
PCI manca un elemento essen
ziale: la conoscenza piena del
le ragioni della politica deJ-
rinternazionale Comunista Di 
conseguenza. alio stato attua 
le della dncumentazione. e pos 
sibile studiare soprattutto gli 
effetti che le decisioni dell'IC 
avevano sulla linea politica 
del PCI (e si trattd di effet 
ti spesso gravi. come mostra 
ampiamente Spriano). mentre 
non possiamo conoscere i mo-
tivi profondi che erano a fon-
damento di quelle decisioni 
(e che soli potrehbero farci 
comprendere perche non si 
opposero ad esse uomini co
me Dimitrov o Togliatti) Ci 
sfns?*?̂  incbf* COM un elemen 
to assai imporiantp dell'atti-
viia ill Tngliatti quello di di 
ncenle che si muoveva in un 
amhitn di problemi che era 
essenzialmente europeo- le sue 
posizioni. per questo periodo, 

vanno considerate anche in re-
lazione a questo ambito piu 
vasto. in cui e possibile com
prendere almeno una parte di 
certi atteggiamenti che altri-
menti rischiano di apparire 
incomprensibili (o spiegabili 
soltanto col tatticismo). 

Ricerche piu specifiche e 
minuziose. sul piano interna
zionale, appaiono particolar-
mente indispensabili per i 
momenti piii drammatici. Si 
pensi al 1939. Nei mesi che 
seguirono il patto di non ag-
gressione tra URSS e Germa-
nia il problema dell'atteggia-
mento che i partiti comuni
sti dovevano assumere di fron
te alia guerra fu risolto in 
un modo che risultd poi com
pletamente errato. All'interno 
dei singoli partiti comunisti 
vi furono delle resistenze (e 
Spriano le ricorda per quan
to riguarda il PCI): minori. 
perd, di quanto ci si sarebbe 
potuto aspettare. tenendo con-
to della precedente politica dei 
fronti popolari. Questo fatto 
fu dovuto soltanto all'impo-
sizione della volonta di Sta
lin? Non si dimentichi che la 
parola d'ordine della « guerra 
imperialistica > era profonda-
mente radicata nelle tradizio-
ni del movimento comunista. 
• Non si pud considerare la 

vigilia della seconda guerra 
mondiale. senza riandare alia 
vigilia della « grande guerra >. 
quando 1'atteggiamento di so-
lidarieta nazionale assunto 
dalla maggior parte dei par
titi socialists aveva mandato 
in pezzi la Seconda Interna

zionale. Naturalmente, la si
tuazione era del tutto diver-
sa. ma nel momento in cui 
la guerra divenne un fatto rea-
Ie le esperienze della prima 
guerra mondiale, che erano 
state a fondamento della na-
scit i dell'Internazionale Comu
nista. possono - avere avuto 
qualche influenza sulle posi
zioni dei comunisti. spingen-
doli. se non altro. ad accet-
tare piu facilmente la nuova 
linea di Stalin. 

Guerra e 
rivoluzione 

II problema si lega alia 
questione dell'effettiva porta
ta della svolta del VII Con
gresso. A Spriano sembra che 
di quella svolta non siano 
state tratte tutte le conseguen 
ze. e mi pare un'osservazio-
ne importante, perche pud 
contribuire a spiegare le suc
cessive incertezze e il sostan-
ziale abbandono di quella li
nea politica nel 1939 (ed oc-
correra vedere anche quale 
peso ebbe la sconfitta subi-
ta in Spagna). Le decisioni 
del VII Congresso furono ac-
cettate dall'Internazionale per 
convinzione profonda o furo
no soprattutto imposte da Sta
lin? In realta, proprio in quel 
Congresso. come ricorda Spria
no. si ebbe una forte accen-
tuazione del eulto di Stalin. 
Ma sulla storia interna del
l'IC e del PCUS sappiamo an-
cora troppo poco. e queste 

domande restano senza ri-
sposta. 
' Di conseguenza non si pud 
dire fino a che punto le 
c Lettere di Spartaco > in cui 
si respingeva la possibilita. 
nel 1939 1940, di dare un ca-
rattere antifascista alia guer
ra (ma la posizione del PCI 
cambid dopo I'aggressione di 
Mussolini alia Francia, prima 
dell'invasione dell'URSS) ab-
biano significato un passivo 
adeguamento alle direttive di 
Stalin e fino a che punto 
abbiano significato un ritor-
no alia concezione della tra-
sformazione della guerra impe-
rialista in rivoluzione (o 1'una 
e l'altra cosa insieme). C'd 
in esse, comunque. anche un 
elemento positivo che occor
re mettere in rilievo. II rifiu-
to. errato. di una generica lot
ta per la democrazia. si ac-
compagnava alia riaffermazio 
ne della necessita della lotta 
anticapitalistica: la battaglia 
contro il fascismo doveva ave
re un significato rivoluziona-
rio. La separazione dei due 
momenti — su questo punto 
non si pud non essere d'ac-
cordo con Spriano — fu un 
gravissimo. tragico errore: sol
tanto la loro fusione diede 
vita alia Resistenza. il cui ca-
rattere piu originale fu costi-
tuito proprio dai fatto che 
non si combatte soltanto per 
abbattere il fascismo. ma an
che per arrivare ad una pro
fonda trasformazione della so
cieta. 

Aurelio Lepre 

Gli artisti itafiani per il 50 del PCI 
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Lorenzo Tornabuoni: € Proletari di Sicilia » 

ALLA RICERCA DI UN NUOVO EQUILIBRIO TRA «ZAFRA» E ALTRE ATTIYITA' PRODUTTIVE 

CUBA: I MACHETEROS E L'INPUSTRIA 
II problema della meccanizzazione per la canna da zucchero - L'obiettivo dei sette milioni - Perche si e ridotto il numero dei tagliatori 
e viene pianif icato quello dei volontari - Bilancio delle esportazioni e delle importazioni nel quadro internazionale - Come si progetta 
il consolidamento dell'economia cubana nel quinquennio '71-'75 - La collaborazione con FUnione Sovietica e gli altri Paesi socialisti 

Possibilita nuove per la pitfura nell'arfe politica di Franco Angeli 

IL LONTANO 
VIETNAM 
E LA VITA 
QUOTIDIANA 
Dalla pittura di segnali antiborghesi e antiamericani alle figure dei vietcong - Autobiografia e lotta 
di classe - Con una schietta autocritica di fronte alia vita la pittura ritrova una sua funzione attuale 

Franco Angeli: c Miserabile miseria », 1968 

La stanza delle ideologic: lo studio del-
I'aTtista. dipinto da Franco Angeli nel 
1970. e un quadro Upico che puo essere 
preso a emblema di questa «personate > 
a Roma (Studio d'Arte Condotti 85): una 
mostra bella e severa. con momenti poetici 
di dura vcnta e fierezza umana. che e la 
rivelazKHie di un autcntico pittore della 
realta dotato di urismo proietano. 

NeH'autonlratto. Angeh s'd figurato nel 
suo studio come una forma umana cancel 
lata, assai encrgica ma mtrappoiata. Tutto 
intorno gli strumenti del mestiere del pit 
tore il quale, da questo quadro. sembra 
poter tutto e iwente Nel fondo della stanza 
abbutata e quasi luttuosa un'allegna di 
bandiere rosse: tra queste e il pittore. 
in prospettiva. il « fossato > di una grande 
tela bianca che fa paura per quel che 
dice plasticamente sul v-\v»»o del mondo. 
della piUura. del mestiere. Eppure questa 
stessa tela che e una cancel tazione. e 
anche la possibilita di un principio altro. 
di un'alternativa umana che poss* consen 
tire di npopolare lo spazio del quadro con 
dei segni non facilmente «commestibili » 
per il gusto dei borghesi Fino al 1967. An 
geli ha vanato. in una scne ncchissima. 
i segni del potcre di clause e impenalista: 
lupe e aquile romane. imperial], fasciste e 
papali; oppure i segni del nuovo potere 
USA: bandiere e aquile del mezzo dollaro. 

In pochi quadri di altn auton itaham 
rimmagine del potere nella sua violenza 
di classe e stata data con tale senso di 
combustione. di terra spopolata. di deserto 
tecnotogico come nella serie con la < Testa 
di lupa capitolina» (dai *64 ad oggi) e 
nella serie con «Half Dollar * (dai "66 a 
oggi) Da tutti questi quadn — l'ultima 
immaginazione plasUca dê la serie «Half 
Dollar » e stata un'opera in metallo smaltato 
a fuoco: Esplosione — viene una dura e 
violenta risposta poetica — un controse 
gnalc europeo e di lotta di classe — ai 
segnali del mito amencano «pop > di 
Lichtenstein. Indiana. Oldenburg. Warhol 
e Johns 

Dei quadri dipinti nel '68 '69 qui ne sono 
esposti tre assai indicativi per gli clementi 
plastici germinali della pittura del '70 che 

t fanno gia la struttura dcH'immagine. 

Gro52 rivisitato: capttalista che mangia 
un polio rappresenta il momento di verU"i 
ca linguistica c comunista > di Angeli che, 
a verifica degli oggetu e dei mezzi. copia 
rimmagine del borghese di Grosz come 
un Lichtenstein copia Picasso Ma. men 
tre 1'amencano vede una donna d; Guer 
nica come un particolare del piu schema 
tico e meccanjeo fumetto amencaneggian 
te. Angeh di una copia fa un'immagme 
d'arte «vivente»: rivisitando Grosz e la 
sinistra pittonca tedesca degli anni venti 
scopre. nel concreto fare del pittore. I'og 
gottivita del tipo del cap:lahsta e la ven 
t i e la necessita della violenza pittonca. 
I'attualita per il mesUere del pittore. e per 
la soprawivenza stessa del mestiere. di 
una visione pittonca di classe e com 
battente. 

Un quadro del '68. il pnmo di figura. che 
appare fonda men tale e Miserabile miseria 
L'uomo che fugge bendato e dehrante. con 
la matena della propria carne in fiamme 
dentro uno spazio di matena Itquefatta 
dai fuoco. e la pnma vera figura pnmi 
tiva della nuova pittura di Angeli Una 
figura cos), che e passata allraverso que 
sto stato della matena senza tornare infor 
male, e un risultato pittonco che non sol 
tanto nmette in gioco il vatore figurativo 
tradizionale dell'immagine ma consente ad 
Angeh la conquista durevo'e di un senso 
pnmitivo della figura umana 

Ritroviamo l'uomo bendato che fugge in 
un quadro bellissimo Anommo euroasiaUco, 
che e dawero la figura di un'ombra di 
corpo che non c'e piu: straordinaria fi 
gura di giovane cosi generosa da essere 
suicida nelle strade. nelle fotografie dei 
giorni nostri ne vediamo tanti 

In alcum quadn del 70. dipinU in paral 
lelo aJ lavoro di Ma no Schifano avviatosi 
con il ciclo Compagm, compagm. nel '68. 
si pud nntracciare Patto dt nascita. a Ro 
ma. di una pittura che ha a\ venire, di una 
tendenza di reahsmo proietano. di c arte 
oovera comunista ». espress:one pnmitiva 
e collettiva della lotta di classe e dell'in 
ternazionalismo proietano Questi quadn 
sono dipinti con lo «stile delle cose >. al 
limitc del neccssano e del didascalico. e 
figurano 1'apertura alia storia dei momenti 

lirici autobiografici come critica e autocriti
ca della pittura rispetto alia lotta di classe: 
La stanza delle ideologic: lo studio dell'ar-
tista. Compagm Giap e Ho Ci Min (ripresi 
da una fotografia fantastica dove i due 
grandi rivoluzionari nanno la grazia ridente 
di due fandulli). Welcome to Vietnam, Viet
cong. Come immagini segneno anche il 
recupero ui mezzi pittonci «tradizionab > 
usati. perd. senza pittoncismo o gestuabta 
o sensibihsmo, e ricondotti a una funzio-
nalita schematica (aperta ad altn inter
venti possibiu), neopnmiUva. formativa. 

Sagome. forme, colon sono anche quelli 
di una pittura in costruzione (in Borgata 
San Basffio e in Paola. quadn qui non 
esposti. questo carattere della pittura che si 
forma con le cose d dominante). L'evoca-
zione delle figure vi etna mite nelle stanze 
della vita quotidiana e di pura naturalez-
za: spesso sono so'.tanto figure dipmte in 
un quadro nel quadro, oppure la potenza 
della nsonanza del lontano nel presente 
del pittore e tale che la vita e il quadro 
tenza qqeU'evocazione non sarebbero ven 

L'immaginazione Unca. nei tre nlratti 
di Manna (come Maja nella stanza col 
quadro di Giap e Ho Chi Mm con la 
scntta anUborghe.se: nell'interno capitoli 
no), sembra aver hberato la figura fernnu 
nile come se la sua giovinezza fosse stata 
sottratta. per un momento, alia sua classe 
e insenta. con violenza lirica. in una altra 
dimensions di vita. II colore ha preso una 
inquieta luce di nero e di viola: tragico e 
tenero tjmbro funebre come in un Rousseau 
abbuiato. che gli stessi esagom delle mat 
tonelle del pavimento dello studio nflet 
tooo. II lirismo di quest'arte di interni con 
la donna sembra una manifestazione di 
quella che Sigmund Freud chiamava « arte 
del lutto >. Lo stesso quadro dei Cant 
ha un terribile splendore nero (nella domi 
nante mahnconia del nero. nella vita as 
sente del bianco si insenscono come un al 
larme e un'isteria del verde e del rosso 
arancio) gli animah semhrano i custodi 
violenti di un sepolcro. oppure di una di 
scesa nell'inferno borghese. 

Dario Micaccht 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. febbraio 

Per la zafra dl quest'anno 
i cubanl si propongono dl 
arrivare ai sette milloai di 
tonnellate dl zucchero. Conne 
si vede e abbastanza n:eno 
dl quello, non ragglunto, del 
10 milioni ma e, comunque, 
un obiettivo alto. E' in!att1 
a meta strada tra la cifra 
piu alta della storia deli'iso-
la, cioe gli otto milloai e 
mezzo dell'anno scorso, e la 
media dell'ultimo decennlo 
che e intorno ai cinque mi
lioni annul. (Tome ha detto 
Fidel la zafra e * un dovere 
di tutti» ed e « un'imprescin 
dibile necessita » deH'economia 
dell'isola. E, nello stesso tem
po, e la «nostra piu dilfici 
le prova ». 

E' questo un momento in 
cui i lavoratori cubanl sono 
impegnati nella revislone e ri-
parazione dell'apparato indu 
striale. in cui si stanno rea 
lizzando una serie di enstru-
zioni industriali al fine 
dl vistallare fino all'ulumo 
ferro che e entrato in queste 
paese, tutti gli impianti ter-
moelettrici che abbiamo e tut
te le maochine che sono arrl-
vate». A questo compito che 
e «fondamentale e importan 
tissimo* si uniscono i Iavuri 
infrastrutturali piu urgen-
ti, da completare o comin 
ciare, nei porti, le cui attrez-
zature sono tutt'ora infenon 
alle necessita crescent] dells 
isola, nella rete stradale ne
gli acquedotti, nella manuten-
zione delle strade cittadine, 
nei trasportt urbanl e nelle 
linee ferroviarie. Senza con«n 
derare la costruzione dl cast 
d'abitazione e di edifici acola 
stid. 

Necessita di 
investimenti 

Ma. pur restando questo 
ventaglio di compiti e dilfi 
colta, • sette milloru e b ci 
fra minima di cui il paest 
necessita*. «Nessuno c.eoa. 
ha detto Castro, che .'acend<> 
i sette milioni si nspeitim 
splendidamente tutte ie obbll 
gaziom che abbiamo No Ah 
blamo font sbilancl; snprat 
tutto li abbiamo con ITJnione 
Sovietica. Le nostre necessita 
sono al livello dei *ette mi 
lioni, se vogliamo avere una 
quantita di pane, combostibi 
le, elettricita, se vogliamo io 
svJIuppo del Paese. E, *e put> 
essere corretto che un Pae 
se in periodo dl svuuppo ah 
bta un deficit. II nostro x; qran 
de. anche contando sui sette 
milioni » Praticamente f̂ Jba 
ha bisogno di impor'are tut 
to e attualmente ha ooent vo 
ci fondamentali di esp»u-v»7,io 
ne: lo zucchero. II nik^i e a 
una buona distanza pes.v di 
quanta e tabacco. II niRei. 
ancora in propurzlonl llmitate, 
e ha bisogno per una piena 

utilizzazione, dl grandi inve
stimenti per impianti di tec-
nologia complessa. Tutto 
quindi gtra intorno alio zuc
chero. 

E qui si viene al problema 
della bassa produttivita di 
questa industria, che es'.ge 
un gigantesco implego di ma-
no d'opera, e alle conse^uen-
ze che cib ha sugli altri setto-
ri deH'economia dell'isola. Pri
ma della rivoluzione e anche 
nei primi anni dopo la con
quista del potere la questio 
ne delle question! non ara la 
produttivita. ma la disoonupa-
zione afferma Fidel Castro: 
«In quel primi anni si in 
ventarono quasi I lavori pur 
di iropiegare la gente. Cosi 
che il problema si presenta 
d'improwiso: nessuno aveva 
posto il problema della pro
duttivita del lavoro come la 
cosa fondamentale ». Inoitre i 
macheteros professional! da 3 
400 mila che erano si sono 
ridotti a 70 mila: la rivoluzio
ne evidentemente ha offerto 
a que! braccianti legati ad un 
lavoro durissimo e senza aiutl 
meccanici, possibilita d'occu 
pazione piu interessanU. 

Inline, la meccanizzazione 
Se da un lato appare 2'ataro 
che la meccanizzazione del ta-
giio della canna e la preuies 
sa fondamentale perche u Pae
se esca dai sottosviluppo. da! 
I'altro il cammino da fare in 
questa direzione e ancora mol
to La c Henderson » e :a « Li-
bertadora» le due maochine 
per il taglio della sanna.ro 
struite con 1'aiuto dellfjnione 
sovietica, vengono gia imp:e 
gate e Io saranno anche di 
piii. ma non rappresentano 
una soluzione definitive ? sod-
disfacente. Si tratta ancora di 
sperimentarle migliorandone 
Ie caratteristiche. 

Massima cure deglt organj 
dl pianificazione sara d'inque 
indinzzata quest'anno ad evi 
tare i trasfenraenti aiisscrj 
e indisenminati dl lavjiato 
ri dalle fabbnche ed aiiia ai 
campi di canna. L'appeUc e 
I'accettazione dei voloma.-i si 
regoleranno sulle due ontalle 
le esigenze- non fermare la 
produzione industriale, non far 
mancare i mactietero% { mi 
nor tempo previsto pei q ieM* 
zafra e una diminuzione in 
60 mila uiuta dei tagiiatoii di 
canna in confronto -ill'anro 
scorso aiutera i difficili piani 
per la distribuzione deila ma 
no d'opera e la selezione dei 
partenti. a seconda delle ne 
cessita del processo mdustria 
le 

Non si deve dlmenttcare ch«-
tutto questo sforzo per vec 
dere una piii grande 4 lai.ntJ-
di zucchero quale contropar 
tita al combustibile, al mac-
chlnan. ai tertilizzMnM rcc 
tmvera ia tor«« oaudina dello 
scambio diseguale tra fi.esi 
pf»ver e sotrosviiupuati . Ph^ 
si con altt livelli indaxt'tHli 
Nei Paest oapit«lisiici s"Mip 
p;itt. infatu, crescono I pre?̂ > 
degli articoli dl cui necessita 
no 1 Paesi produttori di ma 

terie prime, mentre i prezzi 
di queste restano gli stessi o 
diminuiscono. 

Pur nei limit! e oon gli 
ostacoli indicati Cuba nel "71, 
dodicesimo anno della rivo
luzione, conta su una eccu-
mulazione di investimenti. su 
una disponibilita dl trezzi 
meccanici modern!, su gran
di estensioni seminate per ool-
tivazioni pregiate, su an cer-
to sviluppo deH'allevarnen-
to, ecc. (Per esemplo quelle 
stesso rinnovamento degli im
pianti degli zuccherifici che e 
stato frettolosamente realizza-
to 1'anno scorso, provjnando 
ritardi gravi nella produzione, 
potra adesso procurare rutto 
il miglioramento e l'aumento 
di potenza che d si 3ra pro-
post!). Si tratta di far era 
pienamente f rut tare tutto ci6, 
riequilibrando i diversi fatto-
ri del processo economioo. Co
me ha detto Carlos RaJel Ro
driguez in una intervista al 
c Rude Pravo »: a II quinquen
nio 1971-75 significhera per la 
economia cubana un periodo 
di consolidamento di quanto 
e stato fatto finora e di mas-
simo sforzo per un uso effi-
ciente delle risorse esistenti *. 

Commissione 
di esperti 

In questa prospettiva e giu-
dicata decisiva Ia coiiahora-
zione con 1 Paesi sociaiisti. m 
particolar modo con :'U-non4 
sovietica Un recente dcoird\» 
indica che I'mtesa tra I'Avana 
e Mosca e il coordinaniento 
dl scambl, crediti e piani aoo-
nomici na raggiunto an piu 
alto livello E' stata jo<irtui-
ta una Commissione 'ntergo-
vemativa per la collaborazio
ne economica e tecnico sc:en 
tifica tra i due Paesi della qua
le fanno parte Vladimir No-
vikov, vice presidente J«J Con-
siglio dei ministri, Mikhail 
Kuzmin viceministro del Com-
mercio estero, V Isa(«7 vi
ce Presidente della commissic 
ne di Pianificazione e sl'.n ot
to vice ministn, per la parte 
sovietica. e Carlos Ralaal Ro 
dnguez. menibro della s>"gre-
tena del Partito e nmisTro 
delle relazioni economlcae, il 
mmislro della manna mer
cantile e dei porti.comauJan-
te J Chaveco. il vice m.pistro 
di pianificazione e altri diri
genti e esperti. pier la parte 
cubana 

La commissione mtergover-
nativa cubano-sov:etica ^:abo-
rera • 1 modi della cooperazio-
ne» tra gli orgamsmi e->ino 
mtci e «preparera le p»*ip»-
ste per aumentare gli scam-
Di •, essa si prop* me 1i < ap 
profond'.re la coopera/Jone tec-
nit-o-soî nT.ifit-a tra 1 lue pae 
•si » p * pernK'ttern ia >i.imft 
»/.i«»m- <1i in von con^iunli di 
•tnipia pr.ispettiva e la ii.glto 
re utilizzazione delle ri.'Viiso 
economiche m. 

Guido Vicario 
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