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Una discussione pubblicata da «Rinascita» 
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La crisi 
in Polonia 
e le societa 
socialiste 
Hanno partecipato Ingrao, Pajetta, 
Natta, Boffa, Gerratana e Procacci 

Usando come mano d'opera i detenuti politici 

ALTRE TRECENTO «GABBIE Dl TIGRE 
COSTRUITE DAGLI U.S.A. A CON SON 

L'appalto d stato dato ad una delle piu grand! societa di costruzioni statunitensi — Previsto per i «forzati» un aumento delle razioni 
alimentari finche dureranno i lavori — L'operazione viene svolta dal Diparttmento della marina di Washington nella massima riservatezza 

Gli interrogativl che la re-
cente crisi polacca lia susci-
tato nel movimento operaio e 
piu in generale i problemi 
delle societa socialiste suno 
stati al centro di una discus
sione pubblicata sull'ultiino 
numero di "Itinascita" ed al
ia quale hanno partecipato, 
oltre al compagno Alessandro 
Natta, direttore della rivista, 
i compagni Pietro Ingrao, 
Gian Carlo Pajetta, Giuseppe 
Bofla, Valentino Gerratana e 
Giuliano Procacci. E" una di
scussione che — sta scritto 
nella breve presentazione — 
vuol costituire un primo ap-
proccio a quest! problemi e 
nello stesso tempo un «con
tribute e stimolo ulterlore a 
quell'impegno di ncerca e di 
autonoma valutazione della 
storia e della realta delle 
societa socialiste che 11 PCI 
viene da tempo alfrontando ». 

I teml aflrontati sono sta
ti infatti quelli nguardantl 1 
problemi a vionte delle vl-
cende polacche, le ragloni per 
cui in questo caso la crisi ha 
trovato la sua espressione piii 
diretta proprio nella classe 
operaia, la questione di una 
gestlone del potere che com-
porta altre question! («la 
funzione dirigente del partito, 
11 problema del rapporto tra 
partito e Stato, il complesso 
della societa e le altre forme 
di organizzazione delle mas
se, a partire dal sindacato», 
ha precisato Natta), e poi la 
crisi della concezione «stali-
nista » del socialismo, per con-
cludere con l'esigenza di un 
esame critico che analizzi il 
carattere di transizione dl 
queste societa. 

Innanzitutto perche gll ope-
rai sono stati i protagonist! 
di una rottura che ha avuto 
le sue ragion! politiche e le 
sue motivazioni economiche? 
La risposta riguarda essenzial-
mente lo sviluppo graduate 
della transizione verso il so
cialismo, il mantenimento di 
un pluralismo di interessi, 
con le relative conseguenze 
politiche ed economiche, nel 
caso particolare l'evoluzione 
della situazione sociale polac
ca dal dopoguerra ad oggi, 
con'l'accumularsl di contrad-
dizioni politiche e social!, ag
gravate dal ritardo della «so-
vrastruttura politica». 

II nodo della questione sta 
nel rapporto tra due momen-
ti, quello delle decision! e 
degli eventual! errori di na
ture politica e quello dello 
sviluppo sociale. E' questa 
problematica che sta all'ori-
gine della domanda di demo-

crazia, che tra l'altro e stata 
espreisa dal motl operai po* 
lacchi. Su questo punto sono 
evident! certe somiglianze a 
quanto 6 accaduto in Ceco-
slovacchla, soprattutto per 
quello che riguarda 11 rap
porto tza la societa civile e 
lo Stato. 

II richiamo alia Cecoslovac-
chia non e casuale, polche in 
molti paesi dell'est europeo — 
e stato fatto notare — e rl-
scontrabile una crisi non del 
socialismo, quanto della con
cezione stallnlana dell'orga-
nizzazione della societa in un 
paese sociallsta, con il pre-
valere dl concetti di discipli-
na, di dlrezlone plramldale 
dello Stato, con determinate 
conseguenze sullo sviluppo 
politico e sociale, accentua
tes! in questl anni. 

A questo occorre aggiunge-
re il deperimento degli orga-
nl dl democrazla operaia, 
mentre 11 ruolo e la presen-
za della classe operaia fini-
scono per esprimersi solo nel 
partito. In questo modo la 
funzione del partito rlschla di 
divenire di puro comando e 
una sua crisi diventa crisi 
dello Stato. 

II ruolo centrale e declslvo 
del partito come forza ege-
monica dl una societa in cut 
i rapporti fra le classl popo-
lari restino articolati, lia co-
munque attraversato diversi 
periodi stonci nel suo rap
porto con la societa, stessa. Si 
b avuto un indebolimento del 
momento del dibattito e della 
partecipazione dal basso, o 
un processo dl burocratlzza-
zione. 

L'ultima fase della discus
sione di "Rinascita" si e In-
centrata sul nostro rapporto 
attuale con i paesi socialisti, 
dopo che inizialmente era 
stato riaffermato il nostro di-
ritto ad esprimere un giudi-
zio critico quando ci trovia-
mo di fronte a determinatl 
problemi o errori politici, 
mantenendo naturalmente la 
dlstinzlone fra giudizio poli
tico e giudizio storico. Si 
tratta di affrontare I proble
mi delle societa socialiste, 
non sulla base di un modello 
platonico e dunque tenendo 
conto de! processi storici e 
delle concrete realta. Ma ci6 
va fatto in rapporto al dato 
che per no! e il motore della 
societa In questa fase storica, 
cioe lo sviluppo dello scontro 
di classe: e quindi sentendo-
ci noi protagonist! anche del
la stessa esperienza del paesi 
socialisti. 

FORT BENNING — II tenente William Calley, autore della strage di Song My, si avvia verso 
II tribunate militare 

SAIGON. 23 
Gli amerlcanl hanno cominciato a costruire nuove «gabble di tigre» nel penltenzlario 

dell'isola di Con Son, nota anche come Palo Condor, al largo della costa del Sud Vietnam. 
Le « gabbie di tigre » vennero scoperte nel luglio dell'anno scorso, del tutto per caso, da due 
membri del Congresso americano. William Anderson e Augustus Hawkins, ai quali veniva 
mostrata la parte «pulita» del penitenziario. Le c gabbie di tigre >, che in occasione della 
visita dei due parlamentari americani erano state nascoste dietro grandi cataste di legna 
e lasciate fuori daH'itinerario 

AL PROCESSO PER IA STRAGE Dl SONG MY 

Calley: nel Vietnam del Sud 
anche i bambini sono nemici 

FORT BENNING. 23. 
William Calley 6 salito sul 

banco dei testi ed ha rac-
contato di quella giornata, il 
sedici mar/a del I9(i8, a S nig 
My, un. villaggio vietnamita 
dove il suo battaglione irrup-
pe. II militare americano ac-
cusato di omicidio di 102 ci-
vili ha delto che l'esercito lo 
ha abituato a pensare che i 
bambini sono piu pericolosi 
degli adulti, comunque tutti 
possono essere potenziali ne
mici, non escluse le donne. 

Forte di questa efilosofla*, 
imparata al corso ufficiali, 
William Calley ha ricevuto 
un ordine. l'ha eseguito. ha 
considerato nemici i bambi
ni che piangevano. le madri 
con il terrore negli occhi e 
ha sparato, ha fatto spa-
rare. 

La calma di Calley era al-
lucinante. Egli ha risposto a 
tutte le domande del suo av-
vocato. George Latimer. Ha 
detto di non aver mai appre-
so « le norme e i regolamenti 
per quanto riguarda il tratta-
mento umano dei prigionieri». 
ed ha aggiunto che sapeva so
lo che « in caso di disobbe-
dienza sarebbe stato deferito 
alia corte marziale»; Calley 
ha detto ancora che non ebbe 
mai l'occasione di < indagare 

sulla legalita o illegality J> de
gli ordini che gli impartivano. 

« Un buon solclato ha esclu-
sivamente il dovere di ese-
guire gli ordini come meglio 
possibilc»; durante l'adde-
stramento. sccondo Calley. 
nessuno degli istnitton modi-
fico questo punto di vista. 

Quanto ai « nemici », come 
itlentiflcarli e come trattarli, 
Calley ha dichiarato che du
rante i corsi spcciali seguiti 
in Vietnam prima di parteci-
pare ad azioni a fuoco. gli 
istnittori insistevano nel «met-
tere in testa a tutti » di non 
fidarsi di nessuno « Uomini. 
donne o bambini ». 

Un altro testimone, il dr. 
Wilbur Hamman, psichiatra 
militare. ha riferito che Cal
ley gli racconto come alme-
no 40 prigionieri vietnamiti 
fossero stati passati per le 
armi per ordine del coman-
dante di compagnia, cap. Me
dina. 

Calley — ha raccontato il 
dr. Hamman — gli riferi di 
aver ricevuto a Song My l'or-
dine per radio dal cap. Me
dina di sparpagliare i soldati. 
In una seconda chiamata. il 
capitano domando come an-
dassero le cose e Calley ri-
spose che e'erano di mezzo 
troppi vietnamiti e che i ci-
vili gli impedivano di proce-

dere. < Perche questo ritardo? 
Perche trasgredite gli ordini? 
Eliminateh » ordin& il capita-
no. II processo continua. 

Calley ha poi detto che ci 
fu una riunione. prima della 
azione. alia quale presenzia-
rono solo i comandanti di plo-
tone. e alia quale furono im-
partite istruzioni dettagliate 
da Medina. 

c Alia riunione' della com
pagnia, ci fu qualcuno che 
chiese se avrebbaro dovutb 
essere uccise le donne e i 
bambini? ». < Credo che qual
cuno chiese se I'ordine com-
prendeva donne e bambini». 

« II capitano Medina rispose 
alia domanda? >. « Si ». * Che 
cosa disse? ». <r Disse che cid 
che aveva detto significava 
tutto. Disse che significava 
ogni cosa >: ia zona, ha spie-
gato Calley, era stata dichia-
rata zona di fuoco a volonta, 
il che significava che qualun-
que cosa costituiva bersaglio. 

« A lei e stato detto speci-
ficamente questo? *. « Si. E* 
stato detto che avevamo una 
giustificazione politica per 
bruciare e distruggere qua-
lunque cosa nella zona >. 

Calley ha poi ammesso di 
avere ucciso a My Lai. ma 
ha aggiunto: «Non era per 
ordine mio. era I'ordine del 
giorno >. 

che essi avrebbero dovuto per-
correre, erano costituite da eel-
le nelle qual! erano ammas-
satl, in condizioni spavento-
se, 1 detenuti piu «pericolo
si ». Come soffitto esse erano 
chiuse, in alto, da sbarre at-
traverso le quali le guardie 
sorvegliavano i detenuti, sot-
toponendoli ad angherie dl 
ogni genere: testimonianze di-
rette indicano che sui prigio
nieri venivano gettati secchl 
di acqua sudicia, calce viva, 
e che le guardie orinavano 
loro addosso. 

La scoperta dei due con-
gressisti suscitb uno scanda-
lo di dimension! internazlo-

Per i prezzi del greggio del Mediterraneo 

CONFERENZA PETROLIFERA 
APERTA IERI A TRIPOLI 

Vi partecipano Algeria, Libia, Irak e Arabia Saudita — Nuove 
scelte nazionali dei paesi produttori — La Esso-ltalia « rimette» 
venffi miliardi e lascia I'Erario dello stato italiano all'asciutto 

E" iniziata ieri niattina a 
Tripoli la conferenza dei paesi 
che vendono petrolio nei porti 
del Mediterraneo: Algeria, Li
bia, Arabia Saudita e Irak 
(questi ultimi due pae5i attra-
verso gli oleodotti). Ciascuno 
di questi paesi e rappresentato 
da una decma di delegati. Sui 
280 milioni di *onnelIate di greg
gio venduto nei porti mediter-
ranci. 160 sono della Libia. 4i 
dell'Algeria, 50 dell'Irak e 25 
dell'Arabia Saudita. Questi 
quantitative, che sono parte.es-
senziale del circa 600 milioni 
di tonnellate importati in Eu-
ropa. rappresentano una fonte 
ragguardevole di profitti per le 
societa petrolifere data la loro 
vknnanza ai mercati di consu-
mo. Per questo i quattro pae.<;i 
chiedono un prezzo migliore 
(si dice di 60 centesimi di dol
lar© a barile di circa 150 litri. 
circa 400 lire in piu). Di questi 
60 centesimi. 35 sono gi£ stati 
ottenuti in base all'aumento 
concordato per il Go'.fo Persico 
e 25 dovrebbero essere ag 
giunlivi. 

Almeno due dei qua'tro pac>; 
sembrano efisere corvsapevo'.i 
che il maggior pTezzo rchio«to 
comporta l'msorgere di come 
menti soluzioni alternative. Al 
gena e Libia, quindi. non mi 
rano a vendere piu petrolio nui 
ad acquistare un vero controllo 
delle nsorse nazionali puntando 
di piu suil"industri3liz7azione 
che snlla s\cndita delle materse 
prime. II pnmo ministro Iibico 
Gheddafi ha messo in nlie\o 
l'tmportan/a dei progetti indu 
stnah approvati: costru/;one d; 
una raffinena (la stanno pro . 
gettando i Iniltr.in). impiaiito 
di due a/itride cascirie. di 
una \etren.: o di un pnmo im 
pianto netro cu.mteO. Inoltrr 
51 sta poten/i.iruH) la <;ocietj"i 
na/ionale I.N'JC (cqu.valcnte 
deirKNI in lulia) per proce 
dere alia ncerca. es!ra7ion-^ 
e \endita in proprio del pe 
troLo. L'informazione che un 
funuonario dell'azienda statalc 
par i petroli * della Turchia 
(TPAO) si e recato in Libia 

per trattare acquisti d:retti dal-
la LXOC. attribuita all'indiscre-
zione di un .inonimo funzio-
nario turco. e stata accoita con 
allarme negli ambienti petro-
lifen. Si puo lmniaginare, quin
di. l'enorme :mportanza che 
avrebl>e un'iniziativa del go\er-
no italiano diretta ad intavo 
lare trattative dirette con 
quello della Libia o di altri 
paesi produttori: sbloccherebbe 
una situazione oggi carattenz-
zata dal ricatto di aumento dei 
prezzi delle societa del Car-
telk) internazionale. 

E' d'leri la no'.izia che <ras-
semb!ea dei soci > della Esso-

ltalia (il comunicato non ci 
dice quanti erano i presenti. 
ma e facile immagmare che 
non dovevano esser molti) ha 
approvato una « perdita > di 20 
miliardi di lire diminuendo il 
capitale da 50 a 30 miliardi e 
poi aumentandolo di nuovo 
a 50. Ci6 sarebbe dovuto «ai 
costi del gregg'o e dei noli ». 
cioe ai rincari che la Esso ha 
applicato... a re stessa facen-
do appanre i profitti negl* Stati 
Unitt e le perdite in Italia. Se 
la Esso rimane con i suoi soldi. 
I'erario italiano ci rimette le 
tasse, E ehiama a pagare i 
Ia\*oratori anche per la Esso. 

Direttore 
ALDO TORTORELLA 

Condirettore ' 
LUCA PAVOLINI 

Direttore responaabile 
Alcssandre Curzl 
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nali. Le autorita di Saigon do-
vettero annunciare di avere 
trasferito sul continente le 
300 donne che vi erano ri-
chiuse e promettere di miglio-
rare le condizioni di vita dei 
detenuti: quest'ultima pro-
niessa non venne mai mante-
nuta. In ottobre il giornale 
di Saigon Tin Sang diede no-
tizia di manifestazioni di pro-
testa inscenate da 300 detenu
ti, i quali reclamavano miglio-
ri condizioni di vita. Per rap-
presaglia, a quanto scrisse al
tera Tin Sang, 6.000 detenuti 
vennero riuniti in una a zona 
di massima sicurezza» che, 
scriveva il giornale, apresen-
tava condizioni non diverse 
da quelle delle gabbie di ti
gre ». 

Le nuove a gabbie » saran-
no 288, divise in tre blocchi 
di 96 celle ognuno, ma poi-
che un'altra serie di «gab
bie » e gia in costruzione il 
totale — senza contare quel
le gia esistenti — salira a 400. 

Le direttive per la costru-
zoine delle nuove a gabbie dl 
tigre», definite eufemistica-
mente a celle di isolamento », 
sono contenute in un memo
randum del 7 gennaio 1971 del 
dipartimento della marina 
americana. II contratto per la 
costruzione delle celle e stato 
affidato alia ditta a Raymond 
Morrison, Knudsen-Brown, 
Root and Jones» (indicata 
con le sigle RMKBRJ). che 
lavora per conto dell'esercito 
americano nel Vietnam dal 
1962, costniendo strade. aero-
port I. caserme. basi per radar. 
e prigioni. Si tratta di una 
delle piii grandi societa ameri-
cane di costruzioni. e proba-
bilmente una delle piu gran
di del mondo. 

II contratto prevede una 
spesa di 400.000 dollar], pari 
a circa un quarto dl miliar-
do di lire italiane. I fondi ver-
ranno fomiti dal nMaccordsn 
(abbreviazione di comando 
militare di assistenza per le 
operazioni civill e di appog-
gio alio sviluppo rivoluziona 
rio). II progetto e stato clas-
sificato tra quell] di a alta 
priority», cosa che mette la 
societa costruttrice In grado 
dl rlcevere uomini e materiali 
con prioriti assoluta su al
tri progettl. 

La manodopera per Ia co
struzione delle « gabble dl ti
gre » sara tratta dallo stesso 
penitenziario. con una pratica 
che ripete esattamenfe quella 
del campl dl concent ramento 
della Germanla nazista. ma 
poiche I detenuti a Con Son 
sono in condizioni fisiche al 
larmantl, e non potranno evi-
dentemente fornire un lavo-
ro tt soddisfacente». tra gll 
americani e le autorita del pe 
nitenziarlo si sta discutendo 
la possibilita di mmentare le 
razioni di viveri a coloro che 
dovranno lavorare, natural
mente per II solo periodo ue 
cessario 

A questa rivoltante vlcenda 
si aggiunge lo schemo di un 
«salario» che verra dato ai 
pngionieri che dovranno co-
stniire le « gabbie »: un prlgio-
niero • speciallzzato » ricevera 
200 piastre alia settimana. pa
ri a 450 lire italiane, un pri-
glonlero « non speciallzzato » 
ricevera. sempre alia settima
na. 150 piastre pari a 330 lire 
italiane. 

Le autorita amerlcane Inte-
ressate alia costruzione delle 
« gabbie di tigre » hanno fatto 
I] possibtle per mantenere se-
greto il progetto. Nessun gior-
nalista e piii stato ammesso 
a visltare Con Son dopo K> 
scandalo del luglio scorso. 

La denomlnaxione ufficlate 
del progetto e « Project S-623/ 
70 Isolation compound, Con 
Son* . 

Monsignor Casaroli parte oggi per Mosca 

Linviato di PaoloVI in URSS 
per la ratifica dell' anti-H 

La visita ufficiale durera cinque giorni ed e probabile un incontro anche con il pri
mo ministro Kossighin — Una occasione per riprendere il dialogo gia iniziato sull'Eu* 

ropa, il Medio Oriente e il Sud est asiatico 

La nottzia della partenza. prewsta per oggi. di moiisignoT 
Agostino Casaroli. segretano del Consiglio per gli AfTari pub-
blici della S Sede. per l'URSS, ha subito nchiamato l'atten-
zione degli osservaton politici e diploma!ici per il carattere 
ufficiale che essa riveste e dato il momento internazionale In 
cui avviene. 

.Non e la prima volta che monsignor Casaroli st reca a Mo
sca. m forma privata o per ragioni ecumenirhe per l rapporti 
che la Chiesa cattolicn ha ed ha cercato di svilupuare neglj ul 
timi tempi con Ia Chiesa ortodo^a ruv;a. ma questa volta egli 
va per incontrur^i con il ministro degli es*«»ri Gromiko. il cui 
cordiale colloquio con Paolo VI nel novembre scorsc in Vati 
cano sorpre^e non pochi. e per perfezionare l'atto formale con 
cui la S Scde a d e n ^ e al Trattato di non prolife.azione delle 
armi nuclean mediante il deposito, previsto per domani 25 feb 
braio, dello strumento ufficiale da parte de; rappresentanti va 
ticani presso i go\erni depoiitiri del Trattato medesimo (URSS. 
Gran Bretazna. USA) 

La circostanza consentirA a monsignor Ca=^roJt. secondo 
quanto abbiamo appreso da \*arie fonti. di riprendere con il 
ministro degli esten Gromiko e con altre personality che avra 
occasione di inoontrare (e molto probabile che si incontri an
che con il primo ministro Kossighin) il discorso. gia avviato 
a Roma, sui piii important! problemi de! momento quali la con 
vocazione della conferenza sulla sicurezza europea. il dialogo 
Kst-Ovest. il Medio Oriente ed 11 Sud Est asiatico Si tratta di 
problemi verso i quali la S. Sede e lo stesso Paolo VI hanno 
costantemente manifestato interesse proprio perche dalla loro 
soluzione dipende la pace mondiale senamente minacciata 
dalla recente escalation americana nel Laos. 

Monsignor Casaroli rimarra in URSS cinque giorni duran
te I quali visitera, oltre Mosca, altri centri fra cui Leningrado 
ed avra colloqui anche con I massimi esponenti del Patriar-
cato di Mosca verso il quale, in questi ultimi tempi, la Chiesa 
cattolica ha accentuato il suo dialogo ecumenico. 

Net maggio dello scorso anno 11 Patriarca degli Armenl. 
Vasken I, rese omaggio a Roma a Paolo VI, nel dicembre scor
so teologi del Patriarcato di Mosca hanno partecipato ad un 
simposlo a Bar! con teologi cattolicl e II Segretariato per l'u-
nltA dei cristiani ha intensificato I suoi rapporti con la Chiesa 

* M<"~ Alceste Santini 

Interrogazioni PCI, MSA e PSIUP 

Propaganda 
per la NATO 
nelle scuole 

II saggio e il questionario che il Co
mando supremo dello SHAPE pro
pone alia « gioventu atlantica» 

; Diversi parlamentari — i compagni on.h U ALESSIO e 
- GIAN'N'AN'TO.Vl e deputati del Movimento dei socialisti auto-
Z nomi e del PSIUP — hanno interrogato U ministro della P. 1. 
- in mento al Concorso atlantico della giocentH, bandito an-
Z nualmente. con < Annunao pubbtico s della NATO, dal Co-
2 mando Supremo delle Forze Alleate in Europa (SHAPE) 
- conn la cooperazione di organizzaziom nazionali che agi-
Z scono come enti patrocina'on » ed al quale sono invitati a 
Z narteapare anche gli studenti italiam delle scuole secon-
• dane supenon. 
Z Di che cosa si tratta? 
- Si tratta di due prove (a scelta del concorrcnte): un 
T tema cosi formulato: La tua Sazione e membro della NATO, 
Z im'AUeanza internazionale per la pace (sic!). 11 concorso ti 
Z domanda di ncercare le ragiom per cui existe la NATO e 
Z cid che essa sfa facendo per proxeggere la tua pace e la tua 
- vicmezza. 
- Non e'e b.«o?no. owiamente, di commehti Ma va detto 
2 che laltra pro\a — la risposta a un questionario di tre 
Z domande — e. se possibile. ancora migliore. La domanda 
Z n 3. chiede infatu testualmente: Descnvi la recente espan 
Z sione della potema sovietica militare e politico nell'area del 
• Mediterraneo Quale pensi che dovrebbe essere la reazione 
Z della SATO? (sic!) Perche? >. 
Z Gli studenti che si presteranno a svolgere un tema dei 
Z genere o a nsnondere ad un questionario del genere e che 
~ soranno ritenuti l * miglion » (da una « lista di g:urt!ci em. 
- nenti >. non meglio precisati: ufficiali SHAPE?) avranno 
Z poi tsei per nazione). il premio che mentano: una bella 
Z * Vacanza della GioventO Atlantica ». della duraia di una 
Z settimana. la cui massima attrazione sard una visita ai 
- Comandt nazionali dello SHAPE e della NATO (c | esatto iti 
- nerano ed altn dettagli >. speciftca il bando di concorso. 
Z t verra nno rest noti >). 
Z Nell'interrogazione dei compagni L) Alessio c Giannantom 
- st denuncia il fatto — scandaloso per un verso, risibile dal 
Z l'altro — che fra gli enti patrocinaton di questa buffonata 
• 5iano — a quanto sembra — U Proweditorato agli Studi di 
- Latina ed U Liceo di Formia e si pone un problema di ordine 
; generate: il governo della Repubblica italiana pud tollerare 
• die tl •oheciUno gli atudenU a compilare <temi» di prop*-
• gandft atlanticaT 

Oggi a Varsavia 
> 

I sindacati 

polacchi 

discutono 

il loro 
nuovo ruolo 

Dal nostro inviato 
VARSAVIA, 23. 

Domanl anche 1 sindacati, 
come gia il partito quindlcl 
giorni fa. affronteranno I pro
blemi esplosi con la crisi dl 
dicembre. La riunione plena-
rla del consigllo centrale del 
sindacati. prevista fin da|l*in-
domanl dei fattl dl Stettino 
e Danzica. e dopo le dlmls-
sloni del presidente dell'or
ganizzazione Loga Sowjnskl, 
dovr& secondo un comunica
to apparso questa'mattina sul 
giornali. compiere « una valu-
taalone orltica deirattivlth con-
dotta fino ad ora ppr garan-
tire al sindacato l'esoletamen-
to della sua fondamentale 
funzione di rappresentanta e 
difensore degli interessi del la-
vorotorl». 

La protesta operaia dl di
cembre, sfociata nel sangui-
nosl a\A>enimentl delle citth 
baltlche. le agltazioni che si 
sono verificate nelle settima-
ne successive nelle fabbriche, 
hanno non solo rlvelato. ma 
diremmo documontato la qua
si totaje inefficienza del sin-
dacati. Si pû r dire che la cri
si di fiducia dei lavoratorl 
nel confront! dei sindacati sia 
prima che durante e dopo I 
conflitti di dicembre, si e mo
strata piu profonda di quella 
nei confront! del partito e 
degli altri organism! social!. 
La loro mancanza di autono-
mia dinanzl ad una direzlo
ne politica che si e quasi 
sempre servita di esSi coma 
di uno degli strumentl della 
amministrazione statale per 
concretizzare compitl econo-
mici che spesso erano in con-
trasto con le aspirazioni dei 
lavoratori. ha fatto dei sinda
cati quella classica « cinghla 
dl trasmissione» che in de-
finitiva doveva far degenera-
re ed anmillare il ruolo che 
statutariamente sono chiamati 
ad assolvere. 

Una tale concezione subor-
dinata del sindacato si e ri-
velata in definitiva ineffica-
ce non solo agli effetti dei 
compiti quasi esclusivamente 
oroduttivl chp gll venivano af-
fidati dall'esterno e daH'alto, 
ma ha recato un danno pro-
fondo e ha fatto di esso la 
organizzazione di classe senza 
dubbio piii danneggiata dalla 
degenerazione burocratica. 

11 giudizio piii severo nel 
confronti del sindacato, del 
resto, non viene solo dalla va-
langa di critiche sollevate da-
gli operai nelle fabbriche In 
queste settimane, ma dai fat-
ti stessi durante e dopo I 
conflitti di dicembre nelle re
gion! baltiche. Lo stesso se-
gretario del partito. Gierek, 
nelle riunionl tenutesl a Dan
zica e Stettino nel gennaio 
scorso con gli operai del can-
tieri navali. ha dovuto rico-
noscere che gli uomini scel-
ti dal lavoratori a capegglare 
e dirigere gli scioperi erano 
1 soli a godere di quella fi
ducia che il sindacato dl fab-
brica non riscuoteva piu da 
tempo per la sua totale ln-
capacita non solo di difendere 
gli interessi dei lavoratori, ma 
persino di mediare un con-
flitto che doveva divenire san-
guinoso e drammatlco. 

Al recente CC del POUP 
si 6 parlato In maniera au-
tocritica della necessity di 
cambiare a stile e modo dl la-
voroi) dei sindacati, parten-
do dal principio che il loro 
compito fondamentale dev'es-
sere quello di esigere buone 
condizioni di lavoro, la solu
zione di tutti I problemi so-
ciali, appropriati rapporti u-
mani nelle fabbriche e cpa-
rallelamente» creare una at-
mosfera che faciliti l'aumen-
to della produttlviti e l'ese-
cuzione dei compiti produt-
UVL 

i n un articolo che appare 
nella rubnea Probiemt m di
scussione l'organo del POUP, 
Trybuna Ludu, affronta que
sti aspetti decisivi del pro
blema. L'articoiista sottolinea 
cioe la necessita di vadere 
sotto una giusta luce 11 pro
blema dell'insorgere «anche 
nei paesi socialisti a di con-
trasti e di conflitti fra am
ministrazione economica e 
masse lavoratnci, e quindi 
tra amministrazione e sinda
cati, e del come valutare que
sti conflitti. La domanda se 
questi conflitti si possano de-
finire contrasti tra socialismo 
e posizioni antisocialiste e s e 
non nentrino piuttosto nel 
processo di creazione dl una 
societa socialista, esige una ri
sposta inequivoca. L'articoiista 
sosticne che «1'abbiamo gia 
trovata all'8. Plenum » riferen-
dosi evidentemente al giudi
zio dato dal CC del POUP sul 
carattere operaio e di clas
se. e quindi non antisociaU-
sta. della protcsta nelle citta 
baltiche. I contrasti nascono 
tra amministrazione economi
ca e masse Iavoratrici; non 
derivano solo, d'altra parte, 
da different! punti di vista 
nelle decisioni da prendere 
sul come debba essere ripar-
tito il fondo realizzato dagll 
operai, quanto debba essere 
destinato a scopi immediatl 
e quanto a quelli dl prospet-
tiva I fatti di dicembre han
no nvelato che il contrasto 
di rondo era appunto questo. 
ma il sindacato viene anche 
accusato dalle riunioni ope-
raie che si svolgono in que
sti giorni nelle fabbriche. dl 
aver raramente saputo reagl-
re alia tendenza delle ammi-
nistrazionl a ignorare e m!n!-
m!7zare gli Interessi quotidla-
nl del lavoratori e a sfuggi-
re al contrasto sociale. 

Franco Fabfani 
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