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delta delegazione del PCI all'assemblea dei comunisti sovietici 

Hnoue domande sal XXW Conaresso del PCUS 
IJB. costante ricerca di una 
posizione di equilibrio - Non 
vi sono stati « ritorni» 
e « riabilitazioni» 
Le questioni dello sviluppo 
economico, dell'innalzamento 
del tenore di vita, 
del ruolo dei sindacati 
Le proposte per una 
soluzione pacifica 
dei conflitti nel mondo 
L'appoggio a tutte le 
forze antimperialiste 
II dissidio con la Cina 
Ribadite le posizioni a 
proposito della Cecoslovacchia 
Signif icato e valore 
della partecipazione delle 
rappresentanze internazionali 
al congresso La delegazione del PCI sulla Piazza Rossa. Da sinistra, i compagni Segre, G.C. Pajetta, Cervetti e Berlinguer 

A cura degli « Edi-
tori Riuniti » sono 
usciti oggi due volu-
mi sul Congresso del 
PCUS. 

Leonid I. Breznev: 
« Rapporto al XXIV 

, Congresso » 

A l e x e j K o s s i g h i n : 
« Direttive del pia
no quinquennale 
dell'URSS 1971-75» 

Sui 'risultati del 
XXIV Congresso del 
PCUS e sulla loro im-
portanza per la pace, 
nella lotta antimpe-
rialista e per il socia-
lismo, si terranno nei 
prossimi giorni nume-
rose conferenze pro-
mosse dal PCI. Tra le 
prime segnaliamo 'le 
seguenti: a Napoli ed 
a Firenze parlera il 
compagno Giancarlo 
Pajetta; a Milano e a 
Trieste parlera il com
pagno Gianni Cervet
t i ; a Roma, a Genova 
ed a Bologna parlera 
il compagno Sergio 
Segre. 

11 compagno Gian Carlo Pajetta, che 
ha fatto parte della delegazione del Par
tita comunista italiano al XXIV Congres
so del PCUS, ci ha concesso la seguente 
intervista sui lavori e sulle conclusioni 
dell'as&emblea di Mosca. 

— Vuoi darci innanzitutfo un glu-
dizio generate sul Congresso? 

— L'impressione immediata, che una ri-
lettura dei rapporti mi pare confermare. 
e che il XXIV Congresso abbia tratto 
un bilsncio positivo e realistico. C'd la 
profonda convinzione di una forza acqui-
sita che. se offre la possibilita di nuovi 
progressi, impegna perd, per i problemi 
interni e per le responsabilita internazio
nali. a non abbandonare il piu attento 
realismo. Sui vari temi. per quel che ri-
guarda tanto l'analisi quanto le direttive, 
e stata sempre presente la volonta di 
sottolineare e. prima ancora. di ricercare 
una posizione di equilibrio. Al di la della 
formula non certo nuova della «lotta sui 
due fronti*. e sembiato che questa fosse 
una ispirazione, una costante. presente in 
ogni momento del congresso. 

Oggi si pone per noi, e non soltanto 
per noi naturalmente, il problema di uno 
studio effettivo. piu approfondito di una 
realta complessa. 1'URSS del XXIV Con
gresso. che e tanta parte del presente 
e delle possibilita di progresso in ogni 
parte del mondo. Ci siamo guardati dalle 
semplificazioni e rifiutiamo le tentazioni 
delle sottolineature o addirittura delle di-
storsioni strumentali. alle quali non han-
no saputo rinunciare invece osservatori 
superficiali e naturalmente awersari fa-
ziosi. 

Sciolokov 
e Solgenitzin 

H compagno Berlinguer ha espresso gia 
un primo giudizio nella sua intervista 
al ritorno da Mosca. Abbiamo avuto una 
informazione nella Direzione del partito. 
fa retro conoscere largamente i documenti 
che sono stati pubblicati in questi giorni. 
continueremo il dibattito e lo studio nelle 
riunioni di partito e anche nel confronto 
con altn. II nostro e un giudizio positi
vo e. al tempo stesso. vuole essere l'esame 
crilico di una esperienza essenziale. Non 
vogliamo la descrizione o la pubblicita 
di una sorta di c model lo >. come se fos-
simo stati a una esposizione internazio-
riale e ci si ponesse oggi di fronte it 
problema di importare un prodotto finito. 
da impiegare qui da noi. 

— Erano stall previsti « ritorni» 
e c riabilitazioni ». Queste previslo-
ni sono state confermate? 

— Credo che per un giudizio sul Con
gresso e sulle prospettive che esso apre. 
tia necessario intanto rifarsi a quello che 
e stato il dibattito dei mesi scorsi awe-
nuto un po' dappertutto e che ha tro-
vato tanto posto sulla stampa intemazio-
nale. Ricordiamo. ad esempio. quanta eco 
ebbe la domanda posta a un dirige:u« 
di un partito comunista dell'Europa oc-
cidentale, su come avrebbe reagito se il 
24. Congresso avesse c sconfessato il 20. >. 
e come la sua risposta che «in quesio 
caso il suo partito non avrebbe appro-
vato > paresse coraggiosa e destasse cla-
more. 

Non si era solo parlato di ritorni, di 
ncbilitazione di Stalin, di irrigidimenti 
formali, di anatemi. Per qualche mese 
prima del Congresso. si era legato ogni 
sintomo di difficolta internazionale o ogni 
awenimento interno deU'URSS alia :nsi-
nuazione che il Congresso veniva prepa-
rato attraverso misure amministrative e 
non attraverso il dibattito. Or a. se una 
cosa si pud dire con sicurezza d che 
il 24. Congresso non solo non ha voluto 
riabilitazioni staliniane e non ha ripudiato 
le condanne a proposito degli errori e 
dei enmini del periodo detto ancora del 
« culto della personalita ». Si d fatto anzi 

ilicito riferimento al 20. Congresso e 

alia necessita di respingere ogni teata-
tivo di annullare le critiche dei fenomeni 
negativi del passato. C'd stata cosi una 
chiusura a ogni tentativo oltranzista; non 
si e voluto dare spazio alle nostalgie. 
E poiche in qualche pubblicazione, in 
libri di memorie o in romanzi, qualcosa 
in queste senso era stato tentato nei 
mesi scorsi, si e voluto dire in modo 
esplicito che i limiti alia liberta di espres-
sione e le critiche a uomini come Sol
genitzin (del quale perd non si d voluto 
fare il nome) non volevano significare un 
ritorno nel senso desiderato da Kocetov 
(tanto per fare qui un nome che non 
risuond al Congresso, ma che apparve 
implicito) Al discorso di Sciolokov. rozzo 
e con evidenti venature demagogiche. non 
mancarono certamente gli applausi, ma 
non mar.cd, e questo ha un preciso si-
gnificato politico, neppure una risposta 
che potremmo chiamare ufficiosa di un 
rappresentante degli scrittori. che ricon-
duceva abbastanza nei limiti del folclore 
1'intervento dello scrittore cosacco. Non 
sottoscrivere, come non sottoscriviamo. 
gli attacchi contro Solgenitzin e i divieti. 
non ci deve impedire di riconoscere che 
c'e slain il rifiuto esplicito delle richte-
ste avanzate da scrittori conservatori. 

— Puoi dirci qualcosa circa II 
modo come sono stati post! I pro
blemi dell'articolazione della socie
ty e dello sviluppo economico e so-
ciale? 

— Proprio alia vigilia del Congresso e 
apparso un documento del Comitato cen-
trale che sottolinea la funzione dei Soviet 
e da a una loro piu Iarga autonomia 
una base concreta mediante maggiori po-
teri sulla vita economica e mediante bi-
lanci autonomi piu cospicui. Al Congres
so. e sopratutto nei rapporti di Breznev 
e di Kossighin. non sono mancati i n-
chiami alia partecipazione operaia e alia 
vita democratica viste come condizioni 
anche di maggiore efficienza. richiami che 
voidtamente si sono accompagnati a ogni 
appello alia disciplina e all'efficienza or
gan izzntiva. Cosi. anche se il tema dei 
sindacati non e stato certo centrale. il 
richiamo fatto ad essi non si e fermato 
— come qualcuno ha creduto di poter 
S'»mplificare — alia formula della cingh'a 
di trasmissione, ma ha sottolineato U loro 
conipito di rappresentare e difendere gli 
interessi dei Iavoratori. 

Non si pud parlare di una svolta e 
force neppure di un approfondimento a 
proposito dei temi della democrazia e 
delle istituzioni. Si d voluto marcare in 
vpee anche qui la continuity, ma ricor-
dando che essa significa condanna delle 
illegality del periodo del < culto della per-
st r.alitc» e volonta di superamento di 
quanto e'era di arbitrario. di improwisa-
to. di personate nel periodo del *$ogget-
tivismo >. 

Gli schemi ostacolano 
la ricerca 

Ho riportato di proposito e tra ' virgo-
Iette questi due termini, perche a noi 
pare un limite della ricerca. del dibattito 
politico, e quindi anche un limite del 
Congresso. che fenomeni complessi venga-
no schematizzati e quasi nascosti da una 
etichetta. E' come se una sorta di pudore 
(un pericoloso pudore politico, pensiamo 
noi) impedisse tin phi aperto dibattito 
che sarebbe certamente redditizio e si 
svolgerebbe nella direzione in cui a no
stro psrere si intende muoversi e ci si 
muove. Quando un congresso e come do-
nu'nato dalla preoccupazione della unani
mity e dalla proclamazione del monoliti-
smo, una parte della sua efficacia sem 
bra \rnir meno, come se rincontro delle 
esperienze e la ricognizione dei problemi 
venissero appannati da elementi di )i-
turgia. 

Quesio si e forse sentito in piu di 
un intervento, ma si deve pur dire con 
chiartzza che non c stata una caratteri-

stica dei rapporti. Qui dovremo chiedere 
al lettor** quella attenzione che non sem-
brano aver avuto gli osservatori politici, 
soprstcutto quelli preoccupati. prima che 
della informazione, di dare un commento 
quotidiano destinato, per lo piu, a service 
a tesi precostituite.' 

Credo che vadano rilevate alcune delle 
caratteristiche dell'impostazione del Piano 
gia enunciate da Breznev e poi riprese. 
sviluppate e documentate nel rapporto 
di Kossighin. Qualcuno si e affrettato a 
parlare di uno spostamento quasi improv-
viso e legato alia ripercussione dei fatti 
polacchi, dal settore degli investimenti a 
quello della produzione per' il consumo. 
Non mi pare che ci sia stato nulla di 
tutto questo. Credo che si debba invece 
distinguere fra un programma di distri-
buzione del reddito. non legato soltanto 
agli aumenti salariali. e le cifre annunciate 
dal Piano come aumento del reddito nel 
suo complesso. 

II rinnovamento 
tecnologico 

Si e avuto. a mio parere, un duplice 
obiettito: da un lato, quello di superare 
.<-quilibri, di promuovere un intervento a 
favore delle categorie meno favorite, di 
riorganizzare il sistema previdenziale; dal-
I'altro lato, quello di non fissare cifre 
troppo alte per il Piano. Anche se i ritmi 
di aumento della produzione continuano 
a essere alti. non 4 tanto su questo che 
il Congresso ha posto l'accento. quanto 
sui problemi del rinnovamento degli im-
pianti, delle trasformazioni tecnologiche, 
della qualita dei prodotti, nella consape-
volezza che certe tensioni e certi risultati 
quantitativi sono stati spesso pagati con 
insufficienze qualitative che oggi la' so-
cieto sovietica vuole che siano colmate 
e superate. Anche per questo si e dato 
co î ampio spazio alle quistioni della co-
struzione degli alloggi. dei trasporti. del-
l'urbanistica e particolarmente a quelle 
della scuola in grandioso sviluppo. 

La riforma economica non e stata pre-
sentata come se dovesse essere sottoposta 
a nuove svolte o a forzature. £ ' stata 
considerata come un esperimento che. 
avendo dato un risultato positivo. pud 
essere generalizzato e continuato. Anche 
qui. dunque. si e avuto un momento di 
quella ricerca di equilibrio e di continuita 
ai'a quale abbiamo accennato prima. I 
conso»"zi industriali, vale a dire le nuove 
strutiure economiche che sono gia in 
funz'or.e e collegano piu complessi pn> 
duttivi. il peso di alcune branche deUa 
industna (la chimica. i trasporti). finte-
grazione degli istituti di ricerca nei con 
s-irzi produttivi. sono apparsi come rspe-
rimenti gia in atto che possono garantire 
un progresso sicuro nella prospettiva. 

— Quali sono state le linee dl po
litics Internazionale post* dal Con
gresso? 

— Un elemento essenziale che emerge 
dall'esame della politica proposta dal 24. 
Congrt-sso e questo: che la potenza del-
1 URSS. gia grande e crescente. vuol esser 
posta al servizio della pace e che essa 
ha biscgno. per potersi svolgere, del qua
dra della coesistenza e dei progressi della 
distensione internazionale. Ogni cifra ri 
fert-ntesi alia produzione. alia qualifica 
profes&ionale e alia diffusione delta cul 
tura; ogni dato del bilancio. a comin-
ci^re naturalmente da quello sempre co 
spicuo della difesa. sono apparsi legati 
alia politica internazionale. Una politica 
internazionale che parte dalla consapevv 
lezza che nulla di quanto awiene nel 
mondo pud sottovalutare il peso dei ri
sultati economici. deH'organizzazione del 
la vita sociale e degli indirizzi politici 
rieU'Unione Sovietica. Si e anche parlato 
della forza militare. e non solo nel 1'inter
vento del maresciallo Gretcko, ma non si 
s brandita la spada, si e rifuggiti da 
ogni minaccia. E questo e uno dei punti 
sui quali deve essere richiamata I'atten-
zione di quanti ai interrogano non solo 

sui risultati del congresso. ma sulle sorti 
— diciamo pure, senza retorica — della 
umanita. 

Per tutti i punti critici che si presen-
tano in questo momento. dalla sicurezza 
curopea al conflitto indocinese, alia si-
tuazione del Medio Oriente. c'd stata una 
proposta di pace e 1'indicazione di una 
linea che partono dalla convinzione che le 
forze antimperialiste possono contare sul-
I'URSS e che contando sull'Unione Sovie-
t'ca esse hanno la certezza di non dover 
cedere ne al ricatto, ne all'aggressione 
aperta. 

Resta come una piaga dolorosa del mo 
vimenio operaio internazionale, il pro-
fondo dissidio fra l'Unione Sovietica e la 
Cina, restano acute le posizioni polemi-
che del Partito comunista cinese. Alia vi
gilia del Congresso la po'.emica era ripre-
sa. nes."=uno poteva certo sperare in ge-
sti clamorosi di pacificazione. Ora, al 
Congresso del PCUS. se si e avuta una 
eco della polemica e un'aspra risposta 
agli attacchi. e se ancora una volta si so
no sottolineati i risultati positivi. sia pu
re limitati. raggiunti o auspicati nei rap
porti interstatali, anche qui, dove non si 
6 andati avanti, non si e arretrati nd si 
d inasprito il conflitto. 

Equilibrio e continuita non vogliono pe 
rd dire immobilismo. se si d denunciata 
la pressione imperialista, se si e messo 
in guardia contro nuove tensioni e con 
tro nuovi pericoli, e se sono apparsi in-
dubbiamente elementi positivi e propo
ste concrete che partono dal giudizio di 
una situazione che pud evolvere positiva-
mente. Questo vale anche per il proble
ma della collocazione della Cina in una 
politica internazionale di distensione. Una 
del!e proposte del Congresso che ha avu
to Iarga eco internazionale d stata infat-
ti quella dell'incontro delle cinque po-
tenze atomiche per il disarmo. 

La prospettiva 
della distensione 

Cos! 6 stata riproposta la prospettiva 
dello scioglimento simultaneo dei bloc-
chi o almeno delle loro organizzazioni 
militari, si e aperto nel discorso di Kos 
sighin un orizzonte nuovo per la colla-
borazione concreta e per una politica eu-
ropea che non si limiti alia propaganda. 
ne si cristallizzi nello status quo. Le pos
sibility di un lavoro comune per le gran 
di imprese tecniche e scientifiche nelia 
lotta contro I'inquinamento e per gli elet 
trodntt: continental^ non contrapposte ai 
limiti e ai vincoli delle attuali divisioni 
fra Mercato Comune e Comecon. appain 
no come indicazioni sulle quali si - pud 
e si dovra in future lavorare. 

Si d accentuato il tema della difesa dei 
paesi socialisti e qui si d tornati — e 
nessuno poteva aspettarsi che a wen is 
se diversamente — a insistere. anche pe 
santcmente sulla giustificazione dell'occu 
pazione della Cecoslovacchia. Noi abbia 
mo mantenuto e dichiarato di mantene 
re il nostro dissenso e ricordiamo a que 
sto proposito un aspetto che non ha po 
tuto offrire nes^"na convergenza e nes 
sun riawicinamento. 

— Vorremmo Infine che tu esa-
minassi il senso o II valore delle 
rappresentanze internazionali al 
XXIV Congresso. -

— Eiano present! oltre cento delega 
zioni di partiti comunisti. socialisti e di 
movimenti di liberazione nazionale. E' 
slato sottolineato che si trattava del nu 
mero piu alto raggiunto a un congres 
so del PCUS. Mi pare chiaro perd che 
se il dato quantitative ha un valore per 
clid indica I'estensione dei coilegamenti. 

. e la partecipazione in qualche modo al 
la vita del movimento operaio di forze 
domocratiche e di movimenti antimpe 
rialisti di ogni parte del mondo. l'essen-
ziale non era rappresentato dal numero. 
Uno dei problemi in discussione nel mo
vimento operaio. e possiamo pur dire 
anche per iniziativa italiana, d quello del-

Lettere— 
all'Unita 

la unita nella diversitd, di una collabo 
razione cioe che non significhi idenlifi-
carsi di ogni aspetto della politica. 
- Ehhtne. dobbiamo dire che la presen 
za slessa di cento e una delegazioni da 
va una risposta di fatto. nel senso che 
a noi pare giusto. Non solo organizzazio
ni diverse, paesi dalle situazioni assolu-
tamente distinte, ma anche voci che, pro 
prio per voler rappresentare situazioni e 
condizioni diverse, non potevano avere tut 
te lo stesso accento. Noi italiani lo abbia
mo sottolineato nell'intervento di Berlin 
guer e abbiamo parlato chiaro, al nostro 
modo e con uno stile che ci d proprio: 
italiano e internazionalista insieme. Non 
d mancata 1'attenzione del congresso. ne 
sono mancati gli stimoli al dibattito. al 
confrontc, anche nel moltiplicarsi di in 
contri che si sono avuti fra le varie de-
leguzioui. 

Unita 
nella diversita 

Un altro aspetto della presenza inter
nazionale vale la pena di rilevare, che 
tocca un altro problema di dibattito po
litico e persino di teoria. Pluripartitismo, 
rapporti tra comunisti e movimenti na-
zionali: anche su queste questioni veni 
vano da quella platea di centinaia di 
ospiti di ogni parte del mondo e di ogni 
colore, risposte di fatto. Dal Giappone 
erano venuti i comunisti. che hanno npre 
so solo in questi mesi i loro rapporti 
con i compagni sovietici. e i socialisti. 
Ed erano venuti insieme, ad affermare 
la loro unita, senza pensare che quel viag-
gio potesse in qualche modo indebolire 
la loro incidenza nelle elezioni imminen 
ti. Anzi. parevano sicuri del risultato 
unitario clamoroso che poi si d avuto a 
Tokio e a Osaka. Sicuri, del resto, en 
me i comunisti e i socialisti cileni. ve 
nuti anch'essi insieme. proprio nei ginr 
ni della loro campagna elettorale il cm 
rirultato vittorioso doveva raggiungerli a 
Mosca. Dall'Irak erano present! il Parti
to comunista, il Baath e il Partito cur 
do: tre partiti che hanno avuto lunghi 
contrast!, che cercano a fatica un rap 
portc nuovo e che pure avevano trova 
to modo. o se vogliamo persino subito 
la necessita. di satire sullo stesso aereo 
e di fare insieme il viaggio per Mosca 
Erano presenti baasisti e comunisti si | 
riani. alleati nello stesso governo. cosi j 
enme e'erano il Comitato rivoluzionano 
dei Sudan e i comunisti sudanesi. divisi 
da un aspro dissenso che continuava r. 
cercava i modi della ricomposizione nei 
contatti moscoviti. Una unifd nella dive* 
lita dunque. che poteva far rimpiangere 
!? assenze. ma che pareva garantire delta 
tendenza generale del movimento rivo 
luzionario 

Quando siamo stati fra operai e solda 
*i sovietici, anche con altre delegazioni. 
c'd parso sempre che una cosa fosse chia-
ra a tutti: era inutile chiederci di essere 
diversi da quello che siamo, ma era im 
possibile dubitare dell'internazionalismo 
dei comunisti italiani. Unita nella diver 
sita: forse, anzi certo non lo dicono e 
non lo ammettono tutti. ma per tutti c 
un dato di fatto da accettare. Quando 
mi d stato chiesto di parlare della poli 
tica del nostro partito a studenti di ogni 
parte de! mondo, raccolti nella loro uni 
versita. a nessuno d venuto in mente che 
potesse essere inopportuna una voce che 
forse non ripeteva le stesse parole dei 
loro libri di testo. E quando fra le do 
mande giunse anche un biglietto in ara-
bo. che venne tradotto da un esperto. e 
un altro in spagnolo, tutti e due into 
ressati e pur polemici a proposito della 
nostra posizione sulla Cecoslovacchia. nv 
parvc la cosa piu naturale del mondo 
parlare a quei cinquecento giovani. chia 
mando le cose con il loro nome. Cosi 
pane loro naturale ascoftare. cercare di 
capire. anche se non tutti risposero con 
un applauso, ma questo non d meno na
turale. 

Chi vuole offrire 
un alibi ai razzisti 
delta Svizzera 
tedesca 
Caro direltore. 

mentre ancora una parte 
della stampa svizzera di de-
stra e assorbtta dal tentatwo 
dl negare al tragico e brutale 
fatto che ha portato all'assas 
sinio dell'operaio Alfredo Zar-
dint qualstasi riferimento con 
11 cltma renofobo e di gene-
rale avversione net canimnti 
deglt italiani che regno in 
Sviz?era, gia st asstste ad una 
ripresa della vergognosa pre-
dirnzlone apertamente razzi 
sta 

B di scena questa volta un 
quotidiano di Lugano, il Cor-
riere del Ticino. organo di 
chiaratamente dl destra, por 
tavoce del circoll industriali e 
finamlart dt Luqnno 11 gior 
nale st vergogna perd di dire 
le cose in prima persona, e 
le la dire tramite una leltera 
di un lettore, un presunlo 
R trtulano ». dl cut sul giorna 
le non appare comunque il no 
me. Ma si sa: anche la via 
della « lettera del lettore » pud 
essere un espedtente comodo 
per tar • Ircolare idee, intro
duce interpretaztont, avanza 
re insinuazloni. D'altronde lo 
scritto puhblicato dal Corriere 
del Ticino sabato 10 aprile, 
nella rubrica delle lettere. co-
stitulsce una tale espressione 
di odio razziale che nesstw 
giornale pud ospitarlo senza 
commento. a meno dt appro^ 
varne il contenuto dt londo o 
di volerlo utilizzare per flna 
llta che nel nostro caso sono 
purtroppo evidenti. • 

' Si legqe infattt sul giornale 
fpaqina 27, colonna di centra), 
parlando dei meridionalt emi-
grati in Svizzera in questo do-
poguerra testualmente quanto 
segue: « Nel dopoguerra Inve
ce comlnclarono ad affluire 1 
meridionali. Pannullonl, spor-
chi, primltivi, bugiardi, mil-
lantatori, presuntuosi, dongio-
vanni da strapazzo Appassio
nato solo di donne e dl brillan-
Mna... In pochl annl si fecero 
lrt'arf ed 1 nostri Consolati dl-
vennero dpsrll acoamnamentl 
di zingari arrosciati. puzzolon 
i ed urlanti ». 

Potrebbe essere la prosa dt 
un pazzo, dt un razztsta tana-
tlco. Averla perd ospitata il 
quotidiano piu diffuso del can
ton Ticino, convince che il 
fatto non e dovuto al caso, 
come non e un caso che si 
pretenda sia stata scritta da 
un er friutano ». 

Essa non e altro che il ten
tativo dt offrire un alibi ai 
razzish della Svizzera tedesca, 
a quelli che hanno creato il 
clima che oggi si respira a Zu-
rigo ed in numerosissime altre 
localita. Un alibi che consenta 
loro di dire: vedete, gli stessi 
italiani, I settentrionalt, rico-
noscono che i meridionali aap-
pestano» il nostro Paese, co-
stituiscono un pericolo di in-
forestieramento, contro il qua
le bisogna combattere. E se 
pot, nel caso Zardini. il morto 
e bellunese e non calabrese o 
siciliano. e solo perche gli 
svizzeri tedeschi ci mettono 
tutti nello stesso sacco, non 
sanno far distinzione. Un ali
bi per i razzisti quindi. una 
vergogna per chi qlielo offre. 

Cordiali saluti. 
R. FILIPPINI 

(Lugano) 

No, la scienza 
non e 
neutrale 
Caro direttore, 

U 23 marzo e comparso su 
lTJnita tin articolo dal titolo 
til Laser e I'uomo* di Ugo 
Baduel. Devo dire che mi ha 
stupito abbastanza che le as-
serziont del dott. Piperno sia
no state assimilate a quella, 
tneccepibile, di Pancini (*la 
scienza e la piu paradigmati-
ca delle sovrastrutture m). Ba
duel. che commenta dicendo 
* si va mordendo su temi che 
sembrano sfiorare il parados-
so ». mette cioe insieme quan
to apoditticamente ha enun-
ciato Piperno con le stimolanti 
consideraziont di Pancini. Gra-
ziosi. Tecce. ecc. 

Quanto dice Ptperno non ha 
proprio niente di paradossa-
le: e sbagliato Citiamo dei 
passi ttpici del suo dire: « La 
scienza e stata sempre ed 
ovunque strumento di sfrutta-
mento usato dalla classe do-
minante *; e pot- * La venta 
e che tutto il metodo scienti
fic© e costruito per dominare 
gli altn e non serve per co-
municare. per dare hberth. 
per creare soltdarieta». Poi 
asserisce che ci sarebbe una 
wscienza operaia*. 

Galileo, tanto per dire, sa 
rebbe stato artefice. dunque. 
di uno strumento dt asservi-
mento umano (Forse perd d 
Sant'Uffizio dell'epoca non a-
vena la stessa opinione di Pi
perno. mi vien fatto di pen 
sore). 

E' vero che vi sono proce 
dimenti cvrativi di tradiztone 
popolare che sottoposti ad in-
dagfne scientiftca possano con-
sentire di mdivtduare prina 
pi attivt, ecc^ e cosa vecchia 
e — se non mi sbaglio — t 
cinest battono proprto anche 
questa strada Ma la Bomba H 
ed t missilt, se ne pud esser 
certl. non sono stati da loro 
realizzati altro che partendo 
da quanto gia era patrimonio 
scienttflco acquisito: le acqut-
sizioni scientifiche hanno va 
lore universale. Certo. quanto 
asserisce Angelont e vero: ma 
il colonialismo ha tmpedito. 
ostacolato tutto lo sviluppo 
culturale. tecnico. produttivo 
tn particolare quello scientifl 
co. Se no. come poteva essere 
procedtmento di sfrultamento'' 

Per conseguenza, che senso 
ha parlare per esempio di 
«scienza operaia •? Non c'e 
niente dt peggio che conjon 
dere le cose col loro impiego 
e gettare via il bambino con 
I'acqua sporca. 

Trovo cht un commento e-

splicito alle asserziont di Pi- | 
1 perno (ho sentito con le mie 
orecchte sentenziare da un 
altro che le malattie — e non 
solo il cancro, come dice Pi
perno — scomparirebbero con 
la rivoluzione) andava fatto. 

G.PETRACUHI 
(Pisa) 

Pensiamo che alle osserva 
zioni del compagno Petracchi 
si sia tn efletti esaurientenien-
te risposto nell'artlcolo com
parso su / Unita - successive-
mente alia lettera stessa — 
nel cui testo erano contenutl 
i paren del protessor Grazio-
s) e di Giuseppe Chiarante So 
prattutto quest'ultimo. vice-
responsabile della Commlssio-
ne culturale del Partito, espo-
neva con evidenza e compiu-
tezza, o sembra, 11 parere di 
noi comunisti anche su alcu
ne delle tesl di Piperno Vor
remmo solo aggiungere che 
lo stesso Piperno cl ha scrit
to protestando area la fnrmu-
lazione di alcune sue tesi (di 
cui naturalmente continua pe
ro a ditenderc la sostanza); e 
ancora ci sembra giusto re
spingere 1'interpretazione qua
si corporativa che 11 compa
gno Petracchi da del termine 
« operaia ». Scienza operaia ft 
un termine da intendersi co
munque in senso universale, 
per lo meno — ci si consen
ta — per quanto riguarda 11 
problema deH'uso della scien
za: quest'ultima non e mai 
neutrale proprio perche e sem
pre usata. E su questo gli 
interloruton del nostri servi-
zi, senza eccezlone alcuna. si 
sono sempre trovati perfetta-
mente d'accordo II che non 
sienlfica. siamo perfettamente 
d'accordo. che la rivoluzione 
di per se e autumaticamente 
elimina le malattie 

Ci resta da dire dl un'uitl-
ma lettera in proposito, della 
lettrice Brunella Verdini. cui 
perb, per la confusione del 
raglonamento e l'impossibilita 
di comprendere il senso degli 
argomenti usati (al di la di 
qualche insulto). non siamo 
in grado di rlspondere. (u. b). 

I d i r igent i sindaca-

l i del la Difesa lieen-

ziati nel 1 9 1 » 
Vara Unita 

un ctttadino che non rispet-
ta una legge e sottoposta a 
sanzion' discipltnart da parte 
dell'autortta giudtztaria, ma 
quando il trasgressore e to 
Stato, chi lo puntsce? Questo 
e il caso nostro. Nel 9" Labo-
ratorio militare di Lecce i 
primi licenziamenti incomin-
ciarono nel secondo semestre 
del 1948. seguitl da altn nel 
1949. 

Alcune leggi (decreto leg
ge 12 aprile 1948 n. 262 per 
gli impiegatt ed il decreto 
legge 7 magglo 1948 n. 940 per 
gli operai — riconosciuto dal-
lo stesso governo con t'odg. 
approvato al Senato il giorno 
21-2-1967) dovevano avvtare a 
soluzione il problema del rap
porto di lavoro precano e do
vevano dare la stabtlita d'im-
piego ai dipendentt della Di
fesa: esse non furono appli-
cate fsi disse per mottvt tec-
ntci) e cid per dare conttnut-
ta at licenziamentt discrimt-
natori. 

Ora, mi sembra sia gtunto 
il momento, giacche si vuol 
riparare al danno arrecato agli 
ex dipendentt del mtntstero 
difesa. che t nostn tmrlamfn-
tari, nei due rami del Par-
lamento, spingano tl governo 
a rispettare quelle leggi che 
nel 1948 non furono appltcnte. 

Il provvedtmento di licen-
ztamento col motivo prete-
stuoso dl ridu2ione del per
sonate (furono licenziate 10 
operate tutte tscritte alia 
CGIL). il licenztamento iel 
compagno Solombrino e quel
lo mio. entrambi membri 
della C.I., militantt del PCI, 
non ebbero un significato po
litico sindacale? 

La lettera di Itcenziamento 
al Solombnno parlava addi
rittura ttdi espulsione dal la
voro per non aver collabora-
to con la direzione quale 
membro della CI. nella com-
pilazione dell'elenco delle 
operate da licenziare ». 

Cara Unita, chiedo ai par la-
men tari tutti che hanno po
tato la legge 124S- pud questa, 
tn conlrasto con i dettami 
dela legge 240 del 1948. esclu-
derci dai suot benefici e di-
scnmtnarci ancora una volta? 

Cordiali saluti 
ANNA ROOCI 

(Lecce) 

Con gli altoparlanti 
i frati 
danno la sveglia 
Cansstma Unita. 

ma come si fa con questi 
benedetti frati del victno San-
tuano di S Giacomo, che tut
te le mattine. alle ore 6 jo, at-
taccano un disco dtffondendo 
con numerosi altoparlanti Is 
pregluere del mattirx>, che du-
rano circa un quarto d'ora? Sm 
uno, poveraccio, ha bisogno 
di dormire, proprio non pub. 
assolutamente. Ma che forat 
le preghiere non sapptamo 
dirle da soli? Quelle del mat-
Uno. poi. le conosewmo tutti 
tin da bambini, non e vero7 

Va bene per git altoparlanti 
alle ore 12. ed anche per quelli 
delle ore 18J30. Ma la matti-
na. a un'ora cosi strana, per
che stegliare tutti quanti co
st nidemente? E' proprio rut-
cessario? Non st potrebbe spo-
stare I'orario alle I? E' gib co
si difficile vivere enstiana-
mente, oggi, e conservare ti 
proprio equtltbno E pensare 
che io e qualche altro siamo 
venuti ad abitare da queste 
oartl proprio per sfugaire at 
rumori.„ 

Cosa st pud fare tn concre 
to. senza of fender e i buoni 
frati, che crederanno sicura-
mente dt salvare tn quel mo 
do.. radiofonlco chissh quan-
te anime dalle ttamme dell'tn 
ferno7 

Grazie e saluti cordtalt 
LEONARDO STORARI 
(Centobuchi di Monto-
prandone - A. Pieeno) 

file:///rnir

