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I problemi delta giustizia e del initio 

discussi in un seminario alle Frattocchie 

V 

J , . t 

CUBA- Come Veconomia affrontail decennio '70 

RESPONSABIUTA 
DELGIUDICE 

Unazione politica per spostare su posizioni democratiche set' 
tori sempre piu vasti delta magistratura e per dare maggiore 
impulso alVelaborazione di una cultura giuridica progressiva 

Nel corso del seminario 
svoltos: recentemente all'Isti-
tuto di studi comunisti delle 
Frattocchie, abbiamo dibattu-
to i problemi della giustizia 
e del dirltto. quali concreta-
mente si pongono, oggi, nel 
nostra Paese a chi, come noi, 
muove in una prospettiva di 
trastoimazione democrat ica e 
socialista della societa. 

E' stato un appuntamento 
atteso da tempo, volto ad 
unificare gli sforzi sin qui 
meritoriamente coinpiuti da 
gruppi di compagni ed a fa-
le assumere i grandi temi in 
discussione, in modo piii in-
cisivo e continuo, nella tema-
tica generate, nelle iniziative 
e negli obiettivi di lotta del 
nostro Partito. 

Non si e trattato, certo, di 
riscoprire semplicemente la 
natura di classe dello Stato 
in una societa capitalista e, 
quindi la collocazione, in es
sa, della amministrazione del
la giustizia. tendenzialmente 
funzionale alia tutela degli 
interessi delle classi domi-
nanti. , 

Neppure abbiamo inteso 
porre in discussione il prin-
cipio dell'autonomia e della 
indipendenza della magistra
tura: principio positivo, da 
applicare e difendere con ogni 
vigore — oggi come domani 
—- in qtianto significhi sottra-
zione del giudice ad una pres 
sione diretta, financo gerar-
chica, da parte dell'esecutivo; 
principio mistificatorio. inve-
re, quando lo si invochi per 
tar apparire il giudice immu
ne d-i ogni condizionamento 
esterno e per alimentare in 
questo modo l'mganno della 
neutmlita dello Stato e. qum 
di, delta giustizia. 

Ci lm occupato, piuttosto, 
l'analisi del nostro ordinamen-
\a giuridico. unico in tutto 
1'occidente capitalistico; un 
ordinamento nel quale la Co 
stituzione repubblicana, frut-
ro • della rivoluzione antifa-
scista, sovrasta e. per tanta 
parte, si i-ontrappone radi-
calmente al composito edifi-
cio normativo della organiz-
zazione dello Sfato e della so
cieta. Le cdntraddizioni che 
il programma costituzionale 
ha aperto neH'ordinamento 
materiale preesistente sono ri-
maste irrisolte o sono state 
addirittura risolte in senso 
negarivo. reazionario. con il 
concorso, " talvolta determi-

. name, delle magistrature su-
periori, dal momento in cui 
veniva bloccatu il grande slan-
cio democrat ico ed unitario 
della Resistenza. Tali contrad-
dizioni sono, invece, esplose 
posit ivamente quando il rao-
vimento dei lavoratori e la 
renace battaglia delle forze 
politiche di sinistra hanno ri-
portato le masse popolari al
ia offonsiva. Si e venuto, al-
lora, recuperando U contenu-
to originale, di insanabile rot-
tura con il passato e di a-
pertura verso nuovi e piu a-
vanzati rapporti sociali, pro-
prio della Costituzione repub
blicana, mentre nuove leggi, 
espressione di una dialettica 
parlamentare limitativa del 
potere d'imperio dell'esecuti-
vo, hanno aperto le prime 
brecce nell'assetto istituziona-
le dei rapporti di classe e 
della organizzazione dello 
Stato. 

In questo contesto dinami-
co, avendo ben present i l'acu-
tezza dello scontro sociale in 
atto ed i pericoli immanenti 
che esso comporta, deve, a 
nostro awiso. essere valuta-
ta la posizione del giudice. 

Non certo per liquidare il 
problema con sommari giudi-
zi MiH'origine e sulla collo
cazione di classe dei magistra-
ti o • sulla funzione repres-
siva permanente ad essi isti-
luzionalmente affidata. Sap-
piamo benissimo, mfatti, che 
la repressione si esercita con 
intensita, in forme e con o-
biettivi diversi a seconda del
le situazioni e che ne le clas
si dominant i ne. tanto meno, 
l van settori dell'apparato del
lo Stato formano un blocco 
omogeneo, guidato da un uni
co e ben delineato disegno 
ispiratore. NOP saremo sicu-
ramente noi a dimenticare o 
sottovalutare l'incidenza che 
le classi subalteme esercitano 
A tutti i livelli. i riflessi che, 
anche sul terreno delTinter-
pretazione e dell'applicazione 
delle norme giuridiche, deter-
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x Capeggiata dal presidente 
Samora Machel c giunta ieri 
da Dar Bs Salam in transito 
per la Bulgaria, una delegn-
zione di dirigenti del Freli
mo (Fronte di Liberazionc 
del Mozambico) proveniente 
dalle zone liberate del suo 
paese. Alia delegazione che 
si e trattenuta a koma al-
r.une ore, hanno rcca~o il 
fmtcmo saluto del co.v.italo 
di solidarieta con i popoli 
delle ooion-o ponc<;hes» i 
comp^ni Antonello Tr-mba-
dori, Migliardt della sezlono 
rileri del PSi'JP e Lh'inut-
ti. direttore di »• Monao Ni«c-
vo ». 

minano i movimenti e le lot-
te popolari. 

La contraddittorieta delle 
pronunce, il diverso uso che 
del potere giurisdizionale vie-
ne faUo m situazioni sostan-
zialmente analoghe, stanno a 
dimostrare lu validitii di que-
ste osservazioni. mentre la 
vivacita del dibattito e dello 
fccontro interni alia magistra
tura, il contrasto tra le po
sizioni tradizionalmente con-
servatrici e quelle intese, in
vece, ad un esercizio demo-
cratico della funzione. confer-
mano la possibilita e la ne
cessity di una imziativa per
manente, capace di collegare 
le questioni specifiche, setto-
riali, gli stessi problemi di 
categoria ai grandi temi po-
litici geperali, che raccolgo-
no 1P masse nella lotta per 
I'attuazione di riforme capa-
ci di trasformare la societa. 

In questo quadro emerge 
il problpma della responsabi
lita politica del giudice, che 
e sottolineata oggi dalla re-
lativa labilitu di tanta parte 
della normativa lormalmente 
in vi«ore, nonche dai ritardi 
e dai vuoti legislativi impo-
sti dalla Democrazia cristiana 
e dalle forze che 1'hanno coa-
diuvata in una gestione mo-
derata, quando non aperta-
mente conservatrice, del po
tere. Da tale responsabilita 
non si puo sfuggire teorizzan-
do una funzione supplente 
della magistratura o gesti di 
usurpazione nei confronti del 
Parlamento e neppure patro-
cinando un concetto esaspe-
rato dell'autonomia ed indi
pendenza deH'ordine giudizia-
rio, fino a volerlo sottratto 
non soltanto a qualsiasi sin-
dacato esternc- sul merito del
le decisioni, ma. addirittura, 
ad o«ni forma di controllo 
democratic^) sull'iiso del non 
trascurabile potere ad esso 
attribuito. 

Si devono invece affronta-
re i nodi dell'ordinamento 
giudiziario. tutt'ora condizio-
nato da strut lure gerarchiche; 
degli organi di autogoverno. 
della magistratura (Consiglio 
superiore della Magistratura 
e "Consiglio giudiziario) che 
vanno riorganizzati, partendo 
da una modificazione dei si-
stemi elettorali; della colloca
zione e delle funziom del Pub-
blico ministero, soprattutto 
nei suoi rapporti con le au-
torita di governo; della par-
tecipazione popolare all'ammi-
nistrazione della giustizia, at-
traverso 1'istituzione di giu-
dici elettivi. 

Nello stesso tempo, non ci 
sfugge l'altra esigenza fonda-
mentale, di contrastare la ri-
corrente tendenza conservatri
ce a fare della magistratura 
una casta chiusa, apparente: 
mente avulsa dalle tensioni 
della realta politica e socia
le nella quale e calata. Ten-
tativo tanto piu pericoloso og
gi, quando compito primario 
anche dei giudici, per la par
te di loro compelenza, e 
quello di garantire l'equilibrio 
e to sviluppo democratico del 
Paese e, percib, di colpire 
le attivita dei gruppi eversivi 
di estrema destra e fascisti 
— che sono fuori e contro la 
legge e la Costituzione — e 
di respingere le pressioni del 
padronato esercitate anche 
•con la sollecitazione dell'inter-
vento giudiziario, intese ad 
erodere le faticate conquiste 
della classe operaia e dei la
voratori ed a mortificarne in 
tal modo la combattivita e lo 
slancio. 

Ai giudici noi chiediamo, 
quindi, una nuova giustizia, 
mi nuovo diritto corrispon-
denti alle aspirazioni popola
ri e coerenti al quadro e ai 
fini costituzionali. Non appar-
teniamo alia schiera di colo-
ro che, o facendo infantil-
mente di ogni erba un fa-
scio o nel malizioso tentati-
vo di alleggerire il carico del
le loro colpe, tendono a con-
fondere le responsabilita del
la magistratura con quelle 
spettantt agli altri poteri ed 
organi dello State Abbiamo 
percio ben presenti la neces
sity e l^irgenza di rilormare 
in modo radicale il corpo 
delle leggi sostantive e delle 
norme orocessuali e di sot-
trarre ii eiudice penale. spe
cie nella fase istruttoria. ai 
condizionamenti spesso defor-
manti delle scelte di polizia; 
ne ignoriamo che i problemi 
della "iustizia e del diritto 
vanno afirontati a partire dal
la scuola, e che essi compor-
tano una riconsiderazione di 
tutto l'apparato statale di pre-
venzione e repressione. 

Non possiamo, pero, dimen
ticare che anche nell'ammi-
nistrazione della giustizia vi 
sono moment i di scontro po
litico. talvolta anche esphci-
10, e che essa non e mai 
una semplice esercitazione 
applicativa di tecniche spe-
cialistiche. 

Questa verita e ormai ac-
quisita dalla coscienza demo-
cratica del Paese che, proprio 
per questo, non pub accetta-
re la pratica di una irrespon-
sabilita assoluta dei giudici, 
soprattutto quando essa vuo-
le coprire comportamenti i-
spirati ad e\idente parziali-
ta, cui corrispondono inne-
gabili scelte politiche: in fa-
vore di un miliardario ban-
carottiere o di un assassino 
mafioso, per liberare o lascia-
re impunite canaglie fasciste 
o per gettare e mantenere in 
carcere, al. minimo appiglio, 
magari inventato, chi conte-
sta il disordine costiruito e 
lotta per un diverso assetto 
della societa. 

Ecco che allora i cittadini, 

il popolo, rivendicano come 
attributo della sovranita che 
ad essi soli appartiene, I'at
tuazione del diritto ad una 
loro partecipazione effettiva 
all'amministrazione della giu
stizia, cosl da avviare un pro-
cesso di rottura del diafram-
ma artificioso col quale si vo-
gliono separare i giudici dal
la societa e da rendere pos-
sibile un controllo politico 
della magistratura, la cui in
dipendenza e inscindibile da 
una piena assunzione di re
sponsabilita. 

Su quest i temi il seminario 
delle Frattocchie ha registra-
to la sostanziale unitii delle 
posizioni dei compagni inter-
venuti, dei quali ha raccolto 
il vivace contributo di espe-
rienze e di idee. Ne e sca-
turito l'impegno del Partito 
a tradurre le indicazioni co-
si emerse in azione politica 
a tutti i livelli, senza presun-
tuose chiusure settarie. E* 
nostro compito offrlre un con
tributo adeguato alia forza 
di cui disponiamo per spo
stare s\i posizioni democra
tiche settori sempre piu va
st! della magistratura e degli 
altri operatori del diritto, per 
battere le mistificatorie ideo
logic ancora per tanta parte 
dominant! e per dare mag-
gior impulso alia elaborazio-
ne di una cultura giuridica 
progressiva. 

I! lunqo cammino 
verso il comunismo 

La leva dei valori morali - // mancato obiettho della «zo/ro g/gonfe» 
ha rkhlamato alia necessita di uno stona per una magqlor, produttlvita 
del lavoro - Association! di massa e sindacati al centro della vita poli
tica - L'apporto degli intellettuali nel quadro di una «uf///7a» comune 

Giovani cuban* 
durante una 
maniftstaziont. 

DAL CORRISPONDENTE 

A l b e r t O M a l a g u g i t l i j L'AVANA — Una folia immimi riunita per celebrare I'annivertario della rivoluzione cubana. 

L'AVANA, giugno 

Una delle caratteristiche, forse la principale, della rivoluzione cubana e lo slor-
zo che qui si e compiuto per portare ad alti livelli di coscienza le masse in relazione 
ai compiti produttivi. Le ragioni ideologiche e morali, la formazione dell'« hombre nue-
vo » sono state indicate come le motivazioni a cui richiamarsi per ottenere piu o mi-
gliore lavoro, responsabile partecipazione all'impegno comune per lo sviluppo econo-
mico del Paese. II premio ai migliori lavoratori e stato, finora, nulla piii che un atte-

stato, un riconoscimento di quelle qualita. Gli stessi salari, per l'attuale scarsezza di 
oggetti di consumo in vendita, per i molti servizi che vengono prestati gratuitamente 

Sono stati studiati e realiziati per facilitate i voli spaziali 

Strumenti creati per Tastronautica 
possono aiutare i malati paralitici 

Si tratta di congegni elettronici e di apparecchi semoventi che potrebbero essere utili nella cur a dei 
paraplegici e per ridare ad essi una vita normale: per ora, perd9 li ha la NASA, non gli ospedali 

Alcune novita interessanti 
nel campo delle cure di ria-
bilitazione degli infortunati e 
dei malati paralitici. Quando 
un muscolo e rimasto troppo 
a lungo inattivo, la sua rie-
ducazione e difficile: anche se 
il paziente si sforza di con-
trarlo, la debolezza delle con-
trazioni non da risultati visi-
bili esternamente, cioe non da 
movimento; percio il terapi-
sta non riesce a controllare 
l'andamento della cura e il 
malato stesso si scoraggia, 
smette di compiere un servi-
zio che gli sembra del tutto 
inutile, oppure compie sforzi 
scorretti che non lo aiutano 
e talvolta lo danneggiano. 

La situazione oggi pub ve
nire risolta con un elettromio-
grafo collegato a uno stru-

mento che trasforma le va-
riazioni di potenziale in se-
gnali acustici. L'elettromiogra-
fo attraverso due elettrodi cap-
ta la differenza di potenziale 
anche minima che si produce 
nel muscolo sotto la stimola-
zione nervosa, cioe quando il 
paziente decide di contrarre: 
capta questa differenza di po
tenziale anche quando la con-
trazione non e valida e non 
produce movimento: basta che 
esista la «vo!onta». II fatto che 
essa venga tradotta in segnali 
acustici informa sia il tera-
pista che il paziente della si
tuazione, e quindi viene age-
volato a entrambi il lavoro 
lungo e paziente della riedu-
cazione funzionale. Un'attrez-
zatura di questo tipo e utilis-
sima nel trattamento di colo-
ro che hanno subito un'emor-
ragia cerebrale, oppure una 

ferita con recisione di un ner-
vo, oppure ancora una frattu-
ra di colonna vertebrate con 
lesione del midollo spinale 
(paraplegici). 

Molto difficile, • soprattutto 
nei paraplegici, e il problema 
della rieducazione vescicale: 
la vescica paralitica soffre di 
ristagni oppure di incontinen-
za, e quindi va incontro spes
so a processi infettivi che pos
sono risalire a danneggiare 
anche il rene. Sono le compli-
cazioni piu temute in questi 
infortunati, ma anche se non 
si verificano infezioni vescica-
li e renali il malato inconti-
nente soffre e dal punto di 
vista rlsico e dal punto di vi
sta psichico. Dal punto di vi
sta rlsico perche i tessuti ba-
gnati si macerano, e dal pun
to di vista psichico perche il 
timore di emanare cattivo o-
dore lo umilia, cosi come lo 

umilia di fronte agli altri il 
dovere spesso ritirarsi per 
procedere alio svuotamento 
della borsa urinaria alia toi
lette. A volte e proprio lo sco-
raggiamento per questa situa
zione a ostacolare il reinseri-
mento sociale e lavorativo. 

Molti tentativi sono stati 
compiuti per costruire appa
recchi stimolatori della pare-
te muscolare della vescica, co-
si che il paraplegico possa 
prowedere alio svuotamento 
periodico: ma questi tentativi 
non hanno dato buoni risulta
ti. Da qualche tempo per6 e-
siste un apparecchio fornito 
di una pompa ad aria e di due 
valvole, per controllare il Ii-
vello del liquido in vescica e 
per regolare il flusso di usci-
ta. Sembra che questo appa
recchio offra una buona solu-
zione del problema. 

Esiste un apparecchio, - To-
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f ARIGI — «Tupotev 144» e «Concorde» continuane a menepelizzare, • U Bewrget, I'atteniiene dei vJiitatori delCEtpeeiziene Inter
nationale aeonautica e delle spazie. Ma i duo supersonic) non tone le tele macchine che attirane tecnici e cwriosi, che ai fermano volen-
tieri e e lunge ad ammirare cjwesto « MI-12 » sovietico, un elicottero gigente che si ewale di due potenti rotori, e il cui afahouo d'ala 
contribwisce ed wne mafgiore velocita e stabilita in vole oriiionule. Neile telefete ANSA: II gigentesco elicottero e fotografato in veto. 

culometro, che permette di re-
gistrare - i piii piccoli movi
menti degli occhi: e costituito 
da un paio di occhiali che 
contengono una sorgente di 
raggi inf rarossi che vengono ri
flessi nell'occhio, e da un si-
stema che riceve e registra i 
raggi riflessi; percio, quando 
1'occhio si muove, viene regi* 
strato lo spostamento dei rag
gi riflessi. Questo apparecchio 
fino a oggi e stato usato nei 
test psicotecnici per valutare 
1'attitudine a fare gli autisti e 
i piloti d'aereo, ma recente
mente si e trovato il modo di 
trasformare il segnale di spo
stamento dei raggi in un se
gnale direzionale per carroz-
zette a motore; questo per
mette anche ai tetraplegia, 
cioe agli infortunati privi del 
movimento di tutti e quattro 
gli arti per frattura della co
lonna vertebrale a liveilo del 
collo, di spostarsi autonoma-
mente: e sufficiente che essi 
guardino nella direzione vo-
luta, e la docile carrozzetta 
segue la direzione dello sguar-
do. 

In genere le carrozzette so
no utili soltanto su terreno 
piano, orizzontale o soltanto 
lievemente inclinato: ma non 
possono affrontare fl terreno 
accidentato. Questo' significa 
che il malato in carrozzetta 
pub spostarsi in casa e in uffi-
cio, oppure lungo le strade 
cittadine. Ma e'e un apparec
chio che gli pub servire a ri-
trovare il gusto delle passeg-
giate in campagna e in mon-
tagna. Infatti esiste una car
rozzetta senza ruote ma con 
gambe mobili. come una se-
dia — per cosi dire — con 
quattro A fuori strada». che 
permette di superare dislivel-
Ii, rocce, tratti sabbiosi. 

Tutti questi attrezzi mera-
vigliosi potrebbero, in tutto 
il mondo. aiutare centinaia di 
migliaia o forse milioni di uo-
mini: potrebbero aiutarli a 
ritrovare le proprie funzdoni 
fisiche. oppure a supplire alle 
funzioni perdute: e a ritrova
re cosl fl coraggio, la sereni-
ta. l'autonomia: a recuperare 
il rapporto sociale e anche il 
rapporto con la natura, 

C'e perb un «ma»: questi 
meravigliosi apparecchi non 
sono stati studiati per i mala
ti bensl per gli astronauti che 
dovranno sbarcare su pianeti 
lontani, chi sa quando (sulla 
Luna, come si e visto, l'uo-
mo si muove anche senza ap
parecchi speciali), oppure co-
stituiscono applicazioni mar-
ginali di principi e di conge
gni elaborati al servizio del-
l'astronautica, come la pom-
pa vescicale che costituisce 
un'applicazione dei tub! ma-
nometrici impiegati nei voli 
spaziali. Attrezzature che a-
vrebbero dovuto essere stu-
diate per l*uomo sono state 
studiate per il prestigio del-
l'astronautica; dovrebbero es
sere negli ospedali e invece 
costituiscono delle ecuriositae 
nei centri della NASA. 

Laura Conti 

o semigratuitamente (men-
se, abiti da lavoro, servizio 
medico, istruzione) non 
hanno rappresentato, per 
se stessi, una motivazione 
sufficiente per lavorare e 
lavorare bene. Non solo 
perb sono mancati gli in-
centivi materiali. le spinte 
positive, ma con la rivoluzio
ne sono cessate anche le spin
te negative proprie a una so
cieta capitalista: disoccupazio-
ne totale o stagionale, condi-
zioni di miseria, etc. 
, II cambiamento radicale 
portato dalla rivoluzione non 
poteva risolvere in una volt a 
sola questa che Fidel Ca
stro ha definito la contraddi-
zione principale: e scompar-
sa la proprieta privata, ma e 
rimasto il ritardo delle forze 
produttive, della tecnologia, 
il sottosviluppo della societa 
nel suo complesso. D'altra 
parte chi saprebbe misurare 
il tempo necessario perche 
un popolo conquisti una cul
tura e acquisisca una coscien
za sociale e politica matura? 

E' certo che in un paese 
povero, molto povero, che si 
scontra direttamente con il 
paese piii ricco della terra, 
naturalmente sorge l'idea, me-
glio si dira, risorge la tradi-
zione che e un po' di tutti i 
paesi latinoamericani oppres-
si, poveri e fieri, di fare le
va sui valori morali. la di-
gnita, rimpegno . d'onore. E 
lungo questa strada si e co-
minciato a parlare di costrui
re la fase socialista e quella 
comunista congiuntamente, di 
decadenza del denaro e cosi 
via. Per anni ci si e sforzati 
di risolvere quella contrad-
dizione principale e si conti-
nua a lavorare in questa di
rezione. Sono state accumu
late molte esperienze, sono 
stati accertati, errori di ap-
plicazione o sostituzioni di 
analisi concrete con desideri, 
speranze. II mancato obietti-
vo della «zafra gigantes dei 
dieci milioni di tonnellate di 
zucchero e del piano econo-
mico che vi era col'egato, e 
stato un richiamo brusco, ma 
forse utile, a un riesame at-
tento di metodi e teorie. 

Sviluppo 
della base 
materiale 

Dall'estate scorsa ad oggi, 
in parte pubblicamente, in 
parte negli organismi di par
tito e dello Stato si e di-
scusso molto. «Di fronte alle 
difficolta economiche — ha 
detto Fidel Castro — era-
no gia venule fuori lesi di 
tutti i tipi*. La scelta finale 
e soprattutto, ci sembra, l'ac-
quisizaone di un dato fonda-
mentale: il socialismo, e an-
cor piu il comunismo, sono 
il risultato di processi lun-
ghi, complessi; Cuba e tutta-
via in un periodo di transi-
zione. La coscienza rest a ;1 
fattore fondamentale, ma non 
si pub idealisticamente con-
siderarlo sostitutivo di ogni 
altro incentivo e isolarlo dal
la difficile realta del contesto 
storico ed economico-sociale. 
til cammino al comunismo 
non e solo un cammino di 
coscienza, ma di sviluppo del
le forze produttive e della ba
se materiale* — ha sottoli-
neato Castro. 

Nell'attuale situazione e pur 
con i xniglioramenti che so
no necessari per quanto ri-
guarda le entrate piii basse, 
i salari non possono e non 
devono essere uguali: <rCi so
no lacori che richiedono mol-
ta piu qualificazione e re
sponsabilita dl altri.,. A vol

te e difficile ottenere operai 
per un tipo di attivita. E' 
dunque necessario stabilirc 
compensazioni, non c'e un al
tro meccanismo. Se un opera-
io dice: beh, in tutti i modi. 
anche se studio, vado at cor-
si e mi miglioro flnisco per 
riceve un trattamento esatta-
mente uguale a chi non fa 
niente, si scoraggera. E se 
quello che non fa niente di 
particolare vede che gli dan-
no un trattamento uguale a 
colui che si sforza, non si 
sentira mosso a studiarei>. 
Si conferma la indicazione di 
qualche mese fa, all'inizio del
le assemblee dei lavoratori 
sulla situazione economica; 
«Creeremo ricchezza attra
verso la coscienza e non co
scienza attraverso la ricchez
za », ' ma bisogna <t andare 
lontano quanto possiamo, ra-
pidi quanto possiamo; non 
piii in la di quel che possia
mo » altrimenti il risultato 
potrebbe essere <r ritirate. 
sconfitte delta ideologia rivo-
luzionariau. aSiamo in una fa
se di transizione... non nella 
fase comunista, (siamo) nel 
cammino della costruzione del 
socialismo a. 

Portare i 
problemi 
alle masse 

Come si cominciarono a ri
solvere i problemi? a Si co-
mincib dall'essenziale: rinvi-
gortre il movimento di mas-

j sa, portare i problemi alle 
masse, discutere con le mas
se... A che cosa rispose il 
popolo? All'appello della co
scienza. E che era la coscien
za? La convinzione degli ope
rai che nella mtsura in cui 
si lavorava in questa e nelle 
altre fabbriche tutti ne avreb-
bero ricevuti i beneficiv. «La 
queslione della produttivita 
del lavoro deve occupare da 
ora in cvanti il primo posto 
tra gli obiettivi del movi
mento operaio. il primo po
sto tra gli obiettivi dell'edu-
cazione politica e economica 
degli operai, il primo posto 
per quanto si riferisce alio 
sviluppo delia coscienza dei 
nostri lavoratori». 

Questo discorso si salda 
con le elaborazioni messe a 
punto nel congresso di edu-
cazdone e cultura e comple-
ta le concezioni sul rappor
to tra massa e dirigenza n-
voluzionaria espresse nei di-
scorsi di luglio, agosto e 
settembre scorsi. E' dunque 
giunta a maturazione una si-
stemazione teorico-pratica che 
indica l'odicrno volto della ri
voluzione cubana. 

Riorganizzato secondo cri-
teri di autilita* il movimen
to culturale e l'apporto degli 
intellettuali e posti al cen
tra della vita politica le as-
sociazioni di massa e i sin
dacati; riconosciuto critica-
mente il carattere transitorio 
e la complessita della fase at-
tuale della rivoluzione e con-
fermata 1'operante alleanza e-
conomica e politica tra il pri
mo stato socialista d'Ameri-
ca e lTJnlone Sovietica; affer-
mata la necessita di ricerca-
re nella storia e nei costumi 
tradizionali del paese le fon-
tl prime d'ispirazione e nel 
legame tra studio e lavoro il 
nodo per lo sviluppo, Cuba 
e entrata nel decennio 70, 
diversa da come molti se la 
erano inventata, mostrando 
lucida consapevolezza dei Ii-
miti e dei risultati della sua 
via socialista. 

Guido Vicario 
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