
(••> 

1 ' U n i t A / domenica 4 febbraie 1973 PAG. 3 / at tual i ta e c o m m e n t i 

OGGI 
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FORTEBRACOO 
RIVOLTO ALL'IDEALE 

• « Secolo XIX qtiotldlano 
genovese data odierna ri-
porta dichiarazioni auto-
rita fine conflitto Vietnam 

; stop Angelo Costa dichia-
ra: la fine delle ostilita 

•rendera dlspombile a piu 
o meno breve scadenza 
molto naviglio statuniten-
se che serviva per i rifor-
nimenti ai Vietnam. Que-
sto naviglio ritornera in 
competizione sulle rotte di 
tutto 11 mondo con la con-
seguenza di un ribasso del 
noli stop dichiarazione te-
stuale stop portuali sezio-
ne Gramsci Olcese Ge-
nova ». 

Cari' compagm, questo 
vostro telegramma e del 
25 gennaio, il giorno in cui 
i giornali riportavano con 
grande rilievo i primi coin-

. menti all'annnncio dell'ac-
cordo di pace raggiunto a 
Parigi e io debbo confes-
sarvi che qitando ho letto 
la vostra segnalazione non 
mi sono fidato. Ritenendo-
vi (se Dio vuole) un po' 
faziosi, THJ sono detto: for-
se la dichiarazione di An
gelo Costa non e tutta qui, 
probabilmente i compagm 
portuali della Gramsci di 
Sant'Olcese me ne hanno 
riportato solo la parte cen-
trale, ritenendo, a ragione, 

, che essa fosse significativa 
di una mentalita e di una 
sensibilita tipicamente co-
stiane. Ma non pud non es-
sere stata preceduta, o se-
guita, da qualche altra pa-
rola di commozione, di 
plauso, di sollievo. Possi-
bile che un cattolico tnos-
sidabile come Angelo Co
sta, amico della Famigtia, 
della Patria e del cardinale 
Siri, davanti a un fatto 
come la raggiunta pace nel 
Vietnam, pensi soltanto a 
cib che succedera con i 
noli? 

Allora ho telefonato ai 
compagni della redazione 
genovese dell'tt Unita » e li 
ho pregati di leggermi la 

• dichiarazione di Costa, ma 
neppure questo controllo 
mi e bastato. Ho pregato 
di mandarmi la pagina del 
aXIXn, che ora ho qui, 
sotto gli occhi. Ebbene, si-
gnore e signori, Varmato-
re Angelo Costa, uno degli 
itomini piu importanti 
d'ltalia (di questa vostra 
Italia che fra parentesi vi 
lasciamo ben volentieri: te-
netevela pure) ha appreso 
che flniva la guerra nel 
Vietnam, che non sarebbe-
ro piu morti massacrati, 
trucidati, martoriati milio-
ni di uomini, tra i quali 
bambini, donne, vecchi, po-
vera gente malata, misera, 
disperata, ha letto che mi-
gtiaia e migliaia di giova-
ni sarebbero tornati a ca-
sa a vivere, a lavorare, a 
fare all'amore, ha saputo, 
insomma, che flniva la 
guerra, capite? la guerra, 
e che tornava la pace, e 
a che cosa ha pensato su-
bito e soltanto. dico sol

tanto, questo formidabile 
campione della religione, 
delle virtit borghesi, della 
civilta occidentale? Ha 
pensato: «Oh che bellez-
za », oppure: « Oh che di-

. sgrazia, adesso calano i 
' noli» e non gli e venuto 
in mente altro, non ha sa
puto dire una parola di 
put. 

Si possono leggere altre 
dichiarazioni, nella pagina 
del giornale genovese: vi 
sono riportate quelle di 
Paolo VI, di Pertini, di 
Fanfam, del governo, dei 
presidenti della Regione e 
della Provincia, del sinda-
co di Genova. Tutti costo-
ro, ognuno a suo modo, 
esprimono commozione, 
sollievo e speranza. Uno 
solo, tl signor Glauco Lolli 
Ghetti, non per caso un 
altro armatore, parla esclu-
sivamente di affari, ma 
almeno esprime un auspi-
cio di ricostruzione dei 
Paesi distrutti e di futuri 
trafflci con i popoli pacifl-
cati. E' poco, fa senso, ma 
e meglio che niente. Costa 
no. Costa ha fatto e fa 
soltanto dei conti. Ha gia 
calcolato se guadugnera o 
se perdera, e solamente' 
questo gli sta a cuore, 
anzi a portafoglio, solo 
questo. 

Ma c'& un'ultima cosa 
che, piii che a voi, cari 
compagni, voglio far no-
tare ai lettori, ed e una 
cosa, lo dico senza esage-
razione, che mi esalta. Voi 
siete operai, magari ci so
no tra voi dei bestemmia-
tori, conducete una vita 
dura che potrebbe ben ren-
dervi insensibili e crudeli, 
non avete ne tempo ne mo
do di alimentarvi Vanima 
con le finezze che sono 
consentite a quelle cana-
glie di miliardari che vi 
accusano di «materiali-
smo », di rozzezza, di bru-
talita. Siete insomma, se-
condo Videa che se ne fan-
no lor signori, dei comu-
7iisti. Ebbene, davanti al 
raggiunto accordo di pace 
nel Vietnam, voi esigete 
die si esprimano sentimen-
ti di commozione e di so-
lidarieta. Gli affari ver-
ranno dopo. La sorte dei 
noli dovrebbe tnteressare, 
in fondo, piu voi che tl 
signor Costa, perche per 
voi Vandamento dei noli 
pub voler dire il lavoro o 
la fame, la serenita o la 
disperazione, mentre lui. 
Costa, per male che vada-
no le cose, i miliardi li 
ha gia al sicuro. Ma h lui, 
cosl pio, che pen&a solo ai 
soldi, mentre siete voi, tan-
to empi, che avete in men
te prima di tutto gli uo
mini, e la vita che final-
mente li ritrova, per rac-
coglierli, cosl speriamo, 
nella fraternita e nella 
speranza. Chi pub ancora 
dubitare che in questa so 
cieta in cui i Costa comnn 
dano bisogna stare dalla 
vostra parte? 

I PEZZENTI 

« Caro Fortebraccio, sono 
uno studente di diciotto 
anni e molte mattine con 
i miei compagni leggiamo 
e commentiamo i tuoi cor-
sivi che spesso dlscutiamo. 
Abbiamo notato in quello 
di ieri che tu nomini an
cora il petroliere Monti e 
dici fra parentesi " quello 
che si pappa 800 mihoni 
l'anno". Caro Fortebrac
cio. questa e la cifra che 
risulta dall'elenco dei con* 
tribuenti come ci hai gia 
detto un'altra volta, ma 
credi che sia la cifra ve
ra? Se questo signore ri
sulta per 800 milioni non 
credi che realmente si pap-
pi molto di piu? E allora 
perche non lo dici? Ma la 
ragione per cui ti scrivo 
questa mia d'accordo coi 
miei compagni e che vor-
remmo proporti di invitare 
i tuoi lettori a dirti i no-
mi da loro conosciuti di 
signori che si lamentano 
e poi fanno la bella vita. 
I Monti e gli Agnelli li 
sappiamo tutti e i pesci 
grossi che tutti sanno, ma 
quanti sono quelli che li 
sanno solo i loro Iavorato-
ri, che anche se sono piu 
piccoli pero sono anch'essi 
scandalosi? In Italia ci so
no solo i Monti e gli Agnel
li? Tuo Franco Pignatti -
Napoli». 

Caro Pignatti, scelgo di 
pubblicare questa tua let-
tera fra le tante che ho 
qui, pronte per la pubbli-
cazione, perche" mi offre 
I'occasione di rivolgere una 
preghiera ai lettori. Ma 
prima di tutto sgombriamo 
il terreno dalla faccenda 
dei milioni che «si pap
pa » ogni anno il cavaliere 
del lavoro Monti. Perso-
nalmente, credo anch'io 
che i suoi redditi reali su-
perino di molto quella ci
fra, ma non ne ho nessuna 
prova, ne ho voglia alcuna 
di andarne in cerca, anche 
perche, come scandalo, non 
ti pare che sia gia abba-
stanza grosso lo scandalo 
di un signore che in un 
Paese come a nostro inta-
sea quasi un miliardo al-
Vanno? 

Ma ecco la preghiera. In 
nome del Cielo, evitino i 
lettori, per piacere, di scri-
vermi segnalandomi i casi 
di signori lagnosi che poi, 
come tu scrivi, « fanno la 
bella vita*. Io non ho il 
gusto della rivelazione e 
preferisco riferirmi ai ca- • 
si gia resi noti dai giorna
li. di pubblico dominio vo
glio dire, casi che io stesso 
posso rilevare leggendo i 
quotidiani o che i lettori 

• possono segnalarml, se vi 
si tmbattono. Per esempio. 

Sul a Milanese » del 28 gen 
naio (n. 89-90) la mia ami 
ca Bice Cairati ha inlet 
vistato un celebre (din. 
lei) architetto-arredaton 
di Milano, il quale, alio 
fine del colloquio ha det 
to: « Un lavoro che facc-o 
volentieri e l'arredamenic 
dei cinematografi privai. 
Perche adesso sono parei. 
chi i milanesi col cinema 
tografo in casa. Oppure 
faccio piscine, perche a Mi 
lano molti appartameni. 
hanno la loro brava pisci 
na ». Di questi signori cht 
possiedono il cinematogra 
fo privato e la piscina, e 
che sono molti a Milano, 
non so i nomi, ma so con 
certezza una cosa: che si 
lamentano dei metalmec 
camci, dei quali dicono si ' 
curamente che sono incon 
tentabih. 

« // Milanese » me lo so 
no letto direttamente io. 
come faccio sempre, ma u 
caso dell'industriale cht 
ha perduto a Sanremo in 
tre sere 70 milioni e de. 
commerciante che glicm 
ha vinti 50 me lo ha sc 
gnalato, avendolo letto sul 
la aStampa» del 18 gen 
naio, il lettore Mario Mail 
ro che alia sua firma ag 
giunge queste parole: « h-
cenziato per rappresaglia 
nel 1957, ex partigiano. ex 
combattente, semi-disoccu-
pato. gioioso di aver ri-
schiato la pelle per i sud-
detti lor signori ». Cosi il 
compagno Giovanni Como, 
di Rivarolo (Genova). mi 
manda un ritaglio del 
nCorriere Mercantile » del 
12 gennaio in cui 6 dato 
conto di una gran festa 
svoltasi nella casa di certi 
signori Grondona, ricchi 
sfondati e lamentosi pa-
trioti. La cronaca & intilo-
lata: aSangue e champa
gne in casa Grondona» 
e vi si racconta, tra I'al-
tro, che una gentile dama, 
la signora Gardino, nello 
stappare una bottiglia di 
Piper «si tagliava abbon-
dantemente la falange con 
raccapriccio di tutti. San-
guc e champagne. Ma lei ' 
non si e scomposta: "Lo 
sapete — ha mormorato — 
sono una falangista di 
grido"». Spiritosa, la si
gnora, e progressista. 

Non pubblicherb invece 
il nome di un lettore di 
un paese della Calabria il 
quale vorrebbe che io de-
dicassi un intero corsivo 
a un cmio (suo) paesano 
Don Salvatore, che dice 
che siamo tutti pezzentl e 
lui fa una vita da papas. 
Lo dedicherb, il corsivo a 
Don Salvatore, quando lo 
nomineranno cavaliere del 
lavoro. FortcbroccK* 

RITORNO INCINA 

Visita a fabbriche di Canton e Pechino e a comuni popolari presso Hangchow e Scianghai - I dislivelli tecnologici - La scala dei salari «in 
base alia qualifica fecnica dell'operaio e al suo atteggiamento verso il lavoro » - Paghe orarie e premi - Emulazione socialista ed esigenze 
della produzione - Una dura fatica - Differenze tra citta e campagna - Come si determina il reddito dei contadini - Gli appezzamenti individual! 

-- m 
DI RITORNO DALLA 

CINA, febbraio. 
A Canton i compagni cinesi 

propongono la visita a una 
fabbrica di macchine da cu-
cire. Proposta interessante da 
piu punti di vista: ecco un 
« bene di consumo durevole > 
(secondo il nostro modo di 
esprimerci) abbastanza carat-
teristico di una fase iniziale 
di decollo economico: ed ecco 
una produzione meccanica di 
serie. che pud dare un'idea 
significativa dell'organizzazio-
ne aziendale. Andiamo a ve-
dere. 

Siamo, a Canton, in pieno 
Mezzogiorno. E come in ogni 
Mezzogiorno la vegetazione e 
piu ricca, la gente parla piu 
forte e gesticola di piu, si 
sente perfino ogni tanto qual
che odore — cose sconosciu-
te nelle asettiche citta del 
nord. Qualcosa di questo mo-
vimento un po' paesano si 
riversa anche nei piazzali. nei 
cortili, nei viali della fabbri
ca, • dove corrono ' traballanti 

, e infa'gottati gli inevitabili ra-
gazzini dalle guance rosse co
me mele. Solo dentro i re-
parti e negli uffici si ritro
va'1'altrettanto inevitabile au-
sterita dell'industria. 

Le macchine 
da cucire 

E* una fabbrica importan-
te. con quattromila operai e 
impiegati. Un terzo della ma-
nodopera e femminile. La pro
duzione e quasi triplicata in 
otto anni, e si aggira oggi 
sulle mille macchine da cu
cire al giorno, segno di un 
mercato che tira e assorbe. 
Vengono prodotti piu di ven-
ti tipi di macchine, alcune so
no elettriche. altre a mano-
vella o a pedale; una parte 
della produzione e destinata 
alle sartorie e alle Industrie 
di confezioni, ma la maggior 
richiesta attualmente riguarda 
la macchina da cucire di tipo 
familiare. E questa e gia una 
indicazione.. . 

La visjta ai reparti rivela 
dislivelli tecnologici anche no-
tevoli. che d'altra parte i di-
rigenti del comitato rivoluzio-
nario sono i primi a denun-
ciare. Tra un reparto e 1'al
tro e all'interno di alcuni re
parti sono stati introdotti na-
stri trasportatori o rudimen-
tali carrucole, in altri repar
ti invece i pezzi vengono spo 
stati e trasmessi a mano. An 
che nella fase del montaggio 
esistono squilibri tra lavora-
zioni meccanizzate e non mec-
canizzate. II lavoro — come 
in tutte le fabbriche cinesi — 
e duro: otto ore al giorno 
per sei giorni: e qui, alme
no in alcuni ambienti. si ha 
la sensazione di un notevole 
affollamento e di una siste-
mazione dei macchinari non 
del tutto razionalizzata. La 
fabbrica di Canton, insomma. 
non luccica come certi stabi-
limenti del neocapitalismo oc
cidentale. Ma non e neppure 
ossessiva e allucinante come 
la Necchi o la Olivetti. In ee-
nere. operai e operaie com-
piono operazioni complesse. il -
ritmo non e frenetico. Negli 
intervalli. i lavoratori cantano" 

, in coro: grandi tabelloni con 
- parole e musica pendono dai 

muri. 
Tuttavia, la fase di passag-

aio verso un livello piii avan-
zato di automazione introdu
ce delle contraddizioni. Ecco 
un aiovane operaio che affer-
ra un pezzo rotondo. Io in
troduce in una perforatrice, 
ertta in un recipiente il pez
zo bucato. afferra un altro 

pezzo rotondo, lo introduce 
nella perforatrice, getta nel 
recipiente il nuovo pezzo bu
cato, e cosi via. Fa seicento 
mosse identiche all'ora, e dun-
que il suo lavoro si differen-
zia gia nettamente da quel
lo della grande maggioranza 
dei suoi compagni. Eliminare 
queste operazioni ripetitive e 
percio faticosissime non sem-
brerebbe troppo arduo. Una 
macchina un poco piu com-
plessa sarebbe in grado di so-
stituire l'operaio, afferrando il 
pezzo e gettandolo da parte 
dopo averlo forato. 

Ma qui il discorso si fa 
molto delicato e difficile. In
troduce la nuova macchina 
non e soltanto un problema 
umano e sociale (evitare che 
gli operai debbano compiere 
gesti tutti uguali per un lun-
go periodo di tempo), ma e 
anche un problema economi
co, « produttivistico » direin-
mo noi. Fino a che punto 
i dirigenti della fabbrica (di 
questa come delle" altre fab
briche, evidentemente) si pon-
gono questo tipo" di proble
ma? Essi parlano" di arretra-
tezaa'tecnologica, dunque ten-
dono a miglioramenti tecnici. 
Ma con quali criteri? Gli stes-
si dirigenti. pur citando i da-
ti dello sviluppo produttivo. 
negano che venga compiuto 
un calcolo dei costi di produ
zione. Tutto il prodotto viene 
versato alio Stato — dicono 
—, non e'e nessun «profit-
to » che resti alia fabbrica o 
che possa essere utilizzato 
dalla fabbrica, e lo Stato che 
poi paga salari, investimenti, 
macchinari. 

Sorge un'obiezione abba 
stanza ovvia. Ma allora se la 
fabbrica funziona bene o fun-
ziona male, e lo stesso? Se 
produce molto o produce po
co. e lo stesso? La risposta 
e che questo problema viene 
affrontato innanzitutto con la 
discussione tra i lavoratori. 
e poi attraverso i contatti tra 
i dirigenti della fabbrica e 
il dipartimento provinciale 
del ministero interessato (in 
questo caso il dipartimento 
per rindustriaJeggera di Can
ton"). J 3 ' in questa. sede, che 
vengono decise le innovazio-
ni tecnologiche e organizzati-
ve e i relativi finanziamenti. 
Ma e'e qualcosa di piu. Se 
la fabbrica raggiunge p supe-
ra gli obiettivi produttivi. se 
« va bene ». lo Stato pud com
piere determinati investimen
ti sociali in misura piu ele 
vata: abitazioni operaie, asili-
nido, menst. ecc. Quel che si 
tiene a ribadire, pero. e che 
non esiste una meccanica cor-
rispondenza di cifre tra il 
raggiungimento di piu elevati 
Iivelli di produzione e i cor-
rispettivi finanziamenti. Si in-
siste sull'elemento di autoco-
scienza, anche se non si man-
ca di aggiungere che « se ese-
guiamo il nostro compito in 
modo soddisfacente. l'apprez-
zamento non ci viene espres 
so soltanto a parole». 

Questo vale anche per i sa 
Iari? • • 

Vediamo innanzitutto la sea 
la delle retribuzioni (per ora 
do le cifre assolute. diro in 
un prossimo servizio che cosa 
esse rappresentino in - termi
ni di potere d'acquisto). II 
salario minimo. per gli ap-
prendisti e di 40 yuan al me-
se. II salario medio e di 60-70 
yuan. I vecchi operai ad alta 
qualifica arrivano a supera-
re i 100 yuan mensili. I tec
nici e gli ingegneri guadagna-
no piu di 200 yuan. I Iivelli 
retributivi — si precisa — 
vengono determinati attraver
so una discussione tra le mas
se e vengono stabiliti dai co
mitato rivoluzionario. In ba

se a quale criterio? «In base 
alia qualifica tecnica dell'ope
raio e in base al suo atteg
giamento verso il lavoro ». 

Nel viaggio in Cina di un 
anno e mezzo fa, quasi dap 
pertutto sentii citare, tra gli 
elementi che concorrevano al
ia determinazione del salario, 
una . componente > « ideologi-
ca» . espressa in genere con 
la fedelta al pensiero di Mao. 
Ricordo che posi su queste 
stesse colonne alcuni interro-
gativi: come pud essere mo-
netizzabile l'ideologia? Non si 
corre il rischio di incoraggia-
re I'opportunismo? Stavolta il 
ragionamento che ho sentito 
fare e piu duttile. La quan
tity e la qualita della produ
zione realizzate da ciascun 
operaio dipendono non sol
tanto dalla sua capacita tec
nica. ma anche dall'atteggia 
mento che egli ha verso il 
lavoro e verso i compagni. in 
definitiva dai suo comporta-
mento politico. Tale compor-
tamento e quindi in un cer-
to senso pregiudiziale alia va-
lutazione della quantity e del
la qualita della produzione del 
singolo. Si nega l'applicazio-
ne di incentivi meccanica-
mente collegati ai traguardi 
produttivi. ma si nega anche 
un astratto egualitarismo. 

Sono stato in grado di con 
trollare tutto questo in altri 
stabilimenti. Ecco per esem
pio 1'acciaieria < Fabbrica del
la capitale > di Pechino. Pro
duce ogni anno un milione 

di tbnnellate-di ghisa, un mi 
Hone di - tonnellate d'acciaio, 
trecentomila tonnellate di se-
milavorati. Ha 30.000 lavora
tori, di cui il 10 per cento 
impiegati e tecnici. Vi sono 
otto categorie operaie. con al 
trettanti diversi Iivelli retri 
butivi. Si va da un minimo 
di 35 yuan a un massimo di 
110 yuan al mese. I dirigen
ti arrivano a 200 yuan, i tecni
ci e gli ingegneri possono ar-
rivare a 300 yuan mensili. La 
scala delle retribuzioni viene 
fissata sulla base della capa
cita di lavoro dimostrata. con 
le stesse precisazioni cui ho 
accennato prima. Vi sono an
che scatti di anzianita, ma 
non secondo criteri rigidi e 
precostituiti. 

Tra i lavoratori 
del porto 

Ancora un esempio. d'altra 
natura. Parlo coi portuali, coi 
dockers del grande porto di. 
Canton sul Fiume delle Per-
le. Sui due chilometri di ban-
chine, «serviti » da duemila 
macchine per il carico e lo 
scarico. sono attraccate navi 
giapponesi, norvegesi. greche. 
somale, polacche. romene: una 
nave sovietica ha appena pre-
so il mare; vi sono arrivi e 
partenze da tutti i cinque con
tinent!. L'esposizione che mi 
viene fatta e interessante. Pri
ma della rivoluzione cultura-

le — mi spiegano — i grui-
sti, gli autisti, i marittimi era-
no pagati secondo l'orario ef-
fettuato. ma gli scaricatori 
erano pagati sulla base della 
quantita di merci scaricate: 
una forma di cottimo. che nel 
corso della rivoluzione cultu-
rale e stata giudicata • non 
conforme al sistema socialista 
e quindi eliminata Si 6 pas-
sati cost alia paga oraria per 
tutte le categorie. Oggi, pero, 
alia paga oraria sono stati 
aggiunti dei premi per gli sca
ricatori che lavorano bene. 
che dimostrano particolari ca
pacita di disciplina. che in-
troducono miglioramenti tec
nici e cosi via. « Siamo ». av-
vertono subito. « in una fase 
di prova. non abbiamo anco
ra deciso definitivamente qua
le debba essere la struttura 
del salario ». E precisano che. 
per il momento. esistono pre
mi di natura morale, consi-
stenti in riconoscimenti per 
i lavoratori-modello: e premi 
materiali, consistent! in tre 
different] classi di aggiunte 
alia paga-base. . - - • 

Mi sembra di poter conclu-
dere che. per quanto riguar
da le categorie operaie, il 
rifiuto di principio degli in
centivi materiali si e andato 
attenuando, non soltanto per 
l'esistenza di una scala dei 
salari-base in certi casi abba
stanza marcata. ma per 1'in-
troduzione di una componen
te collegata — in definitiva 
— al lavoro svolto. Mi sono 

sentito ripetere ovunque che, 
anche in linea di teoria, il 
socialismo da « a ciascun se
condo il suo "lavoro*; e ho 
sentito battere ovunque sul 
tasto della emulazione socia
lista e delle esigenze della 
produzione. Anche In un cam-
po cosl essenziale. lo speri-
mentalisrao e l'elasticita dei 
cinesi non ' mancano comun-
que di manifestarsi larga-
mente. 

Nelle campagne, come e lo-
gico, il problema si pone in 
termini diversi. E neppure 
qui vorrei si dimenticasse 
mai quanto sia dura la fati
ca dei contadini cinesi. in una 
agricoltura dove la meecaniz-
zazione e tuttora in uno sta-
dio embrionale: gli uomini. i 
vecchi. le donne, i rugazzi im 
pegnati per otto, dieci, dodici 
ore al giorno sulla terra, i 
carri tirati a mano, i pesi 
portati a spalla. Liberati dai 
giogo secolare degli affitti, 
dallo sfruttamento dei feuda-
tari, dalla incombente minac-
cia degli elementi, centinaia 
di milioni di contadini cinesi 
costruiscono con aspro lavo
ro la base dello sviluppo eco
nomico di tutto il paese. Oc-
corre guardarsi percio da ogni 
visione idilliaca. Assai meglio 
cercare di capire i meccani-
smi interni. sociali ed econo
mics Poniamoci qualche do-
manda. Quale grado di auto-
nomia hanno le comuni po-

_4>olari? Come cio si riflette 
sui redditi dei lavoratori del
la terra e delle loro famiglie? 

A differenza di quanto ac-
cade per le fabbriche. i pro
dotti delle comuni agricole 
vengono tutti acquistati e pa
gati dallo Stato. Commissioni 
miste. formate da rappresen-
tanti della comune e dell'ente 
pubblico. determinano il valo-
re della produzione annua 
(agraria e industriale) realiz-
zata dalla comune stessa. De-
tratta la tassa. il resto del 
danaro viene accreditato in 
banca alia comune. Ho gia 
spiegato che una parte di que
sto accreditamento dev'essere 

.destinata agli investimenti, al
le trasformazioni, agli acqui-
sti di beni strumentali. Quan
to avanza — in genere una 
cifra variante tra il 55 e il 
65 per cento del reddito com-
plessivo — viene distribuito 
tra le famiglie contadine sul
la base delle giornate di la
voro effettuate e della quan
tita di produzione realizzata 
dai vari membri di ciascu-
na famiglia. Mese per mese 
vengono pagati degli acconti. 
e alia fine dell'anno si fa il 
conguaglio generale. 

Quale reddito realizzano i 
contadini? Dipende. Dipende 
dall'andamento dell'annata e 
anche una sorta di «rendi-
ta di posizione». cioe dalla 
qualita delle colture. che a 
sua volta e in relazione con 
le condizioni climatiche. la na
tura del terreno e cosi via. 
Vi sono dunque — e inevi
tabile — comuni ricche e co
muni meno ricche o relati-
vamente povere. Per quanto 
Io Stato e la solidarieta tra 
le comuni possano interveni-
re per sanare gli squilibri 
troppo accentuati. per porre 
riparo alle annate sfortuna-
te. per ' awiare lo sviluppo 
delle zone agrarie piu arre-
trate o aride. il meccanismo 
delle retribuzioni contadine 
(che non e un meccanismo 
salariale. ma una distribuzio-
ne dei redditi) lascia per for-
za doi margini di differenzia-
zione. 

Facciamo. come al solito. 
degli esempi. Nella famosa 
brigata € Pozzo del dragone > 
— comune « Lago dell'ovest » 
presso Hangchow — produt-

trice del pregiatissimo te Ver
de, i' reddito medio /amilia-
re e calcolato in 998 yuaa 
all'anno. La vicedirettrice del* 
la brigata,-con la quale ho 
parlato, mi ha detto che la 
sua famiglia, che ha due sol* 
« forze di lavoro », ha realiz-
zato un reddito di 800 yuan 
all'anno. Si puo tentare un 
confronto coi redditi di una 
famiglia operaia. Una famiglia 
tipica in cui lavorino in tre, 
un operaio anziano che e ar-
rivato a una paga di 100 yuaa 
mensili, una donna che gua-
dagna attorno ai 60 yuan t 
un giovane apprendista chs 
ne guadagna 40, mette insie-
me complessivamente 200 
yuan al mese, cioe ha un red* 
dito annuo di 2400 yuan (non 
e'e «tredicesima »). E ancht 
nella condizione meno favo-
revole. quella di una famf» 
glia con due soli redditi ope
rai di bassa qualifica (50 
yuan a testa, 100 yuan com-
plessivi al mese), si arriva 
pur sempre a 1200 yuan 
annui. 

II costo 
della casa 

II reddito familiare conta-
dino risulta dunque sensibil-
mente inferiore a quello ope
raio, anche in una comune 
ricca. Tuttavia bisogna tene-
re conto che le famiglie con
tadine hanno la casa gratui-
ta in proprieta (peraltro, una 
casa di due stanze non costa 
all'operaio in citta piu di 5 
o 6 yuan al mese), e han
no l'appezzamento individuate 
con l'orto, i polli. i conigli, 
qualche volta il maiale, che 
possono essere liberamente 
consumati e venduti, arroton-
dando cosi il reddito. Quan
to sono estesi questi appez
zamenti familiari? Di nuovo, 
dipende. Nella comune di 
Hangchow ogni ettaro desti-
nato agli orti individuali A 
suddiviso tra 600 persone (le 
famiglie piu numerose hanno 
piu'terra, quelle meno nume
rose meno). - -

Ma la situazione e diversa 
nella 'comune popolare di 
Tang Wey, a 50 chilometri da 
Scianghai (cereali, cotone, er-
ba medica. suini. pesci). Qui, 
nonostante gli elevati Iivelli 
produttivi, il reddito medio fa
miliare e calcolato in 734 yuan 
all'anno. nettamente meno che 
a Hangchow. Pero qui una 
piu estesa quota di terreno 
viene riservata agli appezza
menti individuali. Se non ho 
fatto male i calcoli, ogni et
taro destinato a questo sco-
po viene suddiviso tra 300 per
sone circa, cioe ciascun mem
bra di questa comune ha a 
disposizione il doppio di ter
reno rispetto alia comune di 
Hangchow. Risulta dunque 
che le comuni le quali hanno 
produzioni meno qualificate e 
quindi redditi globali inferio-
ri, oltre a pagare alio Stato 
tasse meno alte, lasciano pid 
terra agli orti familiari. 

II sistema, come si vede. 
non e rigido. e si cerca di 
attenuare le differenze. anche 
se le differenze inevitabilmen-
te~ permangono/ La regola del 
socialismo — « a ciascuno se
condo il suo lavoro* — vale 
nelle citta come nelle cam
pagne. 

Ho cercato di dare qui qual
che indicazione sul modo co
me i lavoratori cinesi vengo
no retribuiti e sui Iivelli del
le loro retribuzioni. Vedremo 
adesso come spendono, come 
consumano, insomma come 
vivono. 

Luca Pavolini 

UNA LETTERA INEDITA A LA PIRA 

Ho Ci Min nel '65: le condizioni di una pace giusta 
II 12 novembre del 1965, il 

prof. Giorgio La Pira, at-
tuale presidente della fede-
razione mondiale delle citta 
unite, s'incontrb, ad Hanoi, 
con Ho Ci Min e Phan Van 
Dong, in seguito ad un la
voro di preparazione su cui, 
a suo tempo, sara rife-
rito. Era la prima perso
nality cattolica che si reca-
va nel Nord Vietnam, sot-
toposto, gia da diversi mesi, 
ai bombardamenti america-
ni. La Pira (con lui era an
che il prof. Primicerio) ebbe 
un lungo e cordiale collo
quio, durato circa tre ore, 
con Ho Ci Min. «Ne rive-
do — scrisse poi 1'ex sindaco 
di Pirenze, ricordandolo con 
commozione — il volio sor-
ridente, l'occhlo sicuro, la 
speranza certa», della «mis-
sione del suo popok> nella 
storia dell'Asia e del mon
do*. 

Nel corso di quell'incon-
tro Ho Ci Min disse a La 
Pira e a Primicerio che « per 
U negoziato e la pace» bi-

sognava attuare quattro con
dizioni: 1) cessare i bom
bardamenti ed ogni atto di 
guerra sul Vietnam del Nord; 
2) applicare 1'accordo di Gi-
nevra del 1954; 3) ricono-
scere il FNL come interlo-
cutore valido per i negozia-
ti; 4) il negoziato pu6 co-
minciare subito (« fu il "do-
no" che Ho Ci Min mi fe-
ce», scrisse poi La Pira), 
anche prima, cioe, dell'effet-
tivo ritiro delle truppe ame-
ricaneo. Se queste condizio
ni non saranno attuate — 
disse Ho Ci Min — noi con-
tinueremo a resistere fino 
alia vittoria: e la vittoria 
verra ». 

Quel quattro punti, con la 
no vita che contenevano, fu-
rono trasmessi — tramite la 
presidenza deH'ONTJ — al 
governo americano. -La pro
posta, come si sa, fu lascia-
ta cadere dai governo USA. 
Invano il New York Times 
&crisse cprimo passo verso 
la pace in Asia*. Da allora 
Eono passati altri sette an

il grande dirigente vietnamita indicava i punti 
f ondamentali dell'accordo che gli USA, dopo sette anni 

di sangue, sono stati costretti ad accettare 
ni di crudeli bombardamenti, 
di lutti, di rovine, di dolore 
per il popolo vietnamita. Ma 
la vittoria e finalmente ve-
nuta. 

Quella « missione persona-
le» era stata preceduta da 
una serie di iniziative e di 
contatti, la cui testimonian-
za e data da una lette-
ra, fino ad oggi inedita, in-
viata in data 11 maggio 1965, 
da Ho Ci Min a La Pira, in 
risposta ad una precedente 
lettera dell'ex sindaco di Pi
renze. 

* ...Vi ringrazio — Inizia 
la lettera — del vostro inte-
resse per il problema del 
Vietnam e del vostro contri-
buto alia ricerca di una so-
luzione per arrestare la guer
ra di aggressione scatenata 
dagli imperialisti amerioani e 

per ristabiltre la pace nel 
nostro paese. II popolo viet
namita e profondamente at-
taccato alia pace, che de-
sidera ardentemente per po
ter realizzare Vedificazione 
del nostro paese e creare una 
vita di liberta e di felicita, 
ma durante questi ultimi 
venti anni, la nostra patria 
ha dovuto intraprendere due 
guerre di resistenza contro 
Vaggressione brutale delVim-
pertalismo. 

Disprezzando le aspirazio-
ni di indipendema e di pace 
del nostro popolo e dell'uma-
nita, desiderosa di pace e di 
giustizia nel mondo, gli im
perialisti americani hanno 
violato gli accordi di Gine-
vra del 1954 sul Vietnam, oc-
cupato il Sud Vietnam, mes-
so in piedi una dittatura fa-

scista al loro soldo e non 
hanno cessato gli atti di ter-
rore ed i massacri dt una 
bestialita inaudita, causando 
innumerevoli sofferenze e lut
ti alia popolazione del Sud 
del nostro paese. I nostri 
compatrioti sono stati ob-
bligati a sollevarsi per difen-
dere il loro diritto di vivere. 

Recentemente — prosegue 
la lettera — • il presidente 
Johnson, da una parte, ha 
parlato di negoziati di pace 
senza condizioni per ingan-
nare Vopinione mondiale, 
dall'altra, s'impegna ad in-
tensificare la sua guerra di 
aggressione al Sud Vietnam 
e continua ad inviare nuove 
unita di combattimento de
gli Stati Uniti e di altri pae
si accoliti. Gli americani 
hanno anche fatto uso di or-

mi come i gas lossici, il na-
plam, le bombe al fosforo 
per uccidere anche le donne 
ed i bambini e distruggere 
i villaggi, le scuole, gli ospe-
dali, le chiese e le pagode del 
nostro paese. Nello stesso 
tempo, hanno esteso la guer
ra al Nord Vietnam, portan-
do quotidiani attacchi aerei 
e navali contro la Repubbli-
ca democratica del Vietnam. 

Per questo, il solo mezzo di 
impedire Vestensione della 
guerra e dare la pace al po
polo vietnamita, e che il go
verno americano deve ri-
spettare la sovranita e Pin-
dipendenza nazionale del po
polo vietnamita. Conforme-
mente agli accordi di Gine-
vra. deve ritirare interamen-
te le sue truppe, personate 
militare, armamenti e altro 
materiale dt guerra fuori del 
Sud Vietnam e lasciare la 
popolazione sudvietnamita 
regolare i suoi propri pro-
blemi senza alcuna ingerenza 
straniera. Deve cessare ogni 
atto di guerra contro il Nord 
Vietnam e su tutto « terri-

torio sottoposto alia sovra-
• nita della repubblica demo
cratica del Vietnam. Tale e 
la base per una giusta solu-
zione del problema vietna
mita. Speriamo che tutte le 
persone di buona volonla 
desiderose di pace, in Italia 
e nel mondo, condanneranno 
severamente gli atti di ag-

. gressione delVimperialismo a-
mericano e sosterranno pos-
sentemente la nostra giusta 
lotta per ristabilire la pace 
nel nostro paese. nel Sud-
est asiatico e nel mondo in
tero. 

Ancora una volta, vi espri-
mo il mio apprezzamento ed 
i miei ringraziamenli per la 
nostra attivita tendente a 
contribute a ristabilire la 
pace nel Vietnam. 

Approfitto di questa occa-
sione per indirizzare i miei 
ringraziamenti a tutte le per~ 
sonalita, a tutti gli intellet-
tuali italiani che hanno so-
stenuto di tutto cuore la no
stra giusta lotto. 

Con i miei cordiali salutt, 
HO CI MIN 9. 
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