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Alcuni interrogativi sul X Congresso 

Lo scontro 
nel PC cinese 

Al di la deile accuse personali rivolte a Lin Piao e a Cen Po-ta, 
riesce difficile cogliere i contenuti reali di una lotta assai 
drammatica — II confronto con la vicenda del IX congresso 

La rigorosa c sconcertan-
te segrctezza, con cui si e 
svolto agli occhi del mondo 
il X congresso del Partito 
comunista cinese, non devc 
impedirei, almeno nella mo-
desta misura in cui e possi-
bile, uno sforzo di analisi e 
di comprensione. Natural-
mente nel mistero stesso, 
che ha circondato il con
gresso, e implicito per noi 
un interrogativo serio, poi-
che non si vede come esso 
si concili con quelle « ripe-
tuto deliberazioni e consul-
tazioni» con le masse « den-
tro e fuori il partito » (que-
sto da solo — abbiamo ap-
preso — conta 28 milioni di 
iscritti), che — secondo lo 
annuncio ulliciale — hanno 
preceduto e preparato l'as-
semblea di Pechino. Va det-
to subito, del resto, che mol-
te sono le domande destina-
te a restare senza risposta. 
A venti giorni di distanza 
dal congresso ben pochi do-
curnenti sono stati messi a 
nostra disposizione: il rap-
porto politico di Ciu En-
lai, .-il r a p p o r t o sugli 
emendamenti alio statu-
to di Wang Hung-wen, 
il testo del nuovo statuto, 
gli elenchi degli eletti e un 
comunicato di stampa. Solo 
su queste poche pagine e 
possibile lavorare. Oltre che 
dalla loro lettura pensiamo 
tuttavia si possa apprendere 
qualcosa da un confronto 
con i documenti del prece-
dente, IX congresso. che si 
svolse neH'aprile 1969. 

II X congresso potrebbe 

essere persino definito il 
congresso di Lin Piao « per 
esempio negativo » (la fra-
se e di Ciu En-lai) nel sen-
so che una gran parte di 
quei testi e stata dedicata 
proprio alia condauna di Lin 
Piao (di cui per la prima 
volta si faceva il nomc in 
pubblico dopo la sua scoin-
parsa) e a un tentative di 
trarre le lezioni dalla vicen
da politica, di cui egli vie-
no oggi indicato. insieme a 
Cen Po-ta, conu* esecrando 
protagonista. La preoccupa-
zione del rapporto principa-
lo e consistita nello scinde-
re la « linea » del IX con
gresso e la stessa rivoluzio-
ne culturale, di cui essa fu 
il coronamento. (entrambe 
considerate tuttora giuste) 
dalla figura di Lin Piao, cho 
in quelle occasioni apparve 
a tutti — e in inodo che al-
lora si voleva esplicito — 
come la personality politica 
cinese piu eminente subito 
dopo Mao. Egli non solo ten-
ne il rapporto al IX congres
so, ma a conclusione dei la-
vori fu definito nello statu
to stesso del partito come 
« l'intimo compagno d'armi 
e il successore di Mao Tse-
tung » (frase che gia allora 
suscito non poche meraviglie 
e perplessita proprio per la 
solennita con cui veniva in-
serita con valore di principio 
nel documento fondamenta-
le del partito. ma che era 
ormai in un certo senso fa-
miliare, poiche era stata ri-
petuta durante tutto l'arco 
della rivoluzione culturale). 

I «due rapporti» 
al congresso del 1969 

Ciu En-lai ha dichiarato 
adesso che in quell'occasio-
ne Lin Piao e Cen Po-ta 
(questi era stato ufficial-
mente alia testa del gruppo 
incaricato di dirigere la ri
voluzione culturale) aveva-
no preparato un diverso rap
porto che fu tuttavia boccia-
to da Mao e dal Comitato 
centrale: fu quindi redatto 
un altro testo, « sotto la gui-
da di Mao », che Lin Piao 
accetto solo « a malincuore » 
di leggere al congresso. Si 
sarebbe trattato dunque di 
una specie di compromesso. 
Tanto piu sorprendente ap-
pare in queste circostanze 
l'esaltazione personale di 
Lin Piao. con cui il congres
so si concluse, nonostante 
quelli che oggi vengono de-
finiti'da Ciu come «gli am-
monimenti, i rimproveri e i 
tentativi di salvarlo », che 
a Lin Piao vennero allora 
rivolti da parte di Mao e 
dello stesso Comitato cen
trale. 

Alia scconda sessione del 
Comitato centrale eletto dal 
congresso, che si tenne nel-
l'agosto 1970 (cioe la prima 
svoltasi dopo il congresso 
stesso, salvo quella tenuta a 
conclusione immediata dei 
suoi lavori) Lin Piao avreb-
be — dice Ciu En-lai — 
« portato avanti un piano 
per un colpo di Stato arma-
to controrivoluzionario >; ep-
pure anche alia fine di 
quella sessione Lin fu nuo-
vamente proclamato « suc
cessore > di Mao. Si arriva 
cosi all'8 settembre 1971, 

in cui — sempre secondo 
Ciu En-lai — Lin Piao a-
vrebbe « lanciato il colpo in 
un selvaggio tentativo di as-
sassinare il nostro grande 
capo, presidente Mao, e di 
costituire un Comitato cen
trale rivale ». Dopo di che, 
fallito il complotto, Lin 
avrebbe tentato di fuggire 
in aereo in URSS (cui pu
re egli non aveva rispar-
miato i piu violenti attacchi 
mentre era al potere) an-
dando a precipitare in terra 
mongola. 

Nessuno di noi ha a dispo
sizione informazioni che pos-
sano consentire di convali-
dare o contestare simili ac
cuse. Tutto quello che si 
pud dire 6 che il quadro, 
che Ciu En-lai dipinge. of-
fre Timmagine di una lotta 
politica durissima, persino 
senza quartiere, in cui non 
si esita a ricorrere agli 
strumenti estremi e che non 
si svolge, per il momento, 
sotto gli occhi delle masse. 
Dei contenuti politici di tale 
lotta non ci viene detto qua
si nulla. La < linea » di Lin 
Piao — secondo Ciu — con-
sisteva nell'« usurpare il su
premo potere nel partito e 
nello stato », nel « cambia-
re radicalmente gli orienta-
menti e la politica del par
tito per l'intero periodo sto-
rico del socialismo >, nel 
trasformarlo in un « parti
to revisionista, fascista >, 
nel «restaurare il capitali-
smo » e nell'« istituire una 
dittatura feudale-comprado-
ra-fascista ». 

Totale coincidenza 
con il « caso» Liu Sciao-ci 

Ora accuse del tutto ana-
loghe erano state rivolte al 
preccdente congresso dallo 
stesso Lin Piao contro Liu 
Sciao-ci: anche questi aveva 
• una linea politica con cui 
aveva tentato invano di re
staurare il capitalismo in 
Cina c di trasformare il pac-
se in una colonia imperiali-
sta e revisionista »; anch'c-
gli veniva accusato di « ave-
re raccolto una handa di 
rinncgati... c usurpato im
portant! posti di partito e di 
govcrno ». 

La stessa totale coinciden
za si riscontra per quanto 
conccrnc i ncssi internazio-
nali delle due vicendc. Fin-
che sono stati nello loro po-
sizioni di verticc, sia Liu 
Sciao-ci prima, che Lin Piao, 
poi. sono apparsi in tutto lo 
loro manifestazioni pubbli-
che fra i massimi protaqoni-
sti delle durissime polemi-
chc con rURSS e i suoi di-
rigenti. Eppure, Liu Sciao-
ci o i suoi sostcnitori veni 
vano aecusati da Lin Piao, 
di « avcre collaborate con 
gli impcrialisti, i rcvisioni-
sti modorni (cioe. come e 
note, i sovietici. n.d.r > e 
con i reazionari do! Kuomin-
tang ». O^sri di L»n Piao c 
dei suoi si dier» cho * vole-
vano capitolaro al social-im-
perialismo revisionista so-
vietico c alloarsi con 1'im-
fcrialismo. il rcvisionismo 
c la rcazione per combatte-
ro la Cina, il comunismo c 
la rivoluzione ». Comprende-
n su questa base i reali tor-

mini politici e idcali dello 
scontro (c cho scontri an
che aspri vi siano. di frontc 
ai drammatici problomi che 
la Cina deve risolvere noi 
suo arduo cammino verso il 
socialismo. non puo sorpren-
dere nossuno) c pressoche 
impossibile oggi come icri. 

Come gia ora accaduto 
per Liu. anche per Lin Piao 
il proccsso si sposta quindi 
sul piano del tradimonto 
personale. Egli e stato de
finito al congresso un * car-
rierista borghese. cospirato-
re, doppiogiochista. rinnega-
to c traditorc ». Esprcssioni 
analoghe vengono riservate 
?. Con Po-ta. di cui per di 
piu si dice cho era « troz-
chista ». Anche le « macchi-
nazioni » di Lin Piao. come 
gia quelle di Liu. non ven
gono tuttavia datato nel rap
porto di Ciu En-lai solo al-
i'ultimo periodo della sua 
vita: al contrario, esse sa-
rebbcro duratc * non un so- i 
lo decennio, ma parccehi dc-
cenni ». Fin dalla sua ade-
sione al partito — ci viene 
d?tto — ogli sarobbo stato 
sceltico circa l'avvonire del
la rivoluzione cinese; poi in 
tutto 1c fasi importanti di 
oucsta stossa rivoluzione o-
gli avrebbe « invariabilmen-
te commosso orrori opportu-
nisli di dostra o invariahil-
mente cscrcitato trucchi 
doppio-giochisti », finchc la 
ccccssiva ambizionc lo a-
vrobhe portato a «soprav-
valularc 1c proprie forze » 
e a impegnarsi in un'impre-

sa, conclusa col suo « com-
pleto fallimento ». 

Ora vi e appena bisogno 
di ricordare come questo 
metodo cho consiste nel de-
nunciare come reprobi di 
senipro dirigenti, di cui si 
sono magari sproporzionata-
inento esaltati i merili in 
precedenza, sia e rosti per 
noi profondamnte estraneo, 
anche so sappiamo come 
esso abbia dolorosi proce-
denti nella storia dei paesi 
socialisti (non si continua, 
perfino in sedo storica, a 
parlare di Trozchi come di 
un eterno traditore?). II pro-
blema che stava di fronte 
al congresso cinese era co-
munque un altro: come con-
ciliaro quelle affermazioni 
con quanto si diceva nel 
prccedente statuto del par
tito la dove era detto non 
solo che Lin era il succes
sore di Mao, ma anche che 
egli aveva « coerentomente 
tenuto alta la rossa ban-
diera del pensiero di Mao 
Tse-tung ed applicato e di-
feso nel modo piu loale e 
risoluto la linea rivoluzio-
naria proletaria del compa
gno Mao »? 

Dal nuovo statuto tutto 
cio, ben inteso, e scompar-
so. Ma il problema resta. 
Ciu En-lai ha dichiarato che 
la « cricca di Lin Piao » era 
«un piccolo gruppo, estre-
mamente isolato noi partito, 
nell'esercito e nel popolo ». 
La tesi apparira certo sor
prendente quando si pensi 
al ruolo che quel dirigente 
ebbe in un movimento come 
la rivoluzione culturale. Lo 
stesso Ciu En-lai, del resto, 
presenta poco dopo lo stes
so tenia in una luce assai 
piu complessa. Egli ha det
to, infatti, parlando della 
lotta nel partito: «Vi sono 
stati molti casi nel passato, 
in cui una tendenza e pre-
valsa su un'altra e quando 
la marea e arrivata, la mag-
gioranza l'ha seguita, men
tre solo pochi resistevano ». 
L'esempio di Lin Piao sem-
bra dal contesto rientrare 
in questi casi. Ciu En-lai ha 
aggiunto infatti: < Quando 
una tendenza sbagliata si le
va verso di noi come una 
marea. non dobbiamo teme-
re di restare isolati, ma dob
biamo osare andare contro 
la corrente e sfidarla ». 

Che in questo modo si in-
tendesse trarre una lezione 
dal recente passato, lo con-
fermano le parole, ancora 
piu esplicito, persino dram-
matiche, di Wang Hung-wen, 
il secondo relatore, sullo 
stesso motivo: «Dobbiamo 
avere lo spirito rivoluziona-
rio di osaro andaro contro 
corrente... Abbiamo avuto 
lezioni per cui certo linee 
o cortc posizioni sbagliatc 
sono state ritenute giuste 
da molti per un determina
te periodo c appoggiate co
me tali... Quando e di fron
te a simili scclte... un vero 
comunista deve agire senza 
considcrazioni egoistiche e 
osare andare contro corren
te, senza avere paura di per-
dcre il posto, di essere e-
spulso dal partito, senza to-
mere ne imprigionamenlo, 
ne isolamonto, ne ghigliot-
Una ». 

Lo stesso Wang aggiunge-
va pcro subito dopo che non 
6 solo questione di corag-
gic, ma anche di « essere o 
no in grado di distinguere » 
se una posizionc e giusta. 
Certo, e questo un punto de-
cisivo. Come risolverlo? Le 
indicazioni che vengono da
te in risposta sono essen-
zialmcnte le seguenti. Ciu 
En-lai ha scgnalato come 
cntorio di scelta una mas-
sima di Mao. cho sarebbe es
sa stossa un bilancio delle 
lezioni passato: < praticatc 
il marxismo e non il revi-
sionismo; unitevi e non fra-
zionatcvi; siatc franchi c 
Icali. non intrigate c non 
cospirate». Wang ha detto 
in voce cho ognuno sara piu 
capace di distinguere, «se 
studia diligentcmente lc o-
pcre di Marx, Engcls, Le
nin, Stalin e quelle del pre
sidente Mao, se prende par
te attiva alia lotta in cor-
so o se lavora duro per ri-
formare la propria conce-
zionc del mondo >. ( na sc
conda indicaziono di Ciu En-
lai, cho suona autocritica 
per il passato, c quella con-
cornonto la fcdolta «alio 
gloriosc- tradizioni di mode-
stia, prudenza c duro lavo-
ro, che sono slate per un 
certo tempo danneggiate da 
Lin Piao». 

Quanto queste consegno, 
prevalentemente morali, pos-
sano essere adeguatc e ma
teria di riflessione, per cui 
sarebbe difficile esprimerc 
un giudizio dalPesterno. Con-
vorra piuttosto a questo pun-
to per un piu completo bi
lancio dolle lezioni t ratio 
dall'osporionza passata, esa-
minaro un po' piu da vicino 
quali cambiamonti sono sta
ti inlrodotti noi frattempo 
nello statuto del partito. 

Giuseppe Boffa 

LE LOTTE OPERAIE IN GERMANIA 

La «pace sociale»al tramonto 
Sono numerosi e sempre piu estesi gli episodi di lotta nelle fabbriche che sconvolgono il complesso edificio giuri-
dico e istituzionale mediante il quale il padronato tedesco ha tentato di imbrigliare la carica anticapitalistica del 
movimento operaio - A colloquio con un dirigente della DGB - Il sindacato investito da una ventata di rinnovamento 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA COLONIA 
La sede di Colonia delta 

DGB — una delle piu forti 
confederazioni sindacali d'Eu-
ropa con i suoi sei milioni e 
mezzo di iscritti — delimita il 
lato rfi una silenziosa piazza 
alberata 7ion molto distante 
dal centra cittadino. Ruggiun-
gerla e facile. II tassista alia 
nostra richiesta risponde: 
a Ah, si, piazza DGBv.L'im-
ponente palazzo ha tutta Va-
ria di un vero e proprio mi-
nislero. All'ultimo piano (ci 
viene in mente lo scatto del-
Voperaiu calabrese della 
Ford: «quelli lassii, quando 
a sono le lotte si nascondono 
sotto il letto ») e'e la IG-Me-
tall, la jederazione di metal-
meccanici (2 miltoni e 300 mi-
la iscritti su 4 milioni di ad-
detti). 

Giudizio 
sugli scioperi 

Ci attende il responsabile 
della Renania-Westfalia, lorse 
il Land aove piu duro e il 
movimento di lotta, dove si 
regis trano gli scioperi piu 
aspri tra quelli che da tempo 
ormai stanno scuotendo la pa-
tria della « pace sociale ». Ad 
una prima telefonata il «col-
lega» (come si chiamano i 
dirigenti sindacali nella RFT) 
Gunther Toulousch aveva ri
sposta che Jion poteva rila-
sciare interviste e che caso 
mat btsognava rivolgersi al 
responsabile della sezione 
straniert. Dopo qualche ora, 
inspiegabilmente, era tomato 
sulle sue decisioni. 

Entriamo in una stanza ano-
nima. Solo una targa su una 
parete. E' quella di commia-
to. regalata dalla Commissio-
ne interna al proprio « capo » 
quando dopo died anni di 
ininterrotta attivita in fabbri-
ca e stato promosso a compi-
ti di maggiore responsabilita. 
II « collega » — una faccia ro
sea e tonda, due piccoli occhi 
azzurri, un filo di barba bian
co — precisa subito con un 
meticoloso sorriso che le sue 
risposte hanno carattere per
sonale, visto che la IG-Metall 
non ha emesso ancora alcun 
comunicato sulle lotte operate 
(le quali sono iniziate con for-
za fin dai primi di agosto e 
alia Ford di Colonia sono sta
te represse dal brutale inter-
vento della polizia e da suc
cessive misure dell'azienda). 

La prima domanda, una do-
manda d'obbligo, riguarda il 
giudizio del sindacati sugli 
scioperi « selvaggi» alia Ford, 
sui motivi che li hanno de-
terminati, suU'assenza del sin
dacato. «Lo sciopero e stato 
improvviso. anche se noi ave-
vamo sentore. e da tempo, 
del malessere dei lavoratori. 
Una condizione di malessere 
determinata non solo dall'au-
mento del costo della vita, 
con conseguente diminuzione 
del potere d'acquisto dei sa
fari. ma dai ritmi sempre piu 
insopportabUi e dalla riduzio-
ne hi mano d'opera. Ma non 
potevamo e non possiamo fa-

BOCHUM (RFT) — Davant i ai cancell i della Opel le maestranze in sciopero, lo scorso agosto 

re niente, perche dobbiamo ri-
spettate le leggin. 

Aprtamo una parentesi per 
indicare alcuni dati, necessa-
riamente schematici ma si-
gnificativi, circa la colloca-
zione dei sindacati nella RFT. 
La legge capestro che preor-
dina Vattivita sindacale all'in-
terno delle aziende e la Be-
triebs Verfassung Gesetz. Fu 
voluta da Adenauer per im
brigliare e quindi frantumare 
Viniziativa delta classe ope-
raia dentro la fabbrica. E' 
stata approvata dal Porta
mento nel '52 e di nuovo, con 
alcune modifiche non sostan-
ziali, nel '72. Tra le numero-
sissime norme, ricordiamo 
quella die stabilisce che il 
sindacato assiste solo gli 
iscritti, che la C.I. deve ope-
rare per gli interessi sia dei 
lavoratori sia dell'azienda, che 
gli stessi lavoratori devono fa
re in modo che si realizzi la 
collaborazione fra C.I. e dire-
zione, e soprattutto quella che 
vieta lo sciopero, salvo 13 
giorni dopo la scadenza del 
contratto o qualora lo decida 
il 75^ dei lavoratori, e sem
pre con precisi vincoli nelle 
forme e nei tempi. II princi
pio da rispettare e quello del
ta Friedenspflicht: il dove-
re della pace sociale. 

Su questa disciplinata colla
borazione con il padrona

to, il sindacato socialde-
mocratico ha costruito il 
proprio potere istituzionale, 
adagiandovisi comodamente, 
fino a trasfonnarsi in proprie-
tario di banche, in azionista 
di piccole e grandi imprese. 
(«Perche — chiedevamo ad 
un compagno della Ford du
rante la lotta — il sindacato 
non propone scioperi articola-
ti, quelli cioe che danneggia-
no di piu il padrone e meno 
i lavoratori? » ... «Ma perche 
gli scioperi li paga il sinda
cato, cor i fondi delle casse 
di resistenza... e quindi non 
gli conviene »). 

La situazione 
alia Ford 

Ricordiamo ancora che la 
DGB (un'altra confederazio-
ne, la CGB di ispirazione cat-
tolica ha scarso peso in Ger-
mania) ha una struttura forte-
mente verticate: le sedici fe-
derazioni di categoria si arti-
colano i7i direzione nazionale, 
regionale (sono 9. meno quin
di dei 12 Land della RFT) e 
distrettuali. La sua struttura 
oligarchica e burocratica e 
messa in evidenza anche dal 
rapporto fra un esiguo nume
ro di dirigenti e la massa de
gli iscritti. 

Ma riprendiamo la conver-

Utile guida alia retfa applicazione dei piani 

Una bussola urbanistica 
L'assetto del territorio e le scelte economiche — II muro della 
applicazione reale delle leggi — Come orientarsi nel caos ur-
banistico — Le lotte concrete e la riforma del regime immobiliare 

Dietxo ogni fogna scoperta. 
ogni marrana maleodorante, 
dietro il cemento della spe-
culazione che ha preso il po
sto del giardino, della scuo-
!a, dell'asilo nido. dietro le 
lottizzazioni abusive che han
no infettato le falde idriche 
— tutti element! venuti dr-am-
maticamente alia luce in que
ste settimane come cause «a 
monte n. come si usa dire. 
deli'infezione colcrica — a 
veder bene e'e quasi sempre 
un piano regolatore redatto 

In ottobre 

Seminario 
del PCI 

sulla politica 
della scienza 
Dal 4 al 7 ottobre avra 

luogo presso I'lstiluto Pal-
mi ro Togliat l i (Roma, Fra l -
tocchie) un Seminario per 
quadri impegnati nella poli
tica della ricerca scienlifica. 
I I Seminario avra inizio gio-
vedi 4 alle ore 9,30 con la 
lezione del compagno Emilio 
Sereni, direttore di < Critica 
Marxista», sul tema: cScien-
za e rapporti di produzione*. 

Le altre lezioni sono le 
seguenti: giovedi 4, ore 
11,30: c Scienza e scuola» 
(Lucio Lombardo Radice); 
venerdi 5 ore 9,30: c I sin
dacati e la ricerca > (Rinal-
do Scheda); sabato t, ore 
9,3S: € | | marxismo e le 
scienze » (Giuseppe Prestipi-
no); domenica 7 ore 9,30: 
c La lotta per le trasforma-
zioni Istituzionali > (Giovan
ni Berlinguer). 

in funzione degli interessi del
la rendita, o un piano, anche 
buono. ma rimasto sulla carta, 
oppure — e i casi non sono 
certo pochi — lo zero urba-
nistico assoluto, che nella so 
stanza significa via libera agli 
interessi piu retrivi. 

Pure alcuni stramenti le-
gislativi di intervento esisto-
no. In tutti questi anni ii 
movimento operaio, popolare 
e democratico non e stato 
con le mani in mano. Grandi 
problemi restano certo aper-
ti. da quello del regime delle 
aree e dei fabbricati a quel
lo dell'aspetto del territorio 
e a quello, di fondo, delle 
scelte economiche nazionali 
ancora indirizzate ad alimen-
tare posizioni di parassitismo. 
Ma passi in avanti sono stati 
fatti. alcune conquiste rea-
lizzate. 

La legge per I'edilizia eco-
nomico-popolare n. 167, ad 
esempio. la legge sulla casa 
del 1971, la «865», che cer-
tamente non e stata una ri
voluzione ma che. se il go-
vemo Andreotti la voleva li-
quidare, qualcosa certamente 

! innovava sul terreno degli 
espropri, dei programmi, de
gli strumenti per I'edilizia a 
carattere sociale. 

Certo il modo frammentano 
con cui i prowedimenti sono 
stati varati. la loro parziali-
ta, il loro sovrapporsi e sus-
seguirsi disordinato e spesso 
sabotato ha creato una spe
cie di muro nell'applicazione 
concrete, soprattutto nei co-
muni meno tecnicamente do 
tati e nel Meridione. 

Un quadro di informazio-
ne su questi strumenti e oggi 
opportune mente fornlto d-il 
libra di Valeria Erba: {L'attua-
zione dei piani urbanistici, 
Edizioni della Lega per le 
autonomic e 1 potcrl local!. 
Roma 1973, pp. 238. L. 2.500). 
L'amministratore lonale — co
me osserva Edoardo Salzano 

' nelb prefazione — si muove 
con grande inceriezza nel coa-
cervo dell'attuale legislazio-
ne rinunciando spesso ad ado 
perare con efficacia strumen
ti che pure avrebbe a dispo
sizione. Non basta adottare 
un piano regolatore. Poi ven
gono i piani parlicolareggiati. 
i piani di lottizzazione con-
venzionata. il piano degli 
espropri delle zone di espan-
sione. quello delle zone pro
ductive. le licenze edilizie. i 

| modi di imposizione ai priva-
ti delle spese di urban.zza-
zione. j 

" Come u»are. quali usare di 
questi strumenti? Valeria 
Erba fornisce la bussola de-
mocratica per 1'attuazione dei 
piani urbanistici scendendo 
fin nel dettaglio e fornendo 
nell'ampia e preziosa appen-
dice di cui e dotato i! volu
me non solo i testi delle leggi 
piu importanti. ma gli sche-
mi delle deliberazioni che 
l'amministratore puo adotta
re, i quadri di compstenza 
Tl tutto nel contesto di una 
prospettiv^ di un nuovo svi-
luppo economico e sociale. 
Perche — come osserva Sil-
zano — se e vero che il nodo 
fondamentale da sciogliere e 
quello della riforma del re
gime immobiliare e anche ve
ro che questa battaglia si 
comincia a vincerla lavoran-
do nel concreto. col porre in 
primo phno. usufruendo di 
quanto si e riusciti a conoui-
stare. gli interessi colletiivi 
e facendo dell'attuazione dei 
piani urbanistici «un momen
to imDortante nella grande 
battaglia della riformi urha-
nistica » dal Parlamento. a'le 
Regioni ed -ai Comuni. In que 
sta direzione il libra della 
Erba reca un contributo cul-
turalmente. tecnicamente e 
politicamente non sottovalu-
tabile. 

Gianfranco Berardl 

sazione, d'altrove interrotta 
conttnuamenie dalla solerte 
segretaria del signor Tou
lousch e dagli squilli insisten-
ti del telefono. « Una volta che 
gli scioperi illegali sono rien-
trati con la violenza; una vol
ta che la mancuta organizza-
zione della lotta e stata paga-
ta dagli operai, non pensute 
— chiediamo — di interveni- • 
re per contrattare nuovi tem
pi" alia catena, e per difende-
re i lavoratori immigrati dal
le discriminazioni? » La rispo
sta e immediata e decisa: 
« Non ci e possibile m fabbri
ca premiere simili iniziative. 

«La nostra competenza e so
lo regionale e nazionale (e 
sempre rclativa a migliora-
menti puramente economici, 
n.d.r.). In mento alia situa
zione della Ford e stata no-
mmata una commissione mi-
sta per analizzare quello che 
t succcsso, mentre il sindaca
to ha sollecitato la riumone 
dei fiduciari (o dclegati: la
voratori eletti dagli iscritti, 
su lista bloccata ma non di-
staccati dalla produzione). 
Per gli stranieri non e esatto 
dire che sono sottoposti a di
scriminazioni. II fatto e che 
arrwano dall'Italia senza at-
cuna specializzazione e quindi 
finiscono tutti alia catena. Pc
ro stiamo pensando di istitui
re corsi di lingua per forma-
re quadri operai che com-
prendano e sappiano parlare 
la lingua deali immigrati ». 

La discussione esce quindi 
dalle secche del « formalismo-
legalitario». «E' aperto — 
continua il " collega" — e 
da molti anni, un ampio di-
battito aU'interno della nostra 
confederazione sulla possibili-
ta o meno di aprire vertenze 
aziendali, che sappiano ri-
spondere cioe alio sfrutta-
mento padronale dentro la 
fabbrica c fabbrica per fab
brica. La corrente che non 
vuole questo e ancora la piu 
forte. Io personalmente so-
stengo la necessita di dar vi
ta alia contrattazionc facendo 
leva sui nodi differenziati con 
cui si esercita lo sfruttamen-
to: ma — ribadisce — la 
corrente progressista k in mi-
noranza ». 

// richiamo all'ltalia c spon-
taneo: il sindacalista aggiun-
ge che conosce e segue con 
interesse Vesperienza del mo 
vimento sindacale italiano. 
che « c senz'altro forte, visto 
il numero degli iscritti, ma 
disorganizzato, visto tl numero 
dil'e ore di sciopero (stc!)r>. 
L'mcontro con il a collega» 
ha affrontato anche altri te-
mi, ma lo inierrompiano qui 
per soffermarci su alcune 
considcrazioni di carattere ge-
nerale relative alle lotte ope
rate in atto nella RFT e al 
loro enorme significato so
ciale. 

Cc un primo dato prelimi-
nare: all scioperi «selvaggi» 
di questi ultimi mesi non so
no i primi, ma da tempo, e 
da tre anni inintcrrottamente, 
focolai di rivolla operaia met-
tono in allarme la solida so-
cieta tcdesca c suscilano le 
preoccupatc reaziom dell'opi-
nione pubbhea. 

te reccnti lot'e pot, a dit-
ferenza di quelle precedenti 
(prevalentemente indirizzate 
a conquistare aumenti sola-
rialt) pongono con nuova in-
ciswita il problema del pote
re dei lavoratori dentro le 

aziende, I'attacco at ritmi 
massacranti, una maggiore 
democrazta ndtorgan izzazto-
ne sindacale. .Si comincia a 
delineare una carica anticapi
talistica da lungo tenipo dt-
menticata e questo malgrado 
il tentativo det verttct sinda
cali c della stampa di inca-
nalare le lotte dentro il solo 
malessere per il vertiginoso 
aumento del costo della vita. 

La «colpa», vox populi, e 
degli immigrati. Se i giornali 
e le forze piti apertamenle di 
destra hanno rivomitato il lo
ro odio razzistico, gli impren-
ditori con maggior tatto, han
no cercato di far approvare 
una legge sulla rotazione del

la mano d'opera straniera con 
il preciso scopo di «selezio-
nare » e impedire cost la cre-
scita politica dei quadri. Sul 
ruolo, nelle lotte improvvise 
degli immigrati bisogna fare 
alcune brevi considerazioni. 
E' certamente vero che pro
prio per le condizioni di vita 
e di lavoro bestiale cui sono 
costretti i lavoratori stratiieri 
(in particolare i turchi) han-
7io reso piii acuto lo scontro; 
ma c altrcttanto vero che la 
loro azione ha dato oggettiva-
mente risalto a un tema. co
me quello dell'organizzazione 
del lavoro, che e comitne a 
tutti gli operai. 

I fatti parlano. Se alia Ford, 
infatti. e stata determinante e 
forse esclusiva la lotta degli 
operai turchi, in tutte lc cttre 
fabbriche (e non solo mctal-
mercaniche), dalla attuale 
azione nelle aziende di Stoc-
carda ag'i scioperi preceden
ti che hanno investito decine 
e decine di stabilimenti, la 
lotta e stata condottu unita-
riamente da lavoratori stra
nieri P da operai tedeschi. E' 
un dato di grande importan-
za che ci chiarisce come il 
dibattito di cui parlava il di
rigente sindacale vada inve-
stendo, nei fatti, I'intera orga-
nizzazione, anche tra i quadri 
intermedi. Protagonisti degli 
scioperi selvaggi sono molto 
spesso i « fiduciari » (stru-
mento di cerniera fra sinda
cato e base operaia). 

Va sempre viii prendendo 
corpo dentro le aziende una 
sinistra sindacale (nella qua
le svolgono un ruolo importan-
te gli Jusos, i giovani della 
sinistra del SPD), che consi-
dera i conftitti nella sfera di 
produzione, come punto focale i 

deU'attivita, sindacale. Questo 
diicorso comvolge necessaria-
mente anche il problema del-
la democratizzazione del sin
dacato, dei nuovi strumenti 
operui di controllo. 

In una pubblicazione di al
cuni anni fa I'Istituto per le 
scienze stattstiche della RFT 
gia precisavu: «la corrente 
che vuole il sindacato come 
fattore d'ordine e ancora for
te in Gcrmania, tuttavia gli 
operai hanno dimostrato di 
tssere diventatt maggiorenni 
nell'azione di dtfesa dei pro-
pri interessi economici. Gli 
scioperi spontanei dunostrano 
la necessita di un rafforza-
mento di quella corrente sin
dacale che sia combattiva e 
orientata a far avanzare de-
cisamente gli interessi del la
voratori ». 

E' nella fitta rete dei con
sign di fabbrica che si pub 
individuare il supporto demo
cratico unitario per un rinno
vamento del sindacato, c nel-
la sua formidabile potenzia-
lita che si pud prefigurare la 
rinascita di un vasto movi
mento di classe dentro la fab
brica. 

II dinosauro 
zoppica 

C'e un episodio che da il 
senso della vitalita di questo 
istituto sindacale tedesco. 
Molti anni orsono durante una 
aspra lotta dei minatori, la 
stampa si scaglib contro il 
sindacato che aveva permes-
so t'dezione di « mestatori ;> 
fra i delegatt. Fu lo stesso 
segretano gencrale della ca
tegoria a nspondere: «Ab
biamo scelto accuratamente i 
delegati. Dalla lista abbiamo 
escluso i possibili mesta
tori ». Un tentativo di discol-
parsi che si traduceva in una 
disarmante confessione di im-
potenza. 

II dinosauro zoppica — ha 
detto il cancelhere Brandt 
parlando agli industriali del 
sindacato. Perche un dinosau
ro zoppichi, bisogna che la fe-
rita sia molto profonda. Siamo 
di fronte a un fenomeno anco
ra da verificare. Ma il sinda
cato e febbricitante. La ven
tata di rinnovamento non in-
veste piu qualche «intellet-
tuale» della organizzazione 
chiuso dentro gli uffici del sin
dacato Riguarda molti qua
dri, larghi strati di lavorato
ri. E' una ventata che mette 
in crisi la stessa strategia 
socialdemocratica della poli
tica det redditi, poggiante sul
la pace sociale. 

«L'ininterrotto boom pro-
duttivo — scrive il compagno 
Tragi suU'ultimo numero di 
Politica e Economia — non 
ha dunque impedito tl formar-
si di grosse crepe nel dise-
gno del padronato tedesco, di 
integrare la classe operaia. II 
movimento sindacale tedesco 
attraversa una fase di serio 
travaglio. Si tratta di un 
processo di lunga durata, co
me del resto insegna Vespe
rienza di ogni paese quando 
sono in giuoco problemi di 
grande portata. E' appena su-
perfluo ricordare per il peso 
della RFT, che I'csito di que
sto travaglio avra grande in
fluenza e non solo per i tede
schi e che sara a sua volta 
influenzato dal quadro inter-
nazionale delle lotte e daifc 
iniziative politiche e sindaca
li 5>. 

Francesca Raspini 

1953-1973: vent'anni con M i b r i degli 

EDITORI RIUNITI 
AMENDQLA 

Lettere a Milano 

Giorgio Amendola si e trovato nei mo
ment! decisivi della Resistenza italiana 
nei posti piu importanti: il 25 luglio 1943 
a Milano. I'8 settembre a Roma, il 25 
aprile 1945 a Torino. Un giro clandestino 
nell'ltalia occupata dai tedeschi ha per-
messo ad Amendola di guardare il cam-
po di battaglia non solo dalle posizioni 
centrali, ma anche dagli osservatori re
gional!. 
I ricordi di Amendola e le sue lettere a 
Longo offrono una documentazione ori
ginate deU'a7':o.ie del PCI durante la Re
sistenza. 
Biblioteca del movimento operaio italia
no • pp. 600 - L. 4.500. 
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