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La seconda UNCTAD a Nuova Delhi 

II terzo mondo 
dopo gli aiuti > 

E' in corso a Nuova Delhi 
dal 1. febbraio, e si protrar-
ra fino alia meta di ma no, 
la seconda UNCTAD, sigla 
che vuol dire: Conferenza 
delle Nazioni Unite sul Com-
mercio e lo Sviluppo. La pri
ma si tenne a Ginevra, nel 
1964, ed ebbe il merito di 
portare a conoscenza del 
pubblico internazionale, e 
agitare, uno dei problemi di 
fondo che hanno preso for
ma negli ultimi decenni: 
quello del rapporti econo
mic! (quindi anche politlci) 
fra i paesi industrializzati, 
in particolare capitalistic!, 
e quelli detti «in via di svi
luppo ». 

Croll6 a Ginevra, quattro 
anni fa, il mito degli «aiuti», 
che tanta parte avevano avu-
to nel tentativo degli Stati 
Uniti, e in seguito anche 
delle potenze gia colonialiste, 
di presentarsi come promo-
tori dello sviluppo dei paesi 
di nuova indipendenza, e per 
tale via instaurare una for
ma di euemonia sul terzo 
mondo. Vcnne in luce che 
gli « aiuti » sono stati peg-
gio che insufficient'!, nel qua-
dro di una politica che, sul 
piano commerciale, ha avuto 
nel complesso 1'effetto di 
impoverire i paesi del terzo 
mondo, soprattutto attraver-
so quello che gli economisti 
chiamano il < deterioramen-
to > delle loro < ragioni di 
scambio ». Vale a dire che i 
prezzi delle merci esportate 
dai paesi del terzo mondo 
— essenzialmcnte prodotti 
agricoli e materie prime — 
sono diminuiti, mcntre sono 
aumentati i prezzi delle mer
ci. soprattutto industriali. 
che questi stessi paesi im-
portano. 

Questo deterioramento si 
e accentuato nel corso degli 
ultimi anni, in misura tale 
da annullare praticamente 
gli apporti in forma di < aiu
ti >, che d'altra parte hanno 
condotto al pesante indcbi-
tamento dei paesi impropria-
mente detti beneficiari. II 
saldo, per il terzo mondo, 
e negativo: esso perde, sul 
piano commerciale e per il 
pagamento degli interessi sui 
debit! contratti e dei profitti 
sugli investimenti diretti di 
capitate straniero, piu di 
quanto riceva come « aiuti ». 

A Ginevra furono chieste 
due misure: prima, il versa-
mento da parte dei paesi in
dustrializzati dcll'un per cen
to del loro reddito nazionale, 
in favore dei paesi « in via 
di sviluppo»; seconda, la 
stabilizzazione dei prezzi dei 
prodotti principali del terzo 
mondo. Questo era stato fat-
to e si e continuato a fare 
per pochi prodotti, come il 
caffe e lo zucchero, ma non 
lo si e poi fatto, come ci si 
era impegnati a fare, per il 
cacao, e meno ancora per le 
fibre tessili, i minerali me-
tallicl, la gomma, e cosl via. 
Quanto al versamento del-
run per cento, e accaduto 
invece che il llvello degli 
< aiuti • si sla ridotto, allon-
tanandosi nel complesso ul-
teriormente da tale misura, 
che e stata toccata solo da 
pochi paesi. 

Questi sono i precedent!, 
ai quali e da aggiungcre che 
dal 18 al 24 ottobre 1967 i 
rappresentanti dei paesi < in 
via di sviluppo > si riuniro-
no ad Algeri per accordarsi 
su una piattaforma comune 
da presentare a Nuova Delhi, 
riprendendo in sostanza le 
richieste gia avanzate a Gi
nevra e rimaste lettera mor-
ta. Inoltre ad Algeri fu do* 
cumentato con cifre l'ulte-
riore deterioramento e delle 
« ragioni di scambio > e del-
la situazione nel suo as-
sieme. 

A Nuova Delhi, il rappor-
to introduttivo e stato tenu-
to. come gia a Ginevra e ad 
Algeri, da Raul Prebisch, 
argentino, il quale questa 
volta ha dovuto riievare che 
la situazione politica inter
nazionale non e favorevole 
alia soluzione dei problemi 
proposti, poiche essa stessa 
si e venuta deteriorando: 
per effetto, evidentemente, 
della aggressione degli Stati 
Uniti contro il Vietnam, co
me e stato poi sottolineato 
dal delegato sovietico e da 
altri. Prebisch ha detto che 
nel momento presente non 
ci si pud attendere ne l'au-
mento della assistenza eco-
nomica fino all'un per cento 
del reddito dei paesi indu
strializzati, ne un program-
ma organico inteso a com
pensate il deterioramento 
delle «ragioni di scambio* 
dei paesi in via di sviluppo; 
questo program ma costereb-
be. egli ha detto. da tre a 
quattrocento milioni di dol
lar!. 

In sostanza — come hanno 
confermato anche quasi tut-
ti gli altri interventi in se-
duta plenaria, prima della 
fase attualmente in corso 
del lavoro di commission! — 
e venuto meno uno dei pre-
•upposti del discorso awiato 
4alla segretcria delle Nazio

ni Unite all'inizio di questo 
decennio, che avrebbe do
vuto esscre appunto il «de
cennio di sviluppo»: 6 ve
nuto meno, perchd e fallito, 
il tentativo degli Stati Uni
ti di porsi di fronte al « ter
zo mondo » come una guida 
e come un benefattore pron
to ad allargare la borsa. Gli 
Stati Unit! hanno. invece, 
volto verso il terzo mondo, 
con l'aggressione contro il 
Vietnam, la grinta che ne
gli anni '50 era rlservata ai 
paesi socialist!. Percid una 
soltizione su scala mondiale 
— comprensiva del paesi ca
pitalist! come di quell! so-
cialisti — del problema del-
I'assistenza alio sviluppo, si 
e certamente allontanata, e 
confermata illusorla nel pre
sente quadro Internazionale. 
Sul piano commerciale poi, 
come e ben noto, sono in cri-
si anche i rapporti fra Stati 
Uniti ed Europa oecidentale, 
cosi che non esistono davve-
ro le condizioni per una in-
tesa a favore del terzo 
mondo. 

La conferenza di Nuova 
Delhi non puo non premiere 
atto, come gia ha enminciato 
a fare, di questi fattori, ai 
quali alio stato dei fatti si 
contrappone solo un discorso 
ideale, portato alia UNCTAD 
segnatamente da Indira Gan
dhi e dal ministro francese 
deU'economia, Michel Debre. 
Qupst'tiltimo ha detto che i 
paesi industrializzati • devo-
no accettare il rallentamen-
to del proprio svilupno per 
permettere quello dei paeM 
piu poveri ». Forse si puft di
re meglio. II ptinto non e 
tanto nel « rallentamento » 
quanto nella direzione dello 
sviluppo, che per farsi ge-
nerale e mondiale dovra es-
sere ordinato secondo un di-
segno egualmente generale 
e mondiale. 

Ma, contrapposta sempli-
cemente alia realta sopra in-
dicata, questa esigenza non 
puft non apparire utopistica: 
mentre non lo e, perche i 
paesi del terzo mondo, nel 
loro assicme, comprendono 
i due terzi del gencre uma-
no. e percift esercitano una 
pressione assolutamente rea-
le e crescente. II contrasto 
fra questa realta e Paltra si 
fa ogni giorno piu acuto e 
drammatico, tanto che la se-
de in cui esso si pone si spo-
sta: dalle sale delle confe-
renze al terreno della lotta 
diretta. frontale, fra i popo-
li « sottosviluppati » e le po
tenze imperialiste. in primo 
luogo gli Stati Uniti. E in 
questa lotta — come lo si 
vede nel Vietnam — la cau
sa dei popoli del terzo mon
do si oualifica sempre me
glio sul terreno di classe, 
come lotta per il socialismo, 
con la partccipazione e il so-
stegno degli stati socialisti e 
del movimento operaio in
ternazionale. 

Francesco Pistolese 

Un'importante esperienza nel cammino del socialismo 

E ripreso il dibattito 
sulla riforma nelPURSS 

Si attende una riunione del Comitato centrale del partito e una conferenza economica nazionale - Scritti po-
lemici di Strumilin e di Birman - Innovazioni in campo economico e sviluppo della democrazia sovietica 

COS) FU UGGISO IL FIGLIO DI STALIN 

WASHINGTON — Queste due foto, diffuse dal Dipartimento di Stato americano, dovrebbe chiarire definitivamente la sorte 
del primo figlio di Stalin Yakov Giugasvili, catturato dai tedeschl e rinchluso nel campo di concentramento di Sachsenhausen, a 
poche decine di chllometri da Berlino. Nella foto in alto: Yakov viene interrogato dagli ufflciali tedeschl che lo hanno preso 
prigionlero. Nella foto in basso: II cadavere di Yakov sul filo splnato percorso dalla corrente elettrfca, che circondava il 
campo. Secondo la verslone amerlcana, Yakov si awiclno delibe ratamente al filo splnato tnvocando le SS di guardia a sparargli. 
In una lettera del capo delle SS Himmler al ministro degli Ester! nazlsta von Ribbentrop si dice, invece, che Yakov fu ucciso 
durante un tentativo di fuga. Tale formula, come e noto, si usava spesso per mascherare omlcldl a freddo. La documentaiione 
fotografica, trovata dagli amerlcanl negll archlvi nazlstl, non fu mal mostrata a Stalin, dicono gli americani, c per risparmiargli 
una pena a (Telefoto UP) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 20 

La riforma economica non e 
ormai plii un'esperlenza 11ml-
tata, ma una realta in movi
mento: si pub comprendere 
che attomo ad essa sia In cor
so una discusslone vivace, che 
le resistenze crescano. e che, 
nel pieno di una discusslone 
cosl aperta su questionl di fon
do per il paese vi sia anche chl 
si aggrappa su posizioni che 
la vita sta. per conto suo, gia 
travolgendo. e che per contro, 
certe impazienze, certi entu-
siasml si manlfestino con pre-
se di posizioni «audacl» e 
« brillanti» ma non sempre 
rigorose. L'importante e che 
con la discusslone i sovieticl 
acquistino consapevolezza del 
significato « dirompente » del
la riforma economica: la 
via dello sviluppo della de
mocrazia socialista passa qui 
com'd dimostrato da ci6 "he 
e stato fin qui costruHo. 
modiflcando i metodi della 
pianlflcazione, riscoprendo la 
importanza e la validita delle 
leggi economlche, allargando 
I'area di autonomia e di ini-
ziatlva delle aziende, chiaman-
do t lavoratorl a dare un con
tribute qualitativamente nuo-
vo a decidere, sul piano e sul
la sua realizzazione. 

II punto sulla discusslone 
sara fatto presto dal Comita
to Centrale del partito e da 
una conferenza economica na
zionale che avra il compito di 
analizzare criticamente i pri-
mi due anni di esperienze. di 
modiflcare e correggere lm 
postazioni dimostratesi ineffi 
caci o errate e di rilanciare 
la riforma stessa perche essa 
diventl pienamente operante 
in tutto il paese gia alia fine 
del piano quinquennale In 
corso. 

Ma quali sono 1 temt sui 
quali maggiormente si discu-
te e quali sono le posizioni 
che si scontrano? L'accade-
mlco Strumilin. che nonostan-
te i suoi novanta anni. e an
cora un battagllero e agile po-
lemista, ha avuto 11 merito, 
rispondendo ad alcuni lettori 
della « Komsomolskaia Prav-
da ». di indicare i nodi del di
battito: qual e il posto della 
legge del valore e del profltto 
nella riforma economica? Si 
pub parlare di «produzlone 
mercantile socialista »? Che co-
sa dtfferenzia la riforma in 
corso con la nuova politica 
economica (NEP) di Lenin? 
E* giusto lasciare alle aziende 
una parte del profltto realiz-
zato? Cosa fare nelle fabbrl-
che In deficit e che quindi non 
hanno fondi da distribuire ai 
lavoratori? 

Strumilin stesso dice che la 
discussione h necessaria e che 
essa arrlcchisce la scienza per
che nel corso di essa le vec-
chle Idee cadono a come fo-
glie secche » e le nuove vengo-
no collaudate e arricchite. 
«Idee vecchie» sono per 
esemplo quelle di chl nega — 
come Mlaisciev — 11 carattere 
mercantile deU'economia so
cialista. Le mere! — dice Stru
milin — rimangono merci, ed 
era inevitabile che dopo l'Ot-

tobre nel socialismo il rap-
porto merce-denaro sla conti
nuato a susslstere. C\ sono 
quindi senza dubbio analogic 
fra la NEP e la riforma di og-
gl. Allora come oggi, infatti, 
il paese e alia vigilia dl una 
svolta decisiva nella sua poli
tica economica ed e inevita
bile che la necessita di spin-
gere avanti i settori rimasti 
arretratl, ponga il problema 
di prendere in consldernzione 
il mercato, e di rlmettere al 
suo posto quella legge del va
lore che era stata dlmenticata. 

Consumo 
sociale 

Ma I'oblettlvo dl Strumilin 
non e solo qui. II suo disac-
cordo pleno e infatti con co-
loro che penKuno di nsolvere 
tutti i problemi « snltanto con 
la leggo del valore». Anche 
nei tempi del NEP, senve. 
e'erano « teste calde » che vo 
levano imporre alle aziende di 
lavorare per trarre 11 a niassi 
mo profitto », ed ogEi ecco, pd 
esempio. l'economlsta Liber-
man (che aprl com'e noto 
nel 1962 quella discusslone 
critlca sulla economla sovie
tica che fu la naturale pre-
messa alia riforma) dl after 
mare qualcosa di simile, Ipno-
rando la dialettica fra accu-
mulazlone e consumo sociale. 

In un paese socialista — ri 
batte Strumilin — non e Indif 
ferente 11 modo con cui una 
azienda raggiunge il piu alto 
profitto (non possiamo dlmen 
ticare. ad esempio, la Iegge 
di Marx secondo cui il pro
fitto aumenta sul collegamen 
to con la ridU2ione dei sala-
ri). Nelle condizioni del socia
lismo il profitto deve essere 
posto a disposlzlone degli in
teressi operai in generale (per-
mettendo di soddisfare i bi-
sognl arretratl e di aumen-
tare la produzlone per 11 fu-
turo). II problema da affron-
tare e dunque quello della de-
stinazione del profltto: ed e 
evidente che la soluzione a ot-
tlmale» non sta nell'aumento 
di un fondo a spese dell'alt ro 
(quello salariale o quello per 
1'aumento della produzlone), 
ma nello stabilire il piu ra-
zionale rapporto fra di essi. 

Strumilin polemizza cosl 
con quanti sostengono, senza 
vedere gli aspetti positivi e 
quelli negativi della scelta, 
che II profitto (detratta la par
te destinata alio Stato) deve 
restare all'azienda, per dar vi
ta ad un fondo di incentivazio-
ne per gli operai e per creare 
fondi di riserva. E' certo che 
cosl facendo Teconomla nazio
nale ne trarrebbe vantaggi evi
dent! (aumento dell'tniziativa 
dei lavoratori e del rendimsn-
to del fondi), ma se poi cia-
scun collettivo incomincera a 
decidere come se il profltto 
aziendale fosse solo il risul-
tato della sua attivlta? C'e poi 
il problema delle aziende eco-
nomicamente deboli: permet-
tendo a quelle • forti > di am-
minlstrare una parte del pro
fitto non si aumentano le spe-
requazioni e, soprattutto, non 
si mette in moto un mecca-

Iniziato il processo per la protesta contadina di Cutro 

Chiedevano la terra e org sono in tribunate 
19 giovani capofamiglia in carcere da novembre - L'accusa di essere gli autori dell'incendio del municipio non regge - « Non avevamo nessun interesse 
a farlo, anzi I'archivio comunale conteneva le prove che abbiamo diriffto alia terra del demanto » - La deposizione degli imputati: un quadro dramma

tico di un'ltalia che alia gente del Sud non sa offrire altro che I'emigrazione - Venerdi in tribunale i contadini arrestati a Isola Capo Rizzufo 

Dal nostro imriato 
CROTONE, 20 

Dal gabbione della Corte di 
assise. 19 contadini. uno alia 
volta. hanno ripetuto stamane 
la loro storia: sono in carcere 
da novembre. imputati tutti di 
devastazione. incendio, aduna-
ta sediziosa. Sono giovani di 
Cutro. i giovani capifamiglia 
che hanno raanifestato il 31 ot
tobre e il 7 novembre per il 
lavoro e per la terra, per il 
pagamento deirintegranone 
del prezzo del grano (che at-
tende\ano da luglio). per I'as-
segnazione di lavori pubblici; 
dopodomani. torse nello stesso 
gabbione. saranno schierati i 
loro compagni di Isola Capo 
Rizzuto. 

Le lunghe catenelle ai polsi. 
le donne sul sagrato della cat-
tedrale che li guardano usci-
re dai furgoni, lo schieramen-
to dei carabinierl davanti alle 
Assise... Tutto e ben piu vec-
chio di loro. di questi impu
tati quasi tutti ventenni, e an
che i motivi per cui sono in 
carcere sono antichi. ricorda-
no — almeno a leggere le ac
cuse — momenti di esaspera-
ta impotenza delle masse con 
tadine. Questi giovani di Cu
tro. infatti. sono accusati 
— sebbene il castello delle 
prove gia traballi — di 
avere insieme manifestato da
vanti al municipio, di essersi 

scontrati con i carabinierl, 
mentre fumo e fiamme si al-
zavano dagli ufflci, quindi de
vastazione. violenza. quel che 
una volta si chiamava lo « sfa-
scio9. 

Tuttavia. come abbiamo det
to. le accuse non reggono. sia 
perche appare ormai provato 
che gli arresti sono stati fat
ti su vaghi indizi. piii per 
c fama di pericolosita > che 
per prova di un'azione delit-
tuosa (tanto che stamane. 
candidamente. un vice briga-
diere — confermatn di avere 
a suo tempo c riconosciuto > 
uno degli imputati — si e det
to incapace di riconosccrlo fra 
le sbarre). sia perche viene 
gia chiaramente in luce, non 
solo per le deposizioni dei con
tadini. ma anche per quelle dei 
tutori dell'ordine. che si e trat-
tato di due azioni ben distinte. 
la manifestazione davanti al 
comune e l'incendio degli uf
flci. 

Fumo e fiamme. infatti. si 
sono levate mentre un cordo-
ne di carabinicri difendeva lo 
edificio e le porte erano ben 
serrate: la stessa accusa di 
avere levato cartelli e grida 
contro le forze deH'ordine (le 
quali per loro parte levavano 
alte le catenelle) diventa cosl 
una prova di innocenza rispet-
to all'accusa dell'incendio che 
e quella piu grave ed e anche 
quella che riporta su Cutro • 

sulle sue vicende l'ombra di 
un tempo passato. di forme di 
lotta che il movimento operaio 
contadino ha superato e che 
oggi non possono che essere 
frutto di un gravissimo stato 
di esasperazione o di una vera 
e propria provocazione. 

Che cosa dunque e succes-
so? < Essendo che e'era a Cu-

100.000 lire offerte 
dal compapo 

Guadagnin 
per abbonamenti 

elettorali 
I destinati alia Skilia | 
I I I compagno Giuscppt Cua- | 
1 tfagnin di Vcmzia ha com- I 

I piuto in qocsti gioml i 4S • 
aiml • , al tempo stt**c, ha I 

ifettegglafo il 47. anniversa-
rio di «p»artenenza al PCI. I 
Ptr foccasiona il cempagno | 

IGu^dagnin ha Invlate al-
fUni t l la tomma dl lir* cen- I 
tomlla ptr abbenamenti *!tt- I 

I tora l i da d«stinar* alia Sict- . 
Ha. Ntl •egnalarc il gana- I 
rose atto dl solidarleta rU- ' 

I aila, mche a no«na del com- i 
pagnl tlcilianl, rlvolge al | 

Icompagno Guadagnln II piu 
•enirto rlngrazlamonto con I 
faugurfo dl lungo vita. I 

I 

tro una grande disoccupazione 
e mi sollecitavano — ha spie-
gato dalla gabbia il contadino 
Rosario Micale — io ho parte-
cipato alia manifestazione. pe
rt non e'era per niente l'in-
tenzione di incendiare il co
mune. ma solo di chiedere i 
nostri diritti, terra, lavoro, 
pane. Nessun interesse aveva
mo noi a bruciare il comune. 
anzi I'archivio comunale che 
e stato distrutto conteneva le 
prove che tanle terre che noi 
chiediamo sono demaniali». 

Allora chi e stato? Forse 
la stessa mano che una volta 
brucio il palco di un comizio 
e un'altra voita rubo dei do-
cumenti degli usi civici. 

c n 31 ottobre — dice fl ver-
bale firmato dal tenente dei 
carabinieri Raffaele Giordano 
— vi era stata una manifesta
zione di protesta con invasio-
ne del comune da parte di per-
sone che chiedevano lavoro. 
terra e miglioramenti relativi 
a opere di interesse pubblico. 
nonche un' amministrazione 
che si fosse veramente inte-
teressata alia soluzione dei 
problemi prospettati... In quel 
I'occasione non furono dalle 
persone che dimostravano 
commessi reati contro la for-
za pubblica. Soltanto molti di-
mostranti entrarono nel comu
ne per prospeUare a gli ammi-
nistratori i loro problemi e fa
re le loro richieste ». 

Che cosa e successo di di-
verso il 7 novembre? Indub-
biamente gli animi erano piu 
esasperati da giorni e giomi di 
inutili andirivieni. da Ponzio a 
PUato. dal comune alia pre-
fettura e viceversa. e tuttavia 
— dice il rapporto del briga-
diere Mario Palese — «i piu 
facinorosi urlavano portando 
anche cartelli con scritte... ma 
non vidi che si facessero o 
dicessero cose da farci preoc-
cupare». Fino a quando. na-
turalroente. dalle finestre del 
municipio non e inoominciato 
a uscire il fuoco. 

Dira il dibattimento e sta-
biliranno i giudici se i gio
vani carcerati per essere sta
ti — si dice — ricooosciuti 
fra la folia, possono essere re-
sponsabili dell'incendio o se 
una c mano » diversa non ne e 
responsabile. Resta gia ora 
certo. prova e condanna con
tro altri che non sono in gab
bia. 0 quadro drammatico di 
questa Italia di Cutro — che e 
Italia di tanta parte del Mez-
zogiomo — tracciato nelle ri-
sposte degli imputati al giu-
dice. 

FIUMANO*: cAl momento 
deU'arresto ero disoccupato e 
guadagnavo qualche cosa rac-
cogliendo verdura e lupini. An
che mia rooglie e disoccu-
pata >. 

FERA OAETANO: cHo la-

vorato in Germania 5 anni e 5 
mesi, me ne sono dovuto tor-
nare...». 
GUALTIERI G.: c Ero interes-
sato al rimborso del prezzo 
del grano; 106 000 lire mi do-
vevano dare, e ancora non me 
le hanno date. Percid sono an-
dato alia manifestazione >. 

PUCCI VINCENZO: cSono 
tomato dalla Germania fl 1. 
novembre a causa delle piog-
ge che fanno fermare il no
stro mestiere. ma in Germa
nia intendevo ritomare ». 

SPAGNOLO ANTONIO: < 20 
quintal! di grano avevo ver-
sato e non avevo avuto an
cora i soldi. Lavoravo a gior-
nata >. 

MACRI' GIUSEPPE: c Sono 
tomato da tre mesi dal ser-
vizio militare. prima bo Iavo-
rato in Germania >. 

BRUGNANO FRANCESCO 
(negando alcuni puntj della 
sua prima deposizione): «Sof-
fro di testa, sono stato anche 
in ospcdale. in Germania. e 
per questo me ne sono dovuto 
tornare...». 

ARRABBIA MICHELE: < lo 
sono stato molto tempo fuori. 
a Milano. anni addietro in 
Germania. non conosco quasi 
nessuno a Cutro... >. 

Resta. dunque. dolorosa-
mente certo. attraverso questi 
brandelli di vita trasmessi al

ia prosa anonima del cancel-
Lere della Corte d"Assise, che 
alia gkiventu contadina di og
gi il nostro paese non sa of-
frire che un antico destino: 
emigrare. 

E il carcere. per chi prote
sta e cerca una via diversa. 

Aldo De Jaco 

E' morta a Covi 
la madre 

di Vera Vassalle 
GENOVA, 20. 

E* deceduta ten aU'oipedaSe 
di Can di Lavagna aU'eta di 
78 anni Maria Ester Benedetti 
vedova Vassalle. madre deJa 
medaglia d'oro della Resistenza 
Vera Vassalle. Durante la lot
ta dandestina la ca*a dl 
c Ester > Vassalle a Viareggio 
era uno dei centri della rest-
stenza in Verstlia e tutta la fa-
migha Vassalle partecipd attiva-
mente alia guerra partig:»na. Lo 
scnttore Mano Tobino si ispird. 
per il suo libro <U claodesu-
no». alle azioni compiute dai 
figh di Ester Vassalle. Vera e 
Carlo, e dal genera Manfredo 
Bertim, caduto a Pianoro, ta 
prwincia di Modena. alia cm 
memona venne assegnata. dopo 
la liberazione, la medaglia d'oro 
al valor militare. 

A Vera. Elena. Antonio e Car
lo Vassalle le piu fraterne coo-
doglianze del nostra gioroale. 

nlsmo destinato a colplre il 
sistema stesso della pianlflca
zione? Non bisogna Insomma 
seguire ciecamente l'« Impora-
tivo del mercato »>. 

II discorso dl Strumilin. cha 
abbiamo riassunto. e indub-
biamente nbile e preoiso nel 
colpire certe troppo fantasio-
se teorizzazioni dl chl ha sco-
perto dl colpo la legne del va
lore, ma ha per6 dimonticato 
di collocnrlu nella societa so-
cialistu. Non tiene perb conto 
del fatto che. come la stain-
pa sovietica denuncia ogni 
Kiorno. il vero avversario del
la riforma non b rappresen-
tato ORgi da chi rlcerca. stu-
dia. anahzza e, cosl facendo, 
corre anche 11 rlschlo di usa-
re qualche parola In modo 
errato. 

Sukarcvski ha scrltto sulla 
« Pravda » qualche tempo fa 
che per la preparazione della 
riforma e l'elaborazione del 
suol princlpi essenziali. decisi
va e stata l'opera di revlsio-
ne condotta dalla scienza eco
nomica sui vecchi dogmi • 
una piii profonda conoscenza 
delle lejigi econonuche del so
cialismo e, in particolare. del 
meccanismo del loro funzio-
namento, e che non vi e dub
bio come sia merito princi
pa l della riforma se l'econo-
mla sovietica ha saputo porro 
rimed! alia stasl del suol rit-
mi di sviluppo degli srorsi an
ni e aumentare la produttivita 
del lavoro. 

Numerosi altri pconnmisti 
(Rumian/pv. Fedorenko. ad 
esempio). hanno posto il pro
blema di andare avanti piii 
colermentp. di nffrettarp. sul
la base deU'esperien/a. i pro-
hlemi deH'ampliamento della 
riforma, dando una risposta 
positiva HI problemi nuovi 
creati dnlla riforma stessa 
(fluttuazione della manodope-
ra. prezzi, funzionamento dei 
minister! e degli organi del 
piano). Ma la questione di 
fondo del dibattito (e che 
Strumilin non coglie quando 
parla della riforma come di 
una « sosta », simile alia NEP), 
sta nella deflnizione del ca
rattere socialista della ritor-
ma economica, in corso di at-
tuazione nellTJnione Sovietica 
come negli altri paesi sociali
sti in Europa. Su questo e su 
altri punti di grande interesse, 
ha scritto un interessante sag-
glo su « Problemi Filosoflci », 
Birman, uno di quegli econo
misti che lasclano spesso I 
porti troppo tranqutlli per av-
venturarsi nel mare aperto e 
rischioso della ricerca. 

II rapporto 
riforma-uomo 
La caratteristica prtnetpale 

della riforma — ha scritto 
dunque Birman — sta nel 
fatto che essa permette di 
sfruttare tutti t vantaggi che 
il socialismo ha rispetto al ca-
pitalismo. A ben guardare — 
continua poi Birman affron-
tando i temi in discussione — 
il punto della discordia nelle 
note polemlche non va cerca-
to tanto nella meccanica della 
riforma, nei princlpi riguar-
danti la lormazione di certi 
fondi, quanto nella questione 
dei rapporti social!. Bisogna 
dunque guardare come va 
avanti la riforma in concreto, 
che cosa modinca, e che osta-
coll incontra. 

Eccoci in una fabbrica: si 
discute e si decide con entu-
slasmo di applicare i nuovi 
metodi, ma poi a un certo mo
mento dal rninlstero giunge un 
piano « dettagliatissimo ». esat-
tamente come prima, e tutta 
le discussionl vanno in fu
mo. Le cose — e vero — in 
generale non vanno avanti 
cosl: oggi le fabbriche rice-
vono piani per cinque anni 
nei quali il centro indica sol
tanto 5 o 7 indici. gli operai 
hanno la possibilita di parte-
cipare alia direzione della fab
brica, e decine e decine dl 
problemi vengono discuss! • 
decisi a livello d'azienda Og
gi 1'opmione di ciascun ope
raio conta e puo diventar* 
realta. Ma d sono perb resi
stenze proprio su questi punti 
chiave. I rapporti fra mini-
stero e fabbrica. si modiflcav 
no troppo poco, 11 direttora 
di fabbrica ha ancora le manl 
troppo legate. La riforma, In
somma, non ha ancora vinto 
del tutto. e in marcia, e spesso 
lo sviluppo della democrazia 
viene frenato dal burocratt-
srao. 

Birman mette cosl al centro 
del suo discorso la questione 
di fondo della riforma: il suo 
contenuto democrattco. « Per 
sfruttare meglio tutti t van
taggi del socialismo • occorra 
che ciascun operaio. ciascun 
contadino. ciascun intellettua-
le senta dl essere padrone del
la sua azienda, e ne abbia la 
responsabilita. n collettivo 
operaio — in altre parole — 
deve partecipare, come dirt-
gente e come esecutore, ad 
attuare la riforma. 

La discussione. dawero dl 
grande interesse, e ora in ple
na corsa su questi come su 
altri temi ancora (il ruolo del 
partito nella riforma, tl rap
porto fra incentivi moraii e in-
centivi materiali, eoc.). Ne da-
remo conto perche si tratta 
sicuramente di un dibattito 
destinato a lnflulre sulla vita 
deUTJRSS net prossimi anni. 

Adriano Guem 


