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Marcia indietro 
degli esperti CEE 

Slitta la «cinghia» 
salari - produttivita 
Un agganciamento patrocinato dal Piano 
e dalla CISL risulta inattuabile e impro-
ponibi le - Sr riaffaccia la politica dei red-

di t i come " salario d'investimento » 

Un assioma col quale pa-
recchi dotti economisti e 
politici aulorevoli ci hanno 
maggiormente frastornato, 
consiste nel famoso « aggan
ciamento » fra salari e pro
dutt ivita, da instaurare ai 
fini dell 'ordinato sviluppo 
(capitalist ico). Che il movi-
mento sindacale e operaio 
dovesse imparare questa re-
gola aurea, metter la in pra-
tica e f a m e tesoro, era fuo-
r i discussione. Essa frattan-
to si radicava nei program-
mi dei parti t i di centro-sini-
s tra , entrava pari pari nel 
cosiddetto Piano di svilup
po, e si intrufolava anche 
nolle ideologic della CISL e 
della LIL. A ehi politiea-
mente dissentiva, il tneno 
che potesse capitare era di 
sentirsi dare del protestata-
rio, ment re alle obiezioni 
economiche e financo tecni-
che si rispondeva con l'ac-
cusa di incompetenza. 

Bene. Adesso pero 6 usci-
ta una relazione della Com-
missione economico-soeiale 
CEE, che dichiara inattua
bile oltreehe improponibile 
la messa in opera di una 
qualsiasi « cinghia > tra sa
lari e produttivita. In non 
piu di t renta paginette cu
ra te da un gruppo di esper
ti, l'assioma di partenza e 
bell 'e liquidato, e con esso 
la base s t rumentalc della 
politica dei redditi fin qui 
concepita. Viene dimostrato 
che: 1) un collegamento tra 
la produtt ivita e le retr ibu-
zioni nominali scarica siil 
potere d'acquisto delle pa-
ghe ogni conseguenza del 
meccanismo dei prezzi; 2) 
un collegamento tra la pro
dutt ivita e le retribuzioni 
reali, assicura una stabilita 
della quota-salari sul reddi-
to nazionale, ma non pro-
tegge dai movimenti infla-
zionistici; 3) un collegamen
to qualsiasi fra produttivita 
e salari a livello di set tore 
provocherebbe una defor-
mazione abnorme sull ' inte-
r a s t ru t tura delle retribu
zioni. 

Su quest 'u l t imo aspetto, 
il giudizio della Commis-
sione e drastico, quasi de
finitive. E qui ci va di 
mezzo una precisa linea — 
quella del collegamento fra 
salari e produttivita «ne i 
vari punti del sistema » — 
che la CISL, con la coe-
renza del l 'errore, ha difeso 
in Par lamento votando con-
t ro quell 'articolo del Piano 
che prevede invece il colle
gamento fra salari e pro
dutt ivita « media ». 

Ma lo scacco subito dalla 
« filosofla » CISL in tema di 
r appor to salari-produttivita 
— che si accompagna non 
casualmente alia batosta su-
bita dalla proposta di accor-
do-quadro — e ancora piu 
grave. Infatti non cade sol-
tanto lo s t rumento tecnico 
da essa consigliato negli 
anni scorsi per agganciare 
i salari alia produtt ivita: 
cade tut ta una ipotesi poli
tica, che nella CISL ve-
niva impersonata da Storti 
e che ha ceduto il passo 
a orientamenti piu meditati . 
Infatti , nel documento del 
pcnul t imo Consiglio genera
le, si afferma adesso che 
« il rappor to salari-produtti
vita deve essere considera-
to un punto di r iferimento 
elastico e di larga massi-
m a » (la relazione della 
CEE lo chiama « un impor-
tan te dato indica t ivo») ; e 
nella relazione di Carniti al 
reccnte congresso FIM di 
Milano, si dice: * Tale rap
porto deve intendersi soltan-
to come un criterio elasti
co del comportamenfo ». II 
che, peral t ro , ci sembra an
cora discutibile. 

Presunta 
scoperta 

T,'ipofc«i politica di varie 
forze razionalizzatnci del si
stema si basava sulla pre
sunta scoperta di un para-
met ro scientifico per la stra-
tegia salarialc del sindaca-
to, del padronato e dello 
Stato. Agganciare i salari 
alia produtt ivita (e neppu-
r e gli espert i CEE sono com-
ple tamente d'accordo su co-
sa essa sia e su come cal-
colarla) appariva il modo 
pe r far evolvere in paralle-
lo le capacita di produzione 
e di consumo. Era una mi-
stificazione. Nel migliore dei 
casi — sottolinea il rappor
to CEE — si puo ottenere 
soltanto che rimanga inalte-
ra to il r ipar to del reddito 
fra profitt) e salari. Quindi, 
sviluppo economico e sta-
gnazionc sociale: nel miglio
r e dei casi. E nel nostro 
Paese la quota-Iavoro e tut-
Vora la piu bas.-a nella CEE 

(Italia 5 8 , 8 ^ ; Belgio 63,2; 
Kraneia 65,1; Olanda 66,3; 
Gertnania di Bonn 66,7: so
no i dati del rappor to) , men
t re 1'incremento della pro
duttivita del lavoro e il piii 
alto (Belgio 128,5; Olanda 
129,3; Francia 140,6; Ger-
mania di Bonn 140,7; Italia 
151,1: dati 1955-'C5). 

La « cinghia » seientifica 
fra salari e produttivita ha 
slittato dunque come stru
mento teorico, ma perche 
era gia saltata come arnese 
politico: in Italia si puo ben 
dire, visto che il maggior 
sindacato,. la CG1L, l'ha 
sempre rigettata. Pero le 
forze razionalizzatrici del si
stema non hanno certo get-
tato la spugna. Rinunciando 
a quella « cinghia », non ri-
nunciano al controllo della 
dinamica salariale. Esse 
pensano anzi, adesso, a 
una vera ruota dentata, a 
un moltiplicatore post-key-
nesiano 

Un'alba 
idea 

II rapporto CEE affaccia 
infatti l'idea di una politica 
dei redditi basata non piu 
sul rapporto salari-produtti
vita bensi sul « salario d'in
vestimento ». Non e un ca
so che anche questa idea 
r ientr i nel bagaglio ideolo-
gico di cui la CISL — dopo 
la sconfitta di Storti all'ul-
t imo Consiglio generale —-
sta pera l t ro facendo un in-
ventario e una revisione in 
vista del congresso. E ' dal 
'62 che la CISL propugna il 
« r isparmio contrat tualc », 
anche sulla base di un filo-
ne cattolico-sociale dell'Ot-
tocento francese e di espe-
rienze settoriali tedesche di 
questo dopoguerra. 

Gli esperti CEE formula-
no l'ipolesi di «r iuscire a 
risvegliare nei salari la 
propensione al r isparmio, 
cioe a fare in modo che di 
volta in volta una par te del 
salario guadagnato in ag-
giunta venga speso per sco-
pi non di consumo »; o, per 
meglio dire, non speso ma 
investito. Questo « salario di 
investimento » viene tran-
quil lamente definito « ri
sparmio forzato» e viene 
presentato come s t rumento 
congiunturale e faltore pri-
mario di una politica dei 
reddit i europea. Non e'e 
nel rapporto CEE il pallino 
che esso sia gestito dai sin-
dacati (come proponeva la 
CISL configurandosi quale 
sindacato finanziario o inve
stment's t rus t ) . Ce n 'e un 
al t ro: l'idea che i sindacati 
accettino una « limitazione 
del loro amhi to» — giac-
che quel che ot terrebbero 
nei contratti non andrebbe 
tut to ai lavoratori — in 
cambio della < possibilita di 
eserci tare un'influenza su 
alti compiti di ordme supe-
r iore »; cioe di influire sul
la... politica dei reddit i . 

Infatti « lo spazio riserva-
to alle trattative salariali 
viene sostanzialmente ridot-
to e il consenso (padroni-
sindacati-governi n.d.r.) si 
dovra r iccrcare a un livello 
superiore »; cio — prosegue 
il rapporto CEE — « suppo-
ne innanzitutlo un rafforza-
mento al »ertice dei movi
menti sindacali » e, piu in 
generale, « un rafTorzamen-
to degli organi ccntrali del
le par t i sociali *. Oltre a 
questa radiosa prospettiva di 
concentrazione eentralizzata 
tipica della odierna social-
democrazia scandinava. gli 
esperti CEE e taluni esperti 
CISL ne schiudono un'altra, 
non meno entusiasmante e 
tipica del « socialismo » uto-
pistico ottocentesco. I lavo-
ratori , si dice, r inunciando 
a una parte degli aumenti 
salariali. passerebbero nella 
i-aii'goria dei ptiiMiIeiili •!i 
proprieta c quindi dei per-
eettori d*interesse. A conti 
fatti, la meta di un aumento 
orario di 100 lire, pre>tata 
dagli operai ai padroni in
vece che spesa per se stes-
si, fra un contrat to e Taltro 
darebbe un capitate di 400 
mila lire circa per i capita
list! e un mteresse di circa 
20 mila lire per il lavora-
tore. II quale si consolereb-
be perche nella busta-paga 
decurtata t roverebbe la car-
tella del prestito che Storti 
e altri — senza lasciarsi 
scappare la risata — defini-
scono * titolo di proprieta » 
o « titolo di pa t r imonio*. 

Ma e facile prevederc un 
nuovo rapporto CEE in cui 
anche questo penere di po
litica dei redditi verra ri-
conosciuto inattuabile e im
proponibile. 

Aris Accornero 

PROBLEM! E PROSPETTIVE DI ALCUNI PAESI SOCIALISTI 

Molto attivi da un anno 
i legislatori in Romania 

La costituzione del Fronte e i nuovi Consigli per le minoranze nazionali — Riforma scolastica e nuovi codici — Si 
parla di rapporti fra piano e mercato, mentre si sperimenta un sistema salariale con piu forti incentivi finanziari 

USA: battaglioni contro studenti 

NEW YORK, 14. 
Le manifestazioni studentesche negll USA si vanno e&tendendo e la repressione va assumendo caratteri di sempre 

maggior? durezza. Oggi violent) scontri si sono avuti con la polizia sopratutto a Madison nel Wisconsin, e quindi a Berkeley, 
a New York, a Chicago, a Amherst nel Massachussetts, e a Durham nel North Carolina. A Madison il governatore ha fatlo 
InJervenlre oltre 1000 uomlni della Guardia nazionale, oltre ai 900 di ieri e ai circa 400 agenli local!. Si sono avuU numerosi 
scontri e la guardia nazionale che gira armata anche di mitragl iatrlcl ha disperso gruppi di student! con gas lacrimogeno. A 
Berkeley sono stati arrestati 30 student!, a Amherst 34. 

Nelle telefoto scattate a Madison: due aspetti dei massicci Interventl della guardia nazionale nell'universita. 

DI RITORNO DA 
BUCAREST, febbraio. 

Una nuova organizzazione 
politica e apparsa alia fine 
dell'anno scorso sulla scena 
romena: 11 Fronte dell'iinita 
socialista. Sara essa a prespn-
tare nel prossimo marzo, per 
le elezioni nazionali e locali, 
politiche e amniinistrative. che 
sono fissate per quel mese, 
le solo liste dei candidaU. II 
Fronte raggruppa attorno al 
partito comunista, che vl o c 
cupa in modo esplicito una 
funzione costituzionale dl di-
rezione, le principah nssocia-
zloni eslstenti nel paese, piii 
esponenti di diverse sfere di 
attivita, compresa quella reli-
giosa. II suo scopo proclama-
to e quello di rafforzare la 
coeslone nazionale, assicuran-
do un determinato grado di 
rappresentanza a tutti i grup
pi di cittadini. Esso b il pro-
lunKamento, sul piano orga-
nizzativo, di queH'attivita che 
negli ultimi anni aveva visto 
i dirigenti centrali, a comin-
ciare da Ceausescu, prendere 
un contatto diretto con tutte 
le regioni del paese, oltre che 
con i singoli settori della vita 
pubblica. 

Resta tuttavia legittimo chie-
dersi perchd mai sia nato que
sto nuovo organismo, visto 
che il suo programma e espli-
citamente quello stesso del 
partito comunista e che 1 di
rigenti dell'uno sono anche 
quelli dell'altro. a cominciare 
da Ceausescu. che e segreta-
rio generale del partito e pre-
sidente del Fronte. Ufficial-
mente si sottolinea che anche 
la coesione del paese era gia 

j una realta, tanto che la co-
• stitu/.ione del Fronte viene 

presentata come la sanzione 
di uno stato di fatto, piut-
tosto che uno stimolo alia ri-
cerca di un'unitu che sareb-
be ancora da fare. Allora? In 
fondo, proprio la nascita di 
questo organismo, con quel 
suo sforzo di generale rappre-
sentativita. 6 tiplco degli in-
dirizzi romenj, tendenti oggi 
ad alimentare una piii attiva 
partecipazione di energie di
verse alio sforzo nazionale, 
che e principalmente econo
mico, ma non soltanto econo
mico, se si pensa che per la 
difesa del paese si e rilenu-
to necessario in agosto, dopo 
l'mtervento in Cecoslovacchia. 
costituire ed addestrare una 
« guardia popolare ». 

Vi e almeno un punto In 
cui questa tendenza presenta 
un particolare e nuovo inte-
resse: si tratta delle minoran
ze nazionali (o, come si dice 
ufttciatmente a Bucarest, del
le a nazionalita conviventl col 
popolo romeno») che sono 
cospicue in Romania, specie 
quella ungherese e quella te 
desca, e vivono concentrate in 
alcune regioni. ma in genere 
non sui confini, quanto nel 
corpo stesso del paese. Ades
so le piii importanti — l'un-
gherese, la tedesca, la serba 
e I'ucraJna — hanno ciascu-
na un loro Consiglio, che fa 
parte del Fronte Sono orga
nism! nuovi, destinati ad as-
sicurare alle minoranze una 
rappresentanza autonoma. pro
prio in quanto gruppi etnici. 

« I I problema nazionale — 
premettono a questo punto l 
comunisti romeni — h stato 
risolto da noi venti anni fa 
con la panta dei dintti e la 
abolizione dello sfruttamen 
to ». Ma — aggiungono po: — 
questo vale in linea di prin
c ip le Î a prassi dei rapporti 
fra lavoratori di diversa on
line e di lingua diversa e 
piii complicata ed e^ice una 
evoluzione. Si fa anche una 
certa autocntica, sia pur mar-

A TU PER TU COL FRATELLO DI STEVAN MARKOVIC 

Delon: un confronto bruciante 
II giallo si awia ormai verso la soluzione - Dichiarazioni del giudice Palard sul dossier-bomba di Zorina Milosevic 

Accordafo il divorzio ai coniugi Delon: mufua angoscia menfale - Richiesfe nuove incriminazioni 

Nostro serrizio 
PARIGI. 14 

R giallo del < clan > Delon 
e ormai giunto alle sue ultime 

I c dccisne battu'.e. dal punto di 
\i<-ta i-tnittono. II gmd:ce Pa-
tard — tin piovane magistrato 
che da mesi lavora con acca 
mmento per sbropliare una ma-
ta<isa tanto mtneata quanto de-
licata. \isti t pcrsonaggi che 
\i yono as?proi-if!liati dentro — 
ha terminato questa mattina la 
sone dei confronti diretti. I 
piu brucianti sono stati quelli 
tra Frar.cois Marcantaii (ixi 
ro> della malanta corsa c 
marsighese. intimo amico di 
Alain De-Ion) e Alexander Mar-
kovic. fratcllo di quello Ste-
\an la cui uccisione. il 22 set-
tcmbre dell'anno scorso. diede 
il via a questo clamoroso caso 
fa'jdi723r.o. pnr. tra Ma?cantons 
e lo stesso Delon; inrme tra 
Alexander Markov ic e Dolon 

Gli elementi di intcrc^sc di 
questi confronti sono molti. an
che se poco e trapelato fuon 
dalle mura del palazzo di giu-
sUzia di Panf?i essendo co-
perti dal segreto istruttono. 
Ma basta nfarsi al ruolo che 
i tre personaRgi giocano nel 
< caso Marko\ic> p>er capimo 
appieno il significato. Delon an-

zitutto; Ste\an Marko\-ic. '/as-
sassinato. era il suo mighore 
amico e insieme Ruardia del 
corpo. oltre ad essere anche [ 
molto legato a Nathalie Delon 
Ma Stevan sensse. in una Iet-
tera spedita alia madre — a 
Belgrado — pochi siorni pri 
ma di essere ucci=o. < Se TM 
accade>se qualcasa. zawwle 
che r.e sono responsabili De
lon e SlaTcantoii ». Franco-.^ 
Marcantoni: il gangster cor*.o 
era un frequentatore abitualo 
di casa Delon. di cui \anta-
\ a l'amicina; il suo arrt-sto. 
av\enuto un paio di mesi fa. 
e stato motivato dal fatto che 
egh nsulta essere il piu pro-
babile c organizzatore > dell'o-
micidio di Ste\an. 

Alexander Markoric. infir.e. 
d Taccusatore implacabile di 
Delon e Marcantoni: la sua 
posirone e netta: « Alio jralello 
«' stato ucciso perche soprra 
che Delon e Marcantoni avc-
rano fatto assasstnare. a Hol
lywood, Vros Milosevic». Mi
losevic. gio\a ncordarlo. era 
un altro jugoslavo, guardia del 
corpo di Delon. trovato miste-
nosamente ucciso accanto al 
ccrpo senza vita dell'ex mo-
glie dell'attore amencano Mic
key Rooney: un duplice delit-

to ehe fece scalpore, a suo 
tempo, ma del quale non si 
nusci mai a scopnre il mo-
\tntc. 

II giud.ee istruttore Patard 
ha dichiarato <iuesta mattina 
ai Kiorna!Mi di essere real 
mefite in po^^c^o di un dos
ser di ?A pagine raccolto a 
BelfTrado dal giornahsta Dew-
gnae e nel quale Zorina Milo
sevic. sorella di Uros. ha rac-
contato — con prove jnoppu-
gnabili — il retroscena sia 
della morte del fratello a Hol-
l>-«ood che dell'uccisione di 
Ste\an Marko\ ic : accusando 
Delon di essere il mandante e 
Marcantoni e la sua pang gli 
esecuton dei due delitti. < I! 
documento e sul mio tavolo. 
Lo sto esaminando con atten-
zionc > ha detto Patard . il qua 
le. al contrano. non ha \olu-
to nlasciare dichiarazioni sul-
l'esito dei tro confronti tra 
il detenuto Marcantoni. Ale 
xander Markov ic e Alain De
lon. 

L'attore. dal canto suo. e-
uscito nella tarda mattinata 
dal palazzo di giustizia scuro 
in volto; l'unica cosa che ha 
dctto ai giornalisti e stata la 
conferma di una notizia che 
circolava gia da questa matti

na. vale a dire il suo divor
zio da Nathalie Alia coppia e 
stato accordato il divorzio. co
me dice l'ordinanza del tnbu 
nale. sulla ba^e di una < mu 
tua ancosna mentals». !! f. 
clio dei due. Anthony, e stato 
affKiato alia madre e Delon 
dovra p rowedere a!la sua e 
ducazione e sostentamento con 
un assegno mensile p a n a 
1.200 000 lire. 

Se Delon non parla. con i 
giomalisti. clamorosa e stata la 
dichiarazione resa stamattina 
dall 'av\ocato Roland Dumas. 
che cura gli interessi della 
famiglia Markovnc ed ha ac 
compagnato Alexander dal giu
dice. t Abbiamo xntennone di 
pracntare al piii presto, al 
maqistrato. un memoruxle esplo-
sivo. con la richiesta di nuovc 
incrtminazioni >. Dumas ha ag 
giunto che il ruolo esatto gio 
eafo sia da Stevan Markov ic 
che dai due Delon. nei loro 
rapporti. e stato ormai defint-
tivamentc ricostruito. mostran 
dosi otUmista sull'esito dell'in 
dagme istruttona. Tra pochi 
giorni dunque — una setti-
mana. si crede — il giudice 
Patard dovra dire la sua pa-
rola. quella riefinilna. sull'm-
tero « caso Markov ic ». 

Si useranno 
i monori 
* p i u n v t i 

come navi 
spaziali ? 

RIGV 14. 
Gli a3terodi — pccoli p a 

neti dei s:<e.Tia solare concen 
trati fra Marte e G:o-.e — po-
tranno essere usati come navi 
spaziali. L'affermazione c sta
ta fatta dal noto astronomo 
sovietico Karl Shtejn nel corso 
di una conferenra se-.entif:ca. 

Lo sccnziato ha ll.'ustrato la 
sua tes: che sarebbe roahzza 
b:le provocando su^li a s t i n d , 
eif>'os;oni p>^rfettamonte calco-
late capaci di moilificare arti-
ficialmente le orb te dei p:cco!i 
pianeti e di correiigerne il volo 
secoodo una rotta determ'nata. 

Le comete — ha agg^unto 
Shtejn — cenfermano qje.sta 
possibilita. trattandosi di corpi 
cele^ti sui quali sono av-ve-
nute esplosioni naturah che ne 
harmo modificato l'orb:ta. 

ginale, di alcune decisionl pre-
se in passato. La costitu/ione 
dei Consigli dovrebbe com-
pensare amplamente le mino
ranze per la scomparsa di al-
tre forme di autonoinia terri-
toriale (jjia del resto cadute 
in disuso) che si fe avaita de-
finitivamente con la nuo
va suddivisione ammmistrati-
va del paese, quando sono 
stati abohtl regioni e distret-
ti. per spartire il paese sol
tanto in lift province, fissate 
con criteri prevalentemente 
economici. 

Fronte di unita socialists, 
nuova ripartizione ammini-
strativa, consigli nazionali, 
guardia popolare sono alcune 
delle nuove misure politiche 
e legislative romene. Ma lo 
elenco delle iniziative di leg-
ge, varate nell'arco dell'ulti-
mo anno, e molto piu lun-
go. Oltre che un nuovo or-
dinamento dei Consigli popo-
lari, esso comprende: l'adozio-
ne di nuovi codici, penale e 
dt procedura penale. che n-
spondono a un'esigenza di si-
stemazione (il vecchio codice 
nsaliva al '36) e a un gene
rale indirizzo di maggiore cle-
menza, salvo per i criminl 
contro la proprieta eollettiva; 
una riforma dell'insegnamen-
to che porta la scuola del-
l'obbligo a dieci anni, con una 
differenziazione che comincia 
dopo l'ottavo anno («nel '48 
— si dice con orgoglio — ave-
vamo solo quattro anni di in-
segnamento obbligatono, ma 
in realta ci mancavano i mez-
zi per garantire anche quel
li »): una nuova legge sulla 
ricerca seientifica, resa piu 
funzionale ai fini dell'attivita 
produttiva. Infine si va spe-
nmentando anche in Roma
nia un nuovo tipo di direzio-
ne dell'economia e un nuovo 
sistema salariale, che dovreb-
bero essere messi a punto en-
tro il 70: anzi, proprio que
sto e il settore dove si ten-
tano alcune delle innovazioni 
piii interessanti. 

Intanto. si assiste a un cer
to, cauto, decentramento di 
funzioni. Si era corninciato 
con relaborazione del piano, 
che da qualche anno viene 
iniziata nelle fabbriche e poi 
fatta convergere all'ente dl 
pianificazione. Adesso si met-
te in atto, ma con molta pru-
denza, un trasformismo di 
funzioni dal centro via via ai 
successivl anelli periferlci — 
governo, minlsteri. « central! », 
aziende — anche nella fase 
esecutiva, per quanto concer-
ne gli investimenti, i prezzi 
e il commercio estero. (Le 
«centrali» sono nuovi rag-
gruppamenti di aziende creati 
in base a cnteri diversi: ana-
logia di profilo. dislocazione 
territoriale o complementari-
ta di produzione). Su questa 
strada si resta parecchio al 
di qua di quanto si fa in al
tri paesi socialist! (lllngheria, 
ad esempio). ma 13 tenden
za e la stessa: si comincia 
a parlare di un piii preciso 
rapporto fra piano e mercato, 
tema che ancora qualche an
no fa era ostentatamente igno-
rato. Nelle aziende sorgono 
nuovi organismi. II direttore 
e affiancato da un «consiglio», 
chiamato a deliberare sulle 
questioni piu importanti: ne 
fanno parte i principal! tec-
nici dell'impresa, il capo dei 
sindacati e tre o quattro fra 
gh operai piii qualificati. Si 
istituiscono anche assemblee 
di lavoratori, cui il «consi
glio » rende conto della sua 
attivita. 

II settore dove si procede 
con molta decisione e quello 
dei nuovi incentive finanzian. 
A tale fine si va spenmen-
tando il nuovo sistema di sa
lari, fondato principalmente 
sul rendimento, singolo e col
let tivo: da un canto, la re-
munerazione viene a dipende-
re direttamente, ui meglio o 
in peggio, dalla esecuzione 
del piano e dai compiti che 
esso assegna ai singoli o alle 
squadre; dall'altro. si preve
de la distnbuzione a fine an
no di una parte dei profit-
n, realizzati daJl'impresa al di 
sopra di quel livello che :1 
piano stesso ha g:a stabilito 
debba essere raggiunto. 

Xon si esitano a prendere 
anche misure drasnehe. II 
basso livello degh affitti, che 
rappresentano una percentua-
le minima delle spese fami-
liari, se ha cost:tu.to un in-
dubbio vanta^gio. ha anche 
creato in tutti i paesi socia-
l;sti grosse d'fficxilta per la 
costruzione e la manutenzione 
degij ailo^gi. I romeni sono 
: soli Imora ad essersi de-
cisi m favore di un forte 
aumento, aecompagnaTo per i 
redditi p:u bassi da una com-
pensazione salanale. Per quan
to poco popolare, il prowe-
d.mento 6 passato. Con ugua-
".e rudezza si e proceduto ad 
una sene di misure di • mo-
ral:zzaz:one * Una di queste 
eo'.p:sce :1 curnu'.o di p;u fun-
z-.oni o p:u :mp:cghi e. quin
di, p:u salan. Per combat te-
re i guadagni il!eciti (specu-
lazioni di addetti al cornrr.er-
c:o su prodotti def:c:tari, cor-
ruzione di funzionan. onora-
ri percepiti abustvamente da 
medici o altri professionisti) 
si e introdotta una « legge sul 
controllo dei beni», che pre
vede la confisca sino all"E0-~e 
di quegli avert che non pos-
sono essere g:ust:ficati con 1 
guadagru legali. Questi passi 
vengono decisi, mentre si au 
tonzza — come :n altn pae
si — del resto, una certa n 
presa di gestioni private per 
ristoranti e piccoli commerei. 

Ecco in sintesi un panora
ma. con 1 suoi chiaroscurt, 
delle tenderize emergent! In 
Romania. Si pu6 fare a que
sto punto un'osservazione. In 
quasi tutti gh atti compiuti 
dai romeni si puo riscontra-
re l'eco di misure analoghe 

prese in questo o quell'altro 
paese socialista, non esclusa 
la stessa URSS. Ad esempio 
nel nuovo codice penale si ri 
trovano parecchi punti che 
gia erano in quello approva-
to a Mosca all'epoca di Kru 
sciov. Notazioni analoghe val-
gono per certi problemi eco
nomici II che significa ehe. 
se anche vi sono delle pole 
miche con altri paesi, non ci 
si nfiuta affatto di studiame 
e magan di adottarne in par
te l'esperienza. Su un solo 
punto tuttavia si insiste: la 
scelta di cib che va bene per 
noi — dichiarano 1 romeni 
— dobbiamo essere noi soli 
a farla. 

Giuseppe Boffa 

Solidarieta 
degli artisti 
italiani con 

i democratici 
spagnoli 

I,a FediTiUlonr nazionale 
dcgll artlstl . plltorl e scul-
mrl aderentc alia CUIL Iia 
espn-sso. In un cuniunlcato. 
la MU condaniia cimtro I'ou-
daia dl rcpr»-s!.lonl che st e 
ahliaiiuta sui democralicl 
che In SpaRiia »l banouo 
coniru II rffilmr lasclsta dl 
Franco. • Vllllme dl queste 
repressiiml — allerma il co-
muiiUMlii — »oiio ira gli al
tri inielletiuall ed artisti •-
I.a Federazimie • assicura la 
propria adeslone a qualsiasi 
inlziatlva che si levi nel 
paese a condannare dura-
mentc la repressione fascl-
sla e si impegna a moblll-
tarsl per rendere cffetlivo 11 
proprio appogglo • 

Hanno sino ad ora aderito 
I seruenW artisti . pittori e 
scullori: I.uigi Oalzota, Pip-
po Bercetti. Luclo Cahuttl, 
Sandro Cherchl. Giuseppe 
Garimoldi. Filippo Scroppo, 
Giuseppe Ajmone, Giuseppe 
Banchieri. Paolo Itaratella. 
Valentina Berardlnooe. AHk 
Cavaliere, AlUrrlo Cologna-
to. Giovanni Conservo, Car-
nielo Cappello, Gianni Dova, 
Fernando Oe FIHppU., Vera 
I)e " Veroll. I.Ui?! ' Grosso, 
Costaotlno Guenill Giorgio 
Mareandalll. I 'mberlo Ma-
rlanl. Oacla Maino, Giusep
pe Martlneiti. Giuseppe Ml-
gneco. Antonla Ramponl. M. 
t.ulsa Simune. G. Giacomo 
Spadari. Ernesto Treccanl. 
Tino Vagllerl. Enzo Vicen-
tini. Luigla Zanfrrtra. An
tonio Armldelli, G Piero 
Avanzlnl. Gastone tireddo. 
Fernando Farulii. Slrlo Ml-
sollini. Vasco itendini. Aldo 
Ilorgonzoni. Dino Ilosrhi. T. 
Achille Cunlfaerti. Glauco 
Cremaschl. Qufnto Gher-
mandi. Giovanni Galbarl. 
Concetto Pozzatl, Tullio Vie-
tri . Ugo Attardi . Alberto 
Hard I. Unio Hrunori. F.nnlo 
Calabria. Bruno Caruso. Fe-
derico Brook. L'mherto Cle-
mentl. Nino Cordio. Vincrn-
zo Gaetanlrllo. Pietro Guc-
clone. Franco I-ibrrtuccl. 
Itenato Guttuso, Marino 
Mazzaeurati. Giuseppe Maz-
zullo. Saro Mirihclla Vir-
gillo Mori. Achille Perllll. 
Nnnzlo Solendo. Totl Scia-
Ioia. Aldo Ttirchlaro. Itenzo 
Vespignanl. Pasquale Verru-
slo, Nwan Zarian Gtu>eppe 
Acrelh. \ni(pnh> Borrelll. 
I.uca Ci-tellano. \ rmando 
I)e s te 'ano . 1'iticenzo Ga-
lenonr. Giacomo llaraclt. 
Pippn Honannn. Franco 
Grx^so. Cirmrlo Marchese. 
Ines Panepinm. Gaetano 
tirundn Franco Carmo. I.ul-
cl Mazzarelli. C iprlano Me-
le, Pnmo Pantoll. 

In occasione 

del Congresso 

Vendite record 
degli Edifori 

Riuniti 
II pnncipale sucoe=so edito 

nale del Concres^o e ser.za cub 
b:o il volumctto di Lia:gi Longo 
« L'na alternativ a per u=cire da! 
la cnsi >, pubbl:cato nella col 
lana «II punto» da^Ii Editon 
Riuniti. 

.\Hir.domar.i ceirapertura del 
Cor.gresfo dekgau. ir.vitati c 
g:orna!isti a-.cvano e:a a loro 
disposiz:ore questo e'ecante vo-
lumetto contener.te il rapporto 
del corrpaiiTo Lo-co Questa im 
z.ativa. reahzzata dalla casa 
ed *r r* r . 1 r>,irtit.i in rr<>rio iv><: 
:err.pe-t.vo. e «-if3 re?a po^A: 
bile ZTxz.e a rche a', lavoro delle 
rr.ae--trar.ze rfi U M r.pocrana d: 
3olocna che har.no lavorato 
c onw c r»:te. II six-ces^o » e 
tradotto in c:fre: 4 OM copie 
vendu'e m poco terr:;x>, 5.0C*") 
cop:e prenotate. Ma questa non 
e stata la sola miziauva degli 
F.d.ton Riunai : nella iT^r.ineraa 
del Coneresso e s u t a pubb!:-
cata un'ampia raccolta dei do-
currenu piu importanu del PCI 
sui morr.er.ti e problemi cruciah 
dal XX Congresso ai fatu di 
Cecoslovacchia: c II PCI e il 
rrov imcnto operaio ir.temazio-
nale :95cM^3 >. Conte.Tporanea-
mc-nte a'.l'apertura del Centre? 
>o. sono anche u^citi due altri 
importanti ckxrumer.ti: t Demo 
craz.a e rivolunone n Spagna > 
del segrctano del PC spagnolo 
Santiago Camllo (con una pre-
fazione di Gian Carlo Pajet ta) 
e * I cattohci e il duvsenso»» 

Un ultimo dato: il Congresso 
non e ancora terminato ma giA 
si annu-^cia un grande succesao 
di vendita per circa 7 nuliom 
di lire di libn vendub. 
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