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La Democrazia cristiana alia vigilia del Congresso 

L'incertezza 
clella sinistra 

Gli elementi mteressanti di novita e le titubanze di fronte ai grandi 
provvedimentj di riforma richiesti dalla societa italiana - In assenza di 
un chiaro confronto sui contenuti c'e il rischio di un approdo a soluzioni 
equivoche - «Yogliamo esserc, ma non siamo, un partito moderno* 

La sini>tra democristiana t 
si presentera al prosstnio 
congresso national*? >uddiu-
sa in tre hste e collenatu a 
Moro da un • patto d'unita 
d'azione ». che ogj>i appare 
prevalentemente dettato da!-
Tesigenza di « colpire uni-
ti » ll fortihzio doroteo. Le 
assemblee precongressuali 
hanno a^segnato alia sini
stra di Base, a « Forze n u o 
ve » e alia • Nuova sinistra » 
circa il 23" » dei voti. con 
una npetizione quasi esatta 
del nsultato dell 'ultimo con-
gre>so (in piu. vi e natural-
mente il peso dell'alleato 
moroteo) . II risultato non 
e certamente disprezzabile, 
ove si tenga conto dflle 
condizioni in cui e stato rag-
giunto — in mezzo alle accu
se Ianciate dalla destra dei 
parti to e amplificate dalla 
st am pa borghese — e della 
part icolanssima distribuno-
ne della forza organizzata 
della DC. prevalentemente 
accentrata nelle sacche elien-
telari del Mezzogiorno — 800 
mila iscritti <veri o presunti 
tali) su meno di un milione 
e 700 mi la appartengono al
le regioni meridionali —, 
con scompensi anche molto 
forti da una provincia al-
l'altra. Si pensi che nella so
la Sicilia e coneentrato un 
ottavo dei « soci » democn-
stiani. mentre, per esempio, 
il Piemonte ha meno iscritti 
dell'Abruzzo e federaziom-
chiave come quelle di Tori
no e Genova hanno insieme 
meno iscritti di piccole pro
vince della Calabria o della 
Lucania 

La nuova istanza dei con-
gressi regionali. nata per 
una iniziativa dei basisti ac-
colta con prontezza da Pic-
eoli, non ha funzionato mi-
nimamente come correttivo 
degli squilibri esistenti — ne 
avrebbe potuto —, e. d'altra 
parte, non ha neppure inco-
raggiato un rimescolamento 
delle carte tra i gruppi che 
predominano in questa o 
nuella provincia. E' servita 
solo come una ulteriore con-
ta dei voti. E quanto aUa di-
stribuzione della forza delle 
varie correnti, se c'e un fat-
10 nuovo, questo riguarda la 
conquista della maggioran7a 
relativa da parte delle liste 
di sinistra in Emilia, Lom-
bardia e Piemonte. 

II discorso congressuale 
della sinistra investe in pn-
mo Iuogo la questione dei 
rapporti con i comunisti. Cio 
che i basisti. nel loro con-
vegno di Firenze dell 'aprile 
Rcorso, hanno ria^sunto nel
la formula del « patto costi-
tuzionale ». Che cosa signifi-
ca questa formula? I diri-
genti della sinistra di Base 
sono partiti da una ennstata-
zione che era gia presente 
nei loro interventi al con
gresso di Milano, dove De 

!'« inuuzione » ba<i*ta circa 
il patto costitu/ionale 

Le reazioni interne alia 
DC. intanto. sono -state ninu-
merevoli. Anche Moro ha af-
frontato il diNOor->o sui lean 
del convegno di Firenze. lan-
ciando la formula del • rt-
torrio alia Costituzione * Do-
nat Cattin. leader delta cor-
rente di « Forze Nuove ». 
che raggruppa le formazioni 
sindacaliste e acliste del 
pavsato. insiste prevalente
mente sulla necessita di un 
« collegamento con tutte le 
forze sociali in movimento » 
(per le pensioni — dice — 
non sarebbe stato raggiunto 
nessun risultato senza la 
lotta) e giudica « tnsuffi-
ciente la proposta del patto 
costituzionale. Secondo Do-
nat Cattin, l'« aFternatu-a co-

D O N A T 
C A T T I N — 
La c polltica 
d«l cambia-
mento » 

Mita affermo che « una po-
littca di rmnoramento ha hi-
gogno di uttlizzare in modo 
nuovo le forze esistenti a h-
rello della societa »: le lsti-
tuzioni — cssi affermano — 
* non reggono piii >; il cen-
tro-sinistra « e in crisi ». Ma 
alia crisi del centro-sinistra 
non si risponde — precisa-
no — < uooidendo alia stes-
ia logica dj movtmento che 
ti cboe al momento della cri
si del centrismo, cioe pen-
sando dt allargare I'area di 
govemo al PCI: la prospet-
tiva e di ordme diverso ed 
i fondata su un nuovo pat
to cosfttu:toria!e tra le fonre 
pohttche — DC, altrt parttti 
e PCI — per un rinnovamen-
to dello Stato democratico ». 
Cio, dicono i basisti, non si-
gnifica la sottoscrizione di 
un documento. ma laccetta-
zione della prospettiva di 
€ tin lungo proopsso ». 

Due mesi di vita politica 
aono stati punteggiati dalla 
polemica sulle indicazinni 
dei basisti. N'on sono Iwsta-
ti i fulmini di Preti, di La 
Malfa. di Colombo: si e mo>-
so anche YOsservatore roma-
no, che ha cercato di dare 
al voto ncevuto dai parla-
mentari dc un carattere vin-
colante sul piano dell'anti-
comunismo. IA replica ba-
sista ai solenni ammonimen-
ti di aleune rappresentanze 
del lOltretevere. e stata di-
gnitosa: YOsservatore non 
e'entra, hanno detto. e le sue 
prediche sono c vecchie e 
stantte >. A quMto punto, 
pero, il problema e di \ede- j 

M e come ha camminato 

DE MITA — 
c Patto costi
tuzionale i e 
contenuti 

munista c sostan;wlmente 
inaccettabile ». ma occorre 
tcnere presente la funzione 
del PCI come « rappresen-
tanza popolare »; « siamo tut-
ti costruttori dello Stato re-
puhhltcano — afferma — e 
della Costituzione da attua-
re ». II discorso della « Nuo
va sinistra » e aperto a que-
sti problemi, ma ogni preci-
sazione resta difficile, dato 
il carattere composito della 
corrente, frutto recentissimo 
di successive confluenze: 
Sullo proviene dai dorotei 
(e prima ancora dai basi
st i ) , Scalia da « Forze nuo
ve » e Curti dai fanfaniani, 

II punto e pero un altro. e 
riguarda essenzialmente i 
contenuti. Vi e stato il con-
vegno dell 'Istituto Gramsci 
e, anche successivamente, vi 
sono stati dibattiti di un cer-
to interesse. A questo svi-
luppo del discorso e man-
cato tuttavia, da parte della 
Base, un contnbuto che fos
se nel concreto la testimo-
nianTa di un impegno nuovo 
sui problemi che vanno ma-
turando. In questo senso non 
sono <;tati fatti passi avanti: 
si ,>uo dire, anzi, che vi e in 
tutto l'arco della sinistra 
democristiana una situa/io-
ne di incertezza. Cio riguar
da le scelte da compiere al-
l 'interno del Parlamento nel 
senso di alcuni prowedimen-
ti di riforma (le Regioni; la 
stessa questione del divor-
zio, sulla quale la destra ten-
ta un'operazione di ricatto 
nei confronti delle sinistre 
cattoliche); i problemi che 
sorgono da fatti sociali pro-
fondi portati alio scoperto 
dalle lotte operaie e giovani-
li: l 'approfondimento di una 
tematica che respinga la ten* 
denza alia politica di repres-
sione; il carattere di urgen-
za di un indirizzo nuovo 
sulle qmestioni di politica 
estera. 

In assenza di un chiaro 
confronto sui contenuti — 
questa e una delle verita di 
questo congresso nazionale 
della DC —, anche il discor
so per una nuova maggio-
ran/a che non sia segnata 
dalla p r e p o n d e r a n t dorotea 
(o che lo sia in misura mi
nor?) rischia di approdare a 
soluzioni equivoche. so non 
proprio caratteri^zate da una 
divcrsa spartizione del pote-
re e dal i 'awentn alia dire-
zione della DC di una gene-
razione nuova. 

II congress«i deU'El'R M 
eelebra, in realt.i, in una fa-
se di crisi della strategia 
politica della DC. che — si-
curamente — non potra es-
sere superata con un piii o 
meno brillante e spregiudi-
cato intervento congressua
le. Una certa linea riformi-
sta vi giunge avendo perso 
molte delle sue penne, men
tre il pilastro dell'interclas-
sismo mostra ormai la pro-
fonda usura cui e stato sot-
toposto. Aleune difficolta pa-
ventate dai gruppo dirigente 
dc (' la Clnrsa ci abbando-
no, il Qmrinale ci incalza *), 
si prosentano oggi attraver-
so una caratterizzazione com-
pletamente diversa. Esse non 
nguardano tanto, se voglia-
mo, fatti t di vertice », ma 
sono la manifestazione di un 
moto profondo che eoinvol-
ge la societa e le forze poli-
tiche. E' alia vigili? del con
gresso dc che le ACLI han
no annunciato la fine del 
vincolo elettorale che le le-
ga\a alio « sen do crociato »; 
e lo stesso assistente eccle-
siastico. monsignor Pagani, 
ha dovuto convenire che se 
gli achsti si vogliono impe-

gnare « a hire la verita sul 
morula » debbono • per for
za ritiunciare a uncoil pre-
giudizialt e a sudditanze im-
bttrui •. Tra le decisioni del
le ACLI e l 'espenenza del 
partito democnstiano, e evi-
dente — ed in alcuni casi e 
reso anche esplicito — un 
rapporto polemico. soprattut 
to quando le ACLI sottoli-
neano la loro scelta di sini
stra e classistn e denunciano 
i limiti attuali di democra
zia e di partecipazjone. 

In modo non ancora del 
tutto definito, nei fenomeni 
del dissenso cattolico, ma 
ancor piii nelle decisioni del
le ACLI. emerge una sfidu-
cia e una critica nei confron
ti delle possibilita di produr-
re cambiamenti nella DC se-
guendo il normale corso del
la logica interna e accettan-
do certe regole del gioco. 
Cio pone dei problemi innan-
zitutto al gruppo dirigente 
della DC. E Piccoli ha cerca
to di affrontarli. qualche me-
se fa. con piglio disciplina-
re, ammonendo Donat Cattin 
e altri esponenti della cor-
rente di « Forze nuove » che 
avevano deciso di aderire al-
l'ACPOL, l'associazione cul-
turale-politica alia quale ora 
si dedichera Labor (il segre-
tano della DC, disse lo stes
so Labor, si e creato un 
undicesimo comandamento: 
« iVori avrai altro partito fuo-
ri che me »). Poi aleune pun-
te sono state smussate, e le 
sfumature possibili^te regi-
strate successivamente fanno 
pensare a un tentativo di 
usare l'influenza della DC e 
le stesse leve governative 
in uno sforzo che tenda a 
condizionare il movimento. 

Quanto alle varie compo
nent! della sinistra, gli at-
teggiamenti sull'iniziativa 
aclista mutano non solo da 
corrente a corrente, ma an
che all ' interno di ogni sin-
golo gruppo, tanto che « For
ze nuove», per esempio, 
ospita sia Donat Cattin (cioe 
il dirigente dc che si sta de-
dicando piu assiduamente a 
mantenere i contatti con la 
maggioranza delle ACLI), 
sia il ministro Vittorino Co
lombo. che nell'opposizione 
alia linea di Labor ha gioca-
to le sue carte, restando pe
ro stritolato nel congresso 
aclista di Milano 

La sfidueia nel « modo di 
essere della DC » (secondo 
una espressione ora corren
te) e abbastanza generale. 
Piccoli sicuramente ne do-
\Ta tenere conto. nell'af-
frontare i temi a lui cari del-
l'ideologizzazione della fun
zione del partito E' ben dif
ficile. tuttavia. uscire dalla 
contraddizione che indicava 
un delegate nel dibattito del-
I'ultimo congresso: « Voqlia-
mo essere. ma non siamo, un 
parffto moderno ». 

Candiano Falaschi 

I problemi attuali dei paesi socialist! alia luce delTesperienza magiara 

La riforma economica in Ungheria 
Conversazione - intervista con il compogno Nyers, mem bro dell'Ufficio politico del P0SU - Che cos'e il « nuovo 

meccanismo » - Si rafforza o si smorza il carattere soci alista dello societa ? - La responsabilizzazione dei diri-

genti a livedo delle aziende - La questione della produttivita e quella della distribuzione degli utili delle imprese 

«Mi gioco la testa che...» 

LONDRA — C'e gente pronta a giocarsi la 
testa per reclamizzare un prodotto. Michael 
Booty, agent* pubblicitario, I'ha fatto, lette-
ralmente, rischiando il suo capo sulla lunetta 
della celebre ghigliottina conservata al Mu
se© delle Cere: a questo punto tutto dipen-
deva da una certa marca di colla, unico espe-
dlente che avrebbe trattenuto aU'uHima mo

mento la lama dallo scendere flno in fondo. 
La corda cui era sospesa la lama era infatt i 
agganciata a due blocchi di melallo che 
avrebbero funzionato da intoppo e che erano 
tenutl insieme solo da questo famoso col-
lante. E' andata bene: la colla ha retto e II 
collo s'e salvato. Michael Booty ne e uscito 
indenne, con una strana smorfla sul viso, pero. 

Quando il «Giorno» vuole fare senmzione 

UN AMERICANOIL MOSCA 
Una lettera di Adriano Guerra su un articolo di Anatole Shub, e una 
proposta per facilitare il lavoro di tutti i corrispondenti daU'estero 
Caro diretlore. 
un lettore mi ha chieito di \ 

contermare o di smenttre le 
senwzionali rivelaztom sulla 
vita degli strameri restdenti 
a Mosca pubbltcate dai Gior-
no i/ 15 giugnu scorso a fir-
ma Anatole Shub, un giorna-
lista del Washington Post. «Ma 
c ftrnprio iera che a Mon.a 
it sono ]xihizzir.e. anzi gbetti, 
circondati da un alta siepe di 
filo spinatu uve vivonu cinta-
u e j>egregati quasi tutti i 
yiurnalisti ed i diplomatic: 
strameri'». A'o, e /also, asso 
lutamente falso Shub e il gwr-
nalista piu bugmrdo dell anno 
e In sua desenzwne del «cam-
pa» di Kutuwiki Proipiett 
(la iia di Maica ove nvono 
nwlti giornalisti strameri) e 
una pagina destinata sicura
mente ad appartre un giorno 
o laltro in una «anio'.ogta 
dell'antisoitetismo piu ere 
tmo ». 

La tecnica e. semplice' si 
prende un dato reale (I eststen • 
za tn questo caso di un guar-
ttere dt Mosca ore vivono di-
plomattct e giornalisti), st ca-
rtcano a dtsmtsura alcuni par-
twolari orvt il'eiistema di po 
stt di guardia per i miltziant 
di servmo presso le amba-
scute e le abitaziom dex di 
plomatict) e pot *i ricorre 
aU'mventwa ptu folle, fmo ad 
arrtvare alia « alta siepe di filo 
spinato », agll « uomini della 
KGB nelle loro uniform! blu», 
ai «cortili illuminati a gior
no ». at «local! di abitazione 
e uifici spesso perquisitl«... 
Chi lo ferma a questo punto 
Shub? Ecco cht U cortit* i 

diventatu un « circul » e il Ku 
tusoski Prospicct un fondulc 
di Hollywood per le nuoi e 
arventure del giornalistn niuri 
ne. II risultato e dt una conn 
vita irresiftibile un film della 
iene 007 mterpretato du Jer
ry Leu is. Evvo ad esempio 
lepisodio della «fuqu dai pn 
mo circul »• « .S'e lu strameru 
cercu di eludere la soneghan 
za prendenda un taxi — rac 
vonta il nostra — la Kdli 
e pronta a faryli troiure uno 
dei iMoj tazi» Se intece i a 
con Ia sua macchma ecco vie 
automobili pronte a pur tire 
all mteguimento, che ^unu 
sent pre in attcsa a povhi pus 
it fuon dai reimtu >> 

/ turisti itraruert che futi 
cuno Apes so a trovare un tan 
libero a Mosra sono dunque 
avrertitt. basta far saltare !u 
rete di filo spinato che circou 
da il «campo u, superute dun 
bulzo il muro di cinta (fa 
cendo attemtone di notte m n 
flettori/, ingannare con rapi 
da mossa « Vagente della KGB 
nella sua umforme blu » jag-
gtungere la strada e gridare 
«Tan, taxi »• subito un colon-
nello dei servizt di sicuresea 
vi imrtera al nitorante... 

La Mosca dt Shub assomt-
glia tnsomma ad uno degli ul 
timi « villaggi per sospetti viet-
cong», ancora nelle mam dei 
marines nel Vietnam del Sud. 
Perche Shub appartiene al-
I'America det marine*.- sul 
« Cliorno v del 14 giugno, clen-
cando le colpe dei lovtetici, 
ai temi sugqeritigh dagli altrt 
fneo staUmsmo, corsa al riar-
mo, condanna dt SintasM e 

Ihnneh ne >ia aggiunlo uno 
tutto .tuo, quello delle form-
tare di anni al Vietnam 
Shub non perdona msomma 

| ai sui tetici gh aiuti al Viet-
! mini Questo e luomo Inutile 
' sequirlo nelle sue rivelazioni 
I « senza mezzi termini » — co-

me dice u <t (.Homo» — del-
' la uri'ule situazione sometica» 
j Certu net suoi artwoli c'e 
' anche quuh he elemento di ve 

rita mm du ougi I antuovteti 
smo di protessionc trova all 

I inentii nelle insiilficieme e ne 
gh eirori del sucialismo. An
che I « I'm tun ha }>arluto dei 
prtjiL'si, IIQII scnttori, ha re-
golarmente miurmato i lelto 

i ri sulla i ita ulturale deliUmo 
1 ne SonctHu espmnendo out 
1 fhe e risen i' quando andava-
I no espressc ma anche rwono 
j scimcntt positm, quando ad 
| escmpiti un tilm come And re i 

Kubliov leniiu sottratto alia 
I tutela dei burocrati o le sale 
, cici musci tcniwino aperte al

le mostre di Filonov, Falk, 
Tichler, Netsnemtm, Cosi fa-
remo anche in futuro. Ma con-
tinucremo anche a prendere 
posizione contro gli antisovle-
tici di profasione, i giornali
sti intomma che pretendono 
di di/endere contemporanea-
mente gh aggreisori nel Viet 
nam e i « pittort difftcili » di 
Mosca e che mgannano deli-
beratamente i lettori. 

Come Shub, appunto, che 
ha trovato — chissa come e 
perche — la strada del K Gtor-
no». (Ma perche, quelli del 
« Giorno », prima dt pubbltca-
re gli arttcoh di Shub, non 
hanno telefonato al loro corri-

spondente a Mote a che lire 
iwllu s/csso >( campo » demerit-
to dai giornaliita americano 
e che quindi doi rebbe sape-
re tutto sulle «siepi dt filo 
spinato »9). 

lln'ultima cosa su un tema 
quexta tolta seno, vorrcx dire 
a propofito del lavoro dei 
giornalisti aliestero. Qui vi so 
no sicuramente grosse que-
stioru da affrontare II qua
dra e complesso Gli Stati Uni-
tt continuuno a negare il vi 
sro at giornalisti comunisti, 
in Italia i giornalisti sovietm 
non possono circolare libera 
mente per la pemsola (per 
andare da Roma a Bologna, 
a Venezia, Torino occorrono 
permcisi speciali IA Sarde-
gna e zona proibita). Per quel 
che riguarda iUmone Soviet, 
ca e vero che per uscire da 
Mosca occorre uno spectale 
usto, e che vi sono tuttora 
numerose « citta chiuic » IAI 
materia non e regolata dalle 
assoctaziom naztonah dei gior-
naliiti ma dai governi, con 
convcmiont iccchie. accordi 
« paritetict », che non ci aiuta-
no certamente nel nostra la
voro. Perche not giornalisti 
non meomtneiamo ad affron
tare tl problema nelle nostre 
sedi internazionali, al prossl-
mo mcontro di Budapest dei 
giornalisti europei, ad esem
pio? Per incominciare cosi a 
liberarci dalle «tutele » dei 
governi, e per rendere ancor 
piu difficile il lavoro ai bugiar-
dt come Shub. 

Adriano Guerra 
Mosca, 25 gxugna 

Dal nostro corrispoadeate 
BUDAPEST, giugno 

V) mechanizmus, cioe « nuo
vo meccanismo ». L'espres.sio. 
ne, lanciata con l'avvio della 
riforma economica unghere-
se, e ora divenuta di donu-
nio pubblico e non c'e disror 
so di dirigente politico od eco-
nomico che non faccMa ricor-
so a tale definiziooe. II mec 
cantsmo — si dice nei circoli 
politici budapestini — comin-
cia a funzionare. II meccam 
smo. ribadiscono gli econo-
misti, ha bisogno di control-
li quotidjam. 

I dingenti del POSU — 
cioe i promoton della nfor-
n » economica — si rendono 
conto dell'importanza deli'e 
spenenza ormai awiara da 
piu di un anno e gli sforzi 
di direzione sono notevoli an
che a livello della propaganda 
e della informazione. Vi e un 
chma diverso nei rapporti 
con le masse. Un clima che 
si ntrova nelle colonne dei 
giornali, nei discorsi dei po-
htici sui vari temi. Lo stesso 
Kadar. nelle settimane scor-
se, ha discusso per ore ed 
ore con gh universitan dando 
vita ad un appassionato di
battito su tutti I temi della 
societa. quelli economici com-
prest. Qualcosa — potremmo 
an/i dire: moiro — sta cam-
biando nella societa unghe-
rej>e. 

Una venfica l'abbiamo avu-
ta nel corso di una lunga 
conversa/ione con il rompa-
jjno Kc/s.ot> Nvers, memoro 
deirUfficio politico del POSU 
e deputato al Parlamento. I 
temi roccati: la riforma. la 
deiniH'ntzia socialista, il 
COMECON. I'mtegrazione eco-
nomicu Nyers e 1'experto di 
tali problemi. Ha M-guito pa^ 
so passo la vita economica 
mauiara ed e uno dei dingen
ti piu sensibih aUa vasta pro-
hlematica della nuova econo-
mia. 

Da tipografo 
a economista 
E" stato recenflemente In 

Italia, delegato dai POSU ad 
assistere ai lavori del nostro 
congresso nazionale di Bolo
gna. II suo intervento, come 
si ricordera. fu in gran parte 
dedicate ail'anahsi delle que
stion! eeonomiche e alia real-
ta deirUnghena sociahsta. 
Nyers. operaio tipograto, ini 
zio la sua attivita politica nel 
movimento operaio nel 1938. 
Dopo la Libera?ione fu segre-
tario della Federazione di Ki 
spesr del Partito i>ocialdemo-
cratico e membro del consi-
glio nazionale. Nel 1948, do
po l'umficazione tra socialde-
mocratu'i e comunisti, fu elet-
to membro del Comitate) Cen-
(rale del Partito dei Lavora-
tori ungheresi. Nel luglio 1956 
fu nonunato ministro della 
Indu.strm alimentarc e il 6 
novembre commissano gover-
nativo per gli approvvigiona-
inenti. Dal maggio 1957 al 
gennaio I960 e stato presiden
ts della Assooiazione Naziona
le delle Cooperative e dai 60 
al '65 e stato ministro delle 
Fmanze. 

Incontnamo Nyers nella se-
dc del Comitate) Cent rale che 
si affaccia sul Danubio ac-
canto al ponte che unisce Bu-
da e Pest alia niagnifica ISO-
la Margherita. 

« la ri/orma — dice Nyers 
— ha obiettivi a carta sea-
denza, ma gia s» possono dare 
le prime wlufasioni Vediamo 
gh effettt politici che si so
no registrati in questo primo 
orco di tempo. Due anm fa, 
infatti, il problema del nuo
vo meccanismo era per tutti 
not un mterrogatn o. Ci si 
chiedeiyi: la riforma manter-
ra malterato lo sviluppo eco
nomist, oppure it prewo di'l-
la riforma sara un rallenta-
mento — .sia pure tratnitorio. 
ma radicale — del ritmo dt 
mi remento'f »• 

«Ogqi e put che cvidcnte 
che abbiamo convert atu la 
conttmuta dello sviluppo sen-
za recedere mmimamcnte net 
provvedimenti di riforma 
Siamo cosi nuscitt a porta-
re tl ritmo di incrcmento del 
reddita nazionale, nel /.%'X, al 
S'o. 11 risultato non e $pet-
tacolare, ma nelle attuali COJI-
dmoni e un dato soddisfacen-
te. che non nmane di molto 
dielro alle medic degli anni 
che vanno dai 1U50 al 1%7. 
cioe del 5.7'<,. Certo il nostro 
obiettivo e quello di ai\ °le-
rare il ritmo di incremento, 
ma non all improvviso. Condi
zioni decisive per un succes 
so in tal senso sono una piu 
efficace utilizzazione delle for
ze produttue e U mighora-
mento delle nostre capaafa 
dt concorrenza sul mercato 
mondiale Tutto cid, nerd, non 
sara facile da realnzare ». 

Uno dei problemi che piii 
spesso vengono sollevati in 
Unghena ed altrove — fac-
ciarno notare a Nyers — e co-
.stituiro dai fatto che si vuol 
sapere se la riforma raffor
za o smorza il carattere so-
cialista della societa magiara 
e della economia popolare. 
« IA riforma — dice Nyers — 
torna a vantaggio del sociali-
smo ll collegamento organi 
co tra progettazione centrale 
e meccanismo di mercato nel
le nostre condiziont — e cioe 
con la prevalenza di forme dt 
proprteta socialiste — non so
lo non smorza, ma, al contra-
rio, rafforza gli aspetti socia
lists Cio pub sembrare sor-
prendente »f la uafutwtone 
rtene fatta con le nostre idee 
di venti anm fa. Dird di piii: 

il collegamento orgamco tra 
progettazione e meccanismo 
avvicina molto di piu gh 
obiett-u dt politico economi
ci alle coneeztom e agli star-
zi degh operat e dei dmgen-
ti Son hanno qutndt ragto-
ne coloro i quah attermano 
che not avremmo resuscitato 
le leggt del valore e il mecca
nismo del mercato xntro-
ducendo'.i di contrabbando 
nel sociahsmo. 11 mercato, la 
compravendita e tl denaro so
no sempre esistitt neliecono-
mia socialista. Solo che tale 
esistenza era non eonsequen-
te alle necessita. 11 sistema 
di programmaztone centrale 
di venti anni fa non prende-
va atto delle categorte del va
lore e progettava indtpenden-
temente dagh etfetti del mer
cato Erano tnvece git effettt 
del mercato che, m molti ca
st. ostacolavano la re^lizza-
zione del piano centrale ». 

« Ora ~ prosegue Nyers — 
npj prendtamo atto del fat
to che U mercato e le leggx 
del lYifore esercitano i loro 
eftettt e in certt cast segna-
lano molto bene i Itmih del
la realta per la progettazione 
centrale. Rtusciamo cosi a sta-
bihre un rapporto nuovo e a 
creare, nello stesso tempo, un 
piu forte stxmolo per lo svi
luppo tecnico e per una piu 
adeguata distribuzione det 
redditt tn rapporto al lavoro. 
Tutte queste tendenze, qutndt. 
ratforzano it carattere socta-
hsta della societit». 

Nyers prosegue ncordando 
che non tutte le scelte posso
no essere considerate positi
ve e soddisfacenti e che. quin
di, uno dei compiti della po
litica del POSU e anche qutJi 
lo di andare alia ncerca degli 
erron per rendere poi «piu 
socialist! u I rapporti e le for
me di produ2ione. Di fronte 
al partito. quindi, si trovano 
compiti e problemi immensi. 
Come reagiscono, ad esempio, 
I vasti strati di opinione pub-
blica dinanzi alle riforme at-
tuare nell'ambito del sistema 
socialists? Nyers risponde ri
le vando che « solo m una cer-
chia nstretta — compresa 
una ptccola parte di tntellet-
tualt — possiamo trotxire del
le posiztoni tese a dtmostra-
re che il cambmmenio radi
cale di certe istituztoni abi-
tuali scuoterebbe, nel contem-
po, anche la fiducta nel socia
hsmo e genererebbe scettict-
smo per il futuro. Tali posi
ztoni si manttestano parttco-
larmentc tra coloro i quah st 
erano tmpegnati a fondo, nel
le lotte sociali del passato, a 
favore del sociahsmo. ma 
nello stesso tempo, avevano 
attnbmto m modo fortemen-
te utoptsttco iesigenza dt una 
perfezione astratta at nuovo 
ordme. Erano cioe divenuti 
propensi a constderare ogni 
tstttuzione del sociahsmo co
me valida in eterno, per prin-
cipio, limitando la sostanza 
dello smluppo al perfeziona-
mento di forme gia esistenti. 
P se poi nella prattca viene 
fuort qualche problema dt 
maggiore portata t portatort 
di tali posiztoni attrtbutscono 
ogni cosa umlateralmente alia 
arretratezza della coscienza 
degli uomini. Ebbene, to de-
ro dire che la grande mag
gioranza delle masse lavora-
trtci non la pensa cosi. Le 
masse giudicano favorevol-
mente tl soctalismo, lo costrut-
scono e lo difendono. Nello 
stesso tempo regtstrano m 
modo reahstico t problemi del 
mondo e non considerano tm-
mutabih le tstituzioni esisten
ti In tal senso tl nostro par
tito fa propria la concezione 
delle masse », 

Uautonomia 
aziendale 

Nyers passa poi ad esami-
nare lo sviluppo rhe si e avu-
to negh ultimi tempi e che 
ha dimostraro come lautono-
rnia aziendale abbia pertnes. 
so, a tutto il set tore indu
s t r i a l , di compiere seri pas-
si in avanti. Nyers e ottimista 
in tal senso. «Abbiamo sco
perto — egh dice — che le 
aziende ixinno avanti anche 
senza ricevere i ptant daiVal
to e che non e necessario, 
quindi. obbhgare le dtreztoni 
al rispetto degh indict del 
piano J*. 

Lo acopo e evidence: il 
nuovo meccanismo punta al
ia responsabilizzazione in lo
co dei dingenti e, come sor-
tolinea Nyers, nelle nuove 
condizioni di lavoro non e 
giusto che sia «qualcuno tn 
alto a a nspondere del lavo
ro perche ora le aziende «so-
no responsabill non solo per 
la reahzzazione, ma anche per 
la progettazione e per t pla
nt futuri i> Non si pu6 co-
munque parlare ancora di 
« efficienza economica » « La 
ritorma — prosegue Nyers — 
ha cambiato gran parte dei 
mezzi dt produzione ed ha 
creato nuovi rapporti di spese 
nella gesttone aztenda'e, per 
cut nel prtmo anno gh utth 
di azienda non hanno una ba
se reale dt confronto E' pe
ro un fatto che ntl 1968 non 
abbiamo avuto imprese in de
ficit Va tuttavia detto che al
eune aziende hanno potuto 
far quadrare i loro btlanci 
con iatuto socrnte e cioe con 
dotaztont statah, complenten-
ti di prezzi e rtduztont di tm 
paste. E' quindi mevitabile 
che lo Stato, tn futuro, sptn-
ga le aziende — anche ridu-
cendo gh atutt Hnanziari — a 
lavorart in modo put produt-
U\ o ». 

Qui la discussion* tocc* 
uno del puotl ohiave, a no

stro parere. della smiazione 
economica ungherese, il pro 
biema della produt:iv.'a 

« Consideriamo !a produttt 
vita — dice Nyers — buona 
solo in una parte delle aziei 
de Ritemamo m'ece che m 
molte fabbnche '.a produtti 
vita e bassa e la situaz-.nru. 
qutndt. e accetfab'.le solo tern-
poraneamente Vi SOTIO, :I<; 
ne. imprese doie t hve'Jt dt 
produttivita sono senza usa 
re mezzi termini, basu £' 
qutndt ptu che naturale che 
not sollectttamo un tncremtn-
to » 

Ma accanto ai problema 
della produttivita c'e quello 
della attivita de.le aziende • 
della gara economica tra i va
ri setton della produzione. 
Nyers nconosce che in tale 
campo si sono avuti successi 
specialmente per quanto ri
guarda Teconomia e la con
correnza perche si e avuto un 
incremento delta produzio
ne e perche sono stati ridoC-
ti quel profitti ingiusufieati 
e — come sottohnea Nyeri 
— « immorah ». in quanto pro-
venienti da una produzion* 
che il commercio non e capa-
ce di vendere o. nel migliore 
dei casi. riesce a vendere sot-
to costo all'estero o all'inter
no. Quindi si auspica — dice 
Nyers — un controjlo sul 
mercato proprio per combat-
tere posizioni di anarchia che 
andrebbero ad mrralciare la 
razionalizzazione economica. 

Concorrenza 
e salari 

II problema della concor
renza tra aziende e un tema 
obbligato. Nyers ricorda che 
« in certt cast vi sono aziende 
che godono ancora di un dt-
ntto di monopoho mgiusUft-
cato che tmpoltrontsce i din
genti e mette i consumaion 
alia merce delle aziende E' 
per tale mottvo che questi 
problemi dovranno essere rt-
solti al piu presto». 

Anche il problema dei sala
ri e stato modificafo dai nuo
vo meccanismo. « Nel recchio 
sistema dt direzione — preci-
sa Nyers — erano i ministe-
r\ che assegnaiano i salari. 
mentre oggi gh stiftendt di-
pendono dai rendimento pro-
dutttio e ccmmercmle deile 
aziende. Cosa avvenna in
fatti nel passato? I lavorato-
ri attendevano dallo Stato lo 
elevamento del tenore dt vi
ta; oggi tnvece devono com-
prenaere che sono loro — 
come collettivo di persone che 
operano nella stessa azienda 
— che devono conqmstare, 
sul fronte del lavoro. ieleva-
mento del tenore di vita Ta
le prmctpto e stato reahzza 
to efficacemente anche nel 
campo della nduzione delio-
rarto di lavoro. Le decisioni 
di nduzione prese nel 1968 — 
da 48 ore a 44 — sono sta
te adottate nan in scguito a 
condizioni paste dallo Stato, 
ma sulla base di precise va-
lutaztom a livello aziendale». 

Nyers, dopo aver messo in 
evidenza 1'imporranza del la
voro delle brigate socialiste 
si occupa, in parttcolare, del 
sistema dei prezzi nlevando 
che l cambiamenti venficatisi 
hanno creato, in alcuni ca&i, 
degli squilibri che devono es
sere eliminati. 

Altro problema di grande 
interesse, quello della distri
buzione degli unli aziendah. 
Se ne discute da tempo in 
Ungheria e non mancano le 
punte polemiche. Nyers ricor
da, a tal proposito, che in ba
se alia norma della spartizio
ne degh utili «si puo tnte-
grare per il 15r„ tl fondo sa 
lartale complessivo degh ope-
rai, per i! 50' c quello dei dl 
rtgenti medi c per I'M , quel
lo det dingenti mas stmt Mol 
ti — dice Nyers — non con-
cordano con il tatto che it 
sta un dtmrio cost vastn nel
la partecipazione dei singalt 
strati. E qui dei o dire che 
le proparziom prosentano e> 
fettiiamente di'terenzc ecces-
swe Ma cto ai i iene anche 
perche nel contempu le pro-
porzioni salariah <,ono ecc§i-
stvamente limitate » 

« / dingenti medi — prose
gue Nyers — ncevono solo 
il 50'c in piu di salarto di 
quanto vengu pagato agli ope-
rai medi, i dirtgentt superio-
n — dtrettore, tngegnere ca
po ecc. — triMjdaijrtflHO m me
dia il doppto del salano di 
un operaio La situation*. 
quindi, e questa. le propor-
ziont salariah sono eccesstva-
mente rtstrette, mentre sono 
ec'd'ASii arnente differemiaie 
le proporziom della partea 
pazione agli unit Sono pure 
rtstrette, quindi. le proporztQ. 
ni dei redditt complessivt. A 
mio parere sarebbe probabtt-
mente giusto assegnare ai di
ngenti super ion un reddito 
di circa quattro volte di quel
lo degh operat medi. La so
cieta cosi retributrebbe m 
modo giusto la dit'erenza dt 
preparazxone, di responsabill-
ta e la tensione nervosa che 
il lawro direzionale eompor-
ta. E' comunque gtusta iopt-
nione espresso da una par
te degh operat secondo cui 
non st devono adottare le 
stesse proporztom nel salano-
base e nella npartuione de
gli utth. Orgamsmt statah t 
sindflcoti st stanno occupando 
della questione. Ma dai pun
to di vista morale devo sot-
tolineare la valtditd del fat
to che simtli dibattiti $t tvot-
gano in Ungherta libera*** 
te ed apertamenti a. 

Carlo Sarwdtttt 
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