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II caso di Franco Russo 

VILIPENDIO: 
UN REATO 

DA ABOLIRE 
Un concetto della «autoriti» inconcHtabHe 
con la Costituztone — I precodenti fascisti 

Tuttl hanno il diritto di 
tnanifestare Uberamente il 
proprio pensiero con la pa
rol*. lo scritto, ed ogni al
tro mezzo di diffusione... 

E' questo il precetto costi-
tuzionale di cui si e avvalso 
Franco Russo. un giovane di
rigente del movimento stu-
dentesco romano per tnani
festare con vivace linguaggio 
la sua opinions sui tragici 
fatti dl Avola e di Viareg-
gio e sul comportamento del
le forze di polizia nel corso 
di quelle tragiche giomate. 

Un giudice del Tribunale 
di Roma, a nove mesi dal 
fatto «criminoso», ha rite-
nuto pero che il presunto 
autore di una simile mani
festazione di pensiero non 
potesse piu godere della li
berta ed alle sei del mattino 
ha mandato un cospicuo 
fruppo di guardie nell'abi-
tazione del « criminale » per
che questi fosse subito se-
parato daU'umano consorzio 
e trasferito in una cella di 
Regina Coeli. 

Per la verita nessuna di-
sposizione processuale im-
poneva a quel giudice di a-
dottare un simile provvedi-
mento; anzi, a parer nostro, 
bastava che egli avesse te-
nuto nel giusto conto la per-
sanalitd dell'accusato e le cir-
costanze del fatto per deci-
dere di non emanare un 
mandato restrittivo della li
berta personale. 

Ma per quel giudice lstrut-
tore la critica alia autorita, 
ad uno dei corpi delle forze 
annate — la polizia — co-
stituisce un reato di si «e-
strema gravita » che 1'autore 
di essa deve essere esem-
plarmente punito, ancor pri
ma che si stabilisca con sen-
tenza definitiva se egli e 
colpevole o innocente. 

Nel mandato di cattura e 
detto: « e necessario che 1'ac-
cusato sia tenuto a dispo-
gizione perch* trattasi di in-
dividuo pericoloso ». 

Assegnoti i Nobel 
per lo fisico 
e lo chimico 

STOCCOLMA, 30. 
II premio Nobel per la flsica 

1969 e state- confento al pro
fessor Murray Gell-Mann dello 
Istituto di tecnologia della Ca
lifornia 

II Premio Nobel per la chj-
mica e stato assegnato al pro
fessor Derek Barton dell'Impe
rial College of Scienze and 
Technology di Londra e al pro
fessor Hassel della universita 
di Oslo per la loro opera per 
sviluppare ed applicare il con
cetto di verifica in chimica. 

Settimana 
tecnologica 

italiana 
a Budapest 
Dal corritrtondente 

BUDAPEST, 30. 
E' in corso a Budapest 

la « Settimana tecnologica 
Italiana > che v*d* la par
ticipation* di numarote 
socicta e aziende ch* pr«-
tentano, per ia prima vol-
»• in Ungheria, gli ultimi 
prodott) della tecnica ita
liana. 

Parallelamente all'eipo-
slzion* di macchinari * 
pann*Jli illustrativi, $i 
tvolgono conferenze sul-
I'elattrotecnica. chimica e 
tacnica deH'imballaggio, 
che tono tenute da inge-
gnari italiani delle societa 
Magrlni, Galilei, Siemens, 
Salania, Anipla, Laben, 
Atat, Ducati, Snam Pro-
gatti. Da Nora, Chatillon, 
Montedison, Snia, Carlo 
I r b a , Anic, Pirelli, Poli-
m*r, Simonaui, FMI a 
T*cmo. 

La c Sattimana tecnolo
gica » — eh* %\ conclude-
r* lunadi 3 nov^mbr* — 
a Stat* inaugurata dal sot-
tetagratario al Commercio 
• i taro, on. Caiaiza, il qua
le — prima della partenza 
par Roma — ci ha rila-
u la te la seguente dichia-
raziona: « L'iniziativa, ac-
curatamantt praparata dal
le nostra ambasciata a dal 
local* ufflclo ICE, can la 
fattlva collaboration* di 
varl organism! mondiali In-
t * r * * t * t i , »1 articota in una 
•aria di confaranx* tacnico-
•cianflflcha, par I'aiattax-
ta 15, offeMuat* da qua-
l l fkat l ralatori italiani a 
in una moitra collateral* 
volta a intagrar* I'illustra-
z4on* dal aingoli temi. So-
m licuro che I'lnlziativa 
tarvlra a r*nd*r* ancora 
piu strati* a Intani* I* no-
»tr* r*l*zlonl commarciali 
cha, tpacle In quatti ulti
mi tempi, t tann* dimo-
• traml* un vivace rHmo 
aaconalanala *. 

Carlo torMcktti 

> Quella che vien* combat-
tuta. anche eon il carcere 
preveotivo, * dunque l'opl-
nione ebe si e fatu strada nel 
paese aecondo la quale la ca
rat teristica di un vero regi
me democratico e la libera 
discussione. il dialogo, il di
ritto di critica, il diritto di 
una minoranza di battersi 
per diventare maggioranza, 
la possibilita per la minoran
za di convincere masse sem-
pre piii larghe di cittadini 
che un determinato governo 
e le forze di polizia. che da 
esso dipendono, sono conge-
gni di un meccanismo che 
in particolari occasioni del
ta vita nazionale e possibi-
le dissacrare anche con il 
dileggio. 

Si teme cioe che con l'ar-
ma della critica e del di 
sprezzo si possano creare nei 
confronti dell'autorita, del 
suo operato, momenti di av-
versione e di riprovazione 
tali da determinare alterna
tive politiche nel paese. Del 
resto la figura criminosa di 
cui ci occupiamo, che torna 
in tanti articoli del codice pe-
nale, e basata su un verbo 
(vilipendere) dal significato 
opinabile e percift pericolo
so perche si presta ad abu-
si ed interpretazioni che pos-
sono essere anche lesive del
le liberta democratiche. II 
reato e sorto per porre un 
freno aH'attivita critica del 
cittadino ed al suo diritto di 
manifestazione del pensiero; 
e non e un caso che esso sia 
nato col codice Zanardelli del 
1889, proprio dai regimi co-
siddetti «Uberal-costituziona-
li». 

Fu infatti opera dello sta
to liberale, che aveva allora 
riconosciuto le liberta fon-
damentali, inventare questo 
reato di opinione. Si temeva 
che 11 pieno dispiegarsi di 
queste liberta potesse porta-
re, attraverso anche critiche 
serrate, a far vacillare il po-
tere delle classi dominanti, 
e percib si creava una figu
ra di delitto che in determi-
nati momenti doveva servi-
re a salvaguardare piii fa-
cilmente le posizioni di pri-
vilegio raggiunte 

In una diversa situazione 
storica il fascismo allargo 
poi la fascia di questi reati 
e nella relazione ministeria 
le sul progetto del codice pe-
nale confessb anche le ragio 
ni che consigliavano l'incri-
minazione: « la pubblica con-
tumelia puo tare strazio del
le nostre istituzioni sia che 
essa sia diretta contro di 
esse come entita politiche 
astratte, come nel caso in 
cui il colpevole agisca sotto 
l'impulso della conrezione 
degli ordinamenti politici 
dello Stato completamente 
antitetica a quella vigente, 
sia quando venga a colpirle 
a cagione del loro concreto 
funzionamento ». 

Con la Resistenza, le mas
se popolari, hanno abbattuto 
il regime fascista — ma que
sto e il punto —, dalle ceneri 
del fascismo non e risorto 
l'antico stato liberale, sono 
nati, invece, nuovi ordina
menti che hanno esteso e ri
conosciuto sul serio tutti i 
diritti del cittadino e fra essi 
quello della libera manifesta
zione del pensiero. 

Ci6 che maggiormente 
preoccupa e che, in questa 
nuova situazione costituzio-
nale, si faccia ricorso al man
dato di cattura contro chi 
attacca il «principio di au
torita » e che si assista ad 
interpretazioni purispruden-
ziali sempre piii estensive. 

La Corte di cassazione per 
salvaguardare meglio il 
«prestigio» di determinati 
corpi ha addirittura detto 
che «il vilipendio delle for
ze annate dello Stato, del 
periodo monarchico, e punf-
bile anche a seguito della mu-
tazione della forma di gover
no da monarchica in repub-
blicana»; che realizza il de
litto «la affermarione che 
nella polizia vi sono dei man-
ganellatori che si avventano 
contro donne, vecchi e bam
bini perche attraverso l'of-
fesa ad un singolo gruppo 
di oomponenti del Corpo si 
additano al disprezzo pub-
blico l'intero corpo della po
lizia b quindi le Forze Ar-
mate» e che sussiste il rea
to di vilipendio alle forze 
armate nel caso di chi «vi-
lipenda l'arma aeronautica 
definendola fra 1'altro arma 
fascista e non italiana per
che non esiste una aeronau
tica dPl periodo fascista in 
contrapposto con l'aeronau-
tica dell'epoca repubblica-
na ». 

Ma tornando all'episodio 
acraduto a Roma e pur vero 
che il giovane dirigente del 
movimento studentesco a tre 
giorni da'.la cattura e ritor-
nato alia liberta. E si puo 
anche sostenere che il cla-
more suscitato dal fatto dl 
cui cl siamo occupati e da 
addebitare ad un giudice par-
ticolarmente sensibile alia 
tutela ed alia difesa « del pre
stigio dell'autorita e delle 
istituzioni ». 

Ma non e questo il pro-
blema. 

Gli articoli del codice so
no ancora 11 pronti a colpire 
chiunque intends Uberamen
te manifestare il proprio pen
siero nei confronti delle isti
tuzioni e dagii uomini che la 
lncarnano. 

E' giunto dunqua 11 m o 
mento di ingagfiara una for
te battaglia al fin* dl otta-
nere labollitone dot raati dl 
viUpondio. 

Fausto TartH«no 

INCHIESTA SULLA R.D.T., IL PIU GIOVANE STATO EUROPEO 

La metamorfosi di Rostock 
Sino ol 1945 era stata, con la sua provincia, don inio incontrastato degli Junker, ora I un porta importanta e la capitale di una regkMie industrial-

menta sviluppata - 1 problemi dell'economia - P erche non si parla piu d i« nuovo sistama econom ico », ma d i « economic politico del socialis«o » 

La carenza di manodopera e gli accordi con c ui si appalta alia Potonia, che vi prowede co n proprio maestranze, la costruzione di impianti 

Giornate di lotta a Napoli 

NAPOLI, 30. 
Continua la iotta dei ventimila dipen-

denti del Comune « della Provincia. Lo 
sciopero ha bloctato interamente i ser-
vizi comunali, i cimitari, i sarvizi di mt-
tezza urban* * Qtitlli che vengorw r«-
golarmente ivolti dai vlgili urban). 

Oggf, un cortao lunghlulmo dl »tu-
denti ha parcorso I* (trade della ciH* 
per esprimtre folldariet* a coioro ch* 

uno impegnati nella lotta ad oltranza per 
rivandicar* un acconto sui futurl miglio-
ramanti 

E' tolo II tec on do glorno di sciopero, 
ma la citta appare gia duramente se-
gnala. Cumuli dl Immondlzie hanno gli 
riamplto la tirade dal centra • della p«-
rifaria. Da ataman*, i dipendenti dal Co-
mun* • delta Provincia, sorvegliati • vi
sta da nugoii dl poliziotti, hanno acca-

tastato per protesta, davanti all'lngresso 
del Comune, enormi mucchi di spazzatura. 
Gravl sono le retponiabilila dell'amminj-
strazione comunale • delle autorita che 
hanno permesto che la situazione prtci 
pitasse • si esasperasse Nolle foto: I 
dipendenti del Comune e della Provincia 
sorvegliati dalla polizia davanti a Palazzo 
S. Ciacomo; ecco una piazza cittadina 
dopo due giorni di sc<>paro dei netturblni. 

DAI atttr* ilTialU 
BKKLLS'O. oftobre 

Rostock ed il suu circond*-
n o erano stati sino al liM5 
rkiminio incontrastato degli 
« Junker », I grandi propneia-
n fondian dalle cui tile pro-
vezuva il lior liore dei quadn 
del milnarismo tedesco. La. 
massa della popolazione era 
costituita da Uraccianti e con-
tacuni poveri. Le Industrie 
erano pochissime, e la cia&-
se uperiiiu quasi ineMsienlt. 11 
precuxniuu degli «Junker» 
non era &olu economico, ma 
anune ideologico e polnicu. La. 
istruziune era tenuta voluia-
mente arretrata per evitare 
ogm pericolo di rottura del-
l iiiunooilismo. 

OgKi, a 24 anni dalla scon-
filta del nazisxno ed a 20 
anni dalla nascita della RDT, 
Rostock ed il ;>uo circondario 

formano una regione uidustria-
leagraria con una potenie 
mdustna portuale, cantieristi 
ca, tneccanica, elettrica ed all-
mentare nella quale lavorano 
aecine di nugliatu di operai. 
£ ' in fase di sviluppo uii'in-
dustria petrolifera e gia si 
guards alio blruttamento della 
energm atomica. 

Prima deU'ultuna guerra U 
porto di Kostock era insigni-
ficante, rispetto ad Amburgo 
e blettmo. Uggi il tratlico por
tuale di Rostock ragjHunge l 
10 milioni di tonneliate di 
merci all anno. Nella citta di 
Rostock prima del nazismo 
esistevano 10 scuole. Dal 1933 
al 15*45 salirono a 11. Ora so
no 43. 

La catena di t>2Ue ville sul 
Baltico nelle quail gli «Jun
ker » andavano a trascorrere 
I loro ozi guernen, sono sta
te trasformate in case di vil-
leggiatura che da giugno a set-
tembre ospitano milioni di la-
voraton della RDT. 

Rostock ed il suo circonda
rio non sono un fatto isolato 
ma se mai, lo specchio delle 
trasformaziom subite dalla 
RDT nel dopoguerra. E* ap
pend il caso di ripetere qui 
che il regime socialista ha fat
to di questa fetta dl Germa-
nia, senza materie prime, con 
una scarsa mdustna, di-
strutta dagli eventi bellicl * 
dalla occupazione socoessiva, 
la ottava o norm potenza in. 
dustrjale del mondo. Una se-
rie di ci/re pubblicat* in oc-
casione del XX Anniversano 
della Repubblica ci dicono 
che la produzione industria-
Ie complessiva fatta 100 nel 
1950, e salita a 473 nel 1968, 
quella chimica a 532, quella 
meccanica a 645, e quella elet
trica ed elettronica sino a 927. 
Andamento analogo hanno 
avuto reddito nazionale, inve-
stimenti e commercio con lo 
estero. 

Piii sacrificato in proporzio-
ne, l'aumento del tenore di vi-
ta, anche se e il piii alto in 
senso assoluto tra tutti i pae-
si socialisti. Le statistiche af-
fermano che il salario medio 
mensile e passato da 290 mar-
chi nel 1949 a 693 marehi nsl 

MILANO: un fatto nuovo nel rapporto tra studenti e lavoratori 

Gli operai "invadono" TUniversita 
Al termine di una loro manifestazione tremila operai si sono incontrati con gli studenti discutendo insieme per ore nelPaula 
magna della «statale » — Un dibatttto aperto alle critiche re ciproche sul piano della ricerca dell'unrta — Uno della OM 

spiega la posizione degti operai nei confronti dei « gruppetti » — II significato di applausi e fischi 

Dalla nostra rcdaxione 
MILANO. .'JO 

L'impuriente fischiclto opvraw 
ha tTillato questa matUna con 
if volume di tremila j\at\ ^otto 
i dllo^»^ del ftlarcte della Ca' 
(iranda. la . edc de'.le 'ucolta 
umanistiche della umversda 
statale. Tremila lute neliaula 
magna, i cartelli della lotta 
sindacale a\ post? m m a f i al 
senato accadem<co; >ullo sedia 
del rettore per due ore un 
operato della OM; uno studenle 
al microjono ha accolto gli 
operai dicendo « L'unwersita e 
vmtra, e stata costrwta col 
vostro sudore ». .S'embraro una 
di quelle ngnette per assurdo 
di una certa letteratura umori-
stica; lannello sul trono ael 
leone. I'uomo al guimaglio del 
cane e la ptii paradossale di 
tutte. contro la louica dx tutti 
i numeri e numeretti delle 
,scun:e 'ilatt.ttiche, gli operai 
neH'umucr.sita. 

Do\,r> due anni di invariant 
polmetche le facolta umam-
ttiche sono state * mvase » da 
un corteo operaio: al manoa-
nello della represstone xi e s>o-
stituito il Jischietto della lotta 
sindacale, un avvenimento che 
certo non deve essere mitiz-
tato. ne tradotto in un oleogra-
ftco • abbracciamoci », ma i cut 
sigmjicati profondi dehbono 
essere oagetto di meditazwne 
e rijlessione. L'ambiente non 
ha mesxo in soggezione gli 
operai. studenti e lavoratori 
si sono avvicendati al micro-
fono. senza preoccupaziom di-
plomatiche. ognuno ha parlato 
con franchezza, chi ha raccolto 
applausi chi fischi. W e'e 
stato un diseorso operaio e un 
discorso studentexco, ognuno con 
la sua loaica e i sum tteccati. 
Fischi ha raccolto I'operaio che 
ha delineate un tindacato cht 
non «i perde eon i «poAiti-
ca*U >, ma bona a strappcrt 
qyanti pis) aolc'i pud ai padroni, 
Jiieht ha roccotto I* atad«iit« 

che non osando spacciare con 
ehiarezza temi anttsindacah e 
< antirevisionisti » si e rifuqiato 
in una serioaa e astrusa analisi 
in chiare per poem imziafi. 

Ma al di Id di queste /range. 
che pur hanno una loro to 
pica e una loro collocazione 
neph schieramenti operai e stu-
denteschi. I'incontro ha espres
so. e questo ci sembra con 
prande ehiarezza, quali debltono 
essere i contenuti del collepa 
mento tra J"un«feT4ttd e la fah-
brtca, tra il lavoro politico 
nella facolta e la lotta per la 
modifica dei rapporti di potere 
tra le classi. 

Un operaio della OM, ci 
j sembra, ha aperto U dibattito 
I dicendo che il nesso tra i lavo-
j ratori e gli studenti non pos 

sono essere gli slogan, ma la 
1 dejinizione di ohbiettivi comuni 
I ha anche accennato, senza ti 
| midrzze, agh scontri tra i lavo 

ratori e i giovani che a qrup-
| p<?ffi *ono scesi davanti a guesta 

o quella fabbrica in esimziom 
' di folclore ultrarivoluzionario; 
I ma non ha detto soltanto questo, 
j si e rifiutato di generahzzare 

un disgraziato contatto, ha di-
mottrato di aver pienamente 
compreso quale sia stata lo 
portata politico della conteata-
zione nelle unh;er.iitd. Un di
scorso ne pedagogico ne mora-
listico. ma politico, tra com-
pagm impepnati contro oli 
stessi nentici. Si e anche ram-
martcato perche gli studenti 
presenti neliaula magna non 
erano tanti quanti loro si axpet-
tavano e ha chiesto spiegaztont. 

Gli arvenimenti accaraliati,si 
nepli ultimi piomi non hanno 
impedito un chianmento tra gli 
universitari comunisti della se-
zione « Ho Ci Min x i l movi
mento studentetco; vi sono stati 
attriti, incomprentioni ch* net-
tvno ha drammatiz2ato: <Noi 
abbktno paaoto U biolittto di 
due art di papa per incontrarei 
con i piaoom. p*r eonoaccrUt 

nun sifltno soddlifattl >•. <n e 
rammaricai'i un operaio di 
mezz'vUi. I n altro ha detto che 

mo a oorji gli umci studenti 
! che fonosi e *ono i figli deph 
j at/run del AUU pae e e i suoi 
j cumiKiiitu ill t.itciw cite la 

.\cru. (on le main ancora ipor 
cite di tirai'O. si precipitano 
icr it le '•cuole seruli. 

()f/<n, ••'.a pure net hmiti or-
pauuzatu t di un incontro che 
.\epue la repre.iiione di /'i.sa e 
la grande maiufe.itaziine di wri. 
e'e stato un contatto che ha 
fatto yiu.>M.'ia ei'i mold .schema 
tismi, di deter ion generalizza 
jioni. (Hi operai hanno scoperto 
che i gruppetti sono un feno 
roeno. ct si cun-enln il bi.sticcio. 
che non ia oltre j gruppetti; 
uno ttudente, uno dei leader 
del di-^en o cattohco. ha fat j 
to una currell'j anah^i delle | 
condiziom di ^fruttam -rto nelle j 
fabhruhe. di come loperaio MA | 
panmenli -liuttatu -lella ^ua 
ca^a, e quale sipnificato pol. 
tico ahbiano le lotle operate: 
un altro ^tudente, presentato 
dalle croi'ache della stampa 
borahe-se come uno dei piii ac-
camti periecuton del professor 
Trimarchi, I'autoritario baro-
netto per il quale si sono mo-
bilttatt tutti «gli uomini del 
re», dm fascistelli alia pro-
cura della Repubblica. s; e n-
JpraJo non certo iestremtita 
huttato con tanta ferocia m pa 
sto a\ bempensanti. ma un gto 
vane mat'tro. mtelliuente, che 
non crede a mttiche <<olu:ioni 
dalla sera alia mattma, ma ri
cerca con sincerita una strate
gic hasnta full alleanza tra 
tutte le for-c di clause per com 
baltere e vtneere il padrone su 
tutti i fronti. 

I compopni unii><r.titari del
ta sezione « Ho Ct .Vftn > Hanno 
portato all'assemblea d respiro 
dell'elaborazione del partito, la 
sua eapacita di sintesi, hanno 
tllustrato cosa signiftehi un'uni-
p«r«itd ap*rta *Uo acontro di 

cfn.<.-.e, la i/otemwhln rvolu 
zionana (It una rtcerie. *ullc 
tondiziom di lavoro e di vita 
dei laior'itori oi cm ri^ultati 
connetter^i la lotta per la radi 
(ale tra^torma;:>i'ie <U-l \xie e. 
I)i una tale unncr^ito Id dire-
zifine non ^pt tta alle COIV\IOI,I-U 
ti accade-nirl.e o <*turicnte*chc, 
ma at/li studenti, ai proU'^ori. 
ai teruici. iuih (ifierai. La totfi 
ileah studenti di've mere come 
ohtettu o una (/estione M m w 
tricamente a\»,io<<n all'attuale. 
(he e quella dci'i arcademici 
e (lex ratli'tlra'ui. inn finalitti 
simmetneamente oppo'i'.e. 

L'wcontro tra gli studenti del
le facolta umam.iticlic e ah o-
perai me'a'mcecantc. della "o 
na di I'orta Homana ha cii - >i 
pafi equvoci. reticenze: e non 
' i e trat'ito di un vpi^odico 
\ (itihraccia'noci nelta penenrt 
to <• nel'ientu-ia-mii ', ma ll 
jinmo | w . -» •-( terrain di una 
al'< finci ha c'a '•ulla cU>nre:za 
e auihe siillo scoiitrn. T Son e 
c'ne il prtmo di quell rtcontri 
-- ci nv dremo spei-o — ha 
detto un operc.io - siamo quan-
to mai ditiiosti a panare il hi-
ghetto di due ore di sa'ario per 
una reale alleanza con vot »; 
c Avcte paoato non un bi<j!t«'tfo 
d'entratu neU'Ateneo, ma I'm-
tera unfer-nta > ha nsposlo 
uno xtuden'e. Dopo due ore di 
dibattito. l'a**emblea si e can-
clusa. un corteo di studenti e 
operai ha raoaiunto i picchetti 
che da tre oiorni circondano la 
Asio'.omriarda. 

< K' solo il nostro tirimo m 
contro* e <tato detto: nn'affer-
mazwne che non e .s'n'a una 
promessa. ne una htenzione, 
ma una scelta politico, lunoa-
mente e reciprocamente matu-
rata. Domini gli operai della 
zona Lambrate « invaderanno » 
il Politecnico. e ancora a in-
eontri sequiranno tnconrrt • 
presto lotte comuni. 

Wladimiro Oraco 

A Genova 

Positivo 
incontro tra 
operai del 

« Meccanico » 
e studenti 

C;KNOV\. so. 
I.a sala i}r<-ni,'.a di opera: e 

studenti, iin dib.itt.to 'O. mt-gLu, 
lin./.o di un dibjttito) estrn-
rrMmente '.rift're->sdntt'. i probk--
mi della fabbrica e delia icuol.i 
affru'i'at' con -wrietc). uxnpe 
ten/a e n man.era verdmente 
n'i<»\a: questo. in smtesi. i'in
contro dt qj«-,to pomtriggio fra 

1 i lavoratori dell'* .\nsa!do mec
canico nucleare » e gli student; 
dfllt? scuole d; Sampierdarena. 
L'imziatua e partita dalle mae
stranze dello stabihmento e, a 
giudicare dalla partecipazione 
deaii studenti. accolta con entu-
liasmo rwlle scuole della delefta-
zione operaia. 

II dibattito. aperto da una re
lazione introduttjva del segreta-
no della commiswone interna del 
< Meccanico ». si e protratto per 
circa u"'ora r mezzo: troopo po 
co tenuto conto dell'intere»4e 
che questa iniziativa ha suscita
to e delTimportanu dei temi in 
discussione. Di qui la propoata 
di aggiornare 1 assemble*, di 
continuare. intanto la discussio
ne nelle scuole • net raparti del
la fabbrica. di portar* al proaai-
mo incontro attri lavoratori ad 
aitri studenti. La propoata • sta
ta *cc*tt*ta aila unanavtta. 

1968. A che cosa equiirarreb-
be in Italia un tale salario « 
difttcile calcolare. Jl cambio 
ufficiale e uguale a quello del 
marco tedesco-occidentale: pri
ma dell'ultima bufera mope-
taria. intorno a 155-160 lire. I 
prezzi per6 sono diversi ed 
il marco della RDT pub va-
lere di piii o dl meno di 155-
160 lire. 

Uno studioso tedesco-occi-
dentale fece anni fa una con-
statazione che ancora oggi e 
vahda: piu sono bassi I sala-
n presi in considerazione, piu 
elevato e il valore del singolo 
marco per il suo possessore. 
La ragione e sempl;ce: alfittl 
trasporti pubbhci, genen ali-
mentari essenziah (pane, pa-
Late, lane, came, birrai. car-
bone per il riscaldamento, ve-
stiano di qualita scadente, ed 
altro, costano meno che in Ita-
lia. Ora c chiarci che un sala
rio basso o una pensione co-
pre essenzialmente queste 
spese. II rapporto si rovescia 
a mano a mano che il sala
rio diventa piu alto, perche 
allora serve anche per acqui-
stare prodotti piu can che da 
noi: caife, cioccolato, frutta, 
vino (che nella RDT e quasi 
tutto importato), vestiano mi-
gliore e cosi via. Piu poi il 
guadagno sale, e meno vale 
il singolo marco, perch* in 
questo caso, viene impiegato 
per comprare prodotti come 
elettrodomestici, vestiario dl 
qualita, liquori, autotnobili, il 
cui prezzo, al cambio ufficiale 
e anchs tre quattro volte quel-
lo deU'analogo prodotto ita-
liano. 

Questo congegno di prezzi 
— che e stabile, indipendente 
cioe dalla dinamica salariale 
— impedisce che si creino 
squilibn troppo esagerati nel 
tenore di vita. Anche nella 
RDT vi sono categorie che 
guadagnano proporzionalmen-
te molto: attori, tecnici. soien-
ziati, scrittori. A parte, comun-
que la inconcepibilita di 
«casi Riva», le loro entrate 
non sono neppure paragona-
bili a quelle di certe cate
goric in Italia. L'ingegnere o 
il giudice che va al lavoro in 
tram o con la ferrovia sopra-
elevata e ancora la norma e 
non l'eccezione (anche perch* 
chi possiede la macchma cal-
cola che la corsa con il tra-
sporto pubbllco costa 30-32 
lire, mentre la benzina e mol
to cum.). 

A parte il discorso sul pote. 
re d'acquisto dei salan e sti
pend) (aa legare al fatto che 
normalmente anche la don
na lavora e che qumdi in una 
famiglia raramente entra un 
solo stipendio) vediamo ora 
quali problemi ha creato per 
la RDT 1'impetuoso sviluppo 
economico sopra smtetizzato. 
Sull'argomento abbiamo avu
to a Berlmo un lungo ed in-
teresaants colloquio con 11 
prof. Otto Reinhold, direttore 
dell'Istituto di scienze socia-
li presso il Comitato centrale 
della SED. ed alcuni suoi au-
torevoli collaboratori, tra i 
quali il prof. Gerhard Schulz. 

La RDT. come i Uttori sa-
pranno e uno dei Paesi so
cialisti che hanno piu dura
mente polemizzato con i « lea
ders » del nuovo corso in Ce-
coslovacchia — prima e dopo 
1'intervento delle truppe dei 
cinque Stati del Patto di Var-
savia — anche sul terreno 
delle scelte economiche che 
Praca andava facendo sotto la 
guida o l'ispira/:one di Ota 
Sik. Eppure la RDT e stato 
il primo pae^w social'.sta ad 
adottare un * nuovo sistema 
di pianificazione e di direz:o-
ne dell'economia .i prima an
cora che nell'URSS avessero 
lnjzio < prim: e.sperimenti in 
sinjjole aziende. 

Offpi nella RDT non M parla 
piu d; « nuovo .s:stema econo
mico » ma d: • econom ia poli-
tira del soria'.isrr.o )>. Un pon-
deroso volume ed.to recen'.e-
ment? con una pr<»faz:one di 
Walter Ulbrerh*. cerca di da
re sistemazione 'poriri a que-
s'a nuova fav? Qua!che osser-
vatore potrebbe essere porta
to a conrludere che la RDT 
abbia compiuto un pa."«o :n-
dietro, t che forse, sulla ba
se dell'esnenen^a ce^oslovacra 
abbia preferitr. ritornare a me-
todi di gestione economica ap-
partenen'i al passato Non * 
esatto. 

In realta, nella RDT il « nuo
vo sistema economico» rap-
presento non 1'imzio di un 
processo per giungere ad una 
sorta di « socialjsmo di mer-
rato » (per usare un'espressio-
ne appunto di Ota Sik) ma un 
mezzo per introdurre gradual-
mente neli'attivita economica 
alcuni strumenti — principio 
del rendimento qualitattvo: v:-
moli come guadagni. profitti. 
perdue, premi; aufonoma mi-
ziativa dell'aziend4 e del sin
golo organismo di settore in-
dustriale 3 ino all'autoftnan-
ziamento attraverso le banche, 
responaabilita diretta della 
azienda nel commercio estero, 
e cosi via — senxa tuttavia 
sottrarla al pnncipio della 
pianificazione e direzione cen
tral*. 

< U problem* cardine del
la modern* ptanification* so
cialista — acriaae Harry Nkrk 
nel novembre scorso. tn un du-
ro attacco a: « revisionist! > 
di Praga — pub consiswr* 
soltanto in un letam* orga-
nico tra pianiiicaxion* * di-
ra«ioo* central* d*ll* qu*a«to-
ni di foodo dallo srlhippo so
cial*. coo la ptaniflcaaiort* • 
dirwkiA* r—pocaabU* dalla 
aaMttta. Pmriakmi a hnkfo t*r-
min«, • con ci6, rvlatara ai-
U statoiiita d*4 proowai <tt too-
do *d *ita aiaatteita. atta 

cita di adeguamento all* OOD-
dizioni economiche che 51 pre-
aentano aono le caratteristi-
chs di un moderno sistema 
di pianificazione sooialista». 

Gli eletnenti di dinamismo 
e pragmatiamo introdotti nel
la gestione economica della 
RDT con il • nuovo sistema > 
hanno fatto buona prova, ed 
ora i suoi dirigenti sono im
pegnati nel risolvere il pro-
blema di fondo del paese: aa-
sicurare l'ulteriore ritmo di 
crescita lis&ato per 1 prosai-
mi anni intorno al sei per 
cento annuo. Si tratta cM una 
cifra non elevata e pur tutta
via non semplice da raggiun-
gere. perch* le possibilita di 
sviluppo industriale estensivo 
per la RDT sono ontiai esauri-
te e bisogna puntare sullo svi
luppo intensivo. Su questa 
base si elabora il piano *U 
prospettiva 1971-1975 e si pro
pone una prognosi dello avi-
luppo tecnico-scientifico si
no al 1900. 

II problem* dello sviluppo 
della RDT. e d'altra parte, 
strettamente legato a quello 
dei suoi rapporti con gli ai
tri paesi socialisti, verso 1 qua
li e diretto il 75 per cento dal 
suo commercio estero (42 par 
cento solo con I'Umone Sovia-
tica). Le quest ioni che a questo 
proposito possono sorgere s*-
condo i compagm della RDT, 
derivano non tanto dal diffe
rent* grado di sviluppo tra 1 
diversi paesi, quanto dai diver-
si metodi di pianificazione • 
di direzione dell'economia. Di 
qui la posizione a favore di 
un processo di integration* 
almeno in alcuni set ton indu
strial i chiavs per lo sviluppo 
economico, tecmco e scienti-
fico. 

Con la strada da loro scelta, 
1 compagni delia RDT rit*n-
gono anche di aver elimina-
to il pericolo che si fornu nel 
paese una tecnocrazia, o co-
munque una classe di « mana
gers » che potrebbsro com-
portarsi nella fabbrica come 
i dirigenti di una azienda ca
pitalistic*. I compagni affer-
mano che il pericolo non si 
presenta da una parte perche 
il partito e sempre stato alia 
testa del processo di rinnova-
mento dei metodi di direzio
ne economica e daU'altra par
ch* nella fabbrica esistono 
strumenti — organizzazioni di 
partito e di sindacato, comita-
ti di produzione — capaci di 
esercitare un controllo sui 
dingent*. 

D'altra parte, si afferma, 
nella RDT e'e carenza di ma
nodopera. La Germama de-
mocratica in effetti e i'unico 
paese socialista ad offrire la
voro ad operai stranien po-
lacchi. ungheresi, sia pure in 
misura nstrettissima. Con 
Varsavia ci si e peraino ac-
cordati per la conceasione al
ia Polonia di « appalti » per 
la costruzione di impianti sui 
terntorio della RDT, cha U 
paese «appaltatore» realiz
za con propria manodopera, 
propn tecnici, proprio mate-
riale e che consegnera ail'« ap-
paltante > gia completi * pron
ti all'uso. 

Se un dirigente d'industiia. 
dunque, si afferma a Berlmo 
creasse nell 'azienda un d i m s 
non diciamo di violazicme dsi 
diritti economici e sociali, ma 
anche soltanto di non rispet
to della personality e dignit* 
del lavoratore. correrebbe il 
nschio — a parte l'intervefl-
to degli organism! rappresen-
tativi degli operai — di tro-
varsi senza dipendenti che 
troverebben altrove e facil-
mente condizioni di lavoro piii 
corrispondenti al clima gene-
rale delle aziende della RDT. 
Tutto cio, perb, e il caso dt oa-
servare, non significa che nel
la RDT non esista un proble-
ma di ulteriore sviluppo demo
cratico, anche nella fabbrica. 
ma che esso non riguarda tan
to i rapporti operai-dingenti 
quanto quelli tra maestranaa. 
sindacato e partito Esso in-
veste cio* le istituzioni po-
liMche e sociali alle quali * 
affidata la gestione efrettrva 
del potere. 

Romolo Caccavale 

Assolti per 
un manifesto 

$01 fatti 
dello «lussola» 

\ . \POU. M. 
I compagni Antomo Moia. ft* 

st-grctano della federanone »•-
pi>^tana del PCl e Giusepp* 
D M o g:a segretano delia FGCI. 
sono stat; aisoiu dailaccusa dl 
aver diffuso ootizie false e tew 
deruiose con un manifesto che 
chiedesa il dturmo della pe-
Iizia. 

II manifesto apparve imio*-
diatameote dopo 1 aravustnu fat
ti della 1 Busiola > di Viaregfw. 
a capodanno 19A: si inmava 
coi nto4o < I fatu di Viareggio 
impongono 1] disanoo unmedia-
to deila poiiua». I responsa-
bile delia f e d e r a u n c del PCI 
e della FGCI furooo imawefaa 
tameni* drnunctati in base al-
l a n w o l o ISC del codtc* peoai*. 
quindi nnviati a aud iuo . La 
denunzi* potinesca * s tau 
sm*ntita in pieno dai tribunal* 
iS. sezxme. pmarduta da) dot 
tor Mcle). can una s*oi 
ch* accogli* in p i n * la 
cM dafenaor* d a a n 
compaani. l 'awoeaa* D 
dro. Vtvm fat** ataai 

• Urn 

par 1 ra*M « 
j*r a* *i**»—a, • 
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