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Con la riforma agrarla democratlca 
realinala nel 1945 soMo la gulda del partito 
dolla classe operala, si poneva fine ad una 
vecchla Ingiustlzla: 3.298.062 ettarl dl terra-
no passavano nelle man) dl chl II lavora; 
par S59.O089 contadlnl — dl eul 200.000 con-
'tadlnl poverl e senza terra — venlva at-
tuato un sogno secolare. La riforma agra
rla rappresentava nel contempt) un duro 

^cotpo per le forze milltnrlste e fasciste te-
;desche, II cui potere pogglava fortemente 
,RUI grand) proprletarl agrarl. Inizialmente 
manca dl tutto, a comlnciare dagll attrezzl 
por I'oratura, alle sementl, al bestlame. 
MolM uominl non erano ancora tornati dal-

la guarra e le donne dovevano da sola prov 
vedere a coHlvare la terra. Ma anche In 
quest) casl la SED dava II suo aiufo orga-
nlzzando la lega per I'aiuto reclproco tra 
contadlni e lo prime stazlonl dl macehlne 
e tr.attorl appena queste macehlne agrlcole 
e aitrl attrezzl vennerb fornitl dall'URSS. 
Con II loro appogglo materlale e politico-
morale gl) opera) del la clltft dlventavano 
slncerl nllestl de) nuovi contadlnl. II pro-
cesso che ebbe Inizlo con la riforma agrarla 
si conclude died annl dopo, quando ormal 
tuttl I contadlnl delia RDT erano entratl a 
far parte delle cooperative agrlcole dl pro-

duzlone Sorgova cosli uni nuova cMsse la 
classe del contadlni cooperatorl. Essa 6 oggi 
padrona dl .mllioni dl ettarl di terreno colti-
vablle, dl un rlcco parco di bestlame da 
latle, da macello e rlproduzlone, ottlene 
una elevata produzione e dispone di modcr-
ne macehlne agrlcole. L'aspetto del vil-
laggl 6 completamento mutato, contras-
segnato da moltl nuovl edlf lei" delta coo-
perativa e per le abltazionl. I contadlni 
delia RDT guardano con ottlmlsmo al loro 
avvenlre G, per la prima volta dopo molte 
generazlonl, si sentono ffnalmento llbe-
rati dalle inglusttzie social! e dalla ml so Ha. 

II collettivo di lavoro 
a m m 

di Peter Schetler 

Erano quasi le quattro po-
merldlane del 4 agosto. Nel-
la centrals elettrlca del Kom-
binat dl fibre slntetlche «Wi-
lhelm Pleok » dl Guben stava 
giusto termlnando il turno dl 
lavoro quando una limousine 
nera varcava 1 cancelli delia 
fabbrlea. Era glunto 11 mo-
mento atteso da lungo tem
po-, o le manl callose.de! la-
vjpratorl si levavano per salu-
tafe calbrosamehte (in "slgftor": 
re anzjano: 1! senatore Liilgl 
Pblano, Presldente delia Asso-
olazlone Italla-RDT, che venl
va a tar vlslta alia Brlgata 
« Mario Poschlanl ». Era que-
sta vlslta l'espresslone dl un 
vincolo fraterno e amlchevn-
le verso quel 29 operal delia 
EDT 1 quail 5 annl or sono 
hanno dato al loro collettivo 
11 nome di un combatter • r 
delia Reslstenza itallana al fa-
sclsmo. Come era na'ta questa 
decislone? 

- Allora, 5 annl Ja, nella cen-
trale elettrlca lavorava Heinz 
Hlemer, un tedesco sincero 
che rlbellandosi all'insensatez-
za e brutallta delia guerra 
hltleriana era passato a com-
battere nelle file del partlgia-
ni Italian!. E' qui che egll co-
nobbe Mario Poschlanl gin 
combattente antlfasclsta in 
Spagna, che dopo 1'8 settem
bre del 1943 fu tra gll orga-
nlzzatorl del movimento par-
tlglano italiano e che 11 9 aprl-
le 1945 venne fucllato assle-
me ad altrl 28 partlglani nel 
cortlle delle prlgloni dl Via 
Spalotto a Udlne. 

II coragglo e la volonta an
tlfasclsta dell'ltallano Mario 
Foschlanl sono rlmastl per 
sempre tmpressl nella mente 
del tedesco Heinz Hlemer, 
tanto che 20 annl dopo egll 
proponeva al suol compagnl 
dl lavoro delia centrale elet
trlca del kombinat chlmlco 
dl dare al loro collettivo tl 
nome del suo amlco e compa-
gno dl lotta italiano. Pattasl 
socio attivo delia Lega per 
l'amiclzla tra 1 popoli. la brl
gata ha avuto tra I suol ospl-
tl 11 presldente delia Lega dot-
tor Paul Wandel o la signo-
ra Lucia, sorella dl Mario Po-
ichlanl. Nuovo awenimento 
di rlllevo era ora la vlslta de) 
8enatore Polano. Willi Pranz, 
operaio Impegnato e esperto 
con I suol 54 anni dl eta, dl-
chlarava in proposito: « Sono 
molto colplto dalla tenacla 
con cui 11 senatore e I suol 
amlcl lottano da 15 anni per 
11 l iconoscimento delia EDT. 
Nol gli siamo veramente gra-
tl perche, per la prima volta, 
sul suolo tedesco vogllamo co-
stnilre per il popolo una vi
ta pacifioa e felloe ». 

Questo 4 agosto e stato una 
glornata fuor del normale nel
la vita delia brlgata « Mario 
Foschlanl)), tanto che anco
ra oggi essa e rlcordata nol
le parole e nel sentiment! del 
suoi componentl. Ma com'e, 
come passa una glornata co-
mune delia vita dl questo col
lettivo? 

Guben 6 una vecohla cltta 
dl tesslli che, posta nelle im
mediate vicinanze dell'Odor-
Nelsse, la frontlera dl pace 
con la Eepubblica popolare 
polacca, conta oggi 30.000 abl-
tantl circa Quest'anno ha ce-
lebrato il 735,mo annlversarlo 
dl vita. A Guben e nato 
Wilholm Pleck, 11 prlmo presl
dente operaio nella storia del-
la Germanla. La cltta porta 11 
suo nome e cosl dicasl del 

complesso per la produzione 
dl fibre sintetiche, sorto nel 
1959 sullo stesso terreno dl 
una fabbrica dl anni nazlsta 
smantellata dopo la guerra. Al
lora vl erano occupatl da 3 
a 400 operal, oggi essi sono 
6.000. 

AU'alba le vie delia cltta 
si anlmano. Alia 6,30 vl e 11 
camblo del turno di lavoro. 
Un via vai dl motociclette, 
biciclette, autobus e autovet-
ture va e viene dalla fab
brica. Quelli delia « Poschla
nl » hanno 11 prlmo turno. La 
'Klomata dl lavoro<)ncomincla 
come tutte le altre, come una 
normale glornata di lavoro 
delia centrale elettrlca. 

Alle tre del pomerlggio, ter
minate 11 turno dl lavoro. I 
membrl de)la brlgata si rlu-
nlscono e II capo turno, Otto 
Bichter, da iettura dell'ordl-
ne del glorno delia assembles: 
1. punto: rlpresa delia lotta 
per conqulstare 11 tltolo dl 
<t collettivo del lavoro soda-
listai>; 2. punto: piano per 
l'anno 1971; 3. punto: piano 
per la nostra attlvlta cultu-
i-ale e nel campo delia qua-
lificazione. «Sul prlmo pun
to — prosegue subito dopo -
ha qualcosa da dire. Vol sa-
pete che nel 1967 abbiamo 
gia vlnto II tltolo "collettivo 
del lavoro socialista" e non e 
stato facile. Slamo una brl
gata composta da uominl dl 
diversa esperienza; chl prima 
era tomato, chl costruttore 
aeronautico. chl operaio tessi-
le ecc. e nessuno pensara di 
dover imparare una seconda 
professlone. 

Oggi, invece, tre dl nol 
stanno dl nuovo lmparando, 
trequentano la scuola dl spe-
ciallzzazlone e un quarto e 
gia ingegnere » agglunge Rein-
hardt Pomposlus, un slnda-
callsta addetto al quadrl elet-
trlci. «Gla, e vera» — gll 
rlsponde I! capo turno — ma 
to parlavo delia situazlone dl 
allora e non dl oggi. Allora 
vl era anche chl non rtspet-
tava la discipllna del lavoro, 
anch'to non agivo sempre glu-
stamente e ho dovuto Impa
rare per trattare con ognu-
no dl vol. Ma alia fine ce 
l'abblamo fatta e conquistam-
mo il tltolo. Cld che signifi
es, owlamente, aumento del 
rendlmento, contlnua reallz-
zazlone e superamento d»»li 
obtettlvl del piano dl produ
zione, Imparare ad avere nel
la vita in eomuno un atteg-
glamento socialista 

II capo turno viene tnterrot-
to. Dieter Lose non poteva 
trattenersl plii dall'lntervenl-
re ancora: «Ctd che non e 
camblato e che recentemente 
abbiamo dovuto scontrarcl 
nel collettivo con uno di not 
— e tuttl vol sapeto a chl 
ml rlferlsco — perche ubrla-
co si era messo a Utlgare in 
pubblico — affenna con for-
za ». « SI e proprio per que
sto, perchfe abbiamo inlziato 
a cullarci sugll allorl che pro-
ponlamo al compagnl dl ri-
prendere per una seconda vol
ta parte alia competlzione per 
11 tltolo dl "collettivo del la
voro socialista" ~ gll fa se-
guito l'organlzzatore del grup-
po di partito, Gerhard Elbe. 
Rumore di applausl e poi Die
ter Lose dice: termlne delia 
competlzione e 11 1 rnagglo 
1971 ii, e Elbe preclsa: « ve-
do che l'oplnlone del grup-
po dl partito e la vostra lni-
zlativa si pongono dl nuovo e 
esattamente al centra delia 
attenzlone ». « Ma — Inslste 
Dieter Lose, che e senza-par-
tlto — senza la vostra spin-
ta non si andrebbe avantl, ab
biamo per questo scopo blso-

gno dl una forza organlzza 
ta i). 

Nella relazlone sul secondo 
punto all'ordlne del glorno 
vengono resl notl gll obtet
tlvl dl produzione postl alia 
brlgata per l'anno 1971, per
che nella RDT ognl lavoratore 
ha 11 dlrltto di conoscere I 
compltt assegnati dal piano e 
dl discuterli. I voltl si fanno 
pensosi In un momento dl 
silenzio rotto poi da Horst 
Neullng: « SI, e tutto bello, ma 
se sostltulamo le pompe con 
inlettorl a getto d'acqua. Si .. 
'potrebbe risparmiare ancor .-
plii' energta» afferma esttan-' 
do; «Va bene, d'accordo, la 
tua proposta viene' scrltta a 
verbale. Se supera I'esame ge
nerate si rlflettera nel piano 
per il prosslmo anno » — gll 
replica 11 capo turno. Tuttl 
sono contentl perche si ricor-
dano ancora come Willi Pranz 
si era arrabblato per la rug-
glne rlscontrata negli implan-
tl Idraullci delia caldala. Per 
iungo tempo non erano sbati 
installatl, macehlne preztose 
si rompevano e non si rag-
giungevano gll attesl mlello-
ramentl nelle condlzloni dl la
voro. Ma dopo che Willi si 
era battuto nella Commlsslo-
ne permanente dl produzio
ne (un organtsmo del slnda-
cat! che periodicamente dlscu-
te i compiti dl produzione), 
le cose andarono rapldamen-
te nel modo giusto. 

Lo stesso Will! Pranz pren-
de la parola anche sul terzo 
punto aH'ordlne del glorno 
(egli 6, nella brlgata, respon-
sablle per le lnlziative cultu
ral)). «Compagnl — dice — 
vo! tuttl sapete che abbiamo 
un piano per l'attlvlta cultu-
rale e formativa. Per esso ab
biamo gia fatto molto; tuttl, 
slano essi membri o no del-
la SED, prendono parte al 
corso dl pnrtito. II dott. Bo
ris Cbloskl dell'Accademla 
delle sclenze dl M03ca ha 
svolto alia nostra brlgata una 
relazlone sulla situazlone in-
ternazlonale e sul compiti 
delia lotta contro 11 moder-
no imperlallsmo. Abbiamo un 
circolo di Iettura o lnsleme 
alle nostro donne e al nostrt 
bambini abbiamo organlzzato 
una festa delia brlgata. Ms 
ora occorre completare l'at 
tuaztone del piano. E' Imml-
nente una manifestazlnne 
sportlva, in comltlva vogllamo 
recarcl a vlsitare la cltta dl 
Goerlltz e complere una e-
scursione tnsieme alle nostre 
donne. II collettivo decide al-
l'unanlmita come i mezzl fl-
nanzlarl del fondo soclale e 
culturale rlmastl devono es-
sore suddlvlst tra le diverse 
manlfestazloni. 

Hanno termlne cosl una 
glornata dl lavoro e una lm-
portante rlunlone. Ma che co-
sa avviene durante le ore li
bera delia sera? Ernst Mletz-
schke, presldente del consi 
glio del genltorl delia scuola 
superlore « Wllhelm Pleck » dl 
Guben, fa vlslta agll alllev) 
delia 8. classe per racconta 
re loro dl Mario Poschlanl. 
« CI interesslamo molto a co
me 1 nostrl ragazzi vengono 
educati» — egli dice — « vo
gllamo ohe acqulslsoano II 
punto di vista delia classe 
proletaria e si sentano soli-
dall con tuttl I popoli». 
Bernd Stolzel deve Invece 
prender parte ad una assem
bles di quartlere per dlscu 
tere come abbelllre le strade e 
le plazze con tui lmpegno vo-
lontarlo degll abibantl. Rel 
nhard Pomposlus deve invecp 
andare a donare 11 sangue p'' 
11 popolo vletnaralta. « La n-

stra brlgata ha dato flnora 
1900 marchl per 11 popolo vlet-
nnmlta. Quattro suol membrl 
hanno ancora da dare 11 san
gue, la cui offerta quest'an
no e gia stata dl 4.000 centl-
metri cublcl ». 

Nel complesso 111 del 29 
membri delia brlgata assolvc-
no a funzioni sociall. «Tuttl 
milltano perb nel sindacati e 
contribulscono a decldere cl6 
che viene fatto In fabbrica », 
afferma per completare 11 qua
dra Albert Kamerins, 50 an
nl, capo repartoe contempo-
rane'amente lncaricato di man-
tenere i collegamehtl tra la 
brlgata e la Lega par l'ami
clzla tra i popoli. 

Sbaglierebbe chl credesse 
che la vita delia bripata « Fo
schlanl » conslsta solfanto nel 
lavoro. II 40 per cento del 
suol membri fanno dello 
sport attivo, 9 hanno un orto 
che curano essi stessl, 7 si 
deflniscono fotografi dilettan
ti e 6 sono appasslonatl dl 
pesca. Ma che cosa splega 
10 splrlto volontarlstlco che 
anlma questl uominl nella fab
brica e fuori, la loro asplra-
zlone, 11 loro deslderio dl par-
tecipare alia dlrezlone dello 
Stato nei settorl plti dlversl 
e nelle forme plii varle? E' 
la glustlzla soclale, che con 
11 soclalismo 6 entrata a far 
parte delia RDT, e la consa-
pevolezza che l'oplnlone di 
ognuno viene rlchiesta e rl-
spettata. 

Tutto quanto gll uominl del-
la « Foschlanl » fanno quotl-
dianamente e cl6 che nella 
RDT viene ehlamata demo-
crazia socialista, e che non 
e un qualslasl pezzo dl car
ta, ma vita pulsante e vlgo-
rosa 

Interuista rilasciala da llorst 
Stccocr, capo deU'Islitulo per la 
riccrca t'coitmnica delia Cam-
mis.sione statnle jior la ptoui/i-
cazione, alia t Panorama » dt»l-
la HOT. 

Dal in-ll), anno dolla sua 
fnndnzionc, la HOT si (• svi-
liippatn come uu'lmporlan-
to potenra cennomica. I>a 
che cosa snnn cnntiasse-
gnali qucsti success! eco
nomic!? 

In campo internnzionale si 
tleno In alta considiiraziono lo 
sviluppo stabile o continue] 
deU'economia delia RDT. E' 
noto Clio la RDT flgura tra 1 
primi 10 stati del mnndo In-
dnstrialmente pid svlluppali. 
Con un numero dl nbltantl che 
e solo lo 0,5 per cento delia 
pnpolazlone mondlnle, essa ha 
una produzione che e 1'1,7 per 
cento del reddito nazionale dl 
tuttl I paes! presl irislcme. Dal 
1949 il reddito nazinnale delia 
RDT si 6 plu che quadrupli
cate, vale a dire e passato dal 
25 rnlllarcii dl march! dell'anno 
dolla sua nascita ai 100 e piti 
mlllardl di march! del 1969 e 
contlnua a crescere con un in-
cessanto sviluppo. Nello stesso 
perlodo la produzione lndu-
striale lorda 6 aumentata dl 
cinque volte e quella agrlcola 
dl tre voile. Mai due decennl 
trasoorsl sono sorte nella RDT 
moltissime nuove fabbrlche e 
lntere hranclie Industrlall, qua
il la petrolchimlca, l'lndustria 
elettronlca, l'lndustria cantie-
ristlca e una metallurgla mo-
dorna; si e altresl svlluppata 
una agrlcoltura altamente pro-
duttlva e una industria dolla 
allmentazione. Contempora-
neamente dal 1950 In poi, il 
salarlo reale e aumentato dl 
plii dl 3 volte e mezzo, men-
tre, pur con una rlduzione del-
l'orarlo dl lavoro e un aumento 
delle ferle, e slata introdotta 
la settimana corta (5 glornate 
lavoratlve). Le usclte del no
stro Stato per I'istruzione, la 
quallficazlone professionalo, lo 
sport, l'assistenza sanitaria e 
soclale, la sclenza, Parte e la 
cultura, raddopplate negll til-
tlml dndicl anni, ammontano 
oggi a 24 miliardi di marchl. 
II slstema scolastlco delia 
RDT e tra I plu avanzati del 
mondo. Svllupparlo ulterior-
mente rientra no! compiti 
principal! previstl dal piano di 
prospettlva 1971-1975. 

Perelie la RDT vnlge una 
cosi grande atlenzinne 
alle qucstionl dcll'lslru-
zione? Vat) (lire! qualcosa 
in proposito? 

Volentlerl. E' pnrtendo da 
una prognosi dell'tstruzlone 
sclentiflcamente fondata, che 
gtiarda all'anno 2000 e oltre, 
che II slstema socialista delia 
lstruzione viene costantemen-
te e ulteriormento sviluppato. 
Gli Investiment! per la scuola 
sono investimenti per il futuro 
perchg in un paese moderno e 
industriale I'istruzione rap-
presenta uno dei principal! fat-
tori dl sviluppo. Da esso di-
pendono In misura deterrru\ 
nante la produttivlta e I'effi-
cienza deU'economia naziona
le. E' per queste ragion! che 
il bilancio dello Stato per 11 
1970 prevede uno stanzlamen-
to di quasi 6 miliardi e mez
zo di march! per I'istruzione 
popolare e per la rlqualifica-
zione e'ia specializzazione dei 
lavoratori. Quest! stanztamen-
ti continueranno ad aumenta-
re In awenlre. 

E' questo un processo che 
6 legato al formarsl di nuove 
esigenze del clttadino, alio 
sviluppo delia sua personality 
con una generale formaztone 
socialista, all'affermars! dl 
condlzloni dl vita e dl lavoro 
culturalmente elevate. 

E' per queste ragloni che 
nei nuovi plan! di prospettlva 
si vede assegnare a tutto que
sto complesso un ruolo di 
grande portata. 

Ci ha! fomlto fattl e 
clfre molto Intcressantl sul
la economia e la scuola, 
Compagno professore, qua
il sono le rldcssloni che 
hanno portato a questo svi
luppo? 

Ml apprestavo appunto a 
parlarne. In fondo a questl 
successl sta la pclltlca del 
Partito sooialista untficato te
desco, la quale, sulla base 
scientifica del marxtsmo-le-

nlnlsmo, si 6 posta degll oblet-
tivi concretl. E' sotto la sua 
dlrezlone che la classe ope-
rala dolla RDT, In nlloanwi 
con i cnntadinl, gli ultri strati 
di lavoralori c tutto le forzo 
progressi.ste, ha edificato un 
nuovo regime economico-so-
ciale, la socleta socialista. Og
gi nol registrlamo I 25 anni 
trasoorsl dagll accord! dl 
Potsdam e i 21 anni di esi-
stonza delia Repubbllca de-
mocratlca tedesca. Le due da
te sono strettamente collegate. 

Dopo la guerra devastatri-
ce dl Hitler, sulla parte del 
torritorio tedesco in cui 6 sor-
ta plii tardl la RDT sono stati 
attuntl in modo conseguentc 
gll Aocordl dl Potsdam sulla 
Uquidazlone del potere poli
tico ed eoonomlco di tutti i 
crimlr ili di guerra nazisti, 6 
slata portata a complmento 
la rivoluzione democratico-an-
tifascista, instaurato 11 potere 
delia classe operala e de) po
polo lavoratore e qulndl sono 
state create lo condizioni per 
la formazlone di nuovi rap-
porti di produzione. Base di 
qucsti nuovi rapport! di pro
duzione e la proprletii sociale 
dei piii important! mezzi di 
produzione. Questa trasforma-
zione nvoluzionaria e stata 
possibile grazie al consegui-
mento dell'unitii d'aziono dol
la classe opsraia su basi mar-
xiste-leniniste, all'unione dei 
comunisti e del soclaldemocra-
tici nel Pnrtito socialista unt
ficato tedesco, che rappresen-
ta in plii grande conquista 
nella storia del movimento 
operaio delia Germanla. E' un 
fatto questo che non si pu6 
ne dlmenticare n6 sottovnluta-
re. Un altro itnportante fatto-
re dello sviluppo delia RDT 
sta nella alleanza Incrollabile 
con I paesi delia comunita de
gll Stati socialists in particola-
re nell'amicizia tra i popoli 
dell'URSS e 11 popolo delia 
RDT. Tra 1 duo Stati si svi-
luppa .n tuttl I settori delia 
economia e delia vita sociale 
una collaborazione sompre piii 
vasta e pianificata. 

Nel suol plant per il futuro 
la RDT ad estendere e rea-
lizzare 11 sistema soclale 
del soclalismo. La vita e la 
azione non si spezzettano nei 
divers! settorl Isolati l'uno 
dall'altro. Scienza e produzio
ne, scuola, cultura e sport, tut-
ta la vita soclale e strettamen
te collegata. In eld nol vedia-
mo una Importante fonte per 
11 progresso soclale In tuttl t 
campi, il cui elemento centi-a-
le e costituito dal slstema eco-
nomlco del soclalismo, con il 
cui aiuto si forma la struttu-
ra plii reddltizia per l'econo-
mla nazionale. 

La creazione di una moderna 
industria delia materia pri
ma, la ulteriore chimizzazlone 
deU'economia nazionale, l'im-
plego su basi generali del 
computers elettronici in stret-
ta collaborazione con l'URSS, 
l'introduzione dt modern! si-
stem! delle plii recentl tecnl-
che e process! produttivl o 
inflhe la formazlone dl un si
stema del trasporti, questl so
no alcunl dei difficili e compli-
catl probleml, che no! definla-
mo strutturahnente trainanti 
e che dobbiamo risolvere ne
gll anni 1971-1975. 

La via per tl ragglungl-
mento del llvello dl svilup
po da Lcl indlcato 6 stata 
dnriquc molto ardua, le po-
sizinni di partenza dclla 
RDT cerlamentc sfavorc-
voll? 

SI, e verol prima che nol 
potessimo affrontare questl 
compiti, la classe operate del-
la RDT alleata al contadlnl e 
agll altrl strati dl lavoratori 
ha dovuto condurre una lotta 
dura e plena di sacritlcl per 
liqutdare le rovine lasclate in 
eredita dal fascismo hiclerla-
no e dall'lmperlalismo . tede
sco. La nostra Industria, che 
nel 1945 era dlstrutta per il 
45 per cento (nella Germanla 
occldentale II llvello dl dlstru-
zione ragglungeva solo tl 20 
per cento) ha dovuto subire 
II contraccolpo delle notevoll 
sproporzionl derivate dalla 
dlvislone delia Germanla. Per 
elb che concerne le materte 
prime essa dlsponeva di una 
base molto eslgua e non pos-
sedeva alcuna Industria pe-
sante Oggi la RDT produce in 

10 mesl plu, dl quanto nel 
19.16 veniva prodotto in tutta 
quanta la Germanla. 

A che cosa si deve In prl
mo luogo far risalirc que
sto sviluppo? 

Voclelo, I lavoratori delia 
RDT sia quali propriotari so-
clalisti sia come proprietari 
cooperatori non sono soltanto 
produttori ma anche respon-
sabili dl tutto o dell'eserclzio, 
del potere statale. L'alto sen-
so dl rosponsabllltii verso lo 
Stato 6 evidente, ad esempio, 
nei grand! sforzl che mllioni 
o mllioni di lavoratori stanno 
compiendo per creare nel 21° 
anno di esistenza delia RDT 
le mlglior! posizloni dl par
tenza per II prosslmo piano 
dl prospettlva 1971-1975. Que
sto « senttrsi corresponsabili », 
l'unila tra popolo, partito e 
governo, appaiono evident! nel 
superamento delle clifficolta o 
sltuazloni complicate determi
nates!, ad esempio, in seguito 
all'iiiverno scorso particolnr-
mente rlgido e lungo, nella 
realizzazione dl compiti che 
necessarlamente si sono dovu-
tl porre in seguito alia dl-
namlca assunta nel 1970 dal
la rivoluzione tecnico-sclenti-
fica. 

E questo vale anche per 
I'agricollura? 

Anche la trasformazlone rl-
voluzionaria dei rapporti di 
produzione nelle campagne 
ha dato buoni t'ruttl. Dal col-
tivntore e dal contadino pic
colo e medio fc sorto un coo-
peratore cosciente che coltiva 
grand! distese di terreno fer
tile grazie all'lmpiego delle 
macehlne e degli strumentl 
agrlcoli piii modern!. E' cosl 
che la produzione dell'agricol-
tura delia RDT per il mercato 
ha registrato dal 1950 al 1968 
un aumento di oltre 4 volto 
e mezzo per il bestlame da 
macellazione, dl oltre 3 volte 

El Komlnat chlmlco per la produzione dl f ibre slntetlche delia cftta dl Gutien-Wllhelm 
Pleck. Moltl sono gll operal che si receno a I lavoro con un loro mezzo. Quelli delia Brl
gata f Mario Fosclanl» possledono, ad esempio, 5 auto e 11 motociclette (Scpra). L'assem-
btea del membrl dolla brlgata « Fcncl.ini » (Sotto). 

e mezzo per II latto e dl qua
si 10 volte per le uova. II ll
vello dl vita del contadlnl 
cooperatorl, sicuri alleatl del-
la classe operala, cresco dl 
anno in anno. 

Modlflcazioni cconoinlclic 
cosi profonde si sono avu-
tc senza confllltl? 

Certamente ve ne sono stutl 
e ve ne sono ancora. Ma que
ste contraddizioni sono di al' 
tra natura rlspetto a quelle 
dei paesi capitallstlcl. Da nol' 
oris!, dlsoccupazlone e sta-
gnazione economica o sociale 
sono scomparse. C16 non si-
gnlflca, come ho gia detto, cho 
non abbiamo da risolvere nu-
merosl compiti e probleml as-
sa! compllcatl, 1 quali non 
risultano dall'ordine socialo 
ma sono invece clifficolta di 
sviluppo. 

I,a RDT si pone anclic 
per I'avvcnirc nuovi grand! 
compiti? 

II VII Congresso delia SED 
dl quattro annl fa e stato dl 
estrema importanza per l'ulte-
riore formazlone del slstema 
unitarlo dl pianlflcazione e 
direzlone delia economia. At-
tualmente nella RDT si sta 
eiaborando il progelto del pia
no di prospettlva 1971-1975. 
Questo piano di prospettiva 
sara, per la prima volta, lo 
strumento di principale orien-
tamento dello sviluppo econo-
mico e qulndl sara stretta
mente legato ai maggiorl pro
bleml dello sviluppo sociale. 
Pogglando su un slstema di 
lavoro di prognosi contlnua 
questo piano si concentra sul
lo question! di fondo deU'eco
nomia nazionale rlguardantl 
lo sviluppo delle struttpro, 
dell'efficienza, e dell'incremon-
to produttivo. Con la elabo-
razione e l'attuazlone del pia
no dl prospettiva 1971-1975 ver-
ranno realizzate in tutte le di
mension! le idee basilar! del 

slstema economtco del sooia-
lisino. 

I'uft deflnlrcl brevementn 
queste Idee basilar!? 

Le Idee basilar! del slstema 
economica del soclalismo so
no meglio definite nell'artico-
10 9 dolla Costlluzione delia 
RDT. In esso si afferma: a l l 
sistema economieo de! socla
lismo collega la planlflcazlono 
e dlrezlone statalo centrallz-
zata delle question! di fondo 
dello sviluppo socialo al sen-
so dl responsabllita dei pro
duttori socialist! dl mercl e 
agll organ! del potere locale ». 

Compagno professore, 
dunque anche le citta e I 
cnmunl trovmio un pnsto 
precise nol vostro slstema 
economieo? 

SI, e cos). Proprio negll ul-
tlmi tempi, II consigllo dl Sta
to delia RDT si e occupato 
delia questiono rclatlva alia 
possibilita dl mlgliorare lo 
azione roclproca tra la pianl
flcazione e la direzlone degli 
ontl local!, dando l'avvlo a 
mlsuro relative alio sviluppo 
di una polltlea comunale so
cialista. Conformcmento al 
princlpi delia democrazta so
cialista, a tuttl i gradi del-
1'economia nazionale e delle 
organizzazionl sociall, lo as
semble elettlvo e tutte le or
ganizzazionl sociall vengono 
fatte parteclpare alia elabora-
zione del piano dl prospettlva, 
11 piano sara cosl arricchlto 
delle proposte e delle idee 
creative dl mllioni dl lavora
tori. La polltlea economica del 
partito dfella classe operala e 
del govemo delia RDT e 
volta ad elevare la produttl-
vita del lavoro c delia efflclen-
za deU'economia nazionale 
qua-e condlzione declslva per 
lo sviluppo continuo, stabile 
o planlficato del prlmo Stato 
socialista tedesco, la RDT. 

Una testimonianza inedita 
sulla guerra di Spagna 
di Harms Maassen 

La lotta degll antlfascistl 
Italian! e tedeschl contro il 
comune nemtco, 11 fascismo, 
ha una lunga e generosa tra-
dizlone. Rlcordo le lmponentl 
dlmostrazloni ohe ebbero luo-
go in Germanla nel 1923 per 
solldarleta con le vtttlme del 
terrore fascista Italiano e poi 
nel 1928 contro la condanna dl 
Antonio Gramscl e dl altrl 
suol compagnl. Da allora Tin-
no del lavoratori mllanesl 
(das «Mailaender Arbelter-
lled») ha accompagnato le 
manlfestazloni delle organizza
zionl proletarie, dello Lega del 
combattenti del « Pronte ros
so » tedesco. La solldarleta tra 
II movimento operaio italiano 
e tedesco trovd lo sua plii 
alta espresslone dopo la pre-
sa de! potere da parte dl Hi
tler nella lotta comune condot-
ta contro la polltlea avventu-
ristica e guerrafondaia del fa
scismo E' cosl cho, subito do
po 1'aggresslone fascista alia 
Repubblioa spagnola nel 1936, 
numerosl antifascist! Italian! e 
tedeschl furono tra I primi 
stranlerl a varcare I Plrenel 
per accorrere In sua dlfesa. 
si untrono nelle «Centurie 
Thaelmann » e nella « Colon-
na Rosselll i> e, al fronte dl 
Aragona e a Guadarrama, 
combatterono al fianco de! ml-
lizianl spagnoli. 

Quando, nel novembre dello 
stesso anno, ebbe Inlzio I'erol-
ca lotta per la difesa dl Ma
drid e vennero formate le pri
me Brlgate internazionall, I 
tedeschl, gli Italian! e I fran-
cesl, clascuno con un rlspettl-
vo battagllone. [ecero parte 
dolla 1. Brigata IntenMzlona 
le: I) battagllone « Edgar An
dre » al fianco del battagllone 
« Garibaldi » e del battagllone 
a Comune di Parigl »; 11 mag-
glore tedesco Kahle combatte 
al fianco del tenente colonnel-
lo Dumont e del capitano Gal-
leanl. 

E' In questo perlodo che lo 
giornallsta, lncontral l'lspet-
tore generale del Commlssa-
rlato alia guerra delle Brlga
te internazionall, tl compagno 
Gallo (Lulgl Longo), II quale 
ml Impiegb oome redattore 
all'organo centrale delle Brl
gate, « El Voluntarlo». Con 
me lavorano anche 1 com
pagnl Italian) Estella (Te
resa Noce) e Canaplno <G. 
Calandrone); essi erano anco
ra sotto l'lmpresslone delia 
battaglla dl Guadalajara del 
marzo 1937 In cui le brlga
te Internazionall Itallana o te
desca Infllssero una dura 
sconfltta alle truppe dl Mus
solini. Estella e Canaplnl vi 
avevano preso parte e tra-
smettevano In me tutto 11 loro 
entusiasmo. Fu cosl che cer
eal dl spingere Ernst Busch, 
cantante e autore dl Innl po-
polari, a dare ospressione flr-
ttetlca a questo glorloso awe-
nlmento delia guerra antlfa
sclsta; lu! scrisse allora per 
Pedizlone tedesca del nostro 
glornale la « Ballata dell' 11 » 
che dice: 

In Spagna la nostra causa 
e in una brutta situazlone, / 
si indietreggia passo su passo 
e i lascisti gia gridano: / 
«E caduta la cltta rti Ma
drid/ / Ma ecco che II "Ga
ribaldi" balza alVatlacco e 
con esso I V" Andre", il 
" Dombrowski ", mettono In 
precipttosa / fuga la traco-
unite truppe dt Mussolini. 

Questl versl sono stati poi 
inelsi nella RDT assleme agli 
inn! « Thaelmann Kolonne » e 
« Janima-Song t> dalla casa dl-
scograficn « A u r o r a ». Oggi 
con questl cantl rlvlvono nel 
movimento oporalo tedesco I 
vlncoli <li lotta oho legavauo 

quel temp! gll antifascist! Ita
lian! e tedeschl. 

Per tutto un anno dl guerra 
ho lavorato a Barcellona con 
Estella e Canaplno al Com-
mlssarlato generale delia 
guerra. Pol Canaplno venne 
invlato al fronte dell'Ebro ed 
lo venni Invlato nella Spagna 
centrale insieme al compagno 
Guido (Giuseppe Regglano) 
per una « mlsslone segreta ». 
Guldo era appena arrlvato 
dall'Italla. Aveva trascorso ot
to annl alle isole Lipari, eld 
che gli aveva minato la sa
lute. Ma nel suo corpo indebo-
llto bruciava un odio cocente 
contro II fascismo. In lul ho 
conoscluto un combattente in
crollabile che dedlcava tutta 
la sua forza alia lotta delia 
Reslstenza senza risparmlo. 
Su una nave repubhllcana rlu-
sclmmo In una notte dl tem
pests a sfugglre al blocco del
le navl fasciste e, come dal
le dlsposlzlonl rlcevute, a pre-
sentarcl a Valencia al CC 
del Partito comunsita spagno-
lo. Qui venlmmo ricevuto dal 
compagno Ercoll (Togllattl) 
che c! indicd II nostro nuovo 
lavoro: in qualita dl «spea
kers i> dovevamo lavorare ad 
una potente radio clandestlna 
che quotidianamente trasmet-
teva verso 1'Italia e la Ger
manla. La stazione radio co-
stltulva la risposta del movi
mento antlfasclsta del nostrl 
due paesi alia concluslone del 
patto d'accialo tra I due stati 
lascisti. Abbiamo trasmesso 
fino al marzo 1939. Poi a Ma
drid awenne la sventura; 1'8 
marzo, dlretti dal colonnello 
Casado I tradltorl attaccaro-
no alle spalle 11 fronte popola
re consegnando a Franco la 
capltale e 11 resto delia Re
pubbllca. Nol venlmmo arre-
stati dal traditorl e traspor-
tatl a Valencia. Nella notte 
tra II 29 e 11 30 marzo dl quel-
l'anno le truppe fasciste pene-
trarono anche nella provlncla 
dl Levante, dove eravamo rln-
chlus! In una priglone delia 
pollzia. 

Con l'entrata a Valencia del
le truppe Interventiste la di-
sgrazia giunse anche per noi 
prlglonleri. La pollzia da cam
po delle truppe fasciste dl 
Mussolini, che avevano con-
qulstato la provincia dl Le
vante, dlede subito Inlzio al 
suo tristo lavoro. Una delle 
sue vittime doveva essere Giu
seppe Regglano. Al nostro ar-
resto egli si era dichlarato, 
sfortunatamente, Italiano ca-
dendo cosl tra 1 primi nello 
sue grlnlie. Pochl gioini dopo 
la cosiddetta «parata delia 
vtttoria » venne chlamato su 
nol cortlle delia priglone e 
portato alia polizla dove venne 
presentato ad un capitano del
le camlcie nere. Quest! st fece 
condurre Giovanni una secon
da volta, otto giornl dopo, per 
leggergll con Ironla II mnndato 
di arresto, che era glunto nel 
frattempo. Pocht gloml ancora 
e poi. alle cinque del mattlno 

del 12 aprlle 1939, Giusep
pe Regglano si sent! chlama-
re nuovamente nel cortlle del-
la priglone, ma questa volta 
per venire consegnato alia po
llzia del campo delia dlvislo
ne delle camlcie nere. Da al
lora e per moltl ami! non ho 
plii sentito nulla dl lul. 

Nel giugno 1956, In occaslo-
ne dl un Incontro Internatio
nale del combattenti dt Spa
gna, lncontral a Beiilno il 
compagno Longo. Fu egll a 
comunlcarml che Giuseppe 
Regglano venne portato in Ita
lia dove 11 tribunalo speciale 
fascista lo condannd a morte. 
Portd con se nella fossa 11 so-
greto delia radio clandestlna. 

In me 11 rlcordo dl Giusep
pe, Estella e Canaplno non 
accenna mai a scemare. Esso 
ml Isplrn ancor oggi nella mla 
attlvitd di pubbliclsta delia 

RDT, dove lavoro quale vice 
redattore capo del sottlmana-
le dl polltlea e cultura « Sonn-
tag». Nelle colonne del no
stro giornale nol sogulamo con 
grande interesse la lotta dl 
classe che si svolge In Italia 
e registrlamo soprattutto 1 
suol aspettl politico-cultural! e 
le sue radlcl storlche che rl-
salgono all'azlone svolta in 
Italia nell'Illegalita e nella lot
ta dl llberazlone del movimen
to operaio Italiano.-Contro la 
fllosofia borghese e l'lstltuzlo-
nismo estetlco dl Croce nol 
ponlamo In rlllevo quegll sfor
zl che per un reallsmo socla
le, vengono compiutl nella let' 
teratura e nell'arto Itallana, 
In cui si mantenga vivo 11 te-
stamento antlfasclsta e trovl-
no espresslone la voJont& a 
l'asplrazlone del popolo alia 
llberta o al soclalismo. E' in 
ta! senso che noi facciamo co
noscere ai nostrl lettorl tede
schl le opore dl Alberto Mo
ravia, Vasco Pratollnl, Paolo 
Volpinl, Mario Tobino, Quasi
modo e moltl altrl, anallzzia-
mo 1 probleml delle reglonl 
arretrate del Mezzoglorno e 
presentlamo loro Danllo Dolcl 
come un plonlere per il trlonfo 
in Slcilla delia glustlzla so
ciale. 

Nella nostra rlvlsta hanno 
trovato spazlo anche le « So-
relle Matarazzo », « II Doge » 
di Palazzeschi, «L'uomo dt 
Torino » dl Velso Muccl, « II 
Barone rampante» dl Italo 
Calvlno e Emilio Gadda. Na-
turalmente. sono gll autorl 
d'avanguardla quell! cui pre-
stlamo magglore Interesse, co
me Pier Paolo Pasolij.il o Ma
rio Spinella, che partendo da 
un chlaro lmpegno politico, si 
battono per 11 rlnnovamento 
delia letteratura ltaliana. Ma 
non trascurlamo gli altrl, 
quelli che nonostanto le loro 
posizloni naturalistlche e sur-
realiste, mantengono nella let
teratura Itallana un atteggia-
mento crltico e lllumlnlstlco. 
In Ugo Piaccntini, Giuseppe 
Conato, e Franco Fortlnl il 
nostra giornale ha avuto pro-
zlosl e comprenslvl collabo-
ratori. 

Attualmentfl nella Galleria 
nazionale e esposta una mo-
stra a rlcordo dl «Goim! » 
Mueelii-Wlegomann, ootnpron-
dente 62 sculture e molti stu-
dl, in maggior parte opera 
prestato da Gabriele Miicchi 
di Mllano. E' In questa occa-
elone che nel nostro giornale 
abblnmo presentato 11 gruppo 
« Corrente n, al quale appar-
tengono, tra gll altrl Guttuso, 
Manzii (eul e swta dedlcata 
una personnle) Afro, Fontnna 
quail arllsti del movimento 
italiano di Uesistenzn. Con 
« Gennl » abbiamo fatto cono
scere ancho 1 suol lavorl alia 
rotonda dl Bologna a lo sue 
allegoric, sullo lotte dl llbe
razlone nazlonalo approfon-
dendo cosl, con la trosmlssic-
ne dell'arto progrossista ita
llana, 1 vlncoli dl amlolzia 
tra lo forze progressive del-
la Penlsola appennlnlca e la 
popolazlone dolla RDT socia
lista. Questa conuuianza po-
llllco-culturnle cl unlsco sem
pre plii nella lotta quotidlana 
per II deciso smaschemincnto 
del neonazismo nella Germa
nla occldentale, gll autorl del 
crlmlnl dl Flletto o delle Fos
se Aredeatino, del Defreggor. 
del Reder o del Kapplor, 1 
nostrl nemicl di ierl e di oggi, 
In questo vediamo 11 compl-
to per nol plii grodlto, al qua
le cl tmperrna per sempra In 
lunga solldariota italo-tedosca 
nella lotta contro il fasoismo. 

Hanns Maassen, vice direffo-
re capo del seflinionnln di 
polilka a cultura "Somifno" 
di Berliiio 
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