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Perche non viene punito 

il reato di apologia 

MAGISTRATI 
E FASCISMO 

Come viene violata la XII disposizione della Co-
stituzione - Le incredibili sentenze dei tribunal! 
di Roma e di Napoli e i significativi silenzi dei 
Procuratori Generali in occasione dell'inaugura-
zione dell'anno giudiziario - Le leggi del '47 e '52 

I procuratori generali del-
la Repubblica che presiedo-
no a una delle fondamenta-
li funzioni dello Stato, nel 
mese trascorso, in occasione 
delle fastose cerimonie che, 
come al solito, hanno aper-
to il nuovo anno giudiziario, 
hanno informato la pubbli-
ca opinione sullo stato della 
amministrazione giudiziaria, 
sugli aspetti salienti del fe-
nomeno della criminalita e 
sulla situazione dell'ordine 
pubblico esistente nelle va-
rie regioni del nostro Paese. 

Nessuno di questi altissi-
mi magistrati, ad eccezione 
di un avvocato generale, ha 
speso una sola parola per 
denunziare le manifestazio-
ni di violenza che si sono 
succedute con ritmo inces-
sante in tutto il territorio 
della Repubblica a opera di 
bande di estrema destra e 
che hanno determinato in 
varie citta disordini di note-
vole gravita freddamente 
premeditati. 

La devastazione e l'incen-
dio di sedi di partiti politi-
oi, la collocazione di bom-
be presso le sedi sindacali, 
la creazione in vari centri 
del paese di campi per Tad-
destramento alia gucrriglia, 
il pestaggio organizzato di 
operai e studenti democra
tic! con armi proprie e im-
proprie di vario tipo, la de-
nigrazione della democrazia, 
delle sue istituzioni e dei 
valori della Resistenza sono 
fatti che i procuratori ge
neral! della Repubblica han
no completamente ignorato 
e che invece, al lume anche 
degli ultimi tragici episodi 
calabresi, assumono rilevan-
za particolare. 

Ai procuratori generali e 
ai magistrati del Pubblico 
Ministero in genere, la leg-
ge ha affidato il compito di 
assicurare, attraverso I'eser-
cizio dell'azione giudiziaria, 
l'osservanza delle norme pe-
nalmente sanzionate e quin-
di di tutelare le pubbliche 
e private liberta. La XII di
sposizione transitoria della 
Costituzione e la legislazio-
ne per la repressione della 
attivita fascista impongono, 
in particolare, ai magistrati 
di stroncare alia radice quei 
movimenti neofascisti che 
esaltano o usano la violenza 
quale metodo di lotta poli-
tica o che rivolgono la loro 
attivita alia esaltazione di 
esponenti, principii, fatti e 
metodi del disciolto partito 

Infatti, le leggi del 3 di-
cembre 1947 e del 20 giu-
gno 1952 avevano lo scopo 
di colpire le reincarnazioni 
del fascismo nel modo piu 
lato punendo non solo gli 
atti finali e conclusivi della 
riorganizzazione, sotto qual-
siasi forma, del disciolto 
partito fascista, ma anche 
quelli preliminari e iniziali. 
Questc leggi poste a tutela 
della personality dello Sta
to e dell'ordinamento costi-
tuzionale e democratico pu-
niscono severamente (fino a 
10 anni di reclusione) i di-
rigenti, gli organiz7atori e i 
promotori della ricostituzio-
ne e ancor piu duramente 
colpiscono cosloro nel caso 

Eclisse 

di Sole 
suir Europe 
Ecllsse parzlale del Sole 

(ieri mattina alle 10,»). E' 
slata visibite in hitta I'Euro-
pa ed In gran parte del Me
dio Oriente e dell'Africa 
Nord - Occidenlale. La eclis
se si e manifeslata con mag-
giore infensita a sud della 
Groenlandia, che si Irova nel-
la zona centrale di osserva-
lione. 

Per quanto riguarda I'lla-
lia, la citta in cui si e potuto 
osservare II maggiore oscu-
ramento del disco solare e 
stata Torino, dove, alle 10 e 
37 circa, il diametro del di
sco solare e stato coperto per 
il SS per cento. 

A Trieste I'inlensila del fe 
nomeno e stata del W per 
cento, a Bologna del 49 per 
cento, a Caglian del 47 per 
cento, mentre a Bari e a 
Palermo i' Sole e stato oscu 
rato per H 40 per cento. 

A Roma, II fenomeno e co-
minciato alle 9 e 30, ed e ter
minate all* 11 e 34. 

II culmine dell'echsse e sta
to raggiunto alle 10 e 3t 

in cui il movimento o l'as-
sociazione assuma in tutto 
o in parte il carattere di or-
ganizzazione armata o para-
militare ovvero faccia uso 
di mezzi violenti di lotta. Se 
i magistrati del Pubblico 
Ministero avessero esamina-
to con la dovuta attenzione 
1'attivita di tanti movimenti 
neofascisti, ben noti figuri 
che sono ormai balzati alia 
attenzione della cronaca gia 
da tempo si troverebbero 
ristretti nelle patrie galere 
e gia da tempo si sarebbe 
potuto accertare con senten-
za la riorganizzazione del 
partito fascista. 

Ma ben altra e la direzio-
ne verso la quale si e mos-
sa gran parte della magi-
stratura italiana. Nel mese 
scorso, ancora un Tribuna-
le, quello di Varese, ha ri-
tenuto che non fosse mani-
festamente infondata la ec
cezione di illegittimita co-
stituzionale della intera leg-
ge del 20 giugno 1952, nono-
stante che la Corte costitu-
zionale sin dal 1957 avesse 
dichiarato che la legislazio-
ne per la repressione della 
attivita fascista non era 
costituzionalmente invalida. 
Se poi si pone mente alle 
interpretazioni giurispruden-
ziali che sono state date del 
delitto di apologia del fa
scismo e del reato di mani-
festazione fascista, ben piu 
grave e il giudizio che va 
dato nei confronti di quei 
magistrati che tali pronun-
ce hanno emesso. 

II Tribunale di Roma, ad 
esempio, ha ritenuto che 
non costituisce manifestazio-
ne fascista la formazione — 
in occasione di un rito fu-
nebre — di un corteo duran
te il quale si chiama e si 
risponde all'appello - fasci
sta, si saluta con il braccio 
levato, si canta in coro la 
preghiera del legionario. II 
Tribunale di Napoli ha scrit-
to: < Gli esponenti, i prin
cipii, i fatti o i metodi del 
passato regime in tanto non 
vanno esaltati in quanto 
valgono a diffondere la an-
tidemocrazia, ma qualora a 
mezzo di essi si vuole incul-
care 1'amore di patria, il 
nazionalismo, particolari 
idee economiche, l'esalta-
zione diventa un fatto pe-
nalmente non punibile ». 

La Cassazione ha afferma-
to che « non concreta il de
litto di apologia del fasci
smo una eventuate esalta
zione della r.s.i. come ele-
mento determinante della 
storia italiana, poiche la 
supposta missione storica 
della r.s.i. non costituisce 
una ideologia ma la valu-
tazione di un concreto av-
venimento politico ». 

Solo in rari casi, in fine, i 
magistrati del Pubblico Mi
nistero hanno esercitato l'a-
zione penale nei confronti 
di periodici che apertamen-
te incitavano alia violenza. 

Non sorprende percid che 
nel corso di recenti dibatti-
ti parlamentari qualcuno 
abbia sostenuto che la legi-
slazione per la repressione 
del neofascismo presenti 
delle inadeguatezze che la 
avrebbero appalesata non 
idonea ad attuare il precet-
to costituzionale, onde la 
necessita che le disposizio-
ni relative vengano rivedu-
te e integrate. 

Tali posizioni sono com
pletamente errate; la veri-
ta e che una parte della 
magistratura non ha voluto 
o saputo intendere lo spi-
rito e la sostanza della XII 
disposizione transitoria e 
delle leggi che ad essa da-
vano attuazione. Infatti, la 
XII norma finale ha per con-
tenuto una presunzione as-
soluta di infedelta al regi
me democratico di tutti 
quei gruppi che si ricolle-
gano agli orientamenti pra-
tici e teorici dei partito fa
scista. La Iegislazione con-
tro le attivita fasciste ha 
individuato chiaramente i 
tipi di comportamento suf-
ficienli, anche separatamen-
te, a caratterizzare come 
neofascista una associazione 
o un movimento. 

L'apologia e le manifesta-
zioni fasciste, infine, vanno 
punite, secondo l'insegna-
mento della Corte costitu
zionale, anche quando costi-
tuiscono un pur minimo pe-
ricolo per le istituzioni de-
mocratiche. 

La magistratura italiana 
e chiamata oggi dalla volon-
ta del paese ad applicare 
con fermczza queste norme 
penali. Non si richiede al-
l'ordine giudiziario un san-
zionismo a ogm costo, ma 
un coerente impegno a bat-
torsi per i valori nuovi che 
la Resistenza c la Costitu
zione hanno affermato. 

Fausto Tarsifano 

La strage di 
Son My sui 
marciapiedi 
di New York 

Continua intanto il processo in Geor
gia contro gli assassini 

NEW YORK. 25. 
I cittadinl di New York hanno assislilo alia 

strage di Son My. L'orrore del massacro e stato 
infalti rlcostruilo sui marciapiedi delle strade piu 
central) della metropoll da un gruppo di studenti 
universitari che hanno recllato, con vigoroso rea-
lismo, I'lndiscrlmlnata sparatoria del marines con
tro donne, bambini, vecchi del vlllaggio vlelna-
mlta. Con questo « tealro dl strada », che ha pro-
vocato intensa emozione fra gli occasionall e 
numerosi spettalori, gli studenti hanno voluto ag-
gtungere la propria voce alia rlchiesta crescente 
dl por fine all'aggresstone in Indoclna (e infalti 
poi si sono recall, per rlbadlrla, sotto la sede 
dell'ONU). 

L'agghiacclanle ricoslruzione avvenuta a New 
York fa, del resto, da vivace conlraslo emolivo 
con la linea difensiva mantenuta dal tenente 
Calley che oggi, a Forte Benntng in Georgia, e 
stato interrogato per il terzo giorno consecuttvo. 
L'assassino ha rlpetuto, con II consuelo cinismo, 
che per lui c tutta I'operazione (cloe il massacro 
del 102 civil! Inermi) non fu di particolare rlle-
vanza perche le ucclsionl gli erano slate ordi
nate dal suo superlore», II capitano Medina. 

Alia domanda se durante II massacro fossero 
state adotlate special! precauzioni, Calley ha rl-
sposto: f NIente di straordinarlo. Sparavamo • 
pregavamo. Direi che le preghiere erano I'unlca 
precauzlone ». 

NELLA FOTO: La ricoslruzione della strage 
sui marciapiedi dl New York. 

L'ISTITUTO PER LA GESTIONE DELL'ECONOMIA NAZIONALE A MOSCA 

Una scuola per ministri 
Corso di tre mesi per responsabili e vice-re sponsabili dei piu importanti dicasteri economici — Le prime lezioni tenute dal diret-
tore dell'Istituto di cibernetica di Kiev — Come si svolge la discussione tra economisti e matematici — La fabbrica di televisori 
dove e sorto il primo sistema interamente automatico di gestione aziendale — Rapporto nuovo tra Poperaio, il lavoro e il piano 

UNA SCELTA 
FOTOGRAFICA 

La fotografia come strumenfo di denuncia al servlzio della 
classe operaia • come mezzo di Informazione per i canali 
altemativi. Questa I'impostazione che il giovane fotoreporler 
romano Adriano Mordent! ha dato, fine ad oggi, al proprio 
lavoro. Mordent!, con la macchina fotografka, ha documen 
tato le lotte dei pastor) di Orgosolo contro le servitu militari, 
le aggressioni polizlesche contro gli studenti a Valle Giulia, il 
dramma degli scampatl al terremoto siciliano, le lotte degli 
operai delle fabbriche romane, I'autunno caldo nei triangolo 
industriale (sua e una celebre fotografia di Pirelli che esce 
dal famoso gratfacielo a Milano, in mezzo a due carabinieri, 
menfre poco distante gli operai dell'azienda sfilano in corteo) 
le lotte per il Vietnam, in Italia e aU'estero, la presa del 
potere da parte dei colonnelli in Grecia. 

Fofo di Mordent! sono state pubblicate dx tutti i giomali 
di sinistra e dai grand! settimanali e mensili d'informazione 
come « Paris Match », « Life >, l'« Espresso » e molt! altri. 
„e sue sono tutte immagini di cronaca, nude e scarne che 
mirano alia sostanza delle cose, senza inutili accademismi o 
pseudo velleita artistiche. Mordenti e un giornalista con la 
macchina fotografka ed e per questo che da ogni sua fotografia 
scaturisce, im media to, il • fatto», il dato di cronaca. Con 
questo stile, in assolufa umilta e solo mirando alia forza e alia 
/erita delle cose, Mordenti ha anche scattata una bellissima 
serie di fotografie fra i baraccati dell'acqoedorfo Felice a 
Roma, fra i ttrrcmotari dell'lrpinla, fra la gente del Sud. 

Mordenti ha ora raccolto un centinaio di queste sue foto-
grafie per una mostra che si apre domani a Roma, alia c Bot-
tega dell'lmmagine» in via S. Stefano del Cacco 27. La 
mostra rlmarra aperta per died gioml e vuole essere un 
preciso invito di Mordenti ai giovani fotografl perche si unl-
scano In un gruppo di lavoro a disposizione, appunto, della 
:lasse operaia, del canali di informazione altemativa e delle 
arganizzazioni dl massa • NELLA FOTO: funerale ad Orgosolo. 

Dalla nostra redazione . 
• . ' ' MOSCA. febbraio. 

• Al numero 26 di via Avid 
motornaja, una strada che cu-
steggia i grandi parent della 
periferia orientale di Mosca. 
in un vecchio modesto palazzo. 
e'e la scuola piu straordinaria 
del mondo. La scuola si chia
ma c Istituto per ia gestione 
dell'economia naztonale > e le 
materie di insegnamento sono 
in sintesi queste: la rivolu-
zione tecnico scientifica nella 
Unione Sovietica. i metodi ma 
tematico-cibernetici nelia ela 
borazione dei piani ottimali. 
la sociologia e la psicologia 
nell'era dell'automazione. 

Ma dove sta — chiederanno 
i lettori — I'eccezionalita di 
questa scuola? Non e ovvio 
che neil'Unione Sovietica si 
studi I'economia. Ia sociolo
gia e la psicologia? E non e 
largamente noto, poi. che sin 
dagli anni '30 la scuola mate-
matica sovietica e una delle 
piu avanzate del mondo? 

Diremo subito. dunque. che 
cid che rende straordinaria 
questa scuola di via Aviamo-
tornaja non sta nel program 
ma di studio, ma nel fatto 
che gli olltevi sono qui esclu 
sivamente ministri o vice mi
nistri in carica. L'istituto di 
via Aviamotornaja e insomma 
una < scuola per ministri »: 
ogni mattina. e per un penodo 
di tre mesi. 47 responsabili 
o vice responsabili dei piu im 
portanti dicasteri economici 
vanno a scuola e non per 
pronunciarvi discorsi di stile 
ministeriale o per consegnare 
diplomi o inaugurare I'aula 
magna, ma. come gli studen
ti di tutto il mondo. per ri-
spondere alle domande di pro-
fessori e prepararsi agli 
esami. 

Non e poco. i lettori ne con 
verranno: un paese che sa 
mandare a scuola anche i mi 
nistn. be*, sara sicuramente 
domani meno impreparato di 
altri ad affront are i problemi 
nuovi. E poi e'e il fatto politi 
co-psicologico del ministro che 
diventa scolaro. che invece di 
dare lezioni le riceve: ecco 
un fatto che vale cento cam 
pagne di stampa contro il 
burocratismo. 

Occorre poi tener presente 
— e qui riveliamo un altro 
aspetto sorprendente di questa 
scuola — che gli insegnanti 
di via Aviamotornaja sono 
esallamente il contrario di 
quel professore tipo — 60 70 
anni. lunga e gloriosa carriera 
accademica. oratoria appas-
sionata e genero<^. ecc. — che 
viene inevitabile di associare 
aU'immagine di una scuola 
per ministri. 
Le prime lezioni all'Istitutr 

le ha tenute Victor Gluskov. 
di ret lore dell'Istituto di ciber
netica di Kiev, che ancora al-
cuni anni orsono veniva con 
siderato in qualche ambiente 
c un maniaco dei numen >, 
un folle jostruttore di robot; 
Gluskov ha ora 45 anni. e 
membra dell'Accademia delle 
scienze : ha vinto un premio 
Lenin. Due anni orsono, a 
Tashkent, ad una conferenza 

di cibernetica, aveva presen-
tato una relazione sull'impiego 
delle macchine . elettroniche 
nelle partite a scacchi. Pu una 
c lezione > che fece epoca ma 
che interessd sopratutto i gior-
nalisti. 
La prima < partita ciberne

tica > fra un cervello elettro-
nico americano e uno sovietico 
era finita da poco (con la 
vittoria sovietica) ma a Glu
skov quel primo episodio par-
ve di scarso peso. Le due 
macchine. quella sovietica e 
quella americana. erano state 
infatti t caricate > in partenza 
con un c programma » stabi-
lito. per cui Ia partita era 
stata giocata in realta prima 
dagli uomini e poi dalle mac
chine. 

L'esempio 
degli scacchi 
Ben diversa fu la proposta 

di Gluskov: gli awersari, ha 
detto a Tashkent, dovranno es-
sere due uomini. come e sem-
pre accaduto. solo che potran-
no utilizzare macchine elettro
niche non programmate in 
precedenza. In questo modo 
e possibile combinare I'intelli-
genza dell'uomo con tutte >e 
posstbilita del cervello elettro-
nico. 1^ scelta di ogni moss? 
apparterra sempre all'unmo 
che potra proporre alia mac
china movimenti folli sulla 
scacchiera: la macchina. uti-
lizzando le sue immense pos-
sibilita di verifica di tutte le 
possibili varianti. scegliera poi 
la mossa piu vantaggiosa. 

Detto questo Gluskov ha 
presentato una proposta for
mate perche il gioco degli 
scacchi nella sua versione 
elettronica venga accetta-
to nelle competizioni sportive. 
Occorrera — ha detto — pren-
dere le misure necessarie per 
garar.tire in partenza Ia pa 
rita fra i competitori: per 
questo bisognera. ad esempio. 
classificare le varie macchin" 
caicolatrici sulla base del vo
lume della memoria. cos! co
me. per le gare di motocicli-
smo. si classificano le mac
chine sulla base del volume 
del cilindro del motor*. 

e Ma gli scacchi cibemeti-
ci — ha chiesto un giornali
sta — non faranno tramonta
ne il gioco degli scacchi cosi 
come e giunto sino a noi? >. 
«E perche? — ha obiettato 
lo scienziato — le corse in 
motocicletta hanno Torse liqui-
dato quelle dei cava Hi? >. 

Per molti Gluskov e rima-
sto quello degli scacchi. ma 
in realta la partita ingaggiata 
dai matematici cibernetici di 
Kiev. Mosca e Novosibirsk si 
svolgeva su una scacchiera 
ben piu importante. 

Tutto e incomkiciato quandr 
l'istituto di cibernetica di Kiev 
e riuscito a « conquistare > la 
prima fabbrica: lo stabilimen-
to di televisori di Leopoli ove 
e sorto il primo sistema inte
ramente automatico di gestio
ne aziendale neil'Unione So
vietica Poco dopo i cibeme 
tici di Kiev vennero chiamaU 

a Mosca presso il Comitato 
della scienza e della tecnica. 

< Nella sala — ha racconta-
to lo scienziato ad un gior
nalista polacco, Z. Romanow-
ski, — abbiamo istallato un 
telex collegato con Leopoli. 
- < Come vanno le cose alia 
terza catena di montaggio? >. 
abbiamo chiesto alia macchi
na e subito dopo il nastro del 
telex ha risposto: cSono le 
ore 11.27 di Leopoli. Sulla ba
se degli indici del piano 
avremmo dovuto aver prodot-
to 117 apparecchi tv. In real
ta ne sono usciti soltanto 112 
Per superare il ritardo oc
corre portare a tre il nume
ro degli operatori al punto 
due della catena». Cosi. in 
pochi istanti. senza bisogno 
di riunioni. abbiamo avuto una 
informazione oggettiva e con-
cisa. Ma la macchina ha stu-
pito tutti 1 presenti per la ri-
sposta data ad un'altra do
manda. < Tra le aziende che 
riforniscono la vostra fabbri
ca di pezzi ce n'e qualcuna 
che non riuscirS presumibil-
mente a rispettare i piani di 
consegna fra tre mesi? >. Im-
nlacahile la macchina ha for-
nito la risposta precisa dando 
anche i nomi ed i cognomi 
dei responsabili dei ritardi che 
dovevano ancora verificarsi! 

L'idea della « scuola dei mi
nistri * e nata allora. proprio 
al comitato per la scienza e 
la tecnica, quando Gluskov. 
ha xrtuto dimostrare che non 
e possibile en tra re nel
l'era dell'automazione nei rap-
porti di produzione senza mo 
dificare anche metodi di ge
stione e di direzione dell'eco
nomia. Esperienze analoghe si 
accumulavano intanto un po' 
dappertutto. A Riga gia da 
un paio d'anni. il ecentro di 
calcolo > della locale universi-
ta aveva preso sotto tutela 
varie fabbriche. tra cui anche 
uno stabilimento di macchine 
utensili di Mosca. La Pravda 
ha dedicato una volta un ser-
vizio al direttore di questa 
fabbrica che per dirigere I'a 
zienda e cioe per saperc « co
me vanno le cose oggi > e 
< cosa bisogna fare per farle 
andare meglio domani >. non 
ha bisogno ne di riunioni ne di 
telefonate ma semplicemente 
di consul tare la macchina. Al
io stesso modo lavorano da 
anni numerose aziende di Kiev 
Vilnius e Kazan. 

« Modelli 
sperimentali» 
Dalle aziende si e passati 

poi in molti casi al settore. 
Lo scorso anno e nato ad 
esempio un centra nazionale 
per la raccolta e la ridistn 
buzione delle informazioni ri 
guardanti le aziende metallur 
giche che risolve positivamen 
te un gran numero di proble 
mi (controllo permanente del 
le giacenze di materie prime 
della produzione, coord i-
namento dei rifornimenti ec 
cetera) mentre a Nvnsibirsk 
l'accademico KanUrovitch — 

dirigente di un gruppo incari-
cato di preparare piani eco
nomici ottimali a lungo termi-
ne (fino ed oltre il 2000) met-
teva a punto i primi c model
li sperimentali > dello sviluppo 
economico a Iivello interset-
toriale e interregionale. 

Produzione 
e gestione 

Abel Aganbeghian, un altro 
economista di Novosibirsk ha 
gia preparato con i suoi col
laborator! un piano che ri
guarda la dinamica di trenta 
settori dell'economia visti in 
tutte le loro reciproehe corre-
lazioni. Con questo piano e 
gia possibile deflnire i ritmi 
di sviluppo dell'economia so
vietica nel suo insieme per 
un lungo periodo. 

Gli stessi economisti stann6 
ultimando adesso la prepara-
zione di un c modello di piano 
ottimale > sulla base delta di
namica di ben 180 settori... In 
altri termini il < vecchio » cen
tra di calcolo dell'Accademia 
delle Scienze — che era stato 
fondato da Lavrentiev (e che 
e diretto ora da Dorodnitsin. 
notissimo per i suoi studi sui-
1'aerodinamica) e i nuovi 
< centri» sorti in questi ulti
mi anni (8500 soltanto per 
la raccolta delle informazioni 
industriali) che nel passato si 
erano occupati prevalentemen-
te di problemi teonico-scienti-
fici (calcolo matematico del
le proprieta aereodinamiche di 
un aereo o di un razzo spazia-
Ie. definizione della traietto-
ria di una nave cosmica, ec-
cetera) hanno incominciato . J 
occuparsi di economia. ad in-
vestire un campo nel quale do-
minavano ancora in parte i 
metodi del centralismo buro-
cratico degli anni di Stalin 
e in parte quelli esoggettivi-
stici e volontaristici >. degli 
anni di Krusciov. 

Ovvio che questo aspetto 
della riforma economica cosi 
come gli altri (I'introduzione 
ad esempio del principio della 
incentivazione materiale) ab 
bia provocato le reazioni piu 
disparate. Petracov. un econo
mista assai noto. ha parlato 
di c paura dell'ignoto >. di una 
e frontiera psicologica > da su
perare. Fedorenko. un altro 
importante esponente della 
scuola matematica. analizzan-
do resperimento compiuto a 
Mosca nella piO grande azien-
da di tra sport i del paese. ha 
scritto che rintroduzione del 
computer ha provocato in que
sto caso una tale < confusio 
ne > da rendere necessario li-
quidare poco dopo resperi
mento... Ma evidentemente 
non si trattava e non si tralla 
soltanto di < frontiera psicolo-
gica ». e di « confusione >: la 
introduzione del calcolo econo
mico come metro della vita 
aziendale e dei metodi mate 
matici tella gestione delle 
aziende ha dilatato enorme-
mente la vecchia contraddizio 
ne esistente tra le esigenze di 

centralismo e quelle di auto 
nomia presente nell'economin 
sovietica, tra cid che di nuovo 
veniva avanti e i vecchi me
todi di direzione dei ministeri. 

E' nata cosi l'esigenza di 
portare la riforma dell'azien
da al ministero, dal momen-
to della produzione a quello 
della gestione e della dire
zione: ecco perche il proble-
ma dell'applicazione dei me
todi matematici occupa cosi 
tanto spazio nel < progetto del 
piano quinquennale 1971-75 >. 
attualmente in discussione nel
le assemblee che preparano il 
XXIV Congresso del partito. 
Ed ecco anche perche si e 
deciso di mandare a scuola i 
ministri, per aiutarli a diri
gere in modo diverso i loro 
dicasteri. 

Abbiamo gia scritto una vol
ta che a nostro parere questo 
«processo di cibernetizzazio-
ne » dell'economia sovietica e 
anche un fatto democratico. 
giacche colpisce di fatto il 
burocratismo e tende a ridur-
re le occasioni che possono 
portare gli organismi di par
tito a sostituirsi a quelli eco
nomici. Oltre a cid elaborare 
piani di previsione < ottimali» 
servendosi del calcolo econo
mico significa anche prevede-
re i bisogni e gli orienta
menti dei consumatori e quin-
di cercare in qualche modo 
un collegamento permanente 
e istituzionale fra i cittadini 
(i consumatori) e il piano. 

Risposte 
insufficient! 

Ma e evidente che il discor-
so non pud fermarsi qui: la 
partecipazione dei Iavoratori 
non puo esaurirsi nel fatto che 
essi hanno a disposizione nel-
I'azienda il fendo di incentiva
zione e anche la possibilita 
di esprimere i loro desideri 
per i piani futuri. 

Nascono problemi nuovi e 
sorgono anche nuove contrad-
dizioni che la cibernetica pud 
indi vidua re ma non certo ri-
solvere. Questi problemi e 
queste contraddizioni — che 
hanno al centra la questione 
tuttora aperta e non solo nei
l'Unione sovietica ma anche 
nei paesi capitalistic! avanza-
ti. della democrazia sociali-
sta nelle condizioni della se-
conda rivoluzione industriale 
— si fanno sentire e mettono 
in evidenza come accanto a 
spinte avanzate vi siano anche 
zone di resistenza che hanno 
alia loro origine le insufficien-
ti risposte che sono state da
te dal 1956 in poi ai problemi 
venuti a malurazione nella so-
cieta sovietica. 
In questo quadra la rifor

ma economica — proprio per
che ha posto al centra il pro 
blema di un rapporto nuovo 
fra I'operaio. il lavoro e il 
piano — adempie indubbin-
mente un ruolo molto positivo 
e forse anche decisivo. 

Adriano Guorra 


