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Dall'esame il discorso si sposta ai problemi della riforma 

BOCCIATURE 
E MATURITA 

II vero fine della scuola in ogni paese progredito deve essere 
quello di mettere tutti i giovani in grado di valorizzare al mas-
simo le proprie qualita, garantendo ad ognuno la giusta collo-
cazione nell'interesse non solo del singolo, ma di tutta la societa 

Anche quest'anno, pun-
tualmente, si sono acccse le 
discussioni intorno agli esa-
mi di maturita, 

In sostanza, nei comment! 
sono ricorse argomentazio-
ni gia emerse negli anni 
passati, con Paccentuata con-
sapevolezza, pero — e lo re-
gistriamo come un elemento 
positivo — che, al di la de-
gli episodi contingenti, il di
scorso deve essere spostato 
dal momento particolare 
dell'esame ai piii vasti pro
blemi della scuola seconda-
ria superiore, dalla comoda 
riformina di un atto di ve-
rifica terminale alia rifor
ma seria e costantemente 
elusa di tutto un sistema 
dell'istruzione, che rimane 
ancora quello voluto dal mi-
nistro Gentile come il piu 
funzionale — ed in effetti 
cosi era — a una societa ri-
gidamente divisa in classi, 
dove fin dalla prima fase 
della formazione deve esse
re netta la separazione di 
chi e destinato a comandare 
da chi dovra eseguire. 

La crisi 
di f ondo 

Va da se, che non si rifor-
mano i metodi di accerta-
mento della maturita e della 
preparazione scolastica in 
generate degli studenti a 
qualsiasi livello, senza aver 
prima agito sul corpo inse-
gnante, vero protagonista di 
quell'accertamento: di qui la 
patina di superf ic ia l mo-
dernita, sotto la quale si na-
scondono atteggiamenti fi-
scali profondamente radica-
ti e concezioni arretrate del
la cultura; di qui l'imbaraz-
zo e l'oggettiva difficolta di 
molti esaminatori di fronte 
a problemi ed esigenze del 
tutto avulsi dalla loro for; 
mazione e in molti casi dai 
loro stessi interessi. Di qui 
anche le disparita di giudi-
zio e di comportamento. 

Va da se, ancora — ed e 
risultato con lampante evi-
denza anche in passato — 
che vittime predestinate di 
quessto sistema sono i pri-
vatisti, ossia in gran parte 
gli studenti-lavoratori, im-
possibilitati a seguire un 

regolare iter scolastico, i 
quali sono schiacciati da 
programmi massacranti, non 
possono beneficiare ne del 
vantaggio della carta di pre-
sentazione della scuola ne 
della presenza confortante 
del membro interno, e arri-
vano all'esame in condizioni 
fisiche e culturali in cui si 
riflettono palesemente non 
solo faticose esperienze per-
sonali ma anche piaghe so-
ciali antiche e trascurate. 

« I genitori non vogliono 
che i loro figli siano boc-
ciat i», sentenzia Giovanni 
Russo dal Corriere della 
Sera, individuando la causa 
del fenomeno « nel fatto che 
i rapporti fra scuola e fami-
glia. fra scuola e societa non 
esistono piu» (e quando 
mai sono esistiti? non e 
forse vero il contrario?), per 
concludere che «tutt i gli 
italiani devono augurarsi 
che la scuola torni a essere 
una cosa seria », e cioe una 
scuola che bocci: «Una 
scuola che non boccia nes-
suno danneggia soprattutto 
le classi sociali piu povere, 
i giovani senza mezzi, dotati 
di ingegno che solo attra-
verso una vera selezione 
possono progredire social-
mente, culturalmente, eco-
nomicamente »! 

Meglio non si potrebbe 
eondensare in poche righe 
la concczionc della scuola. 
contro la quale si batte il 
movimento democratico: una 
concezione rcazionaria, che 
mira a salvare le forme ne-
gando l'esistenza di una cri
si di fondo e l'incapacita del
la classe dominante di risol-
verla, di uscirc da quel gro-
viglio di contraddizioni che 
hanno portato vicino alia 
paralisi una delle istituzio-
ni fondamentali per ogni so
cieta civile. 

Sia ben chiaro che noi 
siamo sempre stati e siamo 
I primi a volere che la scuo
la sia una cosa seria: l'ac-
cesso all'istruzionc e sempre 
stato un obiettivo esscnziale 
per il movimento operaio, 
fin dalle sue origini. Ma sia 
altrettanto chiaro che que-
sta scuola, come I'hanno vo-
luta i democristiani c come 
sta gia dimostrando di con-
tinuare a volerla questo go-
vcrno, non e seria. bocci o 
non bocci: fosse anche solo 
per lo scarto esislente fra i 
contenuti c i motodi dcH'in-
segns.mento a qualsiasi li
vello e le esigenze di una 
societa moderna, crcsciuta 
democraticamente, parted-
pe di un progrcsso tecnolo-
gico che ha radicalmente 
modificato i meccanismi di 

Soduzionc, le leggi stesse 
U'economia nazionale (un 

problema che, sia detto per 
inciso, e troppo comodo af-
frontare con l'invito alia 
sperimentazione, per riser-
varsi di colpire inesorabil-
mente chi la sperimentazio
ne cerca di farla sul serio!). 

II vero fine della scuola 
in ogni paese progredito de
ve essere quello non di boc^ 
ciare ma di mettere tutti i 
giovani in grado di valoriz
zare al massimo le proprie 
qualita, di realizzare a pie-
no la propria personalita, 
garantendo a ognuno la giu
sta collocazione e la possi
bilita di compiere sempre e 
in qualsiasi momento della 
vita un passo in avanti, in-
dipendentemente dalle pos
sibility economiche, nell'in-
teresse non solo del singo
lo ma di tutta la societa. 
Perche — e questo ovvia-
mente il Corriere non lo di
ce — le boeciature sono 
sempre andate in una sola 
direzione e la cosiddetta se
lezione di merito da noi e 
sempre ed unicamente ser-
vita a tener lontano dai gra-
di superiori (ma anche, non 
e un mistero, da quelli in-
feriori) dell'istruzione i fi
gli degli operai e dei conta-
dini mentre per i figli della 
borghesia sono state inven-
tate mille forme di ricupero 
e di sostegno. 

E ' da questa incrollabile 
premessa che e derivato il 
principio, secondo cui la 
massificazione della scuola 
non poteva non comportar-
ne la dequalificazione: era 
troppo scomodo rivedere a 
fondo la concezione tradizio-
nale dell'istruzione, per co-
struire una scuola non per 
pochi ma per tutti, capace 
di innalzare il livello cultu-
rale medio di tutti i citta-
dini, favorirne l'emancipa-
zione civile e sociale (che e 
altra cosa dalla promozione 
individuale di cui parla con 
tanta enfasi Russo), consen-
tirne il pieno sviluppo intel-
lettuale. Tutto cio non si e 
voluto fare, c si e fatto in 
modo che — vuoi intenzio-
nalmente, vuoi per forza di 
cose — scuola di massa fos
se sinonimo di scuola dequa-
lificata, preparando gradual-
mente il terreno a quello che 
da tempo e un obiettivo 
fisso della DC e degli orga-
ni di stampa padronali: l'abo-
lizione del valore legale del 
titolo di studio. 

Studio 
e professione 

Una abolizione che, cosi, 
ha l'aspetto piu di una fa-
taje conseguenza che di un 
presupposto iniziale, e alia 
quale ormai manca soltan-
to la registrazione ufficiale, 
essendo gia stata realizzata 
di fatto: e non perche si 
boccia poco, ma perche non 
si sono fatte le riforme, per
che non esiste piu la neces-
saria corrispondenza fra ti

tolo di studio e professione, 
perche ai giovani si richie-
de, a qualsiasi grado, una 
qualificazione extrascolasti-
ca acquisita o direttamente 
nella produzione o nelle 
scuole aziendali o para-azien-
dali o negli istituti privati 
di studi superiori post-uni-
versitari (ed e significati
ve che una universita pri-
vata come la Bocconi di Mi-
lano miri a trasformarsi in 
questo senso) o in studi e 
tirocini al lcstero. Nell'anno 
scolastico 1969-70 in Lom-
bardia (facciamo Fescmpio 
della rcgione piu tipica nel 
quadro dello sviluppo neo 
capitalistico nazionale), la 
popolazione scolastica dopo 
gli anni deH'obbligo era co
si distribuita: 30.936 allievi 
delle Scuole tecniche e degli 
Istituti professional!, 95.508 
degli Istituti tecnici, 23.849 
degli Istituti e Scuole magi
stral!, 44.974 dei Licei clas
sic! e scientific!. Anziche 
discutere se e piu o meno 
giusto che tutti questi gio
vani conscguano il loro di
ploma, perche non si cerca 
di vedcre che cosa si cela 
dietro quelle cifre? Perche 
allora risulterebbe troppo 
evidente che una selezione 
molto dura e'e gia stata, se 
ai 44.974 • eletti » dei licei 
(Tunica scuola « di lusso », 
che non abilita a nessuna 
professione, puro e scmpli-
ce traghetto per l'universi-
ta) si contrappongono gli 
altri 148.293 che hanno sen-
tito il bisogno di assicurar-
si quanto prima una pa-
tcnte di lavoro (per non par-
lare, ovviamente, di quel 35 
per cento che non ha finito 
la scuola dell'obbligo, e di 
quel 70 per cento che non e 
andato oltre!). 

Ma che cosa ha dato la 
scuola a quei giovani? Una 
preparazione antiquata per 
profession! ormai quasi ine-
sistenti (geometri e ragio-
nicri), una falsa prepara
zione tecnico-pratica che 
nessun datore di lavoro ri-

conoscera nel momento del-
l'assunzione (Istituti profes
sional! e simili), una forma
zione del tutto inadeguata 
per un ruolo di inscgnante 
difficilmente reperibile (Isti
tuti magistrali). 

E che cosa promette a 
quei giovani l'avvenire? Una 
sotto-occupazione in impie-
ghi anche imprevedibili, o 
l'illusione di conseguire una 
vera qualifiea attraverso stu
di universitari, da affron-
tarsi fra mille difficolta eco
nomiche e culturali, con per-
centuali elevatissime di ab-
bandono dopo i primi anni; 
e gli «eletti », i maturati 
dei licei, si trovano fin da 
ora di fronte alia scelta del
la Facolta, sempre piu dram-
matica se si guarda alle fu
ture possibilita di occupa-
zione. 

La discussione sugli esami 
di maturita ha un senso, 
quindi, se si allarga a que
sti temi: l'alternativa si o 
no aU'esame, con tutte le 
considerazioni che ne deri-
vano, finisce sempre per 
sviare l'attenzione su pro
blemi falsi o per lo meno 
secondari, verso i quali gia 
si orientano tanto volentieri 
le leggine e le circolari mi-
nisteriali. 

Gennaro Barbarisi 

APPUNTI DI UN VIAGGIO IN ROMANIA 

Sodalsmo "In via d svimpo II 
L'apparente modestia di questa autodefinizione implica alcune scelte politiche importanti 
Ritmi di crescita economica molto alti: nuove fabbriche, nuove case, nuove strade - Un 
piano di prospettiva che spinge le sue previsioni fino al 1990 - Come si affrontano le difficolta 

ROMANIA — La cura dei giardini a Piafra-Nearut e affidata alle donne 

ALGERIA: la democrazia di base ha radici antiche 

La tradizione dell'assemblea 
La « djemaa », che raggruppa gli uomini del villaggio, detiene tutti i r?oteri - Strutture 
che hanno resistito malgrado la dominazione coloniale - I « comuni misti» creati dai 
francesi - II decentramento amministrativo e gli investimenti dei « programmi speciali» 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, settembre. 

La democrazia di base in 
Algeria e molto antica. Visi-
tando un villaggio dell'interno, 
soprattutto della Cabilia si pud 
vedere la djemaa che in ara-
bo vuol dire assemblea, ma 
anche luogo dove l'assemblea 
si riunisce. Si tratta in genere 
di due rustici banchi di pie-
tra posti l'uno di fronte all'al-
tro, che ospitano le riunioni 
degli uomini del villaggio. La 
direzione del villaggio appar-
tiene all'assemblea generate 
dei cittadini, escluse le donne. 
La djemaa detiene tutti i po-
teri: le sue decisioni sono so-
vrane. Per sbrigare gli affa-
ri quotidiani e per far rispet-
tare le sue scelte ed applica-
re le sue regole, l'assemblea 
designa il migliore dei suoi 
membri: Vamin. Uamin si 
sceglie personalmente il suo 
aiutante in ogni kharouba 
(gruppo di famiglie - n.d.r.): e 
il tamen. ISamin e i tamen 
sono assieme il potere esecu-
tivo del villaggio ed il suo 
« Comitate di sorveglianza ». 

Questo strutture di demo
crazia locale hanno resistito 
malgrado tutto alia domina
zione coloniale che aveva isti-
tuito le sue circoscrizioni am-
ministrative. L'Algeria fran-
cese, cosi come la metropoli. 
era divisa in dipartimenti. cir
coscrizioni e comuni. Natural-
mente non erano gli algerini 
che potevano esercitare dirit-
to di voto se non in misura 
limitata dalla legge e dai 
trucchi elettorali. 

Gli algerini ncordano an 
cora i «comuni m:sti» quelli 
che essendo la maggioranza 
composta da a autoctoni » ve-
nivano amministrati dall'alto: 
la «democrazia» era infatti 
riservata ai soli comuni co 
sidetti «di p:eno eserciz:o*>. 
quelli cioe abitati prevalenle-
mente da europei. 

I comuni misti vennero soo-
pressi nei 1956 sotto ia spinta 
della guerra e sostituiti dalla 
ammimstraz:one miiitare. 

Nei primi anni che seguono 
la :ndipendenza I'amm:nistra 
zione locale continua ad esse
re esercitata da orgam di no 
mina governativa: le delegazio 
ni a livello comunale e i « pre 
fetti» a livello di di parti men 
to. Solo nel 1967 si hanno le 
prime eleziom per le Assem 
blee popolan comun.ili e nel 
1969 vengono elette le prime 
Assemblee popolan di tcilaya. 
Intanto si era proceduto ad 
una redistribuzione e norga-
nizzazione delle circoscrizioni 
amministrative. 

I comuni in Algeria sono og 
gi 676 e le wilaya (che so-
stituiscono. con diverse prero
gative. i dipartimenti france
si) sono 15 E' -.nteressante il 
sistema elettorale scelto per 
la elezione delle assemblee po
polan comunali di tcilaya che 
si sono svolte gia tre volte in 
Algeria. Le APC elette nel '67 
sono state infatti rinnovate con 
le elezioni del fcbbraio 1971. 

II principio del parti to uni-
co e considerate in Algeria 
come uno dei principi fonda 
mentali della organizzazione 
politica del paese. Non si po
teva dunque proporre un si
stema a liste contrapposte, ma 
si voleva anche garantire ai 
cittadini posslbilitA di scelta 
tra i candidati. La soluzione 
adottata e stata di presenU-
re Uite nelle qumll 11 nume-

II mercato del venerdi a. Bou Saada nell'interno dell'Algeria. II 
venerdi e il giorno Iradizionale degli inconlri, della prcghiera col-
leiliva nelle moschee e dell'assemblea nella quale si discutono 
gli affari comuni del villaggio. Djemaa vuol dire infatti in arabo, 
moschea, assemblea e venerdi. 

ro dei candidati e il doppio 
di quello dei seggi da copri-
re. Ma 1'esercizio della de
mocrazia non si limita qui; 
esiste infatti la possibilita di 
partecipare alia formazione 
delle liste proposte dal parti
te FLN attraverso discussioni 
pubbhehe. 

Le esperienze avute fino ad 
ora mostrano una grande par-
tecipazione dei cittadini. Le 
pcrcentuali dei votanti sono 
state sempre vicine al 90 per 
cento. Va detto che il corpo 
elettorale e giovane: il dirit-
to di voto pud essere eserci-
tato da tutti i cittadini dei due 
sessi che abbiano raggiunto i 
19 anni di eta. Per essere elet
ti invece e richiesta un'eta 
di 23 anni. 

La necessity, del decentra
mento amministrativo e.aUU 

piu volte proclamata dai re-
sponsabili algerini. Del resto 
certo l'Algeria non puo es
sere amministrata in modo 
eccessivamente centralizzato, 
troppo varie essendo le real-
ta locali dal Nord mediter-
raneo al Sud desertico: cam-
pagne coltivate secondo siste 
mi moderni e pastorizia noma 
de. grandi centri urbani e poli 
industriali accanto a zone di 
montagna lontane da ogni pos
sibilita di sviluppo economico 

Diversi sono anche i Kvelli 
di coscienza politica degli abi 
tanti, mentre 1 problemi sono 
enormi per tutti. La scelta del 
decentramento operata dai di-
rigenti algerini sembra essere 
prima di ogni cosa una scel
ta economica. Non e'e dub-
bio che i problemi del sottosvi-
luppo e del modo 41 usclme 

i l . piu rapidamente possibile 
sono al centro della attenzio-
ne del gruppo dirigente al-
gerino. 

Sul piano economico l'APC 
algerina si trova a superare 
i limiti delle competenze che 
ordinariamente sono affidate 
alle municipalita, Infatti le 
APC possono promuovere at-
tivita produttive, creare pic-
cole unita industriali o (so
prattutto) artigianali, favonre 
la cooperazione nella agricol-
tura, promuovere il turismo 
attraverso la creazione della 
infrastrutture adatte e cosi 
via. Se l'amministrazione lo
cale riprende antichissime tra-
dizioni del paese. che pero 
erano rivolte piu che altro 
aH'autoconservazione delle co-
munita locali. cerca pero di 
essere uno strumento dinami-
co di sviluppo economico. Na-
turalmente le municipalita al-
gerine continuano ad assolve-
re tutta una serie di funzio-
ni «tradizionali». 

Ad un livello piu ampio di 
organizzazione territoriale e di 
decentramento amministrativo 
si trova la wilaya, dove e una 
assemblea eletta che delibera 
e propone, mentre l'esecutivo 
rcsta nelle mani di un alto 
funzionario, il a wali» che e il 
rappresentante del governo a 
livello locale e alio stesso tem
po l'esecutore delle decisioni. 

Tuttavia le prerogative del
la wilaya sono assai larghe 
in questo quadro unitario. An
che questa struttura del po
tere locale, come ileomune. 
ha la possibilita di larghi in-
terventi in materia politica 
ed economica. amministrativa 
e sociale ed infine culturale. 
Insomma la wilaya puo esse
re paragonata alia nostra pro-
vincia per quanto riguarda la 
struttura del potere e alia re-
gione per quanto riguarda le 
competenze. 

L'Algeria nel suo sottosvi-
luppo conosce anche il pro
blema degli squilibri regiona-
li. Si e gia detto che esisto
no notevoli differenze econo
miche tra una regione e l'al-
tra. Uno degli strumenti con 
i quali si cerca di colmare le 
differenze sono i programmi 
speciali. Si tratta di investi
menti straordinari che vengo
no fatti nelle wilaya piu po
vere. Fmora ne hanno usufrui-
to infatti le due grandi iri-
laya del Sahara, le regioni 
montagnose degli Aures e del
la Grande e Piccola Cabilia, 
gli altipiani stepposi di Tiem 
cen e Saida. Nessuno di questi 
programmi che si sviluppano 
autonomamente dal piano na
zionale pur essendovi coordi
nate e giunto ancora alia sua 
scadenza. Fame un bilancio 
risulta dunque abbastanza dif
ficile; si pud pero sottolinea-
re il fatto che cosi si offre 
ai poteri locali la possibilita 
di promuovere 1'economia ed 
accelerare lo sviluppo secon
do le particolari esigenze della 
regione. 

Piu volte e stato detto che 
le assemblee popolari di co 
mune e di wilaya sono «le 
pietre fondamentali della co
st ruzione dello stato democra
tico » in Algeria dove resta 
da risolvere il problema del-
l'esercizlo della democrazia 
politica a livello nazionale. In
tanto le esperienze di demo
crazia locale sono considera
te anche come una necessa-
ria «scuola » aH'autogovemo 
per le masse algerlne. 

Massimo Loche 

Dal nostro inviato 
Di ritonio dalla Romania, 

settembre. 
Un lungo viaggio in mac-

china attraverso la campagna 
romena per vie maestre e 
e qualche strada secondarla 
mi ?oruente alcuni utili con
front! visivi, se non altro con 
i ricordi lasciatimi da un 
viaggio analogo, compiuto 
qualche anno fa .11 miglio-
ramento e sensiblle. Si ha 
l'impressione di una attivita 
piu intensa e nello stesso 
tempo d' maggior ordine. ol
tre che di maggior benessere. 
Molte le case nuove o in co-
struzione: assai spesso ripu-
lite o ridipinte di fresco le 
altre. Sono ancora palesi le 
differenze di antica eta fra 
una regione storica e l'altra: 
i villaggi di Transilvania of-
frono sempre una immagine 
di maggiore agiatezza rispet-
to a quelli moldavi. Una certa 
aria di progresso e tuttavia 
comune. 

Nell'insieme l'impressione 
che la Romania oggi lascia 
e quella di uno sviluppo 
territoriale abbastanza equi
librate. Cio non significa che 
le differenze siano scorn-
parse. II tenore di vita ge
nerate ancora non e alto. 
Ma anche cittadine fuori ma-
no. un tempo autentici «bu-
chi» di provincla, offrono 
esempi di attivita e di in-
traprendenza nuova, di cure 
piu attente e di investimenti 
piu generosi per le necessita 
civiche. Se ne attribuisce il 
merito alia nuova suddivisio-
ne amministrativa del territo-
rio, varata cinque anni fa. e 
alio sforzo pianificato per ot-
tenere uno sviluppo armonico 
fra tutte le parti del paese: 
si ammette spesso che un 
maggior grado di autonomia 
locale sarebbe necessario e 
quasi certamente darebbe ri-
sultati piu positivi, ma all'at-
to pratico le opinioni sem-
brano ancora lontane dalles-
sere uniformi su questo pun-
to. II concetto di « organizza
zione del territorio» al fine 
di non larciare nel corpo del
la nazione zone di sottosvi-
luppo e invece entrato stabil-
mente nel novero dei princi
pi operntivi della pianifica-
zione romens. 

Da p2recchi anni la Roma
nia Telstra ritmi di crescita 
economica assai elevati, fra i 
piu alti del mondo — secon
do le stftistiche dell'ONU — 
e in qualche caso i piu alti 
in assoiuto. Cio che le stati-
stiche affermano. l'occhio del 
visitatore lo riscontra attorno 
a se: nuove fabbriche, nuove 
strade. nuov: alberghi. piani 
urbanistici in via di attuazio-
ne. nuove local ita turistiche 
valorizzate. 

VI e nello stesso tempo og
gi nei romeni una nota di 
apprezzabile realismo nel va-
lutare questi loro successi. 
Nella recente conferenza na
zionale, i comunisti romeni 
hanno definite il proprio pae
se un «paese in via di svi
luppo ». Occorre fare attenzio-
ne a questa definizione. Puo 
sembrare una banale tautolo-
gia: tutti i paesi che vedono 
crescere la propria economia 
possono essere chiamati «in 
via di sviluppo». Nel lin-
guaggio politico intemaziona-
le essa ha as=unto invece un 
significnto assai piu preciso 
ed e proprio in questo senso 
che i rcmeni la impiegano. 
Essa serve cioe a designare I 
paesi che conoscono uno svi
luppo piu o meno accentua
te (e quello romeno — lo 
abbiamo visto — e dei piu 
marcati) ma che sono anche 
partiti da urr. base di sotto-
sviluupo e che devono anco
ra coinpiere un bel pezzo di 
faticoso cammino per portar-
si al livello dei paesi econo-
micamente pin maturi. I.a Ro
mania — si dice — e in que-
ste condizioni. Nell'apparente 
modestia di una simile auto-
definizione sono implicite al
cune scelte politiche impor
tanti. 

Non sara difficile credere di 
cogliere una contraddizione In 
questa poslzione romena. Co
me e possibile deflnlrsl nel

10 stesso tempo — cosi co
me i ronv-ni fanno — un pae
se socialista e un paese ap-
pena «in via di sviluppo»? 
11 socialismo non implica di 
per se un alto grado di svi
luppo economico e civile? La 
contraddizione tuttavia non 
sta nelle parole, quanto nel
la realta stessa e non servi-
rebbe a nulla nasconderla. Le 
trasfonnazionl socialiste della 
societa hanno assicurato un si
stema di rapporti sociali as
sai avanzato. Ma esse non ba-
stano a modificare da un 
giorno alPaltro — e nemme-
no da un anno all'altro — la 
base tecnica ed economica ar-
retrata su cui, per un insie-
me di circostanze storiche, 
quelle trasformazioni si sono 
prodot/te. Qccorre per questo 
un arduo e lungo sforzo, che 
i nuovi rapporti sociali faci-
litano e accelerano, ma che va 
comunque compiuto. II pro

blema non e soltanto rome
no, ma di molti altri paesi 
socialisti. E' bene avere l'ardi-
re di guardarlo in faccia. 

Molte delle difficolta del 
confronto con i paesi capita
listic! dell'occidente discendo-
no di qui. Perche nasconder-
lo? Dopo oltre due decenni 
di sviluppo accelerato e rlco-
nosciuto da tutti, i romeni 
ancora oggi dispengono sol
tanto di un reddito medio 
che si situa, se tradotto in 
una valutazione adatta ai con
front internazionali, fra i 500 
e i 600 dollari, cioe quattro o 
cinque volte piu in basso di 
quello dei paesi piu sviluppa-
ti, nettamente meno della me-
ta di quello italiano. La po
polazione agricola e ancora — 
secondo le statistiche ufficia-
li T7- ,il 47 per cento, men
tre nei' paesi ad 'alta indu-
strializzazione essa e di poco 
superiore o addirittura infe-
riore al 10 per cento. 

II livello di reddito 
Enunciare queste cifre si

gnifica nello stesso tempo mo-
strare consapevolezza dei limi
ti dello sforzo, pur cosi co-
spicuo, sinorn compiuto e del
la strada non facile, che re
sta da percorrere. Questa 
strada e stata oggi tracciata 
con un piano di prospettiva, 
che spinge le sue previsio
ni fino al 1990, cioe sin qua
si alio scadere del secolo. Si 
conta di arrivare verso tale 
data a un livello di reddito 
pro capite aggirantesi fra i 
2.500 e i 300G dollari: saran-
no pero necessari nel frat-
tempo altri quinquenni di in-
tenso lavoro. 

II tempo della facilita, in
somma. non e ancora arri-
vato. Lo sviluppo auspicate 
implica sempre un alto li
vello di incremento industria-
le. tanto che si ritiene neces
sario moltipHcare ancora di 
alcune volte il presente poten-
ziale dell'industria nazionale. 
Elevata resta quindi la per
c e n t i l e del reddito che con
t inued ad essere destinata al
ia accumulazione, cioe agli 
investimenti e alle altre ne
cessita dello sviluppo. piutto-
sto che al consumo. Nello 
stesso tempo, proprio perche 
diverso e piu avanzato e il 
regime sociale. perche un ho-
tevole progresso e gia stato 
compiuto e un tratto di cam
mino. anche se non esente da 
errori, e gia stato fatto, oc
corre anche qualcosa di piu 
che non un semplice sforzo 
di industrializzazione di base. 

Occorre, ad esempio, dare a 
tutti la sensazione di una 
eguaglianza di fondo di fronte 

ai sacrifici, che restano ine-
vitabili, e nello stesso tem
po il senso di una maggio
re partecipazione alle decisio
ni e agli impegni collettivi. 
Meglio: occorre che questa 
partecipazione diventi reale e 
consapevole, tale da agire co
me un indispensabile motore 
di successo. Cio che e interes-
sante nei dibattiti dei comu
nisti romeni — tra l'altro in 
quelli che sono culminati nel
la recente conferenza nasio-
nale del partite — e il mo
do di porsi questi problemi, 
sintetiizato nella formula del
la costruzione di una «socie
ta socialista multilateralmen-
te sviluppata»: tale societa 
viene indicata non come una 
realta gia raggiunta. ma co
me un obiettivo da conse
guire. Si awer te in questi di
battiti e nelle deliberazioni 
che li accompagnano l'eco di 
altre discussioni, che si sono 
svolte in questi anni da un 
capo all'altro del mondo so
cialista. 

Non si ignora — e lo si 
dice esplicitamente — che nel
lo sviluppo di una societa so
cialista le contraddizioni re
stano e vanno affrontate. Si 
fa, ad esempio, un gran par-
lare di etica socialista. Ne e 
un riflesso cio che accade eon 
i salari: il ventaglio delle re-
tribuzioni dovra estendersi in 
awenire secondo un rappor-
to di uno a sei, uno a sette 
al massimo. Per questo si pro-
cede sin d'ora a un aumento 
delle paghe piu basse, mentre 
quelle piu elevate restano 
bloccate. 

La direzione politica 
Vi sono poi imperativi piu 

specificamente politici. II 
compagno Ceaucescu ha teo-
rizzato alia conferenza nazio
nale la necessita. almeno per 
la Romania, di un partite 
unico. Egli Ilia argomentata 
oltre che con il peso della 
esperienza storica nazionale e 
con il valore del programma 
di trasformazione sociale, di 
cui il partite e guida e ga-
ranzia (argomenti consueti 
pure in altri paesi socialisti, 
che seguono la stessa via) an
che con raffermazione che in 
qualsiasi regime sociale vi e 
nelle diverse fasi storiche un 
partite, che in una forma o 
nell'altra assicura il proprio 
ruolo dirigente a nome di una 
determmata classe, e poi con 
l'esempio dei paesi di nuova in-
dipendenza, dove tanto spessso 
si affcrma la tendenza ad uni-
re in un solo fronte e in un 
solo partite tutte le forze ri-
voluzionarie e democratiche: 
tendenza che Ceaucescu giudi-
ca proTressita, perche corri
spondente alle necessita del
lo sviluppo sociale di quei 
paesi. 

Se in questo modo viene re-
golato li problema della dire
zione politica del paese, ci6 
non vuole affatto dire che tut
to sia a posto. Le reeponsabi-

lita di un simile partite sono 
immense. Non per nulla uno 
dei temi piu regolarmente di-
scussi e proprio il migriora-
mento dei sistemi di dire
zione, poiche da essi in fon

do dipendono la partecipazio
ne di massa a quello che de
ve essere il grande sforzo ool-
Iettivo e quindi la sua stessa 
efficacia e i suoi risultati. Ho 
sentito questa preoccupazione 
assai viva nelle conversazioni 
con alcuni dirigenti periferi-
ci di partite. Non basta aver 
ragione — ess; dicono: — bi-
sogna che di questa ragione 
sappiamo persuadere di con-
tinuo masse di popolo, che nel 
nostro paese diventano piu 
informate e piu colte. La par
tecipazione comincia di qui. 
Oggi in Romania, come si e 
gia fatto in qualche altro 
paese socialista, ci si awia al
ia presentazione di piu candi
dati per i diversi consigli elet-
tivi che esistono nel paese e 
verso un maggior controllo sul 
deputati. Ma anche questo va 
visto solo come momento par
ticolare in un impegno di va-
lorizzazione di metodi di par
tecipazione, che deve avere un 
respiro assai piu lungo e un 
carattere permanente. 
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