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Imminente dibattito al Cohsiglio di Sicurezza 
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L'ONU per flndipendenza 
delle colonie portoghesi 

Guinea, Somalia, Sudan e altri paesi propensi a favorire I'apertura di trattative tra il 
governo di Lisbona e i movimenti di libera iione -Nuova condanna del Portogallo 

Conferenza sul 
superamento delle 
difference fra le 
classi in URSS 

Sono ripartiti stamane da Ro
ma per l'URSS la compagna 
profcssoressa Galina Andreieva, 
dell' Istituto di sociologia del-
l'Accademia delle scienze del-
l'URSS e il compagno professor 
Nikolai Levedev. preside del-
l'Tstituto di scienze storiche del-
1'URSS. die durante il loro sog-
giorno in Italia sono stati ospiti 
del PCI. 

Essi hanno tenuto conferenze 
In diverse citta italiane. sono 
stati ricevuti dai dirigenti delle 
fedcrazioni conmnistc che li 
hanno ospitati. e hanno avuto 
incontri con i compagni di molte 
sezioni. La compagna Andreieva 
ha discusso. con ccntinaia di 
operai, contadini o studenti. il 
tenia: « I mutamenh* della strut-
tura sociale della societa sovie-
tica ». Le sue conferenze si so
no svolte a Lecce. nel qtiadro 
della festa provinciale dell'Uni-
ta. a Bari. Foggia. Salerno. Na-
poli e Roma (presso l'lstituto 
Gramsci). 

II compagno Levedev ha par-
lato a Lucca. Prato. Firenze. 
Padova. Ferrara. sul tema: 
«La politica internazionale del-
VURSS». Ovunque. le confe
renze hanno ottenuto un granrie 
successo. Gli incontri con i di-
rigenti delle fedcrazioni e con 
I compagni delle sezioni si sono 
svolti in un'atmo$fera di calo-
ro«a simpatia. 

Particolarmente interessante 
II dibattito di ieri sera all'Isti-
tuto Gramsci. durante il quale. 
con realismo e franchezza. la 
compagna Andreieva ha analiz-
zr.to. con un puhb'.ico composto 
s^nrattutto di studenti di socio-
locia. i problemi del supera
mento delle differenze ancora 
esistenti fra le classi, i gruppi 
sociali. la popolazione urbana 
e quella rurale. le persone de-
dite prevalentemente al lavoro 
fisico o a quello Intellettuale. e 
quindi della eliminazione degll 
ultimi rcsidui dcll'ineguaglianza 
fra gli uomini e della creazione 
di una societa nrnogenea. in un 
paese come l'URSS che sta edi-
firando il comunilrrio. . . ; 

NEW YORK. 24 
II Conslglio di sicurezza del-

l'ONU si rlunira il 9 o il 10 
novembre per studlare l'azio-
ne che l'organizzazione inter
nazionale • pu6 svolgere per 
contrlbuire all'accesso dell'An-
gola, del Mozambico e della 
Guinea Bissau all'lndlpenden-
za. L'inlzlatlva per la convo-
cazione del Consiglio e stata 
presa dalla Guinea, dalla So
malia e dal Sudan, che ieri 
hanno segnato un punto al 
loro attivo con l'approvazio-
ne della risoluzione di condan
na del Portogallo. da loro pre-
sentata. in relatione con l'at-
tacco del 12 ottobre al Sene
gal. I tre paesi, a quanto sem-
bra, ritengono glunto il mo-
mento di affrontare l'essenza 
della questione e cioe II mo-
do di liquidare la presenza co-
loniale portoKhese sul conti
nents 

Come si rlcordera. 11 Consl
glio di sicurezza aveva discus
so tale questione nel corso 
della sua sessione speciale di 
Addis Abeba. in febbraio. Al 
termine di tale sessione era 
stata votata una risoluzione 
che chiedeva al Portogallo di 
rlconoscere immediatamente 
il diritto del popoll del suol 
« territori africani » all'autode-
cisione e all'indipendenza. di 
porre termine alia guerra co-
loniale e rltlrare le truppe, 
di proclamare una amnistia 
politica. dl restaurare I dirittl 
democraticl e di negoziare 
con «gli autentici rappresen-
tanti di quel popoll» In vista 
dl elezlonl democratiche e 
dell'indipendenza. II Consl
glio aveva lnoltre invitato 
tuttl gli stati membri del-
l'ONU a non fornlre aluti al 
Portogallo per la guerra dl re-
presslone e dl appogglare la 
lotta del popoll dell'Angola, 
del Mozambico e della Guinea 
Bissau per la liberta. 
' La Guinea, la Somalia e il 
Sudan guardano al prosslmo 
dibattito nello splrito dl que-
sta presa di poslzione, senza 
escludere la possibility che 
l'intervento dell'ONU Induca 
il governo di Lisbona a trat-
tare. Una tale eventuality era 
stata presa in considerazlone, 
nel corso della sessione di Ad
dis Abeba, anche dal dirlgentl 
del movimenti dl llberazlone 
del tre territori, che si erano 
pronunciati. favorevolmente. 
Secondo alcunl membri del 
Conslglio, una delle misure 

che potrebbero essere declse 
sarebbe il conferlmento al se-
gretarlo dell'ONU. Waldheim. 
di un nuovo mandato di « me-
diazione», del tipo dl quello 
affidatogli nel caso della Na
mibia. 

I mlnistrl degll ester! della 
Liberia, del Madagascar, della 
Sierra Leone e della Tunisia, 
incarlcatl dall'Organizzazione 

per l'unita afrlcana (OUA) dl 
seguire la questione del «ter
ritori portoghesi» In Africa. 
parteciperanno al dibattitl del 
Consigllo, che saranno presie-
dutl dal rappresenVinte della 
Guinea, Jean Martin Cis-
se, o dal minlstro degll esteri 
della Guinea, Fily Cissoko. 
Questl potrebbe tornare a 
New York per l'occasione. 

In caso di vittoria elettorale 

Iliberalidi Bonn 
pronti per un nuovo 
governo con Brandt 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 24 
SI e concluso oggi a Fribur-

go il 23. congresso del libe
ral! della Repubblica federate 
tedesca. Chi si attendeva no-
vita di.- rilievo o « rlpensa-
menti», dopo le sconf itte su-
bite Ieri nelle elezioni comu-
nali dell'Assia e della Bassa 
Sassonia dal parti to di Scheel. 
e rimasto deluso perche la 
FDP ha nconfermato in pie-
no il carattere strategico del
la sua alleanza con la social-
democrazia e si e dichiarata 
disponibile alia riconferma 
dell'attuale governo in caso di 
un successo dei partiti della 
«piccola coalizione» nelle 
prosslme elezioni del 19 no
vembre. 

Respingendo le lusinghe e 
tutte le proposte di collabo-
razione fatte negli ultimi tem
pi dai cristiani-democratici di 
Barzel e di Strauss, il presl-
dente del partito, ministro de
gll esteri federale Walter 
Scheel, ha riaffermato dl 
fronte al 400 delegatl convenu-
tl a Friburgo che «la FDP 
vuole realizzare un nuovo ac-
cordo di governo con la so-
claldemocrazia ». anche se egll 
ha aggiunto che «il suo par
tito si battera per ottenere 
una caratterizzazione in sen-
so piu marcatamente liberale 
della politica di un eventuale 

governo liberalsoclaldemocra-
tlco». 

II congresso ha anche 
discusso ed approvato il pro-
gramma elettorale che lascia 
intravedere come la FDP sla 
alia ricerca dl una nuova col-
locazlone dopo il grave ridl-
mensionamento elettorale su-
bito In tutte le elezioni par-
ziall dl questi tre anni. In 
concrete 11 partito di Scheel. 
mentre riconferma le sue po-
sizioni avanzate in politica 
internazionale, cerca di ope-
rare una netta differenzlazio-
ne dalle proposte formulate 
dalla SPD sul piano della po
litica interna. -• 

Walter Scheel ha detto chla-
ramente che «nessuna misura 
di socializzazione avra luo-
go con noi al governo» ed 
ha aggiunto che i liberal! si 
batteranno per una nuova 
politica fiscale che favorisca 
la libera iniziativa e l'operato 
degli • imprendltori tedeschi. 
Con questa impostazione. la 
FDP cerca di recuperare il 
terreno perduto in questi an
ni in molti strati della bor-
ghesia urbana e rurale che 
si e dimostrata intimorita dal
le tlmide e non certo rivo-
luzionarie proposte di riforme 
sociali ottenute nel program-
ma socialdemocratico. 

Attk:. * . J--^ * . . . •• 
A quasi cinque anni dalla sua entrata in vigore 

Approf ondita esame in Urigheria 
? $ 

nuovo meccanismo economico 
Un convegno doll'Accademia delle Scienze con 500 economisti magiari e numerosi osservatori dei paesi socia
list! ha messo in luce i prevalenti risultati positivi della riforma, anche se non ha voluto trarre conclusion! 

Franco Petrone 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST, 24. 

Un convegno dell'Accademia 
delle Scienze al quale hanno 
preso parte oltre 500 econo
misti ungheresl e numerosi 
osservatori provenlenti dal 
paesi soclalistl, ha aperto In 
Ungheria una fase di rlfles-
slone critlca sul 25 annl del
la pianificazione economlca. 

II primo piano, trlennale, 
entrd Infattl In vigore il 1. 
gennalo 1948. Alia rlcorrenza 
venticinquennale se ne agglun-
ge perd un'altra: quella del 
5 annl della riforma econo
mlca In corso, che vlene ge-
neralmente definlta come 
«nuovo meccanismo econo
mico». In realta, la riforma 
entrata in vigore 11 1 gen
nalo 1968 e gia il frutto dl 
una riflessione, che glunse a 
maturazlone negll anni '60. sul 
vecchl crlterl della pianifica
zione centrallzzata. Oggi per6 
il dlscorso ha assunto una 
complutezza che a quell'epo-
ca non poteva avere. SI e 
giunti cosl ad una sorta di 
« smltizzazlone » del piano che. 
spogliato dl tutte le Incrosta-
zionl - che negll annl passatl 
ne avevano fatto una specie 
dl tabu, e tomato ad assu-
mere il suo reale sUniflcato 
dl strumento dl progresso eco
nomico e sociale equlllbrato 
In una societa che intende co-
strulre 11 soclallsmo. •. 

•''•- « Un piano economico — ha 
affermato 11 noto economlsta 
ungherese GyOrgy Varga — 
non e fine a se stesso. non 
e una formula infallibile non 
soggetta a modlflche. ma e 
un mezzo elastlco per realiz
zare gli obiettivi di politica 
economlca e sociale ». 

Itre element! 
della riforma 

•f-
Con 11 • nuovo meccanismo 

proprio questo a mezzo elastl
co » si e voluto creare, con lo 
scopo dichiarato di accelera 
re la completa edificazione del 
soclallsmo. Esso consiste nel 
«legare organicamente la dl 
rezione centrale planlficata 
dell'economla nazionale al ruo-
lo del mercato. sulla base del 
la proprieta socialista dei mez 
zl di produztone» ha affer- • 
mato 11 president? deU'ufficio 
del giano Imre Pardi, sotto-
llneando I tre elementi che 
caratterizzano la riforma: la 
direzione centrale, 11 ruolodel 
mercato e la proprieta socia
lista dei mezzl dl produzlone. 

Gil obiettivi prioritari delln 

politica economlca del prlml 
anni — ha aggiunto — erano 
quelll dl «imprlmere all'eco-
nomla un rapldo ritmo dl 
cresclta e dl rlstrutturare ra-
dicalmente la produzlone, ob-
blettlvl che non erano sollda-
mente ancorati alia realta t> 
non tenevano conto delle pos
sibilita dell'economla naziona
le. Gil sforzl tendentl a rea
lizzare obiettivi troppo ambi-
zlosl dl cresclta economic* 
hanno Inevltabllmente porta-
to al predomlnio dl vedute 
quantitative e naturalistlche, 
essendo state relegate In se
condo piano le esigenze di ef-
ficacia della produzlone e del-
Paccumulazione ». 

II nuovo crlterlo dl pianifi
cazione, 6 stato generalmente 
affermato, ha accresduto l'ef-
flcacla della pianificazione sta-
tale elimlnando tutte le dl-
storsloni tipiche della centra-
lizzazione. «Dal 1968 Infattl 
— ha rllevato Gyoorgy Varga 
— 11 piano economico unghe
rese non regola piu nel mi
nimi particolarl l'attivlta dl 
ogni singola azienda, ma si li-
mita a deflnlre gli obiettivi 
principall del slngoll settorl di 
produzlone. 

«La realizzazione del piano 
statale e del piani delle sin-
gole aziende vlene promossa 
dai regolatorl economicl con 
1 quail lo Stato influisce sul
la formazione del prezzi, sul
la politica salariale, sulla po
litica delle tasse e sul mec
canismo del mercato». •;* 
'• U risultato piu evldente del 

nuovo sistema di pianificazio
ne economlca e 11 rapldo svl-
luppo, sla in termini quantl-
tatlvi che qualitative della 
produzlone e del livello di vi
ta delle masse. Tre dati ca
ratterizzano a questo propo 
si to gli ultimi cinque annl: 
mentre tra il 1963 e 11 1967 
t consuml - della popolazione 
aumentarono del 25,3 per cen
to. il reddito reale del 26,2 
per cento e I salari real! del-
1*8,7 per cento, dal 1968 al 
1972 questi indici hanno rag-
giunto rlspettlvamente 11 32.4 
per cento. U 32.1 per cento 
e 11 16,6 per cento. Accamo 
aU'autonomia aziendnle vi so 
no almeno altri due elemen
ti che hanno glocato un ruo-
lo fondamentae nel consegul-
mento di questi risultati. II 
primo e 11 fattore nazionale. 
«Tuttl . sono stati concordl 
— - ha rilevato l'economtsta 
Varga — nell'affermare che 
una pianificazione piu efflca-
ce, che possa dare un mag-
glore impulso alio svlluppo 
del paese, deve imperniarsl 
sempre piu su dei fattorl og-
.settivi. quali il grado di svi-

luppo economico ragglunto dal 
paese, la struttura dell'lndu-
stria nazionale, nonche 1 cam 

blamentl Intervenutl nella stes-
sa struttura dei consuml». 

II secondo e 11 fattore so
ciale. «Gli speclalistl della 

pianificazione hanno infattl no-
tato — e ancora Varga che 
parla — che nemmeno I pla
nt dl produzlone e dl investi-
mento piu perfettl sono In 
grado dl ademplere plenamen-
te il loro compito se nel cor
so della attivita di elabora-
zlone non vengono consldera-
tl i bisognl real! della socie
ta e, rlspettlvamente, non ven
gono valutate in modo esau-
rlente le prevedibill reazlonl 
agli obiettivi lvl espressl». 

Contraddizioni 
e problemi nuovi 

II nuovo meccanismo eco
nomico ha portato con se an
che contraddizioni e proble
mi nuovl. L'autonomla conces-
sa alle aziende ha creato, ad 
esempio. notevoli tensionl nei 
campo degll lnvestlmentl. L" 
eccesso dl lnvestlmentl, e dl 
lnvestimentl non ben ponde-
ratl, ha creato nel 1970 sen 
problemi al quail 11 governo 
ha cercato dl far fronte con 
un temporaneo blocco. 

Analogo dlscorso si pud fa
re per 11 commercio estero 
che, nello stesso • anno 1970, 
ha fatto reglstrare un enorme 
dlsavanzo. soprattutto verso 1 
paesi occidental!, fenomeno 
questo che comunque sembra 
sia stato corretto nel corso 
del 1971. La contraddizione di 
maggior rilievo, almeno sul 
piano sociale, e pero quella 
del diseguale aumento dei red-
ditl che potrebbe favorire l'in-
sorgere dl tension!. Mentre 1 
dirigenti d'azienda e i picco-
11 commercianti e artlgiani 
privati hanno avuto un vlsto-
so aumento dei redditi. i-erti 
settorl intellettuali. hanno se 
gnato il passo. Mentre I con 
tadini hanno raggiunto un te 
nore di vita che qualche vol 
ta supera quello degli operai. 
la classe operaia non ha vl-
sto aumenti considerevoli nel 
proprio tenore di vita. 

A questi problemi si e rife-
rlto con chiarezza il vice di-
rettore della rlvista teorica del 
POSU. Imre Pozsgay. il qua
le rispondendo ad una nostra 
domanda ha affermato che 
«le masse operaie non sono 
soddlsfatte della misura del 
salari. I problemi vengono pro
prio dal settore tralnante del-

iJa socleti Oggi di questo uiho-

re si fanno tra l'altro porta-
voce strati di intellettuali, in 
partlcolare umanlsti, che pro-
pongono Tegualitarismo affer-
mando che I problemi sono 
da ricercarsi appunto nelle 
differenziazlonl salariall. A 
questi si e aggiunta una par
te dl quel funzionarl che nel 
1950-'5l conduceva la colletti-
vizzazione lorzata delle cam-
pagne e tuttl Insieme sosten-
gono che il " nuovo meccani
smo " e una impresa voluta 
dai tecnocrati, ecc.». 

Non sono questi comunque 
gli elementi caratterizzanti di 
cinque anni della riforma, cne 
ha dato nuovo respiro alia 
situazione economica e socia
le del paese, blsogna pero te-
nerne conto perche sono par
te Integrante del quadro at-
tuale. L'aumento del tenore 
oil vita, generalizzato anche se 
non perfettamente equiliora-
to, ha favorlto d'altra parte 
il consolidamento del potere, 
11 quale utllizzando lo stru
mento delle riforme politlcne 
parallelamente a quello del
la riforma economlca ha coln-
volto l'intera societa in un 
processo di svlluppo 1 cui trat-
ti caratterlsticl sono la parte-
clpazione e il controllo dal 
basso, continuamente, anche 
se lentamente, crescent!, ba-
sta un elenco parzlale di que-
ste riforme per dare ia mi
sura del processo in atto: am
ple modifiche alia Costltuzio-
ne hanno allargato 1 dirittl 
dei cittadini ed imposto il 
controllo generale del Parla-
mento sul governo; una rllor-
ma dell'ordinamento giudlzla-
rio offre oggi la garanzia del
la legalita socialista; una nuo
va legge elettorale ha reso 
possibile la competizlone dl 
piu candidati in ognl circo-
scrizione; il sindacato. nell'am-
bito di un rapido processo 
di sganciamento da compiti 
tipicamente statall, va assu-
mendo 11 suo ruolo origina-
rio di difensore degli inte-
ress! dei lavoratori: con il di 
ritto di veto di cul oggi dl-
spongono, le sezioni sindacalt 
dl base possono bloccare ogni 
decisione azlendale ritenuta 
contraria agli Interessl degli 
operai; la nuova legge sani
taria ha esteso a tuttl l citta
dini 11 diritto alia assistenza 
gratuita e generalizzata: e sta
ta pressoche completata la 
cooperativlzzazione delle cam-
pagne: e stata garantlta Ia li
berta della creazione artlstl-
ca, ecc. ••-••i 

11 rapporto econqmia -. poli
tica, come si vede, e preoccu-' 
pazione costante del. gruppo 
dirlgente ungherese che, attra-
verso questo processo ri for ma-

tore, Intende glungere alia 
completa edificazione del so
clallsmo. Conclusion! su tuttl 
questi problemi il convegno 
non ne ha tratte. da esso e 
usclta perd una riconferma 
della valldlta della scelta fat-
ta. L'appuntamento e ora al 
1975, quando con la chiusu-
ra del quarto piano qulnqueti-
nale sara possibile esprimere 
un giudizio completo sull'espe-
rlenza del nuovo meccanismo 
economico. 

Guido Bimbi 

Incontri 
in Somalia 

dei delegati 
del PCI 

MOGADISCIO. 24 
Una delegazione del comi-

tato centrale del PCI. di cui 
fanno parte Giullano Pajetta 
e il vice presidente 'della 
Glunta regionale toscana Mal-
vezzl, e In questi giorni in 
Somalia dove ha assistito 11 
21 ottobre alia celebrazione 
per 11 terzo anniversarlo del
la rivoluzione somala. Alia 
cerimonia erano present! de-
legazioni di oltre trenta pae
si. Quesfanno per la prima 
volta il nuovo regime popo 
lare somalo, per ribadire la 
propria scelta socialista e rin-
saldare I legaml con il mo-
vimento operaio ha invitato 
oltre al nostro partito il PC 
francese (rappresentato dal 
compagno Villon) e il PC in-
glese (rappresentato dal se 
gretario, compagno Gollan). 
La delegazione del nostro 
partito. che consegnera al pre
sidente Siad Barre un mes-
sagglo del compaeno Berlin-
guer, ha gia incontrato nume
rosi membri del consielio ri-
voluzionarlo e del governo (! 
ministri Aden. Weira e Warsa-
ma e il presidente della cor-
te di giustizia. maggiore Yus 
suf Elml Bescir). La delega
zione ha partecipato oggi 24 
insieme al generale Siad Bar-
re e al presidente della Le 
ga delle cooperative. Silvio 

Miana. alFlnaugurazlone di una 
fabbrica per la produzlone di 
succhi naturall. Si tratta del 
la prima realizzazione nel va 
sto quadro dl cooperazione 
economica fissato fra il mo> 
vimento cooperativo italiann 
e la banca somala dl svi 
luppo..-...=,--. - . . . -/. ..i 
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25A31 OTTOBRE - SETTIMANA DELLE CASSE Dl RISRARMIO 
RISPARMIO:VOLANO DELLA RIPRESA ECONOMICA 

Le Casse di Risparmfo e I Monti di Credito, 
accomunati dagli stessi ideali umanitari 
e dalle stesse caratteristiche operative. 
inaugurano oggi a Genova il loro 

XI CONGRESSO NAZIONALE 
'per riaffermare la loro funzione essenziale 
nel processo di sviluppo degli «anni 70» 
e porre al servizio di tutti 
i piu moderni strumenti 
della tecnica e deH'organizzazione bancaria 
neirimmutato rispetto dei loro fini istituzionali. 

CASSE Dl RISPARMK) 
E MONTI Dl CREDITO 

16.000 MILIARDI Dl CAPITALI AMMINISTRATI 
15 MILIARDI Dl BENEFICENZA 

NEL 1971 
3.150 SPORTELLI 
IN TUTTA ITALIA 


