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LE « SCUOLE Dl MEDICINA » 

I medici 
di domani 

Tra cinque o died anni saranno il doppio di oggi, ma che me
dici saranno? - Una proposta da considerare nel quadro di una 
politica di riforma dell'organizzazione sanitaria e scolastica 

Non occorre niolta fanta
sia per immaginarc come 
saranno i medici italiani fra 
5-10 anni: basta guardare 
alio Facolta, dove sono i-
scritti circa centomila gio-
vani. Numericumente, saran
no il doppio di oggi. Vi sa
ra iin medico per ogni 250 
abitanti (la media europea 
e di 1 per 600-800 abitanti). 
Mancheranno, in compenso, 
quegli operatori sanitari in-
termedi che altrove costi-
tuiscono l'ossatura della mo-
dcrna organizzazione sanita
ria (infermicri specializzati, 
radiologi, riabilitatori, tecni-
ci di laboratorio, ottici, o-
dontotecnici, vigili sanitari, 
etc.), e che in Italia non 
hanno scuole idonee. Pro-
fessionalmente e cultural-
mente, saranno iimpreparati 
sul piano pratico, avendo 
avuto pochissimi contatti col 
malato e nessuno con gli 
ambienti ove allignano le 
malattie piu diffuse, e sa
ranno sprovveduti sul pia
no scienlifico. Socialmente, 
l'origine di classe sembre-
ra meno ristretta che nel 
passato, ma i gradini supe
rior! della professione (pri-
mariati, cattedrc) saranno 
ancor piu riservati alle eli
tes. Politicamcnte il declas-
samento culturale, l'accre-
sciuta concorrenza professio-
nale, la spinta alia moltipli-
cazione di impieghi inutili 
(ma ben retribuiti) non po-
tranno certo schierare que-
sta categoria su posizioni 
progressive: e'e da temere 
il peggio. 

Queste previsioni, ahime 
ineluttabili a meno di pron-
ti mutamenti, fanno riflette-
re sulle responsabilita. E' 
strano sentir tuonare con
tro l'affollamento delle Fa
colta mediche, per esempio, 
gli Ordini professional! che 
creando privilegi monetari 
per la categoria (e compro-
mettendo nel frattempo la 
dignita dei medici) hanno 
suscitato nei giovani il mi-
raggio di una professione 
lucrativa. E' strano sentire 
lamentarsi - della difficolta 
di insegnare quei cattedra-
tici che si oppongono al 
tempo pieno dei docenti. E' 
strano sentire proclamarsi 
preoccupate quelle forze go-
vernative che continuano a 
sabotare le due riforme, al 
cui incrocio sono collocate 
le Facolta mediche: quella 
dell'Universita e quella del
la sanita. 

Un servizio 
pubblico 

Ma oltre che sulle respon
sabilita, bisogna riflettere 
sulle soluzioni. La proposta 
di trasformare le Facolta in 
Scuole di medicina collega-
te ai servizi sanitari e stata 
finora giustamente avversa-
ta per tre motivi. Primo, 
perche i promotori intende-
vano «porre al riparo » 
questa Facolta dalle misure 
riformatrici preparate per 
la sanita e per l'Universita. 
Secondo, perche rischiava 
di staccare la medicina dal 
circuito culturale e scienti-
fico delle Universita. Terzo, 
perche poteva innescare uno 
smembramento degli Atenei 
con la progressiva separa-
zione di tutti gli insegna-
menti tecnico-professionali. 

La prima motivazione, pe-
ro, pud anche essere capo-
volta: finche le Facolta me
diche non saranno separate, 
gli ostacoli alia riforma uni-
versitaria saranno quasi in-
superabili; c finche la sani
ta pubblica non avra le sue 
scuole, la riforma sanitaria 
sara inefficace. La seconda 
motivazione ha una radice 
storica: quando le scuole 
mediche furono inscrite nel-
le Universita italiane, che 
avevano una base teologica 
e storico-letteraria, vi porta-
rono la fecondita della pra-
tica e della scienza, e ne 
riccvettero stimoli culturali 
• umanistici. Ma che cosa 
e rimasto? L'insegnamento 
medico e oggi avulso dalla 
pratica, e le ricerche di ba
se (biologia, genetica, fisio-
logia, etc.) che esistevano 
intorno alle Facolta medi
che sono in progressiva de-
cadimento. Fra le conseguen-
ze di una Ieggina (la < De 
Maria») che accomuna le 
rctribuzioni dcgli univcrsi-
tari medici a quelle degli 
ospedalieri vi c la trasfor-
mazionc, purtroppo, dei la-
boralori di riccrca in labo-
ratori di analisi, il soffoca-
mento della scienza in fa-
vore di bassi servizi. 

Le scienze di base, per ri-
costituirsi nelle Universita, 
hanno quindi bisogno di es
sere liberate da questi in-
quinamenti, e la medicina 
ha necessita, per rinascere, 
di tuffarsi nuovamente nel-
la pratica clinica c sociale, 
e su questo nuovo fonda-
mento di ricostituire l'inte-
resse per le scienze dell'uo-
mo. La terza motivazione, in-
fine, pud trovare un con-
trappeso nella considerazio-
ne che le Facolta mediche 
hanno alcune diversita, ri-

spetto ad altre che aprono 
la via alle professioni (co
me Ingegneria, Chimica in-
dustriale, Agraria, etc.): che 
preparano per un' attivita 
che ha ormai un carattere 
eminentemente pubblico; 
che svolgono, esse stesse, 
un servizio collettivo (l'as-
sistenza ai malati); che for-
mano personale il cui fab-
bisogno puo essere program-
mato in base a standards 
internazionali. II numero dei 
medici, di alcuni specialisti 
(pediatri, ostetrici, dentisti, 
etc.) e del personale inter
medio puo essere previsto 
con approssimazione mag-
giore, rispetto al numero 
degli ingegneri e dei chimi-
ci, che e quasi impossibile 
programmare neU'anarchia 
della produzione capitalista. 

La tutela 
della salute 

Esiste d'altra parte, nei 
servizi sanitari, un poten-
ziule didattico attualmente 
inutilizzato: malgrado le no
te disfunzioni, vi sono ospe-
dali modernamente attrez-
zati, servizi comunali di me
dicina del lavoro e di medi
cina scolastica, centri pro-
vinciali di igiene mentale, 
laboratori provinciali di i-
giene e profilassi dove gli 
studenti potrebbero trova
re personale e strutture a-
deguate alia loro preparazio-
ne pratica, ed al eollega-
rnento con la vita sociale. 
A Roma, per esempio, vi e 
una zona sanitaria nel quar-
tiere Monteverde, che com-
prende il maggiore ospedale 
romano (il S. Camillo), il 
notissimo sanatorio Forlani-
ni, l'ospedale per infettivi 
L. Spallanzani, il prevento-
rio della Croce Rossa, ed 
altri presidi sanitari, dove 
la formazione del personale 
medico e ausiliario potreb-
be avvenire in modo quali-
ficato. I tentativi di creare 
convenzioni per una secon
da Facolta medica a Roma, 
o di utilizzare in altre cit-
ta gli ospedali • per l'inse
gnamento della medicina, 
sono finora falliti perche le 
strutture sanitarie e quelle 
universitarie sono incomuni-
canti fra loro, hanno ammi-
nistrazioni e ordinamenti di-
versi, dipendono da due mi-
nisteri (Sanita e Istruzione), 
sono divise da gelosie e in-
teressi contrastanti, rappre-
sentano insomma due enti-
ta pratico-giuridiche che 
nessuno finora e riuscito a 
conciliare. 

L'integrazione (non solo 
con gli ospedali, ma con 
tutti i servizi sanitari, par-
ticolarmente quelli preven-
tivi) potrebbe forse avve
nire con Scuole di medici
na nelle quali, insieme alia 
formazione dei medici e de
gli specialisti, venissero as-
solti due compiti che oggi 
sono vacanti: la preparazio-
ne del personale intermedio 
special izzato, e l'aggiorna-
mento periodico di tutto il 
personale sanitario, che do-
po la laurea e il diploma 
non ha ora alcun incentivo 
ne alcuna sede per riquali-
ficarsi. Questa esperienza 
pratico-didattica potrebbe 
anche valere, se compiuta 
con serieta, come punto di 
riferimento per l'utilizzazio-
ne dei servizi sociali e del

le attivita produttive ai fi-
ni deU'insegnamento anche 
in altri campi, in questa fa-
se nella quale 1'intreccio 
studio-lavoro viene rivaluta-
to sia dalle esperienze ope-
raie (le 150 ore di studio 
retribuitp), sia dall'esigenza 
di far fronte al rapido in-
vecchiamento delle conoscen-
ze libresche. 

L'ipotesi delle Scuole di 
medicina viene anche soste-
nuta (sarebbe ingenuo ta-
cerlo) da forze che vogliono 
consolidare zone di privile-
gio nell'insegnamento e nel
la sanita, e sperimentare 
soluzioni retrive da estende-
re a tutta l'Universita. Ma 
puo trovare consensi per 
motivi opposti negli studen
ti che vogliono diventare 
medici veri e medici nuovi 
(cioe specialisti e politic! 
della salute), nel personale 
ausiliario che vuole qualifi-
carsi professionalmente e so
cialmente, in quei medici 
universitari e ospedalieri 
che vogliono dedicarsi se-
riamente . all'insegnamento, 
nelle amministrazioni demo-
cratiche (Comuni, Province, 
Regioni), ma piu ' di tutto 
nella popolazione, vitalmen-
te intcressata ad avere qua-
dri e servizi sanitari capaci 
di tutclare efficacemente la 
salute nei tre campi della 
prevenzione, della terapia e 
della riabilitazione. 

All'interno dell'ipotesi del
le Scuole di medicina si 
aprirebbe quindi una lotta, 
per condizionarne in modi 
opposti i contenuti, la ge-
stione, le finalita. Per gli 
studenti, ad esempio, sara 
indispensabile garantire al 
tempo stesso le possibility 
di apprendimento, il rigore 
scientifico e il diritto alio 
studio, perche la selezione 
awenga in base alle capa
city e non al censo. Per i 
programmi, sara necessario 
uno svecchiamento, ed una 
maggiore integrazione con 
le discipline biologiche, psi-
cologiche e sociali, che so
no oggi sqttovalutate o ad-
dirittura ignorate, e sara ne-

1 cessario collegare l'insegna
mento (per finalita didatti-
che e per la ricerca scienti-
fica) a quei dipartimenti 
universitari che approfondi-
scono queste materie. Per 
la gestione, bisognera por
re fine agli interessi priva-
ti che allignano sia nelle 
cliniche che negli ospedali, 
garantire la liberta di inse-
gnamento ma collocare le 
Scuole di medicina nelle 
strutture sanitarie pubbli-
che, con amministrazioni 
democratiche. 

Nessuno puo pensare, ov-
viamente, che questo pro-
cesso di trasformazione pos-
sa procedere in modo auto-
nomo, mentre l'organizza-
zione sanitaria e in crisi e 
l'Universita in sfacelo. Se 
parallelamente non mutano 
la domanda sanitaria - del 
paese (Servizio sanitario na-
zionale) e la formazione 
culturale e sociale dei gio
vani (riforma della scuola 
e deH'Universita), non pos-
sono esservi oasi fertili di 
di serieta professionals e 
di passione sociale. Ma for
se rimpegno in un settore 
(la medicina) puo contribui-
re a smuovere anche il re-
sto. 

Giovanni Berlinguer 

Come ha funzionato il«nuovo meccanismo» economico in Ungheria 

PASSO DELLA RIFORMA 
II bilancio delle innovazioni introdotte da alcuni anni nella pianificazione h decisamente positivo: sviluppo piu armo-
nico, aumento della produttivita, miglioramento del tenore di vita - Autonomia delle imprese e formazione di uno strato 
di « managers »> socialisti - Una strategic a lungo termine impostata sulla base di efficaci misure di razionalizzazione 

BUDAPEST — La stazione del metr6 

Dal corrispondente -
BUDAPEST, dicembre 

Nell'iniportante plenum del 
novenibre dell'anno scorso, il 
segretario del POSU Janos 
Kadar defini la riforma eco-
nomica come la terza grande 
realizzazione del penodo suc
cessive al 1956 dopo il consn-
lidamento del potere e la so-
cializzazione dell*agricoltura. 
Questa affermazione, che fa-
cev î giustizia di -luUer-le ;spet< 
ciilazioHl su-'ufi" piresurttd &b-' 
handono. della, rifornia,-ecojau-> 
mica, esp'rim'eva*. sopramltto* 
la soddisfazione per il fattu 
che il nuovo meccanismo eco 
nomico si era dimostrato un 
ottimo strumento per un ra
pido sviluppo intensivo della 
economia. I dati confermano 
quella analisi e giustificano 
quella soddisfazione. II bilan
cio della riforma da infatti 
un risultato complessivo deci
samente positivo. Ma la sod
disfazione del CC. espressa 
dalle parole di Kadar, non era 
dovuta ai semplici risuitati 
quantitativi. bensi al successu 
di un nuovo modo di pianifi-
care che. - puntando sui pro
grammi di prospettiva e la-
sciando alia dinamica econo-
mica la soluzione di gran par
te dei problemi di breve ter
mine. utilizza di piu e meglio 
le energie.materiali e intellet-
tuali della societa. 

L'Uffkio 
del piano 

• La nuova legge sulla pianiri-
cazione e la istituzione di una 
Commissione statale per la 
pianificazione decise dal par-
lamento nella primavera di 
quest'anno codificano formal-
mente questi principi del nuo

vo meccanismo economico. La 
legge sulla pianificazione, cioe 
sancisce in primo luogo la fi
ne a tutti gli effetti della pia
nificazione centralizzata, so-
stituendovi un rapporto dialet-
tico tra centralizzazione e de-
centralizzazione che si espri-
me nel collegamento tra il 
meccanismo di mercato e la 
pianificazione centrale sulla 
base dell'economia socialista. 
In secondo luogo la legge af 

t/erin%\ plie il ,coordinamentfe 
d6rpiani delle Jmprese con if 

^jiaoo^dflU'econphiia naz^onsle; 
"deve avvenire ' per mezzo^'dl' 
regolatori economici. cioe con 
tnezzi indiretti. garantendo in 
altre parole la prevalenza dei 
« fatti economici » sulla « di-
rezione economica ». In terzo 
luogo la legge introduce in 
Ungheria la pianificazione a 
lungo termine. 

Sulla base di questa legge e 
stata creata la Commissione 
statale di pianificazione, orga-
no del governo, che si presen 
ta in primo luogo come una 
istanza razionalizzatrice. Es-
sendo stata infatti liberata la 
pianificazione centrale dai 
compiti particolari per con-
centrarla sulla organizzazione 
dello sviluppo di prospettiva. 
tutta una serie di uffici ed 
istanze non servono piu. Go
verno e parlamento dunque si 
assumono il compito di defi-
nire gli obiettivi genera li 
mentre l'ufficio centrale del 
piano si preoccupa della stru-
mentazione • ' pratica degli 
obiettivi stessi oltre che del 
controllo tecnico dell'esecuzio-
ne. I minister] non hanno piu 
compiti di direzione azienda-
le ma debbono dirigere lo svi
luppo dei van settori. 

Queste misure che abbiamo 
gia illustrato in occasione del
la loro approvazione. tendono 
dunque a migliorare la rifor

ma quanto a funzionalita ed 
efficacia. In una certa misura 
costituiscono una sanzione for-
male di metodi gia introdotti 
nella pratica. Esse conferma
no la grande autonomia fi-
nanziaria e di politica econo
mica delle aziende che sem-
pre piu. anche se non tutte e 
non tutte alio stesso livello, 
stanno assumendo il caratte
re di «imprese socialist* ». 
Cioe di imprese classiche. or-

.jganlstgi;rc(jo 4 ^ I l ! f ;̂ Wojmi*"* 
che e' non solo produttive. che 
.operant); sul -.terreno «Jei, rap-̂  
porff'di fffoprleta' sbciamsli. ̂  

Uno dei risuitati della rifor
ma e non certo I'ultimo. c 
proprio la nascita di uno stra
to di « managers socialisti ». 
Non di tecnocrati. fenomeno 
questo assimilabile al periodo 
1960 68, in cui dominava un 

• tipo di meccanismo economi
co intermedio basato su un 
particolare criterio di autono
mia aziendale e in cui si ri-
chiedeva al dirigente alta 
qualificazione tecnica e nien-
te piu. Uno strato di dirigenti 
dunque. che, alia preparazione 
tecnica per la quale s: orga 
nizzano corsi su larga scala, 
unisce una grande conoscenz? 
dei problemi del mercato in-
terno ed internazionale. capa 
cita organizzative e di coordi-
namento tra le varie attivita 
che la moderna impresa so
cialista esplica, dalla produ
zione al commercio, alle ri
cerche di mercato. e una buo-
na dose di coraggio per Tas-
sunzione di rischi e per la 
sperimentazione di nuove tec-
niche produttive e commer
cial!. Uno strato di managers 
con spirito di iniziativa 

Uno dei settori dove meglio 
si possono misurare queste 
nuove capacita managerial]. 
ma soprattutto dove meglio si 
puo misurare il modo nuovo 

UN LIBRO DELLO STORICO SOVIETICO GHEORGHIJ FILATOV 

II crack del f ascismo italiano 
L'autore dell'opera sulla tragedia dell'ARMIR porta un nuovo contributo all'approfondimento della storia del nostro paese nel 
« ventennio nero» - L'inizio del crollo del regime, lotte di massa e unita antifascista nella Resistenza - II ruolo dei comunisti 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, dicembre 

Anni fa un libra di un au-
tore sovietico dedicato alia 
tragedia dell'ARMIR suscito 
notevole interesse ira gli ato-
rici, tra i reduci italiani e 
tra 1 soldati sovietici che *ve-
vano combattuto coniro Tin-
vasore. Frutto di appassiona-
te ricerche su documentl ine-
dit'.. l'opera dello .stonco 
Gheorghij Filatov — che nel 
'44 si era irovaio a Ban con 
la prima rappresentanza so 
vift.ca in Italia, e aveva j*o 
tuto cosl conoscere il nostro 
paese in un momento dram-
matico — anticipo. in un cer
to senso il piu vasto lavoro 
che l'autore stava portando 
avanti e cioe una siona u 
nerale del fasci&mo e del-
l'antifasclsmo italiano. 

Ed e appunto mantenendo 
fede all'impegno preso che 
Filatov ha concluso ora an 
nuovo capitok) delta sua ri
cerca dando alle stampe la 
c . « . j-ificx de *•'. ,jismo 
italiano* (Krach itar jansko-
go i isxzn.n MoaiUvd. »zia 
tel'stvo Nauka 1973 • pagg. 
491, rubll, 2.65) che viene 
cosl a colmare an vuoto che 
s\ era creato nella pur va
st* storiografia sovietica tul 
fascismo Italiano. 

II libro — che si inserlioe 

egregiamente nel filone delle 
opere che stanno uscendo In 
questi ultimi tempi anche nel 
nostro paese — offre Inoltre 
una sene di risposte a nume-
ros: Interrogativi posti dalla 
storiografia borghese e pre 
senta, nello stesso tempo, una 
ampia e in parte inedita do 
cumentazione di notevole ga
lore 

Filatov affronta, infatti, 
l'esame delle differenziazioni 
esistenU tra fascismo Italia 
no e nazismo tedesco e met-
te quindi in rilievo la par-
ticolarita della situazione ita-
liana sottolineando il tessu-
to sociale sul quale il fasci
smo doveva farsi strada per 
costituire il cosiddetto «sta
te corporativo». Nel libro si 
da poi grande spazio alia do-
cumentazione relativa alia af
fermazione del movimento an
tifascista. II fascismo — nle-
va l'autore — pur con tutte 
le manovre, minacce e delitti 
non riuscl mai a spegncre la 
resistenza delle masse popo-
larl e non riuscl mai a ferma-
re il dissenso. Ed e appunto 
partendo da questa ana
lisi della realta che Filatov. 
polemizzando con gli storici 
borghesi che cercano di sple-
gare 11 «crollo» del regime 
con gli errori commessi da 
Mussolini e con gli insucce&si 
militari, rlbadiict che prim* 

di dare giudizi di tab tipo sa-| 
rebbe necessario esaminare 
attentamente i risuitati della 
lotta politica e di classe. -
. II fascismo italiano cadde 
— egli scrive — perche fal-
11 non' solo nella politica 
militare ma In tutti 1 campi 
della vita Interna del paese. 
II crollo del regime inizid in
fatti verso la meta degli an
ni "30 e cioe nel momento in 
cui vennero a maturazione 
alcuni nodi della societa e nel 
momento in cui le masse po-
polari presero coscienza del 
loro ruolo dando vita a una 
scrie di lotte che convergeva-
no nell'obiettivo antifascista. 
Alia testa di questa intensa 
attivita — rileva Filatov n 
portando una serie di docu
mentl — furono 1/ comunisti 
che, senza sosta. operarono 
con successo attravsrso mil-
le e mllle difficolta, 

Affrontando 11 tema della 
costruzione della unlta antifa
scista il libro present* una se
rie di document! conservati in 
archivi sovietici (e tra questi, 
quello .del ministero della Di-
fesa) che l'autore ha potuto 
esamlnare e studlare. Dai 
materlali rlportati esoe cosl 
documentata la insofferenza 
che andd crescendo- nelle fi
le dell'esercito Italiano a st-
gulto degli awenimentl del 
fronte nuso. Significative so

no le pagine dove viene pre-
sentata la difficile situazione 
esistente in seno all'ARMIR. 
Risulta per esempio che lo 
Stato maggiore della 63. Ar-
mata - Sovietica aveva precise 
informazioni sui rapporti del-
1'eserdto italiano con quello 
tedesco: tra i due eserciti 
«non solo non e'e unita, ma 
al contrario. regna contra-
sto; e l'odio per i tedeschi 
si rafforza continuamente ». 

L'odio per 11 fascismo e il 
nazismo — commenta Filatov 
— andava quindi crescendo 
di pari passo con I'evolversi 
della situazione sul frnntc 
orientate. E il libro ne do-
cumenta le manifestazloni ri-

. cordando che subito dopo la 
sconfitta delle forze tedesche 
e italiane a Stalingrado si svi-
luppd. In Italia, un movimen
to di protesta che sfocid nei 
grandl moti del marzo '43. 

Altri capitoli sono dedicati 
all'analisi del sistema corpo
rativo e al legame esistente 
tra la dittatura e gli ambien
ti del grande capitate. Nume-
rose pagine rievocano 1 com-
plotti internl al fascismo e 
fanno da introduzione all'am-
pia parte dedicata al movi
mento antifascista dl Resi
stenza. 

Carlo tontxfotti 

Quattrocento 
milioni per 

un «CanaIetto» 
all'asta a Londra 

LONDRA, 13. 
a II Bucintoro ai mo'.o il 

giomo deH'Ascensione», un 
dipinto del pittore veneziano 
del Settecento Giovanni An
tonio Canal i. dctto «I1 Cana-
tettoi, e stato venduto al
l'asta per la somma record di 
duecentottantamila stcrline 
(oltre quattrocento milioni di 
lire). L'asta si e svolta alia 
galleria Sotheby's di Londra. 

In precedenza la cifra mag
giore pagata per un Cana-
letto era di 178.500 stcrline 
(circa duecentocinquanta mi
lioni di lire), somma per la 
quale fu acquistata nel marzo 
scorso, ad un'altra asta, un* 
veduta della « Piazza del Cam-
p!dogllo» dl Venexla, 

dj dirigere l'economia intro-
dotto dalla riforma. e quello 
degli investimenti. A questo 
proposito va subito detto che 
le aziende prese nel loro com-
plesso non sono state capaci 
di autofinanziarsi nella misu
ra voluta dai riformatori. cioe 
non sono state in grado di 
rinnovare i propri capitah fis-
si. di riammodernare periodi-
camente le attrezzature, di 
adattarsi ai cambiamenti del 

"> mercato medufnte'*^ drjbprie 
risorse e con propri investi
menti. nella nusjura^yolut.a.. 

Salari 
piii alti 

Un ampio spazio viene la-
sciato agli investimenti de:lc 
aziende ed anzi la loro inizia
tiva in questo senso viene sti-
molata con un sistema di cre-
diti bancari appositi. Malgra
do questo si sono verificati 
spesso fenomeni negativi. 
Molte ' aziende. contando sul 
fatto che lo Stato. avendo ap-
provato investimenti sarebbe 
intervenuto in caso di diffi
colta a rifinanziarle. hanno 
fatto il classico passo piu lun
go della gamba; mentre in al
tri casi gli investimenti hanno 
avuto un carattere estensivo 
soprattutto per una insuffi-
ciente pressione del mercato. 
Malgrado tutto questo pero lo 
obiettivo principale della • ri
forma in questo campo. c:oe 
quello di accrescere la capa
cita finanziaria autonoma del
le imprese e stato raggiunto. 
Le aziende infatti finanziano 
il 40% circa del totale degli 
investimenti (compresa la 
partecipazione agli investi
menti centrali). e gli investi
menti autonomi raggiungono 
il 31*/c. E' vero che i livelli 
sono piu bassi del previsto, 
ma la linea generate e stata 
imboccata e le imprese hanno 
raggiunto una capacita di au-
tofinanziamento mai conosciu-
ta prima. 

In altri termini queste im
prese sono cresciute. e co-
mmciano a non aver piu biso
gno della tutela delio Siato. 
Difficolta derivanti dalle no-
vita stesse introdotte dalla ri
forma. ma anche dalla resi
stenza delle vecchie lstituzio-
ni erano previste e per que
sto fu considerato necessario 
un decenmo per la stabilizza-
zione della riforma. Alcuni 
economisti hanno indicato an
che la possibilita di « mstau-
rare due forme dello stesso si
stema di gestione economica 
— sono parole di Jozsef bo-
gnar — 1'una per il periodo di 
acceierazione in cui prcvar-
tanno gli incentivi e i metodi 
indiretti: 1'altra per il penodo 
in cui si metteranno in azione 
i freni per ristabilire l'equi-
Iibrio. essendo questi due fat-
ton opposti, ma complemen
tary nello stesso sistema di 
gestione >. II problems, in
somma. e ben lungi dall'esie 
re riforma si o riforma no. 
ma c quello di operare perche 
gli squilibri si riducano pro-
gressivamente e si amvi ef
fetti vamente ad una stabiiiz-
zazione del meccanismo eco
nomico entro il decennio pre
visto. cioe entro il 1978-1980. 

Questo modo nuovo di pia-
nificare ha impresso all'eco 
nomia un dinamismo nuovo. 
La realizzazione, per l'essen-
ziale. dei principi cardine del
ta riforma, ha dato nel conv 
plesso risuitati positivi ed e 
da prevedere che ne dara di 
migliori una volta stabilizzata. 
H reddito naxionalt pro-capi-

te e cresciuto ad un ritmo me
dio annuo del 6,2 per cento 
contro il 5,3 per cento del 
periodo 1960-1967. 

Ma si e avuto anche uno 
sviluppo piu armonico. Infatti 
mentre nel periodo '64-'67 si 
sono registrate oscillazioni an-
nue di crescita del reddito 
dallo 0 all'8% nel periodo suc-
cessivo alia riforma le oscil
lazioni sono rimaste tra il 5 
e 1'8%. E se la produzione 
industriale ha registrato un 
ritmo di sviluppo piu - basso 
passando dal 6,8% al 5,7%. 
bisogna tenere conto che si e 
passati da una fase di svilup
po estensivo ad una fase di 
sviluppo intensivo e soprattut
to che l'aumento del 5,7% del
la produzione industriale e do-
vuto interamente alia piu al
ta produttivita: negli anni del 
nuovo meccanismo la mano 
d'opera e rimasta pressoche 
stazionaria e sono diminuiti 
gli orari di lavoro. La produ
zione agricola ha fatto regi-
strare un eccezionale aumen
to medio annuo del 4,6% mal
grado la notevole riduzione 
degli addetti della superfi-
cie coltivata. 

II tenore di vita e migliora-
to: i salari sono aumentati del 
3.7% fino al 1972 e del 5.5% 
nel 1973 (qui ha agito l'au
mento deciso centralmente 
per gli operai deH'industria 
statale e delle costruzioni) 
contro 1*1.8% annuo del perio
do precedente; i prezzi sono 
rimasti abbastanza stabili. In-
fine e stato avviato a soluzio
ne il problema della casa. 

La riforma, alia luce di una 
esperienza di sei anni, sem-
bra confermare dunque quan
to ha affermato un economi-
sta ungherese e cioe di esse
re uno strumento efficace per 
creare le condizioni di una piu 
intensa realizzazione dei prin
cipi socialisti. 

Guido Bimb» 

Bandito 

dall'lstituto Gramsci 

Concorso 
per tesi 

dilaurea 
su Eugenio 

Curiel 
-• I familiari di Eugcnio Cu
riel hanno messo a disposi-
zione dell'Istituto Gramsci 
la somma di L. 500.000. da 
destinarsi come premio in 
parte a un'opera gia edita, 
in parte a tesi di laurea, sul
la vita e l'opera del dirigente 
comunista caduto nella guer-
ra di Liberazione. 

II Comitato direttivo del
l'Istituto Gramsci ha espres
so parere favorevole all'asse-
gnazione di un premio di lire 
150.000 a Primo De Lazzari. 
autore della <Storia del Fron
te della Gioventu». Roma, 
Editori Riuniti. 1972. 

II Comitato direttivo del
l'Istituto Gramsci bandisce 
inoltre un concorso. la cui 
dotazione di L. 350.000 sara 
attribuita ad una o piu tesi 
di laurea dedicate al pen-
siero e all'azione di Eugenio 
Curiel. e giudicate merite-
voli da una Commissione 
composta da Franco Ferri, 
Filippo SYassati. Ernesto Ra-
gionieri. Enzo Santarelli. 
Paolo Spriano. -Ignazio U-
siglio. 

I concorrenti dovranno far 
pervenire le loro tesi, in tri-
plice copia. all'Istituto Gram
sci. via del Conservatorio 55. 
Roma, entro e non oltre il 
31 -ottobre 1974. La procla-
mazione dei vincitori del 
concorso e la consegna dei 
premi avranno luogo il 24 
febbraio 1975. in occasione 
del XXX anniversario del 
sacrificio di Eugenio Curiel. 

EDITORI RIUNITI 

Storia del sociaHsmo 
a cura di Jacques Droz 

Vol. I 
Dalle origini al 1875 

Prefartone all'edirione italiana di Enzo Santarelli. 
Per la prima volta una storia organica e documentatissima 
del movimento socialista nel mondo ad opera dei piu qua-
lificati specialisti internazionali. come Jacques Droz, Jean 
Chesneaux, Albert Soboul, Jean Bruhat. Annie Kriegel, Clau
de Mosse, Francois Bedarida. Ouesto primo volume va d*H« 
piu antiche utopie alia I Internazionale. / 
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