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Una significativa esperienza inglese 

Sulla politica dei 
redditi s'fc spaccato 

il governo Wilson 
L'impossibilitd di un'applicazione <c positiva » della politica 
dei redditi ha spinto Cousins alle dimissioni - La dialettica in
terna del movimento laburista si e rimessa in movimento 

URSSl uno straordinario esperimento in corso da una settimana 
man 

Nostro servizio 
LONDRA. 9. 

Con le drammatiche dimissio 
ni di uno dei suoi esponenti 
piu rappresentativi, il governo 
Wilson ha subito in questi gior-
ni un brusco richiamo alia real-
ta. Dopo venti niesi di rreativa 
attivitn al nuovo ministero della 
Tecnolotfia, Frank Cousins ha ri-
preso il suo posto dj lotta alia 
guida della piu sirande ortfaniz 
za/ione dei lavoratori infilesi: il 
sindacato dei trasporti TC1WU. A 
62 anni ha ricominciato dacca 
po. Si 6 svcstito detfli oneri e 
drl riscrbo ministeriale per tor 
nare alle responsabilita e alio 
lihorta di movimento del leader 
.tmdacalc. II suo distacco dal no 
verno. in segno di protesta con 
tro tin indiri///> economico che 
contraddice gli impegni preelet-
torali del laburismo, e un esem-
pio di diritttira personale. un at-
to di chiarezza politica e una in 
dicazione delle prospettive e dei 
compiti che si aprono davanti 
alia classe operaia britannica 
dopo l'introdu/ione del progetto 
di legge per I'applicazinnc coer-
eitiva della politica dei redditi. 

II gesto di Cousins riassumc 
In se la rivcndicazione di una 
maggiore coeren/a ideologica. la 
riaffermazione dei diritti del la 
voro. la difesa cli fondamentali 
principii democratici. K' un av 
venimento di profondo smnificn 
to che trova un precedent e rive 
latore nella clamorosa presa di 
posizione della sinistra laburista 
nol 1951. quando Aneurin Revan 
d'ironia della situazione vuole 
che un altro dei ribelli di nllora 
fosse proprio Harold Wilson) la-
acid il governo Attlee perche non 
si sentiva di condividere I'au-
mento delle spese militari a dan-
no dei piani di investimento so-
ciale. 

Nella sua lettera di dimissioni 
al primo ministro. Cousins af-
ferma che la politica dei red
diti — cosi come e stnta deli-
neata nella Dichiarnzione di In-
tenti del 19G4 — « e fondamen-
talmente errata nella sua rormu-
lazione e nella sua attuazinne >. 
Quando venne adnttata dal labu
rismo. prima del suo avvento al 
potcre. tale politica fu presen-
tata come < crescita pianiflcata 
dei redditi ». la cui articolnzione 
avrebbe dovnto svolgersi nel-
neli'ambito del piano di svilup-
po economico nazionale. mentre 
l'autolimitazione degli aumcnti 
salariali, che si chiedeva ai la
voratori. avrebbc dovuto trovare 
compenso nel riequilibrio gene-
rale delle paghe a favore dei 
settori meno retribuiti e nel po-
tenziamento dei servizi sociali. A 
q ties to programma Cousins det-
tc il suo Ieale e incondizinnato 
appoggio mcttendo tuttavia in 
chiaro — come cgli ricorda nella 
sua lettera — che non avrebbe 
mai accettato 1'adnzione di mi-
sure governative che limitassero. 
con la costrizione legale, il po
tcre contrattuale e i diritti isti-
tuzionali dei sindncati. Agli ini-

Frank Cousins 

zi la politica dei redditi laburi
sta si basava su due presuppo-
sti: 1) espansione produttiva; 
2) accettazione volontaria di es-
sa da parte dei suoi contraenti. 
Ma i problemi economici a me
dio termine (il risanamento del 
la bilancia dei pagamenti e la 
cosiddetta < difesa > della ster-
lina) hanno seriamente pregiudi-
cato le prospettive di sviluppo. 
Le trasformazioni strutturah, che 
il nuovo ministero degli Affari 
Economici e quello della Tecno-
logia andavano preparando. si 
sono ben presto scontrate con gli 
interventi flnanziari di trpo 
convenzionale del Cancelliere 
dello Scacchiere. 

La spinta espansionistica dei 
primi ha trovato un rigido fre-
no nei provvedimenti deflazio-
nistici del secondo. II circolo vi-
zioso in cui si erano perduti i 
passati governi conservator! ri-
schia di riprodursi sotto i labu 
risti. Gli obiettivi del piano non 
sono stati raggiunti. Cosi. il con-
tenimento dei salari (la parte che 

llibri 
delmondo 
Le massime espressioni del pensiero e 
della fantasia, le voci fondamentali della 
letteratura universale in volumi singoli 
presentati da scrittori e studiosi di fama. 

In libreria 

Cechov 
RACCONTI 
E TEATRO 
Con un saggio Introduttivo di Thomas Mann 
Un volumo di pagino XXXII -1360, Lira 3500 
Per la prima volta in Italia c, a quanto 
ci consta, non solo in Italia, in un volume 
unico i racconti c il teatro di Cechov 
secondo la sistemazionc definitiva che 
I'autorc dettc alia sua opera. 

Due grandi successi 
della stessa collana: 

Shakespeare 
TUTTE LE OPERE 
150* migliaio / 3500 lira 

Dante 
TUTTE LE OPERE 
50* migliaio / 3000 lira 

Sansoni 

Wilson stesso ha definito * ne
gative ») e al momento attuale 
tutto quello che di concreto la 
programmazione presenta. L'ag 
ganciamento del reddito alia pro-
duttivita (dato il ristagno di 
quest'ultima) si risolve in un 
ahbassamento delle paghe reali. 

La politica dei redditi va SPIIV 
pre piu profilandosi come un 
blocco salariale puro e sempli-
ce. D'altro lato. il principio della 
volontarieta e stato travolto dal 
progetto di legge sulla « not if i 
cazione preventiva » delle riven 
licazioni clip Cousins con le sue 

dimissioni. ha recis'amente re-
opinio. •' Lr propose :n es-o eon 
vnute - dice ancora l'e\ ni'tii 
-tro — non hanno alcun ruolo 
nella «olti/ione dei nostri p-oble 
:ui t'co'iomici che. ovviamente. 
sciturisiono dalla nostra iticapa-
c-ita di creare il desiderato au-
mento della produttivita in quei 
settori industriali che nossono 
contribute al miglioramento del
la bilancia dei pagamenti*. II pro-
getto di legge ha. evidentemen 
te. i\n altro scopo quello di im-
brigliare la dinamjea salariale. dj 
comprimere la contrattazione col-
leftiva e di neutraliz/are il sin 
dacato I diritti sindacali - after-
ma Cousins — sono «uno degli 
e'ementi fondamentali di una de 
mocra/ia snHale » Kd e in difesa 
li ques'i diritti che Vex ministro 

della Teciologia ha abbandonato 
il governo 

Gli osservaton politici londi-
nesi ricordano ora una frase at-
tribuita ad un altro ministro la
burista: « molti dei miei colleghi 
hanno dimenticato qnali siano le 
condizicni di vita della gente co 
mune » ed e significativo che le 
prime importanti dimissioni dal 
governo siano venute da uno dei 
nochi uomini die hanno mantenu* 
to stretti legami con la classe ope
raia. Frank Cousins ha trascorso 
tutta la sua vita attiva nel mo
vimento sindacale. Segretario ge-
nerale del sindacato del trasporti 
fin dal 1956 e membro deH'Istitu-
to nazionale per le ricerche eco-
nomiche e sociali. e del Consiglio 
per le ricerche industriali. venne 
eletto al Parlamento npl 1964 do 
po che Wilson gli aveva offerto 
il posto di ministro per la Tecno-
lo™ia. Con la inclusione di Cousins 
nella sua compazine governativa. 
Wilson si era assicurato la col-
laborazione di un esperto di va-
lore. il contatto indiretto con il 
settore sindacale piu influente e 
la desiderata copertura politica 
a sinistra. Cousins e una delle 
figure piu popolari del movimen
to laburista: fu lui che sei anni 
fa condussp la vittoriosa campa-
Cna contro il tentativo dell'allora 
leader f Jaitskell di cancellare dal
la costituzione del partito il prin
cipio delle nazionali/7azioni. fu 
lui che torno di li a poco a bat-
tersi contro la leatfprship ufficia-
le in favore del pacifismo anti-
nuclparp. Le lotte sindacali piu 
avan7ate (come lo sciopero dei 
lavoratori dei trasporti pubblici 
a Londra nel 1959). cosi come le 
marce per la pace degli ultimi 
anni. I'hanno sempre visto in pri 
ma fila. 

Le sue dimissioni danno oggi 
nuova forza e coesione alia cam-
pagna per il socialismo che la si
nistra inglese unita sta conducen-
do tanto in politica estera (Viet
nam). che interna (blocco dei sa-" 
lari e legislazione antisindacale). 

Prima delle elezioni generali del 
marzo di quesfanno. Wilson ave
va dato a Cousins una ferma 
garan/ia suirapplicazione f posi
tiva •> della politica dei redditi. 
In se^into s«m<> tuttavia vetrati 
gli aumcnti (ben oltre la « nor
ma » del -'{.50> per settori profes 
sionali ristretti. come i si-nliei. 
i medici. i furizionari stntali di 
grado supenore. s!i al!i 'iff.ciali 
rielle foive arm.ite. mmt-e la"2he 
cateaoric di lavoratori. come i 
ferrovieri. Cli alimentaristi. gli 
addetti ai trasporti p-abblici e i 
marittimi. ricevevano 'in secco ri-
fiuto. 

Lo sciopero di sette ?ettimane 
dei marittimi (il piu lungo delta 
storia inglese dopo quello dei mi-
natori del 1926). ha co.stituito la 
svolta decisiva. n governo ha of
ferto la propria intransinsenza 
come « aaran/ia ? d; sMbilita at 
bancari internazionali. La ripre-
sa di coml)atti\ita nelle file del 
movimento dn lj\<»r.i;.-n ii3.C'i 
non e t'lt'avi.i >m feionicn^i che 
W lv)n n n'» <e'n;>' cst'e.imen'e a* 
•ribtr.'P a I ' na f.m'as ,-»s.i tco-i.a 
del » comp'o'Vi -. La r»:«>'e*t.i di 
Co isin< *̂.i a 'InN>-t-ire i! con 
tra r ,o e -' - \e ' . i inei)-rv<v\ai)'.-
men'e n>:ne o,);>i-'7:one a l un 
mmt>bil'>:i>«'» centr.^ta. c\v ha 
mes,o da p.T-te le p u sf>r:e pre 
messp sot'ial'-'e Ai>\ proj-.imma 
Cousins rim.irra ner il n-mnienro 
ai Comnm. pvl e sua inten7:one 
conilurre dai b-anrhi parlamenta 
n la lotta oontro il projetto d; 
lesrge antisindacale. varato da 
Wilson. II sijo al!on'anamento dal 
governo non e so!,i im tresto mo 
rale: es;!i >-e n'e «Mi c i'a d i '»i.i 
pji>:7;.ine d, fo-7J. 

Il niilione e quattrtventomda 
voti. di cm il smd.iea'o dei !r.i 
sp,irti dispone t;o- hera 'in rihtlo 
decisivo ai consressi del TI'C 
e del LahnuT Piirfi; nell 'a ' itnno 
Qualche C omo f.i anche la quar 
ta o"g.mi77.i7 one «mda>\i!e in 
close ' •ninato'-! '4;wn<>0 iscr.t 
t'V s: e sehiera'a en itr<i ].» [>> 
l;t:ca de. reldit: «<>\ era it", a I).i-
ixi una parentesi di atte» i. la 
dialett:<v» del'e forze airinterno 
del movimento laburista si e n-
mes-sa in movimento. E la decisio-
ne di Cousins puo esscre il ca-
talizzatorc di un proeesso di ri-
nascitfl politica e 5ociale che ha 
profonde radici in Inghilterra. 

Uo V«sfri 

PERM: IN «PROVA GENERALE» 
LA SETTIMANA DI CINQUE GIORNI 

Tutta la vita di una citta di ottocentomila abitanti, importante centro industriale, riorga-
nizzata secondo la riforma — I mille problemi del lavoro e del tempo libero 

Dalla nostra rerlazione 
MOSCA. 9 

A Perm, una citta di otto
centomila abitanti collocata da 
ranti noli Urali centrali. e in 
corso dal 2 lualio uno straordi
nario esperimpnto: tutta la vi
ta dplla citta e ttata rioraa 
nizzata sui tpmpi dplla * setti 
mana di il orp in cinque qior-
ni >. La tcplta P caduta su 
Pprm perche qui sono state ri-
icontratp tutip lp enndizioni per 
attuare una vpra «prova ae-
nerale •» della rifortna die. co
me e nolo, inrettira a pneo a 
poco tutta VUnionp Snviptica. 
Pprm r nqni. infatfi. non solo 
un qmnde centro industriale 
ma un orqanismn straorriina-
riamente nriicolaio: ci sono i 
'•nntieri navali sul fiume Ka 
mn. moderne aziende chimichp 
e vetmlchimiche. Industrie per 
I'edilizia. una fa1)brica di loco 
mn'nr] ferrorinri p una di hi 
ciclettp e. attorno, spi istituti 
scientific'!, venti scuole tecni-
chp. cento scuole inferiori. tre 
tentri stahili. dodici cinemato 
qrafi. ventotfo case di cultura. 
dnecento hiblioteche. oltre a 
musei. qnlleria. cenlri sporti-
ri. eccetera. Tutto. dall'orario 
dei treni a quello dpi nenozi. 
dpi leatri. deqli asili nida e 
ora predispo<ito per la « seiti 
mann di cinque aiorni > a 
conclusiane di un lavoro mnltn 
scnmolosa perche si e dnrutn 
prpvpdprp i cnmplpssi enmhin 
wen') chp il nuovo calfndarin 
avrphhe pravacato nella vita 
familiare come in quella so-
dale, e trovare soluzioni ai 
mille problemi che ne sarebbe-
ro nati. 

11 nuovo orario d stato appli-
cato sperimentalmente in alctt-
ne fabbriche di Perm nei gior-
ni scorsi. I risultati sono lusin-
ghieri. Cost il complesso chi-
mico € Oraionikidse » ha potu-
to raddoppiare la produzione. 
diminuire i costi del 15.6 per 
cento e aumentare di conse-

guenza i salari, orazie soprat-
tutto ad una riduzione del 28 
per cento degli scarti di pro
duzione e del 66 per cento dei 
« tempi ' morti >, e ad un ri-
sparmio del 25 per cento nel 
consumo di enerqia elettrica e 
di carbone. 

Un altro importante risultata 
che e stato possibile controlla 
re riguarda il calo. di una vol
ta e mezzo, delle ore di ma-
lattia dei lavoratori. 11 riposo. 
itisomma, rende. 

« Tutti i giorni un 
po' di domenica» 
Ma questn di Perm e solo 

una parte del lavoro prepara 
torio in corso per attuare il 
passaggio al nuovo orario in 
tutto il paese. F/ stata ultima 
ta recentemente. per esempio. 
una inchiesta a Mosca. Sovosi-
birsk. Dnepropetrovsk e Ko 
stroma (dove una serie di 
aziende attuano gia la settima
na con due giorni di riposo) 
che ha permessn di suggerire 
particolari soluzioni per alcuni 
problemi <t diljicili •»: quale, per 
esempio. delle aziende che la 
vornno su ire lurni e dove e 
difficile perch) assicurare a tut
ti giornate di riposo stabile al 
whato e alia domenica L'in 
chiesta ha ditnostrato die il 
problema si pud risolvere fa 
cilmente nelle piccole citta. ove 
«? possibile organizzare tutta 
la vita della comunita attorno 
alle due o tre qrandi aziende 
a ciclo continuo. 

Qui. infatti. nulla vieta. per 
esempio. di organizzare tutti 
i giorni qualcosa per cui c tut
ti i giorni siano domenica > per 
i lavoratori dei turni di ripo
so. Nascono pero problemi 
complessi: quello. per esem
pio. di far coincidere i giorni 
di riposo per tutti i membri 

della stessa famiglia, di tene 
re conto delle tradizioni (nelle 
repubbliche baltiche. per esem
pio, la domenica e da sempre 
il giorno degli incontri fami 
liari. e qui occorrera dunque 
fare il possibile per qaraniire 
a tutti la domenica festiva) 
Ancora pin complessa la situa 
zione nelle qrandi citta. ove i 
Inrornfori a tre turni snnn una 
minaranza che corre il rivchin 
di non poter mai usufruire di 
tutta la gamma di servizi die 
la qrande citta dispiega snl 
tanto il sabato e la domenica. 

Altri dati. sommampntp in 
tprpssanti, smio forniti ancora 
da altrp inchieste piu portico 
lari. Sono stali pubblicati. ad 
esempio. i risultati di una in 
daqiiw condotla npl WCti in va 
rip citta interraqando novecen 
to lavoratori che nperano in sei 
diversi settori economici l.'ac 
cordo sulla « settimana corta i 
e pressocche qeneralp (accor-
do. intendiamoci. non pacifico. 
pprche anche la «settimana 
corta n ha i suoi avversari. i 
sostenitori della « giornata car
ta*): ma Vinteresse dell'in-
chiesta non e tanto nei dati qe 
nerali — e prevedibili — quan 
*(t nella varieta di situazioni e 

j di orientarnenti che essa mo 
j stra. Ad esempio. i lavoratori 
I di Dniepropetrnvsk r di '/.aporn 

nip alia domnnda: « Comp ppn 
• *ate di utUizzare >l rnstrn lem 
| po libero? ? hanno parlato. an 

zitnlta. di studio, di sport a, 
oil) qpnpricampn'p. di riposo 
e di svano. mentre a Pavlov 
Passad il • 75 per cento deqli 
intervistaii ha visto nell'au-
mento del tempo libero soprat-
tutto la pa.ssibilila di dedicare 
pit) ore alia vita familiare e 
ai lavori domestici. 

La ragione di queste cosi 
contrastate risposte sta nel fat-
to che a Dnepropetrovsk e a 
Zaporogie il reddito familiare 
e relativamente alto, i servizi 
sono bene organizzati, vi sono 

teatri. spiagge. organizzazioni 
sportive, centri per la naviga-
zione fluviale. per cui il citta 
dino ha possihiliia di scelta fra 
diverse occasioni. sa die cosa 
fare — insomnia — nelle ore 
di riposo in piu die qli sono 
concesse. A Pavlov Passad. 
niccolo centro ddla reqione d> 
Mosca. invece. le entrate me 
die sono menn alte, i serv'ri 
meno sviluppati 

Da qui I'impnrtanza ddla de 
cisione presa — all'alto di Ian 
ciare il nuovo Piano quinquen 
nale — di aumentare di circa 
>l W per cento in cinque anni 
le entrate medic per (amiqlia 
Da qui anche H problema di 
dare vita a nunvp sfrnfture pcr 

H tempo libero. e sopraltuttn 
o centri cvlturali. sporti vi " ri 
creativi per aiavani Problema 
serio questn. specie per 1P 
nrandi ciitn ove da qualchp 
tpmpo si rpoistra un prenccu 
vnnip aumentn di manifesto 
zioni teppistiche 11 seqretarin 
del Komsomol di Nosca. par 
lando al recentp canqrp.ssa dpi 
I'nrqanizzazione. ha dptta a 
qupsta proposito dip nqqi la 
manpior partp dpqli atii di tpp 
pismo avvpngono alia domeni 
ca p. con accpnto preoccupa 
to. si e chiesto se la «setti
mana rnria t> non for aumen 
tare ancora il lorn numero 

Ridurre il 
K tempo perso » 

1 Xelle grandi citta il problema 
principale e ancora quello di 
aumentare il tempo « effettiva 
mente » libero. 

Un'altra inchiesta — condot 
ta questa dall'lstituto dell'api 
pione pubblica del Komsomol — 
su un campione di 13 mila 122 
persone si e conclusa indivi-
duando tra i problemi princi
pal'! quello della riduzione del 

« tempo perso » (per i traspor
ti. le code nei negozi. ecc.) far-
nendo cosi ampio matcriale per 
preparare interventi diretti a 
migliorare ed estpndere la re-
tp dei servizi (tenia que.sto. 
come (> noto. che accupa un po 
sto rilevantp nel programma 
quinquennalc) 

Altri dati di indubbio inte 
rcsse, fornitn sempre dall'in 
chiesta dell'1 slituto per I'api 
nione pubblica. ci sembrano 
questi: solo il '>,3 per cento dei 
lavoratori si dedica nel tempo 
libero ad una seconda accupa 
zione mentre il 4i.fi per cento 
delle danne interpellate — ca 
talinqhe escluse — lavorn in 
casa per le faccende domesti 
die tre ore p pit) al giorno, 
>l IS per cento da due a tre 
ore e il 2U per cento da una 
a due ore Snrprenderd inline 
apprendere die il Xi.I per cen 
to denli uomini. al ritnrno dai 
lavoro. si trasfarmano in casa 
linqhe per mm o due ore al 
giorno. (Su France URSS. Jo 
JifJJn pubblicazianp dell'Asso 
ciazione franco sovietica. ab 
biamo Idtn. a qtiesin proposi
to. di un intellctiuale die lia 
chiesto. e ottenuin, il divorzio 
per psspre stato a poco a porn 
trasformatn dnlhi moglie in 
una femme de rnenaire1) 

Ma la parte pit) interessante 
dell'inchiesta riguarda i dati 
snlla titilizztizianc del tempo 
libera Krcoli in lirevc: i tre 
quart) dc<ili intere.ssati parte 
cipann alia vita sneiale (orga
nizzazioni poliliche. cultural), 
soviet locali. sindacali. ecc ) . 
il 50 per cento segue i pro 
grammi televisivi e frequenta 
regolarmente i leatri. il 75 per 
cento legge libri. Ed ecco una 
piu dettagliata analisi delle 
preferenze. Guardana la tele 
visione: il 36.5 per cento degli 
operai. il 4JJ per cento dealt 
studenti. il 52.2 per cento del
le casalinghe: frequentano con

cert! sinfunici e serate lette 
rarie: il 13.2 per cento degli 
operai, il 31,6 per cento degli 
studenti: visitano musei: ope 
rai 21.9 per cento, studenti At 
per cento: assistono a gart 
sportive- operai 37. S per cento, 
studenti 15 pcr cento: parted 
pa no a serate danzanti: op* 
mi 29,3 per cento, studenti 
I9.S per cento 

l/utilizzazione 
del tempo libero 

! l.c cifre cmifermano cosi la 
j amptezza di (/nella rivoluzio 
I ne culturnle die ha caratteriz-
I zala e caratterizza la costru-
j 'unii' della nuova sneieta, 
, ci dicnim chi sono quelle mi 
I gliaia di pet sane die nqni a'<nr 
j no vediumn mettersi in fila dn 
i vanti ni l~>0 musei. alle t500 
| liiiilinteche. ai trenta teatri di 
j Mosca Tuttavia i dirigenti dei 

centri di iniziativa cultural? 
j non sono soddisfatti di queste 
j cifre e sono ora impeqnati per 
j fnr .s-i die i due giorni sottrat 
I tri alia produzione diventino 
| una occasione e uno stimalo 
I per 1'accrescimenfn della cui 
j 'ura individuale. 
j Questi pmblemi vengonn og-
i gi studiati seriamente nell'am-
! hitn di audio ripresa degli stu-
; di sociali alia quale abbinmo 
' fdtre volte gccennaln -\hhia-
! >»n parlato qui di alcune tra 
j le ultime inchieste snl tempo 
I libero. ma dnbbiamo dire su-
I hito die altre, ancora pit) va 
I ste. sono in corso a euro dei 
i sociolog'i di Novosibirsk e. a 

Uoira . di quell'1st it uto della 
opinione pubblica che e oggi 
un importante centro di inizia 
tiva. Di esse daremo conto 
appena sara messo a dispoxi-
zinne il materiale. 

Adr iano Guerra 

JUGOSLAVIA I via libera alio sviluppo democratico della autogestione 

Un passo avanti sulla strada 
della democrazia socialista 
l/opposizione alia costruzione di una societd fondata sulla gestione diretta dei mezzi di produzione si e espresso 
a lungo soprattutto nella pratica dell'ostruzionismo e nel potere di fatfo degli organi della sicurezza che ha 

utilizzato anche i risentimenti fra le zone del paese meno sviluppate e quelle piu sviluppate 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 9 

Le recenti decision'! del Co-
mitato cent rale della Lega dei 
comunisti di .luqoslavia (non 
soltanto I'accettazione delle di 
mission! di t{nnknv''c e I'espul 
sione di Stefannvic. ma anche 
le mndificazinni previste in 
certi orqamsmi delln Stato e 
dello stesso partita) rappresen 
tano uno lappa importante nel 
la battaqlia per la piena rea-
lizzazione dell'autogestione e 
della democrazia socialista di
retta. lotta che caratterizza 
Vattuale periodo della edifica-
zione economica e cirile in 
questn paese. Questn il giudizio 
che si consolida qui a Bel-
qrado. a poco pin d'una set
timana di distanza dalla riu 
nione stranrdinaria di Brioni. 

Una lunga 
batlaglia 

Si riliene cine die Vaver mes
so in luce ed eliminato quello 
che era — secondo Vopinione 
di molti — il punto di forza 
della resistenza alia linea po
litico della Lega dei comunisti 
deve segnare. assieme ai prov
vedimenti nrganizzaliri da 
adnttarsi, I'i'iizio della liqui 
dazimie delle p-Mizinni e dei 
cnmpor'amenti a^truzinnistici 
verso gli sviluppi ddl'auloge 
stione e del mndella di socie 
ta di cut rvs-<7 e cardnie. 

Alcuni episodi hanno sei/na 
to negli anni recenti I'acuirsi 
della lotta fra la enncezione 
democratico e quella ammini 
strntiva dell'autogestione: una 
prima battaglia. nel 1962. nel 
Comitato esecutivo della tega 
dei comunisti — ricordata da 
Tito nei giorni scorsi —, un 
discorso di Tito a Spalato. sem
pre nel 1962. * quello di poco 
fucccjiiuo di Kardtlu, cui •<• 

gui Vapprovazione della nuova 
Costituzione del 1963. Will 
Congre.sso della Lega nel di-
cembre del 1964. I'avvento del 
la riforma nel luglio scnr>o c 
infine la r>unione del Caniita 
to eentrale die ha preredulo 
di tre mv-i I'lilt'rra e deci<iva 
dei giorni scor<i 

Se.ssuno tiittai m si era mm 
pronunciato aperlamente con 
tro V autogestione. Conlraria 
mente alle posizioni di destrn. 
che present forma con le tesi 
anarcolibcraleggianti di Milo 
van Djilias (e che lui perso 
nalmente defmiva socialdemo-
cratiche). I'opposizione « da si
nistra * all'autagestione non e 
mai stata teorizzata. All'infuori 
del c propnrre laerco per la 
Finlandia > — secondo la pa
rabola divemita subitn pnpolare 
di Bakaric — n<*in all'infuori 
del metitdn di rimetlere sem 
pre in dv-'-u-'Si'ine le decision! 
collettn amenle n-.wn'fe non ap 
pena vj dm era vn^snre nVn 
scelta dei n,e;zi per rcibz 
zarle. r.on e'erann nitre forme 
in cui la resistenza alia auto 
gestione e ai viot svduppi. ver 
balmente. si manifestasse. La 
resistenza si e.sprimeva nella 
pratica. fmppnnendn nstacoli 
di tipo burocraticn e autorita-
rm cercando di canquisiare i 
posti-chiave negli nrganismi di 
direzione aziendale, non appli 
cando le d>sp-i-izioni. Soprat
tutto si e.'prirr.ova nell'utiliz 
zarc n <pie^tn scopo tutti co 
lorn i quali trnrarann piii co 
modn redigerp p imparure or 
dim die mctterc in mntn il 
romplesso. e per molti ver^i 
spcrimcntnlc e quindi non pr> 
ro certnmen'e di problemi. 
meccanismo delln democrazui 
sftcialista. 

K a sostegnn e strumento di 
queste azioni di frazionismo al-
I'interno del partito e di in-
tralcio alia attuazione anche 
delle piii importanti decisioni 
in campo sociale ed economi
co (ultima fra «u« la rifor

ma) veniva in primo luogo 
utilizzato Vapparato di sicurez
za dello Stato. 

Cosi I'az'mne che veniva con 
trapposta alio sviluppo dell'au 
togpstionp prendeva il enrntte 
re di una lotto pcr il potere 
I'll atlegguimento in que.sto 
cii-.o si Iroia (I'd ilenuncmto 

nel rapportn di Kardelg alio 
Mil Congresso della l^ga dei 
comuni.sti: egli pnrln allora di 
x certe correnti che vogliono so 
stituire il sistema dell'autogc 
stione con un sistema di lotta 
politica per il potere e che 
adottano a questn fine i me 
todi di lotta di opininni e di 
critica sneiale >. A prnpositn 
di tali critiche. e del loro con 
tenntn politico e idenloQico. Ti
to — riprt ndendn un'espressin 
ne inconsuetn in Jugoslavia — 
ha ora detto die una parte 
delle idee (junli es^e si ispi-
rnrnnn erano quelle del « iie-
micn di cln.sse » Kgli ha inte 
so cosi certnmente alludere so 
prattutto nl nazmnnlismn (inte 
sr, comp rontrapposizione tra 
le nazionahtd interne della .hi 
go.slavia) che stava alia base 
d; molte delle posizioni di re 
sistenza all autogestione. e non 
per caso. Perche? 

La quesfione del 
naiionalismo 

li 
Sulla questione del nnziona 
smo Tito e ritarnatn di fre , 

^ii^nfr nei sum ultimi discorsi, j 
anche in <\nelli recentissimi 
pronuncidti al Comitato centra 
le e pn a llnnm Son si trot 
ta certo di un problema. tanto 
per intenderci. giunta a tale 
punto di gravita da mettere in 
pericolo I'unita dello Stato (Sta
to federativo — 6 detto nella 
Costituzione — basato « sul di-
ritto di ogni popolo all'auto-
decisione, compreso anche il 
diritto alia teparazionet). Si 

tratta di atteggiamenti polemi-
ci coliivati nelle zone sottosvi 
luppate del paese rispetto a 
quelle pin sviluppate, si tratta 
dcll'accentiinrsi di egoismi lo
cali die poterano pern offrire 
un fertile terrain al rifmrire 
del vecdnn uiizmnnlismn Le 
recciiie divisimn sono state su-
perate una volta per sempre 
nel corso della guerra di Li 
berazione Dn que.sto punto di 
vista, con i suoi popoli di cm 
que nazionalitd e almeno al 
trettante religioni provinciali. 
tre lingue. due alfabeti e un 
numero imprecisato di mino 
ranze etniche. la maderna Ju
goslavia non conosce piu le 
antiche discordie ne i proble-
rni intend e internazinnali che 
dn esse derivavann. Le poie-
miche sidle quail si pun ap 
poggiare I'niteqginmentn nazio 
nnlisticn nascono invece oqgi 
snl terrain economico. sulln 
bn^e delle differenze di svi 
Ii/ppo (r di reddito) tra Uepub 
blica e liepubblica. In una sta 
tisticn cnmpiiita sulla riforma 
— per fare lesempin piii evi
dent e — la difierenzn di red
dito medio individuale tra il 
Kosmet (regione autonoma del 
la Serbia) e la Slovenia era 
indicata nella proporzione di 
1 a 4. 

Si sarebbe portati a pensare 
che il sistema centralizzato sia 
il miglmre per risolvere i pro 
blemi di questn qenere e che 
le auinnnmie nmmimstrntire e 
Vantnqestione non pnssonn in 
vece che favorirne linaspri 
mento Ma nella situazione con 
cretn la tin piii indicata nppa 
re proprio Vnuinqestinne (nel 
quadra, si inlende. delta poll 
tira di piano e di solidarieta 
che viene elabarata al Parla 
mento federale), tanto che il 
piano presentato nei giorni 
scorsi per il quinquennio 1966-
J970 precede che Vaumento 
dello sviluppo produttivo delle 
rtgioni arretrate wptri dt al

moin due punti in percentuale 
quello medio di tutta la Jugo 
slavia e prevede anclie un red 
dito pro capite. per queste re 
qioni. pari al 63 per cento del 
In media di tutto il paese (fat 
Ui cccezianc per il Kosmet che 
rimarrd ancora un pn' al di 
sotto). 

Gli scop/ 
della riforma 

Ed e proprio in questn sen 
so che il piano, come ha 
osservato il primo ministro 
Stambolic nel presenlarlo, rea-
lizza i concetti e gli scopi del
ln riforma. K' un piano dalle 
cifre del quale risulta in primo 
lungn chmramente enme I'eco 
nomia sard gestita per d 7V'< 
dm lararatnri e per il rima 

: nente 2'J'r- dnllf amministra-
I zioni pubbliclie (dalla Federn-

zmne al Cnmunp). che e il gra 
do di sviluppo effettivn cui Van 
togestione viene portata dalla 
riforma. Ma le cifre di questn 
piano (che rappresentano al 
trettanii nbblighi per >i qo 
verno, ma non per le singole 
a ziende). sono ricche di altre 
indicaziom oi /im di un discor
so sulle recenti decisioni del 
Comitato Centrale. Esse dimn-

strano. infatti, enme abz\amn 
gia visto. che i problemi delle 
disparitd nazionali si pnssono 
arviare a soiuzinne anche me-
dianie In sviluppo dcll'autape 
stione (e anzi piii radicalmen 
*c e rapidamenle che con il 
ritornn nlla centrnhzzazinnc) e 
dimostrano nltresi (stabilendn. 
per esempio. che i redditi in 
dividuali reali aumentino del 
W^o nel quinquennio previsto) 
che Vautogestione non costi 
tuisce una rinuncia ad una 
economia c diretta » salco che 
tale € direzione » comporta la 
utilizzazione delle leggi dell'eco-
nomia di mercato nefl'interesse 

dei lavoratori c la partecipa-
zione consapevole di questi ul
timi ad ogni decisione. 

II piano quinquennalc 1966 70 
<• stato presentato alia Camera 
Federale e a quella Economica 
cimgiunte e pni discussn e ap 
prorata sepiratamente dalle 
ste.sse — i! .'» luglio. cine quat 
tro giorni dopo le decisioni del 
Comitato Centrale della Lega 
dei Comunisti — nel giro di 
una sola giornata. Son e'e dn 
meravigliarsi di cid. dato che 
il piann era gia stato discussn 
nelle Cnmmissinni. in sede sin
dacale, nelle assemblee dell'Al-
leanza Socialista (vale a dire 
nel piii largo contatto con la 
popolazione) e in tari organi 
smi economici. Risulta perb 
per lo meno evidentc che nes-
suno si p alzato a propnrre di 
~ prendere 1'aereo per la Fin 
I and in J-. 

j II Comitato Centrale ha an 
| che affermato I'esigenza che 
• renga rinrganizzato — e con 

criteri democratic! — il siste 
ma di sicurezza delln Stato. 
i Sessun orqanismo deve re-
stare al di fuori del controllo 
dei lavoratori *. affermava la 
relazione della Commission* 
che si era occupata degli abusi 
dell'lJDBA. A cid provredera il 
Parlamento. IJO Ijega dei Co
munisti, a sua volta, confor-
memente alle decisioni del Co 
mitato Centrale. dovra darsi 
il tipo di struitiire p di attirita 
idonee alio sirAgimentn di quel
la funzione di avanquardia e 
di guida die essa intende srol-
gere nel paese. senza neces 
sariamente identificarsi con 
tutti gli organismi di potere 
previsti dalla Costituzione o. 
peggio ancora, sostituirsi 41 
fatto ad essi. 

Ferdinando Mautk* 
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