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L'Unita e lo 
sciopero 

dei giornalisti 
Nci giorni di vencrdl e sabato 

23 e 24 diccmbre, mentre era in 
corso uno sciopero nazionale dci 
giornalisti, I'UnitA e usciia rcgu-
larmentc in tutta Italia. 

Questo fatto ha suscitato di-
scussioni tra i giornalisti e pud 
avernc suscitate am he nelle file 
del PCI e ncll'opinione pub-
blica. 

Gli obicttivi dcllo sciopero na
zionale dei giornalisti per il nuo-
vo contratto non mtcressano per-
sonalmente i rednttori deW'llmti. 
perche il loro lavoro e dovuto a 
un rapporto politico. Sulla base 
di questo rappono il giornalista 
comunista contribute alia vita 
del suo partito e del suo gior-
nale — tcnuto in vita dal sacri-
ficio dei lavoratori che per esso 
sottoscrivono e che lo iliffomlo 
no — con una parte importante 
del suo stipendio, sicthe il suo 
trattamento econnmico rcale c 
sensibilmentc inferiore ai minimi 
contrattuali. 

La posi7ione dei giornalisti co 
munisti rappresenta un caso sin 
golare perche i redattori dell'il 
tro quotidiano italiano di un par 
fito operaio, YAvanlt.', h.inno 
chiesto invece anni or sono un 
trattnmento contrattuale quale 
quello applicato in tutti gli aim 
giorn.ih Lo stesso si dic.i per la 
situa/ione dei redattori degli al 
tri quotidiani di partito o di 
opinione 

Nel moniento in cui si e aperta 
la vertenza per il nunvo contrat 
to e si e avuta una posizione di 
intransigenza da parte degli edi 
ton su alcune non confui.ibili ri j 
vendicaziom della categoria, i 
giornalisti comunisti non poteva 
no non far sent ire ai colleghi 
in lotta la loro solidarieta. lx-
co perche I'll nit A di Roma non 
e stata pubblicata per due giorni 
e quella di iMilano per ire gior
ni. La differrn/a di comporta 
mento delle due edi/ioni, sent-
pre concordjla ira i due culletti 
vi rcda/ionali. le due dire/ioni 
politiche e amniinistrative e gli 
organism! dirigenti del partito. 
si spiega col fatto che mentre nel 
Nord gli scioperi si sono carat-
terizzati per una soddisfacente 
compattezza. a Roma purtroppo 
le maggiori testate sono sempre 
state pubblicate. Percio I'Uititd 
di Roma per ragioni politiche 
si vedeva costretta n non far 
mancare la propria voce in quel
le zone dove proprio i giorna
listi interessati al rinnovo del 
contratto davano luogo invece 
a una azionc di emmiraggio, che 
avrebbe avvantaggiato senza 
contropartita le grandi testate 
e la destra. 

LA DECISIONE 
DI NON SCIOPERARE 

I giornalisti comunisti quin-
di hanno espresso in tutte le 
occasioni neccssarie la loro so
lidarieta piena con la categoria. 
Ma a questo punto, con il pro-
lungarsi della lotta. sorgeva un 
problcma: ogni volta che I'Uni-
ti non usciva in tutte e due le 
sue edizioni o in una delle due, 
il giornale — che per esistere 
fa continuamente appello al con-
tributo dci propri let tori — ri-
ceveva un grave colpo finanzia 
rio mentre il PCI e la causa 
piii generate della democrazia 
subivano un danno politico, poi-
che la voce AcW'Vniti, la sola 
voce di opposizione democratic* 
esistcnte nel parse, era costretta 
al silenzio, mentre il govcrno e 
la destra, attravcrso radio, tclc-
visione e giornali crumiri, fa-
cevano udire la propria voce. 
E' quindi apparso oggcttivamen-
te controproducente insistere in 
una forma di azionc che non 
danneggiava gli editori oltranzi-
sti che dicono no ai giornalisti. 
anzi li facilitava nei fatti facen-
do mancare sul mcrcato la sola 
voce che desse loro realmente 
fastidio. Per questo e stato de-
ciso che IVnttA venisse pubbli
cata in entrambe le sue edizioni 
in occasione della rccente torna-
ta di due giorni di sciopero. 
Dando una dimostrazione di cor-
rettezza che altri giornali in cir-
costanze analoghe non hanno mai 
dato, e stato deciso di evitare 
di aumentarc la normale tiratu-
ra quotidiana per non creare dif-
fkolta aglt scioperanti nei con
front! dei rispettivi editori. 

Non sono naturalmente esclu-
je valuta7ioni diverse per oc
casioni future, qtiando si pre-
sentassero situazioni nelle quali 
si possa avvertirc che I'adesione 
della rcdazionc dcWUmta a un 
nuovo atto di lotta della cate
goria dei giornalisti, possa avere 
un valore positivo at fini della 
lotta Mcssa. Ma su un terrcno 
strettamente sindacalc e anche 
chiaro che i giornalisti interes
sati al rinnovo del contratto, in-
sistendo nella loro giusta lotta 
nel momento in cui IVntta vie-
ne pubblicata, hanno in quel 
momento stesso ogpettivamenre 
un'arma in ptu — e forse de-
cisiva — contro gli editori. Quc-
sti infatti saranno spinti a ri-
vedere il loro oltranzismo per
che, oltre ad essere colpiti fi-

Gosisti 
in sciopero 

(oziende 
municipalizzate) 

Dalle 24 di oggi sciopereranno 
per 48 ore, e cioe fmo alle 24 di 
giovedl 29 dicembre. i gasisti del
le aziendc municipalizzate. Lo 
sciopero e stato proclamato dalle 
•rfantzzazioni di categoria ade-

alU CGIL, CISL e UIL. 

nanziariamente ddllo sciopero, 
saranno colpiti politicamente d.il-
la presenza deU'Unita Certamen-
te da un punto di vista soggeiti-
vo questa possibilita, per venire 
utiliz/ata dalla categoria dei 
giornalisti, suppone un certo gra-
do di maturita sindjeale e di co-
rapgio di lotta, come del resto 
accade per ogni forma di lotta 
sindacalc* differenziata e per ogni 
categoria di lavoratori che sap-
pia farla propria. Ma ci6 nulla 
toglie alia sua validita oggettiva 
e al suo valore indicativo per i 
futuri sviluppi della tattica sin 
dacalc della categoria. 

DIFESA DELLA 
LIBERIA' DI STAMPA 

Tutto qiunto detto sin qui 
non potrebbe essere pienamen-
te valutato se non nel quadro 
deH'atiuale situazione della stam-
pa italiana. Tranne poche gran-
di testate sostenute dalla pub-
blicita e quelle linan/i.ite da en 
ti pubblici, o da gruppi finan-
ziari potenti, tutti i giornali ita-
liani sono in crisi. E' in crisi di 
faito |.i liberta di stampa. Si 
sviluppano i fenomeni di con 
centr.i/ione: i giornali degli al 
tri p.utiti si riilucono a bollet 
tini II solo giornale di partito 
che m.uitenga le caratteristiche di 
grancle quotidiano di massa e 
I'Vnitt). gr.izie ai sotto-crittori, 
ai diffusoti e airinsieme del 
partito comunista che la difen-
de e sosiiene. Ma periodica e la 
noti/ia di giornali che non re-
sistono e tnuoiono Questo e 
un problem.! che riguarda I'in-
sieme del Pae%e. Lasciare anda-
re le cose cosl, vorrebbe dire col-
pirc a morte la liberta di stampa. 

Qui emergono in primo luogo 
le responsabilita del governo, che 
rifiuta le misure di sua compe-
tcn7a, da noi piu volte elencate, 
favorendo in tal mcwlo il pre-
potere delle grandi testate; e in 
secondo luogo le rc>pons.ibilita 
dell'Ass<K-i.i/ione editori che, d o 
minata dai padroni delle grandi 
testate stesse. non segue una li-
nea volta a difendere tutti i gior 
nali e la liberta di stampa come 
dintto che possa nel concreto 
essere esercitato. Su questo pun
to avviene innanzitutto la diffe-
renziazione degli editori della 
Utntcl dagli altri editori di gior
nali. Per quanto poi riguarda il 
« n o » alle rivendicazioni dei 
giornalisti. la societa edi trice del 
VUniti non ha niente da sparti 
re con esso, perche con i pro
pri redattori il suo rapporto — 
come si e detto — non e basato 
sulla contestazione salariale, ma 
e esclusivamente politico. 

L'UNITA* ORGANIZZATIVA 
DEI GIORNALISTI 

Rimane da precisare la posi-
zione dei giornalisti comunisti 
nei riguardi delle loro organiz-
/a7ioni di categoria. presso le 
quali non hanno incontrato con-
senso le piu recenti decisioni 
da essi adottare. pur rendendo-
si conto che questo e un mo
mento nel quale e difficile por-
re e risolvere positivamente 
questa questione. I giornalisti 
comunisti, come tutti i giornali 
sti italiani, sono iscritti per leg-
ge all'Ordine professionale dei 
giornalisti di recente istituzione. 
Aderiscono poi volontariamente 
alle Associazioni regionali dei 
giornalisti che fanno capo alia 
Federa7ione n.i7iona!e della stam
pa. 1^ Associa7ioni dei giornali
sti, d.il momento in" cui e stato 
istituito 1'Ordine dei giornalisti 
con compiti di disciplina dcllo 
eserci7io della professione, han
no sviluppato sempre piu il ca-
rattere di organi7zazioni sinda-
cali. Nonostante il fatto che i 
giornalisti comunisti non abbia-
no problemi personali di ordine 
sindacale, hanno aderito e de-
sulerano continuare ad aderire 
alle associazioni dci giornalisti 
Essi infatti considerano cosa di 
grande importanza e rilievo che 
in Italia esista una Fcdcrazione 
timtaria della stampa italiana !a 
quale, come suona Part. 2 del 
suo statuto. si propone « di di
fendere la liberta di stampa, fon-
damento e presidio di ogni li
berta e di ogni progresso civi
le* e per es«a di collaborate: alia 
dife^a del titolo e deU'esercizio 
professionale* e di «promuovere 
e favorirc iniziative intese al mi-
glioramento profe^sjonale» ol 
trcche alia « tutela degli interes-
si materiali e morali dei giorna 
li«ti »; e considerano di grande 
importanza che CNSJ possa effica 
ccmente e quindi unitariamente 
per«eguire que^ri fini il.ivanti al-
l'opin:one pubblica. al!e istitu-
?ioni dello Stato e ai:li editori 

I giornalisti comunisti sono 
quindi per una orgJniTzjzione 
unitaria di tutti i giornalisti ita
liani, sono contro il costituirsi 
di a.ssocia7ioni secondo Ic cor-
renti idea I i e politiche mi i sin-
goli aderiscono, o secondo le 
divers- situazioni sindacah. So
no pero per una tattica sinda 
calc che tcnga conto delle diver
ge Miu.i7ioni in cui i van gior
nalisti si trovano. E" evidente 
che e apcrto il prob'ema del 
modo come devono stare nelle 
associazioni colore t quali non 
lavorano per a/iende che hanno 
uno scopo di profitto, ma i gior
nali che na«cono unicamente per 
ragioni ideali, politiche, sinda-
cali o religiose. Ed e e\-idente 
che alFinterno di quesre aziende 
la situazione e diversa da quel
la che e-siste nelle altre. 

Da ci6 non si rH >̂«ono non 
derivarc conscgnenze che diffe-
rcn7ino la tattica sindacalc. E 
non si vede perche non si deb-
ha far fronre unitariamente ai 
compiti delle " associazioni gior
nalisti, pur affrontando i pro
blemi della tattica sindwale in 
modo differenziato secondo le 
diverse situazioni. 

In Puglia, Lucania e Calabria Dopo I'ultima sessione del Comitato centrale 

MIGUAIA DI EMH3RATI 
AGLIINCONTRI COL PCI 
Cento anni di esodo contadino 

Contratti agrari vessatori 
costringono la gente 

ad andarsene dall'Abruzzo 
Paesi abitati solo da vecchi - Pieraccini dice che e'e ancora troppa popo-

lazione attiva nell'agricoltura: ma dove dovrebbe trovare lavoro? 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA. 2G. 

Abru/yo ugunle emigrazione. 
K' t|iiestii una espressione che 
riassume la storia della rcgio-
ne nogli tiltimj cento anni. 
L'unificii/ioiie del Paese di-
stiusse lequilibrio, seppme ar-
retrato. che era alia base del
la strutturn economica e so-
ciale di questa terra. La tra-
dizionale economia silvo pasto 
rale ando in crisi. Le greygi 
non scesero piu dalla tnonta 
gna al mare, verso i pascoli 
del Tavoliere. La transumanza 
non si ripete piu. Alia vecchia 
stnittura si snstitui lo squili-
brio ciTscente. aggravato dal
la politica dei govcrni. 

Uno studioso. il professor Be
nedetto Barberi. defenestrato 
presidente del Comitato regio 

nale per la progrnmmazione in 
Abruzzo (senza dubbio per il 
coraggio di una denuncia che 
nun pnteva suonare gradita al 
la retrngrada clnssp dirigente 
locale demncrisJiana e di cen
tre) sinistra). ha riasstinto co 
si il pioblema: « II costo in 
termini economici ed timani di 
questo stato di cose e visibile 
attraverso il piu drnmmatico 
indicatore dello stato di depres-
sione della regiune rappresen-
tato dalla curva della sua po 
polazione ai censimenti sue 
cedutisi dal 1861 al 1901. In 
questi cento anni I'ltalia e pas-
sata. come c noto. da 26 a 51 
milioni di abitanti. cioe si 6 
pressoche raddoppiata in ter
mini di potenziale umano. Nel-
lo stesso arco di un secolo la 
popolazione degli Abruzzi e 
passata da 914 000 a 1.206 000 
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L'emigrazione ha ditsangualo le regioni meridional!. Al censi-
mento del 1961 (da cui sono tratti i dali del grafico) la popola
zione delle regioni meridionali risulfd diminuita di oltre due 
milioni di unita; l'emigrazione e poi continuata e conlinua futtora 
massiccia. Le regioni del Nord, nonostante I'espatrio di 474 mila 
connazionali, hanno accresciuto di 613 mila unita la popolazione 
grazie all'arrivo di 1.157 mila meridionali. II Sud invece ha 
« ceduto * questa quota di popolazione al Nord e in piu oltre 950 
mila unita di compatriot! (quasi tutti • forze attive ») all'estero. 
Risultato: 2.107.000 unita in meno nel Sud 

Portuali in sciopero 
da stomone per 48 ore 
Inizia oggi lo sciopero unita-

rio di 4t ore del 35 mila portua
li, che rivendicano da oltre un 
anno il rinnovo del contratto. I 
sindacati sollecitano in partlco-
lare I'istituzione di un contratto 
nazionale di categoria ed una 
serie di miglioramenti salariali 
e normalivi. II governo e i rap-
presentanti della Confindustria 
e degli armatori hanno fatto 
fallire le traltative respingen-
do le richieste dei sindacati, e 
facendo delle controproposte 
che peggiorerebbero I'attuale 
rapporto di lavoro. Tali posizio-
ni sono stata confermate leri 
dal ministero della Marina mer
cantile, attravcrso una nota uf-
fklosa. 

Per una fallo 
ad una petroliera 

inquinate le 
acque del porto 

di Bari 
BARI. 26. 

Un notevo!e quantitativo d; pe-
trolio grczzo si e riversato nelle 
acque di < Marisabella » — zona 
di approdo delle pctroliere — 
per una falla apertasi nella pe
troliera < Gerd Macrsk > di 36.456 
tonnellate, 

abitanti, livello quest'ultimo di 
jxico inferiore a quollo che 
era stato raggiuntn nel 1921, 
dopo i tremendi salassi del-
l'emigrazione liansoceanica. 

Considerando i soli comuni 
non ca|>olu()ghi di provincia. in 
cui si accentia la tnaggior par. 
te della popolazione. la situa
zione del 1961 risulta peggio 
rata rispettn a quella del ci 
tato 1921 e bisogna risalire al 
1R81 per trovaie un livello de-
tnugrafico dello stesso ordine 
dj grandezza di quello del 1961 
in cui i comuni in questione to 
tali/zarono 973 000 abitanti con
tro i 938.100 del 1881 e gli 
8.-)7.700 al censimento del 1861 
cioe di cento anni prima. E" 
trisle aggiungere che in epoca 
piii vicina a noi la dimintizio-
ne della popolazione abruzzese 
e stata particolarmente incisi-
va nel decennio del miracolo 
econnmico. nonostante la anco
ra relativa soslenutezza dei 
tassi di incremento naturale ». 

Nel periodo 19ol-frl. infatti. 
gli emigrati abruzzesj sono 
stati 214.900. Una cifra enor 
me. Fra i due censimenti la 
popolazione e diminuita in as-
soluto del 5 per cento. Non 
solo, ma 1'Abruzzo. messo as-
sieme al Molise. supera per-
sino regioni come la Calabria 
e la Basilicata nel saldo nega-
tivo della popolazione. che fra 
il 1951 e il 1965 diminuisce di 
112.000 unita (la Calabria au-
menta di 31.000 abitanti e la 
Basilicata di 16.000). La stnit
tura arretrata delle campagne, 
dove larga e la presenza dei 
contratti agrari, in particola-
re della mezzadria, concorren-
do con il forte decadimento del
la montagna, permette di rag-
giungere un cost triste prima-
to. Un primato di sangue e di 
dolore, da Marcinelle a Matt-
mark. Ecco dunque che cosa e 
stato il « miracolo economico > 
per 1'Abruzzo! 

Nella provincia dell'Aquila, 
dove la popolazione era ri-
masta pressoche stazionaria 
nella prima meta del secolo, e 
proprio al censimento del 1961 
che si registra una forte con-
trazione (—9.9 per cento). In 
ben 104 dei 108 comuni, costi-
tuenti la provincia, diminuisco-
no gli abitanti: nel 1951 sono 
365.077, nel 1961 328.989. nel 
1962 326.132. nel 1965 322.187. 
Ed ecco il saldo del movimen-
to migratorio: 1960 meno 1.25S. 
1961 meno 5.980. 1962 meno 
2.490. Da notare infine che dal-
l'ultimo dato sulla popolazio
ne residente, secondo un recen
te studio (SOFICEM), devono 
essere sottratte 17.818 unita. 
cioe la popolazione assente ma 
non cancellata dai registri. 

La montagna. zona di abban 
dono per la politica dei vari 
governi. si spopola e i suoi fi-
gli emigrano. E' significativo 
invece che dove vi e stata la 
lotta contadina e democratica 
che e riuscita ad imporre una 
svolta, nella stessa provincia. 
nel Fucino. li aumenta il red-
dito e viene frenata l'emigra
zione (ad Avezzano la popo
lazione aumenta del 31.1 per 
cento). Ma non si tratta solo 
della montagna aquilana. nel
le altre province la situazione 
non e diversa. A Teramo la 
popolazione diminuisce del 4J2 
per cento, a Chieti del 6.6. So
lo a Pescara si registra un 
saldo attivo ( + 1.3) dovuto pe
ro al disordinato processo di 
urbanizzazione della citta ca-
poluogo. 

Vi sono poi zone, come il 
Sangro-Aventino. dove il quo-
ziente migratorio nci periodo 
1961 64 supera la stessa media 
annua registrata nci Mezzo-
giorno. Sono i giovanj ad an-
dar via. Si accresce cosi il gra-
do di invecchiamento della po
polazione. mentre diminuiscono 
gli addctti in agricoltura (nel
la zona dai 39.537 del 1961 si 
passa ai 22.536 del 1961). Inte-
ri paesi rimangono cosi abitati 
solo dai vecchi. 

Malgrado questo stato di co
se, la politica del centro sini
stra verso le campagne abruz-
zesi rimane ancora quella che 
si pone come obiettivo «un 
processo di ulteriore deconge-
stionamento del tuttora eccessi-
vo potenziale di forza di la
voro grnvante suH'agricoltu-
ra ». Sono parole dei ministro 
Pieraccini, il quale, mentre af-
fcrma cio. non dice quale al
ternative di occupazione offre 
alle migliaia di eontadini che 
verranno cacciati dalle loro 
tcrre. 

Gianfranco Console 

Calda solidarieta 
intorno ai lavora
tori e alle loro 

famiglie 

Nel ginrno di Natale migliaia 
di emigrati hanno affollato le 
sedi delle sezioni comuniste di 
numerose province del Mezzo 
giorno e del Trentino. Assem 
blee, dibattiti, incontri, eortei 
e altre manifestazioni si sono 
svolte all'insegna di una calda. 
fraterna solidarieta. La giorna-
ta e stata occasione, per molti 
degli emigrati. per rinnovare 
con la tessera la flducia nel 
PCI. 

Al centro delle manifestazio 
ni la partecipazione e il dibat-
tito sulla Conferenza naziona
le delPEniigrazione che. ad ini-
ziativa del nostro Partito. si 
svolgera a Roma il 7 8 gennaio 
con la parola d'ordine «Emi-
grazione: un dramma che deve 
fin ire ». 

Ed ecco alcune rapide no-
tizie: 

FOGOIA - A S. Marco in 
Lamis e a Ischitella si sono 
svolte assemblee nel corso del
le quali sono state raccolte ol
tre duemila flrme in calce alia 
petizione lanciata dalla Fede-
razione del PCI * per un lavo
ro stabile e sictiro nel proprio 
paese ». A Delireto la sezione 
ha raddoppiato il proprio obiet
tivo della raccolta di flrme dato 
che in una sola ora ne sono 
state raccolte ben 750. 

Tmponente la partecipazione 
alle assemblee nelle sezioni di 
Cerignola. nel corso dellp quali 
niimerosi emigrati e le loro 
mosjli hanno rinnnvato o chie
sto. per la prima volta. la tes 
sera del PCI. Altre adesioni 
alia Conferenza nazionale sono 
state raccolte a S. Severo. in 
numerosi comuni del sub-ap 
pennino. del basso Tavoliere 
e del Gargano. 

MATERA — Domenica le 
porte delle sezioni di Montal-
bano, Grassano. Miglionico. 
Accettura. Nova Siri, Stiglia-
no e Tricarico sono state aper-
te agli incontri con gli emigrati 
e le loro famiglie. Ad Irsina 
gli amministratori comunali 
hanno incontrato delegazioni di 
emigrati ascoltandone le riven
dicazioni. Dopodomani sono in 
calendario assemblee e mani
festazioni a Bemalda. Grot'o-
le. Rotondella. S. Giorgio in La-
mis, Valsinni. Ferrandina. Per 
domenica. inline, sono convo-
cati convegni e manifestazioni 
di zona nei grossi centri di Ir-
sina. Montescaglioso e Pisticci. 

COSENZA - Nei comunf di 
Acri. Spezzano Sila. Celico Pe-
dace. Bisignano la partecipa
zione degli emigrati alle mani
festazioni e assemblee indet-
te dalle locali sezioni di Par
tito e stata altissima e combat-
tiva. Numerose altre manife
stazioni sono previste in que
sti giorni in tutta la Calabria. 
Nel corso delle assemblee ven-
gono elette le delegazioni per 
la Conferenza nazionale. 

Altre manifestazioni si sono 
svolte in alcuni comuni del 
Trentino e in provincia di Ro-
vigo. 

i cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina faritannlca 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta spagnola 
Scellino austriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 
Sterlina egiziana 
Dollaro australiano 

621,50 
573,50 
144,20 

1740,50 
90̂ 10 
86,30 

120,50 
172,45 
12,325 
125,80 
156,75 
10,30 
2«,13 
21^0 
2,00 
0,23 

765.00 
676.70 

Una decisione delPCUS 
sulla disciplina 
nelle fabbriche 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

11 Comitato Centrale del 
PCUS ha reso nota una sua 
risnluzione sui problemi della 
€ di.sciplina socialisla nelle fab
briche e nei cantieri della re-
gione di Tula » (una zona ad 
un centinaio di chilnmetri a sud 
di Mosca), il cui rilievo e' dato 
dal fatto che e.ssn tende a com-
pletare il quadro delle misure 
politiche e ammtHisfrafiue del
la riforma economica in atto. 
Le direttive e le raccomanda-
zioni del documento si rivol-
gono cn'rfpnfemen/e all'intero 
paese. anche se lo spunto & 
offerto da una particolare si
tuazione locale. 

La regione di Tida offre un 
quadro generalmente positivo 
di realizzazioni economiche: ha 
ottenuto nel settennio passato 
una eccedenza di reddita sul 
previsto per oltre un miliardn 
di rubli e nei primi died mesi 
del 'G6 il piano e stato stipe-
rata del 4%. Tutiavia & stato 
notato un debole impegno de
gli organi di partito nella lot
ta contro i fenomeni di indisci
pline sui luoghi di lavoro: tol-
leranza verso I'assenteismo e 
scarsa opera di educazione so-
cinle verso gli elementi indisci* 
plinati. Per indisciplina si deve 
intendere ditinteresse per il 
proprio lavoro, trascuratezza 
verso i macchinari. scarsa eu
ro della qttalitr) del pmdotto. 
artificiose perdite di tempo e. 
net casi estremi. reati contro 
la proprieta collettiva. 

Le cause di tali fenomeni 
sono complesse. Esse vengono 
individuate tanto nella sfera 
dei rapporti sociali quanta in 
quella delleducazione e della 
morale. La risoluzione prospet-
ta misure e indirizzi per ambe-
due questi ordini di motivi. Si 
constata anzitutto un difetto 
nella sensibilita e nell'attivita 
degli organi di partito, sinda-
cali. amministrativi. «Nella 
fase altuale — dice il docu
mento — caratlerizzata da un 
intense sviluppo scientifico, da 
una estensione della produzio-
ne sociale, dall'introduzione di 
un nuovo sistema di pianifica-
zione e direzione economica, la 
disciplina diviene una condi-
zione indispensabile di sue-
cesso ». 

Questa affermazione vuole 
probabilmente sottolineare che 
le riforme del meccanismo di 
pianificazione. le misure am-
ministrative, il piu stretto rap 
porto fra produltivita e reddito 
aziendale e individuale non so
no di per se sufficienti a ga-
rantire una alta efficienza, in 
quanta cio che. in ultima ana-
lisi, decide e Vatteggiamento 
dell'uomo verso il lavoro. Da 
qui il richiamo al faltore edu-
cativo. Anche in passato. co
me si sa. richiami di tal genere 
non sono mancati, ma aveva-
no un significatn diverso: spes 
so essi non ottenevano tutto il 
risultato voluto perch4 non si 
associavano (e talvolta era ma-
lerialmente impossibile farlo) 
con misure sociali ed economi
che contro le cause oggettive 
dei fenomeni di disinleresse e 
di indisciplina, Oggi il richia
mo ad un atteggiamento co-
sciente verso il lavoro e la pro
prieta collettiva si colloca al-
I'interno di una riforma tutta 
tesa a concretizzare in termini 
di interesse materiale, cultura-
le e morale la dedizione del 
singolo e della comunita al la
voro e al suo costante miglio-
ramento. 

« La disciplina — dice la ri
soluzione — si pud rafforzare 
solo sulla base della costante 
osservanza della legislazionc 
economica, del nuovo regola-
mento dell'azienda socialtsta c 
dei contratti collettivi». L'ac-
cenzo e posto sull'organizzazm-
ne ottimale del processo pro-
duttivo. sul suo livello scientifi
co. sulla osservanza del prin-
cipio della responsabilitd per
sonate per Vesito del lavoro. 

Ne conseguono diversl livelli 
di compiti, fra loro concomi-
tanti: al partito compete di 
rafforzare il controllo sui me-
todi di direzione aziendale, al 
sindacato spetta di accentuare 
la sua opera in difesa dei di-
ritti dei lavoratori, al Komso
mol quella di una piii estesa 
opera educatwa verso i giova-
m. L'intera attivita ideologica 
deve tendere a che «ciascun 
cittadino comprenda la sua po-
sizione di padrone del paese >. 
Vanno percio accentuati certi 
momenti della democrazia: le 
assemblee dei lavoratori non 
devono essere riti formali; es
se devono essere investite del-
I'esame collettiva non solo dei 
problemi di immediaio interes
se aziendale, ma dell'intera po
litica interna ed estera, della 
vita cullurale ed economica. 
Le proposte dei lavoratori, una 
volta accolte, vanno eseguite e 
si deve rispondere regolarmen 
te della loro esecuzione. 

Ai giovani in particolare de
ve essere offerta ogni possibi
lita di affermarsi, quali/icar.si 
professionalmente, trovare sod-

disfazione alle loro esigenzc 
sociali e culturali. In ogni fab-
brica deve sorgere una scuo-
la, un corso dedicato alle espe-
rienze di avanguardia. Al feno-
meno delta mobilita della ma-
no d'opera si deve rispondere 
con un accentuato interessa-
mento del sindacato per le con-
dizioni di lavoro e di sirurez-
za, per i servizi. per la scrupo-
losa attuazione dei regolamen-
ti. I soviet hanno il compito di 
rendere efficienti i trasparti, 
la rete commerciale. Vastisten-
za all'infanzia, la esecuzione 
delle pratiche burocraliche. l-a 
Procura dell'Unione Sovietica 
e la Corte suprema dovranno 
rafforzare la sorveglianza sul-
lapplicazione della legislazia-
ne del lavoro e rendere p'n) 
rapida la risoluzione delle ver-
tezze. Gli organi di informazio-
ne dovranno valorizzare gli 
innumerevolt episodi di dedi
zione al lavoro e nello stesso 
tempo condurre un'opera co
stante di denuncia dei fenome
ni negativi. 

e. r. 

i 

Rivolgtttvi all'« Amico dell 'Unita» o alia locale 
sezion* comunista. 

Effettuata il versamanto su vaglia indirizzato a: 

« r U n i t a » . Via del Taurini, 19 . Roma 
oppura sul conto cor ran ta postal* n. 1/29795 

indicando la durata e i giorni dalla settimana in 
cui intandatt ricevero il giornale in abbonarrrcnto 
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