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Un avvenimenfo che si vuole «dimenlicare» 

voto 
liberate 

a Milano 
Nessun artificlo polemico 

pu6 nascondere l'estrema 
gravita, non solo locale, del-
lo scandaloso episodio di 
Milano, dove la determinan-
te astcnsione liberale sul bi-
lancio comunale del centro-
sinistra e stata accettata 
dalla D.C., dal PSU e dal 
slndaco socialista. 

Le prese di posizione — 
dolorosamcnte tardive — 
della corrcnte lombardia-
na, della corrente demarti-
niana, di csponenti aclisti 
confermano che e imposslhi-
le sostenere l'assurda tesi 
secondo cui la determinan-
te astcnsione dei liberali sul 
bilancio della Giunta comu
nale DC-PSU, sia un episo
dio senza rilevanza politica. 
Conviene tornare Invece sul-
rargomcnto, anche a giorni 
dl distanza, perche capire il 
significato autentico di ci6 
che e avvenuto getta luce 
sul dibattito precongressua-
le del PSU, tanto piu che 
l'avvenimento per essersi 
prodotto nei giorni del mag-
gior chiasso attorno alia Ce-
coslovacchia, da molti non e 
stato valutato nella sua im-
portanza, mentre altri han-
no cercato di farlo dimcn-
tlcare. 

La convergenza liberale e 
un suggello, 11 punto d'ap-
prodo d una politica proprio 
nella citta dove questa poli
tica era stata avviata. Non 
c'era bisogno della pubblica 
dlchiarazione di Malagodi 
per sapere che i liberali ave-
vano e hanno fondati motivi 
per dare il loro voto alia 
Giunta DC-PSU. I fatti lo 
avevano reso chiaro gia pri
ma in concreti termini di po
litica amministrativa. 

Ed e a questo punto, noi 
crediamo, che dovrebbe es-
sere esercltata una riflessio-
ne attenta tra tutte le forze 
democratiche e in particola-
re modo nei PSU. Se si esclu-
de, come si csclude da par
te di ognl persona di buon 
senso, che il voto liberale 
per il mozzicone di centro-
sinistra che esiste a Milano 
sia un voto «casuale », il 
problema e quello di capire 
perche questo e avvenuto. 

Ed e qui, dunque, che si 
innesta il dibattito e il dis-
senso nostro con gli incauti 
sostenitori della piattafor-
ma di Nenni, i quali ancora 
ieri suW'Avanti!, replicando 
alle critiche deU'Untia sul 
documento scritto dall'attua-
le presidente del PSU, cer-
cano di presentare la difesa 
che Nenni fa della sua falli-
mentare politica come dife
sa delle « conquiste » che 
sarebbero patrimonio di 
« tutti i socialisti ». Conqui
ste che sarebbero la .« scel-
ta definitiva del metodo de-
mocratico come metodo di 
lotta per il socialismo » e «lo 
incontro storico tra le masse 
socialiste e le masse catto-
Hche». Valga, insicme con 
gli arcinoti fatti nazionali. 
1'esempio di Milano dove una 
direzione scrupolosamente 
nenniana da tempo guida il 
PSU. 

Espedienti 
Vano e dire che a Milano 

la estrema degenerazione 
cui e giunto il centro-sini-
stra, la sua fine ingloriosa 
nelle braccia liberali e dovu-
ta alia inesistenza della mag-
gioranza di centro-sinistra. 
Proprio la inesistenza di que
sta maggioranza costringeva 
a scegliere sul piano degli 
schieramenti e sul piano del
la politica. Sul piano degli 
schieramenti si e cercato di 
traccheggiare inventando per 
un certo periodo il centro-
sinistra con Vex missino. E 
lo si e fatto per poter parla-
re di una autonomia dello 
sehieramento e di una poli
tica di centro-sinistra. Ma 
era un puro espediente nu-
merico-formale. Quando e 
saltata anche questa possibi
lity numerica per l'uscita dei 
repubblicani dalla maggio
ranza, si e visto che la po
litica di centro-sinistra non 
esiste come « terza via • tra 
una strada conservatrice e 
una strada democratica e ri-
formatrice. Esiste una poli
tica di centro-sinistra che 
pud ottenere il voto libera
le dato che l'orientamento 
del gruppo nenniano e tale 
da far prevalere in ogni seel-
ta le esigenze conservatrici 
della Democrazia cristiana 
persino sul terreno abbastan-
za modesto della politica am
ministrativa. Altro che € gra-
dnalismo », « scelta del me
todo democratico >, «incon
tro storico tra masse sociali
ste e cattoliche *! 

La verita e che la conce-
zione di questo « incontro • 
nei termini della politica 
nenniana fedelmente seguita 
a Milano, significa la coper-
tura alle scandalose specula-
zloni sulle aree fabbricabili 
(quartieri inter! costruiti in 
Violazione del piano regola-
faire, enormi plusvalenze sui 
i t lori dei tcrreni non tassa-

te, drammatico abbandono 
della perlferia, ecc) , accon-
dlscendente tolleranza fisca-
le verso gli altissimi reddi-
ti e mano pesante sul ceto 
intermedio e sulle Imposte 
indirctte, silenzio verso la 
vessatoria politica governa-
tiva contro l'ente locale: in 
breve, abbandono non solo di 
ogni politica di riforma, ma 
di ogni politica di cosiddet-
ta « corretta ammlnistrazio-
ne ». Le parole non devono 
valere a nascondere 1 fatti. 
I liberali hanno votato a Mi
lano in sostegno del centro-
sinistra in nome della loro 
politica di < corretta ammi-
nistrazione ». Ma deve esse-
re a tutti chiaro che questa 
« correttezza » e tale che il 
bilancio milanese e in pa-
reggio con puri espedienti 
contabili e che questa corret
tezza non e quella di Luigi 
Einaudi il quale dichiarava 
inutile una legge urbanistica 
avanzata perche i comuni 
avrebbero potuto contenere 
i fenomeni speculativi con 
una oculata politica nei cam-
po delle licenze edilizie. E* 
la « correttezza » dei favori 
fatti ai proprietari di aree, 
alle grand! immobiliari (va-
ticane e no), ai grossi nomi 
della borghesia milanese. 
Ecco perche il Corriere dei 
Crespi esulta e perche i li
berali debbono votare in 
quel modo. 

La realta 
Il fatto e che la .« strate-

gia» di Nenni e sbagliata 
alia radice. Non si tratta di 
far chiacchiere puramente 
verbali sui c tempi lunghi » o 
sui «tempi brevi ». Esiste 
una realta abbastanza bru-
tale della societa del capita-
lismo monopolistico. Siamo 
con ogni evidenza al punto 
che se non ci si scontra con 
questa realta non passa nep-
pure la piu piccola trasfor-
mazione che abbia — pur 
nella sua modestia — un mi-
nimo di coerenza con una 
visione riformatrice. Tocca-
re la rendita parassitaria, ad 
esempio, sarehbe secondo al-
cuni un obiettivo non rivo-
luzionario perche astratta-
mente compatible con il si-
stema capitalistico. Ma la 
verita e un'altra. L'intreccio 
tra rendita e profitto, tra mo-
nopoli industrial! e societa 
immobiliari e tale che anche 
la lotta contro la rendita 
crea una profonda incrina-
tura e contraddizione nei si-
stema. 

Ma proprio qui ha fallito 
totalmente la linea di Nen
ni. Perche l'accordo con la 
Democrazia cristiana cosl co-
m'e oggi significa accanto-
nare non questa o quella ri
forma per fame un'altra piu 
« realistica », meno c eversi-
va >, piu < accettabile > ecc. 
No. L'accordo di centro si
nistra significa spostarsi sul 
terreno del moderatismo. che 
diventa fatale per la stessa 
democrazia. 

Alle proposte unitarie di 
comunisti, socialisti, cattoli-
ci e democristiani di base sui 
« consigli di quartiere » i li
berali hanno opposto il loro 
no, agitando lo spettro dei 
soviet. Ma non si trattava dei 
soviet, si trattava soltanto di 
una concezione democratica 
del deccntramento comunale 
tanto che essa era stata fatta 
propria anche da consiglieri 
socialisti e democristiani. Ma 
PSU e DC hanno imposto ai 
loro gruppi il ritiro dei loro 
stessi emendamenti innova-
tori. che avrebbero visto la 
confluenza dei voti comuni
sti. per poter votare con i 
liberali. Alle costruttive pro
poste comuniste perche alle 
parole sulla « nuova > politi
ca urbanistica, sulla € nuo
va • politica culturale. sulla 
« nuova • politica fiscale cor-
rispondessero qualche atto e 
qualche fatto concreto (cose 
assai semplici: il ritiro di 
qualche variante di piano re-
golatore, la chiarezza sulle 
violazioni compiute. un giro 
di vite sugli alti redditi e 
simili) si e risposto con la 
ripresentazione delle misure 
tradizionali compattamente 
votate dai liberali. 

Certo, tutto questo rende 
alia DC. Essa ha compiuto la 
bell a impresa di fare, con 
una direzione locale detta 
« di sinistra • e con la co
per tura dei socialisti, la po
litica dei liberali e con tale 
linea ha recuperato molti 
voti del partito di Malagodi. 
Ma non si vede che cosa pos-
sa rendere alle masse lavo-
ratrici « cattoliche » e « so
cialiste » e alio stesso PSU, 
che qui ha conosciuto uno 
dei suoi crolli piu clamorosi. 
Anche i ciechi vedono che il 
centro-sinistra non e piu solo 
fallito, ma e morto. Non va
le manovrare per cercare di 
resuscitare questo fantasma. 
II dilemma e chiarissimo: o 
si va a scelte coraggiose e 
nuove o si sprofonda sempre 
di piu nei pantano centrista. 

AW© Tortorella 

NOTE DI UN VIAGGIO NEL «MEZZOGIORNO SOVIETICO » 

Ere van: i I primo lembo di terra 
avvistato da Noe dopo il diluvio 

Armenia, la piu piccola delle Repubbliche sovietiche - Pare di trovarsi nei nostro sud - Ma qui la gente invece di partire riforna - Gli armeni disse-
minati in tutte le parti della terra - In questo « Mezzogiorno » sovietico nelle fabbriche il settanta per cento della manodopera e formata da donne 

Giovanissimi con la svastica terrorizzano Amburgo 

AMBURGO — SI sono datl il nome di « Banda dei Roker >, dalla loro musica preferita, I'ora tomato in auge c Rock-n-Roll > Hanno dai tredici ai venti 
anni. Tepplsti sfrenati, amano non solo disturbare il trafflco e la quiete pubblica, ma come sport preferifo esercitano I'aggressione feroce contro persone 
anzlane, non esclusl gli invalid! e i mutilati. L'attivita terroristica di questa banda allarma la pollzia e impaurisce I cittadini. Affermano di non essere 
nazisti: in realta da nazisti si vestono • da nazisti si comportano, anche verso le loro ragazze, a proposito delle quali uno di essl ha detto: « Non le 
trattiamo male, ma non debbono avere idee proprie, se no sono botte >. La pollzia afferma che ad Amburgo te bande comprendono circa seicento gio-
vanl, 450 del quail tono Individual!, e che sono un prodotto del sottoproletariato. E' forse piu esatto dire che sono un prodotto della opulenta e spo-
litlcizzata societa tedesco-occidentale e che sostanzialmente nascono dalla stessa matrice da cut si e sviluppato il partito neonazista (NDP) 

RAVENNA: si affittano ai migliori 
offerenti i Chiostri Danteschi 

LA CALATA DEI BARBARI 
La battaglia del 2522 e quella del 1968 — Si possono affittare i monumenti 

Uiniziativa della Cassa di Risparmio e del Commissario prefettizio 
RAVENNA, agosto. 

In un prcgevole volume edito 
a Ravenna, a cura di Giancarlo 
Schizzerolto. vengono riportati 
alia luce * Otto poemetti vol-
gari sulla battaglia di Raven
na del 1512* (Ed. delta Roton-
da. 19S8 - Pagg. XXIV piu 228. 
L. 2750). H fatto d'arme. com-
battuto il giorno di Pasgua del 
1512. costituisce uno degli awe-
nimenti cruciali della storia po
litica e mihtare deil'Italia del 
tempo. 

Le armate della Lega Santa 
furono sconfitte dagli alleati 
francesi e ferraresi in uno scon-
tro in cui perirono circa rrnfi-
77ii/a combattenti e che impres~ 
siond fortevwnte gli storici. i 
politici. i contemporanei tutti. 

Uapprezzatissima ricerca srol-
ta dallo Schizzerotto riguarda la 
letteratura popolare di argomen-
to epico-narratiro. la quale can-
td il fatto sanguinoso al pari 
della letteratura artistica. Si 
tratta di un opera arricchita dal-
Tapporto personate deU'autore. 
dalla riproduzione di tutte le 
silografie che adornano le anti-
che xtampe. dalla descrizione e 
puhblicazione delle ptaauettes 
oriomali (rintracciate in una 
ventina di biblioteche europee). 

Ma. scrirendo Ic battaglia di 
Ravenna del 1512. lo Schizzerot
to non immagiTiava certo di di-
renire. contemporaneamente al
ia puhblicazione del suo hbro. il 
protagonista della e battaglia di 
Ravenna del 1968 ». 

Ondata 
di proteste 

n dott. Schiaeroffo * fl suc-
cessore di Manara Valgimigli al
ia direzione della biblioteca Clas-
sense di Ravenna. la questa ve-
ste si e trovato al centro di una 
lotta contro «i nuovi barbari: 
come vengono definiti i commix-
sari di centro-sinistra e quanti 
(dimentichi che Ravenna non e 
nata con la scoperta delta... pe-
trolchimica) hanno lanciato una 
grande sfida aWarte e alia cui-
tura decidendo la locazione dei 
Chiostri Danteschi. 

Si possono affittare i monu
menti? A sentire i dirigenti del 
la Cassa di Risparmio di Ra

venna (democristiani. liberali. 
socialdemocratici. repubblicani) 
e a sentire il Commissario pre
fettizio che regge le sorti del 
Comune e naturale che sia co-
si. Le paradossali conseguenze 
le vediamo nei cartello affisso, 
per ironia. sulla tomba di Teo-
dorico come su altri monumenti 
ravennati che ha gia sollevato 
Vindignazione dei turisti di mez
zo mondo. La battaglia e comin-
ciata quando la locale Cassa di 
Risparmio decise di «rendere 
produttivo » Vinvestimento fatto 
a suo tempo acquisendo la pro-
prietd. per la restaurazione. dei 
Chiostri Danteschi 

«La Cassa di Risparmio di 
Ravenna — si legge nei docu
mento sottoscritto. nei 1950. dai 
rappresentanti della Banco e da 
quelli del Comune — si impegna 
di dare ai Chiostri Francescani 
una destinazione che si addica 
alia particolare natura e al de-
coro di essi e della zona in cui 
sono inclusi». 

La Cassa di Risparmio ora ha 
deciso di affittare i Chiostri a 
un ente mutualistico per le sue 
prestazioni amministrative e. 
forse. ambulatouali. con quanto 
decoro per la zona monumentale 
di cui fa parte il sepolcro di 
Dante e facile immaainare. 

La citta. le forze pditiche po-
polari «mo insorte. Pnmi e piu 
sensihili i membri del Con*iolio 
dell'Opera di Dante, i quali nu-
scirono. in un primo tempo, a 
scongiurare u* consen*o del Com
missario ai propositi della Cas
sa di Risparmio. Ma baatarono 
otto giorni perche il Commissa
rio di fronte al Presidente della 
Cassa di Risparmio roresciasse 
le posizioni. concedendo alle 
pressioni di un gerarca dc e di 
un rappresentante del capitale 
finanziario. quello che avera ne-
gato su sottecitazione degli uo-
mini di cultura. 

EH QUI* Ic giuste rimostrame, 
ftno alle dimissioni, dei membri 
eletlivi del Consiglio dell''Opera 
di Dante. E* gia stato scritto, 
ma rale ripeterlo. si sono di-
messi i rappresentanti del PCI. 
del PSU. del PRI. defla DC. e 
con essi si & dimesso 3 dottor 
Giancarlo Schizzerotto. membro 
di diritto del Consiglio quale di-
rettore della tClassense*. 

E" bastato questo come prete-
sto per colpire il giovane » va-

loroso successore di Manara Val
gimigli. 

Che si tratti di un altissimo 
funzionario. il quale sarebbe ve-
nuto meno ai suoi doveri verso 
VAmministrazione civica se non 
avesse mostrato tanta sensibihta 
per la tutela del patrimonio cul
turale della citta. non ha impor-
tanza per il Commissario prefet
tizio e per quanti. alle sue spal-
le. tirano i fili. 11 dott. Schizze
rotto i stato sospeso daU'inca-
rico. dallo stipendio e sottoposto 
a procedura disciphnare. II < rea-
to* di cui viene ritenuto respon-
sabile e equiparato al reato com-
messo da un dipendente comu
nale nei confronti del quale la 
autorita giudmaria abbia spic-
cato mandato di cattura. 

I « nuovi 
barbari » 

E* stata tale I'ondata di pro
teste di ogni settore politico (con 
molto ritardo la DC. ma con mol-
ta prontezza s decisione il PCI. 
PSU. PSWP. PRI: untca ecce 
zione il PLl « perche gli intellet-
tuah che protestano sono... di si
nistra *) che lo stesso Ministro 
degli Interni ha dovuto sconfes-
sare il Commissario. Ai parla-
mentari comumstt che lo aveva
no solleciUilo ha nsposto assicu-
rando che e stata disposta la re-
voca del provvedimento di so-
spensione nei confronti del direl-
tore della tClassense*. 

Tra I'allro. fra poche settima-
ne. Ravenna sard chiamata alle 
urne per eleggere il IJMOTO Con
siglio comunale. La proposta che 
i comunisti hanno fatto. racco-
gliendo il consenso delle altre 
forze politiche, i che il proble. 
ma dei Chiostri sia affrontato re-
sponsabilmente e liberamente dai 
leainimi rappresentanti deUe po-
pciazioni e non venga pregiudi 
cato dalle decisions di un funzio
nario ministerial che sembra 
mdifferente aUidea di legate u 
suo nome ad un gesto che tutta 
1'opinione pubblica censura c che 
suscita la piu viva riprovaxione 
in tutto il mondo deU'art* e del
la cultura. 

Gianni Giadresco RAVENNA — Un ironico cartello posto davanti al Mausolao 
4i TMderko 

DI RITORNO DALL'URSS, 
agosto. 

A guardarsi intorno nelle 
strade di Erevan (i volti ab-
bronzati della gente. l'abbi-
gliamento mediterraneo, il so
le che brucia) pare di trovar
si in una citta del nostro Mez
zogiorno continentale. Ma e so
lo una sensazione che ci ac-
compagnera durante i tre gior
ni di permanenza in Arme
nia della delegazione di gior-
nalisti dell'L/m'td e di rappre
sentanti dei vari settori della 
stampa comunista: fin dal pri
mo incontro intorno a una ta-
vola su cui fanno spicco piat-
ti di salame affumicato. ri-
cotta zuccherata. sciaselik di 
agnello e cognac cinque stel-
le. lo scambio di barzellette 
con i redattori di Armenia So
vietica si svolge alia pari e le 
dispute non sortiscono l'effet-
to di stabilire se esse sono 
state inventate a Mergellina 
o sulle rive dell'Arasse. 

I nostri ospiti. comunque. 
non si rivelano disposti a ce-
dere sulle questioni di primo-
genitura: anzi ci ribattono 
che la loro capitale e ancor 
piu antica di Roma, tanto che 
quest'anno. il 16 ottobre. si 
svolgeranno le celebrazioni 
per il 2750. natale di Erevan. 
che in lingua armena vuol di
re c la visibile ». cioe il pri
mo lembo di terra avvistato da 
Noe dopo il diluvio. II caffe 
«all'armena * — che solo a 
rischio di aprire conflitti qual-
cuno potrebbe azzardarsi a 
considerare superficialmente 
« alia turca » — conclude sen
za appello la pacifica scher-
maglia. dalla quale usciamo 
eonvinti della puntigliosita 
della gente che vive nella piu 
piccola delle quindici repub
bliche deirURSS. 

E" una puntigliosita che ri-
troveremo. nei corso del no
stro soggiorno. alia base dei 
grandi progress! e delle tra-
sformazioni che il potere so
vietico d riuscito a realiz-
zare in questa terra, su cui 
gli armeni hanno riacquistato 
dignita di popolo. dopo le in
finite traversie della loro tor-
mentata storia. Un dato per 
tutti: nei '46 la popolazione 
residente in Armenia ascen-
deva a 1.200000 unita: oggi 
essa raggiunge i due milioni. 
con 740.000 abitanti nella sola 
Erevan, che. si prevede, rag-
giungera il milione di residen-
ti entro il 1980. 

Ecco un Sud dove avviene tin 
frnomeno che immediatamente 
colpisce noi italiani e che ri-
poiia l'accostamento tra l'Ar-
menia e la Calabria ad una 
espressione di pura e semplice 
somiglianza somatica: e il fe-
nomeno della immigrazione. 
del ripopolamento: che avvie
ne soprattutto per il ritorno 
in patria. ogni anno di mi-
gliaia di armeni. sparsi in 
quasi tutto il mondo (anche 
in Italia) da un nomadismo 
forzato. determinato dalle vi-
rissitudini di un passato che 
e mutato solo cinquanta an
ni fa. 

Fervore di 
cantieri 

Che cosa attrae nella terra 
di origine dei loro padri gli 
armeni disseminati in ven-
totto paesi diversi? Per tro-
vare la risposta basta percor-
rere i sessanta chilomotri di 
strada che separano Erevan 
dal bellissimo lago di Sevan. 
c il mare dell'Armenia *. cen
tra attrezzato di v^Heggiatu-
ra estiva e di soggiorno per 
il week-end e centro di adde-
stramento sportivo dj alto li-
vello. Ai due lati della via. 
che corre tra colline speseo 
aride e brulle. 6 tutto un fer
vore di cantieri: sono fabbri
che gia in funzione o in eo-
struzione. per la lavorazio-
ne di prodotti de!ratti\ita 
agricola e pastorale: sono 
aziende per la produzione del 
famoso cognac: sono Industrie 
dell'edilizia. che sfornano i 
prefabbricati per le abitazio-
ni (dai diecimila ai dodicimila 
appartementi vengono ultima-
ti ogni anno nella sola capi
tale): sono fabbriche di mac-
chine agricole. 

Proprio in citta abbiamo 
visitato il complesso «Luce 
elettrica armena >. in funzio
ne da quindici anni e oom-
prendente nove stabilimenti 
con un totale di diecimila 
opera!. In pochi anni questa 
industria — dalla quale usct-
ranno anche le lampade per 
la «124 >. che verra prodotta 
a Citta TogliatU al ritmo di 
600 mila esemplari all'anno 
— ha cortquistato una fetta 
del mercato - mondiale nelle 
lampade elettriche. esportan-
do in ventisei paesi la sua pro
duzione. Nella fabbrica di 
questo mezzogiorno il settanta 
per cento della manodopera 

6 formata da donne. i cui bam
bini vengono accolti ogni gior
no nei tre asili di infanzia 
modernamente attrezzati. di 
cui dispone I'azienda, la quale 
ora sta costruendo il suo « Po-
liclinico >, la sua « casa di ri-
poso » per le vacanze dei la-
voratori. il suo istituto di istru-
zione tecnica per il perfezio-
namento della manodopera oc-
cupata c la prepara?ione dei 
giovani che via via entreran-
no a fame parte. 

II ruolo 
della stampa 
Anche in questa fabbrica. co

me in tutte le aziende del-
l'URSS. si stampa un giorna-
le: csce due volte alia set
tima na. lo redigono sei gior-
nalisti con la collaborazione 
di quattrocento t corrisponden 
ti volontari > dai vari repar-
ti (la stampa avviene nella ti-
pografia dello stabilimento). 
E* uno strumento di dibattito 
sui problemi economici sulle 
questioni di conduzione azien-
dale. sulla vita degli operai. 
sulle vicende politiche della re-
ptibblica. deH'intero paeso e 
anche internazionali E' pub-
blicato in lingua armena. 
Chiediamo di sapere quali so
no i temi trattati negli ulti-
mi tempi: soprattutto i ri-
flessi della riforma economi-
ca andata in vigore il primo 
gennaio. Che so no dice? Per 
esempio si dice che nei primi 
sei mesi dell'anno il * profit-
to ». cioe — in sostanza — il 
reali7zo in piu rispetto al 
piano. 6 stato del 13 per cen
to. che 6 significato per i la-
voratori di questa fahbrica 
una mensilita in piu c per la 
collettivita la possibilit.n di 
nuovi investimenti per realiz-
zare le attrezzature di cui si 
parlava prima. 

Arfrontiamo il problema dc-
gli infortuni sul lavoro e del
le malattie professionali. Ve-
niamo a sapere che gli stabili
menti sono divisi per catego-
rie anche in rapporto a questo 
aspetto: se si verificano inci-
denti sul lavoro I'azienda vie
ne declassata. con conseguen
ze anche di carattere finanzia
rio. La salute del lavoratore 
e dunque relemento principa-
le da difendere e in ogni fab
brica esiste una apposita or-
ganizzazione tecnico-sanitaria 
di preven7ione. con controlli 
modici anche mensili dei la-
voratori e dei sistemi di la-
vorazione. soprattutto nei re-
pirti considerati piu nocivi. II 
complesso « luce elettrica ar
mena * b nella prima cate-
goria: per consolidare la dife
sa della salute dei lavoratori 
vi si e stabilito che. mentre 
la normale durata delle fe-
rie e di ventiquattro giorni 
all'anno. per coloro che la-
vorano nei reparti piu nocivi 
e per i giovani inferiori a IB 
anni la durata delle vacanze 
sia di un mese. 

Ci sara pure qualcosa che 
non va. che non funziona. nei 
ritmo intenso di costruzione 
che inve>te I'intera repubbli-
ca armena. Ce ne parla il di-
rottore del principale quoti-
diano locale Armenia Sovietica 
(duecentomila copie di tirartu-
ra. diffusione nei ventotto pae
si e nolle altre repubbliche 
dell'URSS dove risiedono ar
meni). Cita il caso del com
plesso chimico di Keravakan. 
da dove arrivarono ripetute 
segnalazioni su una certa sta-
gnazione produttiva. rivelatasi 
attraverso la mancata realiz-
zazione del piano. II gior-
nale invid sul posto un redat-
tore. che per due anni ebbe 
il compito e^clusivo di segui-
re la vita della fabbrica. dopo 
di che furono organizzati dal 
giornale dibattiti. conferenze. 
con la partecipizione di tec-
nici. operai. ingegneri. Emer-
sero difetti di direzione azien-
dak». ma anche carenze di in-
tenento da parte di aleuni 
organi periferici della pianifi-
cazione; furono indicati al
euni criteri di riorganizzazio-
ne. che infine hanno dato i 
loro frutti. Quest'anno I'azien
da ha realizzato in pieno la 
norma assegnatale dal piano. 

Cogliamo — anche da que
sto episodio — il ruolo che la 
stampa. quella oentrale come 
quella periferica. svolge nel
la societa sovietica: un ruolo 
di intervento attivo, spesso di-
retto. nelle scelte. nei dibat
tito. nelle vicende di ogni gior
no. Si spiega cosl anche 1'alto 
indice di lettura. sconosciuto 
addirittura ai paesi occiden
tal j piu avanzati: in Armenia, 
nonostante le difficolta deter
minate dalla diversity tra la 
lingua locale e quella nazio-
nale. si diffondo 845 co-
pie di giornali per ogni mil-
le abitanti. cioe in ogni famf-
glia entrano ogni giorno tre 
giornali. 

Ennio Simeone 


