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La nostra salute e messa 

di continuo in pericolo 

Nelle citta 
non si 
respira piu 

Nei quartieri centrali la mortalita per 
tumori e doppia di quella nei quartieri 
periferici — II «tigre » che ci divora 

Quali provvedimenti adottare? 

iUna fase di appassionati dibattiti sulla realta e le prospettive della societa socialista 

I rapoorti tra le naaonayta1 in Juppstovia 
La polemica con alcuni articoli scritti sulla «Borba» dal vice presidente del parlamento federale, 
Djanko - La replica di Mika Tripalo: siamo per la federazione, ma non per una Jugoslavia qualsiasi 
La posizione dei PC della Serbia e della Bosnia - II caso della Slovenia, la repubblica piu sviluppafa 

" Altenzionc, spegnetc im-
mediatamente i motori. L'os-
sido di carbonio ha rag-
giunto una percentuale che 
pud essere dannosa aU'orga-
nismo. Altenzione, spegne-
le.. '. Gli altoparlanti con-
tinuano a ripetere 1'appello 
alle centinaia di antomobi-
listi rimasli intrappolati nei 
sottovia del Muro Torto a 
Roma. II lungo serpente me-
tallico e bloccato da una 
mezz'ora per uno dei eon-
sueti ingorghi del traffieo 
romano. I motori, anche se 
ronzano al minimo, hanno 
reso irrespirabile l'aria. Qui 
sotto un passerotto, un tor-
do, un ucccllo qualunque sa-
rebbero gia niorti da tempo: 
abituati a vivere all'aria 
pura, non avrebbero potu-
to sopravvivere alia tossi-
cita provocata dalle centi
naia di tubi di scappamenlo. 
Queste gallerie del viadotto 
romano sono, per gli uccei-
li, gia delfe eamere a gas. 
L'uomo, invece, resiste. Ma 
chi puo direi che efTetto 
provoca nei nostri polmoni 
quest'aria satura di ossido 
di carbonio? 

L'automobile — dicono al-
larmati gli igienisti — non 
uecide solo nelle seiagure 
della strada. Le reazioni 
determinate dai gas tossici 
dei tubi di scappamenlo 
provocano alterazioni al-
1 apparato respiratorio, alte
razioni alia mucosa e al li-
vello metabolistico cellula-
re. Le conseguenze sono le 
faringiti, le tracheiti e le 
bronchiti, acute e croniclie. 
Fin qui le indisposizioni e 
le malattie che possiamo 
considerare normali. Ma il 
campanello d'allarme per 
gli inquinamenti atmosferi-
ci delle grand! citta 1'han-
no fatto squillare studiosi 
inglesi e americani. Nei gas 
di scarico degli automezzi 
— hanno detlo — si anni-
dano almeno cento agenti 
cancerogeni, fin qui indivi-
duati. Non a caso i tumori 
dell'apparato respiratorio si 
manifestano prevalentemen-
te nelle citta. In Italia, que-
sto tipo di cancro ha, nei 
centri urbani, una presenza 
doppia che nelle campagne. 

L'inquinamento atmosl'e-
rico dei grandi centri non 
6 provocato, e vero, solo 
dalla presenza di centinaia 
di migliaia di motori d'au-
to, ma anche dai concentra-
menti industrial!, dai riseal-
damenti domestici c da de
terminate condizioni clima-
tiche, come e il caso di Mi-
lano. L'automezzo, comun-
que, resta uno degli demen
ti determinanti dell'aria ir
respirabile dei grandi agglo
merate urbani: ricereatori 
italiani hanno recentemente 
stabilito che l'automobile e 
la causa prevalente dell'in-
quinamento in quanto pro
duce il 90 per cento dell'os-
sido dl carbonio, 1'80 per 
cento degli idrocarburi, il 
50 per cento degli ossidi 
di azoto diflfusi nelle aree 
urbane. Questo fenomeno 
vale particolarmente per 
Roma, dove non sono certo 
le Industrie a rendere tos-
lica l'aria che rcspiriamo. 

Gas nocivi 
Ma gli s tudi che v e n g o n o 

condot t i in q u e s t o s e t t o r e 
ci d icono di p iu . I gas no
civi aU 'o rgan i smo u m a n o 
vengono emess i in q u a n t i t a 
r i l e v a n t e dai motor i de l l e 
a u t o ne l l e fasi di dece lera-
zione e a w i a i n e n t o : se vo-
g l i a m o q u i n d i a v e r e il mi
n i m o di i n q u i n a m e n t o dob-
b i a m o ave re il m a s s i m o di 
s c o r r i m e n t o del la circola-
zione. Chi conosce Roma sa 
c h e cosa vuol d i r e il t raff ieo 
nei cen t ro . Si p rocede a sin-
ghiozzo, d e c e l e r a n d o e av-
v i a n d o il m o t o r e in conti-
nuaz ione , b r u c i a n d o inutil-
m e n t e Jitri e l i t n di carbu-
r a n t e . Una condiz ione idea-
le p e r p r o v o c a r e il mass imo 
i n q u i n a m e n t o a tmosfe r ico . 

L e conseguenze di q u c s t a 
para l i s i del traffieo ce le 
d icono le s ta l i s l i che sani ta 
r i e : la mor t a l i t a pe r tumo
ri e, nei c cn l ro di Roma, 
doppia di que l la nei quar
t i e r i del la p e r i t e n a . La so-
lita d i s to r s ione del la stati
s t ics? Non d i r e m m o , se os-
s e r v i a m o b e n e i da t i che ci 
sono s la t i forni t i e da uno 
s t u d i o fa l to dal c o m p a g n o 
do t t . Javicol i . Le zone del la 
ci t ta p iu co lp i t e dal la mor
tal i ta p e r turn o re sono pro-
p r i o que l l e dove magg io rc 
I il traffieo au tomobi l i s l i co 
e p iu pauros i gli i ngorgh i . 

Il t r i s tc p r i m a l o (dal 4 al 
5 p e r cen to dei casi) e de-
t e n u t o dal le t r ave r se di via 
del Corso, da l le vie nei pres-
si di Castel S. Ange lo e Pa
lazzo di Giust izia, da l Sala-
r io , dal F l a m i n i o e dal No-
m e n t a n o . A m a n o a m a n o 
che ci avvic in iamo al le zo
ne dove m a g g i o r e e lo spa-
zio e la presenza di ve rde , 
la m o r t a l i t a d iminu i sce : nei 
q u a r t i e r i deU'EUR, ad esem-
pio, si ha 1*1,3 pe r cen to . 
La p e r c e n t u a l e piii bassa 
si r eg i s t r a , i n l ine , ne l le bor-
ga te (S . Basil io 0.7 p e r cen
to) dove 1'automobile non 
e l ' e l e m e n t o p r e d o m i n a n t e . 

Sta t is t ic l ie impress ionan-
ti che devono farci riflet-
t e r e m o l t o s e r i a m e n t e . Lo 
sv i luppo incon t ro l l a to del la 
motor izzazione pr iva ta non 
provoca solo la paral is i dei-
le ci t ta e non ci cos t r inge 
solo a p e r d c r e o re e ore 
r inch ius i d e n t r o una gab-
bia meta l l ica , ma sopra t tu t -
to mina g io rno pe r g io rno 
il nos t ro o rgan i smo. Quan-
do r i m a n i a m o in t r appo la t i 
ne l l e s t r ade , nel le ga l le r ie , 
ne l l e viuzze non ci avvele-
n i amo solo il fegato, ma ci 
i n t a c c h i a m o i polmoni , i 
b ronch i , il r e s to de l l ' appa
r a to r e sp i r a to r io . 

Paralisi 
I p rob lemi der ivant i dal-

lo sv i luppo del la motorizza
zione non si c i rcoscr ivono 
solo alia para l i s i dei cen
tr i u rban i , ma toccano dire t -
t a inen t e la sa lu t e di quan t i 
sono cos t r e t t i a vivere nei 
g r a n d i agg lomera l i u r b a n i . 
L e soluzioni , come a b b i a m o 
visto, sono d u e : a l l en t a r e 
con p r o v v e d i m e n t i corag-
giosi il cappio automobi l i s t i 
co ne l l e c i t ta e nel lo stes-
so t e m p o ese rc i t a re un ri-
goroso con t ro l lo sui gas di 
scar ico p rodo t t i dagli au
tomezzi. 

Sul p r i m o p rovved imen to 
mol to si e scr i t to , denun-
c ia to , sugge r i t o . Non voglia-
mo qui affrontare il proble-
ma del traffieo, cosi come 
avv iene nel le nos t re ci t ta a 
causa del lo s f rena lo svilup
po della motorizzazione pr i 
vata impos to dai monopol i 
del la F ia t , del la Pi re l l i e 
de i l ' i ndus t r i a pe t ro l i fe ra . Ci 
l imi t i amo solo alia quest io-
nc de i gas di scarico. Da 
quas i q u a t t r o a n m e in vi-
g o r e in I ta l ia u n a iegge con-
t r o gli i n q u i n a m e n t i a tmo-
sfer ic i . I p r imi provvedi
m e n t i p res i sono quel l i che 
r i g u a r d a n o gli impian t i di 
r i s c a l d a m e n t o domes t i co : 
p r o p r i o n e l l ' i n v e r n o 1969-
'70 b u o n a p a r t e degli im-
p ian t i dei g r a n d i cen t r i (Mi-
lano, Roma, Genova, Bolo
gna , F i r enze , To r ino ) sono 
s ta t i t r a s f o r m a t i e res i rneno 
tossici . E p e r le au to? In 
ques to s e t t o r e si va s e m p r e 
cau t i , nei nos t ro paese , pe r 
n o n d i s t u r b a r e il padrone 
del vapore che in ques tn 
caso e il monopol io au to 
mobi l i s t ico . 

Seconrio la legge del 13 
lugl io 1966 il min i s t e ro del
la Sani ta doveva p r e p a r a r c 
un r e g o l a m e n t o di esecuzio-
ne p e r con t ro l l a re gli sca-
r ich i dei veicoti a mo to re . 
Ques to r e g o l a m e n t o non si 

6 ancora vis to . In a l cune 
c i t t a , c o m e a Milano, le 
ammin i s t r az ion i comuna l i , 
in acco rdo con PA CI, han
no p re so 1'iniziativa di con
t ro l l a r e g r a t u i t a m e n t e i gas 
di scar ico del le auto , prov-
v e d e n d o a re t t i f lcare que l le 
• c a r b u r a z i o n i » d i fe l tose 
che conlr ibuisco; io ad in-
q u i n a r e l ' a tmosfera . Una 
iniziat iva lorlevolc, senza 
dubbio , che dovrebbe e.sse-
r e cslesa a n c h e .id a l l r c 
ci l ia v in pa r i i co la rc a no
ma, ma d i e ii c e r l an ien te 
insufficiente. Ci vogliono 
prec i se disposizioni sui si-
s t emi di ca rhuraz ione . sugli 
impian t i che vengono mon-
tat i su l le n o s t r e au to . II 
cont ro l lo . cioe, deve avve-
n i r e sin dal m o m e n t o della 
impos taz ione e costrtizioiif 
dei motor i au lomobi l i s t ic i : 
un con t ro l lo che il mono-
polio non desiriera p e r c h e 
pun far a u m e n t a r e i costi 
di p roduz ione c n d u r r e la 
velocitii di cer l i motori con 
sir l rrat i » br i l lant i <•. La 
pubbl ic i t a pe r la con t inua 
e spans ione de lPauto si ba-
sa anche MM pregi di una 
velocita sen /a confini, sul 
« t i g r e nei motore ». Non 
ha impor tanza se poi que
sto « t igre » ci avvelena 
g iorno pe r c iorno . 

Taddeo Conca 

FLORINDA TRA I TIPOGRAFI 
Dal nostro corrispondente 

RKL(;i: \ l)0. mnrzn 
Linta al nazionalismo o lot-

ta all 'unitarismo? Qual e il 
compito principale che spetta 
alia Lega dei comunisti Jugo
slav!? E' questo il tenia di 
un ampio dibatt i to politico 
apertosi in Jugoslavia dopo 
una jmportante sessione del 
Comitato centrale del Partl to 
comunista croato, svoltasi in 
gennaio, nei corso della qua
le furono aspramente condan-
nate le posizioni dei vice pre
sidente del Par lamenio Milo 
Djanko, responsabile di « ave
re esagerato coscientemente 
ii pericolo di nazionalismo in 
Croazia ». 

La discussione trova le sue 
origini nelle particolarita del
la societa socialista jugosla-
va che riunisce sei popoli 
iserbo. croato, sloveno. mon-
tenegrino, macedone e mu-
sulmano — una parte delle 
popolazioni della BOsnia-Erze-
govina convertite ali 'epoca 
della dominazione ot tomana 
forma og'gi una entita etnica 
a par te! , nonche forti mine-
ranze ungheresi e albanesi. 
La cosa non e secondana per
che le differenze nazionali, 
linguistiche e culturalt, si ac-
compaBnano a quelle religio
se ftre grandi confessiont esi-
stono in questo paese: 1'orto-
dossa, la cattolica e la mu-
sulmana) . A tutto cio va ag-
giun'a la ripresa delle denun-
ce nei confronti di « pressio-
ni es te rne» pruvenienti da 
Est e da Ovest. In particola-
re alcuni giorni la il diretlo-
re di NIN, Frane Barbieri, 
ha sostenuto alia TV di Bel-
grado che « l 'URSS cerca di 
in t rodurre nei nostri dibatti t i 
interni argomenti che stimoh-
no la contestazione del sisle-
ma di autogestione, nei qua
d ra di un tentativo di riatU-
vizzare forze statalistiche ». 

Abbiamo cercato di descri-
vere nei precedente articolo 
la situazione eeonomica attua-
le in Jugoslavia: ad essa si 
collegano in par te la riaper-
tura del dibatt i to sulle que-

« Non credevo che 
fare un giornale fosse 
cos'i falicoso », ha det-
to Florinda Bolkan a! 
fermine della sua visi-
ta nello stabiiimento 
dove si stampa I'Unita. 
L'interprete femminile 
di Indagine su un cit-
tadino al di sopra di 
ogni sospetto ha visi-
tato ogni reparto del
la GATE, interessan-
dosi, con curioslta, di 
tutti i particolari del 
lavoro. I tipografi I'an-
no accolta ovunque 
calorosamente, e Flo
rinda ha dovuto fir-
mare non pochi auto-
grafi. 

^ 

LA DENUNCIA DEI REDDITI: UN MURO DI CARTA A DIFESA DEGLI EVASORI 

4 milioni di dichiarazioni inutili 
Occupati ad evadere documenti artefatti o improduttivi i funiionari non trovano tempo di indagare sui 
veri redditieri che non sono piu di 300 mila — Roma: 20 funiionari per controllare i bilanci di 30 mila 

imprese - La base dell'imposta personate e il furto legalizzato sulle buste paga 
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stioni na7innal! p la demmcia 
di pressjoni psierne. D'altron-
de, anche les is tenza di mol-
ti cent ri di decisione < parla
menio, governo federale e re-
pubblicano, organismi comu
nali, consigli operai . par t i to 
comunista, alleanza socialista, 
ecc.) rende il sistema Jugosla
via es t remamente complesso 
ed e alia origine delle discus-
sioni e dei confronti, talvol-
ta anche aspri , che caratte-
rizzano lo sviluppo dell ' intera 
societa. II clibatt ito di Ren-
naio, nei Comitato Centrale 
croato, ha preso lo spunto dal 
rifiuto delle posizioni del vice 
presidente del par lamento fe
derale, accusato di aver scrit
to sulla Borba articoli che 
« hanno potuto far credere al
le al tre repubbliche che la si-
luazione in Croazia e diffici
le e problematica ». 

Lottare contro 
il nazionalismo 

In particolare Mika Tripa
lo, membro per la Croazia del 
comitato esecutivo federale 
del part i to, ha affermato in 
propositi) che «1'unitar ismo 
non e soltanto opera dell'ege-
monismo serbo, ma e anzi-
tutto 1'espressione della buro-
crazia federale. Noi abbiamo 
sempre detto di essere per la 
Federazione Jugoslavs, ma 
non per una Jugoslavia qual-
siasi, bensi per un paese fe-
derato e autogestito, con una 
poliiica estera non allineala. 
Per questo dobbiamo lottare 
contro coloro che vorrebbero 
t rasformarlo, el iminando 1'au-
togestione, l imitando le auto-
nomie e modificando la poli-
tica estera ». 

Questa impostazione sembra 
perb non essere condivisa da 
tut t i i Comitati Centrali re-
pubblicani. Nei caso di quello 
bosniaco, l 'accento e s tato 
messo sulla necessita di lot-
tare con forza contro i peri-
col! di nazionalismo esistenti 
nelle diverse repubbliche. An
che il Comitaio Centrale ser
bo ha prat icamente dato una 
risposta agli i n t e r r o g a t e po-
sti dalla discussione nei C.C. 
croato sottolineando pacata-
mente, nella relazione di Ni-
kesic, presidente del part i to , 
che « con 1'evoluzione dei rap-
port i nella Federazione jugo-
slava, in direzione dell'affer-
mazione di tut te le nazioni 
jugoslave, e con il consolida-
mento dell 'autogestione, si so
no accresciute anche le condi
zioni favorevoli non soltanto 
alia comprensione e all'appog-
gio della politica estera ju-
goslava presso tutti i popoli, 
ma anche le possibility di im-
pegno diret to di tutte te uni-
ta autogestite dal livello fe
derale fino alia base ». 

Nikesic, in quella sede, ha 
sottolineato anche che Tap-
poggio del F.C. serbo alia po
litica estera del paese, al pre
sidente della repubblica, al 
governo e al par lamento fe
derale «non e diretta conse-
guenza di nessuna concezione 
centralistica, ma esso scatu-
risce dalla convinzione, con-
fermata dalla prassi quotidia-
na, che le istituzioni jugosla
ve difendono con spirito con-
seguente gli interessi vitali di 
questo paese socialista ». 

II dibatt i to su queste que
stion! prosegue e non si e an
cora concluso. Anzi, secondo 
alcuni, esso non ha ancora 
raggiunto il momento di mag
giore intensita, pur se e pro. 
babile che venga toccato a 
breve termine. Non a caso il 
sett imanale Vjesntk u Srije-
rtu, che si s tampa a Zaga-
bria, commentando le manca-
te dimissioni del vice presi
dente del par lamento, nono-
srante gli sia stata tolta la fi-
ducia dalla propr ia repubbli
ca, afferma che «e provato 
dai silenzi registrati dopo la 
nost ra denuncia che egli abbia 
dei seguaci anche dove non 
ce lo sa remmo aspet ta t i» . 
Djanko dal canto suo, in una 
lettera aperta ad un quotidia-
no di Zagabria, ha ribadito le 
proprie posizioni e la sua in-
tenzione di non dnnet ters i . 

I croati continuano la loro 
polemica su questa questione, 
precisando perb che la lotta 
al i 'unnaris ino p la forma e il 
metodo nnglinrc per cumbat-
tei'e il nazionalismo: senza la 
esistenza del pr imo, il secon
do non ha nessuna possibility 
di vegt'tare in quanto HI na-
zionahsim di ugm tipo sono 
una delle reazioni negative al-
1'unitansmo ». 

Percho tutto questo? Oltre 
ai problemi collegati alia par
ticolare siruiTura del paese, la 
L.ituazione uconomica e i pro
blemi connessi alia formula-
zione del nuovo piano quin-
quennale sembrano aver pro-
vocalo alcune preoccupazioni 
in se t ton della Lega dei co
munisti jugoslavi verso possi-
hili pencoli di «neocentrali-
smo illummatoi) di natura 
tpcnocratica. Certi ritievi sa-
rt-bbero quindi di natura pre-
ventiva e volti a combat tere 
deviazioni locahzzate ncH'a-
zione di alcuni dirigt-nti del 
centro federale. 

La fase nttuale ha infatti, 
come cara t tens t ica principale 
una complessa suddivisione di 
competenze. Quelle della Fe
derazione sono limitate alia 
dil'esa nazionale, alia politica 
estera e alia orgamzzazione 
di un mercatn jugoslavo, nei 
quadro del tentativo di argt-

nare le tendenze nntarehiche 
di nlcune repiibnliclip. Pci al
cuni la dfcenirabzzazione e 
anriara Iroppo avanii. per al-
tri e insnffieipntp. Ma tutti 
sono concordi ncl dire vhe bi-
sogna trova re forme mmve 
per 1'azione rieeli organismi 
federali. Molte repubbliche, 
sia pure u misura diversa. 
rivendicano il carat tere «ju-
goslavo» di ogni loro inizia
tiva eeonomica e quindi la 
necessita di un aiuto o di una 
comprensione da parte del 
centro redera!e. 

Gia ncl corso dell 'ultimo 
Con^re-SKi; della Lpgu quesin 
punto onginii (iiscussioiii, so 
prat tut to quar.du si tra;in d: 
fissare i critcri di disinbuzin-
ne del cusideito « fendo di 
compensa^ione H, e cine di 
quella parte delle risorsi* na
zionali chs vengono crntral-
mente racculte dal j;uvei'-
no federale e la cui destina-
zione deve servire appiintu a 
« cumpensare » ie carenze di 
questa o quella regione del 
paese. 

Le altunli rliscnssioni. n In 
denuncia dcll 'csisienza di for
ze centritughe ail ' iniernn di 
vari orgamsmi, sono la natu-
rale consegueiuia cli un dibat
tito che busaadosi su una ai-
tuazione reale eoglie un mo
mento es l remamenie impor-
tame del rapporio Ira nazio-
nDlita e soc:eta jugoslava, 
cereando di .superure un vuo-
lo e di c- un ball ere pencoli 
di " part icnlarismu na.:nma;e M 
che simi) taividla matural i in 
seguito a una non g-List a 
interpret a/ionc del decent ra 
men to econumico e della au 
tonomia puhtica. 

Quando, in sede di elabora-
zione del piano, alcuni hanno 
posto la rivendicazione di tti-
minuire gli oneri fisca.i mi-
gliorando nello stesso tempo 
la situazione nei settore della 
scuola, della salute puhblica, 
dell 'amministrazione, eccete-
ra, hanno espresso la preoe-
ctipazione, cui abbiamo fatto 
nf crimen to, di sviluppare la 
autonomia repubblicana difen-
dendo nello stesso tempo le 
possibilita di intervento del 
centro federale. 

La cosa sembra difflcilmen-
te conciliabile non solo per 
la congiuntura « calda » che 
interessa at tualmente I'econn-
mia jugoslava, ma anche per 
le divergenze cui abbiamo fat
to brevemente riferimento. 
D'al tronde, gia nell 'estate del 
'69 un altro avvenimento ave-
va messo in luce le difficoltii 
di armonizzare questi due mo-
menti . II caso e noto e ri-
guarda la Slovenia, la repub
blica piii sviluppata del paese, 
la quale si senti discriminatu 
da una decisione del cen lm 
federale di devolvure i fondi 
ricevuti dalla Banca naziuna-
le per lo sviluppo ad altre 
regioni, non pe imet tendo cosi 
il potenziamento ulteriore del
le sue infrastrut ture. 

Brucianti 
questioni 

Oggi come allora il psrico 
lo e che sul c a m n r n o della 
via jugoslava al sociahsmo i 
pmblemi del rapporio t ra le 
nazionalita con il loro retro 
ter ra economico rischinu d: 
r iproporre in termini tradizio-
nali il cont'litto fra le diver 
se regioni del paese. Inta111 
oggi la polemica e rivolia enn-
tro colozo che riproptingnnu In 
intero nodo di queste brucian
ti questioni in quei termini rh 
contrasto nazionale che hanno 
caratterizzato la societa jugn 
slava tradizionale nei period'1 

precedente la rivohtzione so 
cialista. 

Molt.i lamentano infatti che 
la divisione tra fautori della 
riforma e oppositori di que
sta scelta strategica compiuta 
nei 1965 si riduca ad una di 
fesa gretta e corporal iva dei 
diversi interessi national!, e-
cioe cbe le diverriita di opi
nion! che fino a ieri jaassavano 
a t t raverso le repubbliche o le 
nazionalita r iprendano tratt i e 
carat ter is t iche tradiziunuh. 

E ' anche vero perO che la 
discussione odierna rende ovi 
dente I'esistenza di u:i pvoble-
m a naif, 
consefiuenie alii I 
da una articoki'ioise uuova 
della societa jugnsluva crea-
ta.si dopo il prof undo deecn 
tra men m e che vede aliuai-
mente come moment i deier-
minant i , e non snbordinaii al
le decisioni centrali del par
ti to, ii ruolo e I'azume d>-i di
versi organisim P tstitu/.i.me 
quali gli enti lucali, i part i t i . 
i sindacati e i par lamenh del
le diverse repubbliche e 11 
centro federale. 

Secondo I'opminne di tutii 
la conclusione delle at tuah d; 
scussioni pc,:ra ri trovarsi nei 
la riconi'erma di quesie M ci
te nei quadro di una c r r e ! 
ta comprensione del loro rea
le signii'icatu, Questo per rca-
lizzare I'obietiivo em luiti ten 
dono, e cine un pouv, . vu,u, 
sca tunsca sempre piu dul 
basso, a l t raverso una cu'cula-
zione autonuma e libera dclia 
volonta politica e di un ei-
iettivo autogoverno non solo 
economico dei lavoraton iugn-
slavi. 

Franco Petrone 
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