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JUGOSLAVIA 
II paese 
dell'autogestione 

istituziom politiche 

nella societa di auto g over no 

II decentramento e il ruolo dei corpi rappresentalivi - II Par-
lamenlo federale e i Parlamenti repubblicani 

A VOLER indicare con una sola pa-
rola la peculiarity dell'attuale siste-

ma politico e socio-economico Jugo
slav", basta dire: autogoverno. L'au-
togoverno in Jugoslavia si e svilup-
pato gradualmente; e ci6 vale anche 
per i] sistema politico come tale, che 
e ardato evolvendosi dalla forma am-
miniitrativo-burocratica nel periodo 
dellc statalismo rivoluzionario a quel
la democratica della societa socialista 
basata sull'autogoverno. 

L'mizio dell'applicazione dell'autogo-
verno in Jugoslavia comunemente vie-
ne e coincidere con il varo di un atto 
legislativo, la legge per la cessione del-
la gestione delle aziende economiche 
statali e delle associazioni economiche 
superiori alle collettivita di lavoro vo-
tata il 27 giugno 1950. 

Nei primi duo-tre anni l'autogestio-
ne operaia servl ad impegnare diret-
tamente la classe operaia nella crea
zione dei beni materiali sociali fonda-
mentali e, quindi, ad estendere il con
cetto classico di sovranita popolare, e 
la stessa sovranita della classe operaia, 
a una sfera importante dell'attivita so-
ciale, quella economica. In tal modo 
l'autogestione operaia divenne sin dal-
l'inizin un importante elemento del si
stema socio-politico. 

Con la Legge costituzionale del 1953 
venne attuata una vasta decentrahz-
zazione del potere; vennero creatl nu-
merosi centri autonomi di Iniziativa 
economica e politica; fu accettato un 

particolare pluralismo socialista: la Ca
mera dei ConMgh dei produttori m cui 
sono rappresentati iutti gh organismi so-
cio-pohtici, dall'Assemblea federale ai 
Consign comunali; cioe in pratica, 
«consigli operai > a livello dei corpi 
rappresentativi delle diverse comunita 
socio-politiche. La funzione dei deputati 
di queste Camere non era professionale. 
Con cio venne applicata una delle pri
me forme della cosiddetta sprofessio-
nalizzazione delle funzioni politiche -
questo — sul piano generate della lot-
ta per la sburocratizzazione — fu un 
importante elemento propulsore al qua
le piu tardi (1963) si aggiunsero altri: 
limitazione della rieleggibilita, principio 
della rotazione in tutte le cariche di 
una corta importanza, sia politiche cho 
elettive. 

Subito dopo la legge costituzionale 
del 1953, avvenne la < socializzazione 
della gestione» in tutta una sene di 
settori. Si comincift ad appllcare il co-
siddetto autogoverno sociale nel settori 
dell'istruzione, della cultura, del servizi 
sanitari, dell'assicurazione sociale, dei 
mezzi di infonnazione, eccetera, in una 
parola, in tutti i servizi sociali. 

Fu aperto il processo della loro de-
statalizzazione, il processo cioe del tra-
sferimento del controllo e della gestio
ne dagli organi statali a certi organi
smi sociali, comunemente chiamati con
sigli, composti in parte dai rappresen-
tanti dei lavoratori occupati nelle ri-

spettive organizzazioni o servizi, quin
di dai rappresentanti della societa, cioe 
da lavoratori del settore pubblico, seien-
tifico sanitario, ecc, o occupati in vari 
servizi di pubblico interesse, e da espo-
nenti dello Stato. II vecchio sistema 
di fmanziamento (dai bilancio pubbli
co) di questi servizi e stato gradual
mente superato e parallelamente si e 
andato estinguendo U controllo ammi-
mstrativo degli organi statali. 

Co1 tempo, le espressioni «gestione 
operaia » e u governo sociale i> hanno 
cessato di tradurre adeguatamente lo 
essenziale mutamento dei rapporti in 
seno alle organizzazioni di lavoro. Si 
e avuta un'evoluzione nel considerare 
unitariamente le organizzazioni di la
voro e i lavoratori in esse occupati, 
sicche il termine di « autogoverno so
ciale » e stato accettato su scala gene-
rale per indicare i rapporti di auto
governo nelle pin diverse sfere del la
voro e dei rapporti umani. 

Gia prima (1955 1957) il concetto e 
la prassi deH'autogoverno si erano ar-
ricchiti di una nuova dimensione. Si 
tratta dell'autogoverno terntoriale alia 
cui base sta il Comune, quali. comu
nita politico-sociale-territoriale fonda-
mentale (in Jugoslavia ve ne sono cir
ca 500). Alia stessa stregua dell'auto
governo esercitato dai lavoratori nelle 
loro organizzazioni di lavoro, la com-
ponente essenziale del sistema polili-
co e l'autogoverno dei cittadini nelle 
loro Comunita locali e nel Comune: 

. • i ' ( I ' • , i h ii n . lum. lo 
, ,i I<.M/I'I di I .In K(» Ji n vnea, i pub 
bin i dibiltili, l.i partecipa/.ione alia 
gestione delle smnl.- c degli enti sa 
nil.in, I'liwnmento diretto dei citta
dini nelle Camere degli organismi rap-
pi esentalm per i singoli settori ecc. 

L'autognverno si o pienamento affer-
m.ilo anche in un altra sfera, nella 
quale, in piveodenza, erano prevalenti 
I r.ippoili di sottomlssione ai fori di-
rigenh e dove gli nssooiati facevano la 
parle di cnqhi,] di trnsmissione. Allu-
diamo alle associa/ioni dei cittadini, 
alio societa profosSHVtiali. ai vari soda-
li/i social], cullurali, sportivi e cosl 
via L'aulogoverno 6 il principio poli
tic:) generate nel cui rispetto vengono 
ora regolati i rapporti anche in aif-
fntte organizzazioni. 

II riconoscimonto e la g.iranzia isti-
lu/ionale dell' autonomia (comunale, 
professionale, a/ienrble, delle perso-
naliln ecc.) oompnrl.na naturalmente 
di accettare come legittimi i diversi in-
teressi parzinli, tegionali, 'ettorinli, di 
gruppi di iniziativa ed altri. Questo 
riconoseimenlo, nn/i, imponeva la n-
cerca di vie e mezzi att "averse cui 
quegli interessi potevano (sprimersi e 
venir aimomzzali su basi e prineipi 
diversi da quelli in vigoi, neH'nmmi-
nislrazione centr,ili//ata. f\ 6 creato 
un pluralismo sun generis, in gran nu-
mere di centri, ognuno (ei quali si 
fa esponenlo di un'azione di sociale 
utilita e di tenden/e soci, liste, ma i 
cui interessi non possono essere tutti 
soddisfntti contemporanean ente e cho 
spesso sono in cnlhsiono Ira loro. 

Su questa base, quale signlficativa 
caratteristica del sistema. ci c gia ivi-
luppato il cosiddelto diritto autoimmo 
nel sistema delle norme extra - giurt-
sprudenziali, delle regolc di comporta-
merlo degli aderenti alle singole asso
ciazioni e delle associazioni noi rappor
ti reciproci Tra i piCl importanti co-
dici che negano il diritto classico sono 
gli statuti delle organizzazioni di la
voro e gli statuti comunali. Un altro 
modo, altrettanto « anticlassico ». di ri-
sohere le singole controversie o coor-
dinare gli sfnivi per dare forza alia 
azione e quello del contralto sociale, 
dell'accordo di autogoverno raggiunto 
tra gli .nteressali sulln base dei loro 
interessi parziali e comuni. sul prin
cipio della soltdarietn e della recipro
ci';). TI concetto deM'autogoverno inte-
grale deriva daH'autonomia delle unt-
tn. degli uomini e della loro integra-
zione nella presa di coscienza degli in
teressi c at!"averso gli accordi di au
togoverno. e non mediante l'imposizio-
no statale. 

L'autonomia dello singole comunita 
di lavoro, territorial! e nazionali; 11 
cittadmo e produltore libero e aftivo: 
la necessity di rapprcentarli in modo 
adegtiato, hanno portato alia creazio-
ne di un sistema par arnentare unita-
rio e pmttosto complcsso. 

Alia base di questa struttura abbia-
mo forme diver-,c nelle organizzazioni 
di lavoro (si tratta i-olitamente delle 
assemblee di massa e dei consigli ope
rai eletti, che a loro volta eleggono i 
propri organismi esccutivi) e le Assem
blee comunali che si compongono del
la Camera comunale (consiglieri eletti 
da tutti i cittadini) o dl una o piu 
Camere delle organizzazioni di lavoro 
elette dai lavoratori occupati nelle a-
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ziende economiche, nelle istituzioni sa-
nitarie, scolasticho eccetera. 

La struttura dei parlamenti repub
blicani e dell'Assemblea federale e no-
tevolmente piu complessa: ogni parla
mento ha cinque Camere, ma in via 
di principio viene mantenuto il siste
ma bicamcrale nella procedure legisla-
tiva, aoe per ogni problema da risol-
vere le decisioni vengono obbligatoria-
mente da due Camere (per le modifi-
clie a'la Costituzione, e in alcuni altri 
casi, partecipano al voto piu Camere 
o tutte). L'Ar.semblea federale e for-
mata dalla Camera delle nazionallta, 
che e la Camera politica fondamentale 
i cui deputati vengono delegati dai 
parlamenti delle sei repubbliche (cia-
scuna venti) e dalle due regioni auto-
nome (ciascuna dieci), dalla Camera 
per gli affari economici, dalla Camera 
per la cultura e l'istruzione, dalla 
Camera per gli affari sociali sanitari 
(sono Camere di delegati dei lavora
tori dei rispettivi settori di lavoro) e 
infine dalla Camera per gli affari so-
cio-politici che riunisce i delegati del
la popolazione dei Comuni. 

Spesso si e cercato di speculare di-
cendo che i comunisti jugoslavi, di-
sputando di autogoverno, intendono 
indicare un modello generale di socia
list™. In questa speculazione si e par-
titi dai preconcetto unilaterale e sem-
plicistico secondo cui i marxisti Jugo
slav; hanno presente un determinato 

meccanismo istituzionale sviluppatosi 
nella societa jugoslava (in particolare 
i consigli operai ed altre forme). Par-
lando di autogoverno come di una 
fondamentale dimensione del sociali-
smo, i marxisti jugoslavi hanno sem-
pre messo in rihevo, invecc, il con
cetto essenziale del socialismo in rela-
zione alia tendenza, alia possibility rea-
le ed alia necessita che i lavoratori 
nel socialismo partecipino attivarnenle 
alia vita politica, alia creazione e alia 
ripartizione del prodotto sociale: la ne
cessita per i lavoratori di organizzarsi 
su basi di autogoverno nel processo 
della propria emancipazione: e che la 
edificazione dei rapporti sociahsti e la 
hberazione della classe operaia dai gio-
go salariale deve essere opera della 
stessa classe. Si pone Insomnia I'ac-
centr. sull'azione autonoma e auto-orga-
nizzala della classe, il che non esclude, 
anzi sottinlende, il ruolo attivo della 
forza ideologica e polihca cosciente, 
delTavanguardia comunista. Ttittavia, la 
funzione dell'avanguardia va considera-
ta nella sua premmenza ideale e po
litica, nella guida della classe, e non 
nella sostituzione della classe con I'or-
ganizzazione di partito e nella traclu-
zione dell'ideologia di partito in de-
creti amministrativi. Nel concetto iu-
goslavo, la classe non pu6 essere og-
getto dell'attivita politica di una ei.te. 
II senso fondamentale del sistema po
litico jugoslavo consiste nella mobili-

tazione della stessa classe e delle lar-
ghe masse popolan, di ogni lavoratorc, 
affincho hi classe svolga un'azione di-
retla e predonnnante sul piano poli
tico ed economico; consiste nello sti-
niolare, aprire e offrire canali i.stilu-
ziorali attraverso cui la classe possa 
svolgere la sua influenza organizzata 

Quale visione rivoluzionana, I'aulo-
governo e un processo che si sta appe-
na cominciando a roalizzare. ISmmenti 
teorici jugoslavi dellniscono la propria 
«una societa di autogoverno che sta 
nascendo » Rssi cercano nuove strode. 
le venflcano nella prassi. laseiano alia 
prassi di indicare i vantaggi e le defi-
cienze delle loro concezioni leonrhe. e 
di conseguenza perfezionano costante-
mente il loro sistema inserendovi qual-
siasi soluzione si rivelt migliore delle 
precedenti. A questo riguardo. mo dei 
piu importanti document], uno del car 
dmi teorici dell'autogoverno m logo 
slavia, il Programma della LC.l (19581, 
laseia aperte tulle le vie, le ndica 
tutte la dove dice — e si tratta dt 
un'ormai celebre presa di posizione — 
die « dobbiamo essere critici verso noi 
stessi e la nostra opera i>. aggnngen 
do: « Niente di quanto ^ stato create 
dev'essere per noi tanto sacro da non 
poler essere superato e da non dovei 
lasciare il posto a quanto vi e di piu 
progressista, di pid libero. di piu 
umano ». 

Vojislav Stanovtc 

CI TROVIAMO alle soglie di una nuo
va era, di mutamenti travalicanti i 

limiti di questa nostra epoca, die pos
sono cambiare fondamentalmente tut
te le dimensioni della vita umana. In 
seno alia societa si creano nuove, po-
tenti forze produttive, mattirano nuo
ve esigenze umane. II collegamento di 
tali nuove forze, rappresentate dai pro-
gresso tecnologico dell'ultuno periodo 
del XX secolo, con la liberazione del 
lavoro, con la democrazia industriale 
e politica, la conquista di nuovi spazi 
della liberta, questo e oggi uno dei 
problemi centrali del movimento so
cialista. 

Stiamo assistendo ad una trasforma-
zione rivoluzionaria della produzione: 
dai cambiamenti nel prodotto, nei mez
zi di comunicazione, alio sviluppo delle 
nuove fonti — atomiche — di energia. 
Perft 11 nucleo di questa nuova strut
tura produttiva e rappresentato dal-
l'autornazione con macchine e informa-
tori cibernetici e anche dalla trasfor-
mazione della scienza in forza produt
tiva diretta del lavoro. 

L'azione rivoluzionaria delle nuove. 
gigantesche forze produttive investe la 
vita in tutti i suoi aspetti. Esse intac 
cano la tradizionale organizzazione tay-
loristiea del lavoro, poggiante su due 
basi: la divisione del lavoro in menta-
le e fisico, direttivo e puramente ese-
cutivo. n lavoro fisico, pratico. este-
nuante, passa sempre piu alle macchi
ne e l'attivita dell'uomo si sposta nel 
campo della progettazione, del con
trollo e della direzione dei grandi si-
stemi automatizzati. Le nuove forze 
produttive — per poter essere sfruttate 
in modo ottimale — richiedono inizia
tiva, creazione, collaborazione volonta-
ria. La parteeipazione al controllo, al
ia gestione, diventa imperativo — pa
rola d'ordine per trasformare il mondo 

La ti'asformazione della scienza in 
diretta forza produttiva e 1'automazio-
ne portano alia formazione del « l.ivo-
ratore collettivo s>. MuU la struttura 
della classe operaia moderna. che si 
Integra sempre piu con alcuni settori 
deH'intelhgheruia. Viene a crearsi un 
nuovo « elocco storico » della classe 
operaia e degli intellettuah. 

Questi cambiamenti vengono a tro 
varsi in sempre piu aperto conflitto 
con 1'intero sistema di vita sociale l'i 
nora esistente, con i rapporti sociali 
ormai superati e con le istitu/iom che 
hanno perso la loro funzione creativa 

Le forze dominanti decadenti dolla 
societa borghese, quando perdono il 
dominio diretto nei rapporti di produ
zione, ricorrono a soluzioni e a mezzi 
reazionari. Esse cercano di abusjre 
del progresso tecnico per cons^rvare il 
sistema di domuiio, per fare uella tcc-

nica non una forza liberatrice, ma 
uno strumento di controllo sociale an-
cora piu efficace, piu sottile. 

Siamo dunque testimoni e partecipi 
del conflitto storico-mondiale fra le 
aspirazioni ad una liberta piu com-

pleta, all' autonomia, all' autoattivita 
creativa. da una parte, e le tendenze 
al dominio, alia subordmazione, alia 
conscrvazione del lavoro salariato, dai-
l'altra. Una scelta. qui, non e certa-
menle un falto d natura platonica. 

In questo modo n si para dinanzi in 
tutta la sua grandezza, il rapporto tra 
la rivoluzione scientifico tecnologica e 
la completa rivoluzione sociale, cioe il 
problema di enme far assumere ai 
grandi si:temi tecnico-cibernetici un 
contenuto umano, di come inserirli nei 
rapporti umani. 

Cerchiamo di giungere ad una simi
le possibility tramite l'analisi della so
ciety jugo.'lava e dei problemi da essa 
uicontrati. 

L'evoluzione della societa jugoslava 
comspondi! alle aspirazioni storico-
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mondiali t»se a libera re il lavoro. Vi
sta attr.n 'iso il prisma del suoi rap
porti six:i ill. la socieia jugoslava oi 
present.! tome un tentiluo di giunge 
re ad un. conijileta organizz.cUione di 
au'oge^tur.e della soceta Ma 1'auLo-
go\eino \ lene etlificato su una base 
mateisaie molto sf.ivorevole. il che e 
un import into fattoi'e limitativo. 

In seno alia societa e stato fonnato 
un potenti- movimento operaio di au-
togesL.oue. una possente formazione so
ciale in fase di consohdamento, un 
esponente della nascente societa di au-
togestione, un movimento di produttori 
autonomi che acquisiscono la c;ipacitA 
e resperienza di p.irtcciparo alia ge

stione. Questo movimento che sorge 
nelle cellule base della societa e la 
conquista, il risultato centrale e il ful
cra di partenza della tendenza rivolu
zionaria socialista. 

Ma oggi questo movimento si trova 
di fronte a due tipi di limitazioni. La 
prima tende a creare ai posto di un 
unico monopolio strettamente centra-
lizzato, amministrativo, della propneta 
statale, una rete di minuscoli monopo-
li, la cosiddetta « rete del burocratismo 
decentralizzatc» nelle regioni e nelle 
imprese. La seconda e contenuta nel
la caratteristica essenziale della fase 
iniziale del socialismo consistente nella 
autonomia aziendale, nel decentramen
to quale unica forza sociale capace di 
rompere il monopolio del centralismo 
amministrativo e burocratico. Per 
quanto la fase iniziale dell'autogestio
ne sia caratterizzata dai decentramen
to, la sua maturazione ed il suo sviluppo 
sono tuttavia possibili solo come inle-
grazione democratica, come collegamen
to di organizzazioni di autogestione in 
un insieme Integrate — per via demo
cratica. 

Ci siamo cosl trovati di fronte alia 
necessita di sviluppare ulteriormente 
la societa, operando su due diverse li-
nee di marcia. Una consiste nel rapi-
do passaggio dalla civilta industriale 
primordiale alia fase caratterizzata 
dalla rivoluzione scienlifico-tecnologi-
ca. La seconda linea invece persegue 
il passaggio daH'autogestione parzia-
le e polverizzata a quella integrate. Si 
tratta, in sostanza, del legame intimo 
tra l'autogestione sviluppata e la de
mocrazia industriale da mm parte e le 
esiaenze di un'elevata produWvitci inn-
derna nel quadro dei grandi si.s/emi 
(ecnici, dall'altra. 

La formazione dei grandi sistemi tec-
nico-industriali, dei grandi complessi 
integrativi, dei consorzi e simili. cioe 
il hisogno di concentrare le forze pro
duttive, sono imperativi del momento. 
Non tratteremo qui 1'aspetto tecnologi
co deH'uilegi'.izione. Al centra della no-
Mr.i attenzione sari) soltanto il suo 
aspetto sociale in quanto I'effettivo rap-
poito sociale, forniantesi dietro la fac 
oin'a flei grandi sistemi tecnici puo 
essere diverso Esso puo significare 
una moltiplieazione del pntore dei pro 
du'tori associ.iti. ma puo anche essere 
d c ii'inzione tjicno-burocrnt.ica e conso 
lid imento del potere del ceto dingente 
de' <̂  grandi :mprese. 

.•' ffmche & n 1'integrazione non si 
pe'dano le crratteristiche fondameiva-
li dell'autoge.tione a\ranzata. do\T<-b 
be-o esistere seguenti prcsuppasti: 

1) La celtu'i fondamentale dell'auto-
ge-. tione intof.'ata, su cui poggia hi ;o 
:1 sistema, d ivrebbe essoro I'linifA di 
laioro autono na con un'ampia autoge-

slione diretta. H decentramento deci 
sionale in seno al complesso organi 
smo produttivo e la condizione sine qua 
non di una gestione ottimale. Solo cli. 
decide direttamentc delle condizioni e 
dei risultati del lavoro pu6 essero ve-
ramente interessato alt'impi?go razio 
nale di tutte le fonti materiali e uma
ne. Soltanto in tal modo si pu6 ma-
nifestare tutta una sene di iniziative 
individuali e di gruppo tendenti al pro
gresso delle attivita. delle condizioni di 
vita e di lavoro. Senza l'autogestione 
diretta, quale cellula fondamentale, i 
grandi sistemi si trasformerebbero ine-
vitabilmente in sistemi di dominio. 
L'altra faccia delta medaglia e 1'in
tegrazione democratica intomo al nu
cleo rappresentato dall'interesse comu
ne. La cibemetica e la cireolazione au-
tomatica delle informazioni creano le 
premesse materiali tecniche e le con
dizioni che rendono possibile I'nulono-
mia delle parti e la loro mtegrazione 
democratica, non jorzata in un unico 
complesso produttivo. Negli stadi pre
cedenti dell'industrializzazione, il le
game fra le cellule economiche e ne-
cessariamente gerarchico, si realizza 
con la domiaazione economica oppu-
re politica. Oggi, la forma principale 
di collegamento e costituita d.u proces-
si mforniatori. da quel grande sistema 
nervoso che offre a tutte le cellule 
molteplici cogmzioni circa le condizio
ni produttive, i legami reciproci. che 
ad ogni istante fornisce tutti gli ele-
menti importanti tesi a soluzioni otl.i-
mali sia per la singola unila che per 
tutto il complesso. 

2) Uno dei fulcri nei rapporti 6 rap
presentato dai inetodi di gestione e 
decisional!. 

Nei complessi sistemi di autogestio
ne. la gestione e sostanzialmente dif-
fercnte da quella capitalistic^ e da 
quella amministrativo-sociahst^i. L'au
togestione deve sodchsfare la comples
sa unila degli interessi sociali, indivi
duali e dei gruppi di produttori: essa 
deve cercare il loro comune denomina-
tore. Le decisioni razionah e nello stcs-
so tempo umane presuppongono che 
coliiio i quali docidono. 

a) conoscano tutte le possibility di 
scelta: 

b) ne conoscano le conseguenze pn) 
important]; 

c) conoscano la gradnaziono dei va 
Ion. abbiano del fmi con cm valuta 
re le conseguenze. dando 1,1 iirect^len 
za a questa o quella soluzione. In 
breve. 6 mdispensabile un'abbondanza 
di informazioni. per poter sceghere la 
soluzione piu adeguita all'mlerosse co
mune. Diversamente si raffor/oivbbe 
la posizione dei gruppi sociali pit) vi-
can al potere, che detencono il mono
polio doile informazioni, Questi, da una 

massa di possibility, per lo piu note 
solo a loro, scelgono quelle che ap 
pagano pochi interessi comuni, rispel-
tivamente quelle pui aderenti al loro 
particolare interesse 

Invece, conoscendo le informazioni 
esseiv.iali, corredate dall'mdispensabi 
le numero di dali comprensibili, i la
voratori docidono solo sulle question) 
strategiche, tralasciando quelle di na
tura strettamente tecnica, di compe 
tenza degli special] organismi autono 
mi e responsabili Sono decisioni che 
poi vanno confeunate nel quadro della 
politica produttiva in cui si esprimoi.o 
tutti gli scopi fissati dai produttori 
stessi. 

Senza apphcare i melodi modemi d> 
amminist.razione. senza le macchine 
elettroniche, e tuttama difficile ammi-
nistrare in modo umano e razionale 
i grandi complessi consorziali. Solo i 
calcolalori elellronici possono formic 
rapidamente ai produttori 1 dati indi 
spensabili per decidere e per fare una 
scelta. Solo in questo caso le deci
sioni dei produttori aequisistono la lo 
ro componenle scientifica e i «com 
puters i>, nelle mani dei produttori as 
sociati. divontano potenti alleati del 
la democrazia diretta rendendo tecni 
camente possibile il legame tra I'effi-
cacia economica e le democrazia stessa 

L'apphcazione della cibernelica puo 
a\-ere anche conseguenze sociati diver
se, pub essere strumento di consoh
damento deH'organi/zazione oligarchic 
ca. Percio c importante che il potere 
deliberative comprcnda: 

a) Vautancstinne diretta; 
b) gli organismi di rappresentamn 

dell'autogestione opei-aia a tutti i li-
velli del complesso dove si manifesta-
no gh interessi delle singole unila: che 
esistano, insomnia, i «pnrlnmenfi d<>! 
lavoro »; 

c) gh organismi tecnici responsabi 
li, efficaci ed autonomi, quali corpi 
esecutivi dell'auloge .tione. 

La rivoi izione teinologica-scientifica 
non e un processo ^ssenzinlmente t<\* 
nico ma e un indi'izzo sf^iale deter 
minante. Si tratta d' un tale movimen 
to uni\'ersale di tut'e le forze produ' 
tive die non vmt\ venire stimolato c>) 
stantenienle da ness ma elite, per quail 
to valida essa si i Quand'ancho l.i 
fun/ione delle part componenti fosse 
m questo processo. megu.ile, cio non 
puo tutt.ivi.i rigna.-d.ire soltanto dei 
gruppi ristretti ma una larga base si) 
ci.ile 

Tl problema centivlo sta cosl nel eo 
me realiz/are. a\'endo come fulcro la 
moderna classe operaia come «bloc-
co storico degli operai e degh Intel-
leltuah». il passag ;io da una condi
zione all'altra, in modo elm Vt Uto
pia » diventi realtA. 


