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«II pianeta di Mr. Sammler » 
il nuovo lavoro di Saul Bellow 

LA FURENTE 
NEW YORK 7 0 

Tentativo di romanzo di idee sulfa grande metro-
poli del tempo nostro e sulla decadenza dell'Occi-
dente in chiave di nosfalgico rimpianto moralistico 

Un mondo di contrasti 
che si sprigionano con vio-
lenta aggressivita • anchc 
contro chi vorrebbe starse-
ne alia larga, « fuori», per 
rimuginare il proprio passa-
to o le proprie considera-
zioni sul futuro: questa 6 la 
New York che appare e fa 
da sfondo al nuovo romanzo 
di Saul Bellow. Molti lcttori 
ricorderanno Le avventure 
di Augie March, lunga" odis-
sea esistenziale di un gio-
vane ebreo di Chicago che 
nel 1962 fece conoscere in 
Italia questo narratore ame-
ricano del dopoguerra. Poi 
arrivo Herzoy, considerato 
il libro c maggiore » di Bel
low, e ora arriva // pianeta 
di Mr Sammler (ed. Feltri-
nelli, pp. 276, L. 2700), ul
tima impresa narrativa di 
uno scrittore che si vuole 
attento alle trasformazioni 
del tempo, con una sua pre-
tesa un po' profetica di dir 
la sua su cio che accade. 

Qui la tumultuosa visione 
della citta impazzita, assur-
da, quasi iperbolica nel suo 
inefficient* efficientismo 
moderno (difficile muover-
si; telefoni quasi sempre 
bloccati; polizia che non in
tervene anche quando dispo
ne di tutti gli elementi per 
arrestare i ladri, ecc), fa 
da polo opposto rispetto al 
personaggio. A una cornice 
tumultuosa risponde un per
sonaggio tendenzialmente pa-
cifico e ancora tutto anima-
to da vecchi principi. Samm
ler e, anzitutto, un america-
no d'importazione. Vecchio, 
piu che settantenne, e un 
ebreo-polacco che, in gio-
ventu, amava la raffinatezza 
e lo stile britannico. Per 
due decenni e stato a Londra 
come giornalista, posizione 
privilegiata per conoscere 
da vicino anche gli ambien-
ti politici e intellettuali del 
paese straniero. Fra gli altri 
in quegli anni prima della 
seconda guerra mondiale, 
egli awicinava quasi ogni 
giorno H. G. Welles, l'autore 
della Macchina del tempo, 
anticipatore su elementi di 
analisi para-scientifica di vi-
sioni « futuribili ». 

Ma, daU'inizio della guer
ra, Sammler s'e trovato in 
Polonia, e il conflitto l'ha 
vissuto da ebreo, ossia da 
perseguitato e nel senso as-
soluto di questo termine. 
Cioe ha sfiorato piu volte la 
morte, ha visto morire la 
moglie, si e salvato per caso, 
e perd ha anche combattuto 
ed ha ammazzato un nazista, 
e divenuto oggetto e sogget-
to di violenza, preso nella 
dialettica della guerra ch'e-
gli non aveva voluto. In 
America egli e arrivato nel 
dopoguerra, gia anziano, gra-
zie agli aiuti di un lontano 
parente, agiato ginecologo, 
uomo generoso e assetato di 
affetti e di ricordi sulla sua 
infanzia ebraico-polacca, ma 
sotto sotto legato agli am-
bienti della mafia. 

Sammler non si e lasciato 
assimilare: conserva anche 
li il suo stile britannico, 
ombrello compreso, e con-
tinua a vivere i suoi ideali, 
le sue sublimazioni, mentre 
tutto — compresa sua figlia 
— frana nella disgrega-
zione morale della citta. Ul
timo barlume di entusiasmo, 
per lui, la guerra arabo-israe-
liana: accorre, durante i 
« sei giorni > nel Sinai, ma 
e per assistere ad altre mo-
struosita: mucchi di cadave-
ri nemici, visibili segni di 
napalm con il quale essi so-
no stati colpiti e arsi, atmo-
•fere da via Veneto combi-
nate con tensioni tragiche, 
fra paparazzi e attricette 
spaesate in prima linea. 

* 

Solitudine 
Questi gli antefatti: l'epi-

•odio del romanzo ci ripor
ta, invece, a New York fra 
donne agitate da inconteni-
li smanie erotiche, giovani 
intelligent! e scervellati 
quando non sono volgarmen-
te intercsati. II vecchio in-
tellettuale non riesce a siar-
ne fuori, anche quando tutta 
la sua visione della < norma
lity » gli appare sconvolta. 
Comunque, si ritrova fuori 
posto e ridicolo: ridotto a 
cibarsi di rimpianti e di me-
ditazioni solitarie tradotte 
talvolta in sproloqui, sermo-
ni, lunghi dialoghi (come 
quello, messo al centra, col 
biologo indiano Govinda Lai: 
da notare che molti di questi 
personaggi praticano raestie-
ri e profession! legati all'os-
servazione e alia continuity 
della vita: biologi, ginccolo-
gi; ccc.). 

La New York furente di 
Bellow, a meta fra un av-
venire « cosmico • di voli in-
terplanetari e la fatalita di 
un'esistenza planetare sotto-
posta a una crescente fa tali-
t l animalesca, vuol essere 
fUnmagine di un crollo im-

minente di cio che un tem
po si chiamava «occiden-
te », ossia di quel prolun-
gato sogno di « progresso » 
borghese intrecciato a una 
realta banditesca di colonia-
lismo e di sopraffazione. Non 
so come in tutto questo si 
possa vedere regresso o de
cadenza: forse tutto si ri-
duce alia situazione di chi 
un tempo poteva star « fuo
ri » e oggi e aggredito da 
ogni parte. Sono gli stessi 
elementi (raffinatezza bri-
tannica inclusa) su oui Tho
mas Wolfe aveva gia medi-
tato, ma in modo altrimenti 
incisivo, sin dagli anni '30, 
per restare nel quadro del
la stessa narrativa ameri-
cana. 

Gli sradicati 
Fin troppo romanzesco, 

largo di espedienti, di colpi 
di scena, di studi di situa-
zioni, Bellow e spesso mono-
tono, anche dopo il difficile 
avvio del libro, anche se qua 
e la non mancano improvvi-
se accensioni, soprattutto nei 
ritratti di personaggi o nelle 
descrizioni di ambienti. La 
definizione di «iperbole elo-
quente » potrebbe essere la 
migliore per questo libro. 
E' infatti un'eloquenza ac-
cesa, essa stessa aggressiva, 
che si esercita nella presen-
tazione di confronti (vec-
chio-nuovo; guerra di tutti 
contro tutti — margini di 
pace sempre piu ristretti; 
evasioni collettive nello spa-
zio e tragiche riduzioni del-
1'uomo su questo pianeta) 
piu ohe di vere individua-
zioni di conflitti. 

Gia per l'avventura di Au
gie March venne qui sotto-
lineato che Bellow si serve 
di magnified ritratti di « sra
dicati » (fin dalle loro origi-
gini di ebrei) per scoprire 
e «trovare le leggi della fo-
resta» con l'intenzione di 
darci un «romanzo di idee 
del tempo nostro >. Solo che 
per un'impresa di questo ge-
nere mancano le premesse. 
Nel suo stile moraleggiante 
ed elegiaco, Bellow si ripete 
ormai da un libro aH'altro 
fra continue e spesso at-
traenti varianti di situazioni. 
Ma tutto e subordinato e 
strumentalizzato, in questo 
tipo di letteratura, a una te-
si di fondo. Ed e un'ideolo-
gia nostalgica, sostanzial-
mente conservatrice, che im-
pedisce alio scrittore di sal-
dare la visione picaresca da 
lui prediletta ai problemi 
del tempo e alle idee che ne 
affiorano, di la dalla super-
iicie delle immagini. 

VIAGGIO-INCHIEST A DALLA MACEDONIA ALLA SLOVENIA 

1 ventaglio dei 
La questione scottante delle differenziazioni sociali in Jugoslavia - Manifestazioni di arricchimento che vengono 
giudicate eccessive - Come viene combattuto il fenomeno - Una legge per contenere gli scarti tra le retribuzioni - La 
incidenza e i limiti fissati alle attivita private - Richiamo al ruolo unificante del partito nello sviluppo del socialismo 

SIESTA A CONEY ISLAND 

Michele Rago 

II rumore • il frafflco nelle grand! citta sono un fastidio che provoca nell'organlsmo umano Inconvenlentl e dartni dl gra-
vita pari a una malattia. La rlcerca degli spazi liberl diventa perci* un'eslgenza per c dislntosslcarsi». Non e facile, perd, 
sfuggire alia citta. E' cmblematka la fofo riprodotta: sulla spUggia d! Coney Island a New York una persona anziana 
si riposa al sole, stretta fra I'avanzante Luna Park e il flume in quinato, ma comunque lontana quanto e possibila « dalla citta » 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALLA 
JUGOSLAVIA, luglio 

L'Universita di Btlgrado e 
stata uno dei cen»ri clove la 
riforma costituzionale, appe-
na approvata e 'n oorso di 
applicazione in Jugoslavia, ha 
incontrato le piu forti oppo-
sizioni. Si potrebbe vedere 
nel fenomeno un rflesso di 
fierezza serba: in parte vi 
e stato anche questo. Ma non 
era qui l'essenziale. II com-
pagno Pribicevic, che dirige 
l'organizzazione di partito del-
1'Universita. mi racconta co
me sono andate le cose. Gli 
emendamenti costituzionali — 
egli afferma — sono stati so
lo il punto di partenza o, se 
si vuole, il pretesto di una 
aspra discussione che, in real
ta investiva tutta la situazio
ne politica e sociale del pae
se. Uno degli studenti piu cri-
tici nei confronti della rifor
ma confessava di non ave-
re neppure letto gli emenda
menti e di non avere inten-
zione di farlo. perche * sape-
va in anticipo quel che con-
tenevano »: altri erano l temi 
che lo interessavano. 

E* vero che TUnivcrsita di 
Belgrado e un ambi?nte assai 
particolare. in parte angustia-
to dai suoi problemi specifi-
ci: un grande afflusso .ii stu
denti con attrezzature sea-
denti e insufficienti, una or-
ganizzazione degli studi ina-
deguata, per cui si «f< rnano 
ancora — e un esempio — 
troppi architetti e p»chi inge-
gneri meccanici, di cui pure 
vi e un gran bisogno. Ma es
sa e anche uno dei centri piu 
vivi di dibattito e di iotta 
politica. La Lega dei comuni-
sti vi conta 12.000 :scritti. di 
cui 8.000 giovani su 54.000 stu
denti. Non si possono dimen-
ticare — e ancora Pribicevic 
che parla — le sue tradizioni 
e cioe che prima della guer
ra Torganizzazione clandesti
ne del partito vi deteneva una 
forte influenza: non per nul
la fra gli c eroi nazionali > 
della Resistenza Jugoslavs. 
uno su sei era uscito dalle 
sue aule. 

Non soltanto 
nelle universita 

II fenomeno, del resto. non 
si e limitato alle un versita. 
La riforma costituzionale e 
stata sottoposta in Jugoslavia 
a un dibattito del tutto aper-
to. La discussione ha finito 
coll'estendersi a tutti i pro
blemi. Quelli nazionali sono 
balzati in primo piano e ban-
no in parte travolto gli al
tri. Ma essa aveva un carat-
tere assai piu ampin. Cos! 

INCRIMINATO PER UN ARTICOLO JOSE' M. GONZALEZ RUIZ 

MADRID: processo al teologo 
In risposfa a un'omelia del primate dell'Argentina, aveva serif to che la Chiesa deve combaftere 1'imperialismo che si pre-
senta nelle vesti della democrazia e della «civilta cristiana » - «Cristo n6 guerrigliero, n6 re » - La procedura cPurgenza 

II noto teologo spagnolo Jo
se M. Gonzalez Ruiz e stato 
rinviato a giudizio dal Tribu-
nale di Online Pubblico di 
Madrid per aver violato. COR 
il saggio dottrinario Cristo 
guerrigliero o Cristo re, l'ar-
ticolo 165 bis del Codice pe-
nale spagnolo che punisoe con 
m 1'arresto e con multe fino a 
50.000 pesetas!) chi pubblica 
unotizie false o informazioni 
pregiudizievoli alia morale o 
al buon costume e contrarie 
alle esigenze della difesa na-
zionale ». 

L'articolo Incriminato, pub-
blicato dalla rivista cattnhca 
Sabado Grafico, e stato scrit-
to da Gonzalez Ruiz per ri-
spondere al primate dell'Argen-
tina, card. Antonio Gaggiano, 
il quale, in una omelia pro-
nunciata sulla scalinata della 
cattedrale di Buenos A«res, 
awva denunciato «1'esistenza 
di un maligno piano inter 
nazionale, con sede a Praga, 
in virtii del quale e per :ni-
ziativa dell'Organizzazione So-
lidarieta dei popoli dell'Asia 
e dell'America Latina vengono 
diffuse immagmi di Cristo 
nella minaeciosa sembianza di 
un guerrigliero dagli occhi fu
riosi e col fucile sulla spalls ». 
II porporato invitava i fedeli 
a «tenersi a bada» da simili 
immagini del Cristo cad U50 
degli estremisti ispano-ameri-
cani l e a diffidare dei * teolo-
gi della violenza o della nvo-
luzione ». 

Nella sua nsposta, il teolo
go spagnolo osserva, innan-
zitutto, che «non e onesto 
denunciare parzialmente i'.n 
tento di paragonare Cristo a 
un guerrigliero senza riprova-
re, nel contempo, 1'altra im-
magine di Cristo re nel cui 
nome, non solo nei secoll tra-
scorsi ma anche oggi, si eser
cita sovente l"unica violenza 
che non pub contare sulla 
comprensione evangelica, ot-

sia la violenza esercitata dagli 
oppressor! e dagli sfruttato-
ri». In secondo luogo. Gonza
lez Ruiz rileva che Cristo non 
fu re e neppure un guerri
gliero, ma un profeta il cui 
messaggio, oltre a segnare una 
rottura con la societa farisai-
ca ed imperiale deU'epoca, e 
ancora oggi, per 1 cristiani, 
un invito a contribuire, con 
la loro testimonianza, alia edi-
ficazione' di una societa piu 
giusta. 

Certo — scrive H teologo 
spagnolo — il mondo e tor-
mentato anche dalla violenza 
e non manca chi invoca lor-
dine per reprimerla o difende 
un certo ordine costituito per 
prevenirla in nome di una 
a falsa pace soci&te » ;he altri 
interessi e scopi nasconde. Bl-
sogna, percid. saper distin-
guere. osserva Gonzalez Ru»z. 
per ii quale non pub estste-
re una it teologia asettica ed 
equidistante di fronie a cia-
senn genere di peccato o dJ 
violenza: ci sono peccatl e 
peccatori con cui si discu*e 
e peccati e peccatori di fron-
te ai quali si deve assurnere 
una posizione di distacoo e 
di separazione ». Cos! c"e una 
violenza che va c profetica-
mente denunciata perch* eon 
essa non pub csserci per 11 
cristiano alcun compromeno 
(e la violenza che si esercita 
in nome di un ordine, che e 
disordine. sodo-economico gia 
costituito) B e e'e «una vio
lenza derivata » che, spesso, e 
Cir gli oppressl e gli sfrut-

ti («Ia rabbia del poverin) 
• I'unico dlsperato tentat'vo 
dl soprawivere ». Ebbene, que
sta forma di violenza non va 
rifiutata ma compresa nelle 
sue motlvazioni profonde fi
no a compromettersl son es
sa, se oocorre, come hanno 
fatto Camllo Torres In Co
lombia e tantl altri eattollcl. 

«Per parlara piu chlaro: 

quando la repressione orga-
nizzata viene chiamata demo
crazia, llmperialismo econo-
mico e politico difesa delta 
civilta cristiana, le guerre fra
tricide crociate, la fame ar-
tificialmente provocata dalle 
oligarchic mondial! ordine co
stituito, gli assassin! del po-
polo agenti dell'ordtne, ecc, al
tera la confusione e enonne, 
e una teologia del peccato, 
seguendo la chiarissima linea 
di condotta di Gesti, deve ten-
dere a stabilire una distanza 
di fronte a tale mondo ipo-
crita, contro il quale un disce-
polo di Cristo non pub a$te-
nersi dal Iottare con deci-
sione, accettando in anticipo 
il rischio di essere condan-
nato come blasjemo, come ne-
mico della civilta cristiana, 
come compagno di viaggio dl 
tutti i peccatori e pubblicx-
ni che oggi hanno lo stesso 
ruolo storico dei loro prede-
cessori deU'epoca di Cristo ». 

Orbene, questo e il brano 
del saggio che ha indotto il 
giudice don Jaime Mariscal 
De Gante ad istruire fl prooes-
so contro Jos* Maria Gonza
lez Ruiz, il quale dovra, ora, 
comparire davanti al Tribuna
te madrileno con procedimen-
to di urgenza. 

Invano, l'awocato Gonzalo 
Castello, nel ricorso presen-
tato lo scorso maggio, ha cer-
cato di sostenere l*assurdita 
di questa accusa osservando 
che l'articolo «e di carattere 
teologico e dottrinario senza 
alcun riferimento ad un pae
se determinate ». Ma la sua ri-
chiesta di annullamento del 
procedimento e stata respinta. 

II processo si annuncia in-
teressante percM il noto giu-
rista-difensore ha allegato, a 
sostegno del suo difeso, oltre 
a numerosl document! del ma-
gistero della Chiesa, anche 1 un artlcolo del vescoro di 

Huelva (citta dl provincia 
delTAndalusia occidentale), 
mons. Gonzales Moralejo, il 
quale, in un artlcolo *pparso 
il 19 maggio scorso sul gior-
nate di Madrid Informaciones, 
ha sostenuto che cqualora la 
politica tonri a pregiudizio dei 
cittadini, la Chiesa pub e de
ve pronunciarsl» percM, 
• quando sono in gioco i va
lor! della persona umana, il 
cattollco come membro della 
Chiesa ha I'obbUgo e :1 do-
vere di compromettersl». 

Naturalmente. dato che on 
Tribunate francWsta non pub 
prescindere dal Concordato. e 
pib facile processare on teo
logo, anche se canonlco della 
cattedrale di Malaga, che un 
vescovo. ma la notorieta di 
Gonzalez Ruiz e la complessa 
e stimolante materia proces 
suale non mancheranno di ri-
chiamare 1'attenzione della 
stampa mondiale tanto pib 
che questi fatti sono gia rim 
balzati sui quotidian! spagtio-
li e su Le Monde. 

Gia nel marzo 1969, fl ca-
nonico-teologo spagnolo com-
parve dinanzi alio stesso tri-
bunale d! Madrid per rispon-
dere di un altro saggio su 
c cristianesimo e rivolunone » 
apparso, a suo tempo, su una 
rivista spagnota di teologia 
e, in Italia, pubblicato dalla 
rivista Religioni, Oggi/Dlalogo 
e, insieme ad altri saggl, dalla 
editrice La cittadeUa dl Assi-
si. Fu assolto. 

Oggi, le autorita gludizlarie 
si mostrano piti rigoroae: ba
st! dire che il processo e sta
to predisposto dal Tribunate 
speciale per 1'ordJne pubbli
co, sebbene 11 giudice Istrut 
tore ordinario si fosse rifiu-
tato di ordinare II sequestro 
del numero incriminato • di 
Sabado Grafico. 

Alceste Santini 

Cento ragazzi in tutta If alia • 

Esami di maturita 
per gli assenti 

del primo luglio 
E' comindata ieri mattina la c maturita in ritardo ». cioe 1'esame 

per i ragazzi che per malattia noo hanno partecipato alle prove 
scritte del 1. e 2 luglio. Sono in tutto 100. un numero esiguo in 
confronto ai 270.000 della sesskme normale che per l'80 per cento 
hanno gia concluso anche le prove orali. U gruppetto di esaminandi 
si e recato a scuola in una delle gjomate piu torride deU'estate. 
con i 35. di Roma e i piu di 40. registrati dal termometro a Palermo. 
- Come sempre. gli studenti si sono trovati di rronte alia scelta 
tra quattro temi proposti per ciascun tipo di maturita: classica. 
scientifica, magistrate, tecnica professionale. artistica e di arte 
applicata. In questa sesskxie mancavano soltanto i candidati alia 
maturita linguistica. presenti tutti airappunUmento precedente con 
la prova <f italiano. , 

II primo dei temi era comune a tutti gli ordini di studi e sem-
brava voter ribadire una tendenza, gia rivelatasi quest'anno. a 
introdurre anche argomenti d'attualita tra i banchi di scuola. 
c Societa del benessere e paesi sottosviluppati: vostre riflessioni 
al riguardo*: questo e stato il tenia numero uno sottoposto al-
rattenzione dei ragazzi, che per svolgerlo molto probabilmente 
si sono dovuti affidare piu alle mformazioni raccolte individual-
mente e alle idee maturate <in proprio* che a studi svotti nel 
corso dell'anno scolastico. 

L'apparente « svolta » e l'apparente € modernita» dei temi di 
maturita quest'anno. mostrano infatti la corda quando si con-
frontino i corsi di studio, tuttora hnpostati secondo la tradizione, 
con l'improwisa proposta di un «argomento del giorno». Ha 
avuto buon gioco. a questo proposito. un sociologo che ai primi 
di luglio commentava i temi proposti indicando quello fatto appo-
sta per i luoghi comuni, quello proibito a chi non fosse filosofo. 
quello inventato per creare confusione nella mente dei ragazzi ecc. 
Anche questa volta si passa infatti da Mazzini a Verga. dalla 
vaghezza di un tema sul romanticismo al generic© parlare di 
poesia e prosa neU'ultimo cinquantennio, fino a proporre I'argo-
mento del razzismo € ieri e oggi > o l'emigrazione italiana, ancora 
cieri e oggi*. Una scelta precisa non esiste, il compromesso e 
palese soprattutto guardando a come • trascorso l'anno 

come del resto — mi ricor-
da il compagno Crvenkovski. 
il leader macedone che fa par
te del massimo orgauo di di-
rezione del partito — la stes
sa riforma si propuneva obiet-
tivi piu vasti di quelli ine-
renti al tema. deoisivo. dei 
rapporti nazionali. « E" la pri
ma volta — ha asiiiunio uno 
dei dirigenti della repubbli-
ca slovena — che si mettono 
in discussione problemi tan-
to complessi: percid ahbiamo 
bisogno sia di spiruo demo-
cratico che di responsabilita ». 

Le «intese 
sociali» 

Quali sono gli altri proble
mi, propriamente politics, ol
tre quello nazionale? I'no dei 
piu scottanti e quello delle 
differenziazioni sociali. Gli 
studenti di Belgrado vi sono 
molto sensibili; ma gli ope-
rai di diverse fabbnc'ie non 
lo sono certo meno. Un ven-
taglio di redditi nella socie
ta jugoslava era scontato. La 
scelta di un'economia di mer-
cato lo rendeva inevtabile. 
Esso era ed e tuttora consi
derato uno stimolo opportu-
no per una ma^gi.ire effi-
cienza. Ma il controllo del fe
nomeno e in parte sruggito 
di mano. Nelle stesse remu-
nerazioni del lavoro s: sono 
palesate differenze Innto piu 
ingiustificate. in qua.ito non 
rispondenti ad affetti ve dif
ferenze nella qualita o nella 
quantita del lavoro s vol to. 
Questo non e tuttavia che 
un aspetto del problema non 
il piu preoccupante e tutta
via serio per le ripercussionl 
che esso ha nelle fabbriche. 
Vi sono anche manifestazioni 
di arricchimento che vengo
no giudicate eccessive. Esse 
provengono sia da attivita pri
vate, pur nei limiti piuttosto 
angusti che a aueste vengo
no fissate, sia da certe pie-
ghe dello stesso settnre so-
cialista. dove riguardano pro-
fessionisti, specialisti. artisti, 
che per Tuna o per 1'altra 
ragione riescono a crearsi 
una posizione privilegiata. 

I compagni jugosUvi non 
contestano. nk cercano mini-
mamente di nascondr-re il fe
nomeno. Si preoccupano piut
tosto di trovare 'e giuste vie 
per combatterlo. Ne ho avu
to un esempio in Slovenia, 
la repubblica dove — forse 
proprio per i piu alti livelli 
di sviluppo raggiunti — mi 
e parso che si fosse piu im-
pegnati ad affrontare tale pro
blema. II Comitato centrale 
della locale Lega dei comu-
nisti se ne e specialmente 
occupato in una delle sue ul-
time sessioni. Per le differen
ze di remunerazione sui luo
ghi di lavoro o tra un luogo 
di lavoro e l'altro, si e ri-
corsi a una legge. che ha sta-
bilito un minimo e un massi
mo: rispettivamente 800 e 
6000 dinari. 

Si e voluto tuttavia evita-
re che tale norma f-iise im-
posta con un semplice inter-
vento statale e qiiindi che gli 
organi di autogestione fossero 
privati di uno dei propri at-
tributi essenziali. die e ap-
punto quello di fissare le re-
munerazioni. Alia legge si e 
quindi arrivati attraverso una 
intesa triplice fra il governo, 
i sindacati, e la Camera di 
economia. istituto cne rag-
gruppa gli organi di autoge
stione. Ad intese analoghe. 
dette «intese sociali » si e af-
fidata poi l'applicazione del-
1'accordo. settore per settore, 
categoria per categoria. 

Ho trovato i sindacati slo-
veni occupati a fondo in que
sta attivita. Anche tale passo 
tuttavia non e stato facile, 
combattuto com'era sia oa co
lore che vi scorgevano un at-
tentato ai principi deH'auto-
gestione, sia da chi invece re-
clamava un piu forte inter-
vento dello Stato. Oggi i'esem-
pio sloveno si sta travasando 
nelle altre repubbliciie. 
. Piu complesso e il proble
ma per gli altri redditi. rite-
nuti ingiustamente elevati. 
Qui si pensa di ricorrere ad 
una pii rigorosa politica fi-
scale, poiche quella che si 
& fatta sinora e — per rico-
noscimento unanime — ina-
deguata. Ma anche su questo 
punto si discute. Ad esem
pio, per le attivita private. 
Esse sono assai contenute (e 
tollerato un massimo di 5 
dipendenti) e ristrette in ge
nere al settore dei servhu, do
ve perd vengono giudicate in-
dispensabili perche colmano 
lacune che 1'iniziativa sociale 
non potrebbe riempire: si trat-
ta del piccolo ristorante. del 
trasportatore col suo camion, 
deH'artigiano o d̂ l piccolo 
commerciante. C'e chi dice 
che gia se ne soffoca troppo 
l'attivita e chi invece si 
preoccupa dei loro eccessivi 

guadagni. Trovare I'eauilibrio 
non e semplice. 

La discussione non ha ri-
sparmiato nemmeno i' tema 
dell'autogestione. I cr.mpagni 
Jugoslav) parlano, del resto. 
di questa esperienza. fhe pure 
e il loro massimo orgoglio. 
per segnalarne non le luci 
soltanto. ma anche i limiti. 
Sono loro stessi cic4. e non 
solo gli studenti di sinistra 
di Belgrado o di aitre univer
sita. a indicare rome dietro 
l'autogestione. negli stessi con
sign che ne sono mierpreti. 
si siano manifestate tenden-
ze che. pur richiamandosi 
formalmente ai princ'pii del
l'autogestione, tendevano a so-
stituire ad essa, in nome del
la competenza e dell'effi-
cienza. sotto la veste di « co-
mitati di affari » o a.tro. un 
potere ehe qui si drfinisce 
tecnocratico. E' accaduto cosi 
che gli organismi dell autoge
stione fossero in piu casi ma-
nipolati da poehe pprsone. Di 
solito in questi stessi casi, 
si aggiunge, vi sono stati 
scioperi. fenomeno che qui 
ovviamente si cerca di evi-
tare. ma che non viene re-
presso. 

Contro queste tendenze og
gi si da battaglia. \.>n e sem
plice. poiche nessuno intende 
disconoscere agli soec'alisti i 
loro meriti o la loro funzio-
ne (vi e anche chi aire cht 
troppo spesso :n lugnslavia 
essi non sono tractati per 
quel che valgono). Ma una 
lotta e ritenuta comunque ne-
cessaria. Alle deviazioni del
l'autogestione si contrappone 
quello che gli jugoslavi riten 
gono il dato di fondo, posi
tive di questa loro esperien
za. In tutti gli anni passa-
ti. in un modo o nell'altro, 
tutti coloro che in Jugoslavia 
lavorano hanno fatto una cer-
ta pratica di autogestione: 
una gran parte lo ha fatto 
come protagonist! • nei vari 
consigli. Per quanti possano 
essere stati nelle varie fasi i 
limiti di questa loro attivita, 
essi hanno acquistato lungo 
tale cammino una coscienza 
nuova di un loro diritto. non 
facilmente alienabile. ' 

La loro e stata un'csperien-
za con un forte contenuto 
democratico e soc'alista ad 
un tempo. Viene di qui la 
reazione ai fenomeni di ine-
guaglianza che si manifesta-
no nella loro societa. ma che 
appunto perche e la loro so
cieta non sono disposti ad 
accettare. « Credo ciie consi-
sta in questo la vera forza 
per cui la Jugoslavia tiene 
pur attraverso tante difficol-
ta », mi ha detto a Ee.'grado 
uno dei dirigenti della Legg. 

L'appoggio 
delle masse 

Ora, chi deve essere, nelle 
nuove condizioni. i'aiftere di 
questa battaglia? Ebbene. si 
rsponde a Belgrado: il par
tito, la Lega dei corounisti. 
A questo punto devo aggiun-
gere che in questa risposta. 
per quanto apparentemente 
owia. e contenuto anche il 
maggior dato di nev la che 
ho riscontrato in Jugoslavia, 
rispetto a precedenti espe-
rienze di viaggio o di inda-
gine. Direi che ho awertito 
perfino personalmente, lungo 
il filo dei miei incontri. que
sta maggiore insistenza con 
cui oggi si parla del partito. 
delle sue funzioni, della sua 
responsabilita. Non 6 solo nei 
discorsi di Tito che si agita 
questo tema. Certo. a 78 ami, 
il presidente ne ha fatto uno 
dei cavalli di battaglia di tut
ti i suoi interventi pubblici. 
che si sono fatti piu frequen-
ti negli ultimi mesi. Mai co
munque io ho sentito tanto 
parlare del" partito come in 
questa occasione. 

La serieta dei problemi che 
la Jugoslavia ha di fronte non 
e contestata da nessuno. Fl 
partito tuttavia. si aggiunge, 
e in grado di indicame la 
soluzione. purche manifest! 
una sua unita, non tar.to di 
forma, quanto di sostanza. ai 
faccia forte soprattutto del-
l'appoggio delle masie che so
no passate attraverso Tauto-
gestione, sia infine capace di 
esprimere una piattaforma 
che valorizzi quanto di posi-
tivo le masse hanno sperhnen-
tato in tutti questi anni per 
combattere gli altri fenome
ni. negativi, che si sono ma-
nifestati. Per tale ragione. 
mentre si procedeva al decen-
tramento costituzionale del 
potere statale in favore delle 
repubbliche. si e difesa inve
ce 1'esistenza di una Lega uni-
ca. non scissa in jartiti re-
pubblicani. Una 6 la class* 
operaia. si e detto. Su que
sta base la Jugoslavia potra 
difendere la sua unita. 

Giuseppe Boffa 


