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Come si crea 
un best-seller 

// ruolo dei premi letterari • Come vengono qestiti i fondi della Presidma del Con-
siqlio • Le classifiche accomodanti • // tenlativo di formate un nuovo gusto moderato 

La Stallone dei premi let
terari si sta avvicinaiulu, dei 
premi v dei premietti. poiche 
.si sa. d ie inciclano sulle ven-
dite non vi sono the- lo « Stre 
gu •», il « Campiello » e in ini-
snra piu modesta il premio 
Viareggio. Gli altri, dai nomi 
privi di nsonan/a quali il 
•< Mnssarosa •>>, il « Villa San 
Giovanni ». o decisamente ri-
dicoli quali il < Premio Ma-
donnina » e via dicendo, ser-
vono al piii a mantenere vivo 
il folclore turistico nazionale, 
a distribuire contentini ai vari 
autori. perche possano giusti-
licare sul piano economico la 
latica di avert* scritto un h-
bro. Tutto come prima, tutto 
come senipre? Certo, le con-
testazioni ai premi letterari 
d i e videro impegnati nomi il-
lustri quali quelli di Fasolini. 
di Calvino. ecc. sembrano a-
ver perso mordente. Gli ap-
partenenti a questa o a quel-
la giuria, possono dormire son-
ni tranquilli: nessuno piu an-
dra a disturbarli «sul lavo-
ro »; e cosi pure gli scrittori 
potranno seguitare a scannarsi 
a vicenda dietro alle scuderie 
letterarie: a coltivare la spe-
ranza che proprio i loro li-
bri risultino alia line « caval-
li vincenti». Questo va detto 
per i premi che vivono, per 
cosi dire, alia luce del sole, 
ma vi sono anche « c o r s e » 
sotterranee di cui poco si par-
la. 

Chi saprebbe dire con pre-
cisione che cosa 6 il « Premio 
della Presidenza del Consiglio» 
e come esso lunzioni? Si sa 
t h e e gestito dall'inamovibile 
Padellaro, che ha un l'ondo 
annuo di alcune decine di mi-
lioni, e che i furbi lo si'rut-
tano inviando, insieme al lo
ro curriculum letterario. una 
richiesta per ottenerlo. A dif-
leren/a dei premi «diurni v. 
solo di probabile accesso, que
sto premio « notturno •?> 6 inve-
t e accessibile quasi al cento 
per cento: basta accontentarsi 
delle cifre. vanabili Ira le 
200-300 mila lire, e non pre-
tendere le grosse prebende. 
che non si sa mai in quali 
tasche vadano a linire. Inratti, 
lino ad ora. non sono mai sta-
ti pubblicati gli elenchi degli 
autori vincenti, con le cifre 
dis tr ibute. 

Fin qui (a parte i t re gros-
si premi menzionati), la « giu-
stizia distributiva» riguarda 
ancora « i l soldo» e non la 
gloria, o piu modestamente il 
successo. La gestione del suc-
cesso opera attraverso cana-
H piu complessi. La regola di 
base di questa gestione (che 
non e soltanto italiana. ma 
occupa tutto l'arco della di-
stribuzione della cultura oc-
cidentale). si fonda sulla luci-
ferina massima evangelica 
(cosi ben criticata da Brecht) : 
•s A clii ha sara da to» , che 
tradotta in termini spiccioli 
suona: piove sul bagnato. Chi 
e che « b a g n a » i libri. ap-
pena esposti nelle Iibrerie? 
Non si puo ovviamente esclu-
dere la realta dei successi au-
tentici, sarebbe una enfatiz-
zazione arbitraria di un dove* 
roso pessimismo: ma anche 
riconoscere in ogni successo 
l'autenticita, 6 da ingenui. 

Un efficace specchietto per 
le allodole sono. per esempio. 
le classifiche settimanali An
sa dei libri piu venduti: undi-

ci Iibrerie in tutta Italia, non 
una di piu. si occupano di 
l'ornire alTAnsa i nomi dei 
« best sellers » rlel momento; 
tome metodo del ^ campione », 
si prospetta in termini alquan-
to riduttivi; ma che importa 
se sia attendibile o no. S J -
pendo che basta una segna-
lazione ai vertici della classi-
lica a fare aunientare, conuin-
c|iie, le vendite? 

I possibili trucchetti sono 
ancora un male relativo. se 
messi a conl'ronto con l'in-
lluenza condizionante che puo 
avert1 la pubblicita sulla di-
stribuzione della cultura (una 
pubblicita che nulla ha a t h e 
vedere con la critica). 

Abbiamo visto recentemente, 
a prnposito del l'amigerato li-
bro di Segal Love story come 
un'operazione esemplare di ca-
pitalismo editoriale e di pub
blicita. sia riuscita quasi a 
segnare un'epoca. a formare 
un gusto e una competitivita 
letteraria sulla presunta na-
scita di un nuovo « romantici-
smo », a tutto vantaggio delle 
« maggioranze silenziose» e 
delle lorze politiche ed eco-
nomiche che le sostengono: 
Segal non 6 Torse stato salu-
tato come 1'afTossatore di Mar-

Stazione sismologica 

a Palermo 

« Pennino 
di luce» 

per i 
terremoti 
PALERMO, 21 maggio 

L'universita di Palermo 
ha allestito, nell'istituto di 
geofisica, per la prima vol-
ta nella sua storia, una sta-
zione sismologica moderna 
ed efliciente. Lo strumento 
installato a Palermo aflida-
to al prof. Pietro Cosenti-
no, direttore dell'istituto di 
geofisica, e fra i piu sensi-
bili e precisi: « La sua fun* 
zione — ha spiegato il prof. 
Cosentino — e quella di 
studiare le onde superficia-
h dei terremoti, cioe quelle 
vibrazioni del terreno che 
sono le piu distruttive. Non 
e'e pericolo che il " penni
no " — come e spesso av-
venuto per altri strumenti 
del genere — salti perche 
questo sismografo non ne 
ha. Al suo posto e'e un 
pennello di luce che lascia 
una traccia su carta sensi-
bile ». 

Questo strumento nei 
prossimi giomi sara affian-
cato da un altro, a « corto 
periodo». utile, cioe, per 
registrare le vibrazioni a 
frequenze p i ii elevate. 
Quando questa coppia di 
strumenti sara pienamente 
operante, la stazione sismi-
ca deiristituto di geofisica 
di Palermo sara in condi-
zioni di segnalare non so
lo quelle impercettibili 
scosse che si hanno spesso 
in Sicilia e nel continente, 
ma anche i piu deboli ter
remoti su tut ta la suparfi-
cie terrestre. 

II sismografo installato a 
Palermo, in fase sperimen-
tale, ha gia registrato nei 
giomi scorsi una forte 
scossa di terremoto a w e -
nuta lontanissimo dall'iso-
la, forse in Groenlandia. 

Un'aspra polemica e scoppiala in Jugoslavia «contro gli arricchimenti illeciti» 
— — — — - - • — • - - - — — — — — 

lotta aDe ifsuguagfianze social 
Si chiedono provvedimenti piu efficaci per eliminare ogni forma di corruzione e gli abusi de! patrimonio sociale • Alio studio 
un piano di interventi per ridurre il ventaglio dei redditi, imporre il pieno rispetto delle leggi statali, superare i dislivelli 
tra regione e regione - L/obiettivo fondamentale rimane quello di allargare e rendere coerente il sistema dell'autogoverno 
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cuse t> di tutta la tematica an-
ticonformista degli anni 'GO? 
Non e forse stato il preludio 
della nuova ondata di feuille-
tons, da Liala a Carolina Iu-
vernizio, the ha fatto geniere 
i torchi delle grosse case edi-
trici. a gara nel presentare 
tali autori in vesti piu che di-
gnitose, non di meno che se 
i'ossero Stevenson o Balzac? 

Una distinzione fra libro di 
qualita e non. t he stabilisca 
una definitiva linea di demar-
cazione fra i generi, e certo 
difficile (il Mobil Dick di Mel
ville non venue giudicato al 
suo apparire un « libro di av-
venture» come tanti, appe-
santito da inutili al legoric e 
cmesto lino alia sua riscoper-
ta nel secolo XX?). E' jxis-
sibile aittavia lissare alcuni 
punti di rillessione e d'orien-
tamento. 

Rimaniamn sul terreno del 
romanzo. Proprio in questi 
giorni, si assiste a vantaggio 
(ma pure a spese) di un libro 
che s ta avendo un discreto 
successo di vendite, a un ten-
tativo di porre una linea di-
visoria fra due littizie cate-
gorie di prodotti letterari: i 
libri noiosi e i libri divertenti. 
Ci riferiamo a La donna del
ta domenica di Fruttero e 
Lucentini. Un romanzo sot-
to molti aspetti pregevole, ma 
non sta qui il problema; sta 
invece nella strumentalizzu-
zione che di esso viene fatta 
da certa stampa moderata. 
quasi il libro dei due autori 
fosse, con le sue 503 pagine 
solidamente rilegate, un cor-
po tontundente da dare in te
sta a tutta la letteratura odier-
na concepita non in termini 
gastronomici di « consumo ». 
Fruttero e Lucentini sono uo-
mini di spirito e forse sorri-
deranno a certe danze intavo-
late attorna all 'altare del lo
ro romanzo da Luigi Firpo e 
da Natalia Ginzburg che su 
La Stampa attaccano gli scrit
tori angosciati. antipatici. che 
li annoiano con «Simboli o-
nirici, oscure alleporie, para
noic deliranti. introspezioni 
psicanalitiche... ecc .» , con-
trapponendovi questa Donna 
della domenica. 

Questo e uno dei tanti modi 
per condizionare un gusto di 
tendenze « moderate >> e. con-
temporaneamente, per espan-
dere e controllare il cosiddetto 
« mercato del libro ». 

In un articolo apparso su 
11 Bimestre, «II libro e neces-
sario ^, Alcide Paolini denun-
cia l'intervento nel settore del-
1'editoria da parte del capitale 
industriale e finanziario sul-
l'esempio di quanto sta acca-
dendo in America, con tutte 
le conseguenze di direzione 
delle scelte culturali che si 
possono arguire. 

E ' iwssibile ris|X)ndere? E' 
IMissibile — e sufficiente — 
formulare una «politica del 
libro » in quanto tale? Si trat-
ta in sostanza di definire una 
linea di scelte culturali che 
non obbedisca alia legge del 
profitto. 

La «diagnosi», in questo ar
ticolo, e stata troppo ampia 
per consentirci di aprire il di-
scorso anche sulla «progno-
si ». Lo faremo in un prossi-
mo articolo. con la consapevo-
lezza pero che la soluzione 
puo scaturire soltanto da un 
grosso impegno collettivo di 
tutto il movimento democrati-
co e non soltanto degli «ad-
detti ai lavori T>. 

G l O r g i O D e M a r i a ZAGABR!A — Instatlazione industriale alia periferia della citla 
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Come si perieziona in laboratorio I'alimento fondamentale per if neonato 

IL LATTE IN PROVETTA 
La biochimica cerca di col marc le differenze tra VallaUamento malerno e quello artificmle - Un processo che e stato chia-
malo « nutternalizzazione » - // problema delle immunita tiarantite dapli anticorpi - Gli vsperimenti dei ricercatori inkiest 

La supremazia del latte ma-
temo rispetto a quello prodot-
to daU'industria non durera 
ancora molto. La biochimica 
sta sempre piii perfezionando 
le sue conoscenze sul latte 
di donna, che per la comples-
sita dei suoi component! pre-
senta ancora oggi dei lati sco-
nosciuti, p c r conferire al lat
te di vacca, con un processo 
che viene indicato con il no-
me di maternalUzazlonc. quel
le qualita fisico-chimiche a-
degiiate alle necessita del neo
nato. 

Differenze 
Modificare la concent razione 

globale dei componenti, ferro, 
calcio, sodio, potassio, ina-
gnesio, zuccheri, grassi, pro-
teine, enzimi, vitamine, acqua 
in modo da awicinarla il piii 
possibile al latte umano !ion 
ha tuttavia risolto il proble
ma della maternalizzazione. 
Si vengono infatti via via sco-

prendo differenze dovute a 
fattori ormonah ed enzimati-
ci, ad un complesso giuoco 
di interazione di anticorpi e 
di immunoglobuline che con-
tribuiscono fin dalla nascita 
a conferire al neonato deter
minate immunita. 

si 

di fattore bifido. la modifica-
zione del tasso e della strut-
tura della caseina, una ul*e-
n o r e acidificazione. Si potreb-
be quindi pensare di aver iag-
giunto in questo campo la 
perfezione quasi assoluta. Che 
cosa contiene dunque il latte 

Inoltre si e visto che 1 " d i donna, in piu di quello vac-
latte umano rispetto a quello j cino, che meglio protegge il 
di vscca presenta un certo ! ««»o digerenie dei neonaU? 
numero in piii di ormoni di 
tipo comcosteroide che espli-
cano una prevenzione sulle 
tossicosi; vn sono present 1 il 
lisozima ed il fattore bifi.lo 
che esercitano una funzione 
protettiva sulla mucosa inte-
stinale ed imbiscono lo svi-
luppo dei germi patogeni re-
sponsabili delle forme infetti-
ve gastro-intestinah. 

Attualmente le piii aggioma-
te tecniche per reahzzare la 
modificazione industriale del 
latte vaccino si basano ;u 
processi di concent razione, 
cui segue un complemento in 
zuccheri, acidi grassi essenzia-
li, ferro, vitamine, l'aggiunta 
supplementare di lisozima e 

I progressi 
Alcuni ricercatori inglesi 

hanno spenmentalmente pro-
vato che il contenuto batte-
rico delle feci dei bambini al-
lattati al seno era sensibil-
mente diverso da quello dei 
neonati allattati artificialmen-
te. Partendo da auesta con-
statazione hanno visto che, a-
doperando quest e feci come 
terreno di cultura, le colonie 
batteriche crescevano rapida-
mente su quelle dei neonati 
allattati artificialmente. men-
tre in quelli allattati al seno 

si registrava uno sviluppo di 
queste colonie lentissimo o «d-
dirit tura nullo. Individuare la 
causa di questo fenomeno e 
molto importante per poter a-
deguare sino m fondo il la»te 
artificiale alle esigenze fisio-
logiche del neonato. 

I nsultati finora ottenuti 
nel campo della matcrnallz-
zazwne del latte vaccino sono 
tuttavia molto soddisfacenti, 
perche la composizione del 
latte artificiale sia da un pun-
to di vista qualitative che da 
quello quantitative ha rag-
giunto una equilibrata ripar-
tizione dei t re gmppi fonda-
mentali di sostanze energ^ti-
che — zuccheri, grassi, protei-
ne — dei sali minerali e -lel-
le vitamine, awicinandosi in 
maniera incredibile a ' quelle 
che sono le nostre attuali co
noscenze sul latte materno. I-
noltre si tendera ancora a 
perfezioname la prcsentazio-
ne attuale in polvere, sosti-
tuendola con una presentazio-
nc gia solubilizzata, assai piii 
pratica e piu rapida ed in 

piu esente da quelle defor-
mazioni macromolecolari a 
carico dei lipidi provocate 
dalla liofilizzazione. In tal 
modo si superano anche i 
problemi della stenlizzazione 
casalinga. 

Gli enormi progressi rag-
giunti in questo settore sono 
comprovati dallo sviluppo sod-
disfacente dei neonati allat
tati artificialmente, anche se 
malgrado questi risultati U 
problema della maternalizza-
zione del latte non puo dirsi 
del tutto risolto poiche sia-
mo ancora molto lontani dal
la identificazione di tutti i 
fattori esistenti nel latte u-
mano. 

Le malattie 
Certamente gli studi che *i 

stanno conducendo perme»te-
ranno un sensibile migliora-
mento. Si pensa ad esempio 
— per ottenere dei latti ar
tificial! identici ftno nei det-
tagli a quello di donna an

che per quel che riguarda I 
fattori immunitan — di ino-
culare alle vacche che pro-
durranno il latte per ques 'o 
tipq di mdustria alcune ma
lattie tipiche dell 'uomo. Le 
vacche in tal modo potreo-
bero produrre quegli anticor
pi che passando nel loro at-
te assicurerebbero un certo 
grado di immunita al neo
nato, come fanno ah anticor
pi materni per 1 bambini al
lattati al seno 

Permanc tuttavia ancora 
trascurato un aspetto della a-
hmentazione artificiale del 
neonato: metterc a punto im 
alimento simile al colostro, 
il liquido secreto dalle ghian-
dole mammarie l primissimi 
giomi dopo il parto. che pre
senta una composizione pro-
fondamente diversa dal latte 
e sul quale ancora oggi le 
cognizioni scientifiche sono 
assai frammentarie. 

Laura Chiti 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO, maggio 

Sulle colline attorno a Bel-
grado, nelle zone piu sugge
stive hmgo il Danubio, uttor-
no ai centri turistici della 
Slovenia, della Croazia, del 
Utorale adriatico sono sorte 
negli ultimi anni migliaia di 
villette pcr il week-end, pic-
cole e grandi, semplici e pre-
tenziose. C'e chi ritiene che 
questo fenomeno, assieme u 
quello del rapido sviluppo del
la motorizzazione privata, pos-
sa essere assunto come un 
segno della vivacita c della 
dinamicita della economia ju-
goslava, come una tangibile 
vtanifestazione del crescenle 
tenore di vita della popola-
zione. In realta, se tutti con-
cordano nel rdencre che I'e-
conomia si e sviluppata ad 
una buona cadenza negli scor
si anni e con essa anche i 
redditi individuali e il livello 
di vita, attorno alle villette, 
alle automobili lussuose, agli 
immobilizzi di denaro per lo 
acquisto di oro e di gioielli 
si e scatenata negli ultimi me-
si una violenta polemica che 
ha trovato espressione negli 
organismi di governo. sta co-
munali che repubblicani e je-
derali, nelle orgamzzaziont di 
partito e smdacali, sulla stam
pa e alia televisione, e che 
trova plena rispondenza nel-
Vopinione pubblica. 

Ha preso d via una vera c 
propria campagna «contra 
gli arricchimenti illeciti e le 
diseguaglianze sociali». Recen
temente il Parlamento federa
te ha respinto come inadegua-
ta ed inefficace una «racco-
mandazione» del governo a 
combattere gli arricchimenti 
ingiustificati e ad eliminarli, 
chiedendo al suo posto un 
pragramma organico e concre-
to di interventi sulla base del
le conclusioni alle quali era-
no pervenuti la seconda con-
jcrenza della Lega dei Comu-
nisti e il congresso degli au-
togestori. Gli organi ispettivi 
e di controllo fiscale. e la stes-
sa polizia sono giu da tem
po in attivita. In Croazia. ad 
esempio, dove ta presidenza 
del governo repubblicano ha 
sollecitato la severa applica-
ziune dei provvedimenti, pe-
nali ,ed amministrativi per 
slroncare «la criminalita eco-
nomica. la corruzione. ed ogni 
abuso dei mezzi e del patri
monio sociale». gia cinque-
cento persone sarebbero sta
te chiamate a giustificare le 
loro ricchezze e a dimostrare 
la provenienza dei loro beni 

Ma l'intervento della poli
zia e della magistratura ov
viamente non basta. Se le leg
gi vengono cosi ampiamente 
e clamorosamente violate, oc-
corre, secondo il Parlamento. 
elaborare delle leggi piii effi
caci. Occorre soprattutto una 
azione di ampio respiro in 
campo politico per eliminare 
le deficienze dell'autogestione. 
per allargare, organizzare e 
rendere coerente il sistema di 
autogoverno Su questa linea 
si muove anche Vorganizza-
zione sindacale. 

II consiglio centrale dei sin-
dacati ritiene infatti che ci si 
dsbba occupare non soltanto 
degli effctti, ma anche delle 
cause che determinano le di-
suguaglianze. Non basta. es
so dice, colpire i cast limitc 
con una applicazione coeren
te delle disposizioni di legge 
contro la corruzione. la spe-
culazione, e il « grande benes-
sere » dt certe persone; occor
re eliminare le cause sociali 
ed economiche degli squilibn 
che vanno ricercate nella sfe-
ra della ripartizione del pro-
dotto sociale. nelle deficienze 
dei rapporti di autogoverno. 
nelle ineguali condiziom di 
partenza 

La questione dunque va ben 
al di la della con'testazmne. 
a prima rista un po' demago-
gica. delle villette e delle au
to di grossa cilindrata. Un 
giornale dell'Istria sottolinca-
va Quanto improprio fosse 
parlare di «r arricchimenti ille
citi » c. richiamandosi a Marx. 
ricordara come la ricchezza 
sia sempre conseguenza di 
sfruttamento e di furto. Alex
ander Vacic, professore uni-
rersitarto esperto di econo
mia c membro della segrete-
ria del Comitato Centrale del
la Lega dei comumsti di Bel-
grado. ci inquadra i termini 
del problema Ci sono. egh 
dice, tre ordim di disegua
glianze nel nostro Paese quel
le connesse alio stesso siste 
ma sociale c politico jugosla-
ro (ad esempio la differenzm-
zionc dei salarit. quelle w 
violazione delle regole del no 
•stro sistema. e quelle prove-
nienti flat diversi lirelli di svi
luppo economico E' cridenlc 
che I'azione per un armonico 
sviluppG della socicta jugosla-
ra andra condotta cor.tro ah 
ultimi due tipi di disegua-
gltanza 

Xella tocieta jugnslat a. 
contmua Vacic. non ci sono 
limiti a quello che un citta 
dino puo guadiqnare. purchc 
rispeUi le leggi e paghi le 
imposte donite. II rentaglio 
dei redditi individuali m Ser
bia nel 1970 andava da 1 a 
5-6 Non era tale da crearc 
ricchezza da una parte e mi-
seria dall'alt'-a, Tuttavia la Le
ga dei comumsti e Vopimone 
pubblica ritengono che que
sto rapporto sia ancora trop
po alto e che occorra ridur-
lo, ma sfuggendo ad ogni ten-
tazione egualitaristica c ri-
manendo fcdeli. in questa fa
se di sviluppo della societa. 
al principio della ripartizio-
nc secondo i risultati del la-
roro. Si ritiene che, per giun-
gcre a questo risultato. basti 
agirc siii minimi salariali (che 
possono essere aumentatt sta 

dalle repubbliche che dalle a-
ziende) e ricorrere ad un m-
tervento fiscale piu progressi 
ro (gia attualmente I'impo 
sta sul salario assorbe pro-
gressivamente fino al 70 per 
cento del reddito oltrc la quo 
ta esente. che c molto alt't 
rispetto ai livelli salariali Ju
goslavs 35 mila dmuri annul 
vale a dire il guadagno di 
un nostra operant spccializ-
zatoj. 

Lc diseguaglianze prodotte 
dalle violazioni e dagli abusi 
delle leggi nan rapprescntano 
un latta quantitativamente 
molto rilevante, ma fra esse 
st trovano t cast individuali 
piii chimorosi e mucroscopi-
ci. Sono i cast di dirigenti 
dt az'unde disonesti e dt a-
Lusi nel settore privata (u-
gricoltura. arltgianato, attivi
ta albcrghiera) Una parte dt 
coloro che lavorano privata-
mente non utilizzano solo 
mezzi propri. via anche quel
li sociali grazie a corrttziom 
c a raggiri di vario tipo. At
tn superano illegalmente il 
limite dei cinque dipendentt 
evadendo le imposte ed i ca-
sti sociali del lavoro. 

E' stata calcolato che in 
Croazia t lavoratori che pre-
slano la loro opera presso 
privati sono circa 30 mila; dt 
essi ben 20 mila non risul-
tana denunciati. E' una stra-
da che porta facilmente a ra-
pidt e pericolosi arricchimen
ti. Contro di essi (e altri an
cora derivanti dalle specula-
zioni nella compravendita di 
terre e case, dal commercio 
di permessi di edificazione. 
dagh abusi nei decreti per 
gli alloggi), deve essere po-
tenziata I'attivita della poli
zia, della magistratura. degli 
organi ispettivi e di control
lo, ma soprattutto devono mi-
gliorure i sistemi di control
lo interna delle aziende, di 
funzionamento degli organi
smi di autogestione, I'attivi
ta degli organismi di base 
e delle comuntta, e deve svol-
gere un ruolo sempre piii 
grande I'opinione pubblica 

II terzo ordine di disegua
glianze, quelle provenienti dai 
diversi livelli di sviluppo c-

canomtco, e certamente il piu 
importante, quello che ha le 
radict piii profonde, non an
cora estirpate e non facil
mente eslirpabtli E' una (let 
nodi (la sciogliere. per e von 
la crencita della societa ,so-
ciulista jugoslava. DisoccupU' 
zione, sattoccupazionc. occu-
paziane nan produttitu e nan. 
remunerante, emigr iztane. pro-
fondi squilibn frit regione e 
regione questi sono t ter
mini del problema 

M-istala Pljakic, segreturio 
della confederazume dei sm-
daculi, ritiene che questo ti
po di diseguaglianze debbu 
essere ufjrontaio con misurv 
dt pol'tica economicn, mane-
taria. credtttziu e dei prezzi, 
c con mtsure di politica so
ciale che neutraltzzino le can-
seguenzc negative della eca-
namta di mercato e che m-
dirizzino prima dt tutta alia 
rcalizzaztone del dtritto al 
lavoro 

Questo. dice Pljakic. nan .si-
qmfica afjatto un rttorno a 
sistemi centraUzzatt. anzt st-
gnifica metterc ancora put 
saldamente nelle mam della 
autogestione la riparlizionc 
del reddito, sigmfica sviluppa-
re le autoge'i'ioni in modo 
che il lavoratore abbia anco
ra maggiore potere dt dect-
stone a tutti i livelli. m mo
do che la democrazta dtretta 
abbia funzioni prevalentt 

Per il prof Vacic il pro
blema e quello di impedtre 
che le differenze di reddito 
si trasformino m differenze 
sociali e creino diverse con-
dizioni dt partenza per le gio-
vani generazioni. Se si pen
sa che ad esempio. per la 
tstruzione, la Voivodina spen-
de pro capite tre volte dt 
piii che la Macedonia, ci st 
pud rendere conto della gra-
vita della questione. Ma la 
impegno e la serteta con i 
quali si sta portando avanti 
in queste settimane il dibat-
tito stigli arricchimenti ille
citi dtmostra che gli jugo-
slavi sono coscicnti di esse
re alle prese con un proble
ma fondamentale e che sono 
decisi a trovarnc la soluzione. 

Arturo Barioli 

Vacanze divertenti.... 
....vacanze sicure 

tanti amici con 
ricetrasmettitori 
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