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Le contraddizioni di una inchiesta di parte dc 

Una scelta 
per la scuola 

Non e possibile avviare a soluzione positiva un 
progetto di trasformazione scolastica esclu-
dendo le forze autenticamente democratiche 

e progressiste operanti net Paese 

Se da parte cattolica e da 
tempo (iorente tutla una pub-
bhcistica relaii\'a a problemi 
scolastici ed educativi. piii ra
in 6 invece il caso di demo-
mstinni. in quanto tali, die 
hanno scritto di scuola. E' 
cjtiindi da salutare come un 
fatto positivo la pubblicazione 
di un libro nel quale Alfredo 
Vinciguerra, giornalista esper-
to in politica scolastica de 11 
Popolo e per un certo perio-
do di tempo capo dell'ufHcio 
stampa del ministero della 
P.I., lia raccollo e ampliato 
un'inchiesta comparsa sull'or-
Kano ufliciale della DC (La 
tuiola possibile, ed. Cinque 
Lune, 1973, pp. 3GI. L. 5.000). 

Data la vastita della tcma-
tica alTrontata (dalla program-
mazioiie alia scuula materna, 
(iell'obbliao, seconuaria, al-
l'liiiiversita, da^li insegnanti 
all'edilizia, alio nuove tecnoio-
jiie, aH'amminislra/.ione, ecc) , 
awebbe qui scarso senso un 
pronunciamento o \m giudizio 
di merito sulk* singole tesi e 
proposte. Anche perche spes-
••o balza agli occhi l'imbaraz-
zo derivanfe all'autore dalla 
necessita di conciliare la sin-
cera adesionc a idee progres
siste con la flifesa di posi-
zioni e scelte assunte da uo-
mini del suo partito. 

Yale piutlosto la pena di ac-

coglieiv i ricorrenli inviti di 
Vinciguerra a uromuovere uno 
J-IOIYO convergenie di forze 
politiche e ideali anche etero-
genee sulla questione scolasti
ca. II contributo piu proficuo, 
in questo senso. o l'iiulicazio-
p.e e la discussione dei «si-
Wiui» presenti nel libro. Si-
kn/.i cli'» sono tali anche 
quando determinati argomen-
ti vengono trattati. ma in ma-
mera tale da risultare so-
ftanzialmente elusiva. 

Innanzitutlo il complesso no-
do scuola-quali!icazione-sboc-
clii proi'essionali-occupazione-
sviluppo economico. L'aboli-
zione del \aIore legale dei ti-
toli di studio, sostenuta a spa-
da tratta da Vinciguerra per 
scoraggiare !a •< caccia » al 
diploma e alia laurca, aggre-
discu il problema su un solo 
\crsante. quello scolastico, tra-
scurando la considerazione dei 
mutamenti che necessaria-
mente devono avvenire nelle 
.strutture produttive. Per esser 
chiari: si pud forse limitare 
con misure amministrative il 
gettito di diplomati e laurea-
li, ma non si possono cancel
ling fisicamente dal mercato 
del lavoro, tantomeno politi-
camente. masse di giovani che 
a diversi livelli di qualifica-
/;onc riproporrebbero analo-
ghi problemi di occupazione. 

Un volano dello sviluppo 
L'unica risposia praticabi-

le, abbandonate le comode 
suggestion! neo-inalthusiane. 
limanc allora quclla di fare 
della rifornia della scuola e 
della masjima »alorizzazione 
delle forze produttive, a par-
tire dal settore scolastico. il 
\olano di un nuovo tipo di 
sviluppo economico. Altrimen-
ti, veramente. lo scandalo per 
la corsa al titolo scioglie la 
sua ambiguita e si qualifica 
negativamente come scandalo 
perche corrono a scuola quel-
li che finora ne sono stati 
esclusi: altn'menti, la scuola 
continua a essere un corpo se-
parato dalla societa. incapace 
di interagiie con c-asa 
In secondo luogo, non ci si 
scandalizza certamente per 
l'uso di ceni concetti opera-
tivi come « produttivita » del
la scuola, lapporto tra costi 
c ricavi, ecc- In effetti la mac-
china scolastica non potrebbe 
che trarre giovamento da pro
cedure e metodologie organiz-
> alive, pro^rammatrici e ge-
stionali capaci di eliminare 
sprechi e sperneri. Ma a mon-
tc dei problemi tecnici vi e 
un problema squisitamente po-
Ktico-culturale, che consiste 
nella individuazione. anche at-
lra\erso la sperimentazione, 
di un nuovo principio educa-
livo capace di fostenere il 
processo di rinnovamento in-
tcllettuale a civile del Paese. 
Tacendo questo nspetto, a pro-
posito del quale non si puo 
ignorare la ricerca ed elabo-
razione comuni.sta, si legitti-
ina di fatto l'esistente e ci si 
iimita a postulare la sua razio-
nalizzazione. E non c un caso 
che di nuo\ i pro^rammi scola-
.-tici nel libro non si parli. 

Terzo. e sjrave!. silenzio ri-
^uarda la ondala repressiva 
the si e abbattuta sui tentati-
\ i innovator! ch* studenti e 
insegnanti hanno (atto scatu-
rire dal seno deU'istituzione. 
spesso 'ii collegamento con 
foi-ze sociali esterre. e che ha 

favorito 1'insori'ere di uno 
squadrismo fascista n e l l a 
scuola. Si pud sen/.'altro di-
scutere. anciie ^e talora appa-
l't restrittivo, il concetto di 
gestione sociale affacciato nel 
libro, purche sia chiaro che 
csso rimane enanciazione di 
principio se non si sostanzia 
e concreta innanzitutto attra-
verso una reale circolazione 
di vita democratica nella scuo
la, tale da i>ermettere alle 
.iue component! progressLste 
di operare senza la minaccia 
della mannaia amministrativa 
(che 6 poi sempre politica e 
sempre m^no spesso e stata 
solamente una minaccia). e 
poi attraverso la recisione di 
certc colpevoli coanivenze con 
iniziative e ambienti neo-fa-
scisti. 

In quarto luogo. non sem-
bra certo una perdita di tem-
\*o la ricerca di responsabilita 
circa la gravita della odier-
na crisi, e non per il mero 
gusto di fare processi. ma per 
iiluminare a fondo cause e 
motivi della crisi. Vinciguer
ra, a questo proposito. intro
duce la distin-done Ira colpe-
rolezza e cnlposita, escluden-
do la prima nei comporta-
menti della classe dirigente al 
gcverno; distin^ione alquanto 
azzardata se si i>ensa che da 
25 anni la DC ha in pratica 
il monopolio della direzione 
dell'istruzione in Italia. Eppu-
re, la stessa inchiesta. a leg-
gerla bene, contraddice questo 
artificio. Ripetutamente infat-
ti, ad esempio, si lamenta die 
la limitatezza delle competen-
ze attnbuite alle Regioni per 
l'assisJenza scolastica e la for-
mazione professionale rischia 
di pregiudicare di fatto quel-
la che giustamente viene de-
finita una t occasione stori-
r-a ». Si sa bene come si sono 
deliucati gli ^chieramenti al 
liguardo: da una parte i go-
\erni, con alia testa la DC: 
(iali'altra. le forze autonomi-
slithe. 

Quali gambe per camminare 
Inline, mania una riflessio-

ne fondamentale. Una riforma 
tosi complessa c basilare per 
l.-i s\iluppo democratico della 
j-ocieta come quella scolastica 
iia bisogno di gambe per cam
minare. ha bisogno cioe di 
lorze politiche e sociali che 
sappiano portare il peso della 
inevitabile Iwtta^lia da ingag-
giarc per \incere resistenze 
e oslacoli. K* un problema di 
scelte. schicrnmenti. allcanze 
the non pud (>.scre av\iato 
positivamentr a soluzione da 
un certo tip-"» di pregiudizio 
ideologico come quello esem-
plulcato .Icdla pubblicazione. 
in appendico. delle posizioni 
sulla scuola dei partiti «• pie-
uamente o sinceramente de-
motratici > (DC. PSI. PSDI. 
PRI. PLI). co-i tsclusione del
le elaborazioni e proposte di 
nforma del PCI 

Pure trascuraia c I'altra 
fondamentale componente del 
processo di rifonma scolasti
ca, i sindacati. Anche se il 
hbro e stato pubblicato dopo 
la verten7a sulla scuola (con 
preparazione dello sciopero ge-
ncralc) condotta dalle Confe-
derazioni. e JMT vero the tut-
ta una sene di prtse di posi-
7ione e di iniziative preceden-
tt a\evano posto le organizza-
7'ioni dei lavoratori in primo 
piano nel discorso sulla scuo
la (per non parlare del monte 
ore retribuilo per la forma-
zione culturale conquistato da 
una paite della tlasse opc-
iaia). - 1-a j»Us->a sostanziale 

'. equidislanza » tr? sindacati 
scolastici confederali e auto-
nomi non aiuta certamente a 
coglicre quanto di nuovo emer
ge falicosamenle ma sempre 
piu posilivamente tra gli in
segnanti c la^cia pcrmanere 
pericolosi oquivoei sul ruolo 
ciie le casiddctle organizza-
zioni « autonome > giocano sul 
piano della resistenza ad ogni 
lnnovaziont: reale. K poi. ac-
canlo alle associazioni dei 
maestri e dei professori cat-
tolici. i\\ movimento dei cir-
coli della didattica. perche 
non teix-re conio anche del 
contributo di associazioni co
me il Movim?nto di coopera-
zione educatha. cioc delle mi-
ghori elaborazioni ed espe-
rien7e espr«»sic dalla sinistra 
sul piano nedagogico e didat-
tico? 

Se e giu-ia l'identita stabi-
lita da Vinciguerra tra crisi 
scolastica e ensi della socie
ta, e per noi c giusta. come 
c* giusto il richiamo alia scel
ta democrat ica del 1945 che 
oggi va confermata con una 
scelta per la scuola, pena la 
disgregazione dell' istituzione 
scolastica e della stesso tes-
suto democratico. ne deriva 
che un progetto di trasforma-
7,one della scuola. e implici-
tamente della societa. non pud 
ignorare o addiriltura esclu-
dere le Torzc autenticamente 
democratiche e progressiste 
operanti nolli societa. 

Fernando Rotondo 

La piattaforma programmatica della Lega dei comunisti jugoslavi per il decimo Congresso 

Lautogestione socialista 
La lotta per essa, si afferma nel documento, dovra svilupparsi fino ad investire tutti i gangli decisivi deH'economia del Paese - Per far cio occorre 
rafforzare il potere di decisione della classe operaia - Riaffermata la posizione di « non allineamento » della Jugoslavia in politica estera 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO, luglio 

Duecento pagine, scssanta-
cinquemila parole: la ptatta-
forma programmatica della 
Lega dei comunisti jugoslavi 
per il decimo Congresso. che 
si svolgerd nel prossimo an-
7io, d stata inessa in discus
sione in tutte le organizzazio-
ni di base, dopo un anno di 
lavori preparatori da parte 
della apposita commissione e 
dopo essere stata sottoposta 
all'esame dei Comitati centra-
li delle Repubbliche e delle 
Regioni, 

a La concisione non e an-
cora una nostra virtii», dice 
autocritico, a proposito della 
mole del volume, il compagno 

Veljko Vlahovic, membra del
la presidenza della Lega. Ma 
occorre agglungere che i pro
blemi jugoslavi sono oggi dif-
ficili e complessi, che la Ju
goslavia sta attraversando un 
momento cruciate del suo svi
luppo socialista, e Vanalisi cri-
tica, anche mlnuziosa, del rc-
cente passato diventa indi-
spensabile per andare avanti. 

Nella piattaforma program
matica si cercherebbero inva-
no svolte clamorose, rotture 
con le linee dei precedenti 
congressi della Lega, ma le 
correzioni, gli agglustamenti, 
gli accenti nuovi risultano e-
videnti in ogni pagina: in par-
ticolare per quanto riguarda 
I'ulteriore rafforzamento del 

carattere di classe e del ruo
lo sociale della Lega, i prin-
dpi delta realizzazione del 
ruolo dirigente del partito nel
la societa autogestitu, il posto 
che nella lotta ideologica com
pete ai comunisti jugoslavi. 

« La lotta per I'autogestione 
socialista — si dice nella piat
taforma — e una lotta a luu-
go termine e piena di com-
ptessitd e si e sviluppata in 
condizioni e rapporti contrad-
dittori. In questa lotta, che 
riveste un carattere di classe, 
abbiamo registrato importanti 
successi, ma abbiamo avuto 
anche delle esitazioni e del
le battute d'arresto. In una 
autogestione non sufficiente-
mentc sviluppata, con una li-

mitata forza economica, so
ciale e politica della classe o-
peraia, la Lega dei comunisti 
e stata sottoposta a forti pres-
sioni da parte dello sponta-
neismo burocratico cd indivi-
dualista, ed ha dovuto condur-
re contemporaneamente la lot
ta contro le tendenze e le 
forze burocraticodogmatiche, 
da una parte, e quelle anar-
chiche, piccolo-borghesi e libe-
raliste, dall'altra. L'indeboli-
mento del ruolo della Lega 
dei comunisti, e quindi la limi-
taztonc delta forza e della 
influenza della classe overaia, 
hanno favorito la rinascita e 
le manifestazioni piii aggres
sive del nazionalismo. Tale in-
dirizzo e stato bloccato e re-

spinto dalla azione offensiva 
della Lega dopo la ventunesi-
ma riunione della Presidenza 
e dopo la seconda Conferen-
za. In questa azione si e raf-
forzata la convinzione che tut
te le forme di violazione dei 
fondamenti di classe della po
litica e della pratica della Le
ga e I'indebolimento dei suoi 
principi di organizzazionc , e 
di azione rivoluzionaria, con-
ducono al disarmo delta clas
se operaia, all'annullamento 
dei suoi sforzi per la conqui-
sta di posizioni decisive nel 
sistema della riproduzione so
ciale, nella decisione autoge-
stionaria e politica ». 

Sulla base della analisi crU 
tica (molto ampia e dettaglia-

II monumento ai resistenti mort i nel campo di concentramento croato di Jasenovac, opera dell'architetto Bogdan Bogdanovic. (FotoZuber) 

La sessantesima sessione delle «Settimane sociali» di Francia 

I cristiani nella vita politica 
Come tradurre le no vita prodottesi nella societa civile c nella Chiesa? - La lettera del cardinale Villot: 
«II Yangelo non e ncutro, non e indiffcrcnte» - Un nuovo modo di praticarc la fedc e la «scclta socialisia» 

La sessantesima sessione 
delle Seltimanc sociali di 
Francia, svoltasi a Liane sul 
tema «Cristiani e chiese nel
la vita politica », ha messo in 
evidenza i limiti di una ri
cerca anche coraggiosa ma su-
perata in quanto — come ha 
osservato il teologo Rene Re-
mond — se e vero che la Chie
sa ha il dovere di « dire ». nel 
senso di pronunciarsi di fron-
te alle situazLoni di ingiusti-
zia esistenti nel mondo, occor
re anche « fare ». 

Una volta ricono«=ciuto rhe 
il principio dell'unita dei cat-
tolici in un partito e supe-
rato e una volta stabilito. con 
la Octogesima adceniens di 
Paolo VI. che le .opzioni in 
politica possono essere diffe-
renti e quindi affidate alia re
sponsabilita dei cristiani che 
operano in particolari situa-
zioni storiche. il problema 
dell'impegno politico del cre-
dente potrebbe considerarsi 
cosi risolto almeno sul p:ano 
metodologico. 

II problema. invece e stato 
riproposto dallo stesso segre-
tario di Stato, card- Jean Vil
lot, con la sua Lettera inviata 
a nome del Papa al president e 
delle Settimanc sociali di 
Francia, Alain Barrere, nella 
quale egli ha mteso precisare 
i compiti dei cattolici in que
sto particolare momento. 

II card. Villot, richiamandosi 
alia Paccm in terris di Gio
vanni XXIII. fa rimarcare che 
essa «ha contribuito ad un 
largo rinnovamento delle pro-
spettive attraverso il metodo 
del dialogo con tutti gli uo-
mini» e quindi anche tra 
«credenti e non credenti». 
Ne consegue — osserva il se-
gretario di Stato vaticano — 
che «certi bloccaggi, ereditati 
dal passato », e che creavano 
steccati e contrapposizioni sul 
piano ideologico e politico 
«sono da considerarsi fortu-
natamente superati*. 

Nell'esortare i cattolici a 
• dare la loro testimonianza 
evangelica* sul piano tempo-
rale, il card. Villot non scen-
de nel particolare. ma dice 
con forza: «Il Vaneelo non e 
neutro. non e indifferente». 
Percio le scelte politiche e 
sociali dei cattolici devono 
tendere a « favorire ed assicu-

rare la promozione integrate 
dei cittadini». I cattolici de
vono stare dalla parte di co-
Ioro che si battono per la 
piena affermazione della «di-
gnita dell'uomo, e particolar-
mente dei poveri, dei deboli, 
degli emarginati, dei popoli 
del Terzo Mondo ». 

I partecipanti alle Setlima-
ne di Lione hanno accolto 
questa es.ortazione. ma il di-
scorso e stato sviluppato solo 
a meta. E ' stato, infatti, nel 
corso del dibattito che se 
a il pluralismo » delle opzioni 
politiche puo essere conside-
rato una conquista rispetto 
alle scelte integriste del pas
sato fatte in chiave conser-
vatrice e moderata («il rico-
noscimento della relativita ir-
reversibile dei progetti socia
li e delle analisi delle situa-
zioni e positivo*), bisogna 
anche riflettere sul fatto che 
il «pluralismo» se non e 
«dialettizzato» puo portare 
proprio a quella « neutrality » 
che si dice di voler rifiutare. 

Nel documento finale della 
m Settimana» di Lione si af
ferma, di conseguenza, che 
«non tutte le opzioni politi
che dei cristiani sono possi-
bili. Vi sono delle scelte che 
vanno fatte per esclusione: un 
cristiano non puo essere raz-
zista: la tortura come le in-
giustizie sociali non possono 
essere tollerate da un cristia
no ». Altre scelte vensono pro
poste in positivo: «il cristfa-
no, proprio perche deve por-
si in una posizione di servi-
zio, deve mirare a ravorire la 
promozione umana a tutti i 
livelli». 

II card. Villot. nella sua 
Lettera afferma che oggi non 
si tratta solo di riconoscere 
«il legittimo pluralismo » gia 
affermato da Paolo VI con la 
Octogesima adveniens, ma di 
compiere anche quegli atti 
efficaci e necessari «per co-
struire la societa di domani» 
della ouale ci si Iimita a dire 
solo che deve essere «diver
se » e «piii umana ». 

Nel corso del dibattito a 
Lione, molti ha.'ino richiama-
to il documento nubblicato 
il primo maggio 1972 dall'E-
piscopato francese che rico-
aosceva al cristiano la possi-
bilita di compiere in armo-
nia con il Vaneelo la « scelta 
socialista». C'e stato anche 

chi, come padre Henri Ma-
delin, ha sottolineato alia luce 
di una indagine sul compor-
tamento religioso e politico 
del cristiano, che ad un mo
do nuovo di praticare la fede 
corrisponde sempre di piu 
«l'impegno del credente nel
le correnti socialiste ». 

Alcuni punti — ha detto pa
dre Remond — sono gia chia
ri: l'evoluzione della societa 
civile che si e deconfessiona-
lizzata, donde l'abbandono 

della religione di Stato; l'e
voluzione della Chiesa che ha 
rinunciato ad essere up cor
po sociale a parte e non e 
piii in grado di dominare la 
societa politica operando co
me una « contro-societa ». Cio 
che non e ancora chiaro o 
rimane confuso per una larga 
parte dei credenti e il come 
tradurre in termini politici 
queste novita che, lungi dal 
mettere in forse a i diritti 
della Chiesa» quali sono ri-

Madrid 

La scomparsa 
di «Papillon> 

Era stato uno dei f cos/»letterari degli ultimi anni 

MADRID, 29 luglio 
Henri Charriere, il fortuna-

to autore di PapUlon, un Iun-
go, awenturoso racconto a 
sfondo autobiografico. e scom-
parso ieri notte in una clinica 
madrilena all'eta di 65 anni. 

Scompare cosi uno dei «ca-

H«nri Charri«r*, il forlunato ali
tor* di « Fapilkn ». 

sis letterari di questi anni. 
Uscito a Parigi neH'estate del 
'69, il libro di Charriere e 
riuscito, nel giro di questi an
ni ad imporsi come uno dei 
best-seller mondiali, grazie a 
un orchestrato e ben mampo-
Iato lancio editoriale. PapU
lon (La farfalla). condannatu 
ai lavori lorzati a vita, per 
assassinio. addebitatogli in 
base a una falsa testimonian
za, nel *32 a soli 23 anni di 
eta, venne internato nella 
Gu&yana francese. Per ben ot
to volte, PapUlon tentd di 
evadere da quell'infemo e 
soltanto, nel '41. su un sacco 
di noci di cocco, riusci nel 
suo proposito. Dopo aver co-
nosciuto le prigioni inglesi e 
venezuelane, Charriere - PapU
lon torno alia ribalta per rac-
contare in cinquecento pagi
ne la sua storia di forzato 
a vita. Nasce cosi PapUlon. 
uno « straordinario fenomeno 
di letteratura orale», come 
lo definirono alcuni critici, 
subito tradotto in tutti i Pae-
si e venduto in deeine di mi-
gliaia di copie anche in Ita
lia. 

conosciuti dalle Costituzioni 
degli Stati, mettono, anzi, la 
Chiesa nella condizione di pro
nunciarsi sui problemi di fon
do che riguardano l'uomo e 
gli uomini. 

Un primo e interessante pro
nunciamento della Chiesa cat-
tolica sul socialismo come mo-
dello di societa e awenuto a 
Zagorsk, dove, dopo un incon-
tro svoltosi dal 4 al 7 giugno 
scorso, tra una autorevole de-
legazione vaticana ed una al-
trettanto autorevole delegazio-
ne della Chiesa ortodossa di 
Mosca, e stato approvato un 
documento in cui si legge: «Le 
due Chiese, la cattolica e la 
ortodossa, concordano nel ri
conoscere il fatto che c*e una 
forte tendenza verso forme di 
socialismo in molte parti del 
mondo». E ancora: • Anche 
se i partecipanti al colloquio 
hanno concezioni diverse del
la natura di queste tendenze, 
essi si sono trovati d'accor-
do sul fatto che in queste ten
denze vi sono aspetti positivi 
che i cristiani devono ricono
scere e cercare di capire*. II 
valore di queste affermazioni 
appare notevole, se si pensa 
che le ACLI, per esempio, so
no entrate in crisi proprio per
che avevano ncercato di capi-
re», forse con un forte anti-
cipo rispetto alia lenta evolu-
zione della Chiesa nel suo in-
sieme. Ma la Chiesa, come e 
noto, procede per gradi. 

II presidente delle Settima-
ne sociali di Francia. Alain 
Barrere. ha annunciaio, pro
prio avendo presenti questi 
nuovi orientamenti della Chie
sa, che compito delle prossi-
me sessioni sara appunto. di 
precisare i compiti dei cattoli
ci sul piano politico e socia
le. II programma preannun-
ciato prevede per il 1974 an
cora una ricerca, a livello di 
studio, centrata «sugli effetti 
della contestazione delle isti-
tuzioni». Per il 1975, invece, 
occorrera promuovere — vie
ne rilevato — «un confronto 
con gli altri, con i non catto
lici » (in primo luogo i marxi
s m anche in coincidenza con 
1'Anno santo che, secondo Pao
lo VT, dovra offrire I'occasio-
ne per una « riconciliazione » 
fra « cattolici e non cattolici », 
tra «c credenti e non credenti». 

Alceste Santini 

ta, ma che pud essere riassun-
ta nei suoi elementi di prin
cipio nel passo che abbiamo 
riportato), la piattaforma pro
grammatica pone i seguenti 
obiettivi, che si ritrovano nel
la azione ideologica e politica 
attualmcntc condotta dalla Le
ga: rinnovamento e trasforma
zione della Lega come orga-
nizzazione dell'azione rivolu
zionaria: rafforzamento del-
Vorientamento di classe nella 
politica c nella pratica gene-
rale; cambiamento dello stile 
di lavoro e della struttura so
ciale della Lega; lotta decisa 
e intransigente contro tutte 
le forze antisocialistc c con-
trarie all'autogestione; realiz
zazione conseguente ed effica-
ce delle decisioni e delta po
litica della Lega; chiarificazio-
ne ideologica e politica all'in-
terno della Lega nei confron-
ti di ogni forma di opportu-
nismo. di liberalismo, di na
zionalismo, di ogni attivita di 
gruppo e di frazione; raffor
zamento ideale, politico e del
l'unita d'azione della Lega. 

In sostanza, la piattaforma 
programmatica ribadisce con 
forza (e cio non sembrera 
pleonastico se si tengono pre
senti gli avvenimenti jugosla
vi di questi anni) che «il raf
forzamento ideologico e politi
co della Lega t il presuppo-
sto per il rafforzamento del 
ruolo della classe operaia, per 
Vaffermazione dei suoi inte-
ressi in tutti i settori della 
vita economica, sociale, poli
tica e culturale ». 

Altrettanto ferma e decisa, 
come per il ruolo della Le
ga, e la difesa dei principi 
della autogestione: «la batta-
glia per I'autogestione e un 
noslro obbligo ed una nostra 
;esponsabilita davanti a tutte 
le forze progressiste del mon
do ». Le difficolta nella costru-
z'tone di una societa autogestt-
ta sono state e sono grandi, 
hanno portato talora anche a 
degli insuccessi, poiche «non 
esistc nel mondo un modello 
che ci mostri come realizza-
re questo tipo di societa». 
Tuttavia si ritiene die I'auto
gestione abbia dimostrato la 
sue efficacia economica e che 
la sua vitalita si sia manifc-
stata soprattutto nella capaci-
ta di risolvere in modo demo
cratico le piii grandi contrad
dizioni sociali. 

Alia efficacia della autoge
stione si fa risalire la trasfor
mazione economica c sociale 
della Jugoslavia nel dopoguer-
ra. il fatto che il reddito to-
tale sia aumentato di 4,5 vol
te dal '47 al '71, che lo svilup
po economico generate della 
Jugoslavia sia piii accclerato 
della media mondiale, con un 
ritmo uguale a quello dei Pae-
si socialisti dell'Europa orien-
tale, che la Jugoslavia faccia 
parte del piccolo numero di 
Paesi che sono riusciti a rt-
durre il dislivello di sviluppo 
rispetto ai Paesi piii svilup-
pati. 

Ma anche per I'autogestione 
e venuto il tempo di un deci-
sivo passo avanti. che ta fac
cia uscire dai limiti angusti 
delle aziende e la porti ad in
vestire i gangli decisivi della 
economia, a presiedere all'in-

1 tero processo della riproduzio
ne allargata, in modo da dare 
reale potere di decisione alia 
classe operaia. Tutta una se-
rie di riforme fa cominciare 
dal nuovo testo delta Costi-
tuzione fino alia riforma del 
sistema scolastico. della strut
tura bancaria, del codice pe-
nale, deU'agricoltura ecc.) so
no avvtatc o saranno pronte 
prima del decimo congresso 
della Lega. E tutte mirano a 
dare concretezza alia esigen-
za di un salto qualitativo del
la autogestione. 

Un'ampia parte della piat
taforma programmatica e de-
dicata alia politica estera. Vi 
viene riaffermata la scelta di 
« non allineamento » come a la 
piii progressista e la piii ren
te » per la Jugoslavia nelle at-
tuali condizioni di sviluppo 
dei rapporti internazionali c 
dei processi mondiali, «ca-
ratterizzati dall'abisso crescen-
tc tra Paesi sviluppati e sot-
tosviluppati, dalla modifica 
dei rapporti tra i Paesi piii 
forti dal punto di vista eco
nomico e mititare. dalla rivo-
luzione sdentifico-tecnologica, 
dalla immensa crescita delle 
forze produttive, nonche dal
la lotta sempre piu decisa per 
Vaffermazione della pace, il 
rafforzamento della coesisten-
za attiva, gli accordi e la col-
laborazione sempre piii larga 
sul piano economico. scientific 
co e culturale ». La politica di 
non allineamento, per il suo 
carattere antimperialista e an-
tiegemonico. viene anche in-
dicata come un fattore «del
l'unita interna di tutti i no-
stri popoli e delle nostre na-
zionalita ». Questa politica vie
ne applicata coerentemente in 
tutti i settori. «nei rapporti 
con i Paesi confinanti, in Eu-
ropa. nell'azione comune con 
i Paesi dcll'Asia. dell'Africa c 
dell'America Latina nella strcl-
ta cooperazionc con i Paesi 
socialisti c in quella con tut
ti i Paesi del mondo, sulla 
base dei prindpi della coesi-
stenza padfica attiva ». 

Dei Paesi socialisti il docu
mento metlc in rilieto *lim-
portcntc contributo al socia
lismo moderno. sia per i ri-
sultati e le conquiste conse-
guiti in molti settori, sia per 
i problemi e i dilemmi che 
appaiono nella lotta per la 
realizzazione degli obiettivi c 
dei valori socialisti fondamen-
tali». Questi Paesi it sono di-
ventati un fattore che influi-
see potentemente sullo svilup
po generate delta umanita. La 
loro esistenza e la loro azio
ne hanno considerevolmentc 
ridotto e limitato la sfera di 
dominazione del capitalismo 
mondiale e hanno obiettira-
mente contribuito all'avanza-
ta delle forze progressiste P. 

Arturo Barioli 

SCALPELLI 
Dalmine 1919 

Biblioteca del movimento opo-
raio italiano • pp. 144 - L. 1.500 
Attraverso un'acuta analisi 
delle fonti c delle testimo-
manze. I'episodio di Dalmuip 
viene rcstituito alia storia del 
movimento operaio cui, pur 
con i suoi elementi di con-
traddizione. lecjittimamente 
apparticne. 

VVG0TSNI1 
Lo sviluppo psichico 

del. bambino I 
prefazione di A. N. Leontjev 
e A. R. Lurijn - Paideia • pp. 
?40 • L. 1.200 - In prima edi-
zicne occidentale una raccol-
ta ill saggi del noto scien-
ziato sovietico, dedicati ai 
profcJemi del rapporto tra ap-
prcnJimento e sviluppo, del 
riurdo mentale, dell'attenzio-
ne, che rappresentano una 
tappa fondamentale per lo 
studio dello sviluppo psichico 
del bambino. 

ABDEL MALEK 
II pensiero 

politico arabo 
Universale - pp. 500 - L. 2.500 
Le diverse correnti del pen
siero politico arabo contem-
poraneo e il ruolo positivo 
assunto nelle diverse fnsi 
delle lotte di liberazione na-
zionale per una maggiore con-
sapevolezza e partecipazione 
delle masse alia lotta poli
tica. 

FISCHER 
Ricordi e riflessiorii 

prefazione di E. Ragiomen -
XX secolo - pp. 580 - L 2.800 
Attraverso lautobiografia po
litica di Ernst Fischer, una 
ricostruzione vivace e imme-
diata di avvenimenti storici 
di notevole mteresse e di 
pregnante attualita. dalla ca-
duta deirimpero asburgico 
alle vicende del Comintern. 

BEREZKOU 
Interprete di Stalin 

XX secolo - pp. 44B - L. 2.000 
La testimonianza di un diplo-
matico sovietico su alcuni dei 
momenti piu cruciali della sto
ria contemporanea: dal patto 
tedesco-sovietico alia confe-
renza di Teheran (dove fu 
interprete di Stalin], alle trat-
tative per la fondazione del-
rONU. 

VASSIUKOS 
Fuori le mura 

prefazione di Halo Calvino • 
XX secolo - pp. 25G - L. 1.500 
II clima politico, sociale e 
culturale in cui e maturato il 
colpo di Stato dei colonnelli 
in Grecia. in un volume di 
saggi. inchieste e racconti 
dell'autore di •• Z ». 

BERLINGUER 
MARCHAIS 

Democrazia e 
sicurezza in Europa 

prefazione di Sergio Segre -
II punto - pp. 84 - L. 500 -
I testi dei discorsi tenuti a 
Bologna dai segretari gene
ral! del PCF e del PCI sulla 
politica europea dei comuni
sti e I'unita delle masse la* 
voratrici. 

RISTAMPE 

BUCHARM 
S T A L I N 
TROTSKIi 
ZlliOVJEV 

La « rivoluzione 
permanente » e i 
socialismo in un 

paese solo 
Biblioteca del pensiero mo
derno • pp. 300 • L. 3.000 

CHESNEAUX 
Storia del Vietnau? 

Universale • pp. 420 • L. 1.500 
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