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SCHEDA 
MONTECATINI 

Fondata nel 1888, la Montecatlni e la 
imagglor azienda chlmlco-mlneraria italiana, 
j eon poalzlone di monopolio au varl tlpl dl 
produzione. 8oltanto In Italia ha 174 at a-
blllmentl con 80 mlla dipendenti. II capi-
tale sociale • iajlto a 257 mlllardi dopo 
I'lncorporazlone dell'ex monopolio elettrl-
co 8ADE, che operava nel Veneto. II fat-
turato Montecatlni e ttato dl 172 mlllardi 
nel prlml eel met) del '64, con un Incre- • 
mento del 4 per cento riapetto al prlmo ' 
aamestre '63. Nella graduatorla delle 200 
magglorl aocleta Induatriall non amorlca* 

:ne, la Montecatlni vlene al 63. poato (la ' 
F IAT . e al declmo). -La fualone con la 

[•hell per g l l . Implantl petrolchlmlc! dl 
Brlndltl • •> Ferrara e avvenuta nel '63, 

iquando e nata la Monteshell con un capi
tate dl 160 mlllardi dlvlao alia pari. 

II dito sulla piaga 

/ piani delta Montecatlni e i ritocchi 
delta Shell - Lotta contrattuale e 
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avanzata comunista ipotecano it po-
tere del monopolio - La « doppia fi-
gura » dl molti lavoratori del petrol' 
chimico - Le debolezze del sindacato 
e i ricatti dell'azienda - Scelta di 

cla88e per it partito in Puglia 
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Ranger8 
< 1 

ha fatto 
centra 

sulla Luna: 
settemila 
(e buone) 

le foto 

GLIOPERAI Dl BRINDISI 
Dal noitro inviato 

BRINDISI, febbraio. 
Come nello stnbilimento di 

Ferrara, la Monteshell intensi
fied lo sfriittamento riducendo 
gli organici. In quattro mesi, 
sono stati estromesst dal < pe
trolchimico > circa 400 operai; il 
15 per cento di quefli in forza. 
Per non venire tnlralciata da 
vertenze sindacali, Paztenda non 
Ucenzia ma obbliga a dimettersi 
chiunque ne offra il pretesto, of-
jrendo lino a 350 mila lire. Un 
operaio della centrale aveva una 
salute malferma; gli e stata estor-
ta la firma col ricatto. l)n atti-
vista sindacale aveva fumato du
rante la refezione ed era stato 
sospeso; avendo poi rifiutato di 
dimettersi, il rapporto del sorve-
gliante e slato aggravato e lo si 
c licenziato. Non aveva altre pen-
denze disciplinary Ma si buttano 
j u o n anche i raccomandati, quel-
li che i dirigenti della Monte
catlni avevano assunto per ac-
coiitenture clcro e clerical!. e che 
t funztonuri della Shell hanno 
giudicato mutili. 

La produzione naturalmenle 
continua a crescere, mentre le 
squadre si dtradano: un vuoto 
qui, uno Id, che gli altri operai 
devono colmare lavorando e ren-
dendo di piu, poiche non e vero 
che « nella chimica 1'impianto va 
da solo ». 

Per risparmtare tempo, gli 
operai che lavorano all'acetilene 
debbono far la doccia fuon ora-
rio e perdere cosi la camera, 
benche somtglino a statue di 
fango; quellt che lavorano alle 
autoclavi debbono entrarvi e tn-
tosstcarsi anche se Vanalista non 
ha controllato la uelcnositd del 
recipiente. Per risparmtare sol
di, le injiltrazioni di cloro non 
vengono bloccnte e la rumorositd 
dei compressort non vtene attu-
tita. Per impedire ribelltom. cir-
colano voci di ulleriori Jiceruw-
menti e fioccano puniziom di
sciplinary 

I mezzi della 
corruzione 

Paternalismo e rappresaglle 
rimangono i mezzi della corru
zione sindacale e della persecu-
zione politico, anche dopo la \u-
ttone Montecatim-Shell. Erano 
statt assunti due operai qiialifi-
catisi at corsi aztendali. uno 
iscntto alia DC Valtro al PCL II 
primo ebbe subito uno scatto di 
25 lire orarie, il secondo nienle. 
Tutti e due entrarono nella lista 
del loro partito alle clezioni am-
mtnittrative, e in quelle della 
CISL t- della CG1L alle clezwni 
sindaca:i. II primo ha fatto car-
nera diventando equiparato; 
Taltro i rimasto di seconda cate-
goria senza una lira d'aumento, 
nonostante abbia chtesto il capo. 
lavoro e spstiftnscn ancf:e il ca-
poturno. t supcnori p:\ hanno 
spiegato jcrche: * Smmo tutta 
una farmalia, ma per collabora-
re non basta lavorare > Ce pure 
chi non rtcere la guista quali-
fica anche se non si mette in 
mostra. e chi cede alle minacce 
non mettendosi in Usta. 

Tutto e cosi diventato pin op-
pressivo — Timpeono di lavoro. 
la nociritd delle lavorazwni, il 
controllo dei laroratOTt — da 
quando la compagnta petroltfcra 
anglo-otandese si e associata al 
monopolio chimico ifalinno, c da 
quando la congtuntura difiictle 
ha imposto al capitaltsmo di rior-
gamzzarsi 

II pctrolchtmico di Brtndisr sta 
attraversando una complessa fase 
di riassestamento Come per tutu 
t grandi compfessi indiistnali, 
problcmi economic! si inlrcccio-
no a quclli polilici. II ricorso ul 
capitate strantero si era rcso ne-
cessarto due anni fa, per soppe-
nre agli crrori c "I bisogni finan-

della Montecatlni, che costa-

rono il posto a un amministratore 
delegato e condussero alia fusio-
ne con la Shell, diventata com-
proprtetaria a Brindisi e a Fer
rara. 

Per questa via forzosa, I'inte-
prazione internazionale }ra grup. 
pi chimici e petrolijeri si fece 
strada anche in Itulia, dove gli 
altri due colossi — Edison ed ENl 
— ne hanno finora evttalo i co-
sti. La costruzione dell'impianto 
di Brtndist era gid in corso, e lo 
ingresso della Shell raddrizzo in 
parte quella che uno studio del-
I'OECE ha ritenuto un'operazto-
ne dtfettosa. Ci furono aggiusta-
menti, si rinviarono gli amplia-
metlti, si eliminarono alcune bar-
dature, e ora la Shell sta per 
impiantare a Taranto la raffine-
ria che potenzierd I'alimentazio-
ne del petrolchimico. 

Certo, la Monlecatini aveva vo-
luto gtocare grosso in tutti i sen-
si, anche se lo splendido futuro 
della chimica sintetica autorizza-
va e autorizza le operazioni piu 
ttrdite. La scelta di a t terrare a 
Brindisi con un mvestimento di 
180 miliardt era dettata da cuttst-
aerazioni economtche e polittche: 
la postztone e le caratteristiche 
di questo porta adriatico, che ab-
bassa i costi d'approvvtgionamen-
to e di spedizione; Vabbondanza 
di manodopera a buon mercato; 
Ventttd dei contributi statali per 
Vindustrializzazione del Sud; la 
debolezza del movtmento operaio 
locale, tradizionalmente sociali-
sta e contadino. La Montecatlni 
voile subito accaparrarsi il por-
to e le infrastrutlure. A compen-
so dellesccuztone di opere paga-
te dnlla collettivttd, intendeva 
perfino arrogarsi il diritto di sce-
gliere quali aziende awrebbero 
potuto insedtarsi nella zona m-
dustriale. L'azione dei comunisti 
in Comune e in Parlamento, e la 
lolla dei porluali, impedirono che 
il monopolio divenlasse padrone 
delle aree e dei moli pubblici. 

Con un reclutamento realiz-
zalo dalle parrochie e dalla 
CISL (che ha un suo dirigente 
naztonale nell'ufficio dove si se-
lenona il personnlej, I'azienda 
cerco di garanfirsi I'acqutescen-
za dei 4 rmla dipendenti del pe
trolchimico e delta contigua Po
lymer, sorella dello sfabilimen-
to di 7Vrni. Ala il silenzw durd 
poco. /\nzi Ju rotto prima anco-
ra che iimpianto enlrasse in 
funzione, con gli scioperi degli 
operai addeftf al cantiere, dic-
tro I'esempio di quellt prove-
nienti dal A'ord. Durante la lot
ta contrattuale dell 'anno passa-
to, Monteshell e Poliimer nma-
sero deserfp e bloccnte, a dimo-
strazione che da solo Vimpianto 
chimico non cammma, e che il 
calcolo di una passivitd operata 
nclle zone depressc, non fun-
ziona. Per di piu il PCI e bal-
zato dal quarto al secondo po
sto nclle elezioni in cittd ed ha 
avanzato del 5 per cento in pro-
vincia, mentre fra monopolio e 
conserrafort e'era a Brindisi 
una specie di patto: * Il cornu-
nismo non deve passare >. 

t plant delln Montecatlni. rl-
veduli dalla Shell, possono ren-
dere piu stabile il profilto del 
monopolio. Ma come render-
ne meno instabile il potere? 
F.cco il vera problema del ca
pitaltsmo ifaliano, dal momenta 
che il costo economicb della sua 
congtuntura e stato pagnto did 
lavoratori, ma quello politico 
dai padroni Ecco I'obtettivo: in-
gobhiare la classe opcraia, su-
bordtnare le sue organizzaziont. 
imbriglmre la sua papa. -

Si rede a Brindisi, come a 
Ferrara come in tutta VItalia. 
Coi licenciamenfi alia Monte
shell, nclle aziende collcgate, 
nelle fabbriche tocali, si colpi-
sce una zona dove torna a bus-
sare la fame. Con gli inres t i -
menfi rinriati al petrolchimico, 
rallentatt alia centrale EXEL c 
alia Bentler W'crke, bloccati 
nclle aziemle che avevano fat
to domanda d'insediamcnto, si 
ricatta ' il morimenfo operaio 
(col denaro pubblico^, per con-

vincerlo che senza «tranquilH-
ta > nessuno costrulrd fabbriche 
da queste parti, nonostante i 
progctti della CEE. Col ccntro-
sinistra in Mttnieipio, si neutra-
lizza il PSl, la cui opposizione 
era gid debole per il predominio 
di un destro ir.callito qual'e il 
sottosegretario alia Difesa, Gua-
dalupi; e si rimedia alia pcrdi-
ta della maggioranza assoluta 
da parte della DC. Con Vanti-
comnnismo della CISL locale, 
ribadito dal primo nume.ro del 
giornale destinato agli operai, e 
con la divisione sindacale aggra-
vata al petrolchimico dalla com-
parsa di una lista CISNAL (pro
pria mentre i fascisti indietreg-
giano nelle elezioni), si indebo-
liscono gli strtimenti di difesa 
dei lavoratori. 

Tutto cio in una citta che Va-
rea • della fabbrica copre quat
tro volte, in una provincia che 
rispetto a\le 92 esistcnti viene 
al 73.mo posto vcr i consumi, al 
75.mo per i salari e al 77.mo 
per i risparmi; una provincia 
dove ogm abttantc produce 
quanto I'itfiliano medio nel 1959, 
po'tche il reddito lordo pesa an-
cora la mctd di quello naztonale 
e quello agricolo incide ancora 

, il doppio. Con la venuta dell'in-
dustria tale arrctratezza della 
agricoltura, che esprime Vinsuf-
ficiente sviluppo capitalistico 
chiamato « questione mcridiona-
le >, genera contraddizioni che 

• vanno usate politicamente, piu 
clie sanate economicamente. Al
ia Monteshell siamo in presenza 
di un rapporto di sfriittamento 
« europeo >; intorno al petrol

chimico il rapporto di sfrutta-
mento * < ottocentesco». 

Si pensi al modo moderno con 
cui viene consumata in fabbrica 
la )orza-lavoro, e al modo arcai-
co con cui viene ricostituita fuo. 
ri. L'operaio (una figura cost 
nuova che qui chiamano < il 
chimico*) esce dttlln Monte
shell, dalla Polymer, e trova la 
miseria, la disoccupazionc, I'emi-
gruzione. Egli stesso e ancora 
in parte un contadino, poiche il 
monopolio ha scelto i dipendenti 
cercando di conservare la dop
pia figura di salariati dell'indu-
stria e di compartecipanti della 
agricoltura. (Ci sono in Puglia 
100 mila operai e altrettanti co-
loni). H rischio e quindi di dis-
solvere la condizione operata 
nella miseria popolare, ciok di 
non esaltare il ruolo egemone 
della forza d'avangttardia, di 
non sccglicrc Vantagonismo di 
classe al livello piii alto. Il ri
schio, e di modellare la lotta sul 

. carattcre coloniale che acquista 
I'industrializzazione fatta per 
« poli >, come a Brindisi; in que
sto caso si crcerebbe un'isola dl 
aristocrazia operaia che lasce-
rebbe indisturbato il potere ca
pitalistico piu forte: quello con-
centrato nella Monteshell. 

Anche se gli operai-coloni non 
usano il magro salario per in-
vestirlo nella terra, ma piutto-
sto per fare del loro tugurio una 
abitazione, il doppio lavoro nel
la fabbrica e nei campi e qui 
un elemento frenante p'tii che 
non il doppio lavoro industriale 
comune a tanti operai del Arord. 
Frenante perche ritarda la ma-
turazione politico dell'istinto di 
classe. Infatti i compagni dt 
Brindisi dicono: «E' attivo so
lo chi rifiuta il doppio lavoro c 
la doppia figura >. E chi e at
tivo dice: < Se fosse per noi, fa-
remmo ballare la Monteshell dal 
mattino alia sera >. 

L'ambigua 
alternative1 

Uindecisione di molti openat 
fra il rapporto di lavoro chimi
co e quello colonico — uno dei 
piti avanzati e uno dei piu ar-
retrati — e una carenza serla 
del movimento. Ce ancora. nel
la fabbrica, l'ambigua alternn-
tiva fra c silencio e oltranza > 
nelle lofte. Proprio per questo, 
gli scioperi del '64 delusern in 
quanta condotti senza tener 
conto della rcaltd locale, e spen-
ft sul pm bello col contralto, 
senza che la carica di ribellionc 
dei ntinri operai venissc raccol-
ta e trasformata in milizia po-
litico-sindacale. Ce il contraslo 
— a Brindisi come a Ferrara 
come altrove — fra adesione 
clettorale e astensione organiz-
zativa. La CG1L e jwssata Tan-
no scorso al primo posto alia 
Montesfiell e alia Polumer col 
-*5rt dei suffragt. ma su 1.400 
voti ha app*'na 40 iscritti. Cala-
no anclie i lavoratori che desti-
nano alia CISL I'assegno cantc-
nuto nella busta-paga. Solo con 
enormi pressioni e favoreggia-
menti, questo stndacalo ne ha 
ottenuti 130, con Vulttma rata. 
Tralasciando la CISL che si oc-
cupa di qucstioni marpinnli co. 
me to mensa. le debolezze della 
CG1L sono grar i . I primj scio
peri contraffuali furono rcaliz-
zati piu col concorso dei mili-
tantt politic! che dei quadri sin
dacali. In fabbrica i rappresen-
tanti unitari nelle Commissiom 
interne non tengono relazioni 
agli operai. 

Qualcosa si muovc: e stato 
costitutto il sindacato di catc-
goria; un imptegato e entrato' 
nella lista CGIL alia Monte
shell, dove si rota a piorni. Ma 
cio non basta. Le due Timor* 

da supcrare sono: le ipotcche 
della destra socialista locale sul-
I'autonomia del sindacato; le 
difficoltd ad affrontare und con-
trattazione del rapporto di la
voro sul luo'go di lavoro. 

11 premio di produzione, che 
il contratto aveva rinviato al 
mese prossimo, va regolamen-
tato. Quale preparazione e'e a 
questa importante battaglia che 
pud far avanzare le retribuzio-
m e la forza dei lavoratori? E' 
questa un'occasione per scio-
gliere la «doppiezza > sociale 
del v.uovo operaio di Brindisi, il 
quale considera ancora stralu-
nato come un prodotto locale 
della- Monteshell, le piu fipiche 
manifestazibni dello sfriittamen
to capitalistico; il quale non ha 
ancora compreso il carattere con-
tintiativo del premio che alcuni 
chiamano « di promozione >; il 
quale non ha lottato per esso nel 
1963 poiche non avrebbe dato 
piii di 5 mila lire (al mese) men
tre il padrone ne offriva 10 (una 
volta tanto). 

Anche il PCI risente del peso 
delle campagne ed e fuori del 
rapporto di lavoro, pur avendo 
un'impronta classista. Esso ha un 
po' < subito > il processo di for-
mazione di una nuova classe ope
raia, che non rientrava nella sua 
impostazione «popolare >. A 
Brindisi questa lacuna sta ve-
nendo superata, come dimostra 
fra Valtro < Trentagiorni >, uno 
dei put vivaci giornali operai 
editi dal PCI. La Conferenza 
delle fabbriche e un'altra occa-
sione importante. Gia si prepa-
rano assemblee nelle localifd ovc 
abitano forti nuclei operai; si 
studiano legami piu organici con 
la fabbrica, dalla quale il mono
polio vuol escludere la « politi
co >. 

In un recente Comitato regio-
nale, per riaffermare che I'at-
tenzione e l'azione del PCI in 
Puglia si devono spostare verso 
gli operai, e stato letto un passo 
del documento nazionale per la 
Conferenza: < II pariilo nostro, 
il partito rivoluzionario, vuole e 
deve essere della classe operata. 
A'oi piudichiamo profondamente 
errata ogni tendenza ad attenua-
re questo carattere di classe del 
partito ». Mancava poco che scop. 
piasse un applauso, poiche I'esi-
genza e senttta. 

E' questa la via maestra — a 
Brindisi come a Ferrara, nel 
Sard e nel Sud — per opporsi 
al profilto e al potere del mono-
polio e del capitate. 

Aris Accomero 

PASADENA, 20. 
Frapoche ore potremo vedere il lunare « mare della rran-

quillita », fotografato da meno di un chilametro di distanza: la 
missione del « Ranger 8 », infatti, e stata portata felicemente a 
compimento e gli scienziati terrestr i avranno adesso un documento in piu per 
s tudiare la zona del primo, futuro « allunaggio » umano sul nostro satellite. 
Ranger 8, che si e infranto sulla Luna a poco meno di 28 chilometri dal punto 

previsto ed in perfetto orario (ore 10,57 italiane) ha scattato infatti con le sue sei tele-
camere oltre settemila fotografie la cui qualita e stata giudicata. ad un primo esame, 
< eccellenfe >. La nitidezza delle immagini, afTermano i tecnici che le stanno esaminan-
do prima di decidere la 
pubblicazione, e nettamen-
te superiore alle quattro-
mila foto scattato dal -Ran
ker 7 ••: le ombre sono chia-
re. molto allungate e con-
sentono quindi una analisi 
piu approfondita dei detta-
sli: le informazioni die se 
no potranno ricavare 60no 
dunque estremamente signi
ficative. 

II iuioVo fotos»rnfo inter-
spaziale statunitense aveva 
preso il volo da Capo Ken
nedy mercoledl scorso. II 
suo obiettivo era di raggiun-
gere una zona che si trova 
1600 chi!ometri ad oriente ri
spetto a que la ragsiunta dal 
Ranger 7. Portava a bordo 
sei telecamere, tre delle qua
li assai piu sensibili di quelle 
del suo predeceseore. Due dl 
esse avevano obiettivi gran-
dangolari: normali le altre 
quattro. Le fotografie dove-
vano essere trasformate In 
segnali eletronici da valvole 
- Vidicon» e radiotrasm.es-
si a terra'da due trasmettitori 
da 60 watt. 

Tutto si e svolto come pre
visto; ed , anche meglio. n 
- Ranger-, infatti. avrebbe 
dovuto cominciare a scattare 
tredici minuti prima de-H'im-
pitto: ma all'iiltimo momento 
i tecnici hanno anticiipato la 
prova. Le macchine sono cosi 
entrate m azione .ventitre mi
nuti prima del violento allu
naggio. quando -Ranger 8-
si trovava ad tin'altezza di 
1350 miglia circa, volando ad 
una velocita di 7 081 chilo
metri. E' etato cosi possibile 
ottenere un numero quasi 
doppio di foto. rispetto al 
preventivato. 

L'u'.tima foto. e stata scat-
tata a 557 metri di altitudi-
ne" ed e certamente — se la 
sua resa e- buona — la pi" 
importante di tutte. La zona 
che dovrebbe aver rilevato 
e grande quanto una cittad:-
na di provincia e consentira 
quindi uno studio abbastan-
za preciso delle condizioni 
del suolo del »mare della 
tranquillita - 'che non e un 
mare alia - terrestre- . natu-
ralniente. ma soltanto una 
va>ta zona pianeggiante. cir-
condata da crajeri). 

Nella foto in alto: II aovrain-
tendente al progetto della 
astronave. Harris Schue-, 
meier, indica II punto dove 
il « Ranger 8 > colpira la 
auperficie lunare. 

I 50 anni 

di Marco Vais 
Compie. oggi 50 anni il 

jcompagno . Marco Vais. re-
sponsabile delTutTicio legale 
della CGIL, ed ex direttore 
dell'L/nitd edizione piemon-
tese Ricordando la sua col-
laborazione all'organo del 
parti to. anche a nome dei let-
tori, porgiamo al compagno 
Vais i migliori augurL 

Leonardo da Vinci 

Leonardo Sciascia 
FESTE RELIGIOSE 
IN SICILIA 
fotografie di F. Scianna 

Un saggio volterriano e 
una fotografica, bresso-
niana rappresentazione 
del > modo di essere » 
religioso dei siciliani 
pagine 224, 113 fotografie, 
L 2800 

Editrice Ban 

c< Tavola rotonda » all'Eliseo 

Vivace dibattito 

sulla crisi 

dell'Universita 
II compagno on. Luigi Berlinguer e Ton. Codignola 

respingono i i« piano Gui»e propongono la riforma 

democratica - Interventi di Ermini, Martinoli e Prini 

Un pubblico numeroso e at-
tento ha seguito ieri. al Ridot-
to deU'Eliseo. la prima fase 
della «tavola rotonda» sul 
tema Vniversita m crisi. pro-
mossa dal Movimento Gaetano 
Salvemini e diretta dal pro
fessor Angelo Monteverdi 
Hanno parlato Ton. Ermini 
<dc). presidente della Commis-
sione P.I. della Camera e della 
Commissione d'indagine sulla 
scunla. il compagno on I^uigi 
Bcrlmguer fpei), 1'ing. Marti
noli. Ton Codignola (psi), i) 
F rof Prini 

Ieri si e avuto un primo con-
fronto assai vivace delle posi-
z.ioni. Ha parlato per primo 
I on Ermini, che si e limitato 
ad esporre in una chiave molto 
restrittiva 'soprattutto per 
quanto concerne la questione 
decisiva della democrattzza-
zione) le proposte della Com-
missione d'indagine. ignorando 
completamente il fatto che so
no stati poi presentati altri due 
documenti: il cosidetto - pia
no Ciui • per la scuola e il 
- piano economico quinquenna-
le -. Ma questi documenti. ha 
c.sservato il compagno Berlin
guer. costituiscono un evidente 
pa>=so indietro proprio rispetto 
alle conclusioni. anch'esse par-
ziali e spesso discutibili. cui la 
Commissione d'indagine era 
porvenuta. Non basta' i crite-
ri fondamentall che ispirano 
il - piano Gui - oggi «;ono sta
ti fatti propri da tutto il go-
vrrno 

11 problema della nforma 
universitaria — ha detto an
cora Berlinguer — e. prima di 
tutto. di scelte politiche- dob-
liiamo quindi riaffermare, 
forza. il nostro - no - alia - de 
lega - che i] minntro del'a P I 
mtenderebbe chiedere al Par
lamento per attuare la riforma 
mediante decreti. La riforma 
dove realizzarsi attraverso un 
dibattito aperto alle Camere e 
nel Paese. nel quale tutte le 
forze politirhe enuncino con 
rhiarerza le prftprie posizioni 
ed a^sumano le proprie respon-
"=abihta. 

Dopo aver e=aminato critica-
mente le propo^te del - piano 
Gui - per I'iftruzione «uperiore. 
Berlinguer ha settolineato che 
la riforma democr.lt.ca deUTJ-
mversita. che non puo e«=ere 
roncep.ta. peraltro <=enza una 
profonda riforma anche dell'i-
-tnizione secondana superiore. 
deve garantire- 1'unita fra eul-
rura. ricerca e prepnrazione 
profe^iionale. al fine di evitare 
una malinte^a - mas^ificazio-
ne - degli .-tudi supenon: la 
propo-ta dei tre -l ivell i- di 
titoli ^diploma, laurea. dottora-
to>. co-1 com'e concepita nel 
- pi^no Gui -. rischia invece d: 
riprodurre anche in que^to set-
tore le tradi7ionali di\i«ioni e 
di"*Timina?ioni e|as«i«te fra gli 
studenti: un profondo rinnova-
mento rulturale. <cientifico c 
didattico. capacc di supcrare lo 
attuale settorialismo e tecnici-

^mo che ostacola la formazione 
dei giovani; una nuova struttura 
democratica. da realizzarsi so
prattutto attraverso i Diparti-
menti, che rompa l'odierna or-
gani77a/ione piramidak. gerar-
chica. individu.distic-a: in que
sto sen^o. si potra arrivare an
che all'abolizione delle cattedre, 
cosi come oggi si configurano 
nel quadro degli ordinamentl 
universitari. 

E^senziale e. naturalmente, la 
partecipazione. a pieno titolo e 
a tutti i livelli, degli studenti 
alia direzione delle Umversita 
e il rinnovamento della loro 
eompo«i7ione sociale, che il 
- piano Gui - invece non pre-
vede 

Anche Ton. Codignola ha re-
^pinto con docisione le propo-
>te del ministro della P.I.: 
~ Qualunque riforma — ha det
to — e de?tinata a restare inef-
ficace senza uneffettiva volon-
ta politica che tenda a cambia-
re profondamente 1'attuale si-
tua7ione -. Ma esiste. oggi. nella 
DC e nel governo, questa vo-
lont.1"' Codignola. che ha posto 
a sua volta l'accento sulla ne-
cessita di allargare ampiamen-
te le basi sociali degli studenti 
v della democratizzazione di 
tutte le Mrutture universitarie, 
invitando le forze intere^sate a 
non essere -troppo timide-. 
ed a non accontentarsi di e\*en-
tuali. parziali e non sostanzial-
mente incisive conce^^.oni. ha 
nffermato. polemizzando con le 
- linee direttive- di Gui: -E* 
difficile che po«n fare una ri
forma democratica chi gift in 
r petute oceiMoni ha dimostra-
to di muoversi secondo couce-
7ioni di chiara impronta eon-

con -ervatricc-. Egli ha concluso 
•nsi>tendo particolarmente sul
la necessity di abolire la «ba-
ronie - accademiche e soste-
nendo quindi vivacemente. in 
polemira con Ermini. l'opportu-
n t.i del -pieno impiego - 'full-
time » anche per i profes«orl cat-
tcflratici. 

L'ing Martinoli. esponente 
ronfindustriale. aveva In pre-
cedenza sottolineato le attuali 
carenze quantitative e qualita
tive. rispetto ai bisogni della 
produzione. degli studi supe-
nori. Un intervento prevalen-
temente - produttivistico-, dun
que. il suo. anrhe se non privo 
di spunti interes^anti: riferen-
dosi. alle propnste del - piano 
Gui -. per es , Martinoli. ha am. 
messo che la triplice npartizio-
ne dei diplomi puo portare in 
effetti ad una -selezione- dei 
giovani piu in ba«e al censo e 
aU'ori^ine familiare. che al me-
rito E' questo un rilievo che. 
data la -fonte- . vale la pena 
di teenalare Infine. il prof. 
Prini ha piu o meno ricalcato 
1'intervento flell'on Ernuni. ^o-
^tenendo la nece«;«ita di conser-
vare. nella so<;tan7a. lo - status 
quo -. apportando solo qualche 
- ritorco - e qn^lche •• aeeiorna-
mento- alle attuali strutture. 

m. ro. 
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