
1 ' U n i t A / mercoUdi 20 marze 1968 PAG. 3 / attualita e comment! 

A vent'anni dalla rottura 

dell'unita sindacale 

patto 
di Roma 

L'idea-guida consisteva in una convivenza 
dialettica fra concezioni di pensiero diverse 
L'unita creata politicamente • Le responsa-
bilita deila scissione -1 costi della divisione 

Quest 'anno cade il v e n t e n -
n a l e de l la pr ima e phi cla-
m o r o s a s c i s s i o n e s indaca l e 
a v v e n u t a in Italia, c h e se
g n o la f ine de l Pat to di Ro
m a e l' inizio d'una d iv i s i one 
ancora oggi pre sen te ne l mo-
v i m e n t o s indaca le . Ora, una 
d e l l e ques t ion i c h e v e n g o n o 
d iba t tu te da ta lune forze e 
r iv i s t e , e c h e ci son s ta te 
p o s t e a n c h e da alcuni let to-
ri, 6 que l la de l Pat to di Ho-
m a . II d ia logo uni tar io fra 
CGIL, CISL e UIL. pur su-
b e n d o oggi un contraceo lpo 
p e r la v icenda d e l l e pens io -
ni , p o n e gia di per se 1'esi-
g e n z a di « non r i p e t e r e il 
P a t t o di Roma »; c ioe di co-
s tru i re simlacalmenle u n a 
uni ta c h e ne l 1944 fu creata 
politicamente ( m a n o n per 
c i6 a r t i f i c i o s a m e n t e ) . Da qui 
p e r o si t raggono conc lus ion i 
e indicazioni s e m p l i c i s t i c h e . 
C*e infatt i ch i da tut ta la 
co lpa de l la s c i s s i o n e al ia ri-
nasc i ta po l i t i co de l la CGIL, 
a v v e n u t a a t traverso il P a t t o 
di R o m a col q u a l e i parti-
ti a v r e b b e r o s e m p l i c e m e n t e 
« inco l la to » i n s i e m e l e pro-
p r i e corrent i senza a v e r e u-
gua l i concez ion i s indaca l i . 
D u n q u e d i s c u t i a m o . 

In tanto b i sogna d ire c h e , 
s e non ci fos se s ta to q u e l 
P a t t o , il s indacato si sareb-
b e r i cos t i tu i to g i a d iv i so , co
m e lo era pr ima de l fasci-
s m o , e le s u c c e s s i v e lacera-
z ioni s a r e b b c r o s ta te s e m 
p l i c e m e n t e ant ic ipate . A de-
t e r m i n a r e la s c i s s i o n e n o n 
fu qu ind i il fat to c h e la 
CGIL fosse sorta da un' in te -
sa pol i t i ca n e l l a q u a l e coe-
s i s t c v a n o — u n i t e e n o n 
« i n c o l l a t e >, a n c h e s e non 
f u s e — concez ioni s indaca l i 
d i s s i m i l i . Quel P a t t o n o n 
s a n c i v a t a n t o la rinascita d e l 
s i n d a c a t o q u a n t o la nascita 
d e l l ' u n i t a s i n d a c a l e . L' idea-
g u i d a c o n s i s t e v a propr io in 
u n a c o n v i v e n z a d ia le t t i ca fra 
c o n c e z i o n i d i p e n s i e r o di
v e r s e . 

Ino l t re b i s o g n a cap ire — 
e ogg i s e m b r a a no i c h i a r o 
— c h e la s c i s s i o n e n o n fu 
la c o n s e g u e n z a m e c c a n i c a 
d e l l a ro t tura d'una coal iz io-
n e d i part i t i ant i fasc i s t ! : 
q u e l l a fra c o m u n i s t i , ca t to -
l ic i e soc ia l i s t i , c h e a v e v a go-
v e r n a t o i l P a e s e d o p o a v e r 
g u i d a t o la L iberaz ione . D'al-
tra par te , ch i p e n s a q u e s t o 
d o v r e b b e a l m e n o c h i e d e r s i , 
a l lora , p e r c h e s i e rot ta que l 
la coa l i z ione . C o m u n q u e , l'o-
r izzonte va a l largato b e n al 
di la d e l P a t t o di R o m a , s e 
si vuo l capire . L'unita anti-
fasc i s ta e d e m o c r a t i c a si era 
rotta b e n piu a monte: a li-
v e l l o in ternaz iona le . A tal 
p u n t o c h e la s c i s s i o n e s inda
c a l e appar i rebbe oggi i m p e n -
s a b i l e senza il p i a n o Mar
sha l l c o n cui g l i Stat i Un i t i 
l e g a r o n o l 'Europa occ identa -
l e a l p r o p r i o carro . s u l l a ba
s e d e l l a « dottr ina T r u m a n », 
d o p o c h e Churchi l l — pre-
s e n t a t o da costu i a F u l t o n 
n e l Missouri — a v e v a g ia 
lanc ia to col n o t o d i s corso la 
m g u e r r a fredda » ant i sov ie -
t ica . 

E ' a l ia l u c e di ta le spac-
catura m o n d i a l e c h e occorre 
g i u d i c a r e a n c h e l e responsa-
b i l i ta s indaca l i di o g n u n o . 
i n v e c e di p r c n d e r s e l a c o n il 
P a t t o d i R o m a c h e p e r cer-
tuni e c o m e il p e c c a t o origi-
n a l e . L e mot ivaz ion i di chi 
s e n e andd dal s i n d a c a t o u-
n i c o . e d i chi v i res td . era-
n o p r e v a l e n t e m e n t e s indaca
l i . m a s e d i v e n t a r o n o incon-
c i l iab i l i , c id s i d e v e al l 'esa-
s p c r a z i o n e introdotta n e l di-
bat t i to da q u e l l a i m m a n e 
frattura e s o p r a t t u t t o da l la 
p r e s s i o n e c c o n o m i c a e poli
t ica eserc i ta ta dagl i Stat i U-
ni t i p e r < at lant izzarci >. 

I d i s s ens i e 'erano. V e r t e -
v a n o su l la po l i t i ca s i n d a c a l e 
e s u l r u o l o d e l s i n d a c a t o : 
s o n o c o s e c h e c a p i t a n o n e l l e 
Trade Unions e n e l l a D G B 
c o m e p u r e neH'AFL-ClO. i l 
p i u g i o v a n e s i n d a c a t o u n i c o 
deH'Occidcnte . Ma q u e l l e di-
v e r g e n z e d i v e n n e r o insana-
bi l i g i a c c h e l ' idea-guida — 
q u e l l a de l l 'un i ta s i n d a c a l e 
— era m e s s a in causa da con-
d i z i o n a m e n t i ex tra s indaca l i . 
l ' e sa t to o p p o s t o di q u a n t o si 

. v u o l e ancora ogg i far cre
d e r e : c id c h e chi s e n e an-
d o n o n potcva c o n d i v i d e r e , 
n o n era s o l o la r i ch ic s ta di 
• u m e n t i re tr ibut iv i in ag-
g i u n t a al m c c c a n i s m o de l la 
c s c a l a m o b i l e * ( c o s a c h e 
c a u s o i l p r i m o d i s a c c o r d o 
s t o r i c a m e n t e r c g i s t r a t o . ne l 

' l u g l i o ' 4 6 ) ; n o n era la pro-
pos ta di p r o c l a m a r e u n o sc io-
p e r o g e n e r a l e d o p o I 'ecc idio 
di P o r t e l l a de l la Gines tra , 
ne l m a c c i o '47; non era nep-
p u r e l 'art icolo d e l l o S t a t u t o 
r e l a t i v o al non a g n o s t i c i s m o 

• d e l l a CGIL n e l l e v i c e n d e po-
l i t ico-socia l i . n e la cr i t ica al-
l e i n t e r f e r e n z e d e l l e ACLI. 
c h e a l l ' epoca p r o c l a m a v a n o 
s c iopcr i e c h e tutt i , n e l g iu-
g n o d e l '47, richiamarono 
i n v e c e a u n i n t e r v e n t o d i ti-
p o • p r e s i n d a c a l e e as s i s t en -
t i t l e ». T u t t o c id f u anzi ri-

so l to col d ibat t i to in t erno . 
com'era a v v en u to con la que-
s t ione del la rappresentanza 
di corrente neg l i organi di-
r igent i , e c o m e a v v e n n e po-
co dopo con la pur trava-
gl iata repl ica confedera te al-
le r a m p o g n e ant i s indaca l i di 
Einaudi 

Cio c h e chi se ando conte -
s tava s e m p r e piu po lemica-
m e n t e , dopo la m o r t e di 
A c h i l l e Grandi, era assai piu 
di q u e s t o o que l punto , an
c h e importante , del la pol i t i 
ca CGIL: era la val id i ta e 
l'litilita s tessa del s indacato 
un ico . E su q u e s t o a spe t to 
f o n d a m e n t a l e , ne s suna revi-
s i o n e crit ica — pur g ius ta 
— pud c o i n v o l g e r e chi inve
c e que l la conquis ta d i fen-
deva . Essa res i s te si a prove 
dure , c o m e la cacciata d e l l e 
s in i s t re dal g o v e r n o ne l '47, 
e le e lez ion i po l i t i che de l 
18 apri le '48. Ma l'unita s in
daca le non res i s te piii a l lcr-
q u a n d o una parte de l la CGIL 
lavord contro l ' organismo 
s t e s s o in q u a n t o ta le . 

L'atto piii grave fu, ne l 
g i u g n o '48, la cos t i tuz ione 
fra l e corrent i DC, PSLI e 
PRI de l la cos idde t ta « Al-
leanza per l'unita e l'indi-
penden za de i s indacat i ». 
C h e cosa fosse , lo d i c e be
n e u n o s tor ico a m e r i c a n o — 
D a n i e l Horowi tz — in u n 
l ibro c h e non pecca c e r t o di 
filocomunismo: « L'Al leanza 
d o v e v a serv ire c o m e prepa-
raz ione ps ico log ica al ia rot
tura de l l 'uni ta e fornire u n 
p u n t o di raccol ta c h e po -
tenz iasse al m a s s i m o le forze 
de i gruppi democrat i c ! ; ma 
gl i e v e n t i i m p e d i r o n o l'at-
tuaz ione di q u e s t o ob ie t t i vo . 
Gli e l e m e n t i democrat i c i ab-
b a n d o n a r o n o la CGIL n o n in 
m a n i e r a coord inata e orga-
nizzata, ma in u n s u s s e g u i r s i 
d i ro t ture c h e r e s e r o p i u dif
f i c i l e e gravoso i l p r o c e s s o di 
cos truz ione di u n s indacal i -
s m o d e m o c r a t i c o in oppos i -
z i o n e a q u e l l o de l la CGIL ». 

C o m e s i v e d e , tu t to c id c h e 
1'autore r i e s c e a d ire di ca-
ratter izzante p e r l e corrent i 
s c i s s ion i s te , e l 'agget t ivo de
mocratico: c id c o n f e r m a i l 
carat tere m a r c a t a m e n t e ideo -
l o g i c o e < a t lant i co > d e l l a 
s c i s s i o n e c h e p o c o d o p o l e 
ACLI proc lamarono , co l pre-
t e s t o d e l l o s c i o p e r o g e n e r a l e 
d o p o l 'at tentato a Tog l ia t t i e 
a n c h e in o s s e q u i o a l l e diret-
t i ve de l Vat i cano . L' idea di 
uni ta de i lavoratori fu com-
bat tuta soprat tu t to dai no-
tabil i democr i s t i an i ( s i ram-
m e n t i che , s e n o n e r a p e r 
Grandi , p r o b a b i l m e n t e la D C 
non a v r e b b e so t to scr i t to il 
P a t t o di R o m a ) e p i u tardi 
dai soc ia ldemocrat i c i , affac-
ciat is i dopo la s c i s s i o n e ope-
rata da Saragat fra i soc ia
l i s t i . 

Ora l ' idea di un i ta s i e ri-
fat ta s trada. I cos t i d e l l a di
v i s i o n e s o n o r i su l tat i b e n 
m a g g i o r i de i c o n e l a m a t i 
« vantagg i de l p l u r a l i s m o », e 
i n c o m p a t i b i l m e n t e m a g g i o r i 
di que l l i c h e ta luno , i m m e -
more . c h i a m a i « cost i de l la 
unita >. Da dtec i anni s i s ta 
risalendo u n a ch ina c h e a-
veva toccato il f ondo ne l 'SB
'S?, c ioe d iec i anni d o p o la 
sc i s s ione . Ne l l 'un i ta d'azione 
imposta dal la c r e s c e n t e con-
centraz ione di p o t e r e padro-
n a l e , il d i scorso v e r t e o g g i 
st iU'obiett ivo de l l 'uni ta orga-
nica , ch ies ta dai lavorator i 
p e r e s s e r e m a g g i o r m e n t e tu-
te lat i , p e r s tare m e g l i o e p e r 
p e s a r e di p iu . N o n o s t a n t e l e 
difficolta present i . la s i tua-
z i o n e e p r e s s o c h e capovo l ta 
r i s p e t t o al '48: oggi e s e m 
pre m o n o contes ta ta la val i 
dita e l'litilita di un'unica or-
ganizzazione; la d i s c u s s i o n e 
v e r t e s u l l e p o l i t i c h e s inda
cal i e su l r u o l o de l s indaca
to . C o m e s'e v i s to p e r l e p e n -
s ion i . E ' u n dibat t i to su l m e -
r i t o e a n c h e - su i pr inc ip i , 
q u e l l o in c o r s o da d u e ann i 
fra CGIL, CISL e U I L . Ma 
l' idea-guida de l d i a l o g o uni
tar io , que l la c h e la CGIL e 
la magg ioranza de i lavorato
ri h a n n o s o s t e n u t o n e i mo-
m e n t i p iu dif f ic i l i , l ' id?a c h e 
fu di Di V i t t o n o . Grandi e 
Buozzi ancor pr ima c h e de i 
loro parti t i , q u e l l a e fuori 
causa . 

E ci s e m b r a a l t re t tanto 
fuori causa c h e in u n s inda
ca to un ico . propr io perchd 
s ia d a w e r o democratico, do-
\ T a n n o po ter c o e s i s t e r e c o n 
cez ioni ideal i d i v e r s e , qual i 
q u e l l e c h e si r i c h i a m a n o a l l e 
var ie c o m p o n e n t i ed estra-
z ioni — soc ia l i s te o cattol i -
c h e — del m o v i m e n t o ope-
raio . E ' s o l o a t t raverso ta l e 
coes i s t enza — dia le t t i ca e 
non • incol lata • — c h e pud 
arricchirs i , a m a l g a m a r s i e 
c e m e n t a r s i una c o n c e z i o n e 
sindacale uni tar ia . E q u e s t o 
e l 'unico m o d o s e r i o p e r cri-
t i care il P a t t o di Roma: co-
s tru i re qualcosa di ugual-
m e n t e u t i l e e di m a g g i o r 
m e n t e va l ido , p e r l 'oggi e 
i l d o m a n i . 

Ar i l Accorntro 

Approvata dal 

LONDRA, 19 — Baltuto sul tempo il Cancelliere britannico Roy Jenkins. Ventiquattr'ore prima che annunciasse gli inasprimenti fiscal! (di cui parliamo in 

altra pagina) i londinesi, avuto sentore delle misure che li minacciavano, hanno formato lunghe code davant i ai negozi che vendono alcolici, vini e tabacchi 

VIAG6I0 DI DUE STUDENTI ITALIAN! NELLA RIYOLTA DEGLI UMVERSITARI IN OCCIDENTE 

L'inquieta avanguardia 
degli studenti francesi 

La crisi deH'UNEF - « Basta un granello di sabbia per far inceppare l'ingranaggio»- La posi-
zione dcllTJnione degli studenti comunisti - La spinta a sinistra -«La Sorbona agli studenti» 

Parlamento 

La signora 
e da buttare 

Dopo un'ampia tourn*e nelle citta del Sud, giunge domani a 
Roma c La signora e da buttare », il nuovo polemics spettacolo 
di Dario Fo. Accanto al popotare autore-attore e, come sempre, 
Franca Rame (nella foto in una scena del lavoro teatrale). 
« Commedia per soli clown • e la deflntiione che Dario Fo ha 
dato per questa « Signora e da buttare », dove la « signora * 
In question* non e, come inawertitamente si potrebbe pensare, 
la brava Franca, ma la simbologla dell* traditionl che si 
estinguono * I'lndlcatione del personaggi rappresentativl, ma 
fastidiosi, che occorre distruggere perche sen* gli estaceli sul 
quali si pud Inciampare 

II 
FARIGI, marzo 

«C'e chi nmprovera alia 
Unione Nazionale studenti 
francesl (UNEF> di presentar-
si c o m e un'associazione pe-
rennemente in bilico tra una 
propaganda ideologies mino-
ritaria e gauchiste e un'azio-
ne sindacale troppo genenca 
per essere incisiva: tu che 
ne pensi? » Rivolgiamo la do-
manda all'attuale segretario 
deH'UNEF. Jean Daniel Be-
nard. La sede del sindacato 
aegli universitan francesi mo
st ra evident! I segni di un 
att ivismo disordinato: telefo-
nate a base d'invettive, cartac-
ce e vecchi document! dap-
pertutto, le sale piccole han
no una dignita improbabile. 

« l o penso — dice Benard 
— che la via della ripresa 
deH'UNEF e quella di diven-
tare un sindacato che fonda 
il s u o ruolo sul grande te
nia della democratizzazione 
della formazione professiona-
le. L'attuale direzione della 
UNEF e contrana al qualun-
qu i smo neutro dei majos, la 
vecchia maggioranza corpora-
tiva. e all'isteria ideologica di 
molti gruppetti trotzkisti ». La 
risposta franca di Jean Da
niel Benard presuppone una 
certa dose di autocnt ica . Co
m e si spiega che il segreta
rio dell'associazione che e sta-
ta sempre considerata, sul 
piano europeo, il model lo piu 
il lustre di s indacal ismo uni-
versitario dica, in poche pa
role che il problems che sta 
di fronte allTJNEF (che og-
gi organizza, s u basi di ade-
sione volontana, c irca 70.000 
dei 45<!Omt studenti francesi) 
e quel lo , semplice e difficile. 
di costruire un sindacato? 

In el lett i . ci fa capire Be
nard, il sindacato e stato m 
passato piii una grossa cor-
porazione tesa a nvendicazio-
ni mol to « quantitative » che 
un'associazione alia ricerca di 
obiettivi in grado di indde-
re seriamente nelle strut lu
re e nelle sce l te dell'insegna-
mento superior©. « O r a — di
c e il segretario con una si-
curezza che non nasconde la 
coscienza delle difficolta — 
la politica gollista e di una 
chiarezza impressionante: ora 
e possibile affrontare uno 
scontro massiccio col pote
re. II potere si e messo al 
s e m z i o del lo svi luppo capi-
talistico in maniera drastica 
e clamorosa. Con istiruti del 
t ipo degli IUT, Istttuti Uni-
versitari di Tecnologia, vuol 
creare strutture che siano in 
grado di sfornare. in appena 
due anni. q u a d n medi per la 
produzione, persegue una net-
ta separazione tra gli altrl 
due gradi superiori deH'tstru-
zione. licence e maitnse. di 
fatto restringendo il campo 
del la ricerca e sr i lendo tut
to ad una dimensione imme-
diatamente professionale E 
gli studenti non contano nlen-
te, non hanno alrun pot«re » 

Ma anche 11JNEF sembra 
in cattive acque il g o v e m o 
non le da piii quattnni . e 
anzi ha inventato una con-
corrente nella FNEF (Fede-
razione Nazionale Studenti 
Francesl) e gli unlversttari, 
quell i piu combattivi , non le 
danno fiducia, S p e s s o s e n e 
servono c o m e di un ciclosti-

1 le , d i una stanza, d i o n tele-

fono. Oggi 11JNEF e piu 11 
ricordo di vecchie battaglie 
(chi non ha tuttora in men-
te la campagna contro la guer
ra d'Algeria?) che una pre-
senza viva e largamente rap-
presentativa. 

I giovani comunisti della 
UECF (Unione studenti co
munisti francesi) per parte 
loro sono dentro e fuori al-
l'associazione dl rue Soufflot. 
Da un lato l'appoggiano per
che credono ad una npre-a 
dfl s indacalismo. e anzi. vor-
rebbero che 1*UNEF divenis-
s e il vero strumento di que
s to sindacalismo nuovo, lon-
tano da qualsiasi piccolo ca 
botaggio corporativo e da 
qualsiasi rivendicazionismo 
sterile. Dall'altro costruisco-
no essi . in prima persona, 
1TJECF c o m e un'organizzazio-
ne di massa in grado di iden-
tificarsi con le tensioni di rin-
novamento che percorrono gli 
universitari di Francia. 

« LTFNEF deve essere — di
ce Jean Claude Dufour, uno 
dei piu giovani dirigenti co
munisti — un sindacato in 
grado di mobilitare le masse 
studentesche per lotte riven-
aicative di grande respiro La 
concezione di un sindacato 
minor i tano che consideri 
poujadistes le lotte rivendica-
tive in n o m e di un progetto 
polit ico che piii o raeno espli-
citamente punti ad un picco
lo partito studentesco-rivolu-
zionario ci trova in comple-
tô  d i saccordo». Per questo 
'.TTECF ha sviluppato. e con 
successo , nel febbraio scorso 
la campagna delle ass ise uni 
versitarie. Sono stati oltre 
30 000 gli studenti che vi han
no partecipato. II documento 
che le ha concluse richiede 
rat tnbuzione di un quarto 
del bilancio sta tale alTEdu 
cazione nazionale, la creazio-
ne di nuove Facolta e di Istt
tuti caratterizzati da un ve
ro equilibrio tra insegnamen-
to generale e specializzato, 
la costruzione di numerose 
citta umversi tane. la « gestio-
ne democratica dellTTniversi-
ta e la garanzia del le liberta 
collettive ». 

I metodi 
di lotta 

IJO scorso anno, sempre in 
febbraio, 1TJECF aveva svilup
pato una campagna tra gli 
studenti salariati (oltre il 40 
per cento dell'intera popola-
zione) e tra quelli dediti ad 
un travail noir, un lavoro svol-
to a lato dell' impegno di stu-
dente, per tirare avanti. 

« Non e vero — ci dice Do
minique Vidal, second'anno 
di filosofia alia Sorbona — 
che noi dellTTECF .'acciamo 
del rivendicazionismo spiccio-
l o » E cila ii grande surrey 
so della campagna da poco 
ronclusa. per inviare una na
ve al Vietnam <un milione 
di franchi raccolti) . 

E gli altri? Buona parte 
dei cattolici organizzati segue 
la prospettiva di un lavoro 
sindacale. Dopo la lotta vlt-
toriosa che la gerarchia ha 
condotto contro l a JEC (Oio-
ventu Studentesca Cattollca) 
certl leaders che n o n at TO-

levano arrendere (come Boul-
te) hanno dato vita ad una 
JUC. che non ha trovato lo 
appoggio massiccio degli uni
versitari di base. Ora I'atti-
vita dell'ACU (Azione Cattoll
ca Universitaria) ha messo 
da parte ambizioni ideologi-
che ed eresie politiche. 

Ma, a parte 11 gruppettlno 
fanatico e areheologico del fa 
scisti di Occident, in g iado di 
mobilitare, in tutta Parigi, e 
ncorrendo a qualche ex-com-
battente dell'Indocma o di 
una delle altre guerre perdu-
te dalla grandeur della Re-
pubblica. il panorama piii in-
quieto del nuovo associazio-
n i smo che incontrlamo a Pa
rigi occupa lo spazio che si 
c «;oliti definire paucht*te 

11 peso oggi esercitato dagll 
studenti del PSU ( E S U ) e ere-
ditario e si concretizza in 
qualche posto di comando 
(il presidente dellTJNEF. ad 
esempio , Michel Perraud, e 
iscritto al PSU) di rilievo 
tradizionale. 

Parliamo della topografia 
del gauichisme con Jean Mar
cel Bouguereau, studente dl 
sociologia alia Sorbona. eli-
minando subito i gruppetti 
(che non a torto qualcuno 
definisce hitlerotrotzkisti) che 
stampano « Retottes »: di re-
cente il loro bollettino ha 
attaccato il FNL perche il 
« s u o programma vuol edifi-
care un Sud-Vietnam indipen-
dente, democratico e prospe-
ro. pacifico e neutrale, c ioe 
un Sud-Vietnam in grado di 
dare tutte le garanzie all'im-
perial ismo». I giovani della 
UJCML (Unione Gioventu Co-
munista Marxista Lenmista) 
si sono limitati e si limita-
no ad un lavoro prevalente
mente ideologico ed hanno 
come raggio d'azione l"Ecf»le 
Normale. Anche gli universi
tari della JCR (Gioventu Co-
munista Rivoluzionana) . lea
der ncoposc iuto Krivine. di 
gran iunga i piu seri, dice 
Bouguereau. tra le piccole ed 
elitarie articolazioni del gau-
chisme. possono contare in 
tutta Pan«i <-J qiiaiche deci-
na di elementi . 

Jean Marcel Bouguereau. 
che lavora aU'iifflrio interna 
zionale dellTJNEF. respinge 
tutte queste etichette. anche 
<^ nensa »l5a cr*"7ioT-ip. a'la 
Sorbona. di un p:ccolo rag-
eruopamento mformale il 
MAU fMovimenfo di Azione 
Universitaria) «L'msofferen 
za verso 1TTNEF e il rifiuto 
di qualsiasi organizzazione tra
dizionale — ci aice — nasce 
dalla consapevolezza che i 
metodi di lotta adottati fin 
qui . anche se hanno portato 
a grossl miglioramenti mate-
riali non s o n o riuscitl a far 
fallire il piano Fouchet. il di-
segno gollista. Ora molti han
n o enpifo che la lotta deve 
scatenarsi contro il potere 
direttamente. oercrM1 m«i vuo
le la slruttura statalista. na-
nol«*OTlir?> pr«(mlrots riclV'n 
segnamento superiore. e mol-
'» hanno m i i t n ar>rh^ "^^ 
hasta un granello di sabbia 
per far inrenpare I'ineranne 
gio. La nostra lotta non puo 
*"«ere che politica, tmme-
dtatamente politica: per que
s to 1TJNEF del passato e sta-
ta sconf i t tas . 

c S e codesto e fl vostro p n v 
b l e m a — ossenriamo — n o n 

ti pare che il nodo da risol-
vere sia come legarsi a chi 
sta fuori ail'Universita, ma 
senza fughe in avanti e, tan-
to meno. senza credere ad 
una sorta di piccolo partito 
studentesco in graao. esso so
lo di dar battaglia e vin-
cere 7 ». 

a l o rifiuto — Bouguereau 
ci parla con grande franchez-
za — la rivolta per la nvol-
ta. o un'azione che si vogha 
proporre come pressione ri
voluzionana sulla sinistra del 
Paese, ma rifiuto anche la 
prospettiva sindacale Si trat-
ta, per ora, di lavorare, di 
sperinientare strumenti nuovi, 
poi vedremo ». 

Contro i 
«sottoministri» 

Gli strumenti nuovi di cui 
parla Jean Marcel Bougureau 
sono in parte i controcorsi, 
in parte l'attacco diretto ai 
professori o ai Presidi di Fa 
colta come Vedel e Zamansky, 
vert e propn sottoministri . 
in parte tecniche simili a 
quelle, prevalent! in Italia. 
deH'occupazione. Ma si ren-
de conto che la costruzione 
unitaria e organica di un gran
de movimento <tudonte*co 
non pud ignorare, nella lot
ta contro il potere. un arco 
vasto di obiettivi intermedi. 
Temi quali I'istituzione per 
tutti di un salario (al posto 
dell'attuale allocation, molto 
dnersificata e framnientana) 
o le liberta ctvill nei cnmpu* 
possono essere i cardini di 
questo difficile nuovo temoo 
del movimento universitario 
in Francia. 

Oggi. nconosce . il movimen
to e alio stato latente. ma 
la tensione e grande e puo 
esplodere da un momento al-
l'altro E ncorda il momen 
to giacobino deU'esplosione 
che la Sorbona ha registra-
to all'imzio dell'anno in cor
s o , quando, il 9 novembre. 
tremila studenti infunati bloc-
carono il Quartiere Latino, e 
Peyrefitte nusc l a lasciare il 
cortile della Sorbona non pri
ma della una. protetto da de-
cme di poliziotti 

L'agitazione nacque da due 
esigenze la revisione del si-
sterna delle equivalenze e il 
rifiuto del btoccaae Si 
chiedeva cioe che le modifi
e r s apportate all'ordmamen-
to non annullassero il valo-
re dei • certificati » consegui-
ti In passato e si additava 
nella nchiesta del numero 
chiuso (il bloccage, appunto. 
in base a cui si erano chiu-
se le iscrizionl alia Sorbona) 
ii segno piu ev ideme di as-
servimento dell'insegnamento 
a cnteri produttivisticl 

Com'e possibile e su quali 
temi. oggi che la rivolta gia-
cobina di novembre e un n 
eorao. costruire una vera e 
profonda unita tra l'inquieta 
avanguardia dei sorbonnards 
e i pendolari di Nanterre, tra 
tutti gli scolari del potere? 

Roberto Barzanti 
Giulietto Chiesa 

Nuova 
legge 

familiare 
in 

Bulgaria 
Numerosi emendamenti 

accolti dopo il rirwio in 

commissione della legge 

Approvate anche le nuo

ve norme penali - At-

tenuati i rigori del codi-

ce per i delitti comuni 

Massima pena 15 anni 

Sanzioni conlro i meto

di coercitivi negli in

terrogator! 

Dal nostro corrispondente 
SOFI \ 1') 

Nuovo norme nauardanti In 
lecisla?innp familiare e 11 en-
dice pennfe sono sta'o an-
provate nella sessinne del p»r-
lamento conrlu«usi nei »'ornl 
scorsi. una sessione dedieata 
prineinalmente nnpunfo n nue-
sti aggiornamenti e mipliora-
menti della leiisln»lone. in ar-
monia con gli sviluppi inter-
veni'ti nel'" v ' " '"'"rr-i fiol 
paese p con l'affermarsi dl 
coneivinni e rannorti nuovi 
sul piano internazionale. 

II d ih i fh to si ^ sv i l immtn 
sulla base dpi propptti di leg-
gp nfe<:pntatt dnl m , r> , , :'ro ri«»l-
la giusti7ia Svetla Daskalova. 
La d'seussione ^ stnta n mo
ment] assai viva e uno del 
proqetti — onello sulln l̂ 'M-
slazione familiare — ha dovm-
to fare ritorno in commissio
ne ed e infine passato aceo-
gliendo cli emendnmenti pro-
posti dal parlamento 

I n nn"ii;i rlio pnpsto nro-
getto introduep nella pre e^l-
stente leeisla7.ione fami'mre 
sono soprattutto: la possibile 
dissolii7ione giuridica del m i -
trimonio una volta che e s s o 
nMiia rpssnto di psisl"r'' di 
fatto; la concessione del di-
vor7«o d'"tro nch'fs»n He' co-
niuge colnevole del disaccor
do insorto. anche SP j'al'ro 
coniuge si oppone alia sepa
razione; il divor7lo consen^'in-
1P se i coniugl inslstono ppr 
ottenerlo e sono snosati da 
almeno due anni; l'obbligato-
rieta della visita p del certl-
ficato medico pre-matrimonln-
'". If* r r , " , , , n' 'n7a Hoi |«>n|. 
Su qupst'iiltimo punto spe-
cialmente. si e protratta la 
Hisoiicsinno noirbp il nro«ipt-
to governativo np prevedeva 
invece la spparazione. 

Come si vede. sia dalle nor-
mp che facilitano lo sciogli-
mpnto del matrimonio sia 
dalla statui7ione del oatrimo-
nio, il concetto isoiratore dpl-
la nuova leggp e quello di 
rendere l'unione dpi coniugi 
sempre piii fondata su un 
rapporto reciproco volontano 
e reale piuttosto che sulle co-
strizioni derivanti dal vinco-
lo contratto. 

Le modifiche al codice pe-
nale sono state concepite — 
come ha fatto rilevare la pre-
sentatrice — soprattutto in 
conformita con il diritto in
ternazionale e gli Impegni in
ternational) del paese. Perci6 
le innovazioni riguardano 
pnncipalmente I'ambito dei 
delitti contro la pace, con
tro gli interessi vitali del po-
poli. contro t gruppi naziona-
li. etnici o religiosi Le piu 
gravi pene (per i casi estre-
ml e I B titolo p r o v v i s o n o » 
viene conser\3ta la pena di 
morte) sono previste per la 
preparaztone e condotta di 
una guerra di aggressione. per 
l'assassinio di massa, il mal-
trattamento o stermmlo di po-
polazioni. A coronamento di 
questo pnncipio , e stabilito 
che per i crtmini contro la 
pace e l'umanita non ci sa-
ra prescnzione Va da se che 
cnmin i di questo uenere ^n 
ra difficile che possano esse
re imputati al semplice citta-
d m o (se non nella misura di 
una sua eventuale panecipa-
zione) e che appunto qui at 
fa n f e n m e n t o all 'espenenza 
internazionale. 

Per l delitti « c o m u n i » (nel 
senso corrente del termine) 1 
rigori del codice sono stati 
invece notevolmente attenua-
ti. II massimo della detenzio-
ne e stato fissato a 15 anni. 
L'assegnazione del domicil io 
coatto e al lavoro neducati-
vo non comporteranno la ori-
vazione della liberta Saran-
no applicate pene come 1 in-
terdizione da determinatl ul-
fici, la pnvazione di certi tito> 
Ii. il divieto all esercizio di al-
cune professioni. 

II nuovo codice penale sta-
bilisce anche piii ampie ga
ranzie per i'imputato. mlglio-
rando le norme per l'accer-
tamento degli elementi del 
c n m i n e .Sanzioni sono previ
ste contro l'impiego di • me
todi coercitivi » negli interro
gators Infine sono contempla
te anche infrazioni alle nor
me sul nuovo sistema di ge-
stione nell'economia. 

Nella sessione conclusasi ie-
n sera, il parlamento na an
che p r o w e d u t o alia nomtna 
di una commiss ione la quale 
dovra preparare il progetto 
per la nuova Costituzione dal
la Repubbhca popolare bul-
gara. 

Ferdinando Mautino 
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