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Documentato il fallimento del centro-sinistra sul piano della ricerca scientifica 

II rapporto che Moro voleva tenere segreto 
Incontro del compagno Longo con gli intellettuali all'lstituto Gramsci 

Piu democrazia 
per piu socialismo 
Rinnovamento e democratizzazione nella esperienza dei compagni cecoslovacchi 
Aspetti e problemi della situazione ceca e internazionale — I rapporti con la Chiesa 

Giovedl sera, nel salone del-
l'istituto Gramsci. il compagno 
Longo, di ritorno dalla Ceco-
slovacchia, ha partecipato — 
come abbiamo gia pubblicato 
sul nostro giornale — a un in
contro con un folto gruppo di 
intellettuali dei quali solo una 
parte meinbri del partito. Si 
trattava di un c incontro > per 
dar luogo — come ha preci-
sato il compagno Longo ricor-
dando di aver tenuto una riu-
nione dello stesso tipo con un 
gruppo di univcrsitari — a una 
conversazione su un dctenni-
nato tema con gruppi di per-
sone che a quel tema piu 
particolarmente si interessano; 
cosi, tome la nunione con gli 
studenti aveva avuto all'ordi-
ne del giorno i problemi e gli 
obiettivi del mondo universi-
tario e del movimento studen-
tesco, la conversazione con gli 
storici. gli scienziati. gli arti-
sti convenuti all'istituto Gram
sci doveva avere per tema il 
rapporto democrazia - socia
lismo. 

II tema per altro, tenendosi 
la riunione subito dopo il ri
torno di Longo da Praga, 6 
stato subito affrontato nella 
sua concretezza e nella sua im-
mediatezza sulla base della 
esperienza cecoslovacca. Cosl 
il segretario generale del par
tito ha aperto la riunione for-
nendo una informazione sugli 
elementi essenziali raccolti du
rante il viaggio e negli inctin-
tri col compagno Dubcek e 
con altri dirigenti del partito 
e del governo cecoslovacco. 
c Qual e — egli ha detto — la 
prima e piu netta impressione 
dei colloqui? ». 

I compagni cecoslovacchi ve-
dono 1'esigenza del rinnova
mento e della democratizza
zione come difesa e consolida-
mento della societa socialista, 
per dare una soluzione ai pro
blemi nuovi che la costruzio-
ne del socialismo pone in Ce-
coslovacchia e. del resto, non 
solo in questo paese. 

Si t rat ta della necessita di 
superare tutti gli errori del 
passato e di modificare gli 
strumenti dimostratisi inade-
guati. di modificare i rapporti 
fra le forze dirigenti della so
cieta socialLsta, i rapporti in-
tercorrenti fra queste forze e 
quelli fra esse e il paese con-
cretando un superiore svilup-
po democratico. 

In particolare la democratiz
zazione comporta una visione 
diversa del rapporto fra il 
partito e le altre forze politi-
camente organizzate. un pia
no di collaborazione per la ge-
stione e la direzione della so
cieta socialista con la partcci-
pazione autonoma di tutte le 
forze che possono portare un 
contributo, non escluse le for
ze cattohche. 

A questi problemi si aggiun-
gono — peculiari della Ceco
slovacchia — quelli dei rap
porti corretti fra le due na-
zionalita, i cechi e gli slo-
vacchi. 

I rapporti 
con I'URSS 

D terzo aspetto del processo 
di rinnovamento in corso n-
guarda i rapporti intemazio-
nali che per la Cecoslovacchia 
aono di natura particolare es-
sendo questo paese al centro 
dell 'Europa, fra due parti di
verse non solo per i loro regi-
mi socxali. ma anche per lo 
sviluppo storico che le ha ca-
rat tenzzate. I compagni cechi 
hanno piena coscienza della 
delicatezza della loro posizio-
ne internazionale. della loro 
presenza nel mondo socialista 
con certe posizioni di nlievo 
dal punto di vista culturale e 
tecruco. col peso di una tra-
dizione culturale e con uno 
sviluppo economico che com
porta no anche legami eon l'Oc-
cidente. 

Tutto cid comporta anche 
delle difficolta precise: venti-
t re anni di costruzione della 
societa socialista non hanno 
completamente eliminato i re-
sidui ideologici della vecchia 
societa capitalistica legata al-
le tradizioni occidcntali. N d 
paese e ai confini di esso esi-
stono forze che sono state 
espropriate dal socialismo, 
dunque < residui > non solo 
ideologici ma di interessi ben 
determinati: queste forze crea-
no delle difficolta delle quali i 
compagni cechi hanno chiara 
coscienza senza che questo pe-
rd li porti a rinunziare alia 
loro linea d'azione: rinnovan-
do, creando su basi piu aper* 
I t la societa socialista, si to-
l l e m n n o anche aitfomentt al-

ravversario esterno ed in
te rne 

In definitiva, di fronte alle 
« tensioni > che certo esistono 
i compagni cechi seguono fer-
mamente una linea: noi — essi 
affennano — vogliamo difen-
dere le conquiste socialiste e 
questo non pu6 essere fatto 
che in stretta unita con gli al
tri paesi socialisti; e nostro 
interesse nazionale oltreche 
socialista t rarre tutte le con-
seguenze di politica interna
zionale conseguenti alia seel 
ta socialista e questo e anche 
nella tradizione della Ceco
slovacchia di Benes. 

La coscienza della necessita 
di una stretta collaborazione 
con gli altri paesi socialisti. e 
in primo luogo con I'URSS, 
non esclude per altro il rico-
noscimento della necessita di 
avere rapporti col mondo oc-
cidentale cosl come si vengo-
no determinando dato il tipo 
di sviluppo storico-economico 
del paese. 

Per quanto riguarda. in par
ticolare. la situazione econo-
mica. essa non e cosl grave 
come la stampa borghese vor-
rebbe far credere ne e'e a que
sto proposito alcuna necessita 
di fare una scelta drastica fra 
1'Oriente e l'Occidente. 

La collaborazione con I'URSS 
e con gli altri paesi socialisti 
resta elemento essenziale del
lo sviluppo del paese; a que
sto s'aggiunge la possibilita di 
realizzare particolari scambi 
anche con alcuni paesi capita-
listici europei sulla base del 
principio della collaborazione 
fra i due mondi in situazione 
di reciproca convenienza. prin
cipio che noi, come e noto, ap-
proviamo pienamente. 

In definitiva, mantenendo le 
scelte di fondo, i compagni 
cechi si dispongono a cambia-
re quello che va cambiato sen
za nascondersi le difficolta che 
provengono dalT avversario. 
Le differenze di apprezzamen-
to sugli avvenimenti cechi da 
parte dei partiti degli altri 
Stati socialisti derivano fonda-
mentalmente da una diversity 
di apprezzamenlo dei pericoli 
e dei vantaggi delle trasforma-
zioni in corso. 

Longo ha continuato notan-
do come il fen-ore di attivita 
democratica che caratterizza 
oggi la vita cecoslovacca si 
esprima anche in un processo 
di riorganizzazione dei cinque 
partiti esistenti nel paese. pro
cesso positivo se si realizza 
come contributo alio sviluppo 
del socialismo. Vi sono per al
tro anche aH'interno di questo 
processo delle spinte eversive 
(che prendono a pretesto, per 
esempio. il problema delle ria-
bilitazioni per mettere in di-
scussione la funzione del Par
tito comunista): i compagni 
cechi non contrappongono a 
queste spinte degli ostacoli bu-
rocratici o delle misure am-
ministrative, ma la vigtlanza 
e la decisione di battersi e 
isolare certi gruppi. In parti
colare poi i compagni cechi 
si pongono il problema di sta
bilise rapporti democratici fra 
lo Stato e la Chiesa dando am-
pia possibilita alia Chiesa di 
organizzarsi senza per6 che 
questo significhi per essa la 
possibilita di assumere una 
posizione di contestazione del 
regime sociale. 

Awiandosi alle condusioni. 
il compagno Longo ha affron
tato la questione del partito: 
un partito unito e forte e con-
dizione necessaria per portare 
in porto il processo di rinno
vamento. 

La rottura col gruppo di No-
votny ha invece creato una di-
\isione che deve essere anco-
ra sanata. Unita appare perd 
la classe operaia semmai con 
certi elementi di difftdenza 
verso i gruppi intellettuali; la 
recente giomata d d 1° Mag-
gio, ricca di manifestazioni 
senza precedenti per la parte-
cipaziooe popoJare e per il si-
gnifcato che assumevano di 
adesione alia lotta del gruppo 
dirigente. testimonia della so-
lidita del processo in corso al 
di la di certe < espiosioni > 
particolari su cui la stampa 
borghese italiana punta motto 
ma che in effetti non sono 
espressione delle masse. 

In quanto ai rapporti col 
Partito comunista Haliano. 
Longo ha notato come i com
pagni cecosJovacchi apprezzi-
no grandemente la elaborazio-
nc portata avanti dal compa
gno Togliatti. la nostra azione 
e le posizioni da not prese ri-
spetto ai loro problemi. < Dan-
do questo nuoro vclto al so
cialismo in Cecoslovacchia — 
essi dicono d'altra par te — 
pensiamo di fare non solo gli 
intereesi del nostro paese • del 

socialismo ceco ma — pur sen
za dettare modelli a nessuno 
— di rendere con la nostra 
azione un servizio alia lotta 
per il socialismo anche negli 
altri paesi >. 

Alia introduzione del compa
gno Longo e seguito un dibat-
tito nel corso del quale hanno 
preso la parola il compagno 
prof. Lucio Lomhardo Radice. 
lo scrittore Sanguineti. lo 
scrittore e pittore Carlo Levi. 
lo studente universitario Ore-
ste Scalzone e il pittore Ca
labria. 

II compagno Lombardo Radi
ce. espresso un consenso di 
fondo con 1'appoggio al pro
cesso di democratizzazione in 
Cecoslovacchia. ha sottolineato 
come, pur nella diversita del
le situazioni, certe difficolta 
esistano in tutto ra rco dei pae
si socialisti e quindi si ponga 
a tutti i comunisti il proble
ma di dare un contributo alio 
evolversi del processo di rin
novamento. II compagno Lon
go ha risposto ncordando in 
nanzitutto come i comunisti 
italiam abbiano piu volte pre
so posizione a questo propo
sito. a iniziare dal memoriale 
di Yalta del compagno To
gliatti. Anche nell'ultimo Comi-
tato centrale del partito e sta
to sostenuto che la evoluzione 
in Cecoslovacchia era espres
sione di esigenze comuni an
che ad altri paesi. pur con 
modi e ritmi particolari di 
ognuno di essi. 

Partito 
e Stato 

Ha parlato poi lo scrittore 
Sanguineti chiedendo delucida-
zioni sul ruolo degli intellet
tuali, sugli attuali rapporti di 
classe in Cecoslovacchia e sul 
carat tere della frattura all'in-
terno del partito. se cioe essa 
sia conseguente a spinte crea-
tesi spontaneamente nel paese 
o dipenda dalla iniziativa di 
una parte di esso che si poneva 
i problemi di una nuova stra-
tegia. 

II compagno Longo ha ri-
sposto innanzitutto ricordando 
la elaborazione gramsciana 
che in ultima analisi ha porta-
to il nostro partito a indivi-
duare negli intellettuali d'avan-
guardia una forza motrice del
la rivoluzione; da questo sia-
mo partiti reccntemente nel 
valutare positivamente il mo
vimento di massa studentesco 
e la sua carica di lotta anti-
capital is ta. In Cecoslovacchia 
gli intellettuali hanno avuto 
una funzione autonoma in par
ticolare nelTesercitare la cri-
tica che ha portato alia rifor-
ma economica; il movimento 
di rinnovamento non e perd 
solo un riflesso della azione 
degli intellettuali. Esso era 
gia presente nel partito. que
sto ha facilitate in certa mi-
sura il movimento culturale 
orientato nel senso del rinno
vamento. Vi e stato quindi 
non solo un rapporto dialetti-
co fra spinta oggettiva e par
tito ma anche una azione con-
sapevole. propulsiva in parti
colare dei compagni slovacchi. 

In quanto ai rapporti di clas
se Longo ha notato come in 
Cecoslovacchia il carattere so
cialista della societa abbia 
provocato un processo gia as-
sai avanzato e profondo di su-
peramento d d contrasti di 
classe; quindi non e esatto 
parlare di da s s i in senso an-
tagonistico bensi di ccatego-
rie > (anche se il termine d 
approssimatht)) che si earat-
terizzano a seconda della loro 
posizione rispetto alia produ-
zione: conseguenza di questo 
rapporto e il loro peso nella 
direzione d d paese. 

Ha preso poi la parola Car
lo Levi U quale, ricordati al
cuni incontri con uomini di 
cultura cccoslm-acchi — incon
tri n d quali si espresse il con
tributo italiano a una conce-
zione della cultura come crea-
trice di realLa e di ideologia — 
ha chtesto al compagno Longo 
se e come fl movimento stu
dentesco avesse partecipato 
alia lotta per 0 rinnovamento 
c*coslovacco. 

Longo, risposto affermativa-
mente, si e posto un problema: 
perche in paesi e situazioni 
cosl differenti n d mondo esi-
ste un mmimento studentesco 
— legato alia cultura d'avan-
guardia — che ha alcune ca-
ratteristiche comuni? La ragio-
ne fondamentale e che societa 
pur cosl profondamente diver
se hanno per fl loro sviluppo 
teenko alcune esigenze simi
lar! di irreggimentazione con-
tro le quali la gioventu si ri-
b d l a . A questo si afgiunfe 

per6 nei paesi capitalisti tutto 
il carattere oppressivo del si-
stema; cia qui derivano espio
sioni di insofferenza e una 
violenza particolare d d movi
mento studentesco e della cul
tura d'avanguardia in questi 
paesi. 

Per altro la democratilzza-
zione nei paesi socialisti — do
ve gia si 6 realizzata la liqui-
dazione dello sfruttamento 
deH'uomo sull'uomo — permet-
terii di sviluppare positiva
mente tutte le esigenze di li-
berta e di nuovi rapporti uma-
ni che sono negli animi; anche 
per questo e essenziale fare 
esprimere al socialismo tutta 
la carica di liberta della qua
le esso solo si puo fare porta-
tore. 

Ha parlato poi lo studente 
universitario Oreste Scalzone 
il quale ha sottolineato come 
a suo modo di vedere prooes-
si come qudlo cecoslovacco 
sottolineino una «situazione 
di assenza o di carenza del 
valore del socialismo come 
asse di tendenza all'impegno 
volontaristico >. Egli poi ha po
sto una serie di problemi Tra 
cui quelli di una critica c co
munista » e non c liberale > 
agli sviluppi del socialismo. 
del rapporto fra la Cecoslo
vacchia e i paesi del terzo 
mondo e in generale della c di
rezione > nella quale precede 
il necessario rinnovamento; 
infine ha sottolineato l'esigen-
za di vedere i rapporti con 
la Chiesa in un c contesto ri-
voluzionario » e di superare il 
problema d d l a separazione d d 
compiti fra Parti to e Stato 
sottolineando la funzione trai-
nante e d'avanguardia d d 
Parti to. 

Affermato che tutti questi 
problemi meriterebbero con-
cretizzazioni e specificazioni 
maggiori per rendere possibi-
le un giudizio specifico, Longo 
ha notato la giustezza di ben 
valutare la necessita del mo
menta volontaristico cioe dd 
la forza della teoria e della 
strategia; pero ogni strategia 
presuppone una tattica coor-
dinata capace di mediare gli 
obiettivi strategici; una azio
ne rivoluzionaria che dia un 
peso eccessivo alia strategia 
senza porsi il problema del 
modo concreto di avanzare si 
riduce a una posizione pura-
mente propagandistica. In 
particolare poi per quanto ri
guarda la Cecoslovacchia. il 
problema non e certo di fare 
spazio a posizioni estremisti-
che ma di battere posizioni di 
gruppi che aspirerebbero a 
un ritorno al regime borghe
se. In quanto al rapporto con 
la Chiesa e evidente che il 
carat tere democratico che es
so deve assumere presuppone 
ed esalta U confronto critico e 
la lotta ideale. In quanto alia 
concezione d d partito, Longo 
ha ricordato la daborazione 
di G r a m d e la sua lotta al 
bordighismo; la concezione 
vittoriosa in qudla lotta era 
che il partito dovesse essere 
avanguardia e parte della d a s -
se operaia. Cid sisnifka — ha 
detto Longo — che il partito 
non deve mai staccarsi dalle 
masse. 

Infine il pittore Calabria ha 
chiesto al compagno Longo in 
quale rapporto erano in Ceco
slovacchia le scelte economi-
che e produttive e i mo\Tmen-
ti di rinnovamento. Risponden-
do Longo ha notato come le 
s ed t e economico - produtti\-e 
avessero le loro rad id neDe 
condizioni storiche nelle quali 
si e realizzato fl socialismo in 
Cecoslcn'acchia. condizioni de
terminate soprattutto dalle 
conseguenze della guerra an-
tinazista e dalla successiva 
politica imperialista tendente 
a ribadire intomo all'URSS e 
agli altri paesi socialisti un 
c condone sanitario >. Cid ha 
portato in generale alia neces
sita di sviluppare rindustria 
pesante. ed e sta fa una giusta 
impostazjone che ha permesso. 
per esempjo, renorme svilup
po della Repubblica democra
tica tedesca. In Cecoslovacchia 
perd — essendo il paese gia al-
tamente s\-3uppato dal punto 
di vista industriale — la pre-
minenza ddl ' industria pesante 
ha anche avuto aspetti ecces-
sivi che hanno sacrincato il 
resto deU'tndustria; da d d la 
esigenza di modificare i piani 
economici. punto d 'av\ io del 
processo di rinnovamento. 

La conversazione si e cos) 
condusa dopo che brevemente 
ave\'a preso la parola il com
pagno Ranuodo Bianchi-Ban-
dineUi ringraziando fl compa
gno Longo a name dei p m e n t i 
e defl'Istituto Gramsci. 

Aldo O* Jaco 
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Una commissione della OCSE (organizzazione dei paesi capitalisti 
occidentali) ha svolto uiTanalisi della politica della ricerca in Italia 
ponendone in luce i difetti e i danni recati al paese — II docu
ment tradotlo e diffuso durante una conferenza stampa ieri 
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Ricercatori e tecnlci dell'lstituto Superiors di Sanita durante 
una delle ultima manifestazioni 

11 CNR (ConMgho nazionale 
delle Ricerche. ndr) puo essere 
confrontato. per quanto riguar
da la sua natura giundica, a un 
ente di natura "corporativa". le 
sue competenze regolamentari e 
il suo potere di organizzazione. 
esercitati da organi i cui mem-
bri sono eletti (in particolare i 
comitati consultivi). gli conferi-
scono indiscutibilmente i carat-
teri di un " ordine " profesMO-
nale. paragonabile a (inelli che 
si moltiplicarono durante l'epo-
ca fascista Si sa che la tec-
inca delle "corpota/iom" ave\a 
il fine tli organizAare un set-
tore di attiuta profe-.sionale in 
morlo da Tare spanre. al livello 
delle strutture istituzionali. o^ni 
contrapposizione fra lmprendi-
tore e impicgato. ogni riflesso 
della lotta di classe. 

La strultura di ordine profes
sional , che e oggi ancora quel-
la delle professioni liberali (nel
le quali non si pone il problema 
del rapporto imprenditore-impie-
gato) 6 conveniente per organiz-
zare il modo della ricerca?... 
Si potrebbe soprattutto obietta-
re che coesistono due categone 
di ricercatori. con statuti e in
teressi nettamente distmti: i 
professori titolan da una parte. 
gli altri ricercatori dall'altra 
parte, e che una struttura cor
porativa non consente l'espres-
sione di questa dualita sociolo-
gica. Come vedremo questa cri
tica 6 spesso indirizzata al 
CNR... >. 

E' in realta da questo duali-
smo che muovono i ricercatori 
del CNR — i quali in questi 
giorni. come e noto, ne hanno 
occupato la sede lasciata lilx?ra 
ieri. dopo tre giorni. per inizia
tiva degli stessi occupanti che 
sono pronti a riprendere la lotta 
se non vedranno acolte le loro 
riehie.ste — per 1'elaborazione 
di una piattaforma che ,non e 
solo — legittimamente — riven-
tiicativa. ma in\este Tintera po 
litica della ricerca in Italia, la 
quale appunto trova al suo cen 
tro il CNR. organo pletorico. 
sovraccarico di funzioni anche 
contraddittorie. e che in sostan-
za e chiamato a coprire le 
molti e gravi carenze che si in-
contrano al livello del potere 
esecutivo, del governo. 

I ricercatori hanno trovato 
conforto in uno studio condotto 
daU'OCSE (Organizzazione per 
la cooperazione • lo sviluppo 

economico) sulla ricerca scien
tifica in Italia, e di cui era 
stata iinora (certo per preoc-
cuiwzioni elettorali) osteggiata 
la traduzione e la pubbhcazionc 
in Italia, da parte del governo. 
Appunto da questo docuinento 
impoitante (noto come « Rappor
to Brooks > dal nome del pi e-
sulente della commissione che 
l'ha rcdatto) e che l ricercatori 
del CNR hanno tradotto. stam-
pato, e distrihuito ieri nel corso 
di una conferen/a stampa. e 
tratta la citazione npoitata so-
pra, e che a nostto avvwo c<> 
Klie in pieno uno deuli aspetti 
contraddittori della stiuttuia del 
CNR. 

Ma il rappoito, che in ouni 
ca-.o tratta con molto n-peito 
i ricercatori italiam e anche le 
istituzioni in cm essi opcrano, 
non si limita a prenderc in esa-
me queste istituzioni. ma svi-
luppa una vasta analisi delle 
cause di ritardo e detenora-

Sciopero 
al centro 

sperimentale 
di Castelromano 
I dipendenti del Centio S]x>-

rimentale metallurgico di C.i-.tel-
romano. che .sono in sciopeio 
da quattro giorni. inaspnranno 
la loro azione sindacale se le 
richieste della categona non 
verranno accolte. In un comuni-
cato diramato ieri vengono n-
baditi i motni della manife
st azione: * attua/ionp di sen 
programmi di ricerc.i, di fun 
zionale orgamz/a/ioue dei ser-
vizi e di soluzione dei prol>«' 
mi di natura ejonomica c<n 
nes«i al trasfenmento dei 11 
ccrcatori dalle vecchie <;e li al 
nuovo centro <li Ca->teliomano . 

< L'aggravarsi deU'aAita/ione 
— angiunge il cornumcato — 
rischia di arrecare progiudizio 
all'avvio e al fun/.ionameiito di 
questo nuovo strumento a ser 
vizio della politica industriale 
del Paese ». II comunicato con-
cludendo auspica che le «auto-
rita vogliano dedicare ai pro
blemi dei ricercatori di Castel
romano l'attenzione che essi me-
ntano ». 

Parigi: drammatica prova di forza fra universitari e polizia 

45 MILA STUDENT IOCCUPANO 
IL QUARMREDEU'UNIVERSITA 

Barricale eretle sui boulevards St. Michel e St. Germain - I manifesfanti chiedono I'amnistia per i colleghi imprigio-
nafi e la ripresa dei corsi • Martedi operai e studenfi scenderanno in sfrada fianco a fianco in tutte le principali citta 

NANTERRE — L'aula di una facolta dell'Ateneo occupata dagii student 

Dal nostro corrispondeote 
PARIGI. 10. 

Questa sera, mentre era m 
corso un nuovo roduno studen
tesco di protesta contro le cio-
lenze della polizia. Ymcarcera-
zione di numerosi studenh. la 
decisione del mtnistro Peyrefit-
te di manlenere I'ordine dt chtu-
sura delta Sorbona dopo le pro-
messe di riapertura jatte due 
giomi fa. e stato annunaato che 
martedi prossimo operai e stu-
denti sfileranno fianco a fianco 
nel corso di una grande mani-
Jestazume di ntendicazumi co
muni. 

A questo proposito I'Unione 
nazionale degli studenti di Fran-
da (UX'EF). la Confederazione 
generale del lavoro (CGT). il 
Sindacato catMico. la Fede-
razione nazionale dell'insegna-
mento. Q Sindacato dei docen-
ti universitari e U Sindacato 
degli insegvanti medi (soltanto 
W sindacato socialista Force 
Ouvriere ha rifiutato Vadesione) 
hanno sottoscritto un comuni
cato nel quale si dice: < I gravn 
avvenimenti di cui e stata tea-
tro la nostra univer&ita hanno 
creato una profonda emozione 
neiroptnione pubbUca. La re-
pressione poliziesca diretta con
tro stodenti e iosegnanti pro-
voca l'indignazi«oe dei lavora-
tori contro il regkne. Problemi 
come quello della riforma de-
a-nocratica deS'injecnamento. 
del pi«no knpicgo, della tra-
sfonnaxioos del s l i^ma soo-

nomico, costituiscono altrettan-
te esigenze fondamentali comu
ni a tutti i cittadim >. 

Per questi motitn, prosegue 
U comunicato. le organizzazio-
ni dei lavoraton. degli studen
ti e degli insegnanli hanno de-
ciso d» indire per il 14 maggio 
c in tutte le grandi cittd dt 
Francia, manifestazioni comu 
m per ottenere I'amnistia di 
tutti i manifeslanti condannati 
per ti nspetto delle hbertd sm 
dacali e politiche >. 

Da questo momento U governo 
si trova ad affrontare un mo
vimento che ha assunto una 
ampiezza senza precedenti. di 
fronte al quale non servono piw 
le promesse mescolate alle mi-
nacce. che hanno caratterizza-
to fin qui la politica del mtni
stro dell'Educazione nazionale 
Peyrefitte. 

Questa mattina Q ministro 
aveva arulo un lungo colloquio 
col ministro dell'lnterno. Ses-
suna decisione e stata resa 
nota. Fmo a questo momento si 
ha dunque la sensazione che le 
autortta governative si Iimifino 
a contare suite forze dt polizia 
per frenare la crescente ondata 
dt protesta. senza prendere m 
considerazione misure di fondo 
che semrebbero a ristabihre 
U dialogo con le masse studen-
tesche e ad awiare quelle ri-
forme che sono alia base della 
protesta unroersitaria. Ttptco, 
come abbiamo detto. e stato ti 
voltafaccia del ministro Peyre
fitte, che, dopo avere annuncia

te la riapertura dei corsi alia 
Sorbona. st i rimangiato que
sta decisione perche un gruppo 
di studenti c aveva manifesta-
to l'mtenzione di occupare le 
aule universitane non appena 
le forze di polizia se ne fosse-
ro andate >. 

La mamfestazione dt questa 
sera, del resto gia annunciata 
dall'USEF. dal sindacato deqh 
insegnanti universitari e dal 
sindacato degli insegnanti me 
di. ha preso propno per que.ito 
motivo una ampiezza forse met 
raggiunta in tutte queste gior-
note che pure hanno vnsto de-
cine di mialiaia dt studenti pro-
testare per le strode del quar-
tiere latino. 

All'ora m cui scriv'iamo quin-
dtcimila giovani, e forse piu. 
dopo un comizio svlla piazza 
Denfert-Rochereau hanno dect-
so di sfilare davanti alia prtgio-
ne della Saute dove sono nn-
chiusi gli studenti arrestah du
rante le manifestazioni dei gior
ni scorsi. La prigione. come del 
resto U quadrato della Sorbona. 
e fortemente presidiata dai-
la polizia che ha ncevuto tngen-
ti nnforzi nelle ultime ore. Git 
studenti si dingono verso la 
prigione scandendo lo slogan: 
< Liberez nos camarades *. 

Mentre telefoniamo, alle 11 
di sera, e dopo un appello del 
rettore Roche che si d'ichiara 
pronto a riaprire domani la Sor
bona ma impossibtlitato a libie-
rare olt studenti impriaionati 
(la cosa dtpende soltanto dal 

(Telcfoto AP-1 'Lni ta ) 

governo). circa quarantaemque-
mila studenti occupano le stra 
de attorno all'Unirersita. fac-
cia a faccia con eccezionali for
ze di polizia. Bameate sono 
state crctte sui boulevards St. 
Michel e St. Germain, sul piaz-
zale Rostand e tutto attorno a 
quello che c defimto d < qua
drato delta Sorbona >. 

La situazione. col pa^arc dei 
minuti. dv cnta *cmpre piu ".ra*n-
mattcn II vice pre^idatc del 
I'VSEF Sauiaoeot ha d-c)rnram 
che i man'fe'tanti atteniono li 
amnistia. larre^to delle prr*rc 
dure penali contro gh 'tudentt 
tmpngionatt e la ripresa net 
corn universitari. Se queste n-
rendicazioni non verranno ac
colte la mamfestazione di pro
testa neomtneerd domani mat 
tina. Perd soltanto una proce-
dura {Turgenza che porta dal 
Ministero dell'lnterno pud. in 
questa notte di venerdi. mettere 
in liberta i pngioniert 

Una nunione delle autortta uni 
versitane e del ministro deU'e 
ducazione sarebbe m cor<o. scb 
bene non si abhiano prccisi 
r-om al riguardo Intantn nh 
studenti. a decmn di mwha a. 
continuano a prepararsi a uno 
scontro con la polizia e sol
tanto il loro servizio d'ordine 
e la coscienza della tensione 
della situazione hanno imperii-
to il vertftcarsi dt incidentt 
che potrebbero assumere una 
gravitd senza precedenti. 

mento delle comh/ioni della ri-
ceua in Italia l.'OCSK. con* 
\iene iicoidailo e una oi;ja-
ni//azioni' del mondo < occ id en-
tale ». che compiende l sequent! 
pae-u: Austna. Helmo. Canada, 
Danimarca. Fiancia. (Iran Hie-
tauna, (invia, Irian la Handa, 
Italia, LusseinbiirKo. Norvema, 
Olanda. Poitot-allo. RKI'. Spa-
{•na. Stati I'mti, Sve/ia: S\ i/-
/era. Tuichia. Pertanto, il jjiu-
di/io che <|ue>ta oi Haiii//a/ione 
e>prune (in uno studio di oltre 
tiftt'iito piume) -,ulla tarenza 
dele conli/ion. dell i riceici ir 
It ilia nun p to i>> ne-ivan inoJo 
Ci^eie III'I'MI ctmif una cn tua 
« da sinistia » K una ci itita 
ihe na-te dal to'ilionto o'uet-
tivo dei da!i iel Uivi all Italia, 
e aiMi altn p ie-,1 dell'OCSK ton 
un f^iado di sviluppo industn.ile 
conftontahile 

Un Lonf:onti> el»w|iionte. con-
tenuto nel ta,),)).to e (juesto: 
la spesa piocapite per la ncer-
ca scientifica e tevinea in Ita
lia e etiunaleiite a at) dollari. 
conto 2IC) in HPT. 27 in P.an-
ci.i e .{'JH in (Iran H-eti-Ini 
Inoltie il do-anient.) dell (K'SE 
tiuo « I'n e-ame piu [I'evisO 
nio-t a che il nt i lo die M 
«.oii'tata - il te cni) si lentifi 
co non e il seiiplue nfle^stt tli 
(|ik'llo die 1 Itali i scont.i an 
t.oia sul piano i\timmiKti S# 
conf ontiamo inl.itti ceiti mdi-
caton tlel livello di aviluppo 
ecoiioiniio e del volume delle 
riaoisc ctiiisaciate alia ncetca 
in Italia con un paese, per 
esempio. come la Piancia. con-
statiamo che i poten/iali eco
nomici sono in rap;w>rto infe-
riore a due. nuntie i poten 
ziali scientific! .sono in un rap 
porto di quattio a uno. a dan 
no dell'Italia > In alt-i t e u u 
in. e.oiioaiK.i.'iienti' l l taiii ion-
ta un i» piu tiell.i tiut.i ..ella 
Francia e sul pi uio titlla ri-
n " t a ap,)i na tin i|iia to 

11 doc iiiitiiti) tldliKSK e.sa 
mma dttt isih ttaniinti i v.in 
settori nell ainhito <k-i q tali <i 
fa. o si doviehhe fa e. la ri
cerca. Qaanto alle Universita, 
rileva: 

c La situazione attuale <h (|ue-
sti organism! pan essere sclie-
maticamente c.iratten/Aita co
me segue: insufficient! <lei mez-
zi inateriah e finnnzian del-
l'univer.sita: struttura vetu-ta 
deU'universita; difficili proble
mi di .statuto per Tasaieme del 
personale scientifico. L'unner-
sita dispone di rwzzi global-
mente insufficient!. Tenuto con
to del numero attuale degli stu
denti e della prevcdihile evolu
zione degli effettivi. e per con
fronto con la situazione dcsdi 
altri paesi europei industnahz-
zati, si puo stunare che I'uni-
versita di.spone solo di un ter
zo delle riaorse ne^e.ssarie per 
far fronte ai compiti che le 
incomlxino >. 

E ancora: < II docente uni
versitario che vuol fare ricer
ca. e che non ottiene dalla 
autonta di tuteln i nn-/zi s if 
ficienti per coprire le spese 
che essa comj>orta. deve per 
e-empio vomers! verso il C\"H. 
e p.-ps«'ntargli un pro^Miiima 
che giustifichi le ?ue ncnie-te 
(apparecchiature. o l)>ir>e) L'na 
tale Mtua7ione contnb u.sce sin 
golarmente a svalutare Li no-
zione di p-ocamina. poichc mn 
tutti i buso^ni (nnno'.o delle 
apparecchiature p,»r esempio) 
sono nece.ss,inam<nte giu-tifica-
ti dalla attua/ione di un pro-
getto preci<o Qit-^te p-ocel'i-e 
frenano considerevolmente lo 

| sviluppo della ricerca anche 
nellamhito <lelle universita. e 
sono atti a scoragmare le ini-
ziative >. 

Sebbene il rapporto Rrook< 
sia — como ab'u imo accennato 
— ernana7ione di una nrg.miz-
7a7'oj>e conrK-s-a con c'.i nt«»-
rossi capit'ihstici dei p,if«i rne-n 
bn. e>so non p io tacere nte-
ramente s il!e ro-ponsnbili'a o 
carenze della irKlustria I ta l ian: 
< V' evidon'o cho Ia ncc.-r a <•-•-
guita xw\ *cttore indu-triaV S 
a un livello clobalmente msuf-
riciente. Ba-ta gettare un co!-
po d'occhio stilJe stati^tiche esi-
stent i por convincervMve. No-i A 
mono c-. idente che q.ic-sta s;Ma-
7ione statiMica nHcte «o!o m 
modo ineoTipVo la realt.i K 
f.anco di un Zran numero oM 
p.ecole impre-^ per !e q iali la 
ricerca >=ccnt,fici e tc-mc a * 
-o o una parola di mo-ia e< -f« 
tutta una c.nim.i d> craidi-=:-
rnc irpprese . » \ q te-'e i',:rn« 
il rappo'to attrhiisco. TI u'to-
s*o a 'b traria-TK-Te. f ]v -q im-
len'o di Q jan'n M fa n^2!i altri 
paesi :n,1 is(na!i7zat d'E i-opa ». 
ma qui cade -n co-i*ra'Iii7:or»#. 
porche deve po' a-rnDct'ore-

1) * L'ltaha iicoitra attu.tl-
mer.te un nettissimo deficit dH 
saoi scambi teen ci .. Quel!© 
che crnt^ nm e tar.to lo scar-
to tecnolrxrico in so quanto fl 
«'io accrc=c -rten-o ne! tempo »: 
0 ie=to r per 1'app rVo il ca»« 
del! Ita'ia 

2) «di i induitna'i italnni 
non =e-r.b-ar;o anco-a parte-f-
na-e del p :".'n di \\=.ta de: 'o-o 
co"o2h- p . r f ^ i <: "io-.e-r* 
^e'^o S 'vo ne co-ir-ri«-«i d*-:'ji 
- ce-ca ind i=tn"a!e Q.>e-'o »><». 
za te-17^ d iSh.o la lo-o relaM-
va n1]ffere»i7a m rappoto nV.n 
rK>''tica w-er/ifica italiana.. ». 

In co-Tel!i=',-ne. ,i rapporto A 
asvai moderato nei eiulizi. • 
:nd ihb-amente presuppone un 
rrtodeKo capitalistico di svilup
po al quale sj riferisee ^enza 
esprrTo in concreto Inoltre es«o 
accetta. su queste pre-nesce. 
n<n pochi dcsYi as^imti del go
verno italiaro di cen'ros-n'stra. 
^ia per oua^to '-'^'lar^a la rf. 
fo—na >;mve*c *»r'i «ia r*̂ - !a 
•eo-ii ^e' n m i - ' n fr? *ir**-rn 
e In-l'i^ti-ii p fs»to . p v - . s t o n ^ e 
e che r no^o- 'Ti 'e n **-•'» » es
so suoni (svrv '111 ro->^irei)| 
V ! a rvV'»'~i d»'» -io->-r« Tn 
no pT-effp'a diMo *»es~o o 
vcrno di centro ' in ' s tn e n# 
metfe in lure V» caren7P m'S 
clamo'-o^e \] mmto che Moro 
e il ministro Ruhinacci e turM 
eli altri in'f ressati ne hanno fl-
nora impedito la pubblicaztant). 
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