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Una premessa essenziale ad ogni 

effettiva riforma dell'Universita 

Perche 
ii docente unieo 

Abbattere I'attuale struttura autoritaria 
Due terzi dei professori e deglr assistenti 
non di ruolo - Le polemiche della destra 

Nolle discussiom di que-
sti ulluni tempi sulla nfor-
ma umveraituria, rimbalzan* 
do da una nun ione ristret-
ta a hvello teenico ad una 
ancora piu ristret ta a li\ ol
io politico deuli esponenti 
dei partiti del centro sini
stra, un problema e venuto 
emergendo tra l pur nume-
rosi ostaeoli ehe tl proget-
to Sullo mcontra sulla sua 
strada: si tratta del proble
ma del « docente unico », 
per la cui positiva soluzio-
ne sono at tualmente in lot 
ta assistenti e prolesson 
incaricati in quasi tut te le 
universita italiane. Che co-
sa, politici e tecnici della 
maggioranza intendano e su 
che cosa veramente dissen-
tano non si e ancora ben 
nusc i to a capire da parte 
di un'opinione pubblica, che 
i componenti dei « vertici » 
tr ipart i t i si ostinano a con-
siderare non addetta ai la-
v o n . A quel che si sa, 1 re-
pubbhcani, ron ii consueto 
?elo e n g o n s m o , hanno mi-
nacciato tuoni e fulmini 
contro ch/ si fosse ostinato 
a non considerare « supe-
r a t o » il pnncipio del do
cente unico, malgrado che 
fosse stato incluso tra gli 
accordi programmatici di 
governo-

A sostegno della tesi re-
pubbhcana (e della destra 
demoenst iana e socialista) 
e venuto, un paio di giorni 
fa, un documento firmato 
da una quarantma di do-
centi , e che ha trovato am 
pia risonanza su giornali 
no tonamente progressisti e 
r i formaton quali II Corne-
re della Sera, II Mcsagge-
ro, II Tempo c via dicendo. 
II t rat to piu caralteristico 
di questo documento e co-
stituito dal fatto che il 
« gruppo di docenti demo-
cratici » che lo ha firmato 
pr ima si costruisce una im-
magine di comodo, alquanto 
distorta, di eid che dovreb-
be essere il docente unico, 
e poi sentenzia: « noi rite-
niamo che la teoria del " do
cente unico ", aberrante dal 
punto di vista scientihco e 
didattico, sia per cio stes-
so intrinsecamente e obbiet-
t ivamente reazionaria ». Se 
le cose stessero cffettiva-
mente cosi, potremmo fa-
cilmente perdonarc at do
centi firmatan di a \ e r di-
mcnticato Faurea norma con 
cui Spinoza espresse Tatteg-
giamento dello studioso e 
dello scienziato: « non de-
testarc e non i rnde re , ma 
comprendere »; ma le cose 
non stanno cosi e meritano 
di essere chiante , p ropno 
perche e \ e r o cio che il 
documento vuole negare, e 
cioe che l'ipotesi del docen
te unico e destinata a * di-
ventare il c r i t eno discrimi
nat ive tra sp in to di inno-
vazione e sp in to di conser-
vazione ». 

Idoneita 
Amicus Plato, sed magis 

ainica Veritas. E la \ e r i t a e 
che la teoria del docente 
unico non si riduce, come 
sempre piu msistentemente 
si vuol far credere, all lm-
missione in ruolo, e per di 
piu senza concorso, degli 
attuali docenti non di ruo
lo; e non si riduce neppure 
ad un d n e r s o stato giundi-
co del personale docente: 
easa e una delle premesse 
essenziah per osns corretla 
riforma culturale, didattica 
e s t rut turale delI 'Uni\ersi-
ta. De \e esser detto, mnan-
zi tutto, che non si compren-
de lo sdegno mostrato da 
chi, in una forma o nel-
Taltra, difendc una strut
tu ra gerarchica del perso
nale docente, \ e r s o 1'idea 
che possano d i \ en ta re di 
ruolo (e quindi a \ e r e cer-
tezza di stato g iundico e 
di la \oro) gli attuali do
centi non di ruolo Prendia-
mo il caso dei professori 
incaricati: essi sono dei do
centi , t i to lan di corsi uffi-
ciah di insegnamento come 
i professori ord inan, e ai 
quali a t tualmente e ricono 
sciuta la pienezza dei dove-
n didattici e scientifici ma 
e negato qualsiasi diri t to. 
il Consiglio di Facolta, cioe 
l 'lnsieme dei professori or-
dinari , r inno\a ad essi, ogni 
anno, 1'incanco di msegna-
mento, sulla base — cosi 
dovrebbe e&sere — della 
loro idoneita scientifica; e 
ogni anno pud toghere lo
ro 1'incarico e lo stipendio. 
Lasciamo stare le possibi
lity di ricatto morale e ma-
teriale che tutto ci6 impli-
ca (la dignita e la liberta 
\a lgono solo per gh ordina-
n ^ ) , e domandiamoci: se 
un professore mcanca to e 
idoneo ad insegnare e a n -
cercare, come si giustifica 
la volonta di Iasciarlo nel 
limbo deirincertezza e del
la subordinazionc? Se non 
lo e, in base a quale cn te -
rlo i professori ordinari gli 

conferiscono e n n n o \ a n o lo 
incarico - ' Ed in nome di 
quale logica egh e n t enu to 
degno di insegnare come 
incaricato, ma indegno di 
fare la stessa cosa come or-
dlnarlo' , JIa non si tratta 
solo di questo, perche non 
si tratta solo di un proble
ma sindacale e di state giu
ndico . In primo luogo — 
ed e la cosa piu importante 
— il fatto che si tra»ti di 
docente non di ruolo o di 
docente di ruolo non incide 
minimamente sul rapporto 
docente-studente e non cre
do che qualcuno possa so-
stenere che, per gli stu-
denti, sia minore il danno 
se un eventuale docente 
non idoneo abbia questo e 
non queH'altro stato giun
dico. 

La «cattedra» 
II fatto e che, oggi, l due 

terzi dei professori e degli 
assistenti non sono di ruo
lo, ma egualmente insegna-
no, tengono fsercitazioni, 
lavorano nei laboratori, fan-
no ricerchc: svolgono cioe 
gli stessi compiti e funzio-
ni dei docenti di ruolo Per
che mai il cambiamento del 
loro stato giundico dovreb
be produrre, come suol dir-
si, un c appiatt imento », un 
abbassamento del livello di
dattico, culturale e scienti
fico? 

Ma veniamo al punto fon-
damentale: 1'Universita ita-
liana e ancora fondata su 
una s t ru t tura didattica e 
di potere che e aH'origine 
delle attuali degenerazioni 
e che, con i ragionamenti 
mcongrui che abbiamo vi-
sto, si vuole conservare: 
questa s t ru t tura e la « cat
tedra », vera e propria mo-
nade senza porte ne fine-
stre, divenuta vertice di una 
gerarchia autori taria, che 
per lungo tempo si e volu-
to giustificare come gerar
chia culturale. Oggi questa 
s t rut tura e in contraddizio 
ne profonda con lo svilup-
po della scienza, della cul-
tura e dell ' inscgnamento, 
che si indirizzano sempre 
di piu verso la ricerca col-
legiale, I'attivita di gruppo, 
l'organizzazione interdisci-
plinare, in cui il lavoro del
lo s tudente stesso e sempre 
meno passivo, ricettivo, e 
sempre piu partecipativo e 
determinante. E ' in crisi la 
tradizionale partizione del 
sapere, su cui il sistema 
delle cattedre era costitui-
to, e non c un caso se og
gi in Italia le discipline di 
avanguardia, le speciahzza-
zioni su cui progredisce la 
ricerca sono al bando o ai 
margini del sistema delle 
cat tedre. Questo e il risvol-
to culturale del docente 
unico, giustificato da un'i-
potesi scientifica e didattica 
che ai posto della cattedra 
e di queU'estrinseco agglo-
merato di cat tedre che e la 
facolta, pone il Dipartimen-
to, come s t rut tura collegia-
le di ricerca e di insegna-
mento, che richiede 1'effet-
tiva pantet ic i ta di tutt i i 
docenti r icercaton, la mo-
bilita e la permutabil i ta 
dei loro compm in funzio-
ne dei programmi da essi 
decisi e awia t i , e che in-
fine richiede una profonda 
re \ is ione del progressno 
spezzettamento delle cosid-
det te ma tene di insegna
mento c :I parallelu spcz-
zettamento e mdividualismo 
dell 'attiMta di ogni singolo 
docente. Senza di che sono 
lmpossibili reali riforme 
sul piano dell 'autogoverno, 
del n n n o \ a m e n t o culturale. 
della re\ is ione delle strut-
ture e dei piani di studio. 
Non solo, ma l'organizza
zione collegiale del Ia\oro 
nel Dipartimento puo esse 
r e Tunica garanzia reale — 
culturale e non meramen-
te disciplinare! — per il 
pieno tempo, contro le de 
generazioni profes^ionahsti-
che pnvate , e per un effet-
tivo e contmuo aggiorna 
mento culturale. non <;og 
getto alia dequalificazione 
e all'artificiosa moltiplica-
zione dei « titoli » per fini 
concorsuali. che ogtji si rc-
gistra Altro che c a r r i e n 
Fer anziamta' 

Per questo siamo convin-
ti che il «docente unico» 
e un tema che non nguar-
da solo i docenti, ma an-
che — e non meno — gli 
studenti : esso, msieme al 
d in t to alio studio, e uno di 
quegli obbiettivi il cui rag-
giungimento, mentre nsol-
ve contraddizioni reali, non 
• chiude > la battagha per 
la riforma u n u e r s i t a n a , ma 
la sposta su un terreno piu 
avanzato, ne allarga il ter
reno di scontro e di dibat-
tito, favonsce il suo colle-
gamento con la prospettiva 
generale di trasformazione 
del nostro Paese-
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IN TOSCANA DOPO IL XII CONGRESSO 

Un tiro alia fune fra vecchio e nuovo 
i/amministrazione provinciale di Firenze al centro di molteplici iniziative unitarie - I rappresenfanti di un ferzo d'ltalia invitafi a un 

r 

dibattito - Pistoia: il significato di una « novita » - Dagli accordi alle scelte di fondo per nuove maggioranze organiche 

La;fjfeliaidel ^polizidtto 
Dal nostro inviato 

FIRENZE, marzo 
Recentemente, promossa 

dalla amministrazione pro
vinciale dt Firenze, si e svol-
ta a Palazzo Riccardi una as-
semblea pubblica sul tenia-
« tl potere locale fra autorita-
rismo e democrazia » In quel-
la occasione Renzo Vecoh, ex 
sindaco democnstiano di Via 
regain, ha sottolnu>a!o fra l'il-
tro l'esigenza di (are dell'en 
te locale lo strumento di « una 
democrazia ptu arttcolata la 
quale si attua non t>o!tatito 
con decentramentt ammirii-
strativt (come possono essere, 
in una determinata fase, i con 
sigh dt quarhere) ma anchc 
e soprattutto attraverso una 
partecipazmne di tutii t at-
tadini alle scelte cfie devono 
essere compiute superando an-
che determmati cliches di for-
multsmi politic! ». 

Individuuto il centro sini 
stra sotto la niaschera dei 
« tor77iult!>mi poldict a questa 
ci appare una definizione di 
n o che sta awenendo in 
Toscana piu precisa di quel 
nfernuento a una « mrerMo 
we dt tendenza » f rispetto aila 
tentata oinogeneizzazione con 
lu formula goiernativa) che 
potrebbe fur pensare si tratti, 
per le foize di sinistra, del 
tentatuo di nprendere al 
Ta hen dicebamus » il discor-
so unitano No II discorso ha 
O»KI un maggior numero di 
lnierlocuton e termini e dati 
di nfenmento di\er;.i nspet 
to a quelh di qualche anno ta, 
comun denominatore essendo 
il nfnito deiranlicomunismo. 
anzi la considerazione che sia 
indispensabile, per la vitalita 
del processo democrat ico, 
reahzzare un rapporto con il 
partito comunista 

Da cio denva innanzitutto 
un rafforzamento dei legami 
fra le forze di sinistra — il 
che ha permesso di riporta-
re su molti comuni la bandie 
ra dei lavoraton —. e poi l'm-
trecciarsi di un dialogo fra 
comunisti e cattolici che ha 
gia le sue « sperimentaziom » 
— ci nfenamo per esempio a 
Pistoia — che hanno innanzi
tutto allontanato il ncatlo an 
tidemocratico del ncorso ai 
commissari prefettlzi. 

Ma non a caso il dibattito 
sul potere locale a Ira autori-
tarismo c democrazia » e av-
venuto presso la amministra
zione provinciale di Firenze 
centro di molteplici attivita 
unitarie ed esempio di rappor-
ti fra le forze politiche che 

Adesso alloggia insieme 
ad un'amica e, per vive-
re, fa la fotomodella. Ma 
fino a qualche settimana 
fa abitava una delle piu 
confortevoll case di Fran-
coforte. Questa bella ra-
gazza, infatti, e Claudia 
Littmann, figlia del pre-
sidente della polizia di 
Francoforte, Gerhard Litt
mann. II dissidio familia-
re ha origin! politiche: la 
diciannovenne Claudia, in
fatti , e una attiva espo-
nente del movimento stu-
dentesco tedesco: quello 
stesso contro cui it padre 
ha sovente scatenato la 
sua polizia. Claudia ha 
cosi fatto diretta esperien-
za della vlolenza degli 
uomini al servizio del suo 
importante genitore, e la 
roltura e stata inevilabtle 
(aiutata, del resto, dal 
servizio fotografico di un 
settimanale tedesco, che 
I'ha ritratta in prima fda 
ad un corteo studentesco, 
poco prima di un attacco 
della polizia paterna). 

non si nducono a rapporto di 
potere ma imphcano un arti-
colato schema democrat ico. 

«AH'origine di questo 
processo — ci ha fatto no-
tare il presidente della pro-
\mcia, il compasno Eho Gab 
biiKKiani. — vt c stata la fe-
delta del nostro partito a pro
grammi unitariamente elabo 
rati anche quando, con la 
st-Hsa rfj qualche ftschto elet-
tortile a un oratore. per esem
pio. tl partito socialista ha ce 
ditto alia tentazione dt omo 
genetzzarc le proprie alleanze 
in Toscana con quelle nazto 
nali Del resto questa tenta
zione non ha potuto mai pre-
giudicare del tutto t seri rap 
porli unttart determmati dal
le lotte popolan e dalla po-
litica degli enti localt ». 

L'espenenza deH'ammini-
strazione provinciale fiorenti-
n.i testimonia appun'o di que
sto malgrado la lunga batta
gha socialdemocratica per 
far entrare il centro sinistra 
anche nel fortilizio di palaz-
zo Riccardi Una battagha per-
duta da tempo e ormai anche 
«superata D dalle iniziative 
unitarie e dalla istituzionaliz 
zazione di un rapporto nuovo 
fra la giunta comunista e >a 
sua maggioranza di sinistra 
che non esclude anzi lascta 
spazio a un contnbuto posi-
ti\o dell'opposizione. 

Significativo e, per esempio, 
che mentre langue nell'impo. 
tenza e nei ceppi d'una for-
zata fedelta alle direttnci .o-
niane il Comitato regiunale 
per la programmazione, vada 
bviluppandu una nolevole a'ti-
vita la Unione regionale del
le province toscane che. come 
e noto, e presieduta dal coni-
pagno Gabbuggiam e ha come 
vice presidenti il sociahs'a 
Montaini e il democnstiano 
Pezzati. 

Altn «tstttuti» di recente 
formazione a base unitana so-
no l'« Istttuto regionale per le 
rtccrche » e il «Comitato re
gionale per la programmazio
ne ospcdaliera a Inline signifl 
cativa e una miziativa che si 
realizzera nei prossinu giorni 
promossa dalla provincia e dal 
comune dl Firenze- la convo-
cazione di una assemblea tia-
zionale « per una nuova poli
tico dt dtfaa del suolo » Rea-
gendo all'merzia governativa 
comune e provincia hanno in 
vitato a un dibattito tutti 1 
comuni, le province e le re-
gioni che negli ultnni 12 anni 
sono state colpite da alluvio-
ni- cioe 1700 comuni, 4U pro-
\mce, 10 regioni, l rappresen-
tanti di un terzo del ternto-
n o nazionale. 

Ma abbiamo accennato a Pi
stoia dove si va reahzzando 
— con luci ed ombre, succes-
si e polemiche, come e logi-
co awenga per ogni concreta 
esplorazione su un terreno 
certo difficile e malconoscm-
to — la a spcrtmentaztone» 
di un rapporto a tre, fra co
munisti, sociahsti e democn-
stiani, per la amministrazio
ne della provincia. Che cosa 
e avvenuto dunque a Pistoia9 

Citiamo dalla nvista men-
sile pistoiese «Trentagior-
ni »• «17 dtccmbre 1968, ore 
23,30- tl bilancto della ammi
nistrazione provinciale di Pi
stoia passa con l tott dei con-
stgltcri dcmocrtstiani, socia
list! e comunisti 

a E' la prima volta che un 
fatto del qenere accade nct'a 
storia politica della venttducn 
ne repubbltca democrattca ita 
liana I tre principal! partiti 
politici (DC, PSI e PCI) H 
sono troiati d'accordo sul o: 
lancto dt previsione per tl '6S 
praentato dalla giunta mtno-
rttarta dt centro sinistra pre
sieduta dal soctalista Vtnccn-
zo Nardt 

a Le reaziom a questa ope 
razione politico non si fanno 
certo a<ipettarc ne da una 
parte ne dall altra lo " sgo 
men to" per la inattesa no 
t ita del'a laccenda, dopo aicr 
preso per un momento m 

SOTTO LA SCANDALOSA GESTIONE DEL DEM0CRISTIAN0 F0DERAR0 

Feudopersonale llstituto africano 
Archiviata da quattro anni una nota «segreta » che denuncia I'intollerabile situazione • Inutili le proteste delle ambasciate 
nel vicino continente - Un museo «coloniale » conferito dallo Stato ad una associazione «privata» - Assemblea-farsa dei soci 

L'.stituzione che dovrebbe 
rappre»entare ritaiia presso i 
qo^erni dell'Afnca non e al 
tro che un'associaz one pnva 
ta quaa famil.are la cu. at 
t.\itrf pr incipal console nei 
I a-ss-^^rare un certo iooog 
J K. politico a., <*n Foderaro 
Nemmeno la pro'es 'a Je..e 
amba^-,ate i:a..ar.e nt\ ; c 
no con'ir.entt t nuscita * r. 
muo'.ere questo t p c o e>r>o 
nente dem » nst.ano da. a ca 
nca e l nsuitati di an .ucliie 
-,t« condotta dal minuter i de 
g.j esten sono nmai t i itttera 
mona di f ronte alia a s ^ e t a 
p>otenza » del clan di f'Xiera 
ro II sottose^retano a?u E->*f-
n Zagati e Pedini, che narji.. 
avut~ in mano la praii 'a Si 
dicono imp>otenti a r.soxe*** 
u « caso », intanto ne han fr»t 
to le spese l dipendenti ael <> 
Istituto per l'Afnca pa.s.san da 
70 a 25 e m.nacciaii di de*. 
rutiva liquidazione. 

L'ultimo, piu strabiliante 
svolgunento di questa « stona 
Italians » dovrebbe avers 1 fra 
il 12 marzo (quando si nuni-
ra tl Consiglio di amministra
zione, da tempo orbato dei no-

mi piu sigTrficativi) e A 22 
marzo, quando e fissafa ! a.s-
semblea dei * soci » ch-amara 
a dec.dere dopo c.\e il T jde 
raru aimeno formalmjnte, M 
e dimesso Qui dalla comiie 
d'a si passa alia farsa i « s<>-
c », circa tremi'.a nom.nat-vi 
sono .n gran parte co.-'f^io 
nali dell'on Foderaro. i PII^-.I 
s. ^cdono cosi delegare dallo 
Stato luliano il compito di de 
c.dere n futuro delle miziati 
\e culturali e di relazione tra 
l'ltaha e l'Afnca. C'e da au 
gurarsi che, qualora partec.pi 
no all assemblea (cosa mai av 
\enuta perche l'assemblea lT>a 
fatta Foderaro stesso... oer 
cornspondenza), abbiano mag 
gior buonsenso del nostro mi 
nistro degli Esleri e nfiutmu 
tan fo onore. 

In tal senso si sono pro^ 
nunciati il personale dell Isti 
tulo Italiano per l'Afnca, con 
un < appello alle autonta B, un 
gruppo di deputati che ha 
chiesto sia nfento al Parla 
mento (Borraccmo, Gramegna, 
Cesaronl, Niccolai, Cesanno), 
la stessa Commisslone Esterl 
della Camera che ha recente

mente r f ii'ato l'approvaztone 
di un covriouto all'Istituto 
o fino a d e non si fara 
ch.aro » 

Chiaro s no'e-vz fare da tern 
po Datata 24 magg.o 1965 c'e 
negli arc.i *i della Farnesina 
una no'.t « ̂ e^reta a (non tan 
to, visto che ne abbiamo una 
cop»a> do.e un funzionano 
del ran^o d. ambasciatore 
elenca gu mf.n.ti scandah del 
la ge-stione Foderaro e cosi li 
nassume «comprovata lgno-
ranza e assoluto disinteresse 
dei problemi afneani; legge 
rezza ed inefficifnza dimostra-
te con le falhmentan missio-
m economiche dal 1958 al 1962, 
tendenza a ^fruttare l'lstituto 
come feudo personale e con 
sistemi autoritan, numerose 
scorrettezze da ]ui compiute 
(cioe da Foderaro - ndr) , gene-
rale mancanza di stima per la 
sua personahta ». 

Se dobbiamo pubbheare que
sta desolante « scheda » sidla 
gestione Foderaro la colpa 6 
del governo che dal 1965 e In 
possesso di questa documen-
tata e non si decide a far nien-
t«. Persistendo questa omerta 

politica del govemo e gioco 
forza che nemmeno gli inter 
\end amm m^tr3ti\i (la stam 
pa ha dentinciato fatti che po-
trebbero interes^are la ma 
S stratura ordinana, la Corte 
dei Conti. e mo'te altre am 
m.n'^trazioni ancora) abb.ano 
avu'o succew> II risultato di 
tutto c.o <• gra\e nella sua 
paradoss.il.ta I aipendenti 
dell Istituto, rei di a\ere scio 
perato per p.u di due mesi 
alio scopo di ottenere una mo-
difica che e piu nell'interesse 
pubblico che in quello loro 
personale, si \edono ritirare 
ogni mese dalla busta paga 
20 mila lire a causa della lot-
ta sostenuta con tanta ener 
gia. C'e da meditare su que 
sto fatto nel momento in cut 
la DC, anche come partito, non 
sente il bisogno di chiedere 
conto delle accuse che si fan-
no ad un suo esponente; che 
questo uomo pubblico non 
sente il bisogno di chiamare 
di fronte a un tnbunale ordi-
nano le agenzie e i giomali 
che hanno pubblicato su di 
lui accuse di una gravita esrre-
m*. 

Corto, le responsabilit.'i mag-
g:on stanno in chi ha abbas 
sato lo Stato italiano fino al 
punto di conredere la o p rna 
ti\a B de: rapporti culturali 
con 1 Africa a un organismo 
m e pompa danaro pubblico 
ma si dice ed opera d3 pn 
\a to A questo organismo e 
conferito di pubbheare la ri 
\ista ufficiale, organizzare de-
Iegazioni economiche e cultu
rali, persino di gestire il Mu 
seo AIncano che per questo 
e rimasto un museo delle im 
prese eoloniali in Afnca, una 
raccolta non solo antiquata 
ma anche offensiva per i nuo-
\ i stati propno perche nma • 
ne ferma ad un episodio che 
oggi va inquadrato in ben al
tre prospettive Aspettera il 
govemo il 22 marzo senza di 
re con chiarezza come intende 
porre fine alio scandalo? 

E ' quello che si chiedono 
non piu solo i dipendenti del-
l'lstituto, colplti nel modo piu 
brutale nel loro lnteressl mo-
rali e material!, ma tutte lo 
forze politiche responsabill. 

contropiede tutti e tutto, ce
de tl posto alle prime rea
ziom » 

Lasciamo da parte le « rea 
ziont » c lo « sgomettto » per 
sottohneare subito che il ca 
rattere della «novita» non 
consiste solo nel \oto ma >J 
prattutto nella piattaforma 
deH'accordo che ha permeaso 
di gmngere al voto. 

«Stgnori constghert — ini 
ziava la sua relazione il socia 
hsta Nardi in quella famosa 
seduta — la discusstone del 
btlancio di previsione 1968 si 
colloca all'indomant del rag-
gtungtmento di un traguardo 
noteiolmente rtlevante per ia 
comunita di cut abbiamo ta 
rappresentanza, tegato all'azio-
ne unitana sviluppata da for
ze politiche dt divcrsa tspira-
ztone tdeologtca, e che den-
i a altresl dall'tmpegno assun-
to di fare adenre I'attivtta del 
la nostra Amministrazione al
ia realta nella quale era chia 
mata ad operare, sul piano 
ammtntstrattvo naturalmente. 
ma ancor piu sul piano del
la elaboraztonc c dell'avvto 
della politico dt svtluppo eco-
nomtco e sociale reclamata 
dat tempt nuovt, e viva nel 
le aspcttatne dei nostrt con 
cittadmi 

«St e ntenuto dt non po 
tere e dt non dovcrc present 
dere, cioe, da indicaztoni pro 
grammattche che per la IO'O 
adcrenza alia realta sono sta 
te promosse da forze politi
che. ollre a quelle costituen-
tt la Giunta, che tsptrano it 
loro pensiero e la loro aztone 
aglt tdealt delta costruztone 
dt una nuova socteta Indt 
caztorti programmattche che 
contengono Vimpegno dl af 
frontare un ptu deftmto pro-
gramma, cut rtfertre t btlan-
ci dt previsione che seguiran 
no, e da onentare suite Unec 
dt una effettiva programma
zione democrattca; in parttco-
lare su quelle del piano re 
qionale di svtluppo e su quel
le della riforma della ftnanza 
locale, della legge comunale 
c prot tnctale, per le quali, con 
tro ogni ultcrtore tnammfist 
bile rtlardo, le forze autotu 
mtsttchc si battcranno i> 

II programma concord ito 
dai tre partiti comprendeva 
affennazioni di pnncipio e 
obiettivi di lotta inequivoca 
bih e una attenta anahsi del 
la assai grave situazione del
la provincia e delle respon-
sabilita locali e generali per 
un « indinzzo che si tspiraia 
soprattutto al crttcrto del mas-
simo profttto prtiato, al dt 
fuori dt ogni essenziale preoc 
cupaztone dt carattere pub
blico ». 

In quanto al modo di arti-
colare la collaborazione fra l 
tre gruppi consiliari erano 
previste una <r conferenza per-
mancnte del tre capigruppo» 
e tre commissions per lo svi-
luppo economico e la program 
mazione, per i lavon pubblici 
e l'urbanistica e per 1'assi-
stenza. 

Inoltre erano previste una 
serie di iniziatne in collega 
mento con le forze sindacali 
studentesche e politiche po 
polan. 

Ma in concreto che cosa si 
d reahzzato? La domanda e 
certo pertmente. Non ci si po-
teva naturalmente fare illusio-
ni che un tale accordo e una 
tale linea non trovassero osta-
coL e remore. 

I punti programmatici del-
l'accordo si reahzzano fatico-
samente e si assiste a un ve-
ro e propno «riro alia tune » 
fra chi vuole effettivamente 
concretare il programma enun 
ciato e chi %orrebbe limitar-
M al solo primo atto. il voto 
— ottenuto — sul bilancio. 
Non c'e dubbio che ques'o 
a tiro alia fune » awenga an
che all'interno del PSI e del
la DC fra forze piu o meno 
miopi o piu o meno in ouona 
fede In quanto alia posizio-
ne dei comunisti essa e sta 
ta chiaramente espressa nel 
recente congresso * provincia 
le che ha impegnato * gli or-
gant dirigcntt eiettt ca tl grup
po constliarc provinciale per 
che. alia testa delle lotte dei 
lavoraton, openno per la in
tegrate rcahzzazione, nella tet
ters c nello spinto, delle ai-
chiarazioni programmalichc 
concordate tra i gruppi del 
PCI, della DC c del PSI, sul
la bate del suo aianzato con 
tenuto e del positivo e mso-
stituibilc ruolo in essa rico-
nosctuto al nostro Partito r. 

In definitiva i comunisti s: 
rendono pienamente conto cne 
la * sperimentaziont » non e 
conclusa al momento in cui 
l programmi sono defm.ti 
sulla cana, anzi meomincia 
solo allora c'e bisogno di pa 
7ienza e tenacia per sconfigge-
re le forze che alia realiTza 
zione dei programmi si op-
pon?ono <e non ci *ara certo 
da mera\ ^..3r^ -e accordi di 
que^-o t po apror.o con'radd. 

zioni in seno al PSI e a'l» 
DC) e in un certo senso por 
amtare quelle forze che av*n 
zano sulla via giusta col pi-> 
so incerto di chi in fondo "on 
tinua ad a\er paura del « sjl 
to nel buto» L'obiettivo e 
concretare I programmi. rea 
hzzare cosi gli interesai da 
lavoraton e passare dalla 
>< spcrtmentaztone a a .na 
chianficazione di fondo su 
tutti gh elementi della situa 
ziono polit.ca, in modo che gli 
accordi dnentino sce/'c e li 
giunga alia definizione di 
nuove maggioranze organirne 
— senza lnte^rahsmt di sor-
ta — nei cen'n di potere »u 
call 

Aldo De Jaco 

Viva emozione fra i 

democratici spagnoli 

Eminente 

studioso 

imprigionato 

a Barcellona 
IL PROFESSOR SOLE-TURA 
E' IL TRADUTTORE DEI 
.QUADERNI DAL CARCE-
RE » Dl GRAMSCI - LET-
TERA APERTA DEL CLE-
RO Dl BARCELLONA DE
NUNCIA LE ATROCITA' 

DELLA POLIZIA 

\1\DKID, 11 
Si appruule ora die il 1 feb 

biaio scorso la (Hilizia franthi 
sta ha tratto in aneito il pro 
fesbor Jordi Sole Tura. ordina-
no di diritto pohtiLo all'Uiuvcr-
sitd di Barcellona. nota ligura 
di studios e di democratic o 
II professor Sole Tura ha tra 
dotto in spagnolo e prtsentato 
l «Quaderni dal carcerc ^ di 
Antonio Gramsci. ed e inoltre 
autore di ttnixirtanti oi>ere stti 
riografiche 

Non si hanno notizie precise 
della sua detenzione. ma pare 
the egh sia a disposizione dl 
un tnbunale militare. sotto la 
atcusa di * incitamento al'a \io 
lenza s. per I appoggio dato alle 
aziom studentesthe. 11 suo ar 
resto ha suscitato riprovazione 
e emozione nei circoli intcllet 
tuali di Barcellona e di Madrid. 
e lo stesso fara senza dubbio nei 
paesi in cui Sole Tura e cono 
sciuto e apprezzato 

In alcune parrocchte di Bar
cellona e stata distnbuita do 
mcnica scoria copia di una let-
tera the e stata inviata a papa 
Paolo \ I, al sei^retario generale 
deH'ONU. U Thant. ai vescovi 
spagnoli. a orgaiiibmi internazio 
nali e alia stampa cetera La 
lettcra sarebbe stata preparata 
durante una nunione di mime 
rosi parroti di Barcellona. II te-
sto della letter.! e il ^nuente 

« Lettera aperta di un bettore 
del clero di BarccIIon i 

« Noi >-a(.er(!oti e re 1̂ 10̂ 1 nu 
niti a Barcellona. lantiamo un 
appello angoiLio-o a tutti ch 
organismi internazionali al Pa 
pa. ai nobtri vcbtovi e a tutti 
gh uomini di buona \olonta 

«Chiediamo all 0 \U e aFa 
commissione per i dintti del 
1' uomo di apnre un lnthieita 
per accertare i fatti che ti 
e-,pongono 

« !) \ Barcellona. la polizia 
tortura barbarairtnte i priaio 
men. con interrncaton di \e:iti 
quaranta e anchc «C5»̂ ai.t.i ore 
con pucn,. colpi e calci. con 
coaziom tisiche c morali di o^ni 
specie K" coil granrie I orrore 
e la paura che i pngiomcn nc 
proianu i he si sono avuti PCT 
MHO alcuni tcntativi di suic dm 
e \i sono stati alcuni cast di 
alteraziorc n.entalc. 

* 2) Si stanno ehminando si 
*tcniaticairente l leader e It mi 
noranze \\\c dei movimenti in 
tellcttuale. ecclesiastico e ope-
raio, col proposito di disartico 
lare qualsiasi tipo di oppo^izio 
ne che possa organizzare e rap-
precentare una scna cnt.ca si 
governo attuale 

< 3) L'opposiz'o~e \ . \e sctto 
posta a una pcr^ccuz ore r-<- r 
manente e un atrrosf<. ra ai pm 
ra e di oppress'or.e p<^a real 
n^ntc iul!o opinio di to oro cne 
si n miscoro per ["a-'t^t-rla 
\ i \ a : 

I a Jettcn rcca ' i dMi del 6 
rrarzo e , di SO 

Sul n. 11 di RINASCITA 
(nolle edicole il 14 marzo) 

INTERVISTA DI 
LUIGI LONGO 
«COME ANDARE AVANTI SULLA 
LINEA DEL XII CONGRESSO" 

ORGANlZZATE UNA SPECIALE 
DIFFUSIONE 
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