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Deatmcia al convegno di Firenze 

Si ripercuote 
sulle cittd. 

la crisi delle 
zone montane 
Carovita, carofitti • riflessi nagativi sul 
marcato inferno - La iniziativa dalla Laga 

par la aufenomia a i potari locali 

Dalla aattra reduieac 
FIRENZE. 14 

II degradamento economico 
della montasjnt ha raggiunto 
limiti tali da pregiudicare, et-
tualmente, le stesse basi del-
la sua rlnaacita e la mlnaocia 
concreta e rappreaantata dal-
I'esodo dalle energie giovani e 

quindi dairinvecchiamento del-
la popolaiion* raaidanta. 

Gia si manifestano aarie dif-
ficolta, in molte sons, anche 
a reperire mano d'opera par 
intervsnti lndiapanaablll alia 
difeaa a alio sviluppo dell'eco-
nomia mantana coma rlrobo-
achlmanto, increment*) della 
tootscni*. la opera di difeaa 
idraulica. Siamo, quindi. di 
fronte a una situacione dram-
matica, con aapetti divers!, in 
tutte le regioni, che deve as-
sere affrontata con adecuatl 
prorvediment!. 

Queato e quanto e stato 
puntualizzato e denunciato nel 
eorso del convegno sul tema 
«Le autonomic locali nel la 
prospettjva deU'ordinamento 
regionale per una nuova poll-
tica ed una nuova legislszio-
ne par la montagna» svolto-
«! ogjri a Palazzo Riccardl per 
initiativa della « Laga par le 
autonomic e 1 poter) locali». 
Rslatorl e eonvenuti non si 
aono limitati alia denuncia, 
ma hanno portato avanti una 
aeria analisi della situazione 
della montagna precisando 
una aerie di importantl pro-
poste per un suo effettivo svi-
luppo aoeiale ed economlco 
che deve avere le sue baai in 
una nuova politioa e in una 
nuova legislsiione alia cul 
formulazione gli Enti locali 
dovranno fornire un oontribu-
to 'Vterminants. 

Nella sua relaslone lntro-
duttiva rassesaore aU'egricol-
tura della provincia di Piren-
re e consigners della Laga, 
Rlccardo Degrinnocenti, ba ri-
levato tra l'altro che le leggi 
sapecls l is per la montafna, 
diventate tra l'altro sosttlbtl-
ve di quelle general!, non nan* 
no prodotto risuttatl poattivl 
al fini del superamanto degli 
aquilibri delle cone di accele
rate sviluppo e quelle depnes-
se della montagna. In queata 
situazione anche le autono-
mie locali sono state piu ace* 
volmente eompresse e viola
te dai cosiddetti organ! di 
tutela e dall'intervento del con-
aoral di bontfica, dai consor-

Protesto 

a Pisa 

per le censure 

al pretore 

Amendola 
Sul caso del pretore romano 

Gianfranco Amendola, che sa-
rebbe stato fatto oggetto. se-
condo un esposto presentato al 
Consiglio superiors della Ma-
gistratura, di pressioni o cen
sure per le .sue sentence da 
parte dei superior!, tredici ma
gistral pisam hanno flrmeto 
un documento, In via to all'orga-
tio di autogovemo della magi-
stratura. in cui tra l'altro si 
espnme solidarieta con ll gio-
vane magistrate, 11 documento 
cos! conclude: c i magistrali 
manifestano al Consiglio Supe-
riore della Magistral ura t alia 
giunta esecutiva cent rale della 
Associazione Nazionale Magi-
strati la propria preoccupaziu-
no per simili episodi, che ven-
gono a perpetuare nei fatti quel 
sistema gerarchico che in te
ma di ordmamento giudizisno 
la Costituiione e le leitK* *)> 
plicative di esse hanno npu-
diato e chiedono che il CS.V1 
voglia impartire le opportune 
dispoiizioni di chiarimento af-
flnche i poter! di sorveglianza 
dei capi delle ccrti vengano e-
•ercitati senza essere mai tra-
aformati in poteri di direzione, 
nello scrupoloso rlipetto della 
autonomia dei ajngoli magiitra-
ti e nell'esclusiva competenza 
del Consiglio a giudicare del 
comportamento dei medesimi. 

ai BIM e dall'azienda di sta
to per le forest* demaniali. 

Le condlzioni della monta-
gna italiana — ha poi riaffer-
mato Deginnnocsnti — pesano 
negativamente sullo sviluppo 
del mercato interno, inclden-
do fortemente sul carovita 
iba.su pensare al rapporto di 
earn lit!i nella citt* e alle mi-
gliaia di oasolari ebbandona-
U in montagna) e mineccla-
no di a!fj»ravare ultertonnen-
te il diaaeato idro-gsologico 
che e causa dalle rloorrentl 
e disastroae alluvion!. 

Per uadre da queata altua-
zione l'a»aesaore ha sottolinea-
to la necessitk di un nuovo 
corao di politica economica 
eapreasa nella programmaxio-
ne economica democratic*, ba-
sata sulla riforma agraria, 
e deH'asaetto del territorio, 
istltuzione delle Regioni dota-
te dei poteri previsti dall'ar-
tir-oio 117 delta Costituzione, 
una legge organica per la 
montagna incentrata sulla esal-
tazlone delle autonomie lo
cali. 

A propoalto di una legge or
ganic*. nel corso del conve
gno si e Insistito affinche* il 
pariamento esamlni congiunta-
mente e con tutta urgenza, 
le propoite di legge di ininia-
tiva parlamentare preaentate 
prima dai gruppi del PCI, del 
PSIUP «d indipendenU di si
nistra, e recentemente da un 
gruppo di senatori della DC. 

Il disegno di legge presen
tato dai govemo, Tnfattl, non 
pub essere aasunto a base 
deU'esame perche" non si sco-
sta dalla precedente legisla-
zione, che, per quasi unani-
me rleoaoscimento ha fatto 
pieno fallimento. 

Nel corso del convegno — 
al quale hanno partecipato 
amminiatratori e dirigenti del 
movlmento contadino di gran 
parte delle regioni italiane — 
aono stati alfrontati anche 
due probleml di particolare 
mteresse: queflo relativo alia 
exMtecnia e la cooperazio-
ne In montagna », con relatio
ne di Nino Viaanl della Leg* 
naalonaia cooperative e vice 
prasidente dellTJnlone naaio-
nale nroduttort sootecnici, e i 
problemi «deH'agricoltura in 
montagna». affrontati da Sil
vio Big!, vice presidents del 
1'AUeanza nazionale dei con-
tadini. Bigi ha affermato che 
ragricoltura in montagna de
ve essere considerate una at-
tlvita economica in grado di 
assicurare un reddito che ri-
paghl lavoro e capital! invo-
stiti e che ai integri con l'a-
gricoltura collinare e di pla
num, essendo gia oggi una 
componente non certo indif-
ferente di tutto il settore. 

Per rendere reddltizia l'agri-
col t u n montana occorre 
orientiirsl verso l'allevamento 
eoctecnico (che rappresenta 
oggi 11 50% del reddito com-
plessivo della montagna ed il 
20% di quello nazionale del 
settore), allargando e spe-
cialinandolo con razze appro
priate (la montagna dovra di-
venire uiut aorta di vivaio dl 
riproduzione speclalizzata), e 
la produzlone dl cereali per 
mangimi. 

Dopo aver sottollneato che 
l'agrlcoltura in montagna de
ve essere considerata un set-
tore determinant* per l'equi-
librio socio-economico nazio
nale, Bigi ha poi posto l'ac-
cento sui problemi riguardantl 
una programmazione demo-
cratica da attuarsl in monta-
una at traverso adeguati pla
nt zonali e rilevato che uno 
del moment! fondAmentali del-
lo sviluppo della montagna 
sta nel potenziamento dell'as-
sociazionlsmo e della coope-
razione. 

A conclusione dei lavorl del 
convegno, 11 senatore Nino 
Maccarrone, segretario delia 
«Legtt», ha dichiarato che 1'ele-
mento fnndamentale per otte-
nere un cambiamento degll 
indirizzl politic! e legislative 
sta nella caazlone di tin mo
vlmento, anche in montagna, 
che lnteressi dlrettamente le 
torse sociali e politlche presen-
tl nelle tone montane. In que-
sto quadro il ruolo del Comu-
ne e decisivo, perche mtor-
no ad esso oggi e possibile de
termine™ l'aggregaalone del
le forze che possono conten
dere al potere centrale la di
rezione e il processo di svi
luppo. 

Carlo Dagl'lnnocanti 

Le manifestazioni 
del Partito 
O G O I 

PALERMO (ettWo), But»lln| 
VINtZIA, CotsuHa 
AMADIA, trlnl 
VERONA, O. Pejetta 
VIESTE (Fettle), Carmeno 

O O M A N I 
AVELLINO, Alliwvl 
PALERMO, Mifelinl 
IMOLA, CHIanments 
PE4CARA, Celembl 
TORINO. 01 Olullo 
OCNOVA. Pairtl 
•EROAMO, Mlauccl 
1ARI, Mlto 
aaitCIA, Olancirle Raletta 
VITERBO, CMI 

RIETI, Coccla 
V1NOSA, La Terra 
PONTBLAOOSCURO, Olulla-

no PaJaHa 
GRAVINA Dl PUOLIA, Pa-

aapletr* 
MANPRCOONIA, Plttillo 

L U N E P I ' 
CONVERfANO, Nella 
TRIESTE, Terreclni 
VIAREGOIO, Checchlnl 
COPPARO, 0. PaJ«Ha 

M A R T E 0 I 1 
NAPOLI, NafAlllaiM 
CENTO, O. PeJeHe 
RIOOIO EMILIA, terrl 

Si e aperto ad Ariccia il convegno del PCI e della F6CI 

L'universita, una sacca 
di giovani disoccupati? 
Giovanni Berfinguer denuncia i rischi a cui I'incertezza del governo e la vo-
lonta deirindustria tspengene tl i attaei Ripresa delle lotte studentesche 

tfPAXTA ŜTTf f A Ql^l TOT A A 0*"«va ( un forte movlmento franese minaccla dl far sllHare, «g un 
1 ' I V i l . i l .rt. O U U U A O V f U V P a U A . ca»«Mlato • una scuela di via Centurion. Braccelli. Le due frecce, 

nella foto, Indkane I'lncembaiue della frana swll'edlfkle della scuela (a destra) a sul palaue. 

Aperto a Venezia il Congresso della FIR 

LE FORZE DELLA RESISTENZA 
EUROPEA UNITE PER LA PACE 
I trecento delegati formano un vera e proprio « Pariamento Europeo » — La reluione del se

gretario Toujas — Importante intervento del rappresentante della RDT 

Dtl aostro iamta 
VINIZIA, 14 

Un pariamento europeo al 
e riunito oggi a Vaneala: « 
fatto dai rappreaantanU dai 
popoU nan aallA pieoola Bu-
ropa della guerre fredda che 
al praaanda fioiaca ailXlba • 
all'AdrlaUoo, ma della grande 
Europa. Quell'Europa one ai 
trov6 tutu unit* nella guar-
ra per la Uberaaione dai na-
aiamo a dai fasclamo. 

Si aono ritrovati a Venezia 
uominl 1 cul noml un quarto 
dl secolo fa entravano nella 
leggenda: 11 colonneUo Bol-
kowlak che fu uno degll ulti-
ml dlfansorl del ghetto dl 
Varsavia, il grande partigiano 
ucralno Peodorov, due volte 
eroe deUTJnione Sovietica, il 
compagno Arrigo Boldrinl, 11 
poeta spagnolo Marcos Ana, 
il presidente del combatten-
ti antinazisti israeliani Adolf 
Bermann, e i tedeschi che nei 
campi di sterminio nazisti te-
stimoniavano I'esistenza di 
un'« altra Germanla» come 
Hermann Matern o Josef Roa-
saint. Accanto a loro, francesi 
e albanesi, austriaci e unghe-
resi, belgi e romeni. norvege-
sl e cecoslovacchl e grecl. Gli 
jugoslavi sono present! come 
osservatori. 

La Federazione internazio-
nale della Resistenza — che 
ha scelto la Serenisslma per 
effettuare il suo aeato con
gresso — riunlace nel suo ae-
no 54 organlzzazioni partigia-
ne e dei perseguitati ant if a-
Bcisti e antinaaisti di 21 Pae 
si europei e di Israele. 

I delegati dl alcune orga
nlzzazioni, come quelle gre-
che e spagnole, sono ancora 
oggi rostretti aU'esilio. e nel 
loro Paesi la lotta per la li
berie e la democrazla conti
nue a svolgersi clandestina-
mente. Numerosl altri dele-
Rati sono invece ministri, di
rigenti politici ad altissimo 
livello dl responsabillta, par-
lamentari di maggioranza o 
d'opposlzione nei loro Paesi. 
Uominl cioe che non vivono 
solo di un passato glorioso 
ma portano al congresso una 
forza politica autentica. Parla-
re di « pariamento europeo » 
ci sembra dunque giusto, sia 
per le personalitA rappresen-
tate, sia per il tema di fondo 
che 11 congresso si e posto: 
quollo della sicuresza in Eu
ropa. 

Questo tema campeggla su 
un grande pannello asaurro 
alle spalle della preaidenza 
con la scritta: «Venticinaue-
simo annlversario della Libe-
razione dai faacismo e dai na-
zlsmo: per la pace e la sicu
resza dei noatri Paesi*. Eaao 
e stato inoltre al centro del 
rapporto d'attivita svolto dai 
segretario della FIR, il fran-
cese Jean Toujas, e dei prim! 
interventi all'assembles pie-
naria. 

AU'incirca 900 delegati e 
300 inviutt (fra i numeroai 
italiani abbiamo notato il sen. 
Terraeini, lo scrittore Leoni
ds Repaci, la medaglia d'oro 
Oiovanni Peace) gremlvano la 
sala delle Colonne dl C*' Qiu-
stinian allorchd il sen. Arial-
do Banfi del PSI, presidente 
della FIR, apriva i lavori. 

Nel suo indirlMO dl saluto, 
Banfi ha inneggiato all'uniU 
che la Pederaaione Internaalo-
nale della Resistenza ha aa-
puto dlfendere, malgrado i 
dlfficili e controversi proble
ml (come quelll della Oeco-
alovacchla e dl Israels) che 
hanno agitato la soana lnte^ 
nazionale. 

U aaiuto dalla clttA e su to 
porto ai delegati dai vice*sin-

daoo dl VenesJa, Armando Oa 
•agnln. 

Jean Toujas ha quindi avol-
to 11 rapporto dl attivlt*. In 
cul ha potto con fbrsa 11 pro
blem* del oontrlbuto c'te le 
organlBacloni daUa RealaUn-
aa • dalla vtttime del faaci
smo dl tuttl l Paesi devono 
dare par la aoileeita oonvtea-
aione dl una conferanaa per 
la aicureaaa europea. L'analisi 
del aegretarlo dalla FIR si e 
appunUU aul revanacisroo, il 
rlarmo a la rlnaacita di orga-
nixaasionl naalste nella Oer-
mania di Bonn; sulla politica 
aggraaalva della NATO; sulla 
soppreaalone delle libertA de-
mocratlcbe in Grecla, sul per-
manere di regiml reaiionari 
in Spagna e in Portogallo: 

ueatl aono 1 maggiori fattori 
tension* • dl perlcolo con-

tro cul occorre batters! in 
Europa. 

A tale analisi si e rtchtama-
to nel suo intervento il mini-
stro della Piccola induntria 
della Repubblica popolare di 
Polonia, Lechowicz, per riba-
dire con f o n t l'impegno ver
so la conferenza della sicu-
rezza europea. La voce della 
Repubblica democratica tede-
sca e stata portata al congres- 1 

Sf 

so da Hermann Matern, del-
l*Ufficio politico della SED. 
In un discorao di rilevante 
interest* politico, egll ha sot
tollneato renorme Impoixan-
aa per la pace e la alcureasa 
in Europa dell'ealatenaa del
la Repubblica democratica te-
deaca, 11 primo stato germa-
nico In cul sia stato aradicato 
11 nasitmo e awlata la costru-
zione del aoclaliamo. Rtcono-
acere ufficialmente la RDT 
e interesae di tutti gll Stati pa
cific!, un contributo essentia-
le alia alcureasa dell'Europa. 

Nella seconds parte del suo 
Intervento, il compagno Ma
tern ha detto che nella Ger* 
mania occidental* al e avuto 
uno avlluppo del tutto diver-
ao: i criminali naaiatl non ao
no stati puniti ma reinseritl 
in molti postl dl comando 
nella vita sociale, neH'econo-
mia, nelle forae armate. Odio 
e spirito di rivinclta hanno 
ispirato per vent'anni la po
litica dl Bonn, suscitando al-
larme in Europa e nella stes-
sa popolazione tedesca occi-
dentale. Questo spiega i ri-
sultati delle ultime elezioni. 

Poche settlmane non con-
sentono un giudizio defmiti-
vo sulla politica della nuova 

coalizione salita al governo. 
Tuttavia, ha detto Matern, ci 
rendlamo conto che nel di-
acorao programmatico di Wil
ly Brandt, malgrado la pjrsi-
stenaa dl gravl contraddlzio-
nl, d sono aapetti favorevoli, 
1 sagni di una «politics acl 
linnovamento». Ess! vanno 
rlconoaciutl nei prim! sintomi 
s favors della firms del 
trattato sulla non prolifein-
alone nucleare. nella propen-
sione a partecipare a una ecu 
ferenza sulla sicurezza euio 
pea « scrupoloaamente prepa-
rata *, nel rlconoscimento cel-
reslatenza del due Stati te
deschi. 

II congresso ha proseguito 
nel pomeriggio i suol lavoii 
in assembles plenarla, mun-
tre una delegsalone dl resi-
stenti e di ex perseguitati an
tinazisti e antifascist! recava 
corone di alloro alle lapidi e 
ai monumenti partlgiani di 
Venezia. Domant si terranno 
sedute per commissioni e 
un'altra assemblea plenaria, 
mentre domenica mattina una 
grande manifestations con-
cluaiva si svolgera in Palazzo 
Ducale. 

Mario Passi 

«Gli emigrati prendano 
un'altra cittadinanza!» 
Gonclusa con una conferenza stampa alia Farnesina la terza 

sessione del Comitato conwltivo degll Italiani aireetero 

II sotlosegretano a«h KsU-n 
Coppo ha cuncluso con una con
ferenza stampa alia Karne»ina, 
la terza sessione del Comita
to consultivo degli italiani al-
l'estero. Nietite di sostantial-
mente nuovo, nella introduzio-
ne, che ha riproposto alcune 
delle idee in politica di emigra-
zione, di cm avevatno gia nfe-
rito nei giorrti scorsi. Ijt piu 
grave delle informazioni del 
sottoaegretano, accennata nil di-
scorso e ripresa in risposta ad 
un giornalista, e che a suo pa-
rare gli < italiani debbono pren-
derc la cittadtnanza dei paesi 
di immigration*! >. 

1 pruvvedimenti in generate 
proposti per 1 nostri emigrati 
e lllusirati at giornalisti sono 
incanalati in questo filone. IJ 
che diniostra — se ve nt< fosse 
bisogno ~ che e un orientamen-
to politico del governo, e non 
solo dl un sottosegretano, quel
lo di punt*re all* « wtegrazio-
ne» dei lavoratori italiani al-
leitero, «nel quadro generate 
della nostra politics esters e 
delle nostre alleante >, 

Insomma si intendono abben-
donare gli italiani, una volt* 
espulsi dai paese, al loro desti-
no. Ne si pensa, da parte del 
governo, ad una politics tesa s 
contrastare I ' emigrations. II 
fatto stesio che il governo — 
e dalle repliche del senatore 
Coppo ai giornalisti e a Gaiani 
della FILET 3e ne e avuu con-
ferma — sia restio ad scco-
gliere la proposta di una inchie-
sts parlamentare. dimostra che 
si guards alia emigraiione al-
l'estero sempre come ad una 
vshola di sfogo alia crisi che 

nttanaglia le regioni piu pove-
re e tutto al piu, a sorregger-
ia con una serie di misure as-
sistt'nziali. 

Incredtbilc, poi. I* tesi dl 
Coppo che la integrazione do-
vrebbe essere, se non la sola, 
di certo la condizlone prevalen-
te per i nostri connazionall, di 
g(xiere nei paesi di cui sono 
ospiti. dei diritti civili e sociali. 

E' in 'juesto quadro che va 
vista anche la sottovalutaclona 
del problems dell'inserimento in 
Italia dei lavoratori emigrati o 
dei loro figli (anche se per 
ouesti ultimi si tenta di fare 
qualche passo avanti come e il 
caso del rieonoscimento del di-
plomi conseRuiti all'estero). 

II reunerimento e sistemato 
aH'ultimei posto delle preoccu-
pazioni. e non e^iste nessuna 
pro«ramma7ione in questo senio. 

Nel suo discorso il sotttwegre-
tario a '̂i Esteri ha dichiarato 
che ! coniolati debbono esse
re «centro di coordinamento 
delle attiviti e delle initiative 
delle varie associazioni ». Sem
bra di avvertire, qui. un atteg-
giamento paternaliVico: condl-
zionare di fatto Is vita degli 
orgamsmi associativi, 
Coppo, replicando ad una pre-

rina domanda del senatore Gaia
ni, ha amentito che quest* sis 
1'intenzione sua. Sta di fatto, 
pero. che tutto il dlseorso e la 
conferenza stampa, e la eondu-
zione del comitato consultivo, 
muovono in quests diretione. 

Numerose le domande poste 
da giornalisti e rappresentanti 
di associszioni all'estero. Una 
di queste riguardava il referen
dum che i gruppi xenofobi han
no richieato in Svinert per rl-

* durre la mano d'oper* straniera . 

Al sottosegretario e stato chic 
sto quali imziative ha pre so il 
governo per contrastare la n-
chiesta di referendum e m se-
condo luogo se il governo ha 
predisposto i mez/.i c gli stru 
menti per consentire un sicuro 
reinsenmento dei lavoratori che 
dovessero nentrare nella malau-
gurata ipotesi che il refcreudum 
abbia successo. Detto di rite 
nere che 1'opinione pubbhea 
sviwera respingcra il referen
dum, perche interessata al man-
tenimento degli stessi stranieri. 
Coppo si e poi trincerato dietro 
il riserbo t»r dire che in quel 
la sede egli non poteva dare una 
risposta. Quindi egli e sfuggito 
al problems la.sciando insoddi-
bfatti gli interrogans. 

i . d. m. 

Prosegue 
la lotta 

dei bancari 
In tutta la regione calabrese 

li impiegati delle banche e del
le casse di risparmio hanno ini-
ziato da ieri. un massiccio scio-
pero nel quadro della lotta na
zionale articolata. Ix> sciopero e 
stato pressoche tot ale. Quasi tut
te le banche sono rimaste com 
pletamente chiuse. Lo sciopero 
riprendera nella giornata di mar-
tedl IS fino a venerdi 21 no 
vembre. Anche a Paksmo vi e 
stata una massiccia astensione 
del lavoro con una assemblea. 
Scioperi anche a Napoli, Geno
va, Bart ed is molt* aHre dtt i . 

f< 

Con la relaziojie del cozn-
; pagno Giovanni Berl'.nguer, si 
: e aperto ieri pomer.ggio ad 
' Anceia, presso il centro di 
! studi stndacaii della CGIL. il 

convegno sull'unrversita pro-
mosso dalla PGCI e dai par
tito. II convegno viene a co-
incidere con una forte ten-
denza alia ripresa delle lotte 
studentesche. 

« I movixnenti politioi e 
cAilturali — ha esordito Ber-
linguer — i mutamenti legi-
slativi, le posizioni egemoni-
one che si verranno a de-
terminare nei prossimi mesi 
marcberanno per lungo tem
po i caratten deirunlversitS 
lUliana. 

Ci6 nhe accadrS nella scuo-
la risentirt. delle tensloni 
esterne, di un momenta cha 
si distingue per grandi movi-
menti di mssss, per modifi-
caaiom profonde dell'opinio-
ne pubblica, per soeite poli-
tiche diff^ilmente rinviabili: 
ma a sua volta influirS note-
vohnente sugii sbocchi com-
plSMivi delle lotte in corsov. 

In questo quadro il conve
gno ha un compito difficile e 
responssbile: di analisi, di ri-
cerca di una sostanziaJe uni
ts politica, di iniziativa e di 
mobilitazione di massa. Per 
questo si rivolge non solo 
alle forze universitane, ma a 
tutto il movimento operaio 
e dsmocratico. 

La presenza infatti dl com* 
pagnj dirigenti politici e sin-
dacali, di gruppi di operai. 
ha proprio il significato di 
promuovere e operare una 
saldatura tra la lotta nella 
scuola e la lotta nella fab-
brica. 

« Si deve partire dalla con-
sapevolezza — ha detto Ber-
linguer — che sebbene vi sia-
no pause, oscillazioni, la pre
senza dl un movimento poli
tico di massa nell'universita 
costituira probabilmente un 
dato costante e nuovo nel 
processo rivoluzionario dello 
occidente capitalistico. II 
movimento universitario ha 
radici profonde, e in questo 
senso e necessario confutare 
ogni sbri^ativa liquidazione 
rivalutando innanzitutto gli 
effetti flnora conseguiti». 

II compagno Berlinguer ha 
sottollneato come sis stato a-
perto nella scuola, un nuovo 
fronte alia lotta di olasse, co
me sia stato individuato il 
nesso oppreasivo fra la scuo
la e la societa capitalistic*, 
corns sia atsta posta la pre-
meaea dl un mcontro, rectpro-
camente liberatore, non piu 
fra €lites, ma fra masse di 
intellettuEli e masse di lavo
ratori nelle fabbriche e nelle 
campagne, Del resto anche 
verso il movimento operaio il 
movimento degli student-i ha 
espresso, ogni volta che ha 
assunto carattere di massa, 
una funzione che e stata sol-
lecitante: sia sul campo spe
cif ico da cui muoveva (la 
scuola), sia su campi afflni, 
come l'informaxione, la scien-
za, l'industria culturala. 

Tuttavia nel movimento 
studentesco si e verificato un 
processo di crescente diffe-
renaiazione all'lntemo dei sin-
goli movimenti, da sede a se
de, dall'una all'altra corren-
ts. Il convegno deve percib 
analizzare una realta com-
plessa ed articolata, suscettl-
bile di sv-ilupoi positivi, ma 
anche di involuzioni. 

Berlinguer ha precisato co
me il punto dl partenza deb-
ba essere la constatazione 
che, all'lnizio dell'anno acca-
demico, ci troviamo dinanzi 
ad un aggravamanto di tut
te le contraddizioni che era-
no state all'origine ded mo
vimento studentesco negli an-
ni precedent i. L'incapacita 
della borgheaia non soltanto 
di risolvere, ma neppure di 
tantare d'ingiobare parzial-
mente nella sua. politica, i 
term individuati dai movimen
to, nsulta evidente. 

Alia denuncia della selezio-
ne classista si risponde per-
f ino nproponendo il « nume-
ro cruuso» per chi entra al-
l'universua, ed il « servuio ci
vile per cnl ne esce con la 
laurea». « II governo — os-
serva Berlinguer — si rivela 
inoerto, dtviso perfino sulle 
question! piu semplici, con-
ssrvatore nelle intenzionl, ma 
debole fino ad essere permea-
bile sia a legUtime rivendi-
cazlon! (l'accesso dei diplo-
mati tecnici a tutte le facnl-
ta universitarie), sia ui peg-
gion particolansmi (la proli-
feraziona di facolta fanta-
sma: ad Arezzo per Fanfani, 
ad Ancona per Forlaru, a Ve
nezia per Ferrari Agradi). Il 
risultato di questa politics e 
una profonda dequalificazio-
ne dell'universitA ». 

L'universita in sostanza ri-
schia di diventare una sacca 
che nasconde la disoccupa-
zione giovanile. un luogo ab-
bandonato dalla ricsrea scien
tific*, un setacoio da cui l'in
dustria e le profession i trar-
ranno quadri da perteslona re 
altrove, un f^olaio dt confu-
sione e di degradaaione intel-
lettuale, « Compito del conve
gno — ha precisato Berlinguer 
— sera quello di esaminare 
anche sulla base dei primi 
contatti avuti nelle varie se-
di, come 1'acutizsarsi di que
ste tensioni si ripercuota sul
le varie forze universitarie 
(student!, docentl, gruppi e 
movimenti), come tsndano a 
manifestarsi e ad esplodere 
nuove tensloni politiche ». 

Come traocia per la discus-
sione il compagno Berlinguer 
ha indlcato alcuni punti che 
dovranno essere verificati: 1) 
I tentattvi dl rsstaurasiona. 
II « potere accademico » e sta
to acosao e non aostansial-
mente inorinsto, ed ors asm-
bra esservl un rlpristino si-
lensioao, talors clamoroso del 
vecchio squlUbrto. 3) II rl-

etnergere di forts che erano 
state posts ai margin; dallo 
irrompere del movimento che 
(senza acoomunauie fra lo
ro!) vanno dall'estrems de
stra alle tendenae riformisti-
che rimaste orfane del « cen
tro sinistra avanxato*. 3) La 
disponibilitA degli studenti « 
dei dooenti piu avanzati al
ia lotta. A questo proposito 
viene rilevato che l'abbando-
no deH'universitA come terre-
no di azione politics o l'uso 
st rumen tale delle rivendica-
zioni studentesche, ha crea
t e dopo l'alt* tensione intel-
lettuale del '68. un certo vuo-
to. L'eco e lo stimolo delle 
grandi lotte dsi lavoratori, 
possono aver suscitato nuove 
energie e favorito ripensamen-
tt. 4) Le prime eaperienze dl 
un collegamsnto organico fra 
le forze universitarie ed il 
movimento operaio orgsnlz-
zato. Si asaiste infatti alls 
coatftusione ed alia ripresa di 
orgsnismi di partito in vsrie 
univsrsit*, tra piu ancora a 
rapporti di massa che van-
no intrecciandoai. Vediacno 
per la prima volta migliaia 
di operai disoutsr* con gH 
studenti. Vediamo 1° scuole 
chiuse al Nord come al Sud 
durante gli scioperi generali. 
e vedremo probabilmente 
(e lavoreremo intensamen-
te perche cib accada) nello 
sciopero generale del 19 no-
vembre, non solo una giorna
ta di unification* nazionale 
dells lotte dei lavoratori dei
rindustria, deH'agricoltura e 
del servizi, ma anche il mag 
giore incontro di massa fra 
lavoratori e studenti. 

Riflettendo su un aspetto 
delle lotte in corso Berlin
guer rilevava quale forza di 
attraztons avreobe potuto e-
sercitare, sugli studenti e sui 
docenti, il movimento dei la
voratori se in questo inizio 
di anno scolastico fosse e-
merso quale tema unificante 
— come quello della casa — 
il problema della scuola ita
liana, non solo nei suoi a-
spetti edilizi ed economic!, 
ma come nvendicazione del 
controllo della classe operaia 
e degli strati popolari ad es-
sa alleati sui meccanismi del
la formazione ed utllizzazio-
ne della forza lavoro, sugli 
indirizzi dell'attiviU di ricer-
ca e dello sviluppo tecnologi-
co, sulla destinazione e utilize 
zasione sociale del loro pro-

dotti. 
«Riflettiamoci — ha detto 

Beri:nguer — non per recri-
minare, bensl per constatare 
ed accmgerci a modifi care 
con maggiore impegno una 
nostra aebolezza che non e 
settoriale, ma specchio di fe-
nomeni piii profondi». 

Concludendo la sua rsla-
zione il compagno Berlin
guer ha in vita to i eonvenuti 
a riflettere sui risvdtati che 
si possono ottsnere in qussto 
anno in modo da condisiona-
re largamente anche gli svi-
luppi successivi. 

Le sue proposte per una 
ripresa del movimento nella 
universita si articolano nei se-
guenti quattro punti: 1) 41-
largamento del dlritto alio 
stvdio e del controllo sulla 
formazione e sul lavoro del
le giovani generazioni tntsllet-
tuali. 2) Gestiont sociale del-
l'universita e della rieerca 
scientifica in rapporto alle e-
sigeme di trasformaxione de
mocratica e socialista dell'I-
talia. 3) Presenza ed arric-
chimento del marxismo nel 
confronto con la realta so
ciale e con le correnti di 
pensiero operanti in Italia, 
Non e affatto superfluo sot-
tohneare che un* «riforma 
universitaria» non pud con-
cemere esclusivamente gli a-
spetti economico • seilettivi e 
quelli istituzionali, ma deve 
consistere in una riforma ln-
tellettuale e morale, nell'sffer-
mazione di nuovi modi di es-
sere e di pensare. 4) Cosfra-
zione di un movimento per-
manente di massa. aperto e 
al tempo stesso organizzato, 
che muova dall'universita 
e si colleghi con una costan
te iniziativa delle masse, del 
sindacato. degli enti lorali. 
del partito verso l'universita. 

Infine Giovanni Berlinguer 
ha posto il problema della 
organizzazione dei comunisti 
ehe non pub sciogliarsi nel 
movimento ne sovrapporsi a 
esso. «S i coglie — egli ha 
precisato — una embrionale 
tendenza degli univer^tari co
munisti ad aggregarsi in se-
zioni o eelhile di partito. II 
convegno dovra riflettere su 
queste espenerue e trame al
cune concluslonl. anche per 
un'esigenza di un maggiore 
collegsmento nasionale della 
nostra attivita». 

S. t. 
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II fenomano degli studenti-poliziotto 

Agenti a scuola 
ma non solo per 
ansia di cultura» « 

Interrograzione al Senato di 
Adamoli (PCI) e Antonicelli 
Nelle scuole medie e nelle universita di Genova sta 

aceadendo un fatto che potrebbe sembrare curioso se non 
fosse decisamente soapetto: l'wcrizione in misura eccezio-
nalmente larga di poliziotu aiue olassi e ai cor si. In parti
colare, ha sostenuto il compagno senatore Adamoli, inter-
rogando il governo in proposito, 41 agenti sono entrau m 
ogni tipo di scuola media, e 16 in varie facolta universi
tarie. Dal momeoto one le scuole < preterite » dai poliziotti-
btudenti sono. stranamente. quelle in cui e piu attivo ll 
movimento studentesco. e che U fatto, come ha sostenuto 
in un'altra interrogaziorjc suU'argomertto a senatore Anto
nicelli. c ha motivato preoccupazioni nel locale ambiente 
studentesco >, <tono assai legitttmi i sospetti che si tratti 
«di una maldestra e comuixjue inaccettabtle operazione 
di controllo, di vjgtlanza e di intimiriazione». 

II sottosegretario Salizzoni ha nsposto. con accorata 
indignazione, che non si puo respingere t l'umana ansia di 
questI giovani (I poliziotti) per migliorare la loro cultura ». 

Perche allora, ha ribattuto Ll compagno Adamoli. nbs-
dendo il contanuto della sua interrogazione sottoscritta an
che dai compagni Perna e Romano, not\ si autorizza ostni 
altro eittadvno itahano — impiegato, operaio o braodsnte 
che sia — a frequentare o>!ni tipo di scuola ^odendo del 
pieno salario o stipendio o di un a(ie<uato presalario? 
In realtA. ha concluso Adamoli. rospingendo la risposta 
del gov-erno. poiche in Italia solo srti agonti di polizia pos
sono avere la possibihta di freque>ritare gli Wtitufci di istru-
zione e fruire contemporaneamente dello stipendio. tale 
situazione rappresenta un grave atto di intimidazione, di 
controllo e di dogenerazione dei rapporti democratici. 

Chiesta dai PCI alia Camera 

Una nuova politica per 
le Partecipazioni statali 

I compagni deputati D'Alema. 
Leonardi e Colajanni hanno in-
terpellato il ministro delle Par
tecipazioni Statali per conoscere: 

a) gli obiettivi, gli strumenti 
e i tempi con cui si intende su-
perare il rieonosciuto ritardo 
nello sviluppo del settore side 
rurgico per far fronte al fabbi-
sogno dell'apparato produtti\o 
nazionale e se nel programma 
siderurgico e compresa l'espan-
sione e il potenziamento dello 
stabilimento di Piombino cosi 
come era stato annunciato ne
gli anni trascorsi: 

b) se di fronte alia pratica 
inesistenza di un programma e 
di una direzione pubblica e de
mocratica dello sviluppo econo 
mico cos) come di fronte alia 
funzione di sostegno sinora svol-
ta dalle aziende a partecipazio-
ne statale di un sistema econo
mico orientato dalle fina'.itA del
le grandi concentration! finan 
ziarie industriali e private, non 
ravvisi: 

1) nella erescente penetra-
zione fra capital* pubblico e 
pnvato in ogni settere; 

2) nel fatto che le maggiori 
decision! degli enti di gestione 
vengano adottate quasi sempre 

senza una preventiva decisiene 
del CIPE e del governo: 

un* ancora piu stretta s»i-
bordinazione del settore pub
blico a quello privato e un gra
ve condisionamento esercitato 
dalle scelte politiche e tecno-
cr*tiche delle aziende di Stato, 
concerts te con i maggior grtip 
pi monopolistici, sulla volonta 
del potere politico, delle a<"<em-
blee elettive, del Pariamento, 
dei sindacati, di tutti gli orga-
nismi che debbono concorrere 
all* formazione di un program
me di sviluppo e in particolare 
di un programma delle Par
tecipazioni statali. 

I sottoscritti chiedono sH'ono-
revole Ministro se non ritenga 
che di fronte all'sttesa del P*e-
se perche queati orientamenti 
vengano radicalmente modincati 
per fare delle Partecipazioni 
statali uno strumento pei" un 
nuovo indirizzo generale di po
litica economica. di dover smen-
tire. in particolare, le voci se-
condo cui lo stabilimento di 
Piombino starebbe per essere 
ceduto all* Fiat o di essere 
scorporato dalla Flnsidsr per 
essere cedvito ad una aoewia 
in compartecipstkus ssa Is 
Fist. 
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