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NELLA FABBRICA OCCUPATA leri sera nella fabbi-ica « Crespi » di Roma, occupata da-
gli operai, e andalo in scena 1921/1971 - L'intellettuale col-

lettivo. lo spettacolo allestito dal gruppo lavoro di teatro con M ario Bardella, Aldo Massasso, Ludovica Modugno, Paolo Modu-
gno, Dario Penne e Oresle Rizzini e gia presentato, il 10 gen naio scorso, al cinema Atlantic, in occasione del cinquantesimo 
anniversario del PCI. Nella foto: gli attorl durante lo spetta colo. 

Iniziato il dibattito sulla «riforma» governativa 

II PCI motiva in Senato 
la sua opposizione 

alia legge universitaria 
L'intervento del compagno Sotgiu - Un testo che esprime I'inaccettabile 
compromesso intervenuto fra la maggioranza e le destre - 1 comunisti 
mentre criticano le ambiguita, le insufficienze ed i contenuti arretrati 
del provvedimento avanzano concrete proposte migliorative - Appello 

unitario a tutte le forze pofitiche democratiche 

II dibattito sulla legge di ri-
forma universitaria. che ha gia 
.impegnato per piu di un anno 
e mezzo la sesta commissione 
del Senato. e iniziato ieri nel-
1'aula di Palazzo Madama. La 
discussione avviene sul testo 
del progetto approvato. alia fi
ne di un estenuante lavoro e di 
laceranti contrasti interni ben 
lungi daH'esser stati risolti, dal-
la maggioranza della commis
sione. 

II dibattito in assemblea si e 
aperto. non a caso, con l'inter
vento di un senatore comunista, 
il compagno SOTGIU. E' stato 
ed e il gruppo del PCI. infatti. 
quello che si presenta con la 
posizione piu chiara c costrut-
tiva: severa critica alle ambi
guita, alle insuffic.enze, alia ar-
retratezza del progetto. e insie-
me concrete proposte di moditi-
ca e un richiamo alia collabo-
razione di tutte le forze demo
cratiche per migliorare la legge. 

INDAGINE DI MASSA NELLO STABILIMENTO VENETO PER LA DIFESA DELLA SALUTE 

Anche nella «moderna» Zoppas 
il lavoro e spesso una tortura 
Gli operai discutono le loro dure esperienze con medici, student!, dirigenti sindacali • L'88 per cento dei lavoratori co-
stretti a una ripetizione ossessiva della stessa operazione - La giornata lavorativa dei pendolari si allunga fino a 14 ore 

Dal nostro inviato 
CONEGLIANO V., gennaio 
I tempi dell'a Ideol ider» 

eembrano appartenere alia 
preistoria della Zoppas. Ep-
pure non 6 d i molti anrU fa 
il clamoroso eplsodio detfd sti-
molante psico-nervoso che il 
medico di fabbrica propinava 
ad un gruppo dl operai, a 
loro insaputa. Adesso, i lavo
ra tor i della Zoppas con i me
dici (non quelli di fabbrica, 
medici di loro fiducia) discu
tono da pari a par i , seduti 
a t t o m o a un tavolo nelle se-
di sindacali o nell'aula magna 
della scuola delle ACLI. Il 
t ema della salute sta assu-
mendo ai loro occhi dimen
sion! determinant! nella lotta 
pe r dominare il proprio rap-
po r to con la fabbrica, pe r 
vinceroe gli aspetti piu alie-
nant i e intollerabill. 

La Zoppas e una fabbrica 
moderna , per una delle pro-
duzioni piu t ipicamente rap-
presentative della nostra epo-
ca chiamata del benessere. 
L'elettrodomestico, dal frigo- ! 
rifero alia lavatrlce, con le 
sue bianche superfici smalta-
te , il suo asettico nitore, sem-
bra d a w e r o il simbolo del
la perfezione tecnologica. A 
guardarlo come ce lo presen-
t ano i caroselli televisivi, co-
sl rilucente e levigato, sugge-
risce l'idea che debba nasce-
r e dentro futuristici laborato-
r i , sfornato silenzdosamente e 
automaticamente da macchine 
quasi magiche, tu t te pulsanti 
e spie luminose, comandate 
d a uomini in camice bianco. 
Ma non e cosl. Anche in un 
m o d e m o stabilimento di elet-
trodomestici , anche in una 
fabbrica come la Zoppas, con
s idera te aU'avanguardia in 
fatto di tecnica e razlonalita, 
il lavoro e fatica, logorio fi-
sico e nervoso, a volte vera 
e propria tor tura . Si soffre 
pe r il rumore , per il caldo 
•ccesslvo, per le polveri, per 
le sostanze tossiche. Si accu-
sano ri tmi insopportabili, si 
denunciano esaurimenti nervo-
»i, reumatismi. disturbi alia 
digestione ed al respiro. 

Ambiente pes si mo 
Gia a Schio, in tut t 'a l t ro 

set tore — quello tessile — do
ve esiste uno stabilimento non 
meno moderno della Zoppas 
di Susegana, gli operai ci 
avevano parlato di un ambien
t e se possibile ancora peggio-

• re che nelle vecchie fabbri-
che. E non si riferivano a 
qualche repar to del tu t to par . 
t icolare. come la tintoria. do
ve gli acidi e le sostanze im-
piegati sono di una dannosita 
evidente. Parlavano proprio 
del nuovo grande stabilimento 
di « Schio 1 », progettato solo 
in funzione della produttivita 
e non certo degli individul che 
debbono lavorarci dentro. 

Ecco allora l enorme capan-
none che sembra una scatola 
termlca, al cul in temo il ca-
lore si accoppia all 'umidita 
elevatissima. Telai sempre piu 
veJoci, assegnazione di mac-
chinarlo sempre piu massic-
cia Impiego in misura cre-
scente delle fibre smtetiche 
che consentono ritmi d'una 
rapidita sconosciuta prima, 
sicche lo sbatt imento e il fra-
gore delle macchine diventano 
infernali Le nuove lavorazio 
ni piu veloci richiedono im-
pasti di collante piu densi. 
con piu torti esalaziom. men 
tre si libera nell 'ana un pul-
viscolo che non e piu quello 
naturale della lnna, ma di pro-
dott i ricavati dal petrolic che 
l 'organismo non riesce ad as-
aoitoll*. Dove cinque anni fa 

si tessevano 18.000 metr i di 
stoffa con 1200 operai, oggi se 
ne fanno 26.000 metr i al gior
no con appena 250 operai . 
« Pero si muore dieci anni pri
ma del t empo» , dicono i la
voratori. 

Oggi, 11 giudizio che in fab
brica ci si lasci qualcosa dl 
piii del propr io lavoro tanto 
malpagato, ma anche una par
te della propria salute, della 
propria integrita psicofisica, si 
s ta generalizzando fra gli ope
rai veneti. s ta diventando con-
sapevolezza e terreno d'inizia-
tiva sindacale. II discorso del 
Lanerossi ce lo siamo sentito 
fare anche dai tessili di Val-
dagno, dalle confezioniste del 
Maglio e della Sanremo di 
Caerano S. Marco, dai chlmi-
ci di Por to Marghera, dai me-
talmeccanici di Padova. Alia 
Zoppas il discorso si e fatto 
documento, indagine di 
massa. 

Dopo i pr imi incontri pro-
mossi dai sindacati con me
dici del l ' ls t i tuto di medicina 
del lavoro dellTJniversita di 
Padova e con student! di me
dicina, dopo le pr ime denun-
ce, le rilevazioni in singoli re-
part i , si e passati ad una ve
ra e propria inchiesta scien-
tifica. Un questionario ponde-
roso, con decine di domande 
variamente articolate, la cul 
pr ima novita consiste propr io 
nel modo come e s ta to formu-
lato: non dall 'elaborazione dl 
alcuni specialist!, ma in stret-
to rapporto con gli operai stes-
si , con i delegati dl repar to , 
che hanno contribuito a indi-
care i concreti terreni d'inda-
gine, quelli da cul realmente, 
in modo non mistificato, pu6 
scaturire 11 rapporto operaio-
ambiente. 

Ne e nata una radlografia 
della fabbrica che i lavoratori 
medesimi hanno compiuto su 
se stessi. Su millecinquecento 
questionar! distribuiti . hanno 
risposto in milletrecentocin-
quanta, largamente rappre-
sentativi di tu t te le sezion! e 
le categorie del complesso. 

Ora sappiamo cos! 1'eta me
dia degli operai della Zoppas. 
il loro grado di istruzione, lo 
s ta to di famiglia. l 'anzianita 
di occupazione nella fabbrica, 
la categoria di appartenenza 
(quante I I I categorie, quanti 
manovali!). II p r imo da to fra 
i piu eioquenti e significativi 
che emerge e questo: ol tre un 
migliaio, su 1350, sono addetti 
a lavorazioni a catena. Ben 
1097 (oltre ITWo) compiono 
una sola mansione. 115 ne 
hanno due. pochissime unita 
piu di due. 

Ci6 signifies che la caratte-
ristica essenziale del lavoro 
prestato dagli operai della 
Zoppas e la sua parcellizzazio-
ne. la ripetizione ossessiva. la 
monotonia. E tut to ci6 si pro-
trae negli anni II tipo di man
sione richiesta a volte e cosl 
elementare. che la maggio
ranza assoluta non ha avuto 
bisogno di mesi o di glomi 
per imparare a svolgere il 
proprio compito attuale, ma 
soltanto di ore, spesso di me
no d'un'ora! 

Quanto e lunga la giomata 
di lavoro per gli opera! della 
Zoppas? In media, oltre 10 
ore e mezza II fenomeno del 
« pendolarismo », del tempo 
cioe che si perde per andare 
e tornare dalla fabbrica. qui 
lo conosclamo ora in termini 
preclsi II 39.50% degll operai 
perde dieel ore al g iomo; 11 
30.4S% undici ore: il l&MTr 
dixlici ore. Ma e'e anche chl ] 
deve restare fuorl di casa fl-
no a quattordici ore . 

Certo, questi dati numerlcl i 
riassuntlvi rendono molto ge-
nericamente rarticolazione e 
la complesslta delle risposte 

fornite dai lavoratori, l'impe-
gno che essi hanno posto nel-
i 'analizzare la propr ia condi-
zione in • fabbrica, la carica 
di mbbia e di protesta che si 
esprime in esse. Le difficolta 
che in piu larga proporzione 
incontrano nel lavoro, proven-
gono in p r imo luogo dal r i tmo, 
dalla ripetizione degli stessi 
gesti, dalla necessita di inse-
guire la catena, dalla t roppa 
fatica muscolare, daU'assillo 
oppressivo dei capi. Accanto 
alle difficolta, ecco i disagi 
awer t i t i dagli operai: il caldo 
pr ima di tut to, la scarsita 
d'aria nei repart i , il rumore, 
la polvere, i fumi. le sostanze 
tossiche. 

Non pub stupire dunque che 
11 70% degli operai ritenga 
che la propr ia personalita sia 
sacrificata nel lavoro che 
compie. Mentre si lavora, non 
riesce possibile nemmeno pen-
sare ai fatti propri : cib acca-
de al 74% degli intervistati. 
Col r i tmo e con 1'orario a^ 
tuali, essi sono in maggioran
za convinti di peggiorare col 
passare del tempo le proprie 
capacita, e di ricavarne dei 
danni fisici. Gia ora accusa-
no dei disturbi di vario gene-
re. I piii frequent! dovuti al 
r i tmo sono artrosi e mali di 
schiena, esaurimenti nervosi, 
disturbi alia digestione, agll 
occhi. insonnia. diminuzione 
della capacita sessuale. L'am-
blente a sua volta p r o c u r a . 
agli operai soprat tut to malan-
ni alle vie respiratorie, alia 
vista ed all 'udito. reumatismi, 
sempre per citare quelli de-
nunciati . in proporzioni supe-
riori al 20%. 

« Come stracci» 
Ecco allora, come diret ta 

influenza delle condizioni di 
lavoro nella fabbrica, le con-
seguenze nella vita familiare 
e sociale. C e poca voglia di 
s tare con gli al t r i . disinteres- " 
se per la famiglia. per i libri 
e i giornali. per le attivita 
politico-sindacali, persino per 
i divertimenti. • Quando si 
esce dalla fabbrica. la sera, 
non si e piii uomini. ma de
gli stracci ». ha commentato 
qualcuno. 

Sere fa, i risultati del que
stionario sono stati discussi a 
Conegliano da un gruppo di 
giovani delegati di repar to as-
sieme a dirigenti e attivisti 
sindacali della CGIL, della 
CISL. della UIL. con il pro
fessor Picotti. il dott. Ma
st rangelo (che su questa inda
gine ha costruito la sua tesi 
di laurea) ed un gruppo di 
studenti di medirina. C'e tut-
ta una romplessa attivita di 
analisi. e di azione sindacale 
insieme. da sviluppare attor-
no ad esso 

Quest 'ult imo punto lTia sm-
tetizzato. a nome di tut t i . Dal 
Bo della CISL: « I nostri com-
pagni in fabbrica ci chiedono 
in che modo. come dirigenti 
sindacali, intendiamo utilizza-
re i risultati dell'inchiesta. 
Dovremo ora pOrtarla in ogni 
repar to . per stabilire rosa oc-
corre fare per modiftcare le 
situazloni che sono emerse. 
Ma essa ci dara anche forza 
nella battaglia che st iamo so-
stenendo sulla ristrutturazio-
ne. dopo il passaggio della 
Zoppas al gruptx) Zanussl. Se 
e'e chi pensa di poter ridur-
re ul ter iormente eli organic!. 
di accentuare i r i tmi, di ap-
pesantire i turni . avra subito 
la nostra risposta per nol si 
t rat ta di andare esattamente 
in direzionl opposte. perche 
non vogliamo fare! distniege-
re come uomini dalla fabbri
ca, per I profittl dei padroni ». 

Mario Passi 

UNIVERSITA' 

Critico il CNR 
sulla riforma 

Emerse nel dibattito posizioni contraddittorie 
II tentativo di « esportare » la ricerca dall'uni-
versita - La gestione democratica - Negativo 

giudizio sul « dottorato di ricerca» 
L'assemblea plenaria dei 

Comitati nazionali del Consi-
glio delle ricerche ha discus-
so il disegno di legge di par
te governativa sulla riforma 
deH'Universita. 

La assemblea aperta dal 
prof. Cagliotti aveva di fron-
te a se alcune proposte di 
emendamenti formulate dal 
Consiglio di presidenza del 
CNR. Si trattava. per la 
verita. di emendamenti ab-
bastanza marginal!, che ten-
devano a isolare il proble-
ma della ricerca dal conte-
sto piu ampio di tutta l'L'ni-
versita. 11 dibattito ha cer-
cato di superare questo li-
mite. Si sono avuti intenenti 
fortemente critici nei con
front! del progetto di rifor
ma. pur con posizioni, a vol
te. profondamente diverse la 
una dall'altra. contradditto
rie II tentativo ormai aper-
tamente in atto di esporta
re la ricerca fuon dalle Uni-
versjta per esempio si e 
fatto sentire anche in questa 

' assemblea: in una delle due 
moziom approvate che. in al
cuni giudizi ed espress:oni. 
rappresenta un contributo al 
dibattito in corso. si riscnte 
profondamente di questo fat

to. * II disegno di leg?e — si 
legge infatti — deve rag-
giungere il risultato imme-
d :a:o di sostegno della ricer
ca scientifica nell'Univcrsi-
ta senza compromettcre lo 
assetto globale della ncerca 
scientifica italiana ». 

Cosi sono emerse. soprat
tutto suU'universita di massa 
e sul rapporto didattica-ri-
ccrca posi7ioni conservatrici. 

Si e parlato di studenti che 
non studierebbero. che non 
frequen'erebbero. sono vc-
nuU fuon i « pencoli > che 

demerebbero daM'Univers.Ta 
di massa. ma gli stessi che 
hanno a\uto tali accenti han
no dovuto riconosccrc che 
ojigi il dintto alio studio non 
c garantito. 

Si e avuto nel dibattito uno 
scontro di posizioni anche se 
tutto e stato poi mattato nel 
tentativo non riuscito di rag-

' giungere una mozione comu-
ne. Di notevoie importanza 
»-i sembra comuiique il fatto 
che in numcrosi interventi 
alcuni problem! di fondo qua-
u quello dei meza finanziari. 
della gestione e della demo-
cratizzazione deH'universita. 
del ruolo. nell'ambito delle 

' universita, della ricerca 
scientifica. dei van livelli di 
laurea che si vogliono isti-
tuire, siano venuti fuori con 
sufficiente chiarezza. 

Sul problema ' dei mezzi 
finanziari che verrehbero 
messi a disposizione sono sta
ti tutti concordi: essi sono 

del tutto insufficient]. La 
stessa mozione approvata af-
ferma che «la ricerca uni
versitaria nel disegno di 
legge rimane avulsa da un 
necessario contesto organico 
delle attivita di ricerca del 
paese e cio comporla come 
conseguenza: 1) la utilizza-
zione. ai fini dello sviluppo 
del Paese a medio e a lungo 
termine. del grande poten-
ziale di ricerca deH'universi
ta insieme a quello del CNR 
e degli altri orgam di riceica 
extrauniversitaria; 2) il de-
cadimento della ricerca e 
dell'insegnamento universi-
tario che rimarrebbero o ver-
rebbero ben presto a ritro-
varsi-nelle deprecate condi
zioni attuali >. 

Cosi e stato messo in ri-
lievo come i! rapporto do 
centi studenti nel disegno di 
legge non viene certo risolto. 
La spesa per studente inoltre 
sara ne! 1977 di circa 400.000 
lire, gia largamente inferio 
re oggi alia media europea. 
Sulla gestione e la democra 
Uzzazione dell'Universita (ed 
analogo discorso va fatto per 
il CNR stesso) in alcuni in 
tenent i si e dctto a pert a-
mente che il disegno di legge 
elude tali problemi. La ri
cerca scientifica — ha deito 
un professore — la pagano 
i lavoratori se e vero per 
esempio che piu del 70 per 
cento delle entrate dello sta
to sono costituite dalle im 
poste indirette. Anche per 
questo la devono gestire. co
si come devono gestire l'uni-
vcrsna. Questo intcrxento 
dei Ia\oratori pon e previsto 
dal disegno di legge. Cosi 
sul rapporto ncerca didatti 
ca da alcuni e stato after-
mato che la ricerca scienti 
fica universitaria fa corpo 
con i'attivita formativa: il 
suo valore si misura sulla 
base dell'efficacia in cui tale 
conness:one si reahzza. Fer-
ma. in numerosi inter* enti. 
anche la opposizione al dot
torato di ricerca che signifi
es eludere in modo cosciente 
i problemi deH'universita di 
massa — si e detto — per 
mantenere in piedi vecchi 
meccanismi di selezione. E" 
assurdo — e stato afferma-
to — che ci voghano 25 
anni per formare un « dotto-
re in ricerca ». Cid do\Tebbe 
av\enire perche la scuola 
come e oggi e la scuola del 
nozionismo. che non fa ra 
gionare. per cui occorrereb 
bero anni supplementari do
po la laurea per formare « le 
cosiddette galline che fanno 
le uova >. per formare cioe 
docenti di serie A e B 

A. Cardulli 

II fatto che in tutti e due I 
rami del Parlamento si discu-
tano iuiportanti leggi di rifor
ma. quella universitaria al Se
nato e quella tributaria alia Ca
mera — ha iniz ato il compagno 
SOTGIU - e il risultato delle 
lotte popolari che hanno impo-
sto questi temi, sempre elusi 
dal centrosinistra o con la tat-
tica del rinvio. o con riforme 
che non sono tali, o con la vio-
lenza pohziesca. Tutti e tre que
sti me tod i sono stati usati nei 
confronti deH'universita: lo stes
so disegno di legge che ora si 
discutc, e un nuovo tentativo di 
eludere i problemi reali della 
un.versita e della sua crisi. 

Le crisi deH'universita italia
na — ha • continuato Sotgiu — 
corrispondono sempre a gran-
di svolte politiche e cultural] 
del paese. La crisi attuale e 
la piu grave e profonda della 
nostra storia. propr o perche ci 
troviamo in un momento di ra-
dicale scontro politico fra le 
forze che vogliono attuare la 
Costituzione. e quelle che vi si 
oppongono. e perche nell'uni-
versita, nella sua vita interna, 
nei suoi contenuti cultural!, lo 
spirito della Costituzione e as-
sai scarsamente penetrato. 

La mancanza di democrazia 
(si pensi ad esempio che, su un 
corpo docente che conta circa 
ventimila professori, su quasi 
700 mila studenti. su decine di 
migliaia di lavoratori tecnici e 
amministrativi. i rettori sono 
eletti da circa tremila professo
ri di ruolo!). l'autoritarismo che 
ne consegue, hanno rotto il giu-
sto rapporto educativo fra do
centi e studenti. determinando 
le instifficienze e la crisi cul-
turale degli atenei. Le responsa-
bilita di questa situazione non 
sono soltanto interne all'univer-
sita: sono. in primo luogo, del
le classi dirigenti italiane e dei 
governi di centrosinistra. che 
da tempo avrebbero potuto — e 
non hanno voluto — modificare 
questo stato di fatto. 

Percio oggi e necessaria una 
radicale riforma. che rappre-
senti 1'incontro fra le forze poli
tiche e cultural! piii avanzate e 
che abbia l'appoggio degli stu
denti. dei docenti democratic! e 
dell'opinione pubblica progres
siva. Al contrario. il progetto di 
legge che stiamo discutendo e 
in realta osteggiato da tutti 
(sono noti i contrasti che attor-
no ad esso si sono accesi al-
l'interno degli stessi partiti di 
centrosinistra). e rappresenta 
un compromesso inaccettabile. 
come sono sempre inaccettabili 
i compromessi che vengono fat
ti con le forze di destra. Per 
questo. il giudizio del PCI sulla 
proposta di legge — ha conti
nuato Sotgiu — e estremamente 
negativo. Noi consideriamo in 
realta questo testo solo come 
un punto di riferimento per 
giungere ad una radicale modifi-
ca della legge che. per lo meno 
nei punti essenziali. apra una 
reale possibilita di avanzata. 

E^aminando piu dettagliata-
mente il progetto di legge. il 
compagno Sotgiu ha afferma-
to che. proprio a causa del 
compromesso con le pressioni 
della destra. non vi sono stati 
risolti i due problemi fondamen-
tali per il rinnovamento della 
universita: quello della demo
crazia interna e quello di una 
nuova didattica. E' indubbio in
fatti che. con t'ordinamen'o 

{ che ci si propone di realizzare. 
viene in qualche modo estesa 
la sfera del potere all'interno 
degli atenei; ma. poiche nella 
universita democrazia vuol dire 
in primo luogo partecipazione 
alia elaborazione culturale. la 
situazione deH'universita non 
cambia — e la democrazia non 
si estende — se vengono esclusi 
(come il progetto di legge vuole 
escludere) dalla elaborazione 
culturale gli studenti e le for
ze sociali piu avanzate del 
paese. 

Lo stesso d casi per i proble
mi delta didattica. Anche in 
questo campo, le innotazioni e 
le modifiche che ia legge dice 
di vo!er imrodurre sembra no 
molte; ma in realta le nuove 
istituzioni celano. sotto altro 
nome. le vecchie strutture. in 
modo da far sopravvivere il 
vecchio rapporto educativo e la 
vecchia didattica. e di rendc-
re impossibile quella riforma 
culturale nella quale deve es-
senzialmente consistere una ri
forma deH'universita. Inoltre. 
la proposta di legge. con gli 
articoh che eludono Ia soluzio 
ne del problema del pieno tern 
po. non opera nemmeno quella 
morahzzazione che e richiesta 
da tutti. 

« Per questi motivi — ha det
to Sotgiu — noi. che abbiamo 
sempre affermato la nostra 
volonta di dare un contributo 
positno alia elaborazione delta 
riforma. diamo su questa legge 
un giudizio fortemente critico e 
negativo. La nostra battaglia sa
ra comunque una battagl.a di 
opposizione eostruttiva. per 
giungere ad uno schieramento 
di forze che si richiamano alia 
Costituzione e per imporre una 
legge che apra la possibilita di 
un reale nnovamento culturale. 
Ci batteremo percio perche la 
universita sia aperta ai figli dei 
lavoraton. sia democraticamen 
te rinnovata ehminando ogni 
forma di autontarismo e real z-
zando una nuova didattica. sia 
inline capacc di operare nel vi 
vo del tessuto sociale della na 
zione per favorirne il progresso 
scientific© e I'avanzata demo 
crat ca. 

«In questo senso — ha con 
cluso I'oratore comunista — ci 
rivolgiamo alle altrc forze po
litiche. richiamandole alle loro 
responsabilita. poiche se un loro 
atteggiamento negativo impe-
disse il realizzarsi di una ve

ra riforma. le consci*uenze sareb-
bero gravi non =olo per l'univer-
sita. ma per la causa del rin
novamento politico del paese ». 

Con il secondo intervento. 
quello del liherale GERMANO*. 
l'assemblea si e trovata di fron-
te alle posizioni piu aperte del
la destra politica ed accademi-
ca. Dopo aver affermato infat
ti che sono maturi i tempi per 
un ritorno dei liberali nell'area 
della maggioranza come sup-
porto al governo, Germano ha 
sostenuto. in nome della « auto 
nomia universitaria», la sop^ 
pressione del valore legale dei 
titoli di studio (legalizzando co
si la dequalificazione comple-
ta degli studi universitari). la 
non obbligator eta del diparti-
mento, la lil>erta per i docenti 
di esercitare la libera profes-
sione. 

La difesa del testo della leg
ge uscito dalla commissione e 
stata assunta daH'ultimo orato 
re della serata. il dc Scardac-
cione. La proposta di legge. egli 
ha detto. e frutto di intese ed 
e percio ancora perfettibile. 
L'oratore dc ha poi sostenuto 
l'esigenza della costruzione di 
due nuove universita nel Mez-
zogiorno. una in Calabria e 
l'altra in Basilioata. II dibatti
to prosegue questa mattina. 

v. ve. 

Lettere— 
all9 Unita: 

Colloquio tra 
Paolo VI e i l 

cardinale 
Alfrink 

CITTA' DEL VATICANO. 21. 
Dopo piu di due giorni di 

permanenza a Roma, il Primate 
della Chiesa d'Oianda. cardina
le Bernardo Alfrink. si e incon-
trato questa mattina con Pao
lo VI per un lungo colloquio. 
Nella lista di udienza. il car
dinale Alfrink era stato posto 
per ultimo, e cio per dare mag-
giore possibilita al Pontefice 
e al cardinale di discutere am-
piamente. e senza limiti di tem
po. i problemi di maggiore ri-
lievo. 

Trattandosi di una udienza 
privata. e quindi di carattere 
riservato. in Vaticano non so
no state fornite indicazioni cir
ca ! temi affrontati nel lungo 
colloquio, che alcuni osserva-
tori considerano come una con-
tinuazione di quelli che U Pri
mate d'Oianda ebbe col Pon
tefice nel lugiio dello scorso 
anno. Anche in questa occa
sione e tuttavia da ritenere che 
Alfrink e Paolo VI abbiano di-
scusso sui temi piu scottanti 
della vita della chiesa in Olan-
da. come, per esempio, quello 
di una auspicata reintegrazione 
di quei sacerdoti che hanno la-
sciato il ministero per sposar-
si (sia pure iimitata ad un 
ministero di dottrina e di in-
segnamento nelle Universita e 
nelle scuole cattoliche. nei se-
minari e neH'assistenza della 
gioventu). 

Altri temi possibili del collo 
quio potrebbero essere la pos
sibilita di ordinare al sacerdo-
zio uomini gia sposati. alia 
quale aveva accennato lo stes
so Paolo VI nella lettera in-
viata al suo Segretario di Sta
to il 2 febbraio dello scorso an
no e che aveva per oggetlo il 
celibato ecclesiastico. 

Questo problema presumibil 
mente sara sollevaio anche du 
rante la prossima assemblea 
deJ Sinodo dei vescovi che ini-
ziera il 30 settembre prossimo 
in Vaticano e che ha. appunto. 
per tema principale il ministe
ro sacerdotale. Resta poi quel 
che ormai viene definito il 
t caso Simonis >. cioe 1'clczio-
ne del * conservatore > monsi-
gnore Adricn Jan Simonis a 
vescovo di Rotterdam, contro 
il pa re re espresso da) Consi-
g'uo Presbiterale della citta 

E' morto 
lo scrittore 

Antonio 
Barolini 

Lo scnttorc Antonio Barolini 
c morto ten nella sua abita-
zione romana. colpito da infar-
to. Aveva 61 anni. 

Antonio Barolim era nato o 
Vicemc il 29 maggio 1010. E-

sordi nel 193S con una raccolta 
di rerst. La gaia gioventu. Poi 
alterno latlicild di poela a 
quella di narralore. Con te E-
legie di Croton. nel '59. olten 
ne il prenno Bagutta. Tra la 
attivita narrative di Barolini 
rieordiamo La lunga pazzia 
Le notti deila paura. L'uitima 
contessa di Tamiglia (volume 
nlirato dalla cnmpelizione del 
premio Strega, per solidaneta 
con Pasoltm. mtendendo dentin 
dare « I'mvadema dell'mrlustria 

culturale sulla vera cultura »>. 
La memoria di Stefano (premio 
Pralo per la narraliva 1969). 
lntensa anche e stata I'attivita 
di Barolini come giomalisla. 

II dibattito 
ideologico 
nel partito 
Cara Unita, 

alcuni compagni (Venturlnl, 
Gallico, Luberti ed altri), 
hanno posto Vattenzlone suU 
lo studio dei problemi ideo-
loglct, cos) poco dibattutl nel 
partito, proponendo la Istitu-
zione dl una apposita rubrica 
su l'Unita, il che ml trova 
completamente d'accordo. Bt-
sogna perd tenere presente 
che il compagno che entra 
nel partito ed incomincta a 
leggere l'Unita ha gia rag-
giunto una data coscienza po
litica. Tale rubrica pertanto 
servtrebbe egregiamente ad 
eliminare interrogativi, am-
tando i compagni lettori nel 
loro miglioramento ideolo
gico. 

Da tale azione, perd, reste-
rebbero tagliati fuori quel 
giovani che entrano ogni an
no nel nostro partito, da bua-
nt ribellt all'attuale sistema 
sociale, nonche moltl compa
gni che per van motivi non 
leggono il giornale. 

II discorso pertanto, deve 
essere visto in senso genera
te, per quanto riguarda il la
voro Ideologico nel nostrc 
partito. Alcuni nostri dirigen
ti hanno da tempo rlscontra-
to la scarsa attenzione che it 
partito presta a questo tm-
portante settore: il compa
gno Natta ed il compagno 
Colombi, in due loro rappor-
ti, ne hanno denunclato la 
stagnazione ed t ritardl, e, 
a quanto mi risulta, in seno 
al Comitate Centrale e stata 
costituita una apposita com
missione per alfrontare I pro
blemi che si pongono in que
sto settore di lavoro, che non 
deve essere secondo a nes-
sun altro. 

Nel partito. nei confronti dl 
tale settore esistono delle re-
sistenze del tipo «i quadr* 
si Jormano soltanto nella lot
ta v, oppure, a t corsi di par
tito sono inutili, perche si 
comincia con 15 compagni e 
si termina con 3» ecc. 

Abbracciando queste test er-
rate non si fa nulla di buo-
no, non si aiutano nello svi
luppo le coscienze dei lavo
ratori e studenti che parteci-
pano alle lotte attraverso le 
quali hanno fatto un primo 
passo verso una milizia co
sciente: oppure si lasciano so
li con se stessi quei tre com
pagni che hanno passione e 
volonta e che siamo sicuri 
che possono seguire un cor
so di partito dalla prima al-
I'ultima lezione. 

A parer mio e necessario 
rovesciare i termini postl da 
queste resistenze. Bisogna so
prattutto fare del corsi dl ba
se molto etementart, di prima 
formazione, non in modo cat-
tedratico, ma con la piii am-
pia discussione, limitandosi a 
quel tre o cinque compagni 
specie per quei giovani che, 
come afferma Gallico nella 
sua lettera «fanno il loro in-
gresso nella storia». SI, per
che nelle nostre sezlonl en
trano ogni anno dei giovani 
che non hanno ancora una 
coscienza comunista, ma che si 
rivoltano alle ingiustizie della 
societa borghese e che vengo
no da noi per essere aiutati 
nella loro sete dl giustvna, 
nella loro volonta dl lotta. 

Pertanto U discorso non e 
soltanto dell'atuto che posso
no fornlre l*UniUi e le no
stre altre pubblicazioni, ma 
di affrontare tutto il proble
ma sul serio, con pazienza, 
che i risultati non sono mai 
immediati. 
G. CRISTIANO PESAVENTO 

(Sanremo • Imperia) 

Quella carcassa 
di ONM1 ha la 
presidente 
die si merita 
Cara Unita, 

alia trasmissione nChlama-
te Roma 31-31» occorre ri-
conoscere il merito di aver 
fatto conoscere a tutto il Pae
se quella « Strega > (rlconfer-
mo «stregax) di on. Angela 
Gotelli, degna presidente di 
quell'ignobile carrozzone che 
e VON MI. Questa tvzia — do
po averla sentita martedl mat
tina non si pub proprio defi-
nirla »donna» — si e com-
portata in modo allucinanle. 
Innazitutto ha quasi intera-
mente monopolizzato il tem
po dedicato al rdialogo*, to-
prendo sotto filippiche inter-
minabili la voce delle povere 
e poche (dato il suo debor-
dare incontenibile) interlocu-
trici, dando cost una chiara 
lezione di non democrazia nel 
metodo. 

In secondo luogo ha dimo-
strato di essere animata es-
senzialmente da un acre ri-
sentimento proprio nei con
fronti dei socialmente dise-
redati con cui viene a con-
tatto Vistituzione da lei pre-
sieduta: parole di fuoco per 
i padri che prendono gli as-
segni familiari e non li versa-
no agli istituti che cuslodi-
scono i figli abbandonati. fuo
co ancora per le madri nu-
bili che lasciano per sei-set-
te anni i figli neglt istituti e 
poi ci ripensano e osano n-
rolerfi con si, fuoco per Visti-
tuto della patria polesta (ma 
perchi non ha fatto cambiare 
le leggi arretrate sul dmtto 
di famiglia nei vent'annt che 
t stata deputata d.c.?), accen-
ni acidi anche per i tribunali 
dei minorcnnL Non si e sal-
tato nessuno, eccetto, natu-
ralmente, VONMI presieduta 
da una che non ha neppure 
ancora imparato a ragionare 
in termini sociali, dimostran-
dosi molto piii indietro delle 
donne comuni che non fanno 
— per fortuna loro — di me-
stiere I'assistcnza. 

In terzo luogo si t compor-
tola tgnobilmente net confron
ti di una donna che ha pub-
bltcamente confessato di aver 
fatto la prostituta per alle-
vare i figli dopo essere stata 
abbandnnata dal padre di que
sti. Net confronti del feno
meno della prostltuzionc in 
generate e di una donna ex 
prostituta per bisogno in par-
ticolare non mi era mai pas-

sato per la testa che un per-
sonaggio, sia pure della com-
posita fauna d.c, dl sesso 
femminile, potesse comportar-
si con tanta durezza censorla, 
aspro disprezzo e nfissuna in-
telltgenza della situazione. 

Dawero VONMI ha la pre
sidente che si merita. Quanto 
prima sara seppellita questa 
vecchia carcassa, dannosa per 
la sua stessa improduttiva e 
costosa presenza, tanto megllo 
sara per tutti. 

Cordlalmente. 

MARIA VERDINI 
(Siena) 

« Sollievo » a 
senso unico 
Cara Unita, 

su un quottdiano del 15 gen
naio ho letto che il Vatica
no «aveva appreso con sol
lievo » la notizia che il vesco
vo del Camerun Albert Ndong-
mo — condannato a morte 
insieme ad altri tre dirigenti 
democrattct dl quel Paese — 
aveva ottenuto la grazia. Lo 
stesso giorno si veniva a sa-
pere che Ouandii, Tabeau « 
Fotsmg erano stati invece fu-
cilati. 

Anch'io, lo dico slncera-
mente, ho appreso con soddi-
sfazione che il vescovo arni
ca dei patrtoti camerunesi non 
sarebbe stato sottoposto alia 
pena capitate: ma contempo-
raneamente ho provato sgo-
mento ed angoscia per Vat-
sassinlo det tre democratici. 
Non pare sia stata questa in
vece la reazione del Vaticano, 
che ha riservato tutto il suo 
« sollievo » per il vescovo, dl-
menticando gli altri tre che 
pure combattevano per una 
causa giusta. 

Grazie per la pubbltcazlone. 
P. GIORDANI 

(Roma) 

Ma che eosa 
vogliono ancora 
questi Savoia? 
Caro direttore, 

lessl tempo fa che al Par-
lamenio fu presentata un'in-
terpeltanza perche su alcuni 
oratni dt convocazione, com-
partva, come convocante, all 
sottosegretario Del Re». Alcu
ni esimi parlamentari, cre-
dettero ad un tentativo di ri
torno al regime monarchico, 
e protestarono. Fu poi appu-
rato che a Del Re », era il co-
gnome del sottosegretario e, 
tutto si placd. 

Leggo ora, su quotidiani * 
settimanali, la notizia che i Sa
voia allungano le mani suite 
loro presunte proprietd e pre-
tendono tenute e ville, e la 
Corte di Cassazione ha dato 
loro pienamente ragione. Ma 
i parlamentari tacciono. 

Le pare, signor direttore, 
che la cosa non abbia pro
prio atcun interesse per noi 
italiani? A mio avviso, se la 
monorchia e caduta per vo
lonta del popolo, che si e bat-
tuto con tenacia per costituir-
si in Repubblica, certo que
sto popolo non vuole piii rico-
noscere al suoi antichi pa
droni il diritto di defraudarlo 
di quei beni che gli appar-
tengono, in quanto furono gia 
pagati con il sudore e an
che con il sangue dei propri 
padri. 

Non oastano, forse, ai Sa
voia i miliardi che ci hanno 
spillato negli anni di loro re-
gnanza e che hanno deposi-
tato nelle banche di tutto U 
mondo? Se non ne hanno ab-
bastanza loro, ne abbiamo piii 
che abbastanza noi, e pertan
to gridiamo: Savoia, giii le 
mani! E, visto che dobbiamo 
gia subire le notizie delle lo
ro d'issolutezze, facciamo al-
meno m modo di non dover-
le pagare con il patrimonio 
del popolo tlaliano. 

Distinti saluti. 
GIUSEPPE BIANCO 

(Torino) 

II deputato che nel 
1921 aderi al P a 
Egregio direttore, 

chi scrive e la figlia dell'ex 
deputato al Portamento nella 
25' legislatura per il collegio 
Como-Varese-Sondrio, dottor 
Omero Franceschi, deceduto il 
3 lugiio 1955. 

Mio padre, nel 1921 deputa
to soctaiista, aderi con altri 
16 deputati al nascente Par
tito comunista durante lo sto-
rico congresso del 21 gennaio 
a Livorno. L'adesione al nuo
vo partito costo a mio padre 
la rielezione, che nelle suc
cessive consultazioni del 1923, 
presentato candidato del PCI 
non fu rieletto, perche il PCI 
ebbe allora solo 300.000 votl 
in tutta Italia. 

Nel cinquantenario penso sa-
rebbe gnisto che ITJniUt rv 
cordasse quelli che coopera-
rono alia fondazione del Par
tito, incuranti di ogni inte-
resse personate, di tutte It 
incomprensioni, lungimiranti o 
queH'tmmancaoiJe straordina-
ria ascesa che il Partito co
munista italiano ha poi com
piuto. 

Grazie e distinti saluti. 
LORENZA FRANCESCHI 

(Morbegno - Sondrio) 

II ragazzino per la 
vendita-questua 
Cam Unita, 

Valtro giorno ha bussato «l-
la mia porta tm ragazzino do-
dicenne, di origine pugliese, 
per vendermi al prezzo di 200 
lire quattro fogli con buste 
per lettera, contenuti in un 
plico di cui allego un ritaglio. 
Dall'intestazione risulta che la 
vendita era a favore del « Vil-
laggio del Fanci*llo - Cristo 
Lavoratore* di Tnnitapoli, la 
cut personalita giuridica sem
bra essere riconosciuta per 
decreto presidenziale 799 del 
6 71961. 

Sarebbe utile sapere se lo 
statute di detta fondazione 
prevede lo sfruttamento di a-
dolescenti per la vendita-qu*-
stua del materiale suddetto. 

ALDO VIVO 
(Milano) 


