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I rappresentanti della CGIL, CISL e UIL alia Commissione della Camera 

Conf ronto con i sindacati 
in Parlamento per la casa 

Bonaccini ha esposto i motivi di dissenso con la legge governativa e le proposte delle 
Confederazioni - Decisa opposizione a qualsiasi « stralcio » - Gli interventi di Lama, 

Forni, Scalia e Simoncini - Una dichiarazione del compagni Todros e Busetto 

Incontro fra parlamentari comunisti, docenti, studenfi e sindacalisti 

UNIVERSITA: GLI OBBIETTIVI 
DELLA BATTAGLIA AL SENATO 

La relazione di Perna e I'intervento di Napolitano - I risultati e i limiti del dibattito parlamentare finora svolto 
I cardini dell'azione comunista - Diritto alio studio, democrazia nella gestione degli atenei, problemi degli ln-

segnanti - Approvati gli articoli sulla valutazione degli studenti e sulle lauree 

Ierl mattlna si e avuto, a 
Montecitorio, l'atteso Incon
tro sul problemi della casa 
fra CGIL, CISL e UIL e il 
Comitato rlstretto della com
missione Lavori pubblici del
la Camera, che deve coordi-
nare e unlficare testo gover-
natlvo e proposte dl lniziati-
ve parlamentari. In effetti, piu 
che di coordinamento, si puo 
e si deve parlare della neces
sity di un ribaltamento delle 
scelte operate dal governo, co
me e stato ribadito al Comi
tato ristretto dalle delegazionl 
smdacali, composte da Lama, 
Bonaccini, Forni (CGIL). Sca
lia, Macario, De Pamphihs 
(CISL), Simoncini e Rossi 
(UIL). 

Bonaccini ha esposto gli 
orientamenti unitariamente 
definitl giovedi dalle segrete-
rie confederall, che oggi 1 sin
dacati faranno pervenire aJ 
gruppl della Camera in un 
documento organico. 

Le tre Confederazioni — ha 
detto Bonaccini — nell'af-
frontare 11 problema di una 
nuova politlca per la casa so-
no partite da alcune conside-
razioni: 1) il fallimento degli 
obiettivi del Piano, per la con-
trazione nel settore dell'in-
tervento pubbllco rispetto a 
quello privato; 2) la manca-
ta disponlbllita di alloggi per 
i lavoratori, con conseguenti 
gravi riflessi sul regime 
del fitti; 3) il malessere esi-
stente nel settore della edilizia 
pubbllca, per la lmpotenza 
della GESCAL e per la pro-
liferazione di iniziative non 
programmate; 4) il tipo di 
intervento pubbllco — a ca-
rattere « di lottena » — nella 
assegnazione degli alloggi; 5) 
le preoccupazioni di carattere 
finanziario in ordine al fi-
nanziamento deU'edilizla pub-
blica posto a carico del lavo
ratori e il progressivo aumen-
to dei residui passivi. 

Bonaccini ha poi sottoposto 
al Comitato ristretto due que
stion] central!: 1 livelli dei fit
ti, l'equo canone, lo sviluppo 
del mercato edilizio pubbll
co; l'esproprlo generalizzato, 
dal sindacati ritenuto o di ri-
lievo fondamentale ». 

Bonaccini e quindi passato 
alia analisl del disegno di leg
ge governatlvo, portando le os-
servazioni e le proposte CGIL, 
CISL e UIL. Innanzitutto, cir
ca i programmi e gli enti dl 
coordinamento, i sindacati ri-
levano criticamente la com-
pressione dei dirittl e poteri 
delle Region!; la predisposizio-
ne e la esecuzione dei pro
grammi regionall debbono, al 
contrario, essere fatte dalle 
Region! e debbono awenire 
attraverso gli IACP consorzia-
ti regionalmente. 

Inoltre, nel disegno d! leg
ge governativo non vl e nul
la che preveda la diminuzio-
ne immedlata degli affit-
ti. CGIL, CISL e UIL sugge-
riscono che si portl avanti, 
alia Camera, l'esame dei cri-
teii per la determinazlone del-
l'equo canone, ma chiedono 
che subito s! adottino in Par
lamento iniziative per la di-
minuzione dei livelli del fitti 
nell'edilizia pubbllca. 

II disegno dl legge del go
verno — ha proseguito Bo
naccini — non accoglie 11 prin-
cipio, sostenuto dai sindacati, 
deU'esproprio generalizzato, 
ma ne apre la strada. Per 
le Confederazioni, le norma 
prevedono un eccessivo inter
vento degli organ! della pub
bllca amministrazione sulle 
procedure di esproprio; si e 
sostenuto invece che occorre 
realizzare l'occupazione imme
dlata del territorio destinato 
airedilizia abitativa. 

Per quanto concerne I'm-
dennizzo, la legge — sosten-
gono i sindacati — pub por-
tare a un diverso trattamen-
to, e, in particolare, la suddi-
visione delle aree per zona pud 
annullare in misura notevole 
11 tipo di Intervento nelle aree 
da acqulsire. Inoltre e negatt-
vo il riferimento al valore del
la «coltura e piii preglata » 
per determinare il prezzo di 
indennizzo delle aree edifica-
bili. 

Non rneno netta e la post
pone d! CGIL, CISL e UIL 
riguardo alia articolazlone 
della legge sui pianl della 167. 
II governo vuole che i piani 
dl zona siano contenutl nel 
50«.» del fabbisogno di abita-
zionl. I sindacati hanno riba
dito la richiesta di elevare que-
sta percentuale al 75»* del fab
bisogno. e che l'utilizzazlone 
delle aree della 167 deve aver-
si esclusivamente attraverso il 
regime delta « concessione», 
anche se con tempi che pos-
sono superare I 20 anni. Inol
tre, le Confederazioni ritengo-
no che la caratteristica fonda
mentale dell'edilizia abitativa 
debba essere quella di allog
gi a Iocazione sempllce e for-
nita di tutti i servizi urbani-
stici social! (verde. asllo nido, 
scaole, ecc.) e garantendo .o 
intervento pubblico a favor* 
deila cooperazione a proprie-
ta indivisa. 

Gli enti che debbono ope-
rare per l'edilizia quail so-
no? I sindacati affermano che 
si deve andare alia loro unlfl-
cazione (e ponendo un termi-
ne preciso): sono, oggi, cent!-
naia mantenuti in pied! dal 
governo anche nel prossimo 
trlennio. e bisogna. invece. ar-
rivare alia creazione di un 
ente unico, per gestlre il fort-
do nazionale, da ripartlre fra 
le Regionl. 

II giudizio di CGIL, CISL 
e UIL sul Utolo V (agevo-
lazioni fiscal! e creditlzie) e 
che esso sia tutto da rivede 
re. Attraverso questo articolo, 
infattl. 11 govemo affronta I 
problemi di Intervento imme-
dlato solo fidando nel fatto 

che l'una o l'altra agevolazlo-
ne fi scale possa suscltare Im-
pegno a superare la crisi 

Nel dialogo seguito alia e-
sposizlone dl Bonaccini, sono 
Intervenuti quasi tutti i de-
putati del Comitato ristretto 
(e fra essi Busetto e Todros 
del PCI, Carra della DC, Achll-
11 del PSD. Simoncini (UIL), 
Lama (CGIL), Scalia (CISL). 
Forni (CGIL) e De Pamnhi-
lis (CISL). Gil on. Lama e 
Scalia hanno, In particolare. 
affermato che occorre varare 
al piu presto la legge: gli 
stralci, infattl, metterebbero 
la rlforma nel dimenticatolo. 
Essi si sono inoltre dlchlara-
ti nettamente contrari alle age-
volazioni fiscall senza selezio-
ne e alle agevolazionl creditl
zie concesse In base alia leg
ge n. 1179. Bisogna pol com-
battere con maggiore rlsolu-
tezza la rendita fondlarla e 
quelki immobiliare. Dl qui, la 
sollecitazione di Lama e Sca
lia al Parlamento: si allarghi 
la sfera territoriale deU'espro
prio. perche solo in questo mo-
do e anche possibile preve-
dere I'intervento privato a de
terminate condizioni, fatto ov-
viamente sempre salvo l'lsti-
tuto della « concessione » delle 
aree. 

I compagni Busetto e To
dros hanno osservato che «dal 
posltlvo incontro con 1 sinda
cati e emersa la concordanza 
tra le critiche dl CGIL, CISL 
e TJIL al prowedimento go
vernativo e quelle avanzate dal 
PCI e da una larga parte del
la commissione, non esclusi 
alcunl settori della maggio
ranza. Su questa linea si muo-
vono le modlflche di fondo 
da noi gi& proposte sui prl-
mi tre titoli della legge, e cioe: 
i programmi e gli enti del-
l'lntervento pubblico neU'edill-
zla. gli espropri delle aree, ja 
modifica e le destinazionl di 
carattere sociale dei plan! di 
zona della 167 per lo svilup
po dell'edilizia economlca e po-
polare ». 

«No! concordiamo — con-
cludono Busetto e Todros — 
con 1 sindacati sull'urgenza dl 
approvare 11 prowedimento, 
da ess! fortemente sottolinea-
ta, per evitare ognl forma dl 
stralcio che rltarderebbe le 
misure effettivamente con-
giunturali, oltre che struttu-
rali della rlforma ». 

a. d . m. 

II sindacato propone dei decreti d'emergenza 

Requisire subito le aree 
per rilanciare l'edilizia 

E' possibile dare lavoro subito agli edili disoccupati 
afferma il segretario della FILLEA-CGIL - Opposizio
ne decisa ad ogni misura di agevolazione al padronato 

Roma, 380 miliardi di lavori edilizi da 
eseguire e 7 mila disoccupati; Napoli, 400 
miliardi inutilizzati e 20 mila disoccupati. 
Scuole. ospedali e case che non si fanno 
pur essendo pronti da anni finanziamenti e 
progetti. Sono situazioni che si ritrovano 
ovunque, specialmente nel Mezzogiorno; e 
quella crltl dell'edilizia che il padronato 
cerca di utilizzare per sabotare la riforma 

E' possibile adottare misure straordina-
rie per dare lavoro subito ai disoccupati e 
smontare la manovra del padronato? Ab-
biamo posto la domanda a Claudio Truffi, 
segretario della Federazione dei lavoratori 
dell'edilizia (FILLEA-CGIL). € Non solo e 
possibile, ma e indispensabile >. ci rispon-
de, « poiche e il solo modo di mettere in 
moto il processo di riforma >. E precisa 
anche una via possibile: poiche cid che 
blocca l'inizio di queste costruzioni e l'in-
disponibilita o il prezzo troppo alto delle 
aree. bisogna occupare subito queste aree 
con procedure d'urgenza. Esistono almeno 
due modi tecnici. l'occupazione per ragloni 
d'emergenza ad iniziativa dei Comuni. che 
lascia aperta la questione della procedu 
ra d'esproprio e I'entita dell'indennizzo. e 
un decrelo dl esproprio per pubbllca utillta 
che il governo pud adottare anticipando 
I'intervento piu ampio all'esame del Par
lamento. La disoccupazione e emergenza; 
la mancanza di scuole. di aule scolastiche. 
ospedali e case crea motivi urgentissimi; 
si usino i mezzi straordinari proporzionati 
a questa urgenza. 

Viceversa, ci dice Truffi. misure di so-
stegno al padronato — riattivazione delle 
agevolazioni fiscal! venticinquennali; inden-
nita agli inquilin! perch6 soddisfino gli af-
fitti esosi (forme di sussidio-casa) e contri-
buti su mutui dl acquisto — sono inaccetta-
bili in quanto costituirebbero una riattiva
zione del meccanismo che ha prodotto la 
situazione attuale; sarebbero considerate dai 
lavoratori una ulteriore retrocessione ri
spetto al «pacchetto» delle intese sinda-
cati-governo sulla casa. 
• Affrontare la congiuntura con una rifor
ma, dunque, non con cedimenti a! padro

nato. «Gli operai dell'edilizia — ci dice 
Truffi — non sono oggi quelli del 1964. Al-
lora il sindacato non era preparato ad af 
frontare una lotta per le riforme; la que
stione dell'occupazione fu affrontata spesso 
con rivendicazioni parziali. quasi assisten 
ziali. Oggi, se escludiamo casi isolati. gli 
operai edili rifiutano di contribuire a rtat 
tivare un andamento edilizio che con i suoi 
alti e bassi provoca ondate di disoccupa 
zione a ripetizione. Gli operai edili sono 
piu maturi; lo sciopero nazionale . per la 
riforma urbanistica lo ha dimostrato >. 1 
sindacati degli edili vogliono affrontare. su
bito e con mezzi adeguati. la questione del
l'occupazione sul terreno stesso della rifor
ma. D'altra parte, dov'e che la disoccupa 
zione edile e piu grave se non proprio nel 
Mezzogiorno dove ha componenti nello scar-
so sviluppo industriale e nella crisi agrico 
la? « Noi avvertiamo nel Mezzogiorno un 
elemento di manovra. uno sforzo a sfruttare 
la crisi edilizia usando i disoccupati come 
base di massa per agitazioni contro i par-
titi democratic! e le riforme, a cui non si 
pud rispondere altrimenti che organizzando 
un fronte comune di lotte per l'occupazione 
attraverso le riforme stesse». Nuove forme 
di intervento pubblico. e non la speculazio-
ne fondiaria, possono dare al Mezzogiorno 
il volume e la continuity di attivita edilizia; 
la rapida attuazione dei programmi per la 
casa, scuola, sanita e industriaUzzazione 
possono (e non la speculazione turistica o 
sui < centri direzionali > delle citta) fare 
dell'edilizia un forte volano di sviluppo del 
Mezzogiorno. Dovrebbero tenerne di conto 
anche forze come quelle del Gruppo del 
Meridionalisti che. dovendo prendere una 
iniziativa a sostegno di una svolta a favore 
del Sud. ha preferito convocare per oggi a 
Ban una nuova tavola su c la programma-
zione nazionale e comunitaria». Una pro-
grammazione che non si potra mai fare 
senza battere, anzitutto. la speculazione fon
diaria che semina scempio e disoccupazione 
nelle citta meridionali. , 
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Significativi risultati della consultazione a Palazzo Madama 

Le Region! per il Mezzogiorno 
sollecitano una nuova politica 

II giudizio dei rappresentanti del Lazio, Marche, Molise e Campania - La Cassa del Mezzogiorno 
dovrebbe diventare un organo tecnico delle Regioni - Crltica degli interventi «straordinari» 
Nel giro di 24 ore, altri sei 

rappresentanti delle regioni 
(president! delle giunte o as-
sessori) sono stati consultati 
sui prowedimenti per il Mez
zogiorno, dalla Commissione 
finanze e tesoro del Senato. 
Giovedi a tarda sera sono sta
ti sentiti Leone (Campania) e 
Mechelli (Lazio), ieri Serrini 
(Marche), Durante (Molise) e 
i delegati della Puglia e della 
Toscana. Tutti hanno dichia-
rato che i rispettivi consign* 
regional! saranno sollecitati 
ad esprimere il proprio pare-
re sulla legge; il consiglio del 
Molise anzi Ilia gia fatto. 

Per il professor Leone — 
president* della glunta cam-
pana — le formule adottate 
nel disegno di legge sono di
verse nella forma ma sem-
brano vecchie nella sostanza, 
e le disporubilita finanziarie 
per le regioni appaiono del 
tutto inadeguate ai loro com-
piti e al loro ruolo. che de-
vono invece essere potenziati 

Le manife-
stazioni 
del PCI 

OGGI: Torino, Oiiaramon-
te e Minucci; Adrano, Na
politano; S. Martino R. 
(Reggio E.), Calamandrci; 
Pisa, Di Felice; Messina, 
Ferri; Matera, Gallo. 

DOMANI: Siracusa, Bufa 
lini; Bologna, Di Giulio; 
Porto Marghera, Ingrao; 
Caltanissetta, Macalino; Ca
tania, Napolitano; Palermo, 
Occhotto; Brindisi, Romto; 
Bergamo, Seroni; Fermo, 
Ttrracini; Napoli, Tortorel-
la; Vitcrbo, Bertini; MonH-
chiari (Brescia), Bardtlli; 
Potenta, Contt; Gorizia, Di 
Paco; Leccc, M. Ferrara; 
Casarano, M. Ferrara; Ne-
reto degli Abrurzi, Petruc-
cfofi; Siracusa-Buccheri, Pe-
relll; Foiano Val CMana, 
Secchia; Padova-Esto, Strr i ; 
Acqui, Sanlorenzo. 

LUNEDC: Apricona, Rel-
chlin. 

MARTEDI ' : San Seviro, 
Relchlln. 

e valorizzatl. Anche Leone ha 
avanzato critiche ai cosiddetti 
« progetti organic! a su cui si 
dovrebbero fondare gli inter
venti straordinari: occorre 
precisare — ha concluso — a 
ch! compete l'elaborazione del 
progetti e in qual modo le re
gioni possono intervenire nel
la loro definizione e nella loro 
realizzazione. 

II presidente della giunta 
Iaziale, Mechelli, ha sostenuto 
che il problema del Mezzo
giorno non dovrebbe essere 
affrontato con una legislazione 
speciale, e dovrebbe essere in
vece posto al centro della pro-
grammazione nazionale. Nel 
Lazio, gli interventi della Cas
sa non solo non hanno su-
scitato uno sviluppo economi-
co della regione, anzi hanno 
accentuato gli squilibri tra 
vecchie zone e tra le provin
ce (si guard! alia decadenza 
delle province di Viterbo e 
Rieti e di una parte di quella 
di Roma, ha detto risponden-
do a un quesito del compagno 
Pirastu) impedendo un pro
cesso di espansione. II rime-
dio, per Mechelli, non sareb-
be quello di estendere la fun-
zione della Cassa a tutto 11 
Lazio ma dl poire fine alia 
legislazione straordinaria. La 
Cassa dovrebbe essere tra-
sformata in un'agenzia da 
mettere a disposizione delle 
regioni e al posto degli inter
venti straordinari si dovreb
bero attnbuire alle regioni 
meridionali adeguati fondi 
per lo sviluppo e poteri nel-
l'elaborazione e realizzazione 
dei programmi. 

II professor Serrini, presi
dente della giunta delle Mar
che — ricordato come le regio
ni central!, al convegno di An-
cona hanno constatato che ia 
programmazione non ha rag-
giunto i suoi scop! e fin! e 
che gli squilibri sono aumen-
tati, non diminulti — ha soste
nuto che dovrebbero essere 
apportate profonde modifica-
zioni alia politica degli inter
venti straordinari, consideran-
do il problema del sud e 
delle regioni central! (alcune 
di queste cpotrebbero giun-
gere a una situazione piu de-
pressa di quella meridiomv 
nale ») nell'ambito della pro
grammazione nazionale. 

Per Serrini la Cassa do
vrebbe soprawivere per un 
breve perlodo dl tempo (che 

non ha preclsato), ed ha con
cluso auspicando una politi
ca di programmazione che 
tenga conto delle diverse real-
ta regionall, che affidi alle 
regioni tutti i poteri di loro 
competenza e consideri le 
gravi condizioni in cui si tro-
va una ampia fascia delllta-
lia centrale. 

Con 1'ordine del glomo vo-
tato dal consiglio del Molise, 
I'awocato Durante, che Ilia 
illustrato, ha mosso una se-
vera critica alia politica fin 
qui seguita nel Mezzogiorno 
e ad alcune linee fondamenta-
11 del disegno di legge del 
govemo, specie per il ruolo 
subalterno lasciato alle regio

ni nella programmazione. n 
consiglio del Molise chiede 
che gli organ! della program
mazione assumano la diretta 
responsabilita del processo di 
trasformazione del Mezzo
giorno, superando il concetto 
degli interventi straordinari. 
E per quanto riguarda la 
Cassa, 11 consiglio molisano 
ne accetta il temporaneo 
mantenimento, pur modifi-
candone funzioni e scopi, fino 
al 31 dicembre 1972. Una volu 
organizzate le region!, Ia Cas
sa dovra diventare soltanto 
un organo di progettazione ed 
esecuzione al servizio degli 
organi di programmazione na
zionale e regionale. 

Incredibile episodic* al «Virgilio» di Roma 

Impedito a Pertini 
di parlare in un liceo 

Era stato invitato dagli studenti — II consiglio dei 
professori ha deciso di non ammettere «persone 

qualificate politicamente » 

Hanno negato al presidente 
della Camera, on. Pertini, di 
partecipare ad un'assemblea cui 
era stato invitato dagli studenti; 
hanno violato anche la circo-
lare Misasi negando agli uomini 
politici di entrare nella scuola. 
La gravissima decisione e del 
consiglio dei professori del liceo 
classico «Virgilio» di Roma. 

II presidente della Camera era 
stato chiamato da! giovani del 
liceo a partecipare ad una di-
scussione sulla Resistenza. La 
maggioranza dei docenti del 
« Virgilio » si e opposta, vietan-
do l'ingresso neU'istituto ad una 
delle piu alte autorita della Re-
pubblica italiana. ad uno dei 
maggiori esponenti della lotta 
di Liberazione nel nostro paese. 
La circolare del ministro della 
pubblica istruzione del 23 no-
vembre 1970 n. 376. che disci-
plina la c partecipazione degli 
studenti alia vita della scuola », 
stabilisce al paragrafo 3 che 
c gli organi collegiali della scuo
la possono consentire la parte

cipazione alle assemblee a Utolo 
di esperto di singole persone 
estranee alia scuola indicate da
gli studenti. qualificate per la 
loro competenza alia trattazione 
di particotan problemi o argo-
menti all'ordine del giomo, co
me rappresentanti eletti di enti 
locali o delle Regioni. esponenti 
del mondo del lavoro. della cul
ture e della ricerca >. 

E' abbastanza evidente che 
Ton. Pertini supera abbondante-
mente questi requisiti per esse
re ammesso a partecipare ad 
un'assemblea studentesca. Ma 
l'aspetto che rende ancora piu 
grave e caratterizza in senso 
reazionario la decisione dei pro
fessori del cVirgilio*. e che 
essi hanno teorizzato che gli uo
mini politici. tutte le «persone 
quaUflcate politicamente > non 
hanno diritto di cittadinanza 
nella scuola. 

Sulla vicenda e gia stata 
presentata un'interrogazione al 
ministro della pubblica istruzio
ne da parte del vicesegretario 
del Psi, on. Mosca. 

La battaglla dei comunisti 
al Senato per la rlforma del-
l'universita, e stata ieri ogget-
to di un vivace confronto fra 
docenti, studenti, uomini di 
cultura, sindacalisti, interve
nuti all'incontro promosso dai 
scnatori comunisti a Palazzo 
Madama. Presiedevano il di
battito, aperto da un'introdu-
zione del compagno Edoardo 
Perna. Giorgio Napolitano del
la direzione del Pci, e Umberto 
lerracini, presidenie del grup 
po comunista al Senato. Era-
no present!, oltre a numerosi 
senatori comunisti, della sini
stra Indipendente e del PSIUP, 
i compagni Luporini, Chiaran-
te e Giannantoni. 

Attorno alia discussione del
la legge universitaria si e crea-
to — ha iniziato Perna — un 
difiuso senso di incertezza, di 
cui comprendiamo le ragioni, 
ma le cui responsabilita sono 
di chi ha talmente ritardato 
la soluzione dei gravi proble
mi deH'universit&, da render-
la ora ancora piu difficile e 
laboriosa. Quanto a noi comu
nisti, ritemamo che una rifor-

' ma reale e profonda dell'unl-
vusita sia comunque neces-
saiia, e. mentre ci lmpegna-
mo con tuttc il nostro stor'o 
nel parlamento per miglio-' 
rare la legge, riaffermiamo 
t-ero che la battaglia non pub 
lurmarsi nelle aule parlam^n 
tari, ma deve investire le for
ze sociali interessate, fuorl e 
dentro l'universita. -

Dopo avere indicato la piat-
taforma su cui si basa la bat
taglla del comunisti, Perna e 
passato a un giudizio sul pun-
to a cui e giunta la discussio
ne della legge. Ne sono stati 
approvati finora 16 articoli 
(sui 98 di cui e composto il 
progetto) e quasi tutti in una 
veste largamente mutata ri
spetto a quella proposta dalla 
commissione: si tratta di mo-
difiche, a volte rilevanti, frut-
to sia di istanze di fondo usci-
te dalla maggioranza, sia an
che dalla validita della no
stra posizione alternativa, e 
del confronto che e avvenuto 
in aula e fra 1 gruppl attorno 
alle singole posizioni e sul 
contenuto dei singoli articoli. 
Anche con le modifiche fin 
qui apportate al testo, pert 
— 'ha contlnuato il compagno 
Perna — la legge non ci sod-
dlsfa; e restano dunque vali-
di i motivi della nostra oppo
sizione; prendiamo tuttavia 
at to del dialogo in corso che 
pud — anche se si tratta solo 
di una possibility e non dl 
una certezza — consentire 
scelte chiare nella soluzione 
di alcimi problemi o per lo 
meno, chiarendo le rispettive 
posizioni, dare il senso di 
punti non risolti o mal risolti 
da cui muovere per le future 
battaglie. 

In ogni caso, finora si e ri-
dotta l'eccessiva rigidita che 
caratterizzava il testo della 
legge approvata dalla commis
sione, e si sono lasciati aperti 
nuovi terreni di confronto su 
questioni come quelle sugli 
statuti, sull'istituzione di nuo
ve lauree, sul piano piu-
riennale di sviluppo universi-
tario, ecc. 

Ci6 che ora vogliamo riaf-
fermare e il carattere della ri
forma universitaria, che va 
intesa come l'apertura di 
un processo di rinnovamen-
to, da verificarsi nelle uni-
versita, nelle regioni, con i sin
dacati, nel parlamento; nean-
che vogliamo inviare ad altro 
tempo problemi come quelli 
del dottorato di ricerca (ora 
negativo e non maturo), e del
la oventuale istituzione di nuo
vi corsi di diploma, che va 
collegato alia riforma della 
scuola secundaria. Perna ha 
poi indicato i cardini della 
battaglia che i comunisti si 
apprestano a condurre su tre 
punti qualificantl della legge: 
il diritto alio studio; la demo
crazia nel governo e nella ge
stione deH'universita; le que
stion! relative ai docenti (tem
po pieno, allargamento del 
ruoll, miglioramento del rap-
porto numerico fra lnsegnan-
ti e studenti, partecipazione 
alia ricerca nei dipartimenti). 
Si & quindi aperto un vivace 
dibattito, nel quale sono in
tervenuti Bruno, dellTJniver-
sita di Roma, Damiani, inca-
ricato di chimica a Roma, 
Pa«iserini e Cappugi deH'AFDU 
di Firenze, il giomalista Sen-
ti, De Jak, del sindacato scuo
la, Fondini della FGCI, Bru-
neo, Nicoletti, Toschi, Lan-
franchi e il compagno Gian
nantoni. 

II compagno Luporini, pole-
mizzando con coloro che vedo-
no la riforma come « funziona-
Ie» al sistema, ha affermato 
che, invece, molto e ancora in 
gioco, purche Ia battaglia non 
si esaurisca in parlamento. 
Turci, conslgliere regionale 
dell'Emilia ha sollevato il pro
blema del ruolo e delle ini
ziative concrete che le regio
ni possono avere nella batta
glia per la gestione democra-
tica dellTJniversita. 

Nel dibattito e po! fnter-
venuto il compagno Giorgio 
Napolitano. No! comunisti non 
abbiamo alcun interesse — egll 
ha detto — a diluire all'inflnito 
Ia discussione della legge uni
versitaria: dobbiamo al con
trario mettere la maggioran
za dl fronte alle sue responsa
bilita e costrmgerla a scelte 
precise. Nell Interesse non solo 
dellTJniversita, ma della de
mocrazia italiana, e necessa-
rio che cert! nodi si sciolgano, 
anche sotto forma di leggi che 
noi non condividiamo in tut
to o in parte, ma dalle quail 
posslamo partire per tappe 
successive della battaglia. 

Quanto a questa legge, sap-
plamo — ha contlnuato Napo

litano — che non otterremo 
una legge che garantisca un 
reale rlnnovamento dell'Uni-
versita; ma potremo ottenere 
una legge che non blocchi il 
processo di rinnovamento. 

Lo stesso concetto e stato 
ribadito nelle conclusioni del 
compagno Perna. Una legge — 
egli ha detto — non risolve 
mai tutti i problemi; essa ri-
flette certi rapporti di forza di 
un determinate* momento poli
tico. Percib, la nostra pro-
spettiva non pub ne deve esse
re quella di rinviare all'infini-
to l'approvazione della rifor
ma universitaria, convinti co
me siamo che la battaglia per 
il rinnovamento, prima e do
po l'approvazione della legge, 
avra i suoi momenti essenzia-
11 nelle universita e nel paese. 

Nella seduta della mattina, 
l'assemblea ha approvato a 
maggioranza gli articoli 14. 15 
e 16 che fissano i modi di va
lutazione degli studenti (la-
sciando soprawivere il crite-
rio della prova individuate, 
tiplco dell'esame tradizionale); 
gli studi necessari per il con-
ferimento dei titoli (per la 
laurea, la discussione di un 
elaborato), 11 valore legale dei 
titoli stessi, il criterio nega
tivo dell'attestato di laurea 
«trasparente », comprendente 
cioe l'indicazione dei corsi 
frequentati; infine, le modalita 
per l'istituzione di nuovi cor
si di laurea, sui qual! devono 
decidere il CNU e 11 ministro, 
secondo le esigenze della pro
grammazione. 

v. ve 

Per la licenza media 

ed elementare 

Esami: dove si 
vota inizieranno 

il 18 giugno 
• A Roma e negli altri Co

muni dove si votera in giugno 
per le elezlonl amministrati-
ve gli esami dl licenza ele
mentare e media avranno mi-
zio non 11 14 ma 11 18 giugno. 

Per autorizzare localmente 
tali proroghe il mlnistero del
la Pubblica Istruzione ha pre-
disposto una ordinanza per 1 
proweditori agli studi. 

Col voto della maggioranza del CC 

PSIUP: eletto 
un esecutivo 

nazionale 
Sostituisce il previsto Ufficio politico — Vec-
chietti definisce «grave atto di rottura» la 

condotta di un gruppo di minoranza 
II Comitato centrale del 

PSIUP ha concluso i suoi 
lavori nella tarda nottata di 
ieri eleggendo a maggioranza 
un Esecutivo nazionale in 
luogo del previsto Ufficio po
litico unitario, e nominando 
i responsabili delle sezioni di 
lavoro. II comunicato ufficia-
le informa che . l'organismo 
esecutivo e stato eletto col 
voto favorevole di 54 compa
gni, il voto contrario di 20 e 
tre astensioni. Lo compongo-
no oltre a! membri della se-
greteria, i president! dei grup-
pi parlamentari, i responsabi
li delle sezioni di lavoro e il 
direttore di «Mondo nuo-
vo ». Ecco i nomi dei compo
nenti: Vecchietti. Valor!, Gat-
to, Ceravolo, Ansanelli, Seme-
raro, Lami. Luzzatto, Marghe-
ri e Sanna. 

Le responsabilita di lavoro 
sono risultate cosl attribuite: 
Andrea Margheri e direttore 
di a Mondo nuovo»; Ansa
nelli responsabile di organiz-
zazione, Gatto della sezione 
lavoro di massa e dell'ufficio 
economico. Luzzatto della se
zione internazionale, Semera-
ro della stampa e propagan
da, Lami deU'amministrazio-
ne, Sanna della sezione scuo
la, Luigi Arata degli Enti lo
cal!, Candeloro e Delia Croce 
della sezione Problemi del 
Mezzogiorno. 

A questa soluzione si e giun-
ti dopo il nulla dl fatto in 
seno alia commissione, presie-
duta da Vecchietti, per la ela-
borazione di proposte unita-

ne al CC. Alia ripresa dei la
vori dell'organo dirigente. Li-
bertini a nome anche di cin
que altri membri della Dire
zione ha annunciato che la 
minoranza non avrebbe par-
tecipato agli organism) esecu-
tivi e avrebbe votato contro le 
pioposte del segretario del 
partito pur confermando il 
« concreto e pieno impegno di 
lavoro per 11 rafforzamento 
e lo sviluppo del partito ». 

Vecchietti (il quale aveva 
proposto. in esecuzione delle 
decision) congressuali. di for-
mare un ufficio politico di cin
que membri fra cui Libertim) 
ha replicato definendo la di
chiarazione dei sei «un gra
ve atto di rottura » che « ri 
mette in discussione non so
lo 1 lavori di questo Comitato 
centrale. ma la preparazione, 
lo svolgimento e le stesse con 
elusion! del congresso» a Ci 
spieghino i compagni — ha 
aggiunto — se e 1'atto dl cost!-
tu7lone di una corrente. come 
tutto lascia supporre, oppure 
no ». 

Dopo una sospensione della 
seduta per consentire una riu-
nione di Direzione. lo stesso 
Vecchietti ha propostd di so-
prassedere alia formazione 
deli'Ufficio politico e di costi-
tuire un • organlsmo esecuti
vo. come soluzione transitoria 
a che prepari le condizioni per 
una soluzione unitaria» sen
za tuttavia che «il prezzo da 
pagare all'unita possa essere 
la confusione politica». Si 
aveva quindi la votazione che 
abbiamo riferito all'inizio. 

Criticati gli indirizzi del governo 

I presidenti degli ospedali: 
urgente la riforma sanitaria 

700 miliardi di crediti degli enti ospedalieri - Riconosciuto 
il ruolo dei Comuni nella gestione delle unita sanitarie locali 

« Troncare ognl indugio rea-
lizzando subito il servizio sa-
nitario nazionale». Questa e 
stata 1'affermazione centrale 
della conferenza stampa che 
il presidente della Federazio
ne degli ospedali, aw . Lannl 
— ha tenuto Ieri — antici
pando 1 temi del 15. congres
so della FIARO convocato a 
Roma per il 22 e 23 aprile. 

Le amminlstrazion! ospeda-
Uere — ha aggiunto — van-
tano un credito dl oltre 700 
miliardi verso le mutue e lo 
Stato, sono Inoltre nell'im-

possibilita dl ampliare gli or
ganic! per le llmitazioni im-
poste dal decretone. L'imml-
nente congresso degli ammi-
nistratori dei 1.100 ospedali 
itallani potra quindi • costl-
tuire l'occasione per il gover
no, le forze politiche e sin. 
dacali per approfondire 1 pun
ti di dissenso al fine di giun-
gere al loro rapido supera-
mentr ». 

Come si sa uno del nodi 
essenziali da sciogliere e quel
lo dei poteri da attribuire ai 
Comuni. L'aw. Lanni ha af-

Auspicata dalla commissione del Senato 

Presenza italiana 
in politica estera 

L'esigenza di una nuova iniziativa indicata da 
un o.d.g. approvato da comunisti, dc e socialist! 

La conclusione deH'esame del 
bilando della Famesina alia 
commissione Esteri del Senato 
ha fatto registrare la confluen-
za su un ordine del giomo co
munista. in parte emendate dei 
voti democristiani e socialist!. 
L'ordine del giomo che e stato 
approvato. impegna il governo 
perche a partire dal 1972 «i 
mezzi a disposizione del ministe 
ro degli Esteri siano incremen 
tati » in modo da assicurare al
io stesso ministero «le possibi 
lita di svolgere. in ogni settore 
di sua competenza. un'azione 
adeguata alle sue responsabilita 
per una effettiva ed originate 
presenza dell'Italia in ogni sede 
internazionale > e particolar 
mente «a favore del potenaa 
mento dell'universalita del-
l'ONU». c della sicurezza mon-
diale attraverso il disarmo e la 

La rlunlooe sulle Iniziati
va del Partito per un nuo
vo imfirlzzo dtllo partocipo-
zionl statali • stata convo-
cat* por nwrcoledl 2t apri-
l« a l l * or* M l prtsio la s«-
do d«l C C 

collaborazione pacifica con tutti 
i popoli. specialmente con quelli 
in via di sviluppo >. 

Ugualmente accolto. come rac-
comandazione. un ordine del 
giomo del PCI e della sen. Ca-
rettoni (sinistra indipendente) 
con il quale il governo e invi
tato a curare < che. nell'ambito 
della dotazione assegnata alia 
amministrazione degli esteri. 
per premi e borse di studio a 
stranien che vengono nel no
stro Paese a studiare. tali fon
di vengano utilizzati anche per 
ospitare in Italia studenti di 
Paesi non ancora in rapporti 
diplomatic! con la Repubblica 
Italiana ». 

Sono stati respinti dal gover
no e dalla maggioranza gli 
altri ordini del giorno presen 
tati dai senatori comunisti. due 
dei quali a proposito deH'emi-
grazione, un terzo sul contn 
buto che I'ltalia deve dare per 
arrestare la corsa degli arma-
menti. e un quarto sull'appog-
gio della NATO ai regimi fa
scist! in Grecia e ne! Porto-
gallo. Su quest'ultimo ordine 
del giomo, si sono astenuti i 
socialist! Albertini e Tolloy. 

fermato, concordando oon la 
richiesta avanzata I'altro gior
no dall'Associazione naziona
le Comuni italiani (ANCI), 
che a le Regioni non debbo
no avere responsabilita am-
ministrative dirette nel setto
re samtario, ma debbono de-
legarle agli enti locali, poiche' 
11 decentramento politico e 
ammimstrativo e uno de] con
tenutl piii significativi della 
riforma sanitaria». A questo 
propostito va segnalato che 
1ANCI, alio scopo di illu-
strare al govemo le richieste 
dei Comuni, ha chiesto un 
urgente incontro con Ton. Co
lombo. 

Altri punti delta riforma su 
cui il presidente della PlARO 
si e pronunciato, sono quelli 
della prevenzione, dei cumpit! 
delle unita sanitarie locali e 
degli ospedali. Per preven
zione — ha detto Lanni — 
non si deve piu mtendere la 
diagnosi precoce, ma l'azione 
per euminare i fatton di pe-
ncolo csisienti nell'amDieute 
di vita e dl lavoro»: cib 
aovra essere competenza del
le unita sanitarie locali as-
sieme all'mtervento di cura 
«ai I me di non negare net 
fatti il carattere uniiano del-
I'intervento». Le umia sani
tarie locali nel territorio di 
loro competenza, dovranno es
sere per i cutadim «Tunica 
struuura di riferimento ». 

CiO significa cne anche gli 
ospedan dovranno essere par
te delle unita sanitarie loca
li? E' una questione su cui 
11 congresso della FIARO do
vra pronunciarsi chiaramente. 
Intanto, da parte loro, gli 
aiuti e assistentl ospedaiieri 
dell'ANAAQ, si sono'pronun-
ciatl nel senso che tutti gli 
ospedali, sia quelli di zona 
che gli altri, siano integrati 
nelle unita sanitarie locali. 
L'ANAAO ha inoltre chiesto 
che nella legge di riforma sia 
modificato l'attuale mistifica-
torio sistema dei concorsi, 
per I medici ospedalieri, sia
no previsti, negli ospedali, le 
strutture dipartimentali. 11 la
voro di gruppo, la direzione 
collegiate, un giusto rapportu 
tra facolta medlche e servi
zio sanltario nel quadro delta 
programmazione sanitaria re
gionale • national*. 


