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I disastri che colpiscono il Sud 

UN PAESE 
DISSESTATO 

Sopravvivenze feudali, speculazione mafiosa, 
malgoverno: ecco le cause che hanno disgre-

gato strutture sociali e territorio 

Le sopravvivenze feudali, 
il lalifondo, lo sfruttamcnto 
contadino, le errate colture 
agrarie speculative non di-
lacerano e minano unicamen-
te le strutture sociali, ma 
distruggono e disgregano lo 
stcsso paese, gli stessi terri-
tori in cui allignano. Sono 
essi l'origine storica ed eco-
nomica dei fenomeni deser-
tificativi e dei conseguenti 
dissesti idrogeologici che 
continuamente si ripetono 
con sempre piu ristretta pe-
riodicita in tutta la penisola. 

L'attuale condizione am-
bientale della Sicilia ne co-
stituisce uno degli esempi 
piu evidenti ed incontesta-
bili. Cosa resta infatti ormai 
piu della florida e ricca iso-
la descritta, non solo dai 
greci e dai romani, ma all
elic da Ibn Mawqual e dagli 
altri storici arabi, che nar-
rano di grandi foreste, di 
lussureggianto agricoltura, 
di un efficace sistema di 
irrigazione che serviva 1'in-
tero territorio pianeggian-
te? Cosa resta delle sorgenti 
perenni, dei fiumi descritti 
come navigabili per tutto 
l'anno dai navigli di allora? 
Cosa resta della piccola pro
priety contadina, di quella 
popolazione diffusa equili-
bratamente su tutto il terri
torio che, secondo lo storico 
Michele Amari, costituiva 
uno dei cardini della flori-
dezza del paese? 

Secoli 
di rapina 

Oggi le zone a bosco costi-
tuiscono meno del 7̂ > del-
l'isola, percentuale che non 
ha riscontro in nessun terri
torio europeo di uguale su
per ficie; nell'interno dell'i-
sola si possono percorrere 
ore di niacchina in mezzo a 
pietraie desolate, senza ve-
dere una casa colonica, un 
corso d'acqua, un albero, 
una strada che non sia quel
la percorsa. 

' Queste sono le conseguen-
ze di secoli di rapina da 
parte di una proprieta as-
senteista che trasferiva, ed 
ancor oggi trasferisce, ogni 
forma di reddito dalla cam-
pagna alia citta, che non 
conosce alcuna forma di in-
vestimento produttivo e con-
servativo. 

E* evidente come ne sia 
conseguito uno sconvolgi-
mento globale di tutti gli 
equilibri ambientali preesi-
stenti nell'isola e una stabi
lity precaria, che piogge an-
che limitate bastano a tur-
bare con risultanze ttistrut-
tive sempre piu incontrolla-
bili. 

Come giustifk-azione a tut
to questo si (lira che quan-
do nacque la Repubblica ita-
liana, la situazione ecologica 
della Sicilia era gia in stato 
di grave dissesto, che gia 
prima della guerra, come ri-
ferisce lo storico inglese 
Mack Smith < i binari della 
ferrovia, le piantagioni di 
aranci venivano regolarmen-
te trascinati via dai fiumi 
che rompevano gli argini, 
mentre a volte interi villag-
gi venivano inghiottiti dalle 
frane create dalle erosioni». 

Tutto questo e vero ed 
incontestabile, le origini so
no remote, ma, una cosa 
dobbiamo chiederci: cosa e 
stato fatto da allora per por-
vi rimedio? Cosa e stato 
fatto in oltre 25 anni di inin-
terrotto governo democristia-
no? In pratica nulla, anzi si 
& accelerato lo spopolamen-
to delle campagne, l'abban-
dono delle tcrre, la desertifi-
cazione Jelle valli, l'erosio-
ne del suolo. Le tanto decan-
tatc azioni di rimboschimen-
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to, le costose opere di rias-
setto idro-geologico, non so
no state altro che una gros-
solana truira avente unica-
mente lo scopo di impingua-
re le casse della nobilta la-
tifondisia, dei capi mafia lo-
cali e dei gruppi politici a 
loro legati e da loro espressi. 

II procedere ad un vero 
riassetto ambientale, alia si-
stemazione idraulica del ter
ritorio avrebbe voluto dire 
togliere al predominio del
la mafia quell'acqua che, se 
e cosi calamitosa durante i 
periodi piovosi diviene in-
vece denaro contante nelle 
mani di chi ne controlla la 
distribuzione durante la lun-
ga stagione secca. II ferma-
re l'esodo dalle campagne, 
tramite l'abolizione del lati-
fondo, la redistribuzione 
delle terre, il recupero del
le zone desertificate avreb
be significato l'estinguersi 
di uno dei fattori primi di 
sopravvivenza dell'attuale 
antistoriea ed anacronistica 
classe dirigente siciliana, 
che trae la propria linfa vi-
tale dalla rendita parassi-
taria, dai ladrocinio e dallo 
storno degli investimenti 
governativi e regionali. 

Basta rifarsi alle tes"ti.Tio-
nianze di Michele Pantaleo-
ne che assieme a Girolamo 
Li Causi e stato protagoni-
sta della lunga battaglia 
contro quelle strutture cri-
minose di sfruttamento del 
lavoro dell'uomo e delle ri-
sorse del territorio siciliano 
che normalmente sono co-
nosciute col nome di mafia. 
Scrive Pantaleone: «Giu
seppe Genco Russo (nolo 
capomafia e grande elettore 
dc) e stato presidente del 
consorzio di bonifica del 
Tummarano, un comprenso-
rio che si estende per circa 
centomila ettari e che com-
prende quindici paesi della 
provincia di Agrigento. Un 
parente prete di Genco Rus
so e stato direttore della 
Cassa di Credito Agrario...*. 
« Ancora oggi in molte zone 
della Sicilia occidentale 
molte banche negano il cre
dito ai contadini e concedo-
no invece forti prestiti ai 
mafiosi i quali esercitano 
l'usura ». 

E ancora: « Un cognato di 
Genco Russo, uomo di 55 
anni senza alcuna istruzio-
ne, e stato assunto nel 1958 
nel corpo forestale della Si
cilia con le mansioni di 
ispettore generate ». «II 
consorzio per l'alto e medio 
Belice che ha un piano di 
lavori per 40 miliardi e di-
retto dai parenti del capo 
mafia Vanni Sacco ». « Ele
ment! mafiosi si sono intro-
dotti in quasi tutti gli uf-
fici pubblici della regione... 
ove si tratta di concessioni, 
di Iicenze, appalti di lavori 
pubblici, costruzioni di pon-
ti e strade, opere di boni
fica ». 

Le scelte 
politiche 

II Pantaleone nei suoi 
scritti, recentemente pub-
blicati da Einaudi, con il ti-
tolo «Mafia e politica», 
elenca una lunga fila di no-
mi di uomini della mafia, i 
quali oggi siedono in Parla-
mento, owiamente sui ban-
chi della maggioranza. Al-
cuni hanno ricoperto o rico-
prono tuttora alte cariche 
di Stato. 

Un discorso analogo a 
quello fatto per la Sicilia, 
anchc se evidentemente dif-
ferenziato nei luoghi e nei 
nomi, pud valere per la Ca
labria, la Campania ed al-
tre regioni d'ltalia. Non de-
ve quindi essere motivo di 
stupore il fatto che oggi an
cora capiti, come un tempo, 
che i ponti, le strade, gli ar
gini, crollino alle prime 
piogge, che gli agrumeti, le 
case vengano travolti dalle 
pienc e dalle frane. 

Se visto in questa amara 
ma reale prospettiva divie
ne anche spiegabile come 
sia stato possibile che nel 
1971 ben 98.976 eltari di bo
sco siano stati bruciati in 
Italia ad opera degli specu
lator! sulle arec fabbricabi-
li, raddoppiando cosi in un 
solo anno la media dei pre-
cedenti incendi dolosi che 
negli ultimi dicci anni era 
stata di 43.300 ettari al-
l'anno. 

Di fronte ad un quadro 
si allarmante, di fronte 
alia manifesta compromis-
sione delle strutture dello 
Stato, ci si rende conto dei 
limiti di una battaglia im-
postata unicamente sul ter-
rcno ecologico. 

Per risolvcre il problema 
del sottosviluppo meridio-
nalc, della desertificazione 
del paese occorre intensifi-
care una battaglia politica 
generate che metta in cau
sa gli attuali rap port i di 
classe e di potere. 

Guido Manzone 

LA CRISI DEGLI ATENEIITALIANI SI AGGRAVA OGNI GIORNO 

L'Universita 
al punto limite 

A colloquio con il compagno Giovanni Berlinguer - Le vere ragioni dei ri-
tardi del governo - L'incapacita ad affrontare i problemi dell'espansione 
scolastica, dello sviluppo della ricerca e della programmazione di un regi
me di piena occupazione - II contributo del PCI alia lotta per la rif orma 

MILANO — Un'assemblea di studenti universitari 

II ffouenio Andreotti si era 
impegnato a presentare entro 
il 1972 il disegno di legge di 
riforma universitaria. Ora, da 
quanta si sa (voci e contro-
voci si sono susseguite fino 
a quakhe giorno /a negli am-
bienti governativi) non solo 
il provvedimento non e pron
to, ma e ancora in fase di 
faticosa elaborazione. Secondo 
le. dichiarazioni del democrl 
itiano on. Spigaroli, gli esper-
ti governativi dovrebbero ter-
minare lo scambio di vedu-
tp entro questa settiviana, per 
poi sottoporre ad Andreotti i 
risultati del loro lavoro. Date 
perd le esperienze precedenti 
(nei due mesi scorsi sono sta
te fatte circolare e poi ritira-
te almeno due « bozze *) c'i 
da chiedersi come andranno 
veramente le cose alia ripre-
sa dei lavori parlamentari. In 
auesia intervista. il compagno 
on. Giovanni Berlinguer. fa 
il punto sulfa situazione. 

Un progetto 
negativo 

Quali sono, a tuo parere, 
gli sviluppi possibilt delta 
complessa vicenda universt-
taria? 

Ritengo che si debba con 
siderare un successo del mo-
vimento democratico il ritiro 
del progetto che - e circolato 
a dieembre e la cui paterni-
ta politica e stata attribuila 
a Scalfaro. Esso infatti non 
solo non offriva alcun terrft-
no di confronto e di dibat-
tito, ma costituiva un elemen-
to di vera e propria provo-
cazione. Secondo quel proget

to, per tutte le questioni es-
senziali della riforma veniva 
concessa una delega in bianco 
al governo, praticamente ta-
gliando fuori qualsiasi possi
bility di intervento sia da par
te del Parlamento sia da par
te delle forze direttamente in-
teressate alia riforma stessa. 
Inutile indicare dettagliata-
mente i punti negativi del 
Drovvedimento: basti conside-
rare che non solo esso isti-
tuiva il « numero chiuso , ma 
nttribuiva ad ogni facolta il 
Dotere di definire il numero 
e il criterio di selezione de
gli studenti da iscrivere. 

Ora il governo si trova in 
evidenti difficolta. E' incerto 
quindi cosa avverra alia ri-
oresa dei lavori parlamenta
ri: la riforma ha subito tali 
fitardi (ricordiamo che il go 
verno non e stato in grado 
neppure di proporre i t prov-
vedimenti urgenti >), che qual
siasi previsione sulla condot-
ta della maggioranza e im-
possibile. 

Quali sono le vere ragioni 
di questi ritardi? 

Crollata la vecchia concezio-
ne dell'universita di elite, le 
forze dirigenti della vita poli
tica italiana non sono state ca-
oaci di impostare in modo di-
verso, nuovo e modcrno. il 
problema dell'espansione sco
lastica. dello sviluppo della 
ricerca scientifica, della pro
grammazione di un regime di 
piena occupazione. La man-
canza di una risposta posi-
tiva a questi temi generali 
ha finito con l'aggravare an
che i problemi della vita quo-
Udiana. concreta. degli atenpi. 
sicche si e giunti oggi vera
mente ad un punto limite, 

Come saranno nelfuturp le grandi citta dell'Unione Sovietica 

La costellazione urbana 
Per evitare il gigantismo delle metropoli, previsti nuovi centri con un'articolata rete di ser-
vizi e nuclei « satelliti» - L'esempio di Mosca e dei rapporti pianif icati con il suo territorio 
L'aumento della popolazione - La collocazione dei complessi produttivi, culturali e sociali 

MOSCA — Un cantiere edi le alia periferia della citta 

MOSCA, gennaio 
II processo di urbamzzazio-

ne e iniziato in URSS in un 
p^nodo reiativamente recen-
te. Nel 1926 la polazio-
ne sovietica era infatti per 
il 18 per cento urbana e per 
1'82 per cento rurale. Oggi 
questo rapporto e radicalmen-
te cambiato: gli abitanti del
le citta sono diventati il 57 
per cento con un incremento 
in cifre assoiute di oltre cin
que volte, (da 263 a 140.4 
miliom. vale a dire di 2,5 mi-
lioni ogni anno). II numero 
degli insediamenti urbani e 
salito da 1.925 a 5.619 uni-
ta. (in seguito alia conquista 
di nuove regioni. alio sfrutta
mento delie miniere, all'am-
pliamento della base energeti-
ca e dei combustibili. che ga-
rantiscono la crescita della 
produzione). Mentre nel 1926 
vi erano nellTJRSS solo tre 
citta con piu di 500.000 abitan
ti (due delle quali Mosca e 
Leningrado superavano il mi-
hone) adesso nove centri nan 
no oltre un milione di ab:-
tanti e 25 oltre imzzo milio
ne. 

Le condiziom c'.imatiche e 
natural! del paese, la compo-
sizione plurinazionale della 
popolazione e le dimensioni 
del territorio determinano una 
varieta di forme di insedia-
mento; tuttavia, nell'insieme 
prevale la tendenza alio svi
luppo di forme raggruppate 
e alia formazione, su tale ba
se di agglomerati urbani uni-
ficati da un complesso siste
ma di legami socio economicl, 
di lavoro, culturali e pubblicL 

I centri di questi agglomerati 
saranno costituiti dalle grandi 
metropoli. Attualmente sono 
ventiquattro i grandi agglo
merati urbani con una popo
lazione di oltre un milione 
di persone. Questo procssso 
continua a svilupparsi inten-
samente. Si suppone che nel-
l'anno 2000 la popolazione del 
1'TJRSS raggiungera i 33&340 
milioni, con un aumento di 
quella urbana di circa cento 
milioni. 

L'analisi della dinamica di 
sviluppo delle citta nellURSS 
ha dimostrato che nel siste
ma dei grandi centri (nelle 
capitali della repubbliche so-
vietiche e nei grossi centri 
industnah degli Urali. della 
Siberia, e della zona euro-
pea* si creano le condizioni 
indispensabili per lo sviluppo 
dei settori avanzati della in-
dustria, della scienza, della 
cultura. e deH'arte. Percio 
alcuni ministeri ed enti fanno 
di tutto per sistemare le loro 
imprese e istituti di ricerca 
nelle citta (particolarmente a 
Mosca e Leningrado) 

Se il ruolo delle grandi cit
ta tende a crescere nella sfe-
ra della produzione industria-
le tmfntre nella societa si 
aso:ra sempre di piu ad as-
similare i modelli di vita cit-
tadina), si rivela necessario 
aumentarne il numero, poich6 
le maggiori metropoli esisten-
ti non sono piu in grado di 
sostenere da sole tutto il pe
so derivante da tali tendenze. 
Cio consentira di sconsiurare 
una ultcriore concentrazione 
delle forze produttlve e della 

popolazione nelle metropoli 
attuali e di distribute piu ar-
momosamente m tutto il ter
ritorio del paese i centri cul
turali e quei complessi della 
economia nazionale capaci di 
fuiizionare bene solo nelle con 
dizioni della grande citta. 

Tuttavia, le grandi citta, 
che moltiplicandosi contribui-
scono a limitare la crescita 
delle maggiori metropoli. han
no esse stesse bisogno di un 
disegno armonico di sviluppo. 
Per questo noi prefiguriamo 
la struttura deirinccdiamento 
come una moltitudine di siste-
mi locali. come una costella
zione di citta. Ciascun siste
ma locale di insediamento, o 
costellazione. deve compren-
dere una grande • citta con 
un elevato livello e ritmo di 
vita cittadina. centro dell'in-
tero sistema, ed anche grossi. 
medi e piccoli centri. nonche 
villaggi rurali, come elemen-
ti dello stesso (tenendo pre-
senti. owiamente. le dimen-
sioai minime che possono con-
sentire all'agglomerato urba-
no di garantire un livello di 
comfort e organizzazione suf-
ficientemente elevato). -

Si prevede che nell'anno 
2000 il numero complessivo 
degli insediamenti urbani rag-
giungera nell'URSS le 7.200-
7.300 unita e le citta con ol
tre mezzo milione di abitan
ti si aggireranno intorno alle 
70-80. Queste ultime costitui-
ranno un'ampia rete di nuovi 
grandi agglomerati. intorno ai 
quali si formeranno i sistemi 
o costcllazioni. Un struttura 
dl quttto Upo anche in ca-

so di notevole concentrazione 
aiutera ad evitare i difetti 
propri degli ammassamenti 
di milioni e milioni di uomini 

Trasporti ben organizzati, 
vie di comunicazione e rifor-
nimenti collegheranno tutte le 
citta e i centri di un sistema 
tra di loro, con gli altri siste
mi e con la capitate. 

Uno dei piu grandi sistemi 
locali dt insediamento del-
l'URSS e formato da Mosca, 
il cui piano regolatore viene 
ora ricalcato nelle sue linee 
generali anche da altre gran
di citta sovietiche. L'analisi 
dei legami economic! e cul
turali di Mosca degli altri cen-
tr: dei sistema ZER (Zentral-
nyj Ekonomiceskij Rajon) ha 
consentito di determinare la 
zona di influenza della capi
tate in un raggio di circa 150 
160 chilometri di distanza dal
la capi tale. Di essa fanno par
te la regione di Mosca e par
te di quelle di Vladimir e 
Kaluga. 

La contemporanea elabora
zione del piano regolatore ge
nerate e dello schema di si-
stemazione della capitate e 
della regione di Mosca ha per-
messo di stabilire i rapporti 
di interdipendenza economica, 
sociale e spaziale della citta 
con l'ambiente circostante e 
di delimitare i confini della 
zona suburbana. II territorio 
della regione di Mosca e sta-

- to suddiviso in due zone, una 
centrale suburbana, che com 
prende i rioni convergent! sul 
la capitate, e l'altra exter
na, che abbraccla le fascie 
periferiche della region*. 

Un equilibrato sviluppo del
la capitate e subordinato al-
l'arresto di ogni eventuate ap-
profondimento della con
centrazione delle forze pro-
duttive ed alia limitazione del
la crescita numerica della po
polazione. 

Contemporaneamente i rit-
mi di incremento della pro-
duttivita del lavoro prevar-
ranno sui ritmi di incremento 
del volume di produzione. Per 
questa ragione il numero dei 
quadri occupati nella indu-
stria non solo non aumente-
ra, ma dovra registrare persi-
no una l:eve diminuzione. Lo 
accrescimento delle risorse la 
vorative derivera dalla modi-
ficazione delle condizioni di 
lavoro e daU'elevamento del 
livello dei servizi, il che con
sentira di impegnare nell'atti-
vita di lavoro piu del 60 per 
cento di tutta la popolazione 
e di aumentare il numero del
le persone occupate nella sfe-
ra terziaria. Soprattutto nella 
zona esterna, nelle zone peri
feriche della regione, verran-
no dislocati i complessi pro
duttivi e gli enti del settore 
dei servizi. 

In prospettiva, lo sviluppo 
di Mosca e della zona subur
bana in base a canoni ur-
banistici unificati e ad orien-
tamento interdipendenti per 
cid che conceme lo sviluppo 
delle forze produttive costitui-
ra una premessa fondamen-
tale per la regolazione della 
crescita della stessa capitate. 

N. Ullas 
(NOVOSTJ) \ 

che non permette neppure la 
ordinaria amministrazione del
le strutture esistenti. Cio spie-
ga i tentativi di tornare in-
dietro, ad un'universita di eli
te. e contemporaneamente, i 
contrasti che questa linea su-
scita aH'interno dello stesso 
schieramento politico gover-
nativo. 

L'indirizzo del governo di 
centro-destra mira esp't'eita-
mente alia compressione del
la spinta all'istruzione (non 
solo di quella superiore). An
dreotti stesso arriva a dichia-
rare che «abbiamo spiato 
troppo i giovani a seguitare 
gli studi». La volonta e quel
la di adeguare il numero de
gli studenti alle possibilita di 
assorbimento delle attuali 
strutture scolastiche ed eco-
nomiche. invece di sviluppa-
re l'economia e la scuola per 
arrivare al pieno impegno di 
tutte le energie materiali ed 
intellettuali. 

Laurea 
e lavoro 

Questi propositi sono, del 
resto. viziati nel profondo. 
Nel nostro Paese non e'e una 
programmazione per la piena 
occupazione che perraetta di 
stabilire verso quali qualifi-
cazioni i giovani debbano in-
dirizzarsi con la certezza di 
una occupazione, intellettuale 
o meno, ma comuqnue ade-
guata alia preparazione con-
seguita. A questo proposito, si 
va facendo una polemica che 
cambia le carte in tavola, ad-
dirittura truffaldina. Si fan-
no. da parte governativa, con-
fronti fra la situazione italia
na e quella dei paesi ad eco
nomia pianificata, fondata sul 
pieno impiego. E* davvero 
strano respingere i modelli 
di sviluppo delle societa so
cialists e poi pretendere ' di 
prenderne ad esempio quelle 
parti che fanno comodo. stac-
candole dai contesto. Se vuo-
le proprio seguire questa pro-
cedura poco ortodossa. per-
che il governo non segue lo 
esempio dei paesi socialisti 
per quanto riguarda gli ingen-
ti mezzi economici che essi 
dedicano alia istruzione ed 
alia ricerca scientifica? Se poi 
si vogliono fare paragoni con 
altri paesi capitalistici, sareb-
be doveroso tener presente 
che questi hanno uno svilup
po della scolarita. ancbe di 
quella universitaria. ben mag-
giore del nostro e che del 
rpsto in Italia esso 6 molto 
al di sotto delle risorse della 
nostra economia. 

Con questo. non intendia-
mo negare che nella cresci
ta universitaria di questi an
ni non vi siano stati squili-
bri evidenti e facolta gonfia-
tr in modo patologico. Deve 
essere chiaro pero che anche 
di questi fenomeni sono TP-
sponsabili le forze di gover
no (ed Andreotti stesso nel 
Lazio) che r.anno sfacciata-
mente condotto una politica 
clientelare di proliferazione di 
facolta fantasma. con sedi im-
provvisate. biblioteche ed at-
trezzature inesislenti. docen-
ti c inventati ». vere e proprie 
fabbriche di titoli squalifica 
ti e quindi di disoccupazio-
ne e sottoccupazione. 

Quali snno le posizioni dei 
partiti sulle leggi universi-
tarie? 

II maggior partito governa-
tivo, la DC, non ha ancora 
una posizione ben definita. 
In questi giorni i suoi « esper-
t i» stanno discutendo aon 
quelli degli altri partiti di go 
verno. ma e'e da chiedersi chi 
e che cosa essi rappresenti-
no. E' di qualche giorno fa. 
l'affermazione di Forlani se
condo cui la riforma uni\er-
sitaria e un impegno che de
ve essere portato aU'esame 
della direzione del partito. Al 
l'intemo della DC si sono 
espresse positive resistenze 
sul numero chiuso. sulla li-
quidazione del tempo pieno. 
sul reclutamento dei docenti. 

Mobilitazione 
di massa 

I socialdemocratici hanno 
ripresentato in Parlamento il 
progetto legge di riforma ap-
provato nella precedente le
gislature dai Senato ed han
no insistito sul fatto che « non 
devono essere inficiati i prin-
cipi del ruolo unico dei do-
cent;, della struttura fonda-
mentale del dipartimento. del-
l'autonomia universitaria. del
la partecipazione demorrati-
ca, del tempo pieno e della 
incompatibilita *. 

II PRi insiste giustamente 
sulla gravita della crisi e sul-
l'urgenza di porvi rimedio. ma 
non si capisce perche. dato 
anche che non partecipa or-
ganicamente al governo, non 

presenti delle proprie prcpo-
ste di legge, ponendosi cosi 
in posizione positiva nei con 
fronti delle lungaggini gover-
native. 

II PSI ha ripresentato fin 
dall'inizio di questa legislatu-
ra la proposta approvata pr«-
cedentemente dai Senato e 
certamente e disponibile per 
un rapido dibattito ed un im
pegno serio di riforma. 

Di fronte alia confusione, 
ai ritardi, alle contraddizioni. 
alia aperta offensiva reatio-
naria che caratterizza le linee 
della politica solastica dtl 
governo Andreotti, qual & la 
risposta che i comunisti giu-
dicano piu efficace? 

L'essenziale e che le univer
sity passino da una posizio
ne di attesa e di passivita 
ad una di mobilitazione atti-
va che. emarginando le logi-
che corporative, impegni tut
ti coloro. studenti, docenti e 
personale non docente, che 
sono i primi interes^ati a mu-
tare e rinnovare profonda-
mente gli atenei. L impegno 
delle Confederazioni del La
voro per la scuola costitui-
sce un elemento essenziale del
la ripresa della lotta e va 
giustamente valutato il fatto 
che le organi/.zazioni sindaca 
li abbiano inaicato la rifor
ma della istruzione come uno 
dei temi centrali dello scio-
pero generate del 12 gennaio. 
La partecipazione delle uni
versity a questo sciopero, con 
propria richieste collegate al 
le riforme generali, potrebbe 
costituire l'inizio di un gran
de risveglio. 

II diritto 
alio studio 

h'inizial'wa politica del PCI 
si concretizzera anche sul pia
no legislativo? 
^ Presenteremo a giorni un 
progetto generate di riforma 
universitaria. basato sul te-
sto presentato nella scorsa 
legislature che, ad un'odicr-
na rilettura, si e rivelato so-
stanzialmente valido. Lo ab
biamo agginrnato con le suc
cessive elaborazioni espresse 
negli emendamenti che i par
lamentari comunisti avevano 
presentato al disegno lewe 
governativo e con altre scatu-
rite dalle nuove esigenze emer-
se recentemente (per esempio. 
c stata ampliata e ri vista la 
parte della sistemazione del 
personale precario e del re 
clutamento dei nuovi docenti. 
e quella del ruolo delle Re
gioni). 

Due parti di questa legge 
generate (non quindi «stral-
ci» in contrasto o in evasio-
ne della riforma. ma provve-
dimenti parziali che conver-
gono verso la riforma gene-
rale). verranno presentate con
temporaneamente come pro-
poste di legge distinte, per 
sottolineare 1'urgenza di alcu
ni provvedimenti e per per-
metterci un confronto ravvi-
cinato con le» probabili ini-
ziative del governo. Queste 
due proposte parziali riguar-
dano. una il diritto alio stu
dio e gli studenti lavoratori. 
e l'altra l'ampliamento, la si
stemazione e i diritti del per
sonale docente. e le modifi-
che degli organi di governo 
degli atenei. 

Ci sono anche nel PCI di-
versita di opinioni su queste 
proposte? 

Certamente. ci sono delle 
diversita perche molte que 
stioni sono complesse (per 
esempio quella del rapporto 
fra l'ampliamento del corpo 
docente e la sua qualificazio-
ne e valutazione). La disfun-
zione degli atenei e talmente 
grave die rende difficile una 
visione organica delle pro-
spettive che risulta complica-
ta anche dalle grandi diffe-
renziazioni fra sede e sede. 
facolta e facolta. 

Noi. a differenza dei parti
ti di governo. abbiamo svolto 
un'ampia consultazione di ba
se sul nostro progetto di ri
forma. e le sezioni univer-
sitarie del PCI. presenti in 
tutte Ic sedi. ci hanno ptr-
messo un dibattito interno 
particolarmente ricco. che ha 
trovato riscontro in alcunc 
modifiche sostanziali che ab
biamo portato al testo inizia-
le. D'altra parte, nel corso del 
dibattito parlamentare sono 
possibili ulteriori aggioma-
menti. 

Questo metodo ci sembra 
da preferire ai concihaboli 
segreti che da anni impegna-
no i partiti di governo. Es
so. d'altronde. suscita quel-
l'interesse e quella mobilita
zione di base, senza le quali 
si rischia o che in Parlamen
to si passi di rinvio in rin-
vio o che la maggioranza in
sist* su proposte che aceen-
tuerebbero la crisi ctelTuni-
•ersita. 


