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TORINO • Le conclusion! del convegno dell'lstituto Gramsci su «5cfe/izo e organizzazione del lavoro* 

UN UNICO IMPEGNO Dl LOTTA 
PER FABBRICA/SOCIETA, STATO 

Gli interventi di Bruno Trentin, Fernando Di Giulio e le conclusioni di Giovanni Berlinguer • I pro-
blemi aperti nei Paesi socialisti - Le questioni della direzione politica e delle societa multinazionali 

DALLA REDAZIONE 
TORINO, 10 giugno 

Con gli interventi di Bruno 
Trentin, segretario generale 
della PIOM, dl Fernando Dl 
Giulio, della Direzione del 
PCI, e le concluslonl di Gio
vanni Berlinguer, il convegno 
promosso dall'Istituto Gram-
sci su <t Sclenza ed organizza-
zione del lavoro» e entrato 
nel vivo del problemi poli
tic! connessi al tema, gia in-
trodottl nella seduta prece-
dente dal compagno Cervet-
ti, di cui abbiamo dato notl-
zia sull'edizione di ieri. 

Trentin e partito dall'affer-
mazione che occorre supera* 
re ogni divislone dualistica e 
settoriale della lotta per tra-
sformare la fabbrica, rispetto 
all'oblettivo della trasforma-
zlone complessiva della socie
ta, poiche la fabbrica va con-
siderata quale « microcosmo » 
della societa ed elemento mo-
tore dl nuovi nessi fra la so
cieta civile e le istituzionl po-
litiche. 

I nuovi contenuti dejla lot
ta operaia nella fabbrica por-
tano con se, attraverso le sue 
forme di organlzzazione e dl 
cultura, una proposta egemo-
ne che coinvolge necessaria-
mente tutti gli aspetti dello 
scontro nella societa. II mar-
xismo e il leninismo hanno 
sconfitto neH'esperienza viva 
del movimento, il mito del-
l'tr isola di socialismo a, la 
sottovalutazione del problema 
dello Stato, ricostltuendo il 
momento di sintesi al livello 
dl societa. Ma questo paral-

lelismo pub riproporsi anche 
in termini rovesclatl, la do
ve. In deflnitiva. la liberazio-
ne dell'operalo nella fabbrica 
viene conceplta come un por-
tato daU'esterno, attraverso 
una conquista dello Stato, as-
sunt a come un momento a 
se e non come l'espressione 
di una trasformazione della 
societa civile. 

Cosl anche la dove si e rea-
llzzata una societa diversa 
(Paesi socialisti) molte con-
traddlzionl possono restare 
aperte. All'interno della fab
brica, la liberazione awiene 
soltanto in parte in termini 
promozionall; l'operalo e pa
drone dello Stato, della fab
brica, ma non del modo dl 
produrre. La liberazione che 
dovrebbe provenire dall'awen-
to della macchina, la tecnolo-
gia llberatoria, pub quindi 
percorrere i vecchi binaridel 
passato: il morto gulda 11 vi
vo e lo condiziona. 

La peculiarity dell'esperien-
za italiana recente comporta 
alcunl dati oggettivi: 1) il re-
stringlmento del mercato del 
lavoro (la fascia dal 20 ai 35-
40 anni) e il potere del sinda
cati; 2) l'elevamento del ml-
nlmo vltale (valore storico 
della forza lavoro) e l'lmpor-
tanza crescente dell'intrecclo 
che assume per la classe ope
raia il modo come viene com-
perata e come viene consu-
mata la forza lavoro; 3) l'as-
senza della valvola delle im-
migrazioni rotanti come av-
viene in alcuni Paesi dell'Eu-
ropa occidentale; 4) l'aumen-
to del tasso medio dl scolari-
ta e del livello di cultura. 

L'indusfria di Stato 
NeH'esperienza italiana esi-

stono pure — secondo Tren
tin — dei dati soggettivi ca-
ratterizzatl dall'evoluzione del 
movimento stndacale operaio 
e dalPuscita dalla rincorsasa-
lariale e dall'assunzlone con-
sapevole dl un obiettivo di 
potere. In questo contesto va 
sottolineata l'importanza del-
l'unlta interna politica della 
classe operaia (fra speciallz-
zati e non) e il superamento 
della vecchia divisione dei 
compiti fra i sindacati e i 
partitl, compiti che costitui-
scono, come dlversi approcci 
dl'una sola realta. 

Trentin ha ricordato, in 
questo contesto, l'apporto ve-
nuto anche dal penslero cat-
tolico sia pure in forme di
verse, divergenti e talvolta 
contraddittorie. 

Per quanto riguarda la bat-
taglia per modificare l'orga-
nizzazione del lavoro. Trentin 
ha ricordato le tappe salient! 
a partire (prima del 1968) del
le lotte per i ritmi, le caden-
ze, gli organici e l'orario; 
con il 1968, invece, la lotta si 
incentra sui rapporto fra la
voro e qualifiche: sul conte-
nuto del lavoro e sul proble
ma della riappropriazione col-
lettiva di quello che era sta
to tolto al singolo operaio. 

Rifacendosi alia relazione di 
Misiti, Trentin ha ricordato 
il valore del gruppo omoge-
neo come agente dell'azione 
rivendicativa e come portato-
re di una nuova domanda 
culturale. E' con questa espe-
rienza del gruppo omogeneo, 
sia pure embrionale, che van-
no valutate, vagliate, confron-
tate le risposte che provengo-
no dal mondo capitalistic©. 

Le iniziative che i padroni 
sono stati costretti ad assu-
mere (Olivetti e Fiat) vanno 
viste — ha detto Trentin — 
come un primo successo dei 
lavoratori e come un nuovo 
terreno di confronto. Queste 
iniziative non possono non 
contenere in se delle contrad-
dizioni, piii o meno profon-
de e delle ambivalenze. 

Richiamandosi agli interven
ti di Di Gioia, e dl Liberti-
ni, Trentin si e chiesto se e 
possibile un «progetto auto-
nomo» del movimento ope
raio che richieda un proces-
so di lungo periodo e che mi-
rt a far saltare U carattere 
sperimentale (a macchia) del
le risposte offerte dalle gran-
di industrie capitalistiche. 

Inflne Trentin ha affronta-

to il problema dell'intreccio 
rendita-profitto. Questo nodo 
non puo essere sciolto senza 
mutare la dislocazione degli 
investimenti. cioe, operando 
un rapporto fra gli investi
menti produttivi e gli investi
menti sociali, o meglio, privi-
legiando quelli funzionali al-
le grandi priorita sociali (agri-
coltura, scuola, ricerca), ed 
avendo come alternativa l'in-
dustrializzazione diffusa del 
Mezzogiorno, creando nuovi 
settori trainanti e sviluppan-
do la piccola e media impre-
sa tecnologicamente attrezzata. 

A meno che si voglia — ha 
detto Trentin — sowertire 
concettualmente la realta, la 
lotta contro la rendita passa 
attraverso una diversa utiliz-
zazione del profltto, non come 
mera razionalizzazione O'al-
leanza dei produttori propo
sta da Agnelli), ma quale 
scontro di potere politico. La 
scissione fra profitto e rendi
ta, oltre ad essere illusoria, 
ripropone la scissione fra ri-
forme e sviluppo. 

In mattinata e intervenuto 
il compagno Fernando Di Giu
lio della direzione del PCI, il 
quale ha affermato che la lot
ta per una diversa organlz
zazione del lavoro deve aver 
chlaro che andra incontro a 
gravi pericoli se dimentiche-
ra di investire il fronte dello 
Stato come strumento al cui 
livello si determinano gli in-
dlrizzl degll investimenti e 
quindi il tipo di sviluppo; 
aggiungendo che questo mo
mento della lotta e la sintesi 
necessaria della battaglia nel
la fabbrica e nella societa. 

Se non sapessimo interve-
nire al livello che decide la 
linea dello sviluppo, anche la 
lotta nella fabbrica e nella 
societa, per una diversa loro 
organizzazione, correrebbe il 
rischio dell'isolamento e del
la sconfitta. 

Non nascondiamoci le real
ta negative che abbiamo sot-
to gli occhi: gli straordinari, 
cui si e tornati in molte fab-
briche in questo periodo, met-
tono in discussione, nei fat-
ti, le 40 ore, e il sabato fe
stive La pratica diffusa del 
secondo lavoro fuori della fab
brica parla un linguaggio con-
creto ed e un altro dato per 
la necessaria rlflessione. Da 
cosa nascono queste realta? 
si e chiesto Di Giulio. II 
Paese e investito da un pro-
cesso accelerato di inflazio-
ne, che colpisce i redditi fis-
si (salari e stipend!). 

l e societa multinoiionali 
II processo inflazionistico 

non nasce nella fabbrica, e 
diretto dai grandi gruppi ca
pitalistic! intemi ed interna-
zionall ed e stato favorito 
nel nostro Paese dal govemo 
di centro-destra. II campodel 
potere politico va investito 
dalla lotta come quello della 
fabbrica e della societa e va 
investito con lo stesso impe-
gno. La lotta per modificare 
lo Stato cosUtuisce la sintesi 
delle altre due: poniamoci la 
questione fondamentale; a di-
rigere lo sviluppo debbono es
sere grandi gruppi monopoli
stic! o un potere politico de-
mocratico, che risponda dei 
suoi att! al popolo italiano? 
Certo, una lotta al solo li
vello dello Stato sarebbe vel-
leitaristlca; senza un grande 
movimento che investa fab
brica e societa, la battaglia 
per un diverso sviluppo so-
ciale, per una diversa orga
nizzazione del lavoro, per un 
diverso sviluppo che ignori 
il problema del potere poli
tico, e esposta a gravi peri
coli. Di Giulio ha citato a 
questo proposito le imposta-
zioni della destra estrema del
la socialdemocrazia tedesca. 

II problema vero e quello 
A vedere se le scelte de
gll investimenti corrispondo-
no agli interessi dei lavora
tori. E questo e il terreno 
di scontro a livello delle gran

di scelte politiche. La classe 
operaia deve sapere esprime-
re nuovi valori sociali, poli
tic!, culturali e morali, e que-
sti valori occorre gia espri-
merit oggi. 

Di Giulio ha poi affrontato 
le questioni derivanti dalle 
societa muitinazionali, del pe
so crescente che esse hanno 
nelle decision! degli indirizzi 
dei singoli Paesi, in una for
ma che nega alia radice la 
democrazia. Noi — ha affer
mato l'oratore — poniamo il 
problema di un diverso po
tere pubblico democratico, che 
sappia programmare, ma que
sto non basta; si deve dire 
cosa programmare e con qua-
li strumenti. 

Di Giulio ha concluso af-
frontando i tern! dell'impresa 
e della direzione politica del
lo Stato. L'impresa deve esse
re flnalizzata da precise scel
te, tenendo conto di due ele
ment!: il mercato ed il pro
fitto. La questione rimane a-
perta; occorre portare avan-
ti 1'approfondlmento. Sul pro
blema della direzione politi
ca dello Stato, Di Giulio ha 
affermato che esso dipende so-
prattutto dalla capaclta della 
classe operaia di essere clas
se dlrigente e dl mandare 
avanti il blocco di forze so
ciali, capaci di mutare la di
rezione dello Stato. 

Nelle conclusion! il compa

gno Giovanni Berlinguer ha 
esordito cltando un artlcolo 
sul convegno del Gramscl a 
flrma Luciano Gallino com-
parso sul Glorno di oggi. Di
ce Gallino: « Ptii di mille per-
sone — e'e chi dice 1300 — 
rlunite al convegno per par-
lare di organizzazione del la
voro non si erano mai viste 
prima ne in Italia ne all'eate-
ro. Questo solo dato, sta ad 
tndicare che cl trovlamo din-
nanzi ad una presa di cosclen-
za collettlva ad una «socia-
Uzzazione» del problemi con
nessi al lavoro umano nello 
stadio dell'industrializzazione 
avanzata, di misura e di por-
tata impensabill ancora pochi 
anni addietro ». 

Lo sforzo originate del mo
vimento operaio italiano — ha 
detto poi Berlinguer — e sta
to quello dl indivlduare un 
processo di trasformazione 
della fabbrica, della societa, 
dello Stato, che non separi 
rigidamente un prima ed un 
dopo. L'analisl scientiflca ed 
esperlenze concrete cl hanno 
portato con sempre maggiore 
chiarezza a concepire come 
un postulato fondamentale di 
una strategia rivoluzionaria 
nel Paesi di capitallsmo ma
ture 11 fatto che tra il pri
ma ed il dopo esiste certa-
mente un mutamento di qua
nta, ma non una muraglia 
cinese: un mutamento di qua
nta che si deve innestare nel
lo stesso processo dl trasfor
mazione. 

Uno degll scopi fondamenta-
11 del convegno — ha contlnua-
to Berlinguer — e stato quello 
di interrogans circa le possi
bility gia esistentl oggi dl tra-
sformare l'organizzazione del 
lavoro e i rapporti comples-
slvi di fabbrica. Non si tratta 
di un interrogativo astratto 
e velleitario: esso scaturisce 
dalle esperlenze vive e diret-
te complute in questl anni dal
la classe operaia italiana, dal
le conquiste gia realizzate, dal 
maturare di una strategia sin-
dacale e politica che e venuta 
ponendo sempre piu chiara-
mente il problemi della tra
sformazione dell'organizzazio-
ne del lavoro e dei nessi con la 
trasformazione della societa e 
dello Stato. 

Le possibility di portare a-
vanti questo tipo di lotta si 
allargano notevolmente e di-
ventano sempre plit concrete. 
Queste nuove posslblllta deri-
vano da condizioni oggettive, 
dai nuovi elementl che la * ri-
voluzlone sclentlfico-tecnologi-
ca » introduce nei process! di 
produzione, da quel conrolesso 
di mutamenti nella qualita del 
lavoro, nella struttura indu-
striale e nel raoporto tra in-
dustria e societa. 

Ma la raglone nrincipale del 
nuovo spazio. delle nuove pos-
sibilita che ha oggi la classe 
operaia di portare avanti que
sto processo di trasformazio
ne, di esercitare un peso cre
scente neU'evoluzione dell'or-
Ranizzazione del lavoro. va in-
dividuata nel mutamento delle 
condizioni politiche generali 
in cui questa lotta si svolge. 

Sono mutati e stanno mu-
tando su scala intemazicnale. 
La sconfitta della strateeia 
della guerra fredda. la perdita 
deU'egemonia dell'imperiali-
smo liberano nuove energie 
creative, e contribuiscono ad 
incrinare il mito di una scien-
za e di una tecnica incorpora-
ta nel dominio del capitale. 

Ora tutta 1'esDerienza — ha 
continuato Berlinguer — sta 
a confemare che esisrte sem
pre una stretta compenetrazio-
ne fra le condizioni politiche, 
generali, gli indirizzi di gover-
no e ci6 che awiene nelle fab-
briche sia in termini di rap
porti di forza, sia in termini di 
riorganizzazione del lavoro, di 
possibilita della classe operaia 
di influire dlrettamente sui 
process! produttivi. E' neces-
sario — ha concluso Berlin
guer — un continuo sforzo Tier 
evitare di lasciare un duplice 
vuoto tra le esperienze di lot
ta e le soluzioni di govemo. 
Occorre infatti sempre indivi-
duare le forme e gli obiettivi 
concreti attraverso i quali la 
classe operaia e le masse la-
voratrici possono essere chia-
mate ad intervenire nei pro
cess! politici, generali, senza 
mai sentirsene estraniare. 

Un ultimo punto toccato da 
Berlinguer, riguarda la docu-
mentazione critica relativa al-
rhuziatlva articolata nei re-
parti nelle aziende, alia stra
tegia generale sul terreno e-
conomico. Vi e sempre il ii-
schio che le scelte operative 
padronali, le scelte di investi-
mento. le ristrutturazioni ri-
mettano continuamente in di
scussione le conquiste e i mar-
gini di potere acquisiti dalla 
classe operaia e dai suoi or-
ganismi. Da qui il valore della 
battaglia per influire sulla po
litica degli investimenti, per 
determinare nuove scelte pro-
duttive, per awiare un pro
cesso di Ticonversione dello 
stesso apparato mdustriale 
che sia coerente con una cre-
scita del tenore di vita delle 
masse, con uno sviluppo del 
Mezzogiorno, con le riforme, 
con una continua espansione 
della vita democratica. 

Nel dibattito della terza 
glornata, sono intervenutl: A-
maduzzi (Lega cooperative); 
Novelli; Garibaldo (FLM di 
Bologna); FoTcellini (segrete-
ria regionaJe veneta); Caczato 
(Italsider di Taranto); Ginz-
oerg (Pederazione Milano); 
Bertinotti (segreteria regiona-
le COIL piemontese); Veneto 
(universiU di Ban). 

Diego Novelli 

COLPITO DALL'ALTA TENSIONE UIZ * i " ^ «» 
MENTRE COGLIEVA CILIEGIE ^^STTSJ^ 
Edison Crus, arrampicatosi su un albero di ciliegie, stava raccogliendo 1 frutt l quando un cavo dall'alti 
tensione, spezzatosi, e piombato fra i rami. Edison Crus, raggiunto dalla forte scarica, e stato soc-
corso poco dopo dai vigil! del fuoeo e trasportato in un ospedale di Miami dove versa in gravi con
dizioni. Nella telefoto ANSA: un memento delle operazionl di soccorso. 

Positive esperienze discusse nel convegno indetto dal Comune 

A tempo pieno» nelle 
elemental! di Pistoia 

Hon si tratta di un semplke vraddoppio* di orario, ma di un protondo 
rinnovamento dei contenuti e delle strutture delta scuola - La relatione 
dell'assessore Bardelll, gli interventi e le conclusioni del compagno Bini 

DALL'INVIATO 
PISTOIA, 10 giugno 

II raddopplamento dell'orn-
rio nella scuola deU'obbligo 
con l'istltuzione del «tempo 
pleno» e un obiettivo vera-
mente democratico? Questa 
domanda niente affatto reto-
rica e stata posta con molta 
forza al convegno sulle «e-
sperienze e prospettive per il 
"tempo pleno" nella scuola 
deU'obbligo» svoltosi sabato 
e domenlca a Pistoia per inl-
ziatlva del Comune e in parti-
colare dell'assessorato alia 
PUbbllca Istruzlone. 

« Se la spina dorsale di mia 
figlla si e incrinata da una 
parte per colpa della scolio-
sl, -presa andando a scuola 
solo la mattlna, e'e da pensa-
re che adesso, rlmanendo a 
scuola il doppio per via del 
"tempo pleno1', la scoliosl le 
verra anche dalla parte oppo-
sta, sicche la spina dorsale 
tornera dritta ». Questo argu-
to commento dl una madre, 
rlferito dal compagno Giorgio 
Blnl nelle conclusioni, indlca 
efflcacemente i pericoli ohe 
presenta oggi il falso «tempo 
pieno», quello cioe che vor-
rebbe aggiungere qualche ora 
alia scuola attuale senza nul
la cambiare e rinnovare. 

II convegno ha denunciato 
questi rischi, speclalmente vl-
vl in presenza della famosa 
legge «820» in forza della 
quale quest'anno il ministero 
della Pubbllca Istruzlone ha 

istituito il cosiddetto «tempo 
pieno » per circa 80 mila alun-
nl delle elementarl. Nella mag-
gloranza del casl, la legge go-
vernatlva ha infatti usato la 
formulazione del «tempo oie-
no » svuotandola del suo con-
tenuto e reallzzando un puro 
e semplice raddoppio dei tem
pi scolastici (scuola mattina 
e pomeriggio) senza mutant 
rimpostazione, i contenuti, i 
metodi dell'attuale istruzlone 
deU'obbligo. 

II vero «tempo pieno » in
vece — e stato detto efflca-
cemente al convegno di Pi-
stolu — costituisce un pro-
fondo rinnovamento democra
tico della scuola deU'obbligo 
e rappresenta il presupposfo 
primo e irrinunciabile per la 
realizzazione del diritto alio 
studio, lo strumento per l'ell-
minazione dei dislivelli cultu
rali che rendono ardua e spes-
so impossibile l'istruzione del-
l'obbligo ai bambini prove-
nienti dalle classi piu disa-
giate; dell'emarginazione Uei 
figli dei lavoratori, dei disoc-
cupatl, dei meridionali; della 
esclu'sione dei piccoli handi-
cappatl. 

A scuola non solo per piu 
ore, ma con piu spazio, piu 
attrezzature, piu insegnan>i, 
piii iniziative, a scuola in 
un modo diverso perche diver
sa e la gestione dl questo chs 
finora e stato censiderato un 
«corpo separato della socie
ta », un'istituzione senza lega-
mi diretti con la comunita, il 

Trasferimenti in massa di studenti di destra da altri atenei 

Pavia: unita democratica contro 
la trama fascista all'Universita 

L'estrema destra mira a lame una centrale della promaiione nera - lo ventilata otterta di una cattedra a Scienie politiche, al 
missino Plebe, la parte del disegno everslvo - Caccia alle streghe contro assistenti di sinistra - / legami con i colonnelli greci 

w DAUWVIATO 
PAVIA, 10 giugno 

Con un ultimo atto, quello 
dell'offerta di una cattedra al
ia facolta di Scienze Politi
che, al «fllosofo» missino 
Armando Plebe, le destre che 
operano attivamente dentro e 
fuori lTJniversita di Pavia 
hanno tentato in questi giorni 
di dare un senso compiuto al 
vasto disegno di provocazio-
ne in atto da mesi nella citta 
lombarda. 

II trasferimento in massa di 
giovani missini e comunque 
simpatizzanti dell'estrema de
stra e attivisti dei gruppetti 
ultrareazionar! dallTJniversita 
Statale o dal Politecnico di 
Milano, all'universita di Pa
via, nell'autunno scorso, e sta
to il via a un'operazione che 
ha come obiettivo quello del
la creazione di un'universita 
a nera», punto di riferimen-
to per tutte le azioni di pro-
vocazione. 

I professori di destra che 
dominano incontrastati alia 
facolta di Scienze Politiche, 
tutti piii o meno scopertamen-
te Iegati all'estrema destra 
neofascista, fort! delle compli-
cita che trovano nell'Ateneo e 
del credito di cui godono in 
alcuni ambient! economic! e 
politic! cittadini, con la pro
posta di chiamare a Pavia il 
missino Plebe, hanno offerto 
una nuova. insperata possibi
lita di coagulazione alle for
ze eversive di destra. 

L'unlversita di Pavia rap 
presenta in un certo senso, m 
questo momento, il terreno 
piii adatto per ricevere il seme 
di un disegno provocatorio a 
vasto raggio: una situazione 
che e stata resa possibile dal-
l'isolamento in cui l'Ateneo si 
trova rispetto al contesto po
litico e sociale circostante, 
a questa citta che ha vissu-
to, in questi anni, il fuoco 
di una dura battaglia poli
tica che si e conclusa solo 
pochi mesi fa, dopo 27 anni 
dl malgoverno d.c, con la 
formazione di una Ghmta 
popolare che conta sull'ap-
pogglo di tutte le forze demo-
cratiche di sinistra. 

Un isolamento che ' nasce 
dalla tradizionale collocazione 
dellTJniversita in una visio-
ne rigidamente classista del
la societa per cui, in que
sta provincia operaia e con-
tadina, all'Universita vanno, 
essenzialmente, i figli dei ric-
chi delle province della Pa-
dana, Pavia, Cremona, Bre
scia. Piacenza, Alessandria, 
Mantova. 

Un'universita che ha conser-
vato un sostanziale carattere 
di centro degli studi per una 
e~lite che ha fuggito, nella 
stragrande maggioranza, gli 
umori della contestazlone stu-
dentesca perfino negli anni 
piii «caldi». E in effetti, in 
questi ultimi quattro o cin
que anni, l'unlversita di Pa
via si e costruita la fama del-
l'unlversita dove niente e cam-
biato. 

Certo, non hanno giovato a 
rendere meno chiusa la situa
zione le remore che continua-
no ad incontrare i movimen-
ti e partitl di sinistra, - le 
stesse amministrazioni demo-
cratiche che reggono il Co
mune e la Provincia, nella 
ricerca di un costruttivo rap
porto con l'unlversita; l'in-
*ima debolezza dei contatti, 
a volte la scarsa convinzio-
ne deU'iniziativa, hanno la-

sciato spazio alle posizioni av-
venturistidhe^l v "i«^'^«» f 

Una ' grave responsabillta 
nell'lsolamento delle masse 
studentesche, nella mancan-
za di un discorso politico 
democratico al loro intemo. 
hanno infatti i gruppi sedi-
centi di sinistra che portano 
avanti una folle linea anti-
sindacale e anticomunista che 
dietro a velleitarie parole d'or-
dine nasconde spesso il piii 
strumentale corporativismo. 

I professori di destra che 
spadroneggiano nelle due fa
colta piu significative di que-
st'universita. medicina e scien
ze politiche, hanno il gioco 
facile per imporre una poli
tica di intimidazione e di re-
presslone. 

Non a caso, il regime dei 
colonnelli na scelto l'univer-
sita di Pavia per i giovani 
greci obbligati a studiare al-
l'estero: sono 500 studenti 
trasferiti in massa, anch'essi, 
negli ultimi due anni, da al

tre universita giudicate «pe-
rlcblosi'' ceritri ' di' soWersio-
ne», quali quella di Milano 
o quelle emillane. 

Fra gli studenti greci pul-
lulano le spie, che non na-
scondono i loro legami con i 
dirigenti missini, che con i 
teppistl di estrema destra or-
ganlzzano le squadre che « pu-
nlscono» i compatrioti che 
professano idee democrati-
che; che partecipano alle azio
ni di violenza che i neofa-
scisti nostrani tentano in cit
ta, in provincia e a Milano. 

E, amico dei fascisti greci 
era anche quel Flavio Carret-
ta segretario a Pavia del co
siddetto fronte della gioven-
tii missino, Imputato di stra-
ge insieme a Nico Azzi per 
l'attentato al treno della linea 
Genova-Roma. 

A Pavia, non lo si dimen-
tichi, conservano vasti legami 
con gli ambienti industriali e 
con gli agrari di destra, not! 

caporioni missini del calibro 
di 'SerVellb' e dl Staltl \che 
qui da anni cercano, inutll-
mente per la verita — vista 
la pronta e durisslma risposta 
delle masse lavoratrlcl che 
sono scese in piazza piu di 
una volta — di provocare 
gravi incldentl nell'lntenzio-
ne dl scredltare l'azione e il 
peso che le amministrazioni 
democratlche di sinistra han
no in questa provincia. 

Da Scienze Politiche, feudo 
da sempre dei piu accesi con
servator!, e venuto in questi 
mesi il «la » all'iniziativa di 
destra. 

Tutto cio e conciso con la 
chiamata a Pavia, alia catte
dra dl Diritto Pubblico. del 
prof. Pietro Grasso, consulen-
te « costituzionale » del MSI-
Destra Nazionale, ex collabo-
ratore dello studio del sen. 
missino Nencioni, contestatis-
simo autore, per il concorso 
a cattedra, di un lavoro (in-
credibile per un costituzlona-

// bilancio della iCooperatiw Libera Stampa* 

Da «Noi Donne> una proposta 
per una informazione libera 

ROMA, 10 giugno 
Con la partecipazione di duecento dele

gate e delegati provenlenti da ogni regio-
ne dltalia, ta «Cooperatlva libera Stam-
pa», editrice del settimanale «Noi Don
ne*, ha svolto la sua assemblea annuale 
per un bilancio politico-economico della 
piii recente attivlta e segnare le tappe del
le iniziative future. 

Diciamo subito che il bilancio, espres
so nella relazione introduttlva della pre-
sldente del Consiglio di amrmnistrazione, 
Marisa Ombra, appare positivo e di estre-
mo interesse; e che tutto il ricco dibattito, 
fatto anche di presenze partlcolarmente 
ample di delegazioni meridionali, ha sot-
tolineato con efficacia una strategia di h-
zione cui tutta la stampa italiana pub 
guardare con notevole utilita. 

La cooperativa forte ormai di 16 mila 
soci, e dunque « Noi Donne », hanno infat
ti giustamente collocato la propria azione 
nel quadro di una battaglia per l'emanci-
pazione femminile capace tuttavia di col-
legarsi strettamente al problema piii ge
nerate dello sviluppo della democrazia in 
Italia. In questo senso. ha sottolineato Ma
risa Ombra. resperienza positiva della coo
perativa fe un punto di riferimento impor-
tante anche nel quadro della lotta contro 
le concentrazioni editoriali e per una nuo
va visione della liberta di stampa, intesa 
anche come rapporto sempre piu organico 
con i lettori ed in forme organizzate. 

Su questo tema, e sottolineando dunque 
la necessita di uno sviluppo delle orga-
nizzazioni di base (le sezioni dei soci del
la cooperativa) e di un maggiore collega-
mento con le strutture del movimento ope
raio, sono tornati molti interventi. Lad-
dove, infatti, la cooperativa ha sviluppa'.o 
la sua organizzazione si segnalano — co-
m'e emerso soprattutto dairintervento del
le delegate meridionali — un importante 
sviluppo della diffusione ed un vivace col-
legamento politico con nuovi strati fern-
minili. 

Questo tema e stato portato airattenzio-
ne deirassemblea anche da Alessandro 
Curzi che, recando il saluto della Pedera
zione nazionale della stampa, ha ricor
dato la gravita della situazione determi-
nata dalla tendenza al concentramento 

della stampa italiana nei gruppi di Monti 
e della Fiat, ed ha espresso l'augurio the 
— dopo la recente risoluzione della Di
rezione del PCI e le chiare affermazioni 
di Piccoli al congresso della DC — si pos-
sa rapidamente passare dalla denuncia a 
precis! att! parlamentari. La stessa as
semblea, va detto ancora, ha deciso nel 
corso del dibattito di chiedere al Parla-
mento — come prima misura concreta — 
di eliminare 1TVA dal prezzo della carta 
dei giornali di interesse politico. 

Lo sviluppo dei rapporti organici con 
le strutture organizzate del movimento 
operaio, e stato espresso con chiarezza 
anche da Bonlstalli, della presidenza na
zionale della Lega delle cooperative, che 
ha collocato lo sviluppo dell'importante 
esperienza editoriale di « Noi Donne » nel
la tendenza piii generale di uomini di 
cultura, scrittori, cineasti, uomini di tea-
tro a ricercare forme di collegamento 
cooperativo: sottolineando anche la volon-
ta della Lega di stabilire piu stretti ed 
intimi rapporti con la «Cooperativa Li
bera Stampa», accanto a quelli organici 
che collegano «Noi Donne* all'UDI. In 
questo senso, del resto, si era espressa an
che la direttrice del settimanale, Giuliana 
Dal Pozzo, quando ha affermato — espri-
mendo la solidarieta di « Noi Donne » alia 
battaglia che in queste settimane vanno 
sviluppando i giomalisti — che la migliore 
alternativa al processo di concent razione 
e offerta proprio dalla strategia coopera
tiva: strategia difficile, certo, che significa 
anche rinuncia ad alcuni privilegi, ma che 
consente finalmente non soltanto di ope-
rare wper» i lettori, ma *con» i lettori. 

II Consiglio dl ammlnistrazione eletto 
al termine deirassemblea, rispecchia chia-
ramente gli indirizzi programmatic! emar-
si dal dibattito: fra i nuovi consiglieri 
eletti sono infatti anche Luciano Vingone 
vice-presidente della Lega nazionale delle 
cooperative, Giorgio Benvenuto della se
greteria nazionale della FLM, Isabella Mi
lanese del comitato nazionale Federbrac-
cianti. Claudio San! della segreteria nazio
nale della Coop-Italia. Roberto Caccia della 
segreteria nazionale Federazione lavoratori 
tessill e abblgliamento. 

d.n. 

lista) su: «Lo stato d'assedlo 
nell'ordlnamento italiano ». 

Giovane, attivo, ha rappre-
sentato per i vecchi pierso-
naggl della facolta (alcuni di 
essi vantano un pesante cur
riculum di fascisti legatl ai 
massimi dirigenti del venten-
nio), la continuita di scelte 
tenacemente dl destra, tanto 
nel modo di gestire la facol
ta che di insegnare, e in gra-
do, nello stesso tempo, di le-
garsi organicamente con la 
politica reazionaria portata 
avanti dal MSI nel Paese. 

II prfo. Grasso si e messo 
subito all'opera dando vita a 
una pazzesca «caccia alle 
streghe» che ha avuto co
me obiettivo l'allontanamento 
dalla facolta di assistenti di 
sinistra: Bettinelli, Magri, 
Mozzati sono stati messi in 
condizione dopo una serie di 
soprusi, di non poter resiste-
re un giorno di piu al loro 
posto. 

Nello stesso tempo, dispo-
nendo di due cattedre libere, 
e circolata la voce che fosse 
imminente rarrivo di Plebe, 
da Palermo. I dirigenti mis
sini ormai non ne facevano 
piu mistero, a Milano e a 
Pavia. 

A questo punto pero, le 
reazioni sono state unanimi: 
la cellula comunista dell'Uni-
verslta ha denunciato pubbll-
camente con un volant ino 
l'esistenza di un disegno rea-
zionario che ha come centro 
runiversita; assemblee di 
studenti hanno protestato 
contro la degenerazione della 
situazione nella facolta: una-
nime e stata la risposta dei 
sindacati confederal! della 
scuola, del CNU e del CISA-
PUNI che hanno sollevato 
clamorosamente il caso di 
questa facolta sulla strada 
della fascistizzazione. 

Anche il giornale locale, la 
Provincia Pavese, prima che 
precis! interventi dall'alto 
vietassero di parlame ulte-
riormente, ha condotto una 
aspra polemica sulla vicenda 
degli assistenti cacciati e sul
la ventilata venuta di Plebe. 

Lo stesso rettore, prof. For-
nari, che deve affrontare la 
rielezione fra pochi giorni, ha 
manifestato il proprio malu-
more per quel che succede a 
Scienze Politiche. 

Le organizzazioni sindacalt 
hanno ora chiesto — in rela
zione ai prowedimenti presi 
dal prof. Grasso a carico del-
Tassistente Bettinelli. allon-
tanato senza motivazioni vali-
le, se non perche « rosso » (e 
un esponente della CGIL-
scuola rud.r.) — che inter-
venga il consiglio di disci-
plina dell'Universita. 

Nello stesso tempo, alcuni 
degli otto cattedratici che 
compongono il consiglio di 
facolU. di Scienze politiche, 
cercano di distinguere le pro-
prie dalle responsabillta del 
Grasso. 

Man mano che si defini-
scono i contorni di questa 
inquietante operazione, si fa 
vivissima l'eco in citta, fra 
le forze politiche, le organiz
zazioni democratlche. 

La battaglia e apertissima 
e le forze di destra si trovano 
a fare i conti con la crescita 
di un vasto movimento de
mocratico dentro e fuori 
l'unlversita che non permet-
tera di trasformare il glo-
rioso ateneo in una centrale 
della provocazlone nera. 

Alessandro Caporali 

quartiere, la fabbrica, le or
ganizzazioni democratlche, Id 
famlglie: questo deve essere il 
«tempo pleno», questo e il 
« tempo pieno », laddove come 
a Pistoia e stato reallzzato 
veramente. 

II convegno ha avuto il 
grosso pregio di discutere del 
«tempo pieno» e della ge
stione sociale in modo espit-
cito e concreto, attraverso !a 
relazione dell'assessore alia 
Pubbllca Istruzlone, compagno 
Renzo Bardelll e la quasi to
tality. degli interventi (assul 
interessanti le comunicazioni 
di due genitori — Romano o 
Milvia Paci — della professo-
ressa Tesl, degll operator! del
l'assessorato, le relazloni del 
direttore didattico Bertocci r 
degli insegnanti delle tre scuu-
le elementari e delle due ma-
die a «tempo pieno » funzio-
nanti nel Comune). 

Escluse dal dibattito le e-
sperienze del « tempo pieno » 
nelle 26 scuole materne co-
munali, delle quali si era gia 
dlscusso in occaslonl prece
dent! e che sono ormai in una 
fase di sperimentazioni as-
sai avanzate, si sono affron-
tate nelle tre sedute del con
vegno le esperienze delle ele
mentarl e delle medle. Un e-
lemento slgnlficatlvo e stato 
il consenso convinto di al-
cune autorita scolastiche (al 
provveditore agli studi Audi-
tore, che e intervenuto por-
tando un contributo Intelli-
gente e aperto, e stata con-
segnata Una medaglia d'oro 
del Comune a riconoscimen-
to della sua collaborazione al 
rinnovamento della scuola 1-
splrata agli ideal! democrati-
ci antifascist!), delle forze po
litiche (il consigliere dc Zol-
lo ha esposto in un apprez-
zato intervento i motivi del
la approvazione del suo grup
po a questa sperimentazione), 
di molti insegnanti statali. 

Non sono mancati gli ac-
cennl crlticl ed autocritici. 
Fra l'altro, Tassessore Bar
delll ha respinto con decisio-
ne le recenti direttive del mi-
nlstero della P.I. che preten-
derebbe che gli Enti locali. 
nell'applicazione della legge 
820 per 11 prossimo anno sco-
lastico, fossero esclusi dalla 
partecipazione alia program-
mazlone delle nuove speri
mentazioni, sicche cid awer-
rebbe sulla base delle richie-
ste dei direttorl dldattici, 
sganciato cioe da ogni contri
buto e controllo democratico. 

A livello di scuola elemen-
tare, le esperienze portate al 
convegno hanno sottolineato 
l'importanza dell'istltuzlone del 
voto unlco, del collegamento 
con l'ambiente esterno, del-
l'intesa tra insegnanti statali 
e comunali. Hanno contempo-
raneamente registrato la ne
cessita di migliorare e ap-
Drofondire la gestione socia
le. Piii complessa la proble-
matlca nelle scuole medle do
ve, nonostante 1 passi avan
ti ci si scontra ancora con 
le' difficolta obiettive della 
divisione delle materie tradi-
zionali, dei libri di testo, ecc. 

Una serie di altri temi di 
notevole interesse sono stati 
oggetto del convegno ed in 
r/articolare dell'intervento del
l'assessore regionale Filinoel-
li e delle conclusioni dell'on. 
Bini: la funzione del distret-
to — sulla quale la Regione 
Toscana terra un convegno il 
prossimo 10 lu°lio —; 11 fal
so oroblema della battaglia 
«Ideblogica», in contrasto 
con l'esieenza di una scuola 
basata sulla ricerca scientifi-
ca, sulla verifica costante del
la conoscenza, sull'anallsi del
la realta; il Tjericolc della li-
mltatezza della sperimentazio-
ne. che possono prlvilegiare 
delle minoranze se non ven-
gono impostate giustamente 
come ocrasione di sollecita-
zione e i i riflessione oer un 
sur-cessivo momento di gene-
ralizTazione; la nolemica con
tro le tesi utopiche e dispe-
rate dl una parte della co-
siddetta pstrema sinistra che, 
teorizzanrio su una uresunta 
imoossibilita e inutilita di ri-
formare la scuola prima del
la mesa del potere da parte 
deUa clas-w* ooeraia, porte-
rpbbero aH'inattivita e auin-
dl all'acrettpyiope passiva 
della scuola attuale. 

Marisa Musu 

Delegazione a Mosca 
per il convegno 
sulla maternita 

ROMA, 10 giugno 
E* partita stamane da Fiu-

micino alia volta di Mosca 
una delegazione di cento par-
tecipanti al convegno sul te
ma: «La donna e i problemi 
sociali della maternita», in
detto dal 10 al 17 giugno nel
la capitale sovietica e a Le-
ningrado dalla Associazione 
Italia-URSS in collaborazione 
con 1UDI. Della delegazione 
fanno parte numerosi specia
list!: parlamentari, sindaci, as
sessor!, consiglieri regionali, 
provinciali e comunali, medi-
ci, amministratori di enti pub-
blici, ecc. 

n convegno si articolera su 
tre temi: cLa responsabillta 
della donna e della societa di 
fronte alia scelta della mater
nita » (problemi demogranci, 
educazione sessuale, controllo 
delle nascite, aborto); «Pre-
venzione e tutela della salute 
della madre e del bambino» 
(tutela della gestante, della 
lavoratrice-madre. del bambi
no nel periodo natale e pre-
natale); « Educazione familia-
re e sociale del bambino sino 
al terzo anno di vitan (fun-
zioni deU'asilo-nido). 

IbjCfu . ^ ^!&*3llBSlf*k^^A '* A- J ^ r . ' ^'» "» ^ t i A - i i r*vK*»Kr~* *.« v-i i - •*.» i '-fci>»j«k'i:«i»i.-.v l£* l3». - l i^ ' i » ilf^'^^.jfc^'ijXljL&ixJtL.'^* " i ' i i " ' ^TL^jiiSi/w".^ "-J^-V.'*ii*^.ii-.^lif^-if x.«.5»x.-«(-.*iivi, ^ ^ - ^o»w.-4A .?,/_•.•. ~ &Ar » -


