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IE 
TEMI-

DEL GWHNO 3 
Radio 
Westmoreland ? 
LA RADIO vaticana ha ieri 

voluto trarre un bilancio 
dell'ofiensiva sfcrrata a gennaio 
dal FNL del Vietnam del sud 
Ma lo ha fatto in modo a dir 
poco sconcertantc: raccogliendo 
cioe — dietro 1'etichetta della 
agenzia « Fides » — tutte le no-
tizie «raccapriccianti» difluse 
dai tirapiedi del generate West* 
moreland e della cricca Thieu-
Ky, ivj compreso quel Loan di 
cui tutti i giornali del mondo 
puhblicarono la foto che lo ri-
traeva ncll'atto di uccidere un 
partigiano prigioniero La Radio 
vaticana ha preso tutto questo 
materiale senza I'ombra di una 
riserva e se n'e servita per met-
tere insieme un commento fa-
zioso, net quale ai guerriglieri 
vengono addossate tutte le col-
pe, e in particolarc vicne fatto 
carico di uno speciale accani-
mento anti-cattolico. 

Per chi conosce le inquietu-
dini e le ribellioni che il pro-
trarsi dcir.iggressione america-
na contro il popolo vietnamita 
alimenta in tanta parte delle 
coscicn/e cattoliche, in Italia e 
fuori, questa infelice snrtita del
la Radio vaticana suscitera ccr-
tamente piii di un doloroso in-
terrogativo Perche" la menzo-
gna? Perche" far credere che il 
« quartiere cattolico » dl Mud 
sarebbe stato distrutto dai guer
riglieri e parte della popola7ione 
massacrata e deportata da loro 
quando tutti sanno che Hud e 
stata sottoposu per venti gior-
ni a ferod bombardamenti ae-
rei, navali e terrestri djgli ame-
ricani che I'hanno rasa ai suo-
lo, senzj distinguere tra quartie-
ri cattolici e buddisti? Perche" 
raccogliere e propalare notizie 
<legne della propaganda fascista 
da ngen/ie c centrali d'informa-
zione che, sia pure col nome di 
« Fides», non hanno mai le-
vato un grido d'orrore contro il 
napalm e i gas tossici con cui 
si massacrano i bimbi vietna 
miti, anche qui senza distin
guere tra cattolici e buddisti? 

E' forse il segno di una mar-
cia indietro che ci si accinge 
• compierc dopo le timide aper
ture di un temr>o, magari spin-
ti da suggestioni elettorali? Ma 
la coscienza cattolica proprio a 
questo si ribella; e questo sa
rebbe veramente U piu sbaglia-
to dei calcoli. 

Massimo Ghiara 

Le responsabilita 
sulla Mediterranea 
TRA LE numerosissime que-

stioni non risolte dalla quar-
ta legislatura vi e quella della 
Mediterranea, della societa as-
sicuratrice che, in realta, era 
solo un « carrozzone » della DC 
c che ha coinvolto nel suo fal-
limento, deciso dal governo nel 
'64, rnigliaia di persone: dipen-
denti e assicurati (in gran par
te artigiani e piccoli industrial!). 

La DC, net tentativo di scari-
carsi delle sue responsabilita e 
con la preoccupazione della sca-
denza elettorale, ha imbastito 
una campagna, piu rumorosa 
che eflicace, contro il nostro par-
tito che alia Camera avrebbe im-
pedito I'approvazione di un 
provvedimento che doveva «sa-
nare» i danni provocati dal fal-
Iimento della Mediterranea. In 
realta si trattava di un disegno 
di legge ingiusto e che nessun 
lavoratore, pur preoccupato del
ta sua condizione e dei suoi in-
teressi, avrebbe potuto appro-
vare. 

il disegno di legge n. 4137, 
infatti, prevede tra l'altro 1'in-
troduzione nel nostro paese dcl-
1'assicurazione obbligatoria; il 
risarcimento dei danneggiati da 
parte di assicurati presso com-
pjgnie oggi in liquidaztone coat-
ta con dichiarazione di insolvcn-
z.i (cioe la Mediterranea); la 
costituzione di un «(ondo», 
alimentato da un contribute fino 
•I 3% sul premio delle singole 
polizze assicurative per far fron-
te a quei risarcimenti. II « (on 
do » avrebbe dovuto scrvirc non 
solo ai danneggiati della Me
diterranea, ma a quelli futuri, 
nel caso che altre compagnic 
pnvate avesscro fatto la stessa 
fine della Mediterranea; infine 
U govemo avrebbe inteso affi-
dare l'assicurazione obbligatoria 
•lie compagnie private, a] di 
fuori quindi di un qualsiasi 
controllo pubblico. 

Com'e evidente e una legge 
che prende a pretesto un caso 
eccezionale (quello della Medi
terranea) per introdurre normc 
che favoriscono le grandi com 
pagnie private d'assicurazionc r 
danneggiano milioni di utenti 
della strada. Infatti: 1) i comii-
nisti sono favorevoli all'assicu-
razione obbligatoria. ma non al-
fidata allc compagnie private; 
2) e dubbia la costiruzionalita 
del contributo del i% che do-
vrebbe gravare solo sugli uten
ti della strada. 

DC e governo hanno tentato 
anche di far credere che li 
legge poteva essere approvata 
rapidamente in commisstone: 
questo non era possibile in 
quanto vi si prevedeva una de-
lega al govemo (proprio in ma
teria di controlli) e la delega 
pu6 essere conccssa soltanto dal 
I'assemblea. I comunisti hanno 
proposfo un prowedimento che 
risolvcsse il proF'-ma della Me 
diterranea- si trattava di uno 
stralcio della 4137 il quale — 
questo si, in quanto non preve 
deva deleshe (oltre al princi 
pto deH'assicurazionc ohhltgato 
ria alle condizioni volute dal 
govemo) — avrebbe potuto es 
sere rapidamente jnpnwato dal 
ta Commisstone Ma govemo e 
mafijrtomnza non hanno accet-
tato. dtmostrando cos) di chi 
tono le vere responsiihflita. 

Francesco Malfatti 

L'incredibile rlpensamenfo di Moro 

sulla inizialiva de l le" lisle nere» 

SIFAR: nessuno 
pubblica la 

«precisazione» 

del governo 
« Avanti!» e « Popolo» hanno dato la stessa 
versione dell'« Unita» e non hanno pubblicato 
la rettifica di Palazzo Chigi — Gravi accuse 
di un giornale di destra a dirigenti del PSU 

Con il discorso dell'on. Mo
ro al Senato e, successiva-
mente, con I'inverosimile pre-
cisazione dl Palazzo Chigi 
diffusa nella notte di lunedl 
(alle 23.42 per I'esattezza) 
attraverso le agenzie di stam 
pa. r«ar fare» del SIFAR 
torna in modo clamoroso al 
suo punto di partenza: le 11-
ste nere per gli arresti. Chi 
ha chiesto la distribuzione 
delle liste al comandi del ca-
rabinieri? E' questo uno dei 
punti chiave del processo De 
Lorenzo Espresso. II generale 
De Lorenzo. In un primo 
tempo, si guardft bene dal-
l'ammettere in Tribunale la 
esi.stenza degli elenchi di 
persnne < controindicate » da 
Mrrestare: essa venne rivela 
ta in un secondo tempo, dal 
generale Zinza. che fornl ai 
giudici anche mnlti partlco-
lari sul piano degli arresti 
e delle deportazioni. De Lo
renzo fu ensi obbligato a tor-
nare suH'argomento e ad am-
mettere che le Hste e'erano. 
cne egli non ne aveva par-
lato perche riteneva trattar-
st di segreto militare. e che 
comunque I'inizlatlva era par
tita dal comandante del SI
FAR. generale Viggiani. mor-
to nel frattempo. U quale gli 
aveva chiesto telefonicamen-
te Faiuto dell'Arma dei ca-
rabinieri per I'aggiornamen 
to delle liste stesse. 

Sulla base di questa test. 
YEspresso e stato condanna-
to. L'on Moro. invece. al Se
nato I'ha cnmpletamente ro-
vesclata. dicendo che le li
ste vennero richieste dai ca-
rabinieri (doe da De I^jren-
zo) al SIFAR. La frase re-
lativa e stata riportata da 
tutti i giornali, compreso il 
Popolo. Ma ecco che arriva 
nelle redazioni I" incredibile 
«preclsazlone» di Palazzo 
Chigi: la frase sulle Uste 
distribuite « a rtchiesta del 
comandante dei carabinieri» 
enmpartva. si. nel testo del 
discorso letto da Moro. ma 
era successlvamente cancel-
lata perche la enmmfssione 
Lombardi sta ancora inda-
gando su questo punto. Non 
manca. inoltre. un palese fal-
so: la « prccisazinne > affer-
ma che nelle copie del di
scorso distribuite alia stam
ps parlamentare la Trase era 
stata cancellata. Non e vera. 
Possiamo affermarlo. per no
stra diretta esperienza. ma, 
quel che piu conta. stanno a 
testimoniarlo il Popolo — 
uscito lunedl con la frase in-
criminata e ieri senza t) te
sto della precisazlone gover-
nativa — e I AvantU. che. 
non uscendo il lunedl. ha pub
blicato ieri. pari pari, le pa
role ,che accusano De Lo
renzo. omettendo di dare no-
tizia della < precisazinne >. 

Che cosa e dunque acca-
duto? Perche Moro e stato 
enstretto a stilare un comu 
nicato cos) improbabile a 
notte Inoltrata e a piu di un 
giorno di distanza dal suo di

scorso? Al presidente del 
Consjglio non era ctrtamente 
sfuggita la importanza della 
frase che aveva pronunciato. 
la quale metteva in discus-
sione la conclusione del pro-
cesso La verita e che nel go
verno si sono fatte sentire 
con rinnovata prepoten7a le 
pressioni che hanno caratte-
rizzato tutto I'andamento del-
lo scandalo SIFAR. E" evi
dente che la frase sulla ri-
chiesta delle liste da parte 
dei carabinieri non era ca-
pitata a caso negli appunti 
di Moro; la commissinne 
Lombardi deve pur essere ar-
rivata a qualcosa su questo 
terreno; ma - ecco il punto 
— ora si sta lavorando per 
coprire ancora una volta con 
un «omissis » questo brano 
di verita che viene alia luce7 

Uno degli awocatl del-
1'EspTesso, Ferruccio Liuzzi. 
ha dichiarato ieri che le pa
role di Moro sono destinate 
a incidere grandemente. « e 
in senso favorevole aali im-
put at i. su uno dei punti piu 
nevralaici del processo» I 
difensori di parte civile han
no invece taciuto: evidente-
mente. invece che ai giorna
li. hanno creduto piu produ-
cente rivolgersi direttamente 
airinterlocutore governativo. 

Ma la polemlca sul SIFAR 
si riapre anche su un altro 
terreno. Dopo le rivelazioni 
scandalistiche di due mesi fa 
ri volte contro Nenni e alcu-
ni altri dirigenti del PSU. 
un settimanate di destra. II 
BoTahese. pubblica nel suo 
ultimo numero una nuova se-
rie di accuse. In particnla-
re. viene chiamato in cau
sa il giornalista Felice Ful-
chignonl. il quale, attraver
so la rivista Documentazione 
italiana offri il biglietto per 
gli Stati Uniti (pagato dal 
SIFAR) alia signora Pierac 
cini. IJ Fulchignoni — che 
viene definito « "passacarte" 
fra il Servizio segreto e gli 
uomini dello scomparso PS1» 
— e uno dei fondatori del-
I'agen7ia Kronos. oltre che 
dell'agenzia ADN (nella qua 
le. scrive II Borahese, c tro-
viamo I'onorevole Giovanni 
Pieraccini. il quale poi di-
verra direttore deli'Avanti! e, 
infine, ministro») : le due 
agenzie si sono poi fuse, sot-
to il nome di ADN-Kronoa, 
porta voce ufficiosa della de-
legazione socialista al gover
no. L'articolo si chiude. do
po una serie di riferimenti 
ai rapporti di dirigenti so-
cialisti con AUavena e il co
lon nello Tagliamonti. ammi-
nistratore del SIFAR. con un 
tono duramente accusatorio: 
t II servizio segreto " dev\b " 
proprio per aintare i sociali-
sti a sganciarsi dal PCI: e 
se, per questo. ci fu passag 
aio di denaro, e" ben strano 
che oggi t .socialist!' vogliano 
fare i moralizzatori *. 

C. f. 

ESAME DELLE POSIZIONI EMERSE ALL' INCONTRO Dl MILANO 

Due corlei, due moment! della lotta studentesca In Italia: a Roma (sinistra) gli student) entrano nella Unlversila liberata dal presidio della polizia. A Palermo (destra) gli unlversitarl 
che occupano seife facolta manifeslano per le strade cittadine. 

I termini del dibattito 
nel movimento studentesco 
Sono risultate maggioritarie le forze che s'impegnano nella definizione di un autonomo e 
originate impegno politico degli universitari italiani - Venerdi nuova riunione nella capitale 

Continua la lotta 
nelle scuole 

e nelle universita 
II 20 marzo riapre TUniversita di Torino 
Commissioni di studio costituite a Genova 

A Torino il senato accademi-
co ha deciso ieri dl riaprire 
Palazzo Campana. sede delle 
facolta umanLstiche, U 20 mar
zo. Da quel giorno riprende-
ranno anche gli esami e le le-
zioni. Ma il movimento studen
tesco non accettera il normale 
ripristino delle attivita didat-
tiche. Ieri una affollatissima as-
semblea congiunta delle facol
ta umanistiche e di scienze. 
presente una delegazione di as-
sistenti ricercatori. ha discus-
so sui temi della lotta. 

A Genova un'assemblea inter-
facolta ha deciso la costituzio
ne di commissioni di studio che 
si occuperanno di ci6 che ri-
guarda la didattica. l'inseri-
mento dei laureati. l'analisi del 
movimento studentesco. il pro-
blema degli studenti medi e 
degli studenti lavoratori fuori 
sede. 

A Modena l'universita e stata 
di nuovo occupata: il rettore e 
il senato accademico avevano 
dichiarato decaduto il mandato 
dell'organismo universitario. 

A Cagliari il comitato studen
tesco al nono giorno di occu-
pazione delle facolta di lettere 
Rlosofia e magistero in un «Bol-
lettino d'occupazione» ha defi
nito ampiamente positivi i tne-
todi di lotta fin qui seguiti. sta 
per il tipo di rapporti instaura-
to con i docenti sia per i me-
todi di lavoro e di studio im-
postati. 

II comitato di coordinamento. 
impegnato nella elaborazione 
di una Carta rivendicativa, ha 
avuto ieri sera un incontro con 
le segreterie provinciab' della 
CGIU CISL. UIL-

Delegazioni di minatori del 
bacino metallifero del Guspine-
se si sono incontrati con gli stu

denti delle facolta occupate. 
Una delegazione di universitari 
si rechera a giomi a Guspini. 

AU'universita di Perugia gli 
studenti democratici hanno ter-
nunato l'occupazione delle fa
colta di lettere e filosofia dopo 
che i gruppi di studio hanno 
condotto a compimento l'elabo-
razione delle proposte per il 
rinnovamento della vita dell'a-
teneo. Le proposte sono ora al-
1'esame delle assemblee delle 
singole facolta. AU'Accademia 
di belle arti continua invece la 
oecupazione. 

A Palermo, nel corso di una 
imponente assemblea studente
sca, presenti delegazioni di tut
te le facolta. e stato annuncia-
to un significativo successo nel
la battaglia contro i baroni del
le cattedre. per la pubblicita 
dei bilanci delle cliniche uni-
versitarie: 65 su 81 assistenti 
presenti ad un'assemblea di ca-
tegoria avevano votato un do-
cumento di piena solidarieta con 
gli studenti. Dopo I'assemblea 
rnigliaia di studenti. nonostante 
la fitta pioggia hanno manife-
stato a lungo per le vie della 
citta. 

Anche duemila studenti medi. 
provenienti da tutti gli istituM 
cittadini hanno dato il via ad 
un imponente corteo che ha 
bloccato per ore il traffico. 

In Abruzzo. attomo all'obiet-
tivo della Lstituzione di una uni
versita unica di stato nella re-
gione. gli studenti di Chicti han
no occupato la facolta di let
tere e filo^ofia. A Pescara. do
po gli scioperi in quasi tutte 
le scuole medie. nelle facolta 
di economia e commercio e lin-
gue sono state sospese le lezio-
ni e si tengono assemblee stu-
dentesche. 

Per l'occupazione e lo sviluppo economico 

Domani in Liguria sciopero generale 
La protesta indetta unitariamente da CGIL, CISL e UIL — In quattro anni cinquantaseimila 

posti di lavoro in meno — Indispensabire la realizzazione di una nuova politica economica 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 12. 

Dopodomani. giovedl. la Ligu
ria scendera in sciopero gene
rale; la decisione e stata pre-
sa unitariamente dalle segrete-
rie camerali della CGIL. della 
CISL e della UIL delle quattro 
provincie Iiguri. Per 24 ore i 
lavoratori di tutte le categorie 
deH'industria. del commercio. 
del pubblico impiego. dell'agri-
coltura e dei servizi pubblici e 
privati si asterranno dal la
voro proseguendo la battaglia. 
ini7iata nel dicembre scorso 
(con lo sciopero jrencrale della 
indu<tria) e ripre*a alia flne 
di febbraio dai lavoratori dei 
norti e dai metalmeccamci. per 
una nvalutazjone del ruolo 
dell economia della regione. 
per un suo efflcace inserimen 
to nel meccantsmo di sviluppo 
interrcgionale e nazionale. 

La class* Uvoratrtce dello 
intero arco ligure si trova di 
fronte — e in modo drammati-
co — al guuti provocati da 
una politica economica che ha 

subordinato i suoi indmzzj alle 
scelte operate dal grande capi
tale rlnanziario e dai centn di 
potere rappresentati dai mono-
poli privati. Antichi squilibn 
sono stati aggravati e altri se 
ne sono aggiunti; in termini 
occupazionali e'e stata una 
vera e propria falcidia. Gli 
occupati in agricoltura dal pnn-
cipio del '63 al luglio del '67 
sono diminuiti di 17 mila; nel
lo stesso periodo i post] lavo
ro nell'indu5tria sono scesi da 
283 mila a 248 mila (-33.0000). 
mentre nelle cosiddette c altre 
attjvita > e'e stato un aumento 
di tremila occupati. in gran 
parte dovuto ad un gonflamento 
artirlcioso del settore distribu
tive. Comnlessivamente dalla 
punta massima di 727 mila oc 
cupati raggiunta nel periodo 
apnle-lugho del '64 siamo sce-
si a 671 mila. con una perdita 
secca di 56 mila posti lavoro. 

Le aziende che hanno chiuao 
i battenti — deflnitivamente o 
per essersi trasferite — si 
contano a decine. particolar-
mente nella piocola industria 

ma anche nella media e nella 
grande. A tutto questo si deve 
aggiungere una diminuzione di 
orgamci pari a 10 mila posti 
lavoro nelle principali aziende 
della regione: gruppo Ansakto. 
Ansaldo San Giorgio-Compagma 
Generale. Italsider. Riparazio-
ni navali. Tibb. Scappa e Ma-
gnano. Arsenale, mentre le 
giornate lavoro nel maggjor 
porto ligure sono diminuite di 
centinaia di rnigliaia. sia nel 
settore commerciale che in 
quello industriale. 

Infine il movimento di capi
tal! nelle <ocieta per azioni che 
alia fine di ottobre del 66 re
gistrar un attivo di 47 mihar-
di e 124 milioni nel I ottobre 
dello scorso anno ha visto un 
saWo passuo di 52 miliardi e 
462 milioni (dati dell'associazto-
ne societa per azionO. 

La situaxione si e aggravata 
In questo ultimo periodo e piu 
pesanti ancora sono le prospet-
tive a medio e a lungo term!-
ne. Un rovesciamento della po
litica economica flnora perae-

guita c quindi irrinunciabile 
per Finterfa Liguria. I sinda-
cati. per quanto di loro com-
petenza. avevano chiesto ai 
poteri pubblici, al governo. lo 
awio di un negoziato per la 
ados'one di prowedimenti effi-
caci e organicamente progrrm-
mati. capad di imprimere un 
nuovo corso aU'economia della 
regione; questa richiesta e ca-
duta nel vuoto. Al movimento 
operaio .ai lavoratori non re-
stava e non resta quindi. che 
fl ricorso alia lotta. Di qui gli 
scioperi regional)' di settore di 
cui abbiamo detto all'inizio e 
la proclamazione dello sciope
ro generale unitario di dopo
domani. le cui modalita varan 
no stabilite autonomamente dai 
sindacati di categoria Gli obiet-
tlvi che le organizzazioni sin-
dacali e il mondo del lavoro si 
propongono di ottenere <aranno 
illustrati in una conferenza 
stampa che le segreterie ca
merali terranno la stessa mat-
Una del 14. al teatro delTAMGA. 

Giuseppe Tacconi 

Dalla nostra redazione 
MILANU. 12 

1] movimento studentesco. per 
la prima volta dopo 1'esplosio-
ne delle agitaziom nelle vane 
sedi universitarie. si e «ntro-
vato» in due giornate di di-
scussione e di lavoro collettivo. 
in un'aula della statale di Mi-
lano in via Festa del Perdono. 
I settecento giovam intervenuti 
alia assemblea delle «facolta 
occupanti i. erano i settecento 
quadn naziondli che U movi
mento ha saputo espnmere in 
questi mesi di lotta. 

L'assemblea non e stata < fa
cile »: due giorm di faticosa 
attenzione e di scontri dun, non 
verbalmente. ma sostanzialmen-

- te. Le c armi della cntica > 
sono apparse particolarmente 
affilate: il movimento si e guar-
dato in faccia senza retonca 
e senza misericordia ed e riu-
scito. infine. a ritrovare omo 
geneita nelle individuazioni non 
delle soluzioru. ma dei proble-
mi: non degli obiettivi ma del 
< senso » che devono a vere gli 
obiettivi. non in proposte orga-
nizzative ma nella denuncia di 
una carenza organizzativa. 

II d<scorso e stato talmente 
articolato. che non e possibile 
individuarne i punti nodali. se 
non sacrificando tutta una serie 
di esigen7e. diverse da citta a 
citta da facolta a facolta da 
gruppo a gruppo. che sono emer-
se durante il dibattito. 

Diverse ai punto che I'assem
blea non ha potuto deflnire una 
vera e proprio mozione «enn-
clusiva». ma si e limitata a 
prendere in esame uno schema 
di mozione e ad accettarlo (so
lo in parte) come base di un 
dibattito che non si esaurira 
tanto presto: anzi che non deve 
esaunrsi. pena la asfissia del 
movimento stesso. 

Raccontatt « in soldom * i pro-
blemi che. a questo punto dello 
evolversi del movimento. gli 
studenti di tutte le facolta in 
lotta ST trovano ad affrontare 
sono tre: I'organizzazione. gli 
obiettivi, i rapporti con la clas-
se operaia. i suoi partiti. 1 sin
dacati. I punti di accordo sono 
nel rifiuto deciso di ogni me-
diazione «tradizionale» sia di 
partiti che di rappresentanze 
studentesche: nel rifiuto deciso 
di proposte cogestionali e di ipo-
tesi « professionalistiche » (doe 
di una lotta che sia rivolta 
esclusivamente ad un migliora-
mento delle strutture esistenti 
per una migliore qualincazione 
professionale e sdentiflca). 

Mentre sul «modi t e sui 
c metodi > per la soluzione dei 
problem! di fondo. sono emerse 
tendenze diverse che si possono 
raggruppare (sempre morto gros-
solanamente) in tre fikrnl. La 
tendenza c trentina >. la tendenza 
c Bobbio-Viale i e la tendenza 
c estrema sinistra ». 

Bobbio e Viale (sul quaU pesa 
attuaJmente. insieme con altn l<i 
universitan tonnesi un manda
to d'arresto) hanno fatto arn-
vare all assemblea una lunga let-
tera Piu una relazjone che una 
lettera: chiedevano. dopo aver 
nbadito le tesi contenute nella 
carta rivendicativa degli univer 
sitan tonnesi. che il movimento 
amvasse a darsi una strutiura 
p:u c meramente * pouUca. Loro. 
cosl contran alia t strumentaliz-
zaziooe » delle lotte studentesche. 
chiedevano addirittura che il mo
vimento si facesse * strumento » 
per una politica di schede bian-
che nelle prossime eletioni e per 
la costruzione di un nuovo < par-
tito di sinistra > che dovrebbe 
raccogliere non generid dissen-
zienti. ma una ilite di cervelli 
capad di raccogliere le esigenze 
rivoiuzionarie delle masse e di 
elaborarle in una teoria. La tesi 
ha lasciato abbastanza perp'essa 
Tassemblea «Troppo staccata 
dal movimento » e stato U com 
mento piu benevolo. E la linea 
< politica i dei due giovam ton
nesi non e passata. si pud dire 
che non e nemmeno stata messa 
in discussione. (Ce una straor 
diaana capacita. in questo movi 
mento studentesco di crescere e 
camminare in fretta lasciendosi 
alle spalle quelle che appena 
tre o quattro mesi fa parevano 
le posizioni di punta. Capacita 
dovuta al suo allargarsi progres-
slvo. ml suo aooDtrarti sempre 
piu con 1 problem! reaU di mas
se sempre piu grandi di studenti 
che oostrinflono i ftovaoi quadri 

a rapide messe a punto e a con-
tinui npensamenti. Che. in so-
stanza, costnngono un mucchio 
di gente a pensare). 

La posizione < trentina > nella 
quale sono confluiti gruppi del 
PSIUP, del PCI e deirintesa 
(movimento universitari cattoli
ci) sia tonnesi che pisani (por 
tando ciascuno il proprio dis-
senso e la propria elaborazione) 
e. almeno fino a questo momento. 
la posizione maggioritaria all'in 
terno del movimento stesso. O 
almeno dei suoi quadri. La posi
zione trentina parte da una ana 
lisi delle lotte studentesche e 

delle prospettive. ancora abba
stanza incerte. che queste si tro
vano di fronte. Le lotte. secondo 
i « trentini » hanno < espresso 
una comprensione KeneralizzaLa 
e diffusa della non autonomia 
delle strutture scolastiche da 
quelle produttive. che si nsolve 
in una coinpenetrdzione e subor-
dinazione profonda e articolata 
del potere accademico con quel
lo della classe dommante ». Per 
questo, il movimento si e svi-
luppato come movimento non di 
ribellione genenca ma di lotta 
politica. e di una lotta politica 
che non deve nsolversi con il ri-

Mila no 

Sospesi 19 liceali 
dello Scientifico 

Avevano manifestato nei giorni scorsi — Nuo
vo incidente al « Parini» — Una dichiarazio

ne del professor Mattalia 
MILANO. 12. 

Diciannove studenti del liceo 
scientifico « Einstein > sono sta
ti sospesi dalle lezioni per tre 
giorni per a\ere partecipato 

alle manifestazioni dei giorni 
scorsi. II preside ha inoltre an-
nunciato che i diciannove sospe
si avranno sctte di condotta nel
la pagells. 

Non e questa Tunica rappre-
saglia. Da molti lstituti tecnici 
giungono notizie di sottih <pu-
nizioni > degli studenti che in 
qualche modo si sono messi in 
luce durante le manifestazioni. 
Anche al liceo * Parini > sta 
mane e accaduto un nuovo in
cidente: un insegnante. il prof. 
Raffaello Sacerdoti. ha impe-
dito Tingresso in aula ad un 
suo allievo, Maurizio Azzini. stu-
dente con borsa di studio per 
a vere conseguito la media del 
7. che aveva partecipato al l'oc
cupazione del liceo. 

Una nuova ondata di autori 
tarismo. dunque. dopo 1'interdi-
zione del preside del € Parini». 
prof. Mattalia. il quale ha oggi 
rilasciato una dichiarazione in 
cui afferma che cse il "Pari
ni" e stata la rittadella di una 
"rivotta" che ora nella pras-
si scolastica si va rapidamen
te generalizzando» awiando 
cun nuovo positivo e ccllabora-

tivo dialo?o fra docenti e stu
denti a livello Iiceale. ebbene 
considero questo un titolo di 
onore per i giovani del liceo 
"Parini" >. 

II prof. Mattalia ha poi ri-
levato che la punizione presa a 
carico di una valente in;egnan-
te di lettere, sempre del « Pa
rini ». che aveva partecipato 
all'occupazione insieme agli 
studenti. mentre non sono stati 
puniti altri professori che in 
modo egualmente netto e de-
dso avevano manifestato in op-
posta direzione. qualifica l'at-
teggiamento delle autorita sco
lastiche superiori t in senso spe-
cirico. politico ». 

Intanto circa cento famiglic di 
studenti milanesi hanno invia 
to una lettera al Presidente 
della Kepubblica in cut espn-
mono preoccupazione per la 
presente e futura vita scolasti
ca dei loro figli. rawisano nel 
pronedimento disciplinare con
tro il preside Mattalia c un at
tentate aH'ordinamento demo. 
cratico della SCUO!Q ». c prute-
stano energicamente anche 
contro i metodi adoperati dal
la polizia. stigmatizzano il 
comportamento delle autorita 
scolastiche e chledono la revo-
ca della sospensione del pre
side >. 

Per la campagna elettorale 

Quattro eccezionali 
diffusion! dell'Unita 

II 7 e il 25 aprile, il 1. e il 2 maggio — La 
campagna per i 50.000 « abbonamenti elet
torali » — Martedl 19 diffusion domenicaie 

In rtlailoiM alia data dal
la •lezlonl politlche — (to
mmies I f maggfo — II pro-
Oramma dttrattlvita dlffv-
slonal* • tae tempo Indicate 
viene cosl compWalo: 

DIFFUSION! DELL'UNI
TA' • La grandi oJornato dl 
diffusiont nationale sararmo 
le segventi: Domonica 7 
Aprile- giovedl IS aprile; 
mvrcotedl 1. maggio; domo
nica 11 maggio Ogni Fodo-
razione, irtillzzando partlco-
lari initiative (poglno tocali, 
paglno ipeclall, tec.) prov-
voderS od Integrate lo gior
nate di dlffnsione nazionale 
con dlffvslonl straordlnario 
tocali nolle altro domenkhe. 

StMILA ABBONAMENTI 
ELETTORALI • Cil 

namenti elettorali bfmestra-
II — per I quali * stato As-
sato on obletlivo nazionale 
dl 50.000 — saranno messi 
in corso a partire da marte
dl 2 aprile. Ptrtanto il ter-
mine ultimo per la consegna 
degli elenchi viene flttato al 
23 marzo Si invitano le Fo 
derazionl, tuttavla. a non 
offender* - gli ultiml gloml 
per la tpodiziono dei nomi-
nath/l ma od inviare via, via 
gli elenchi. 

OIFFUSIONE MARTEDI' 
19 • Martedi 19 marzo, te
sta infrasettimanale, dovra 
essere orgonlzzata una dlf
fnsione di tipo domenicaie. 
I Comitetl Amid dell'Unita 
sl Impagnlno swMto per ov 
slcuraro il maggtor swecea-
M al l* dlrfuton* del 19. 

solversi dei momenti piii acuti 
di cnsi. II movimento attuale — 
sempre secondo I « trentini » ha 
rovesciato la logica interna delle 
precedenti lotte studentesche. 
perche £ partito « dalla com)mo 
ne reale dpllo studente dal suo 
disagio immedinto contro I'auto-
ntarismo accademico » per arn-
vare a « ricostnnre il disagio 
sociale generalizzato contro lau-
toritansmo sociale e il sistema 
impenalistico ». 

Quello che import a — dico-
no ancora i trentini — e che 
gli obiettivi rimannano « inter 
ni» al movimento Kd e qui 
che le loro posmom si scon 
trano sia con 1'ipotesi di Hob-
bio (partito nvolti7ionanol sia 
con le richieste della estrema 
sinistra (agitazione permanente). 

«Obiettivi interni al movi
mento *: cosa vuol dire' Vnol 
dire la costruzione di un mo
vimento politico c di massa ». 
la «organi7zazione delle masse 
studentesche su una linea al-
ternativa alle strutture date o 
riformate. della "stabil^a/io-
ne ed estensione" dei momenti 
contestativi sviluppatisi duran
te le lotte N'ascono cosi tra 
studente singolo e assemble* 
general! delle rorme politlche 
e orgamzzative intermedie isti-
tuti collettivi sperimentali (con 
trocorsi seminan. commissirmi 
pnlitiche ecc.) che permettono 
sia la massima pnrtecina/">rie 
attiva e responsabile di una 
mas«a sempre mauciore d) stu 
denti alia linea politica. sia il 
permanere delle tensmni poll-
tiche e cultiirali. una volta ca 
duta la lotta istitiizionale (scio
pero. oecupazione ecc ) » 

Secondo il filone « trentino ». 
dunque. il movimento deve per 
prima cosa « crearsi » come mo
vimento. investire le altre mas
se studentcche (medi. studen
ti lavoraton. studenti serall 
ecc ) e contemporaneamente svi-
luppare il leeame di queste lot
te con le lotte operate A que
sto punto si mnestano. nel fi
lone c trentino ». le eontestazio-
ru di alcuni tonnesi e pisani. 

Questi legami. essi dicono. non 
possono basarsi so!tanto su una 
genenca «convergenza ». ma 
devono cercare. un colleeamen-
to preciso con la classe ope
raia. con I sindacati e partiti 
anche se «questo collegamento 
potra avere necessan punti di 
polemica e di scontro > II fi
lone estremista (che ha le sua 
punte a Venezia. a Napoli • 
a Pisa) ha proposto invece una 
agitazione permanente a tutti 1 
livelli. nfiutando la possibilita 
che il movimento studentesco 
possa avere in quanto tale un 
peso politico Le loro tesi sono 
basate su una definizione soeio-
logica degli studenti come « pic
colo borghesi >. incapaci quindi 
di costituirsi come movimento 
politico eversivo I document! 
che hanno fatto circolare sono 
inzeppati di eitazjom (non sem
pre pertinent!) di Unin e di 
Mao Tse Tung e respmzono la 
discussione dei probJemi del-
runiversita e della scuola por 
proporre un discorso general* 
sulla sttuazione mondiale. sul-
rimperialismo e sulla nvoluzio-
ne: discorso che rassembtea *>-
stanzialmente ha respinto. 

E e'e da dire che noi abbia
mo molto schematizzato I'mtero 
dibattito assembleare L'estro-
ma sinistra non ha infatti pre-
sentato posizioni omogenee: ma. 
al limite. posizioni diverse, cit
ta per citta facolta per facol
ta Cosi come, sono emerse te 
sono state respmte) posizioni 
cattoliche evidentemente mode 
ratrici e qualche tentativo. an-
ch'esso respmto di dare al mo 
vimento un generico sborco po
litico attraverso un coH\eetrr^n 
to meccanico e. in questo «en 
so. lesivo anchesv) deirautono 
mia. con i pirtiti 

Dopo questa pnmissima pre 
sa di contatto. il movimento si 
ntrovera U 15i nurzo a Ro-na 
Continuera n dibattito e - q-ia 
si sicuramente - le esigenre 
universalmente nconosciute di 
una direzione politica. di un 
giornale e di uno schema or 

anizzativo che sia aderente al 
articolata realta. troveranno 

uno sbocco organlco. -

Annamiria Rodarl 


