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Le squadre armate nelle campagne sarde 

Licenza 
di uccidere 

La DC incifa la coscienza pubblica a una rivolta 
irrazionale per evitare che la protesta si indirizzi 
contro il suo potere sorgente di ogni nefandezza 
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Se avessimo un governo 
democratico, il capo della 
polizia Vicari sarebbe stato 
destituito nel giro di 24 
ore. E' infatti con la com-
piacenza di questo alto fun-
7ionario che ha preso il via 
in Sardegna. e precisamen-
te nel centro agrario di 
Ozieri, una operazione te-
xana che puo anche dege-
nerare in una. operazione 
congole.se, con formazione 
di squadre armate e spedi-
zioni paramilitari nelle 
campagne. 

I commentator! dilettanti 
"dei giornali forcaloli, come 
Nicola Adelfi sulla Stampa 
(per non dire dei giornali 
sardi), parlano di autodife-
ga delle popolazioni contro 
il dilagare del banditismo. 
Quella che si incoraggia e 
in realta • una organizzazio-
ne armata dei possidenti, 
non contro il banditismo di 
cui gli agrari sono spesso 
protagonistl o ispiratori; 
ma a tutela del privilegio 
e dello sfruttamento. La 
comprensibile simpatia po-
polare per la famiglia di un 
giovane sequestrato, che 
non e proprietario terriero, 
e strumentalizzata con en-
tusiasmo trasparente dalle 
organizzazioni di classe de-
gli agrari locali, « prinzipa-
les » tra 1 piu ricchi e rea-
zionari dell'isola, gia < uomi-
ni di Segni >, da sempre in-
clini a metodi sbrigativi. 

Si apre cosl una spirale 
di cui e difficile prevedere 
gli sbocchi. Alia ferocia dei 
bandit! c'e il rischio che si 
sommi uno spirito di linciag-
gio e di vendette personal! 
incontrollabili. C'e il rischio 
che sia favorito un clima di 
razzismo contro i pastori 
barbaricini e i Ioro compa-
gni sassaresi, gente che si 
dissangua per accedere ai 
pascoli dei grandi agrari e 
degli allevatori capitalist di 
tipo < padano > che domina-
no in questa parte dell'isola. 

Che questa « mobilitazio-
ne » possa servire contro i 
banii t i e per lo meno dub-
bio. Che serva ad evitare 
una sorte tragica ai seque-
strati e ancor piu dubbio. 
E' invece sicuro che serve 
a ben altro, serve all'agra-
ria locale e serve vcrgogno-
samente a sollevare da 
schiaccianti responsabilita 
le autorita di polizia e le 
forze politiche di governo. 

Siamo a questo, che l'ap-

parato repressivo dello sta
to dc non si accontenta di 
aver dato in questi anni 
spettacolo di insipienza sen-
za pari, alimentando il ban
ditismo invece di colpirlo, 
indirizzandosi contro le po
polazioni anzich6 contro lo 
intreccio di interessi che 6 
all'origine della delinquen-
za (l'anonima scquestri in-
segna), inducendo la Magi-
stratura a reagire incrimi-
nando il fior fiore dei fun* 
zionari locali di polizia. Sia
mo al piu pcricoloso diver-
sivo, siamo alia licenza di 
uccidere concessa sulle 
piazze. 

• * * 
Eppurc. la responsabilita 

delle autorita di polizia e 
ancora poca cosa al con-
fronto della responsabilita 
del potere dc, nazionale e 
locale. La responsabilita 
del potere nazionale puo 
riassumersi, dopo l'« esame 
di coscienza» proclamato 
dall'on. Saragat, nella col-
locazione della Sardegna al-
rultimo posto in materia di 
investimenti pubblici, e nel
la proporzione diretta tra 
le visite del ministro Tavia-
ni e 1'aumento del numero 
dei sequestri. La responsa
bilita del potere locale tro-
va ora I'ultima espressione 
nelPappello alia autodifesa 
dei possidenti indirizzato 
per radio dal presidente del
la Regione on. Del Rio, 
esempio rarissimo di irre-
sponsabile demagogia. 

Questo esponente della 
classe dirigente dc sarda 
non e peggiore dei suoi pre-
dpcessori, che oggi si pre-
sentano alle elezioni nazio-
nali dopo aver fatto il de-
serto dietro di se. Ma ne 
completa degnamente I'ope-
ra, avendo fatto marcire e 
sepolto le leggi di riforma 
agraria che pure esistono, 
avendo lasciato l'ente per le 
trasformazioni agrarie espo-
sto a malversazioni su cui 
e In corso un'inchiesta uf-
ficiale, avendo rifiutato di 
assumere poteri in materia 
di ordine pubblico lasciando 
le popolazioni in preda alia 
persecuzione discriminata, 
avendo ridotto il Piano di 
Rinascita dell'isola a ogget-
to di pubblica irrisione. 

Circa gli indirizzi econc-
mici, l'on. Del Rio e la DC 
hanno abbondantemente di-
mostrato di preferire il ban

ditismo alia riforma agraria. 
Circa l'ordine pubblico, l'on. 
Del Rio e la DC hanno ab
bondantemente dimostrato 
di preferire la repressione 
a un sistcma di autogoverno 
e a forme di organizzazione 
democratica delle masse. La 
classe dirigente sarda, e la 
sua espressione politica dc, 
purtroppo con la ricorrente 
acquiescenza degli alleati so
cialist! di destra, e l'ancora 
pavida neutrality dei sardi-
sti, hanno dato prova di 
essere dogni continuatori 
della fallimentare tradizio-
ne storica delle c!a3si diri-
genti isolane, e non hanno 
oggi nessun titolo per invo-
care la pubblica fiducia e la 
solidarieta. 

* * • 
Ma proprlo per questo, 

proprio perch6 ha alle spalle 
un simile bilancio, non c'6 
da sorprendersi che la DC 
inciti la coscienza pubblica 
a una rivolta irrazionale, per 
evitare che la rivolta s: indi
rizzi contro il suo potere, 
sorgente di ogni nefandezza. 
L'imminenza delle elezioni 
stimola la fantasia dei capi 
dc e aggiunge una pennella-
ta in piu di cinismo a un 
quadro gia sconcertante. 

Si sa che la DC non e 
nuova a queste imprese, e 
esperta nella tecnica di vol-
gere a proprio vantaggio le 
proprie colpe. Prima appic-
ca il fuoco alia casa, poi gri-
da che la casa brucia e chia-
ma al soccorso, in piena sin-
tonia con quegli altri incen-
diari cronici che sono i ceti 
possidenti agrari e industria
ls sia proprietari assenteisti 
o allevatori capitalisti, indu
strial! accattoni o concen-
trazioni monopolistiche. 

Ma forse questi incendiari 
oggi esagerano. II banditi
smo da un lato, e i cavalieri 
texani con licenza di ucci
dere dall'altro sono fenome-
ni che la coscienza popolare 
e il movimento democratico 
hanno imparato a valutare 
per cid che significano, con-
trapponendovi linee di lotta 
che hanno guadagnato mol-
to terreno in questi anni: 
anche se ancora non hanno 
raggiunto lo scopo che si 
prefiggono, quello di un nuo-
vo potere politico e di un 
rinnovamento alle radici di 
una societa infelice. 

II padigllone dell'URSS costitulsce la principale altrazione della • Rassegna Internazionale Elettronlca, Nucleare e Teleradlocine mafografica », che $1 aprira II 27 marzo e continuera flno al 7 
aprile, al palazzo del Congressi dell'EUR. L'URSS espone I'immenso missile vettore dell'asironave < Vostok-1 i ( e la slessa aslronave, che e quella con cui Yuri Gagarin compl il primo volo 
orbltale umano della storia nell'aprile 1961. La delegazione soviet! ca, che partecipera ai Congressi scientific! organlzzati nel quadro della Rassegna, e altamente qualificata ed e essa slessa una 
attrazione, poiche comprende, accanto al vice primo ministro dell'URSS SImonov, e ai professor! Petrossianz t Milllonscikov, entrambi ben conoscluti in campo internazionale, anche il secondo 
cosmonauta dell'URSS e del mondo, Gherman Titov. La delegazione giunge a Roma domanl mattina, « nel pomeriggio terra una conferenza stampa al Palazzo dei Congressi. Nclln foto: la Vostok 

VIAGGIO DI DUE STUDENTI ITALIANI NELLA RIVOLTA DEGLI UNIVERSITARI IN OCCIDENTE 

colleges di Cambridge 
nell'occhio del tifone 

Tra le migliaia di persone che domenica scorsa bloccarono per ore il centro di Londra manife-
stando contro Taggressione USA al Vietnam, gran parte provenivano dalle universita - Decine 
di episodi di dissidenza - Colloqui al King's - Perche questi studenti privilegiati si ribellano ? 

Luigi Pintor 

IV 
CAMBRIDGE, marzo. 

Approdiamo tra i ventl giar-
dini che rappresentano quanto 
di meglio il garbo, la sobrie-
ta, la culture dell's homo sa
piens » (e capitalists) abbia 
costruito nel corso della sua 
storia. E i ventl a colleges* 
di Cambridge, meritano, non 
c'e dubbio, la loro fama. Sce-
gliamo 11 King's, il « college » 
che fu di John Maynard Kev-
nes e che gode notorieta.dl 
spregiudicatezza intellettuale e 
politica. Perche, nonostante le 
apparenze quietamente arcadl-
che, 11 corso del flume, pic
colo e lento da appanre im
mobile, 1 tappet! erbosi ed 11 
gotico solido e quattrucente-
sco. il King's e Cambridge 
sono anch'essi al centro della 
rivolta. 

Tra le molte migliaia di per
sone che, domenica 17, blocca
rono per ore e ore il centro di 
Londra con la grande mani-
featazione contro l'ambasciata 
americana, migliaia e migliaia 
venivano dal «colleges» di 

Cambridge, di Leicester, di 
Manchester e proprio in un 
pullman che veniva da qui fu-
rono arrestati sette studenti 
trovati in possesso di verni-
ce rossa. Qui come a Leice
ster, a Manchester, alia Lon
don School of Economics 1 
privilegiati buoni dei «colle
ges » sono scesl in piazza e 
nelle strade, hanno rifiutato lo 
ordinato silenzio. Sir James 
Mountford dovra. ricredersi. 
In un'apologia appassionata 
del sistema inglese dell'istru-
zione superiore, idillico « rifu-
gio delle idee impopolari» al 
di sopra della mischla, ha 
scritto: «Gli studenti britan-
nici non hanno tendenza a sel-
vagge. malguidate e spesso 
dannose manifestazioni politi
che, come si verifica nelle Uni
versita di altri paesi ». 

Sir James dovra ricredersi 
non solo per l'esplosione di 
domenica 17, ma per le de
cine di episodi di aperta dis
sidenza che si vanno via via 
manifestando. In ordine spar-
so, nella Universita del mira-

colo liberale. Proprio qui a 
Cambridge, al 74 di Trumpin-
gton road, 11 ministro della 
difesa Healey fu bloccato, qual-
che settimana fa, da una fol
ia di 500 studenti. Davanti al 
suo taxi furono stese parec-
chie biciclette per impedire la 
partenza, la polizia visse mo
ment! di disperazione: teme-
va per l'incolumita del mini
stro. Healey era venuto a par-
lare per conto del <i Democra
tic Labour Club », 11 club uni-
versitario riconosciuto ufficial-
mente dal Labour Party in an-
tagonismo al Labour Club, che 
e costituito di oppositori alia 
linea del partito. Come lui so
no incappati neH'impopolarita 
studentesca Callaghan a Ox
ford e Gordon Walker a Lei
cester, Facolta di diritto: an-
zr Leicester ha assistito ad 
una vera e propria occupazio-
ne dei locali dell'amministra-
zione, fatto assal nuovo nel 
metodi di protesta degli stu
denti inglesi. 

Ma perche questi studenti 
privilegiati si ribellano? Han-

In seguito alia scoperta di importanti nuovi giacimenti 

L'URSS diverra il maggior produttore d'oro 
Gia nel 1965 sono state prodotte 390 tonnellate del metallo prezioso in URSS contra 950 del Sndafrica, 

45 degli Stati Uniti e l l delFEuropa occidentale — Citta « sotto vetro » per la vita sui ghiacci polari 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 23. 

Net giornt scorsi, mentre 
tuttt t paesi ore esistono 
ancora le mBorse* e gli 
magentt di cambio» conosce-
vano la febbre dell'oro. I'agen-
tta di stampa sonetica TASS 
pubbltcava due brevtsstme no-
tizte. che in un momenta di-
verso sarebbero torse passate 
tnosservate, ma che acquisin 
vano adesso un stgmficato 
tutto parttcolare La TASS da-
va tnfattt notizia di due nuo
vi tmportanti giactmenli doro, 
scopertt in questi ulttmi tem
pt nell'Untone Sovietica, non 
ptii — pero — nell'estremo 
orienie. nella Jakutzux o nella 
Ciukotka, ma nella Russia 
europca. *Gll studtosl sovie-
tict — diceva testualmente il 
dispaccio TASS del 13 marzo 
— hanno confermato che U 
sottosuolo della pianura rvssa 
contiene oro. A vane centt-
nam di metn di profovdita 
Bono stati nlevatt tnjatti i 
carallerislici tndict della pre-
tenza del mtnerale. In partt
colare nella regione che t geo-
logi conoscono come quella 
della "anomalia magnetica di 
Kursk", il ricercatore Ivan 
Roikov Mtudlando rocce crt-
stalline formatest due miliar-
di d* anni or sono. ha tro-
vato tracce di quarto conte-
nente fino a 0.6 grammi d'oro 
per tonnellata. Attn giacimen 
ti sono stati troratt in Kare
lia e nella penisola di Kola. 
Inline si * potuto accertar* 
che Mosca stessa e collocate 
su un terreno auniera, 
giacche Vmtera pianura russa 
attorno alia capitate puo *» 
sere paragonata. per quel en* 
ngnarda la sua struttura geo-
fcMtco, alia famosa piano di 
WUwaterstrand, nel SudAfri-

si trovano, oomm a 

nofo, le piu grandi mtniere 
d'oro del mondo ». 

Cinque giornt, dopo la se-
conia notizia, ancora piu bre
ve: i geologi, ri/eriva la TASS, 
hanno trovato mmerali ricchi 
d'oro nella regione di Dne
propetrovsk in Ucraina, ac
canto a giacimenti particolar-
mente ingenll di solfuro di 
mchel L'URSS aumenta dun-
que il suo patnmonio aunfe-
ro. i altri dtspacci simili a 
quelli che abbiamo riassun-
to sono sicuramente desttnatt 
a seguire anche in tuturo, 
giacche tl lavoro di ricerca i 
tutt'altro che concluso e un 
esercito di geologi e al lavo
ro a tutte le latitudtni alia 
ricerca di petrolio. minerali 
terrosi. oro. pietre preziose, 
per cui la grande e carta B 
delle ricchezze dell'Unione So
vietica e destinata a subtre 
ancora clamorosi aggiorna-
mentL 

II bacino 
della Lena 

Per quel che ngnarda Voro, 
giacimenti davvero enormt so
no stati trovati gia negli anni 
trenla, e oggi il prezioso ml-
nerale viene estratto in un'a-
rea che copre un terzo del 
terrttorto del paese. ben al di 
la della zona aunfera piu an-
tica e piu conosctuta: il ba
cino della Lena e degli aim 
fiumt della Siberia onentale 
8 degli Droll. Particolarmen-
te fortunati sono stati negli 
anni scorsi i geologi che han
no potuto visitare il deserto 
del Kzul Kum a Uurutau, og
gi letteralmente saturo dt 
oro, trovato sotto la sabbta. 
Qui il lavoro di estrazione 
pud procedure a ctelo aperto 

e gia tnfattt si sta lavoran-
do a costruire impianti che 
i tecnici definiscono msenza 
precedenti». Giacimenti di 
oro sono stati scopertt anche 
negli anni scorsi in Armenia, 
nell'Azerbaigian. nel Tagiki-
stan e nella Kirghisia. Ma le 
notizie ptii tmpressionantt con-
tinuano a giungere dall'estre-
mo nord, dalla Jakutzia. dal
la Ciukotka. dalla Kamchatka. 
la dote il ghiaccio siberiano 
racchtude tncredtbill tesort 
che solo ora I'uomo, grazie al
le tecntche moderne. pub par-
tare alia luce. 

La Jakutzia si estende su 
un territorio tmmenso: 3 mt-
Uoni di chilometri quadratt 
fquanti doe ne conta VEuro-
va occidentale) dalla taiga si-
beruma a est degli Vrali, **no 
aWoceano Artico. e abitati sol-
tanto da 700000 persone. Qui 
il ghiaccio regno perenne e a 
gennaio il termometro giun
ge anche al meno 70. tl 30% 
dell'oro sorietico viene estrat
to qui Ira Mirny. Jakutz e 
Magadan, cerchiettt neri net-
la grande carta blanca nel 
nord della Siberia, dove si 
pub arrivare solo con Vaereo 
o Vclicottcro o. vclla brevisst-
ma ma molto tntensa estate. 
lungo I fiumi. Qui sorgono 
le ctttd di «romantict» con-
quistatori di nuovi spazt. • 
anche di prigionieri decabri-
sti e poi socialisti cacciatt qvt 
daglt zar. Qui, tn queste ter-
re. e ambientato anche t'« Ivan 
Denlssovic» di Solgenltztn, 
che nelle ultime pagine del 
libro sogna la citta del tuturo. 
bella con tutte le sue case, 
le sue piazze, e i suoi operat. 
II XX congresso prima e pot 
tl massiccio tntervento della 
scienza, hanno dato il Id alia 
grande * operazione Siberia s 
M eorto, « oggi l§ cUt& 

gono in fretta: case, tstltutl 
scientiltci, fabbriche, e una 
popolazione giovane dl co-
struttori che hanno il compt-
to entusiasmante dl conqui-
stare alTuomo le ricchezze na-
scoste dal ghiacci e dalla taiga. 

II piano di sviluppo della 
Jakutzia e basato tnnanzi tut-
to sulla messa in valore delle 
enormi ricchezze del sotto
suolo: oro. dtamanti, petrolio, 
gas naturale falmeno 3 mlliar-
dl di metrt cubi), ferro. pla-
tino. Ecco aUora centinala di 
spediziont geologiche spinger-
si lungo i ftumi ftno all'Artl-
co. al dt la del circolo polo-
re, mentre si fanno progettl 
e si lavora per rendere accet-
tabtle il terriblle e lungo in-
verno. creando speciali bacmt 
artifictali e immense zone 
verdi attorno alle dtta. Ad 
Jakutz vi sono oggi numero-
si tstitutt di ricerca diretta-
mente collegati alia citta acca-
demica di Novosibirsk. II pia
no qutnquennale prevede in 
queste zone investimenti per 
due miliar dt di rubli, con un 
aumento di tre volte rispetto 
al toiale del piano settenna-
le. chtusosi nel 1966. Qui sor-
gsranno in parUcolare Ire cen-
trali elettroniche e tre Idro-
elettriche, 5 complesst chimi-
ci, 3 cementtfici e l comples-
so metallurgico. Qui sorgera, 
come t nostri lettori gib san-
no, Aikahl, la ecittb sotto ve
tro m, dove 5.000 abitantt — 
lavoratori e tecnici dt una 
grande • miniera dt • dtamanti 
— potranno vivere, lavorare 
« andare a passeggio nono
stante t meno 60 gradt, giac
che gli otto graltacieU della 
cittb saranno collegati con un 
sistema dl strade a cupole rt-
scaldate artificialmente. Una 
seconda citta. questa di alme-
ne 50M0 abitantt, at* co-

struzione a 600 km. da Mirny, 
nella zona piu ricca d'oro e di 
dtamanti della Jakutzia. Ma le 
continue scoperte dei geologi 
costringono urbanisti e put-
nificatori a prevedere contt-
nuamente nuovi progettl. Re-
centemente, ad esempio, so
no stati scopertt giacimenti 
d'oro lungo il Kuranak, ad 
una profonditb di 60 metri. 
Insiemc alle prime otto dra-
ghe si e dovuto cosl mettere 
in piedi tn fretta una picco
lo cittb di mtnatori, legata al
ia civiltb soltanto dat piccoli 
aerei della flotta polare. 

Giacimenti 
inesauribili 

Ma la Jakutzia non e an
cora Vestremo est sovielico. 
Da essa parte, poco dopo 
I'estuano del Koluma, la Ciu
kotka che giunge quasi a lam 
bire il continente americano 
neUAlasca e che lancia pot 
verso sud Vimmsnsa c snclls 
penisola della Kamciatka. An 
che qut i cercatori d'oro giun-
gono con gli eltcottert e cot 
mezzi della scienza d'avangvar-
dta seguitt da tngegnert, tecni
ci. costruttori di citta. Negli 
ulttmi due anni sono stati 
scopertt nella Ciukotka cin
que grandi giacimenti d'oro. 
E' solo I'tnizio: tracce d'oro 
sono state trovate tnfattt in 
un centtnato dt punti diversi 
lungo la costa del morale 
oceantco. 

Quanto oro st produce ora 
e quanto se ne produrrb tra 
qualche anno nell'Unione So
vietica? II ministro per i 
metallt non ferrosi. Voroblov, 

1 ha dmtto recentemenu che t 

giacimenti gib scopertt sono 
« prattcamente inesauribili» e 
che questo settore dell'indu-
stria e solo al primi passL 
11 bollettino della tUiaie Ion-
dinese della Banco di Stato 
dell'URSS ha scntto dal can
to suo che mentro t prossi-
mi venli anni VURSS dtven-
terb la massima produttrice 
dt oro del mondo». Secondo 
studiost occidental^ nel 1965 
la produzione dt oro sovieti-
co era dl 390 tonnellate fun 
quinto delta produzione mon 
diale) rispetto alle 950 tonnel
late del Sudafrica. alle 45 de 
gli Stall Vniti. alle 11 — in 
totale — dei paesi dell'Euro 
pa occidentale. E' anche gra
zie all'oro estratto nelle regio-
ni polari che I'Unione Sovieti
ca ha potuto durante la fase 
piii dura della guerra mante-
nere i suoi tmpegnt e pagare 
le forniture americane e poi 
impostare da posiziont di si-
curezza la sua politica com-
merciale. Cost Voro serve ora 
all'URSS per salcaguardare i 
provrt interessi mentre una 
cnsi cost vasta tnveste il si
stema monetario internaziona
le. Voro e poi servito alia 
Unione Sonetica per compra-
re negli scorsi anni grano, 
maccntne e impianti; e un 
eregalo della natura* che 
mette tn rHievo un curioso 
paradosso della storia: il pae
se destinato a dtventare il 
principale produttore d'oro e 
tnfattt quello che prima al 
mondo ha liquidalo cot ban-
chtert anche il mito dell'oro, 
e che dunqve mette a frutto 
le sue ricchezze senza cono-
scere la « febbre i che gli al
tri paesi conoscono. 

Adriano Guerra 

no le biblioteche migliori del 
mondo. I t super\ isors » che 
h seguono nelle esercitazioni 
scritte setHmanah possono 
chiamarsi Joan Robinson. Lo 
esame cui devono sottoporsi 
di tanto in tanto consta di 
una risposta scritta ad una 
serie di domande, che esigo-
no una preparazione corretta 
e uno studio puntuale, ma non 
e severe* o drammatico. II pri-
vatismo liberale che caratte-
rizza tutta la struttura dell'in-
segnamento superiore nascon-
de assal accortamente 11 vol-
to autoritario del potere e del 
controllo. 

II potere e difficile perfl-
no immaginarselo da queste 
oasi di studio in cui la schia-
vitii pub prendere la forma 
dell'obbligo della hberta Al-
l'inizio dell'anno si presenta-
no tutte le associazioni stu-
dentesche, da quella che rac-
coglie gli appassiunati della 
chitarra al club del canottag-
gio, dai clubs degli hobby a 
quelli politici. C'e un club 
conservatore e uno liberale, 
quello ufficiale degli studenti 
del Labour Party e quello di 
opposizione, la «Marxist so- | 
ciety i) e la « Radical Students 
Alliance », nata da poco e te-
sa a organizzare, in opposi
zione all'organo ufficialmente 
rappresen'ativo degli universi-
tari inglesi, la a National U-
nion of Students n (NUS), gli 
studenti di sinistra, dai libe
ral!, ai comunisti, ai labu-
risti. 

Cons:denamo Cambridge e 
il King's come io spettro per 
scoprire i lineamenti di una 
situazione in movimento. Ci 
accorgiamo subito che l'invo-
lucro liberale della dolce in-
tegrazione e caduto, che gli 
studenti sono stufi del mor-
bido patemalismo dorato che 
li ha segregati dalla societa 
politica. Parhamo di questi te
rn! con Bob Rowthom. del 
corpo insegnante del King's, 
collaboratore della « New Left 
Review ». studioso di proble-
mi sindacali. tra le intelii-
genze piu politiche del «col
lege » Gwynn Pntchard, stu-
dente di lettere. Robin Derri-
court, David Stocking, Jack 
Stauder. Jean Gardiner. 

« L'opinione pubblica — do-
mandiamo — sembra meravi-
gliarsi delle lotte studente-
sche, sembra considerarle di-
sordini incomprensibili. Que 
«tl studenti, dice, che hanno 
da lamentarsi? Hanno quasi 
tutti, certo un buon 80«, se 
non piii. un ottimo stipendio. 
vivono nei colleges miglion 
del mondo, che vogliono? Che 
volete? La ribellione da dove 
nasce?» 

« Lo scarso potere d'acqul-
sto cui sono ridotti i nostri 
stipend!, 1 nostri "grants", do
po la svalutazione. e solo il 
punto di partenza — dice 
Pntchard — delle nostre pro-
teste. Anzl noi non seguiamo 
la NUS proprio perche fa una 
politica corporativa e prote
sta solo per il blocco del 
"grants" In realta nol abbia
mo capito attraverso il pro-
blema dei nos'rl stipend! il 
falhmento di tutta una poli
tica economics e ii legame 
che ci unisce alia societa». 

Insomma la protesta ha qui 
due nomi e due motivi, Wil
son e Vietnam. La dislllusione 
radicaie che la politica dei 
laburtsti ha provocate- e la 
mancanza di canal! politici ef-
ficaci attraverso cui manlfe-
stare una volonta d'opposizio-
ne stanno alia base di que
sto vol to lmmediatamente po
litico del movimento studen-
tesco, insieme alJ'altro grande 
motivo che ha nome Vietnam. 

«Noi sentiamo la necessi-
ta — dice Derricourt — di co
struire una forza nuova, una 

vismo della NUS quanto per 
dar voce a una contestazione 
politica del laburismo che si 
va estendendo con sempre 
maggior forza e trova diffi-
cilmente chiarezza di espres
sione ». In questa strada il 
movimento degli studenti non 
pub ambire da solo a rap-
presentare l'arco delle forze 
sociali e dei temi ideal! in 
grado di provocare un vero 
rinnovamento dopo la clamo-
rosa « caduta » di Wilson. Qua-
li sono le forze sociali cui 
pensano di rivolgersi questi 
studenti, quail I riferimenti 
politici che ritengono piii va-
lldi? 

n C'e l'esemplo eloquente — 
dice Derricourt — delle lotte 
avvenute alia London School 
of Economics (LSE): 11 gli 
studenti si sono collegati agli 
edili, agli affittuari che si 
opponevano al London Coun
cil quando e stato proposto 
I'aumento degli affitti. Si trat-
ta di collegamenti dl tipo sin-
dacale. che in prospettiva do-
vrebbero creare le condizionl 

per spaccare 11 Labour Party. 
Noi non crediamo piii al re-
cupero del partito. Siamo in 
una fase spenmentale ed epi-
sodica. Ma terremo duro ». 

Dunque nntreccio politico 
della lotta degli studenti con 
i temi della condizione socia-
le e con le tensioni politiche 
intemaz:ona!i e evidente nel 
lavoro dei glovani del King's 
Com'e evidente la coscienza 
di un lavoro dl lunga lena. 
Bob Rowthom riassume le ra-
eioni della crisi che investe 
T'lstruzione superiore e ne a-
nalJzza le motivazionl di fondo. 

« Questa coscienza studente
sca d'opposizione — dice Bob 
Rowthom — e nata da uno 
due anni. Aglt studenti fino-
ra e stata concessa una lar-
ga autonomia purche fossero 
studenti e soltanto studenti. 
Ma oggi questa autonomia si 
trasforma In un importante 
strumento di contestazione del 
sistema. I gruppi piii agguer-
riti di studenti. infatti. labu-

organizzazlone non burocrati- j mt i , radical! e cosl via, non 
ca degli studenti, sul tipo del 
tedesco SDS. E non tanto per 
oppord ml blando corporati-

si limitano a mettere in di-
scussione la politica di un 
governo, sono contro 11 siste

ma di scelte che le sta dla-
tro. Anche per questo l'auto-
nomia tradizionale dei "colla
ges" e minacciata. Ma l'invo-
lucro liberale della nostra U-
niversita e cosi preciso che 
non pub essere snaturato se 
non a lungo termlne». 

Effettivamente per chl ca
pita da queste parti provenen-
do da Nanterre, col ricordo vi
vo di una politica dell'Univer-
sita che denuncla manlfesta-
mente i suoi legami econo
mic!, 11 suo autoritario stata-
hsmo e grida in faccia a tut
ti gli obiettivi quantitntivi del
lo sviluppo, le sue finalita ne-
cessarie. si rende subito conto 
di quanto sia difficile qui 
per un movimento studente-
sco individuare i temi della 
lotta, legare la propria conte
stazione politica generate ai 
temi specifirl della condi7io-
ne universitaria. La camtte-
rizzazione in termini diretta-
mente politici (lotta contro il 
laburismo economico e con
tro l'asservimento filolmperia-
lista) del movimento e anche 
il risultato di una situazione 
di relative privilegio e di ovat-
tata integrazione. 

II movimento degli unlver-
sitari e molto frastagliato: in 
questo non pub che registra-
re la duttile articolazione di 
una struttura che si nrga qual-
siasi rigidita e sottohnea con 
forza il momento pnvato del 
o college ». a Come e possibile 
unificare — domandiamo a 
Rowthorn — e su quail tomi 
il movimento studentesco?». 
a I contenuti umficanti sono 
quelli che derivano dalla di-
sillusione della societa del be 
nessere e dalla consapevolezza 
che il nemico da battere e lo 
Stato come sistema, non que
sta o quella linea di governo. 
Per far questo occorre nfe-
rirsi a certi strati delle Trade 
Unions. Dalla Ioro opposizio
ne al partito labunsta d;pen-
de molto della possibility di 
sbloccare una situazione senza 
alternative, di cancellare quel 
senso di vuoto, di deserto. che 
prende chi esce dall'Universi-
ta, di eliminare la fatalita del 
1'integrazione. Che al fondo 
del dissidio studentesco ci sia 
la messa in discussione del 
sistema e non solo uno slan-
cio di generoso pacifismo it* 
a dimostrarlo la tematica af-
frontata dalla nostra 'Tree U-
niversity" ». 

Anche a] King's e nata. esat-
tamsnte dal 12 marzo. una 
Libera Universita. Ha comm-
ciato con 1'affrontare 1 tern! 
della frammentazione della 
cultura e delle sue convenzio-
nali npartizioni. Poi ha mes 
so al suo ordine del giorno 
argomenti come il capitali-
smo monopolistic (ne ha 
parlato A jit Singh), la po
litica internazionale dell'Unio
ne Sovietica (John Barber), 
la politica economica di Cu
ba (Brian Polhtt). La «Key
nes Hall» e sempre gremita 
nelle ore delle controleziom, 
le discussioni animate e lun-
ghe. 

• Gh inglesi — dice Bob 
— sono a volte stati 
ottimi sindacalisti, raramente 
dei buoni politici socialisti. Si 
tratta di nguadagnare il tem
po perduto e superare quella 
diff'.denza che, da noi, anco
ra separa grandi strati della 
classe operala e glovani lntel-
lettuall». II compito non e 
facile, ma 1 gruppi piii vivaci 
e agguerriti che lavorano nel-
l'orbita di una ricerca marxi-
sta libera e cntlca. sono de-
cisi a fare sul serio, senza 
iattanza e senza pretese di 
globali ed improwise solu-
zionl. 

Roberto Barzanti 
Giulietto Chieaa 
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