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IL TEMA DEL GIORNO 

II Vietnam 
dopo 
Westmoreland 
I massicci aiuti del campo socialista e 1 nuovi 
rapporti di forza - «Questa guerra non deve du-
rare nfc un giorno di meno nfe un giorno di piu» 

La notlzia clamorosa, ma 
non Imprevista, del silura-
mento del primo crociato 
<T America, generate West
moreland, non oscura, anzl 
mette ancor piu in luce a 
parer mio (e va nella stes-
sa direzione) quella dell'in-
vio di altri 30.000 soldati 
americani a ripianare le per-
dite del corpo di spedizione 
nel Viet Nam. 
' 30.000 soldati non sono 
pochi ma non sono nemme
no molti. Soprattutto non 
Bono tanti quanti la situa
zione ne esigerebbe e quan
ti In efTetti ne aveva richle-
stl Westmoreland per farvi 
fronte. Sono forse piu di 
quanti sarebbe stato possi-
bile Inviarne se alia testa 
del Pentagono fosse rimasto 
Mac Namara, ma certo mol-
to meno di quelli che chi 
sta alia destra di Johnson 
(ed egli stesso) aveva cre-
duto possibile inviare dopo 
11 cambiamento del Segreta-
rio di Stato alia Difesa. 

A questo fatto occorre at
t r i b u t e tutto 1'importante 
significato politico che esso 
riveste, senza vanl ottirni-
smi. partendo dalla conside-
ra ' ione che dopo la recente 
ofTensiva scatenata dal FNL 
su tutti i fronti, di citta e 
di campagna, al monte e al 
piano, la questione dccisiva 
che e stata posta nel Viet 
Nam e quella del rapporto 
di fnrze fra aggressori e ag-
preditl, fra americani (con 
1'aggiunta dci locali colla-
hora7ionisti e delle rapnre-
sentanze mercenarie della 
SEATO) e movimento di li-
bera7ione vietnamita nel suo 
comnlesso. 

Tntendo dire che e inte-
ramente venuta meno la pre-
cedente situazione di insta
b l e equilihrio. In sua vece 
si e prodotta — come risul-
tato del lungo logoramento 
delle forze di invasione, del-
la liquefazione delle forze 
collaborazioniste e del co-
stante accumulo di nuovi 
consent (e di massicci aiuti 
dell'URSS. della Cina, del 
campo socialista) attorno al 
FNL — una situazione nella 
ciuale 11 rapporto di forze 
dnvra necessariamente vent
re a confront! sempre piu 
duri e rlsolutivi. 

E ' questa la svolta che 11 
movimento di liherazione 
vietnamita ha deliberato di 
fare con la recente offenslva 
le cui motiva7ioni di fondo 
vanno ricercate anche in una 
analisi attentissima della si
tuazione interna americana 
allMmbocco. oramni irrever-
sihilp. delle contraddittorie, 
complesse e violente spinte 
che nnrteranno alle elozioni 
prcidonziali. fra appena set-
te mesl. 

To sono Interamente con-
vinto. del resto. che il gran-
de valore di questa scelta 
non risulta ne modificato n§ 
attentiato dalle stcsse rifles-
sloni autocritiche flacune 
nel colleeamento con le 
grand! masse In certi centri 
nrbanf, scompensi fra dirp-
zione politics e azione mili
tare in certl settori. passi 
piu lunghi della gamba fat-
tl nua e la. per valutazioni 
estremlstiche. con la cnnse-
guente disilluslone provoca
te nel ponolo. ecc.) oubbli-
eate dagli organ! dirlgenti 
del FNL. 

Quesiti 
di fondo 

I quesiti di fondo ai quali 
ttitte le forze politiche re-
aponsabili vietnamite hanno 
voluto rispondere prima del-
1' offensiva d' inverno sono 
stati i seguenti: 1) E1 in 
g r a d o 1' Amministrazione 
Johnson di confessare alia 
opinione pubblica americana 
e mondiale che, dopo drca 
quattro annl di •guerra lo
ca le* nel Sud Viet Nam e 
quasi altrettanti di aggres-
sione piratesca dal cielo e 
dal mare contro la RDV, 
non e piu possibile sostene-
re che ci sono nel popolo 
vietnamita forze reali e ran-
presentanti antentici i quali 
vogliono e legittimano Vin-
tervento USA?; 2) F in gra
do, di conseguenza, l*Ammi-
nistrazione Johnson dl dire 
alia nazione americana che 
11 momento e giunto di pren-
dere interamente su di se 
tutto il peso della guerra 
con tutti i rischi che ne 
possono derivare sul piano 
Internazionale e con le ine-
vitabili consesmenze della 
mobi'ifa7ionp general?, del
la dirbiara7inne di guerra 
alia RDV. sovrano paese so
cialista. e del soffooamento 
violento di ogni opposizione 
•11a guerra come attivita an-
tlnazionale? 

?* ctpcaU e stata nega-

VIAGGIO DI DUE STUDENTI ITALIANI NELLA RIV0LTA DEGLI UNIVERSITARI IN OCCIDENTE 

IL RIFIUT0 DI UN PRIVILEGI0 
La patria del 700 « colleges » non e riuscita ad addomesticare i suoi figli — La delusione per il fallimento laburista e cosi vasta 
e cocente che esistono tutte le condizioni per impostare un lavoro di cui finora era perfino difficile intravedere le linee 

tiva. II movimento di libe-
razione vietnamita ha cosl 
riconfermato di muoversl 
nel grande solco aperto dal 
movimento comunista e ope-
raio internazionale con la 
parola d'ordine «Le forze 
della pace sono piu fortl 
delle forze della guerra», 
elaborata e precisata ancor 
piu in sede teorica dal XX 
Congresso del PCUS con la 
dimostrazione della non Ine
vitability della terza guerra 
mondiale. 

E* in questo rigoroso qua-
dro di principio che si col-
loca la direzione politica 
della guerra di liberazione 
vietnamita fantimperialista 
e anticolonialista come i 
vietnamiti sempre sottoli-
neano resplngendo le criti-
che di chi vorrebbe vedere 
in queste definizioni una li-
mitazione oppor tun i s t s del
la loro Hesistenza). 

Un valore 
decisivo 

Dunque 1 30.000 disgra-
ziati soldati americani in-
viati nel Viet Nam a scan-
nare, a farsl scannare, ad 
aggravare il conflltto e a 
non risolvere assolutamente 
nulla ne sul piano militare 
n6 sul piano politico, sono 
il riflesso di incontestabili 
dafi di fatto ai auali 1 viet
namiti hanno attribuito un 
valore decisivo per la ela-
borazione della loro strate-
gia rivoluzionaria. In primo 
IUOPO dpi seguente: la im
possibility per 1' Imperiali-
smo americano di prescin-
dere, oltre che dal crescente 
isolamento politico e dalla 
condanna del popoli, anche 
dalle reslstenze democrati-
che e dalle contraddlzJonl 
della societa USA conside
rate nel loro piu vasto rag-
gio e non solo come con-
traddizioni fra i « blanch!» 
e i « negri ». 

Non a caso nell'ottobre 
scorso, mentre mi trovavo 
ad Hanoi, sentii affermare 
pubblicamente da Pham Van 
Dong, primo ministro della 
RDV, che il popolo ameri
cano e e deve essere sem
pre piu il principale alleato 
del popolo vietnamita nella 
lotta contro la guerra di 
aggressione (linea politica, 
questa, derivante da un'ana-
lisi ben piu ricca le diversal 
di quella di «Che» Gueva
ra. di Castro, di Fanon e 
dei soclologi marcusiani). 

SigniHca tutto d o che I 
vietnamiti abbiano, dopo la 
recente offensiva generale, 
contrapnosto frontalmente 
la possibility di una vittoria 
militare a quella di una so-
luzione negoziata, optando 
unicamente per la prima? 
Al contrario: le condizioni 
offerte dai vietnamiti per la 
soluzione negoziata sono di-
venute sempre piu Incalzan-
ti e sempre piu accettabill 
dal piu vasto schleramento 
di pace su scala internazio
nale.^ Vi e anche, infatti, un 
altro aspetto, assolutamente 
non secondario. di questo 
tragico problema: il genoci-
dio del popolo vietnamita. 
DRse tempo fa Le Duan, 
Primo segretario del Parti-
to dei Lavoratorl del Viet 
Nam: «Questa guerra non 
deve darare ne" un giorno * 
dl meno ne" un giorno di 
piu». Ecco che cosa signifi-
ca per i vietnamiti •vitto
ria finale ». 

Non credo di andare er-
rato affermando che, negll 
ultimi mesi. questo aspetto 
del problema fla denunda 
annassionata delle harharie 
USA. degli orrori della guer
ra e del martirio vietnami
ta) e passato troppo In se-
conda linea. Vale la pena, 
per ricordarlo a no! tutti, 
che io trascriva qui per in-
tero fi testo d'un telegram-
ma speditomi da Tfanol nel 
giorni scorsi: • Aviazlone 
marina USA et servi Saigon 
commettono nuovi barbari 
criminl contro ponolarionl 
Sud Viet Nam spedfictmen-
te Saison Hn* MvTho et 
altri canolnoghi provinda 
ston molte mlellata morti et 
feriti soprattutto donne et 
bambini ston migliaia case 
distrutte ?e?uito bombarda-
menti naoalm fosforo et 
pas tosslci ston FNL Sud 
Viet Nam et Governo RDV 
hanno pubbllcato recenti di-
chlarazionl denundando e-
nerdcamente ouesti criminl 
stnn PrAffblaTTin KnWpvnre 
camnagna nrntesta oninlone 
onbblira Italians et so«te-
gno silivo 'otta nonnln vlpt-
namitl finn viMnria finale 
ston firmato Commisslone 
Inchlesta Cdmini Americani 
Viet Nam ». 

Antonello Trombadori 

Un aspetto delle recenti manifestazioni londinesi contro la guerra nel Vietnam; un gruppo di giovani studenti, con cartelll e 
bandiere vietcong, marcia verso Trafalgar Square. 

Gli eterni ritorni dell'uomo del «Corriere» 

LA LODE 
DEL PIANISTA 

Non e'eravamo fatte molte 
Qlusioni sul fatto che U cam-
bio della guardia tra Russo e 
Spadolini avrebbe apportato 
modifiche sostaruiali al c Cor
ner* deUa Sera*. Tuttavia 
speravamo che lo scambio fra 
U becero Alfio Russo e U « col-
to* Spadolim avrebbe muta-
to perlomeno a tono, se non 
la qualita, del foglio. lUusio-
ne. Infatti ormai i chiaro che 
al <Corriere della Sera* chi 
comanda effettivamente, non 
& \l trepzdo e curialesco fan-
ciullo-prodigio, U «laureato in 
Missiroli», Spadolini: ma il 
noto Indro MontaneUi, la piu 
beUa penna che mat Vidiozia 
nazionalista italiana si sia con-
sentita per far mussare i suoi 
tetri furori, i suoi malumori, i 
suoi vendicatim rancori con
tro 3 mondo tutto che cambia 
contro di essa. d un elemen-
to di complesso di inferiorita 
in questa rabbia montanellta-
na contro il mondo intero (con 
eccezione di casa Crespi). In 
fondo. malgrado f suoi libri di 
< storia * che /anno testo solo 
per gli ignoranti e che mai 
nessuno storico ha preso sul 
serio, questo Indro MontaneUi 
non ce Vha fatta mai nell'im-
pegno di emergere com* in-

tellettuale. Come tale chi lo 
conosce? Ridicolo come «sto
rico >, ignorato come autore 
teatrale. irrUevante come os-
servatore politico, in fondo 
questo Indro MontaneUi una 
sola cosa ha veramente sem
pre saputo fare bene: la corte 
ai padroni del c Corriere della 
Sera ». A costoro questo insu-
perabUe cortigiano, ha sem
pre saputo fornire la ineffa-
bile gioia di sentirsi tanto in-
telligenti scrivendo come loro 
pensano, traducendo in paro
le stampate i loro piu riposti 
e ottusi sentimenti politico-
morali. Per questo e tanto 
amato, sia dai Crespi che dai 
loro camerieri, i quali si ri-
trovano tutti in Indro; gli tint 
ricchi gli altri poveri, ma tut
ti cuauralmente tenuti, o trat-
tenuti, al liveUo di un robusto 
sottosvUuppo, da quella po-
lente macchina € ideological 
che i il cCorriere* con i suoi 
derivati, tipo « Domenica del 
Corriere », « Arnica » e roba 
simile. 

Adesso MontaneUi s'e messo 
di impegno a far sapere com'i 
che Vitaliano *per bene* de
ve votare. ft panorama elet-
torale non •* ancora flntto: ma 
gia si sa che, in fondo, per 

questo italiano dalle c idee 
chiare*. i partiti per quanta 
ridicoli, scassati. logorati dal-
Vuso egli li rappresenti (se-
guendo felicemente la sua an-
tica vocazione fascista di es
sere sempre contro € la po
litica*). vanno in fondo tutti 
bene. Ixberali, democristiani o 
socialisti che siano tranne 
queUo comunista, per 3 quale 
S becero di Fucecchio perde 
la calma e U € savoir faire > 
cadendo nel piu volpare iste-
rismo impotente. Non rispar-
mia nemmeno le pesantezze 
da caserma contro le signore, 
questo gentUuomo. pur di 
itrappare U «bravo > con
tro a PCI. 

Siamo onorati da questa ec
cezione: sapere che e'e rischio 
che MontaneUi votera indif-
ferentemente democristiano, li
berate, socialista (forse an
che missino), ma comunque 
mai comunista, e un titolo in 
piu per noi. un'ombra di piu 
sui partiti eventualmente pre-
scelti. Se in fondo U Montanel 
It simbcleggia qualcosa, in 
questa epoca nostra, i U con-
formismo, quello piu vero. che 
si finge irrequieto, scontento, 
attaccabrighe, per poter me-
glio avaUare i suoi eterni as-

sensi a chi comanda. Tanto e 
forte U richiamo della foresta 
del <potere* in questo falso 
* irrequieto >, che perfino il 
mito fascista lo aUetta anco
ra, suggerendogli espressioni 
di encomia. Giustamente fie-
ro, U giornale del MSI. rife-
rwa a proposito di un dibatti-
to sul fascismo organizzato 
dalla TV francese. il parere 
di Romano Mussolini, pianista 
jazz e figlio di Benito: cQuan-
to a Montanelli — egli ha det-
to — e stato corretto ed ha 
polemizzato piu nei confronli 
dei denigratori del Fascismo e 
del loro superficialismo (sic) 
die nei confronti del Fasci
smo*. Non e'era da atten-
dersi nulla di diverso. ha ag-
giunto il pianista, <da un 
uomo inteUigente come lul». 

Anche noi, in verita, non ci 
attendevamo nulla di meglio. 
E la lode del pianista ci di-
spensa da ulteriori commenti 
su cib che bolle dietro ai fu-
mi degli umori tetri contro la 
democrazia tutta deU'attuale 
eminenza, piu nera che gri-
gia, del < Corriere deUa Sera*. 

m. f. 

LONDRA. marzo. 
Ormai la National Union of 

Students (NUS) e il ricordo di 
se stessa. Teoricamente orga-
nizza tutti gli iscritt't all'Uni-
versita, tutti i 2SQ.000 che fre-
quentano un ramo dell'istru-
zione superiore, ma di fatto 
si e ridotta ad essere poco 
piu di un grosso e poco fra-
goroso carrozzone a sfondo se-
miricreativo. Ha una struttu-
ra molto ovvia e molto indi-
retta: svolge una conjerenza 
due volte all'anno con un mi-
gliaio di delegati, e guidata 
da un esecutivo di 10 persone, 
ha un Consiglio, piu o meno 
funzionante. in ognuno dei 700 
« colleges * in cui si ripartisce 
la vita universitaria britanni-
ca. Tra gli studenti con cui noi 
abbiamo parlato, la NUS gode 
di un'impopolarita singolare. 
Per -scoprirne le ragioni an-
diamo a trovare il rispettabi-
le e severo presidente della 
NUS, Geoff Martin, nel suo 
quieto ujficio di Endsleigh 
Street. 

E' un giovanottone alto e 
distinto, quasi troppo, tutto in 
blu. Moquette rossa, tendine 
rosse, a lato una segretaria 
gigantesca in microgonna, da-
vanti tre telejoni che grac-
chiano in sordino, a turno, in 
delicato contrappunto. Comin-
ciamo a capire perche la NUS 
sta morendo. Martin ha 26 
anni, ha studiato a Belfast, ha 
Varia compunta e grave, un 
po' goffa e rosea, di un mana
ger pignolo. 

€ II problema piu grosso che 
agita gli studenti e quello del-
lo stipendio: gli stipendi non 
sono diminuiti, ma non sono 
neppure aumentati. E la sva-
lutazione e quella che e... *. 
«Stipendi a parte — osser-
viamo — quali sono i fini po-
litici della vostra organizza-
zione? >. c ha' nostra — ri-
sponde corretto e attento — 
non e un'organizzazione poli
tica, il nostro fine e un fine 
educativo. Eppoi. vedete. tra 
tutti i membri dell'organizza-
zione, tra tutti gli studenti. ci 
saranno, si e no. 22.000 tes-
sere. Io, poi. nell'associazione 
non posso parlare di politica *. 

c E come spiega. allora. mi
ster Martin, le agitazioni de
gli ultimi tempi? >. * Io sono 
contro la violenza, queste agi
tazioni sono frutto di gruppet-
ti di estremisti, che per di 
piu. non vogliono che la NUS 
faccia politica perchd. se no. 
sarebbero in minoranza. sono 
un amalgama sballato perchd 
non hanno programmi realisti-
ci, sono anarchici *. 

Geoff Martin parla degli stu
denti che gli si agitano sulla 
sinistra come se fossero ra-
gazzini impenitenti. Continuia-
mo a parlarci perchi dalle sue 
parole si capisce Vopinione 
media della societa inglese sul-
le turbolenze studentesche. non 
perche ci aiuti a comprende-
re la natura nuova dei feno-
meni di protesta. E' quasi 
grottesco quando spiega che il 
male sta tutto nel fatto che i 
ragazzi imparano, a scuola, 
cose ed impostazioni teoriche 
che poi non possono applica-
re alia societa. <Noi come 
NUS — conclude — non pos-
siamo fare drammi. dobbia-
mo chiedere. chiedere, e an
cora chiedere, piu studenti. 
p'tit figli di operai all'Unwer-
sita e piii soldi, piit soldi *. 
Lasciamo Geoff Martin nella 
quiete inoperosa dei suoi uf-
fici. mentre gli 85 impiegati di 
cui e alia testa preparano 
qualche circolare di protesta 
contro il blocco dei « grants ^ 
o organizzano qualche gxta 
istruttiva e ricreativa per gli 
associati non turbolenti. 

L'attivita della NVS si e an-
data progressivamente spe-
gnendo perchi non e piu in 
grado (se mai lo 2 stata) di 
incidere nette strutture uniter-
sitarie inglesi. Non pud modi-
ficare (e nemmeno se lo pro
pone. al di la di qualche sten-
lorea dichiarazione rerbale) la 
selezione fortemente classista 
che recluta la popolazione dei 
€ coUeqes * doe la popolazio
ne privileaiata per ecceUenza, 
perchi non vuol far politica. 
Al massimo pud lottare per fl 
mantenimento dei liretti sdla-
riali (nel 1966 370 sterline al-
Vanno come liveUo pfu olfo, 
275 come liveUo piu basso). 
fedele ad un'impostazione cor-
poratira che ormai non tradi-
sce piu nessuno. In realta la 
via per divenire « bachelor * 
(U grado minimo (Tistruzione 
universitaria). triennale. ri-
guarda una rMretta minoran
za deUa popolazione giovanile. 
e Vuso della lingua incide for
temente neUa valutazione degli 
studi secondari e funge, come 
2 comprensibUe. da vero e 
proprio filtro classista. 

Inoltre. e proprio a seguito 
delle recenti agitazioni. in cui 
anche gli studenti inglesi han
no spesso richiesto un ingres-
so a pieno titolo neqli organi 
di governo dei *coUeges*. si 
sta scatenando una reazione 
di opinione pubblica e di uo-
mini rilitici che mira a sosti-
tuire Q shtema del salario con 
quello piii aleatorio e indiriz-
rabUe deUe borse e dei pre-
stitl 

L'Evening Standard ha svol-
to di recente una rapida fn-
chissta domandando a varie 
persone che cosa pensassero 

delle dimostrazioni studente
sche. Le risposte sono si
gnificative. Per lo piii battono 
sul tasto dei sacrifice che gli 
studenti comportano per il con-
tribuente e sulla scarsa rico-
noscenza dimostrata dagli agi-
tatori. Un dirigente industria-
le, Thomas Tester, ha detto: 
< Gli studenti che si compor
tano male come a Cambridge, 
dovrebhero essere puntiti. So
no pagati dai contribuenti per 
imparare e dovrebbe essere 
compreso nell'educazione che 
si impartisce anche I'impara-
re a comportarsi da gentle
men >. La campagna antistu-
dentesca e andata tanto oltre 
che il presidente della Fede-
razione degli studenti conser-
tvj/ori. Victor Mac Coll. i ar-
rivati a promettere una poli
tica di vera e propria natura 
spionislica. Parlandn ad un 
banchetto conservatore ad 
Edimburgo. ha detto che d'nra 
in poi la sua associazinne de-
nuncera < i nomi dcali stu
denti coinvolti nei di.sordini 
delle Universila >. 

D'alfro canto, in un fondo 
recente. I'Observer ha cercato 
di spiegare i recenti disordini 
con il solito « idealisnw giova
nile ». ed ha ammonito che i 
turbolenti « non possono chie
dere di restore impuniti »: « se 
il sistema attuale — ha con-
cluso con tono ricattatorio — 
del presalario e itisoddisfacen-
te. non potrebbe risultare mi-
gliore un sistema di prestiti 
sul modello svedese? ». L'in-
terrogativo e delicatamente 

lotta che oltrepassi i! breve 
periodo dell'Universita >. 

Gli chiediamo di dirci sche-
maticamente i punti fondamen-
tali dell'azione attuale della 
USA. Chris Gilmore risponde 
con un'elencazione rapida di 
cinque tem't: t Niente blocco 
dei salari, fine dell'autoritari-
smo paternalistko, no all'im-
perialismo, via gli americani 
dal Vietnam, un collegamento 
vitale tra studenti e societa *. 

Anche nelle parole di Gil-
more i chiara la fine, il rifiu-
to di un privilegio, la patria 
dei 700 « colleges » non e riu
scita ad addomesticare i suoi 
figli. Conservatori a parte, tut
ti i raggruppamenti, dai Ixbe
rali ai rornunisfi. manifesiano 
una vivace eavacita di pre-
senza politica. II manifesto co-
stitutivo diffuso dalla RSA 
propone con prudenza e chia-
rezza un'azione enuilibrata, di 
carattere sindacale e al tem
po stesso di grande respire 
ideale. 

Dei died punti del program-
ma i primi cinque si riferisco-
no alia condizione studentesca: 
si rivendica per gli studenti 
di controllare direttamente i 
propri dirigenti. una parted-
pazione effettim a tutte le de-
cisioni che li interessano, e ci 
si oppone a qualsiasi «anti-
demacratica prcssione > sul 
« colleges ». Ami si avanza la 
ipotesi di far partecipare alia 
direzione dei c colleges * an
che rappresentanti sindacaii e 
personale non docente. alio 
scopo di favorirne un critico 

ipocrita. Per contestare i vec-
chi metodi della NUS e dare 
vita ad un'organizzazione poli
tica e battagliera e nata. da 
18 mesi. la Radical Students 
AUiance (RSA). V* amalgama 
anarchico * di cui diceva Geoff 
Martin. 

Parliamo della RSA con al-
cuni suoi leaders, nel circolo 
di un Politecnico londinese. in 
mezzo a un frastuono simpa-
tico. 

Chris Gilmore d riassume i 
perche ed i fini deUa nuova 
associazione: < Contiamo su un 
migliaio di aderenti, liberali. 
comunisti, ez-laburisti, radi-
cali di vario tipo. Nostro fine 
i quello di ottenere una de-
mocratizzazione effettiva del-
Vistruzione .con la partecipa-
zione degli studenti agli orga
ni di governo. La borghesia 
non i in grado di soddisfare 
queste richieste, almeno a 
tempo breve, le lacerazioni so
no destinate ad accrescersi e 
ad assumere sempre nuova 
importanza. In poche parole 
la nostra i una battaglia con
tro Vauioritarismo, nelle sue 
varie forme. Per condurla in 
porto sappiamo bene che non 
dobbiamo confinare la nostra 
azione all'interno deU'Unicer-
sita. Da un lato ci vogliamo 
legare a certi strati sindacaii, 
daU'altro puntiamo, noi in 
prima persona, su un'azione 
interna ai sindacati dei coUetti 
bianchi, dei tecnici, per dare 
agli universitari uno sbocco di 

legame con la vita politica 
della societa. Negli altri punti 
si sottolinea Vurgenza di una 
organizzazione studentesca au-
tonoma. at tiva e nazionale: 
€ Noi d proponiamo — vi 4 
scritto — di lavorare fuori e 
dentro le organlzzazioni esi-
stenti, per lo sviluppo di un 
movimento studentesca demo-
cratico ed attivo. basnio su 
font unioni e organizzazioni lo
cali. autonomo e democra-
tico *. 

Gli universitari comunisti 
partedpano attivamente aUm 
costruzione della RSA. Fergus 
Nickolson. che 2 U segretario 
del c Communist Party Student 
Committee*, d dice che le 
prospetlive della nuova asso
ciazione possono essere rile-
vanti. In una situazione rela-
tivamente privilegiata 2 diffi-
dle. d dice, legare gli obiet-
tirt di democratizzazione del-
Veducazione superiore con una 
opposizione politica generale. 
senza degenerare neUa bona 
intelletlualistica o neU'agita-
zione puramente di propagan
da. Eppure la delusione del 
faUimento laburista 2 cosl va
sta e cocente che esistono tut
te le condizioni per impostare 
un lavoro di cui finora era per
fino difficile intravedere le 
linee. 

Roberto Baranti 
Giulfetto Ch'MM 
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