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La riforma deU'istruzione superiore 

I tecnici nella lotta 
per un'Universita 
democratica e moderna 

Nessun rinnovamento reale b possibile senza rapporto attivo delle masse 
di lavoratori che operano nel settore - Le battaglie di questi mesi hanno 
un carattere avanzato ed indicano una piu estesa coscienza politica 
Sappiamo che nessun rin

novamento democratico della 
Universita italiana sara possi
bile senza il concorso politi
co organizzato delle grandi 
masse che nella Universita 
operano. Prescindinmo per un 
momento dalle centinaia di 
migliaia di studenti che affol-
lano gli Atenei e dalle poche 
migliaia di docenti di ruolo 
e non di ruolo che dovrebbe-
ro organizzare la didattica e 
la ricerca ed avremo una im-
magine inedita e troppo igno-
rata della realta dell'Univer-
sita di massa. 

L'attivita didattica e la ri
cerca scientifica attuali sono 
rese possibili dal lavoro di 
molte migliaia di tecnici lau-
reati, diplomats esecutivi, di 
analisti, di periti chimici. elet-
trotecnici, agrari. di microsco-
pisti elettronici. di disegnato-
ri, di periti settori ed imbal-
samatori, di curatori di orti 
botanici, di bibliotecari, di 
conservator! dei musei. di cal-
colatori degli osservatori astro-
nomici, di operai delle piu di
verse specializzazioni. di ad-
detti ai centri di calcolo e 
meccanografici, di bidelli e — 
nelle cliniche — di infermie-
ri diplomati e generici, di oste-
triche. di portantini. di tec
nici radiologici. odontoiatrici, 
terapisti della rianimazione. 
dietisti. di puericultrici. di 
vigilatrici sanitarie, di addet-
ti agli stabulari. 

Elencazione. questa, che po-
trebbe continuare molto a lun-
go. poiche ad ogni materia 
di insegnamento o campo di 
ricerca, fa riscontro una par-
ticolare specializzazione o qua-
lificazione del personale non 
docente. Un altro dei compi-
ti istituzionali della Universita. 
e cioe l'attivita assistenziale 
nei confronti degli studenti 
(mense, case dello studente. 
erogazione degli assegni di 
studio e dei sussidi) e svolto 
esclusivamente dal personale 
non insegnante: impiegati, cu-
stodi. cucinieri. camerieri di 
gala e di piano. 

Infine. l'autonomia ammi-
nistrativa e finanziaria degli 
Atenei — che, indipendente-
mente da ogni altra conside-
razione raggiunge dimensioni 
e contenuti che non hanno 
paragone in altre amministra-
zioni statali — si realizza. con-
cretamente. nell'attivita di un 
personale amministrativo e 
tecnico altamente qualificato. 
Basti pensare (e l'esemplifi-
cazione non e certo comple-
ta) a tutte le operazioni con-
nesse al continuo aggiorna-
mento delle carriere scolasti-
che degli studenti. alia am-
ministrazione dei singoli isti-
tuti. alia stipulazione dei con-
tratti, convenzioni ed atti giu-
ridici della piu disparata na-
tura. 

Complessi problemi 
di organizzazione 

Una migliore comprensione 
della varieta e della mole dei 
compiti che assolve il per
sonale non docente pud esse-
re agevolata da qualche rife-
rimento concreto: nello scor-
so anno accademico gli stu
denti iscritti alia Universita 
di Roma sono stati quasi 87 
mila; il corpo docente. com-
presi i professori incancati 
e gli assistenti, ha raggiun-
to le 3242 unita; i lavoratori 
non docenti delle varie cate-
gorie, compresi quelli della 
Opera universitaria, sono sta
ti 5443. Rispetto alia massa 
studentesca — unico termine 
di paragone possibile — il 
personale docente rappresen-

ta una pereentuale del 13.7°ro 
mentre il personale non do
cente supera la quota del 
6,l°/o. 

Nello stesso periodo con-
siderato, i lavoratori non in-
segnanti hanno non soltanto 
« amministrato » gli oltre 90.000 
studenti e docenti. fornito alia 
attivita di studio e di ricer
ca di costoro il necessario 
supporto organizzativo. tecni
co ed ausiliario, ma hanno 
altresi provveduto a gestire 
un bilancio di 27 miliardi e 
curata la manutenzione e lo 
esercizio di un complesso edi-
lizio che (senza tener conto 
degli immobili dell'Opera u-
niversitaria. per i quali man 
cano i dati) supera il volu
me di 2 milioni di metri 
cubi. 

I problemi di organizzazio
ne e di funzionamento di una 
Universita moderna sono dun-
que affidati oggi ad un com
plesso di quadri tecnici ed 
esecutivi, sui quali gravano 
tutte le questioni irrisolte dal-
1'espansione di massa delle 
facolta e dei servizi, proble
mi che si ripercuotono con 
acutezza nelle stesse condizio-
ni di lavoro di queste cate-
gorie lavoratrici. 

In crisi il vecchio 
rapporto subaJterno 

In altre parole si pud di
re che il fortissimo incremen-
to della popolazione universi
taria e quindi lo stimolo che 
questo incremento quantita
tive ha rappresentato per mu-
tare la natura stessa dell'or-
ganizzazione della didattica e 
della ricerca, creando nuove 
istanze di coordinamento e 
un valore tecnico e profes
sional superiore degli stessi 
lavoratori delle universita, han
no definitivamente messo in 
crisi il vecchio rapporto su-
balterno. avvilente, paternali-
stico con le caste accademi-
che e la burocrazia ministe-
nale. 

I lavoratori delle Universi
ta sono oggi pienamente co-
scienti del Iegame stretto che 
intercorre fra i propri inte-
ressi e un reale e democra
tico rinnovamento della inte-
ra organizzazione universita
ria ed hanno soprattutto in-
dividuato il rapporto stretto e 
coerente che deve sussistere 
fra una reale efficienza della 
organizzazione degli studi, che 
e compatibile solo con un 
innalzamento del valore cul-
turale. scientifico e sociale 
del lavoro degli istituti e del
le varie attrezzature universi-
tarie e una reale democrazia 
che e compatibile solo con 
una gestione sociale che met-
ta le Universita al servizio 
degli interessi e dei bisogni 
sociali delle masse popolari. 

In questo senso e chiaro 
il significato delle lotte ma
turate negli ultimi mesi da 
queste categorie lavoratrici ed 
e anche comprensibile il ca
rattere avanzato e la coscien
za politica sempre piu este
sa che le ha caratterizzate: 
queste categorie. infatti. cre-
dono fermamente nelle pos 
sibilita di una Universita mo
derna e di massa. perche ne 
sono quotidianamente gli or
gan izzntori piu impegnati. per 
che sono coloro che awer-
tono piu direttamente la ne
cessity di cambiamenti radi
cal! proprio per potere garan-
tire che I'attuale livello di 
massa raggiunto dalla popo
lazione studentesca non si tra-
duca in spreco di energie. in 
frustrazione. in pesanti limi-
ti alle capacita individual!. 
perche sono coloro che pos-
sono esercitare un controllo 
democratico rigoroso contro 
gli abusi di potere. contro 
la organizzazione autoritaria 
delle corporazioni accademi-
che quando degenera nella lo-
gica del profitto individuale 

e della corruzione clientelare. 
Se e vero che oggi si trat-

ta di ricreare nell'Universita 
un nuovo tessuto democrati
co capace di attuare non so
lo una trasformazione del 
quadro istituzionale e degli 
attuali rapporti di potere. ma 
di maturare una organizzazio
ne degli studi nuova e diver-
sa. proprio partendo dalla cri
si di questa Universita di mas
sa. da quanto detto e chiaro 
che il contributo in questa di-
rezione dei lavoratori della 
Universita assumera sempre 
maggiormente connotati ori-
ginali e decisivi. 

Claudio Mussolini NUOVA DELHI — Donne Indlane fanno la coda per votare a Nuova Delhi, leri sono comlnclate le operazioni dl voto tn 
tutta I'lndia che dureranno flno al 10 marzo. II 15 marzo dovrebbero conoscersl I risultatl deflnitlvl 

Indira Gandhi cerca 
i r 

la maggioranza assoluta 

L' India vota 
(per 10 giorni) 
per rinnovare 
il Parlamento 

Gli elettori sono oltre 278 milioni - 5 mor
ti in scontri tra aderenti ad opposte fazioni 

NUOVA DELHI, 1 
Le operazioni di voto in India per II rinnovo della Camera 

bassa sono comlnclate oggi e si concluderanno fra died giorni. 
Gravl incident! hanno contrassegnato la prima giornata elet-
torale: sono avvenuti nello stato orientate del Bihar e sono 
costatl la vita a cinque cittadint Indian! mentre altre declne 
sono rimastt ferlti. Git incident! sono accaduti a Patna, davant! 
ad un seggio elettorale dove si sono affrontate fazioni politi-
che rivali. Quella che viene definita l'elezione « per una svolta 
decisiva nel cammino dell'India» ha avuto una campagna 
elettorale contraddistinta da numerosi e gravi incidenti, ha 
avuto morti e feriti, in particolare nello stato del Bengala 
occidentale, dove pero preesisteva una situazione di acuta 

tensione. Dovranno essere elet-

Un esperimento nell'lstituto tumori di Roma pone un inquietante interrogative* 

Pericolo di cancro nelle fabbriche 
che producono le materie plastiche 

Cos'fe i| cloruro di vinile -Fatto respirare ai topi ha prodotto in essi il ca ncro del polmone, della pelle, delle ossa - C'e pericolo per I'uomo? - La 
risposta del prof. Antonio Caputo direttore del « Regina Elena » - Com battere le malattie prevenendole - Le lotte dei lavoratori per la salute 

Processo a Horst Mahler 

BERLINO OVEST — E' iniziato ieri mattina a Berlino Ovest 
il processo contro I'awocafo Horst Mahler accusato di aver 
collaborato nell'evasfone di Andrea Baader, un giomalista che 
fu arrestato sotto I'imputazione di aver cercato di incendiare 
un grande magazzino di Francoforte. L'awocafo Mahler, espo-
nente di un gruppo di estrema sinistra, e stato in queste set-
timane al centre di una vtra e propria campagna cTodio sca-
fenata dalla sfampa della catena Springer e dallo stesso mi* 
nistro degli intern! che lo ha definito • il nemico pubblico nu-
mero uno». Per questi motivi la difesa ha oggi chiesto la 
sospensione del processo, che si »volge in un clima di vero e 
proprio linciaggio morale. La corte ha tuttavia respinto I'ec-
cezione definendola «del tutto infondafa >. II giudizio, dal si
gnificato essenzialmente politico, durera oltre un mese. Nella 
foto: I'awocafo Mahler ammanettato in aula 

Posizione comune dei sindacati 

LE TRE CONFEDERAZIONI PER 
LA RIFORMA DELLA RAI-TV 

Costituito un gruppo di lavoro — Richieste per « Tribuna sindacale » 
Le segreterie confederali 

della CG1L. CISL. UIL hanno 
esammato il problema della 
RAI-TV con nfenmento alia 
riforma ed ai rapporti inter 
correnti tra sinlacati ed ente 
rariittelevis'vo « I-e tre Se 
gretene - afferma un comu 
nicatu unitano - hinno pre 
liminarmente sottolmeato Tin 
teresse e l'impegno dei lavo 
IBton italiam. anche come 
utenti. per la riforma della 
RAI-TV nel senso di una de-
mocratizzazione dell'informa-

attraverso una revisio-

ne anche funzionale degli at
tuali metodi di gestione del-
1'azienda e di un supera mento 
della crisi economica finan
ziaria e strutturale della RAI-

e Le Segreterie confedera
li. in considerazione di cio. 
hanno deciso di dar vita ad 
un gruppo di lavoro unitario 
con il compito di presentare 
concrete indicazioni. anche at-
tra verso opportune consulta-
zioni. che esprimano la co
mune posizione dei lavorato
ri italiani in ordine al pro
blema della riforma della 

RAI-TV. 
« Le Segreterie confederali 

della CGIL. CISL. UIL hanno' 
inoltre esaminato lo stato dei 
rapporti intercorrenti tra le 
forze sindacali e la RAI-TV 
ed hanno nlevato ropportu 
nita di riprendere le discus
sion! gia awiate alio scopo 
di ricercare intese circa la 
natura, il tempo, la colloca-
zione delta informazione sin
dacale da parte della RAI-TV, 
secondo le richieste avanza-
te dalle organizzazioni dei la
voratori. Contemporaneamen-

te le tre Segreterie confede
rali hanno inviato una lette
rs al presidente della Com-
missione parlamentare di vi-
gilanza. on. Dosi. in cui si 
richiede un urgente colloquio 
alio scopo di esaminare i pro
blemi connessi alia attuazione 
di tribuna sindacale. 

«Le organizzazioni dei la
voratori rivendicano una mi
gliore e piu ampia disponi-
bilita anche per un piu equo 
rapporto tra le trasmissioni 
strettamente politiche e quel
le »ind*cali». 

II cloruro di vinile. un com-
posto di fondamentale impor-
tanza nell'industria chimica e 
particolarmente nella produ-
zione di materie plastiche, e 
cancerogeno. La capacita di 
questa sostanza chimica di de-
terminare la formazione di 
tumori e stata sperimental-
mente dimostrata sugli ani-
mali. non sull'uomo. Tuttavia 
non possono sfuggire le im-
plicazioni che da questo fatto 
potrebbero derivare per la sa
lute umana. 

La scoperta e stata compiu-
ta da una equipe di ricerca-
tori dell'Istituto oncologico 
< Regina Elena » di Roma che 
l'ha comunicata, con una re-
lazione scritta. al congresso 
intemazionale sul cancro svol-
tosi a Houston nel maggio 
scorso. relazione poi inviata 
anche al ministero della Sa-
nita. II fatto che sia rimasta 
sinora nel chiuso degli am-
bienti scientifici puo avere 
vari e contrapposti significa-
ti: pud sottolineare. da un la-
to. che si tratta in realta non 
di una vera e propria scoper
ta dato che da anni nei la-
boratori di oncologia speri-
mentale e stata dimostrata, 
con diverse metodiche. la ca
pacita cancerogena delle so-
stanze plastiche; dall'altro la-
to. il fatto che l'esperimento 
compiuto al < Regina Elena > 
abbia seguito una metodica 
del tutto nuova rispetto ai pre
cedent! esperimenti. dando co-
si una clamorosa quanto al-
larmante conferma della peri-
colosita di quel composto chi-
mico. pud indicare che il ri-
serbo tenuto sia conseguente 
non solo ad un apprezzabile e 
necessario atteggiamento di 
prudenza. ma anche a pres-
sioni o reazioni da parte dei 
colossi dell'industria chimica 
e plastica che si sentono di
rettamente investiti. 

Vediamo. in concreto. di co-
sa si tratta. c Sinora — ci 
ha spiegato il prof. Antonio 
Caputo. il direttore del < Re
gina Elena * — la tumorige-
nicita del cloruro di vinile era 
stata dimostrata su cavie ani-
mali mediante due metodiche: 
iniettando la sostanza chimi 
ca negli animali oppure met-
tendola in contatto con i tes-
suti superficial!. Noi. invece. 
abbia mo somministrato il clo
ruro di vinile per inalazione. 
Alcune centinaia di ratti han
no respirato con laria questa 
sostanza chimica e dopo un 
certo periodo. circa un anno. 
abbiamo riscontralo la com-
parsa di tumori del polmone. 
della l pelle e delle ossa. In 
pereentuale molto alta. circa 
il 70% dei casi. il cancro del 
polmone; per circa il 30% dei 
casi. it cancro della pelle; 
in certi casi sia Puna che 
I'altra forma di cancro; in un 
numero ridotto di casi il can
cro delle ossa ». 

«Proprio quest'ultima for
ma di cancro — ha sottoli
neato il prof. Caputo — 6 
piii preoccupante. perche di 
mostra la estrema mobilita e 
capacita di penetrazione nel 
I'organismo di questa piccola 
molecola gassosa che e il clo 
ruro di vinile». 

Queste le conseguenze negli 
animali in laboratorio. Ma esi-
ste un pericolo per I'uomo? 
Esiste la possibilita che tale 
pericolo possa csaen prescn-

te nelle fabbriche di materie i quinanti possano avere effetto 
plastiche dove gli operai sono 
a contatto quotidianamente 
con il cloruro di vinile, for-
se lo toccano o lo respirano? 
E' da escludere in modo as-
soluto che gli stessi prodotti 
in plastica ormai penetrati in 
modo massiccio nella vita di 
ogni giorno (i carrozzieri di 
auto o i venditori di oggetti al 
polivinile parlano abitualmen-
te di c TVC >, sigla che indica 
oggetti o guarnizioni al polivi
nile). come i contenitori. bor-
se. persino reggiseni, a con
tatto con sostanze corrosive 
come l'alcool o il corpo uma-
no, possano liberare particel-
le. sia pure microscopiche, di 
quella terribile sostanza chi
mica? 

Le domande sono molto 
grosse. Le rivolgiamo al pro
fessor Caputo non solo nella 
sua qualita di direttore del 
« Regina Elena ». istituto che 
egli dirige da poco. ma so
prattutto in quanto studioso. 
cui TUnione intemazionale per 
la lotta contro il cancro — 
una specie di ONU nel setto
re — ha affidato la presiden-
za del comitato del program-
ma scientifico del prossimo 
congresso mondiale sul can
cro che avra luogo a Firenze 
nel 1974. 

c Al momento — ci risponde 
il prof. Caputo — non k pos
sibile trarre alcuna implica 
zione per la patologia umana. 
ma e noto a coloro che opera-
no nel settore della medicina 
del lavoro che esiste una do-
cumentata patologia da cloru
ro di vinile nell*uomo. che si 
manifests attraverso disturbi 
della pelle. del sistema nervo 
so. del fegato. Mancano stu
di per ricercare una stretta 
connessione tra questi distur
bi ed eventuali forme di can
cro. che del resto si eviden-
ziano soltanto dopo molto tem
po. Tuttavia il problema esi
ste e non soltanto per i la
voratori delle Industrie plasti
che ». 

In che senso? <Nel senso 
che non pud essere scartata 
I'ipotesi che anche dai prodot
ti in plastica al polivinile pos
sano liberarsi tracce anche 
minime di quella sostanza. 
certamente non pericolose in 
quella microscopica quantity. 
ma che se si accumulassero 
net tempo neH'organismo 
umano potrebbero diventare 
tali. Questo discorso. daltra 
parte, riguarda tutta quella 
vasta gamma di sostanze chi 
miche artificiali da tempo in-
trodotte sia nelle lavorazioni 
industrial!, sia nella confezio-
ne di bibite. generi alimenta-
ri come certi coloranti, certi 
additivi e certi conservative 
sia nella produzione di certi 
medicinati. Ed alio stato at-
tuale. purtroppo. non esiste 
nessun serio controllo sutla 
cancerogenicita di tali sostan 
ze chimiche per alcune delle 
quali allarmi giustificati sono 
stati lanciati anche recente 
mente >. 

AMora, cosa fare? < Biso 
gna estendere — questa la ri
sposta conclusiva del prof. Ca 
puto — gli studi dal punto 
di vista dell'ecologia. cioe del 
rapporto tra uomo e smbien-
te di lavoro e di vita, per 
cercare di scoprire quali e in 
cha mujura carta sostanu in-

cancerogeno. Occorre preve-
nire >. 

Daccordo. Ma chi deve 
svolgere questa ricerca? Chi 
deve realizzare la prevenzio-
ne? A questo punto il proble
ma diventa politico. Vi sono 
carenze gravissime in senso 
generate e ve ne sono alcune 
incredibili nel campo specifi-
co della prevenzione del can
cro. Un esempio: 1'istituto su
periore di sanita, che e il piu 
importante organo statale di 
controllo sulla salute pubblica, 
manca totdlmente di speciali
st! e di attrezzature scientifi-
che nel settore cancerogeno. 
Lo stesso <Regina Elena*. 
che e l'unico istituto oncologi
co statale esistente in Italia. 
non traduce in un'azione con
seguente di prevenzione di 
massa — come awiene in
vece a Bologna — le cono-
scenze acquisite. come quella 
di cui ci ha parlato il profes
sor Caputo. 

I lavoratori. con le lotte di 
autunno, si sono conquistati 

strumenti di lotta nuovi per 
la difesa della salute. II con-
tratto dei chimici e nel setto
re della gomma, ad esempio. 
ha strappato per la prima 
volta ai padroni il diritto di 
contrattare non il rischio ma 
l'organizzazione stessa del la
voro. Se c'e una sostanza no-
civa. questa va eliminata o 
quanto meno debbono essere 
introdotte nella -lavorazione 
misure protettive. Questo prin-
cipio e stato strappato in que
sti giorni anche dagli stessi 
lavoratori della plastica. Lo 
statuto dei diritti dei lavora
tori (art. 9) consente oggi agli 
operai. mediante loro rappre-
sentanze, c di controllare l'ap-
plicazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professional! >. 

Sono primi passi. ma gia 
important!, verso la riforma 
sanitaria, verso una preven
zione di tipo nuovo. quella ap-
punto suU'ambiente. 

Concetto Testai 

ti 518 deputati. 1 seggi so
no disputati da un numero re
cord di candidati: 2750. Ma in 
India — un paese di circa 560 
milioni di abitanti — le cif re so
no solo necessariamente colos
sal. Il numero totale degli elet
tori e di 278 milioni e 151 mila 

( Nel 1967 erano iscritti a votare 
250 milioni e 591 mila indiani). 
Ci sono dunque circa 27 milioni 
di giovani che votano per la pri
ma volta e questa sembra es
sere la maggiore incognita per 
il partito di governo ul «nuo
vo Congresso» di Indira Gan
dhi). E* stato appunto il gover
no a chiedere le elezioni in an-
ticipo nella speranza di poter 
riconquistare quella maggioran
za assoluta alia Camera che 
aveva perso circa due anni fa 
quando il Partito del Congresso 
si era scisso da destra. 

Indira Gandhi afferma che 
per poter attuare il suo pro-
gramma di «sceialismo nazio-
nale* ha bisogno di un go
verno stabile. Contro il suo pro-
gramma e soprattutto, come di
ce la destra, contro i < metodi 
autoritari » di Indira Gandhi si 
e costituita, a destra, una 
«grande alleanza» che va dal 
«Vecchio congresso». al Swa-
tantra Party (della destra eco
nomica) al Jana Sangh (destra 
confessionale) al partito social 
democratico. II secondo partito 
sociallsta indiano appoggia in
vece il programma di Indira 
Gandhi. La sinistra si presen
ts divisa: i partiti comunisti 
sono tre e su posizioni pob'tiche 
contrastanti. 

I sondaggi danno il < nuovo 
congresso* vincitore di queste 
elezioni. Incerta e perd la pos
sibilita che esso raggiunga la 
maggioranza assoluta che ri
cerca. 

Oggi l'aereo che portava il 
primo ministro Indira Gandhi 
ad un comizio elettorale ha do-
vuto conyjiere un atterraggio di 
emergenza nello Stato orientale 
di Orissa, per un guasto. H pi-
lota si e accorto che uno dei 
motori mandava fumo e ha 
de\iato la rotta su Jesrpore. a 
500 chilometri dalla capitale del
lo stato. L'atterraggio d awe-
nuto otto minuti piu tardi, senza 
nessuna conseguenza per i pas-
seggeri. 

II convegno di Urbino Ira sforia e atfualifa politica 

La Resistenza nelle Marche 
Ferma presa di posizione unitaria contro le imprese fasciste al-
i'Aquila — Le relazioni e la tavola rotonda sulla lotta partigiana 

Polemica con la tesi degli «opposti estremismi» 

URBINO, marzo. 
Un'indignata ed unanime 

reazione contro le bandite-
sche imprese fasciste all'Aqui-
la, ripetuti appelli per aggre-
dire e dlstruggere, nello spi-
rito unitario di una nuova Re
sistenza, le radici politiche. 
econoxniche e social! del neo 
fasdsmo, un ordine del gior
no contro la teoria degli op-
posti estremlsmi, importantl 
prese di posizione sulla ne-
cessita di uno sviiuppo e raf-
forzamento della democrazia 
italiana: questa la viva docu-
mentazlone progressista — in 
netta opposizione alia linea 
governativa — scaturita dal 
convegno su «Resistenza e 
Liberazione nelle Marche * 
promosso dalllstituto Regio-
nale per la Storia del Movi-
mento di Liberazione delle 
Marche, dainstituto di Sto
ria dellTJniversita di Urbino. 
dal Comune di Ancona e dal 
Comitato dei sindaci della pro-
vincia dl Pesaro. 

II convegno — presleduto 
dall'on. Lelio Basso — si e 
svolto ad Urbino e si e con-
cluso con una tavola roton
da ad Ancona. Ha registrato 
una numerosa e quallficata 
partecipazlone di studios!, uo-
mini politic!, ex comandanti 
partigianl: il rettore dell'ate-
neo urbinate Carlo Bo, il se-
natore Albani, Carlo Pranco-
vich, Joyce Lussu, Celso Ghl-
ni, Eglsto Cappellini, una rap-
presentanza dei partigianl iu-
goslavi che combatterono nel
le Marche, preti partigiani, i 
general! Ricchezza e Boschet-
to, gia oomandant! dei repar 
ti CIL, ecc. Hanno aderito 
Longo, Parri, Pertini, Boldrini, 
Mancini, Vecchletti, La Mal-
fa. II convegno — seguito da 
un folto stuolo dl giovani — 
sin dalle sue prime battute 
ha avuto chiare fast dl fu-
BIOM con 1* plu attuala • 

pressante tematica politica ita
liana. Da citare, ad esempio, 
la forte denuncia contro la 
teoria degli opposti estremi-
smi levata dal presidente del 
Consiglio Regionale roarchi-
giano prof. Walter Tulli: « I 
vostri lavori — ha detto l'espo-
nente democristiano nel suo 
saluto al convegno — cado-
no in un momento in cui da-
vanti alia eversione fascista 
qualcuno ritlene di poter op-
porre la teoria degli opposti 
estremlsmi; una teoria che e 
prova di smarrimento o as-
senza di consapevolezza. Chi 
mette sullo stesso piano Pi-
del Castro ed i colonnelli gre
et cade in una grave mistifi-
cazione. Pub essere vero che 
esista un estremismo d! sini
stra, come e vero che esiste 
un estremismo di centro spe-
cializzato nella defatigante pra-
tlca dei rinvii. Pub essere an
che vero che questi estremi-
smi siano pericolosi, ma so
lo in quanto apporti a quel-
restremlsmo che nell'area oc
cidentale europea ove operia-
mo ha soffocato e continua a 
so ff oca re le liber ta democra-
tiche ». 

La prima relazione del con
vegno e stata svolta dallo sto-
rico prof. Enzo Santarelli: una 
analisl rlgorosa. rlcca dl tcstl-
monianze e d'intuizioni, sullo 
ambiente dal quale e sorta 
la Resistenza nelle Marche. 
Indubbiamente i 1 compagno 
Santarelli ha tracciato indica 
zioni fondamentali per la cre-
scita degli studi e delle ricer-
che suirantifascismo marchi-
giano. Cio tenendo anche con
to del prezioso contributo dei 
suoi assistenti universltari 
(Vittorio Paoluccl e PJd. Cec-
chlni) e dei suol dlrettl colla
borator! (Giannotti e Bertolo) 
che hanno prodotto al conve
gno Interessanti comunlca-
slonl. 

Autora dalla aeconda rela

zione don Lorenzo Bedeschi: 
una suggestiva e lucida rico-
struzione dei fatti, delle idee, 
degli indirizzi del CIL con al 
centro la separazione fra uno 
Stato Maggiore chiuso nelle 
sue Use bardature ideologiche 
ed 1 reparti combattenti, se
parazione via via accentuata 
daU'afilusso dei partigiani del 
Centro e del Nord Italia nel
le file dell'esercito. I genera-
11 present! difendendo nel cor-
so della dlscussione il loro 
operato hanno. In verita, rin-
saldato 1'impostazione di Be
deschi. 

In linee di massima si pub 
affermare che II dibattito se
guito alle relazioni ha avuto 
protagoniste due correnti: I 
comunisti, ed in genene I 
marxisti, da una parte, i cat-
tolici dall'altra. Cosl abbiamo 
avuto le appassionate e docu-
mentate (un apporto storio-
grafico di grande valore) rie-
vocazioni e puntualizzazioni 
dei comunisti Egisto Capelli-
n! e Celso Ghini, del cattoli-
co prof. Deli, del prete parti-
giano Don Vincenzetti, del ma-
gistrato Rabin! (rappresentan-
te della DC nel CNL Marche). 
Cosl abbiamo avuto anche gli 
interventi di sindaci comuni
sti come Egidio Masciol! e de-
mocristiani come Luigi Pa-
squinl, di giovani ricercatori 
e studios! appartenenti a quel
le due grandi correnti poli
tiche e di pensiero. Certo, dif-
ferenze ideologiche e di valu-
tazione sono emerse dal di
battito e lo hanno arricchito 
dal punto di vista dialettlco 
e della moltepllcita degli ap
porti. Cio non ha nuociuto, 
tuttavia. all'estensione dell'im-
pegno preso nel convegno: la 
lotta unitaria per sradlcare 
definitivamente II fasclsmo a 
pertanto per 11 rinnovamen
to delle strutture del paese. 

Walter Montanari 


