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Ferma istanza della difesa dopo il rifiuto del giudice Biotti 

Piii che mai necessario accertare 
le vere cause della morte di Pinelli 
Gli avvocati di Baldalli hanno chiesto che vengano res i pubblici tutti gli atti che hanno portato al rif iuto del 
magistrato e che venga condotta a fondo la perizia sulla morte dell'anarchico — Inchiesta aperta dal Consi-

glio superiore della magistratura — Le contraddizioni della sentenza della Corte d'Appello 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

Coin'cra prevedibile. Pordinan-
za della Corlc di Appcllo die 
ha accolto la richiesta del com-
missario Calabrcsi di sostituire 
il presidentc del tribunale giudi-
cantc il proccsso fra la stesso 
commissarib e Pex direttore del 
glornalc « Lotta Continue >. Pio 
Baldelli. ha suscftato enorme 
scalpore negli ambienti giudizia-
ri. Stamane in tutto il palazzo, 
capannelli di avvocati c (ji magi-
strati discutevano animatamen-
te: il scntimento prevalence era 
di profondo disagio e di apertn 
disapprovazione sia per i prota-
gonisti del caso. sia per il modo 
con cui questo e stato condotto. 
In proposito si e appreso da 
Roma che it Consiglio superiore 
della magistratura interroghera 
durante la riunione di domani 
il presidente ricusato. consiglie-
re Carlo Biotti, nei confronti del 
quale ha aperto d'ufficio un pro-
cedimento disciplinare. Voci di 
tin procedimento da parte del-
l'Ordine degli avvocati contro 
Lener, ravvocato di Calabresi. 
non hanno trovato ancora con-
ferma. 

A questo punto sembra utile 
aottolineare alcuni punti essen-
ziali, in base anche agli elementi 
forniti da un'istanza presentata 
oggi alia Corte di Appello dai 
difensori di Baldelli, avvocati 
Ma reel lo Gentili e Bianca Gui-
detti Serra. i quali chiedono 
che vengano resi noti tutti gli 
atti del procedimento di ricusa-
zione del presidentc Carlo Biotti 
e che I'accertamento della morte 
di Pinelli, anche attraverso la 
perizia medico - legale, sia con
dotto a fondo. 

II primo punto da sottolineare 
e che in questo processo non 
uno ma due giudici su tre sonu 
stati praticamente ricusati. Co 
me si ricordera. infatti. ancor 
prima dell'inizio del dibattimen-
to, dal collegio giudicante fu 
escluso un magistrato. il dottor 
Domenico Pulitand. nolo per la 
sua preparazione quanto per i 
suoi sentimenti democratic!. Egli 

A un anno -• 

dalla scomparsa 

I democratici 
lucani 

ricordano 
Giampaolo 

Nitti 

Ciampaelo Nitti 

POTENZA. 8 
Nel primo anniversano del

la sua tragica scomparsa. 1 
comumsti lucani ricordano. 
domani 9 giugno, il compa-
gno Giampaolo Nitti. 

Domani a Melfi, ad miziati-
•a della (amiglia Nitti. nella 
casa natale di Francesco Sa-
veno Nitti. sara aperta una 
biblioteca intitolata a Giam
paolo. Sempre a Melfi nel ca-
stello dl Federico II. organiz-
zata dai gruppi consular! re 
gionalj del PCI. della DC. del 
PSI. del PSIUP e del PSDI 
c con 1'adesione del stndacati 
e delle ACLI. si svoigera una 
tavola rotonda su] tema: «Un 
anno di vita della Rejtfone 
Basllicata: consuntivo e pro-
spettlve ». 

La tavola rotonda sara pre-
sieduta dall'aw. Peraglne. pre
sidentc del consiglio reglona-
le. Introdurra 11 dibauito il 
presidente della tfunta reglo-
tiale. senatore Verrastro che 
ricordera Giampaolo Nitti 
scomparso ali'indomani della 
sua elezione al Constjrtio re-
gionale di Bisilicata nella li-
sta del PCI La presld^n-
aa sara format*. olrre che dal 
presidente Peragine. dalla si-
gnora Pilomena Bovet Nitti, 
dal prof Daniel Bovet e dai 
parlamentari lucani prrsentj 
Interverranno rlHe<razloni del 
comunl del Melfese 

Sempre e presente 

QIAMPAOLO NITTI 
nel suo grande valore umano 
e intellettuale. 

EMANUELA CALVELU. ri 
corda oggi il tragtco incidente 
del 9 giugno 1970. due giorni 
dopo 1'elezione di Giampaolo a 
consiglierc comunale di Matera 
t a consigliere regionale del 
Partito comunista in Basilicata. 

Roma 9 giugno 1971. 

venne sostituito con un giudice 
donna, appena entrata in magi
stratura. alia vlgilia del tru 
sferlmento in altra sede (che in-
Tatti e ora nvvenuto). 

Questa inlziativa chiaramente 
discriminatoria era stata attri-
buita al consigliere Biotti; ma 
ora da alcuni paasi dell'ordi 
nanza della Corte di Appello. e 
lecito dedurre che la sostitu-
zione fu sollccftata anche dalln 
avvocato Lener. Non solo, risul-
ta anche che" il dott. Pulitand 
fu. addirittura interrogato dai 
su6i superiori su istanza dellu 
stesso patrono di Calabresi. Ecco •, 
perche si puo affermare che In 
sostanza i giudici ricusati sono ' 
stati due, prima Pulitano ed ora 
antne Biotti. 
• Sccondo punto. La Corte d'Ap
pello ha fntegralmente accolto 
la versione dei fatti fornita 
dall'avvocato Lener, facendo an
che I'elogio personate di que-
st'ultimo. Occorre percio esami-
nare criticamente tale versione. 
Dunque, secondo il patrono di 
Calabresi, il consigliere Biotti, 
nel famoso colloquio avvenuto 
dopo le prime udienze del pro
cesso. avrebbe detto in sostanza 
alio stesso avvocato: c lo su-
bisco pressioni dall'alto perche 
emetta una sentenza sfavorevole 
al Calabresi... D'altra parte, io 
e gli altri due giudici del tribu
nale ci siamo convinti che Pi
nelli ricevette un colpo di « ka
rate* al bulbo spinale... Percid 
ordineremo una perizia e assoi-
veremo in qualche modo il diret
tore di "Lotta Contin.ua">. 
Ora appare assai strano che un 
giudice notoriamente conserva-
tore come Biotti fosse subito 
arrivato a quelPipotesi estrema 
sulla morte di Pinelli. Comun-
que. se davvero lui e gli altri 
giudici del tribunale si erano 
convinti di questo. ci troverem-
mo di fronte ad un elemento che 
conferma la gravita dei sospetti 
sulla morte dell'anarchico e giu-
stifica il crescente allarme del-
1'opinione pubblica. 

Non basta. II ragionamento di 
Eiotti. cosl come riferito da Le
ner, k contraddittorio. Se infatti 
il magistrato era convinto della 
sia pur relativa colpevolezza di 
Calabresi. doveva assolvere Bal
delli e quindi le pressioni dall'al
to in til senso, sarebbero state 
perfettamente inutili. Per'essere-
logico. Biotti avrebbe dovuto di
re: <Io sono convinto dell'in-
nocenza del commissario Cala
bresi: ma le pressioni mi induco-
no ad assolvere Baldelli >. 

Vero e che la versione di Le
ner. accolta dalla Corte. prose-
gue affermando che Biotti. appe
na ricevuta la raccomandata in 
cui lo stesso Lener minacciava 
la ricusazione. si affrettd a rite-
lefonare a quest'ultimo per dir-
gli che aveva frainteso le sue 
confidenze.' che il tribunale 
avrebbe dato corda alia difesa 
ma poi avrebbe condannato il 
direttore del giornale. Ora se ci6 
e vero. ed anche a prescindere 
dalla miseranda figure di que
sto magistrato. che muta parere 
su un processo cosi grave solo 
perche i superiori gli prometlo-
no una promozione o la parte 
civile lo minaecia di ricusazione; 
se cid e vero. dicevamo. allora 
si ha la prova che I'avvocato 
Lener. minacciando la ricusazio
ne ma lasciandola sospesa flno 
a quando il tribunale non ordmd 
la famosa perizia. esercito una 
ben pio concrete e pesante pres-
sione sul presidente stesso. 

Collegando quindi questo epi-
sodio a quello precedente del 
giudice Pulitand. si deve con-
cludere che ogni magistrato il 
quale metta anche solo in dub-
bio la tesi ufficiale del suicidio 
di Pinelli e quindi deH'innocenza 
di Calabresi. e automaticamente 
snspetto e deve essere prima o 
poi elimt'nato. 

E qui arnviamo al punto 
centrale. Quel che si vuol sal-
vare ad ogni costo. anche contro 
I'evideroa e mobilitando tutti gli 
organi dello Stato (dal minis!ero 
dcgli Interni alia procura gene-
rale. dalla procura della Repub-
blica all'ulTicio istruzione. dal 
tribunale alia Corte di Appello. 
come a b b i a m o documentato 
ten), quel che si vuol sal vare. 
dunque. h * la verita di Stato» 
del suicidio e della non respon-
sahilita della auestura. 

Gia. perche un'altra stranezza 
dcH'ordinanza della Corte di 
Appello e quella di sorvolare 
completamente s u 11 e pretese 
pressioni subite da Biotti. ad 
opera, si era detto. addinttura 

di un membro del Consiglio su
periore della magistratura. 

E ancora: la Corte d'Appello 
ritiene validi tutti gli atti com-
piuti dal tribunale ora ricu
sato. salvo la perizia sui rest! 
del Pinelli. per cui, come si ri
cordera. Paw. Lener aveva sol-
levato un incidente di esecuzlo-
ne, che dovra essere discusso 
dal nuovo tribunale il 18 giugno 
prossfmo. 

Ora, se davvero il presidente 
non era obiettivo, tutto il pro
cesso dovrebbe essere rifatto 
(e che mancanza di obietti-
vita ci fosse, ma in senso con
tra rio a quello indicato da Le
ner, lo dimostra il fatto che 
mai il presidente ne il PM dilTi-
darono, o nlmeno richiamarono 
i poliziotti testimoni che men-
tivano o si contraddicevano cla-
morosamenle). Non basta. La 
Corte di Appello aveva escluso 
dalla procedura di ricusazione 
la difesa di Baldelli. sostenendo 
che non era «interessata »: ora 
la stessa corte dichiara che 
Biotti. promettendo in un secon
do tempo a Lener di condannare 
il giornale, si era esposto ad es

sere ricusato anche dalla difesa. 
Giustamente quindi i difensori 

reclamano ora con Pistanza di 
cui abbiamo parlato all' inizio. 
che le vengano comunicati tutti 
gli atti relativi alia ricusazione e 
che I'accertamento sulla morte 
di Pinelli, anche attraverso la 
perizia medico - legale, sia con
dotto a fondo. 

L'on. Livio Labor, del MPL, 
ha, fra l'altro dicniarato: 

«L'avvocato Lener, e, tra-
mite il suo patrocinio, il com
missario Calabresi, potranno 
dimostrare di avere solo ricu
sato un magistrato il cui corn-
portamento suscitava perples-
sita, ma non di avere con que
sto mezzo ostacolato il corso 
della giustizia, esclusivamen-
te offrendo i piu ampi mezzi 
di prova, e chiedendo essi stes-
si che il nuovo giudice inve-
stito disponga la perizia sul 
corpo dell'anarchico e verlfi-
chi tutte le circostanze che 
portarono alia sua morte ». 

p. I. g. 

I comizi 
elettorali , 

del Partito 
MERCOLEDI' 

Marigliano (Napoli), Alinovi 
S. Severo, Amendola 
Frascatl, Di Glullo 
Gela, GallutiI -
Roma - Forlanlnl, Ingrao 
Biancavilla (Catania), . Ma-

caluso 
Genova - CAP, Novella ' 
Caltanlssetta, Napolitano 
Palermo, Occhetto 
Monreale, Occhetto 
Avttrana (Taranto), Romeo 
Roma • S. Maria Auslllatrl-

ce, Tortorella 
Lentlni, Cardla 
Roma - ENPAS, Gabbuggla-

nl e Vetere 
Roma - Trastevere, Pelro-

sclll 
Cattolica Eraclea, Russo ' 
Adrano, Rubbl MILANO — II giudice ricusato, professor Biotti, durante una 

delle ultime udienze del processo 

MILANO - Aveva appena sette mesi ed era figlio di baraccati 

Tragica morte di un bimbo coinvolto 
nello sgombero di una casa occupata 

Era stato scacciato dalla palazzina che i genitori avevano occupato assieme ad altre famiglie - II piccino, sofferente di mai di 
cuore, ha patito le conseguenze della pioggia e dello strapazzo -1 genitori erano stati sfrattati da una stamberga 

LA LOTTA PER LA CASA A MILANO 
- MILANO. 8. 

Cacciate la notte scorsa dal
la polizia. oltre cinquanta fa
miglie di baraccati sono torna-
te ieri nella facolta di archi-
tettura: uomini. donne. bam
bini. esausti dopo oltre una set-
timana di battaglie e di occu-
pazioni — resa ancora pio 
drammatica dalla morte di un 
bimbo di sette mesi. gia ma-
lato di cuore — sono cosi ap-
prodati ancora una volta nelle 
aule. accogliendo fra l'altro un 
invito del preside e del Consi
glio di facolta di architettura, 
che hanno chiesto la loro parte 
cipazione ad un dibattito sul 
problema della casa. 

Ora. dunque. gli studenti di-
scutono di urbanistica anche 
sulla base della drammatica vi-
cenda delle cinquanta famiglie 
di lavoratori immigrati. che il 
primo giugno hanno abbando-
nato baracche. tuguri e casci-
nali dell'estrema periferia. per 
occupare lo stabile in costru-
zione in via Tibaldi. di proprie-
ta dell'Istituto case popolan. 

La vicenda mette sotto accu-
sa la politica della casa «po-
polare > perseguita dall'Isti 
tuto. 

Lo stabile dal quale i harac 
cati sono stati cacciati. inratti. 
e uno di tre palazzi costruiti in 
via Tibaldi su un'area di prô  
prieta delPIACP. ricavata dal 
la detnolizione di vecchie case 
popolari. per fare danaro. pu 
ramente e semplicemente: nei 
tre palazzi. infatti. ci sono dop 
pi ascensori con montacarichi. 
tripli servizi. doppi soggiorm. 
ecc. ecc. Negli appartamenti. 
costati la deportazione in estre
ma penferia di decine e decine 
di famiglie di operai. piccoli 
impiegatt. bottegai. artigiani. 
inquilini delPIACP. entreranno 
cittadini in grado di pagare i 
25 milioni e rotti del mutuo. 

L'occupazione dello stabile 
IACP di via Tibaldi. dopo quel-

li del Gallaratese e di via Mac 
Mahon. con i dramroatici svi-
luppi che essa ha avuto sino ad 
ora. e non ancora terminati. — 
al di la della innegabile stru-
mentalizzazione che e stata e 
viene fatta da gruppetti sedi-

Uno smentito 
di Trincole 

MILANO. 8. 
Franco Ttincale ci ha in-

viato questa lettera: 
aCari compagnl, ho letto 

questa mattina sul Manifesto 
la notizJa del mio atto com-
piuto durante Passemblea del
la facolta d'architettura al Po-
litecnlco dove vi erano riuni-
ti student! e le famiglie dei 
baraccati cacciati via a dura 
forza dalla polizia. Non ap-

rovo 11 modo come la notizia 
stata data polche si cerca 

di strumentalizsarla in senso 
anticomunista e polchfe tengo 
a precisare che io sono un 
comunista anche se in alcuni 
punti magari non sono d'ac-
cordo con la strategla del par
tito. VI prego di pubblicare 
questa mia lettera per chia-
rire che io sono solidale con 
le famiglie che hanno occupa
to Io stabile e con tutti quelli 
che vivono quest! problem! 
ma non sono d'accordo con la 
linea adottata dai vari gruppi 
come Lotta conttnua che o uti-
Iizza e strumentalizza solo ai 
fini antlcomunistl 11 dramma 
della povera gente. V! prego 
di far sapere a! compagni 
che il mio gesto citato nel 
Manifesto e stato piu passio-
nale che riflessivo e pertanto 
nullo. Contando sulla vostra 
stima e dei compagni che sem
pre mi vedranno cantare le 
loro lotte v! saluto fraterna-
mente. Franco Trincole ». 

centi di sinistra che paiono ave
re come unico obiettivo quello 
di provocare la repressione pu 
Iiziesca. la mano forte delle 
procure, i ricoveri in ospedale 
di vittime e persecutori, coin-
volti negli incidenti — e la spia 
di una situazione che diviene 
di giomo in giorno piu grave 
e intollerabile. 

Contro questa politica della 
casa. e contro la politica urba
nistica del comune che conti-
nua ad essere di aperto favo-
reggiamento delle immobiliari. 
si sono battuti. insieme ai cit
tadini. i comunisti nei quar-
tieri. nelle zone, in consiglio co
munale. Ancora ieri sera, il 
compagno arch. Sacconi ha ri-
badito la proposta concreta di 
requisire parte degli alloggi pri-
vat! sfitti esistemi in Milano 
per collocarvi le famiglie che 
ancora stanno nei centri per 
sfrattati. negli scantinati. nelle 
soffitte. nei tuguri delle vec
chie cascine. 

Le condizioni per farlo esi-
stono. A Milano stanno per 
chiudere i battenti le centinaia 
di cantleri che hanno costruito 
220 mila vani con licenze edili-
zie del 1968. rilasciate in de-
roga alia legge urbanistica. 
Alia fine di febbraio quelle li
cenze sono scadute. L'ammini-
strazione ha il dovere di bloc-
care le costruztoni non finite 
per contrattare con i proprie-
tari le cubature concesse a suo 
tempo in misura superiore a 
quella prevista dalla legge pon-
te (che le immobiliari hanno 
voiuto evadere). ed ottenere. in 
cambk) della conclusione delle 
edificazioni. il pagamento dei 
contributi di miglioria magari 
sotto forma di appartamenti. 
Un ragguardevole patrimonio 
pubblico potrebbe cosi essere 
formato. semplicemente obbli-
gando le immobilU.ri alia trat-
tativa per Papplicazione della 
legge. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

Un bambino e morto. Aveva 
sette mesi ed era figlio di due 
dei senzatetto che la polizia 
ha prima cacciato da un pa
lazzo di via Tibaldi che occu-
pavano assieme ad altre fami
glie e succcssivamente dalla 
Facolta di Architettura, nella 
quale sono ritornati e si tro-
vano in questo momento. 

II piccino, Massimiliano Fer
ret ti, secondo quanto ha dicnia
rato il dott. Principi, della Cli-
nica pediatrica universitaria 
«De Marchi >, dove il piccolo 
era stato ricoverato. e dece-
duto per edema polmonare com-
plicato da una crisi circolatoria. 
Massimiliano. ha detto il me
dico. soffriva di una cardiopa-
tia congenita. 

II dott. Principi. piu che un 
referlo. ha rilasciato alia stam-
pa una dichiarazione politica, 
un alibi, non sappiamo da chi 
richiesto, che sollevi la comu-
nita e la polizia dalla responsa-
bib'ta di questa morte: «II bam
bino era inoperabile. Ie ~ sue 
condizioni erano gravissime; 
purtroppo, e morto perche il 
suo cuore non funzionava piu». 

Questa diagnosi trova una 
fondamentale correzione nei 
certificati rilasciati da due me-
dici che ebbero in cura il pic
colo durante l'occupazione del
ta palazzina. Nei giorni pre-
cedenti alio sgombero. Massimi
liano era in discrete condizioni 
di salute, la sua vita non cor-
reva alcun pericolo immediato. 

II piccolo Massimiliano vive-
va con la famiglia — il padre 
Ugo. la madre Silvana Salice. 
ora nuovamente ospitati presso 
la Facolta di Architettura. e 
un fratellino di due anni — in 
una vecchia casa. malandata. 
a Gratosoglio. quasi a ridosso 
dei nuovissimi palazzi realizza-
ti dall'Istituto delle Case Po
polari. Un alloggio malsano. 
una sola stanza, il gabinetto in 
corte. un affUto di 22 mila lire 
mensili. Un mese fa avevano 
avuto lo sfratto. 

II padre Ugo. affranto. si e 
nel pomeriggio incontrato in 
un'aula della Facolta di Archi-

EL <CORRIERE DELLA SERA> E POMPIDOU 
Naturalmente. come accade 

puntualmenle ogni volta, la 
azione di cerli gruppi sedi-
centi di sinistra da flato alia 
propaganda di destra. 11 
Corrlere si esibisce in solenni 
ammommentt dopo i fatti del 
Politecnico di Milano. La te
si del quolidiano della gran-
de industria lombarda i mot
to semplice. Ci, m Italia, un 
« maggto Iroppo lungo ». Tut
to I Italia viene descrilta co
me preda dei gruppelli sedt 
centi di sinistra e tealto, 
quindi. della guerriglia urba-
na. E la conclusione i mollo 
semplice. Dopo il maggto 
francese venne Pompidou. 
• Chi ci asMicura — serine il 
Corriere - che non a sia un 
Pompidou anche tn italta?». 
Naturalmente, il Corriere — 
sapendo di averla delta gros 
M — flnge di non ausptcare 
I'ipotesi. Ma e evidente la 
mtnaccia e I'tntenso godtmen 
to alia idea che un Pompi
dou arrivi anche da not. 

Ed i evidente la falstflca-
zione del vero. F pnra tnven-
zione disegnars VItalia come 
preda della cosiddetta s guer
riglia urbana*: queste esage-
razioni sono scritte solo per 

esaltare t gruppi trresponsa-
Wt che si dice dl esecrare. 
L'ltalia & teatro dl un grande 
scontro civile e democrattco. 
in cui i lavoratori — le gran-
di masse dei lavoratori — get-
tano a peso della loro respon 
sabile rivendtcaiione di una 
nuova politica tn torme e 
modi che sono quetli tesli 
moniati dalla grande mantle-
stazione degli oltre 150 000 a 
Roma. Questo i il volto del-
l'ltalia e della lotta det lavo
ratori italiani. £* questa lot
ta democratica e civile che fa 
paura ai grandl privileglatt 
perchi essa pone i problemi 
e indica le soluzioni, chtede 
le riforme. vuole la democra 
zta, cammina nell'uniUL Que 
sto i il vero « maggio italia-
no*. 

Contro questa lotta seria e 
responsabue si muove la pro-
vocaztone organisaata: quello 
che i troppo lungo, dunque, 
& U dtcembre muanese, quel 
dicambre delle bombe e del 
tentativo di stroncare, con il 
governo delle bombe, a mo-
vimento operaio e popotare. 
Da allora, le provocaziont del
la destra non sono cessate un 
atttmo;sanche se colpo dopo 

colpo, lotta dopo lotta, le 
abbiamo tutte respinte. Talo-
ra gli agenti provocatori si 
sono infiltrali coprendosi — 
come accade spesso — con 
maschere varie: come fu per 
quel famoso circolo anarchi-
co dove s'i scoperto che Cera 
piu di un fascista prezzolato 
e collegato ai colonnellt greet, 
oltre al solito poliziotto. 

Responsabiltta grave di al
cuni elementi sedicentt di si
nistra I quella dt non avere 
alcuna prospetttva politica e 
di gettarsi cosi nell'awentu-
rismo senza principi. Costoro, 
in piu di un caso, sono serviti 
dt strumento per la campa 
gna della destra estrema. Ma 
se cid accade la responsabili-
ta. ancora una volta, i dt chi 
dirige il Paese e anche dt chi 
dirige, piu tn particolare, il 
mintslero degli interni. Su 
questo non PI pud essere nes-
sun equivoco. La nostra post-
zione i ferma e chkxra: not 
accusiamo tutta la destra e-
sterna e interna al governo 
di usare cinicamente e spre-
gtudicatamente Varma della 
provocaztone e di spingere le 
cose sempre sino at punto dt 
ottenere il massimo di disor-

dine e dt caos. Questa e — 
in primo luogo — un'aocusa 
contro la politico anttpopola-
re che si segue. Tipico i il 
caso dei baraccati. dei cittadi
ni senza alcun alloggio, degli 
altt prezzt, del favore fatto 
alia specvlazione. Si i appe
na strappala — ad esempto 
— una legge in qualche punto 
favorevole alia costruzione 
di alloggi popolari e gia la 
DC dlchtara di volerla affos-
sare al Senalo! 

Ma, oltre a questa accusa. 
not ne facciamo anche un'al
tra: quella dt condurre le co
se in modo da lavortre in ogni 
caso lo scontro A Milano Ci 
un pre/elto che deve dimo
strare — perchi Vha scntto 
in un suo rapporto — che ci 
sono ventimila armali dei 
gruppetti sedicentt di sini
stra. Cid spiega anche molti 
fatti: Vincoraggiamenio offer-
to a certi gruppi trresponsabi-
II e to scontro voiuto ad ogni 
costo. L'assalto notturno al 
Politecnico rientra pienamen-
te in questa strategla delta 
tensione. Che tacciano. dun* 
que, i falsi/lcatori della no
stra posisione, i calunniatori 

abitualt del noslro partito: 
siano essi della stampa di de
stra, siano essi di gruppi di-
sperati sedicentt di sinistra. 
La nostra accusa i ad una li
nea politico che, oramat, per 
reggerst di fronte alia lotta 
civile e democratica delle mas
se lavoratnci vuole dimostra
re al Paese che c'i bisogno 
del pugno di lerro contro le 
conquiste democrattche. Da 
cid viene sia I'uso delta pro
vocaztone dtretta, sia il lavo-
reggiamenlo tndtretto ad ogni 
forma dt irresponsabiltta, di 
trrazionalita e di follta. 

Sia dunque " chiaro ancora 
un volta: la nostra crtltca a 
certi gruppi non i al fatto 
ch'essi abbtano entro dt si 
dei gtovani i quali vogltono 
cambiare te cose. Not crtti 
chiamo le linee polittche pro-
poste da certi piu o meno an-
ziani personaggi sedicentt di 
sinistra perchi esse sono poli
ttche subalterne ai bisognt 
del grande capitate e della 
destra. II Corriere, comunque. 
non si faccia illusioni. Pom
pidou. in Italia, non verra a 
consolare Spadolint. Ci siamo 
not comunisti italiani ad im-
pedtrlo. 

tettura con la stampa. Frenan-
do Pira. nulla conccdendo al-
l'emozione, ha raccontato gli 
ultimi giorni della breve e tor-
mentata esistenza del piccolo. 
Lui. la nioglie c l'altro figlio. 
Fabio. di due anni. quando han
no appreso dalla radio che al-
cune famiglie di sfrattati ave
vano occupato la palazzina di 
via Tibaldi. hanno abbandonato 
Pabituro di Gratosoglio per 
raggiungerli. Si sono iasciati 
dietro le spalle i topi. Pumidi-
ta. le finestre sconnesse e 1'in-
giunzione di sfratto. alia ricer-
ca di una casa. La palazzina di 
via Tibaldi, e vero. era al ru-
stico. ma era tanto piu confor-
tevole dell'alloggio che aveva
no abbandonato. Lo testimonia-
no le fotografie che Ugo Fer-
retti mette a disposizione della 
stampa. Prima di accingersi al-
Pimpresa fece visitare Massi
miliano a sue spese. L'uomo e 
un frontaliere. abita a Milano 
e lavora nel Canton Ticino; ori-
ginario delle Puglie. condivide 
la sorte della gente delle valli 
depresse del Varesotto e del 
Bergamasco; vive. come loro e 
piu duramente di loro. la quo-
tidiana emigrazione. 
Nei giorni di occupazione il pic
cino e stato seguito. tenuto sotto 
controllo; venerdi. aveva detto. 
per la prima volta. < mamma >. 
Sabato un medico aveva riscon-
trato qualche linea di febbre. 
e il babbo gli aveva sommini-
strato una stipposta di «uniplus>. 
Tenendolo tra le braccia aveva 
notato che le gengive erano ar-
rossate: i denti che spuntavano 
erano la causa della febbriciat-
tola. 

Nella sera di sabato Massimi
liano venne nuovamente visitato 
da un altro dot tore; la temperatu-
ra era quasi normale, entrabi i 
medici certificano che le condi
zioni del bambino erano buone. 

Domenica mattina. alle prime 
luci dell'alba. sotto la pioggia 
a dirotto, Io sgombero poh-
ziesco 

Ugo Ferretti avvolge il piccolo 
in una copcrta. a Massimiliano 
dedica ogni sua attcnzione. Scen-
de le scale, dice agli agenti. 
mentendo per evita re al piccolo 
strapazzi. che sta male. Viene 
fermato innumerevoli volte sulle 
scale, deve mostrare i documen-
ti; chiede di essere accompa-
gnato alPospedale; un commis
sario gli risponde di attendere 
con gli altri sotto la pioggia bat-
tente. 

cQuelPattesa ha ucciso mio 
figlio*. esciama Ugo Ferretti 
con la voce strozzata. L'uomo. 
con il bimbo nella coperta dive-
nuta bagnata. viene. finalmente. 
fatto satire su una macchina, 
non diretta aPospedale. ma alia 
quest ura. Un'ora e piu di do-
mande di \erbali da firmare: 
finalmente. alle otto varca il 
portone della clinica pediatrica 
unnersitaria « De Marchi >. 

Una dottoressa esamina som-
mariamente il piccolo e il padre 
lascia Pospedale. Alle 10 telefona 
per sapere come sta: gli rispon-
dono tranquillizzandolo. ritelefo-
na alle 12. gli nspondono che il 
bimbo sta bene. Alle 15 nuova
mente n chia ma la clinica: lo in-
formano che il piccino e morto! 

< E' morto — dice il padre — 
perche ci e stato negate il di-
ritto di una stanza asciutta, 
perche hanno ignorato per anni 
la mia domanda di un alloggio 
popolare; se oggi mi offnssero 
la casa piu bella mi sembre-
rebbe maledetta. Ncn voglio co-
rone ai suoi funerali, Massimi
liano e sempre vissuto in mise-
ria e deve essere seppellito co
me un povero bambino povero ». 

I funerali si svolgeranno do
mani alle 10. partendo dalla Fa
colta di Architettura. Pultimo 
domicilio di un bambino che non 
ha mai avuto una casa vera. 

Da oggi in tutta Italia 

Chiudono 
le scuole per 
nove milioni 
di alunni 

Enlro il 13 giugno noli i risulfafi di tutti gii scrufni 
Gli esami nelle elemenfari e medie il 14 giugno 

(o il 17), quelli per la maiurifa il 1° luglio 

Le scuole dl tutta Italia chiuderanno oggi i battenti. Vanno 
in vacanza 9 milioni 308 mila 700 alunni: entro il 13 giu»no 6 
milioni 408 mila alunni, di ogni ordine e grado. dovranno co 
noscere — secondo le disposlzloni del mlnfstero — il risultato 
degli scrutinl flnall. mentre 2 milioni ed oltre 900 mila dovran
no ritornare dopo pochi giorni sui banchi di scuola per soste 
nere gli esami di licenza elementare. media e dl maturita 

Gli esami per gli alunni delle scuole elementavi e medie si 
Inizleranno il 14 giugno (il 17 giugno nei comuni dove si svol
geranno le prossime consultazioni elettorali amministrative), 
mentre per tutti i candidati alia maturita avranno inizio il pri
mo luglio. 

In particolare nella scuola elementare. «primo pilastro» 
della scuola dell'obbligo, su 4 milioni 933 mila 383 alunni. 1 ml-
lione ed oltre 900 mila. iscritti al II anno e al V anno di corso. 
dovranno sostenere Pesame del primo biennio e di licenza, 
mentre oltre 700 mila alunni iscritti al III anno della scuola 
media — su un totale di 2 milioni 164 mila 181 — dovranno 
sostenere Pesame di licenza per accedere agli istituti superiori. 

Inflne. del milione 654 mila 813 studenti degli Istituti medio 
superiori. 220 mila 400 saranno impegnati nelPesame di matu 
rita. ultimo passo per accedere alle facolta universitarie. 

Nelle scuole elementari e medie tutte le operazioni d'esame 
dovranno essere concluse entro il 28 giugno. 

Per i corsi intermedi nei quali la promozione 6 determinate 
da semplici scrutinii (I. Ill, IV elementare. I, II media. IV. 
V ginnasio. I. II, III anno di istituto magistrale. I. II anno de
gli altri istituti superiori). questi dovranno essere ultimati il 
9 giugno per la scuola elementare ed entro il 13 giugno per la 
scuola media e per quella superiore. 

I ripieghi 
non bastano 

Sono stati di recente resi 
noti i risultati di una indagi-
ne condotta dal CENSIS nel
la evoluzlone di rapporti tra 
istruzione e occupazione nel 
corso degli ultimi anni. Alcu-
ne delle cifre fornlte da que-
ta indagine — anche se in 
parte prevedibili e anche se. 
ovviamente, colgono solo gli 
aspetti quantitativi del pro
blema — sono tali da formre 
una conferma clamorosa del
le drammatiche carenze del 
slstema scolastico italiano e 
della crisi sempre piu acuta 
net rapporti scuola e societa. 

Non solo, per esempio. ri-
sulta confermato il basso li-
vello medio di istruzione sco-
lastica della grande massa 
della popolazione itallana (nel 
totale del lavoratori dipen-
dentl circa P87 per cento ha 
solo la licenza elementare o 
neppure questo titolo. e cid 
dimostra quale immenso spa-
zio vi sarebbe per una orga-
nizzazione scolastica che fos
se rivolta non solo ai giovani. 
ma anche a chi gia lavora). 
ma la situazione non risulta 
mighore neppure nella fa

scia di eta fra i 14 e 1 26 
anni. dove fra i lavoratori 
dipendenti sono ancora quasi 
1*80 per cento coloro che so
no privi della licenza media: 
appare evidente. da questa ci-
fra. quanto pesi il mancato 
completamento dell'istruzione 
obbligatoria da parte del 40 
per cento (o quasi) dei ragaz-
zi italiani e appare chiara. 
soprattutto. la precisa carat-
terizzazione di classe di que
sta massiccia selezione che si 
compie gia negli anni della 
scuola dell'obbligo. 

D'altra parte assume dimen 
sioni crescenti il fenomeno 
della disoccupazione dei gio 
vani che conseguono un di
ploma di scuola media supe 
riore o anche una laurea. I 
diplomat! e I laureati era-
no. nel 1960, circa il 5 per 
cento del totale dei disoccu 
pati e sono saliti ad oltre il 
10 per cento nel '69; fra co
loro che sono in cerca di pri
ma occupazione i giovani di
plomat! o laureati sono pas-
sati, nel decennio, dal 33 a 
quasi il 40 per cento. 

Superoti i limiti 
del setforialismo 
Questi dati confermano 

l'acuirsi. alia base e al verti 
ce della piramide scolastica. 
di tension! che hanno una 
comune ragtone di fondo: os-
sia la risposta profondamente 
negativa che Pattuale slste
ma soclale e la politica delle 
class! dirigenti hanno dato al
ia crescita di massa della do
manda di istruzione, sia con 
la conservazione di un slste
ma scolastico che per le sue 
gravi carenze material! o per 
la sclerosi di ordinamenti, 
metodi e contenuti. continua 
ad operare come un pesante 
meccanismo selettivo, sia per 
I'incapacita dello sviluppo 
economico e sociale in atto 
di utilizzare pienamente quel 
potenzlale di forze produttive 
che nella scuola si forma. 

Ecco. quindi, Porganlco col 
legamento fra la questione 
scolastica e i temi della qua-
lificazione della forza lavoro. 
delPoccupazione, di un di ver
so sviluppo civile ed econo 
mico del paese; ecco I pro
blemi attorno ai quali si vie
ne oggi costruendo. superan-
do t vecchi limiti di settona 
lismo. un piu largo schlera-
mento di forze impegnate in 
una battaglta di rinnova-
mento. 

L'anno scolastico che giun-
ge In questi giorni al termi-
ne e stato appunto un anno 
di maturazlone e sviluppo dl 
questo schleramento. Non so
lo si sono rinnovate, sia pu
re con le fasl alteme ormai 
consuete, le lotte studente-
sche che ormai da dleci an

ni dimostrano quanto sia pro 
fonda. per Pattuale sistema, 
la crisi che si e aperta nella 
scuola; ma si e allargata la 
mobilitazione di base, e ere 
sciuta la partecipazione po 
polare, si e venuta deiineando 
una piattaforma unitaria del
le tre grandi Confederazioni 
che pone le premesse per una 
vertenza operaia sulla scuola 
Anche fra il personale scola 
stico si e sviluppato un pro 
cesso che. se pure in modo 
non lineare. vede approfon 
dirsi la crisi del sindacalismo 
autonomistico e corporative 
crescere Pesigenza di un orga 
nico collegamento con le al 
tre categorie di lavoratori. 
maturare la consapevolezza di 
una nuova funzione degli in 
segnanti che abbia il suo 
punto di riferimento nella 
lotta popolare per una scuo 
la diversa e rinnovata. 

l/incapacitd dc 
e del centrosinistra 

E' di fronte a questa spin 
ta che cresce nel paese che 
appaiono piu evidenti il bi 
lancio fallimentare e Pangu 
stia di vedute della politica 
governativa. Al di la de) ten 
tativo della Democrazia cri 
stiaoa di darsi. col suo recen 
te convegno. una visione piu 
aggiornata dei problemi sco 
Iastici, al di la della ricerca 
da parte del ministro Misasi. 
di difierenziarsi dai suoi pre 
decessori assumendo posizio 
ni meno ottusamente conser 
vatrici e piu aperte alle no 
vita, rimane come dato di 
fondo I'incapacita della DC e 
della coahzione di centrosi 
nistra di da-e una risposta 
positiva ai grandi term che 
investono la scuola e tl suo 
rapporto con ia societa. 

Le vicende dell'ultimo an 
no lo hanno confermato. La 
cosiddetta « legge ponte» si 
e dissolta nella proposta di 
qualche intervento estempo 
raneo, all'insegna del prov 
visorio. ed e miseramente fal 
lita. La iegge universitaria e 
stata oggelio di un lunghisst 
mo dibattito parlamentare. 
ha richiesto un fermo impe 
gno delle iorze di sinistra per 
battere j ncorrenti tentativi 
di insabbiamcnto e nnvio. eu 
appare comunque. nel testo 
approvato dalla maggioranza 
al Senato, il frutto di un com 
promesso che e ancora ben 
lontano dal garantire le con 
dizioni di un eflettivo rinno 
vamento. Anche sui problemi 
del personale della scuola, 
che esattamente un anno fa 
erano stati al centro della lot
ta culminata nel blocco de
gli scrutinl, si h ripetuto il 
vecchio gioco delle dilazioru e 
dei rinvii e solo negli ultimi 
giorni si b potuto ottenere 
Pimpegno di discutere m au
la alia Camera, subito dopo 
II 13 giugno, la legge sul nuo 
vo stato giuridico. 

Per questo l'anno scolastico 
si chiude in una situazione di 
profondo malessere. Ma si 
chiude. anche. con una con 
ferma: quello che avrebbe do 
vuto essere un anno di tran 
sizione ha offerto in realta la 
dimostrazione conclusive del 
fallimento di tutti 1 tentativi 
di aggirare ed eludere • proble 
mi con soluzioni prowisorie e 
di ripiego DalPanno ponte 
occorre passare a un anno 
di grandi lotte per la rifor 
ma. esistono le condizioni 
perche questo avvenga. ed e 
solo inserendo la scuola fra 
I grandi temi di lotta della 
classe operaia e delle forze 
popolari. in stretto collega 
mento con la prospetttva di 
un diverso sviluppo del pae 
ae e di un nuovo assetto del 
la societa, che e posaiblle da 
re una risposta a quel temi 
sui quali e mlseramente fal 
lit* tutta una politica delle 
classi d.-lgenti borghesl. 

Giusepp* Chiarante 

http://Contin.ua
file:///erbali

