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Testimonianze 
sulla lotta 
nell'Ateneo 

L'autogoverno universitario 
nella coscienza degli occupanti 

Una profonda ristrutturazione democrafica che si accompagni ad un vaslo processo di aggiornamento cullurale al centro delle ri-

vendicazioni attuali - Continuity con la Resistenza - Una nuova, ampia unila - Comune e oggi lo sforzo di inviduare con sempre mag-

giore esattezza gii obieltivi da porsi per giungere alia riforma dell'isfruzione superiore, come momenfo di Irasformazione delta societa 

SCUOLA MEDIA UNICA : 

ESAMIE 

PRESIDI COMMISSARY 
L'incontro degli occupanti con i parlamentarl alia Facolta di Lellere: al tavolo delta presidenza si riconoscono i compagni Longo, 
Alicata, Ingrao, Carlo Levi, Parrl , La Malfa e Balzamo 

L'assemblea degli studenti e del professor! riunita nell'Aula 1 della Facolta di Legge approva 
per alzata di mano la mozione che pone fine all'occupazione dell'Universita di Roma, rilevando 
I success! ottenuti e sottolineando la necessita di confinuare la lotta unitaria per la riforma 
democratica 

Una dichiarazione del professor Tullio De Mauro 

La battaglia continua 
II movimenlo per I'occupa-

xionc ha initio snprnllullo un 
caraltere: la spontarteila F.sso c 
nato fuori di 01711* disczno po
litico preordinnlo Tr« turtle fm 
gie, la statu pit ili deslra hn par-
lato di allit isli di partita e. 
come al satiln. spccialmenle di 
com tint si i Ma rhi ha visstito 
Tinizio deH'orriipiiziiine sn che 
allra e la icrita \<m calcoli c 
Bcelte prcordinate. ma rahhia e 
furore sono nll'oraine del movi
menlo; e non dirigenti eletli 
mltrove ne sonn slaii i capi: a 
capo ne sono slali coloro che 
naluralmenle negli amhienli del
le facolta avevano pin prestigio, 
gli studenti pin a*sidni nelle hi-
blioleche, net lahoralori. nelle 
esercilaiinni. 1 piii hrillnnli Co
me ha dvlto felicemente I urio 
Lombardo Radice. e stala dar-
rero I'oecupazione dei « trenla 
m lode o e dei « ccnlotlicci c 
lode 0. 

/ / caratlere unitaria delta lot
to — caltolici sono slati in pri
ma linen accanlo a radicali, sn-
cialisti accanto a comnnisli — e 
Mtato ahch'esso ttn'espressinne 
originate del morimentn. non it 
risidtalo di un accorda al rer-
ticc, E dal profonda del mo
rimentn stessa, e rentita fuori 
la progressiva autodiwiplina. 
Que sin hn trorato la sna espres-
sione pin singalare nelle as-
temblee di professori e studenti 
Xel enrsa di disatssioni appas-
liannte. dalle assembler plennrie 
di facolta sono nati i vari co-
mitati prepasti ai sineoti set-
tori e le rapprescnlanze di cia-
scuna facolta le qnali cottitni-
vano Vassemblen di caordinn-
menlo interlacalla. Ye/ nomina
te tali rapprescnlanze non si e 
guardalo ne a tessere ne a 
gradi accademici: airintrrfacol-
la sono andati professori e stu
denti <Togni pariiin « senza par
tita sulla l>n*e di un solo crite
ria: la lora capacila di dare 
atluazinne cacrcnte e voce ro-
busla alia rolnnln delle assem-
btee Questa num-a classe diri-
gente (nan saprei came definir-
la altrimcnli) ha cercato per set 
giorni il colloquio con i diri
genti politici nazionali, con i 

terUari. La ha cercato m 

— mi sia lecilo dirlo — in 
qunlche momenta ne ha impusto 
la prosecuzione: e la prova mi-
gliore. questa. del caraltere non 
qtuduttqiiislico e non annrcoidc, 
ma prolonilamente politico e re-
spiinsnhile. pur se pienamenle 
attlormrrnt. del movimenlo 

Attraterso questa classe diri-
nettle solo upparerilemcnte irn-
provvisatn fessa esisleva da pri
ma, come classe dei prolessori 
e depli studenti scientiheamen-
te e didnlticamente in prima li
nen nel lorn tavora) il movi
menlo ha compreso che Papi 
allra non era che un simhnln 
« Mono un Papi se ne fa un al-
tro n. si r dctto a un certo pun-
to. l.a cacciala di Papi era da 
csieere sul piano morale, ma 
sul piano politico era da esigere 
solo come premessa di allrc 
co*c: la ristrntlnrazione di quel 
enrpn nccadcmico che elegge a 
rcllnre genie come il Papi e 
che. allravcrso i cnn*izli di fa
colta. gnrerna a prttrchbe go-
vemare Vunii ersita A quesli 
due ahietlivi da sahatn 30 apri-
le. quanda Papi parera ancorn 
inamnvihite. gli occupanti turn-
no puntata con decisione 

Propria per questa. qttandn 
Papi se ne e andain. il mori
mentn e rcslatn nelle facolta E 
sollnnto quanda dnircsterno. dal 
Parlamenla dai pnrtiti. dai con-
si el i di fncnlih tlei prolessori di 
runla sono caminciate a renire 
saranzie sufRcienli a fare rite-
nere che tli nhicttiti realmen-
te impartanti erano slati accet-
tati anche in altre sedi. sollanta 
nil or a ratscmhlca plenarin hn 
potato nccetlare di discutere se 
passnre o no dairaccupazione 
a 'orme direrse di laltn E, a 
maecinranza. si e prnnnnziala a 
farore della cessazinne deU'oc-
enpazione. n larore di altre for
me di lotta 

Molle. tmppe face* hanno tor-
risa di compiacimenia a di scet-
licisma. a sentire parlare di « al
tre forme di lotta » E troppa si 
e parlnto di « ritomn alia nor-
malithf 5e can cio si wwl par
lare della possibilita di libera 
circolaxione per i rinli e i cor-
ridoi senxa tema di ag/rressioni 

, fascist* a died contro uno. ben 

teneia la normulila Wo 5e si 
crede che tulto sia finito. da 
parte di chi crede questa e'e un 
errore di cnlcolo 11 movimenlo 
e ancora ben vivo e deciso 1st 
claborazione del libra bianco 
sul leppismo lascisla dal '50 in 
poi: la preparazione d."una era-
nisioria minuia dei selle giomi; 
I'ardinamentn \lrlla enlusia-
smanle messe di adesinni; la 
preparazione iTun piano di as-
semblee a informali « nelle qua-
li discutere — specie con chi fu 
assente — i lemi della demncra-
zia universitarin; In discussio-
ne del programma sul quale 
clcggere il nuoro rellore: 'n 
convacazinne de facto e. se pos-
sibile. <le inrr del corpo acca-
demicn per discutere i program-
mi ed elegsere il ret tore: la 
convoenzinne di cnnsizli di fa-
coltn allarpati; la snllecilazinne 
aWintemo dei vari partiti iTnn 
deciso impeenn per la legge di 
riforma unit ersilaria. che pare
ra ormai languente: ecco alcuni 
obietliri che la giunta di coor-
dinamenla di inlcrfacalta si e 
propastn la nolle slessa in cai 
roccupazione ccssara. e che si 
Stanno realizzando con lo stesso 
slancio che ha retta tutli nei 
sette giorni dciroccupaziane- E~ 
infatti bene che si sappia che 
ras*emhlea inlcrfacalta e la giun
ta di cannlinamenlo sono resta
te al larora. e continueranno n 
guidare la lotta fino 0 che gli 
obicttiri fissati dairassemblen 
plenaria del I" maggio non sa-
ranno rcalizzati. cT una lotto 
significaiiva in se stessa; ma. 
dali i modi con cut e nnta. 
Vorganizzazione che si e data, 
gli obietliri che si e proposta, 
la lotto e altrest significaiiva per 
tulto il motimentn democratico 
ilaliano E specialmenle, a min 
avvisa. per qtianti — e sonn 
molli — hanno nn inleresse 
non meramente tatlicn o acca-
demico per i problemi e le pro-
spettire di una nuava sinistra 
democratica e popolare. 

Tullio De Mauro 
fnctrlcato d! FIlosoU* 

da\ UngiMflfte 

YY giii s ta tu no ta to ( d r . in p a r t i c o l a r e I 'art icolo del co tnpa^no Occhet to su 
I'Unita del 6 magg io scorso ) come al c e n t r o del le r ivendicazioni a t tua l i del mondo 
un ivers i ta r io s ia il t e m a di una profonda r i s t ru t tu raz ione d e m o c r a t i c a . che si 
.iccompugrii ad un vasto processo di aggiornamento cullurale. Partecipare alia occupazione 
dell'Ateneo romano ha significato. per chi scrive. verificare quanto profondamente siano pene
trate tra le masse degli studenti e dei docenti tutte quelle parole d*ordine che appunto su tale 
obiettivo fanno centro. I con 
tatti avuti con gli occupanti di 
varie facolta. con i dirigenti 
nuovi del movimento - quelli. 
vale a dire, che si sono con 
quistati tale funzione nel vivo 
della lotta pur non figurando 
tra i dirigenti di questa o 
quella associazione universita 
ria — ed ancora I'assistere al-
le numerosissime riunioni del 
le assemnlee di facolta sono 
serviti certamente a documen 
tare come il lungo lavoro di 
elaborazione e propaganda dei 
temi deH'aHfoflouemo. che ha 
caratterizzato. in questi anni. 
I'attivita delle assneiazioni uni 
versitarie, sia stato produttivo 
di risultati forse addirittura 
insperati. 

Consapevolezza 

e responsabilita 

Se a rid si aggiunge quelia 
accelerata maturazione delle 
coscienze che I'oecupazione 
stessa ha favorite non pud non 
intendersi tutta I'opportunita e 
il significato della vnlonta di 
proseguire. con forme nuove 
ed articolate. la lotta iniziata. 
che e chiaramente espressa 
dalla mozione approvata nel-
I'ultima assemblea plenaria de 
gli occupanti 

E' indubbio che quelle nu-
merose riunioni di assemblea. 
alle quali prima si 6 fatto cen 
no. hanno avuto spesso uno 
svolgimento per cos! dire < cal-
do >. appassionato, tale cioe da 
favorire persino il sorgere di 
equivoci. di incomprensioni tra 
1'oratare e il e pubblico > dei 
presenti. Ma cid in nessun ca-
so va attribuito a deteriori mo-
tivazioni. ad equivoco e qua-
lunquistico atteggiamento « go 
liardico»: perche in realta 
tutto cio non ha fatto che ri-
badire la volonta di tutti di 
essere attivamente presenti 
non solo nella battaclia contro 
la canaglia fascista. ma an 
che nel processo di elabnrazio 
ne delle direttive politiche ed 
organizzative da dare al ma 
vimento nel suo complesso An 
cora una volta. insnmma. e la 
volonta di una profonda ri
strutturazione democratica del-
I'universita, che si & espressa 
anche in quel modo appassio
nato di discutere. 

Si e accennato al clima an-
tifascista. che animava gli oc
cupanti: sia consentito riferire 
alcuni episodi in particolare. 
La mattina in cui la teppa fa
scista. guidata ed aizzata da 
dirigenti che si facevano forti 
della immunita parlamentare. 
tentd di occupare la facolta di 
Legge, assai responsabilmente 
il professor Guide Calogero 
incarico alcuni assistenti di im 
pedire che gli studenti di Let-
tere e Filosofia uscissero dal
la facolta per dare la giusta 
lezione agli aggressori. Ebbe 
ne. io stesso sono dovuto ar-
rivare ai piedi della scalinata 
della facolta di Legge per ri-
chiamare studenti. che imme 
diatamente si erano cola di 
retti. ed ho dovuto faticare pa 
recchio per ottenere a loro ri-
torno nella facolta occupata. 

Ancora: come e nolo, gli oc 
cupanti avevano disposto un 
servizio di picchetti. che sor-
vegliassero le varie possibili 
entrate nell'Ateneo. E* chia 
ro come proprio i picchetti. 
specialmente se nottumi, co-
stituissero il bersaglio piu fa
cile della violenza fascista. 
eppure gli studenti di Lettere 
o di Fisica fle facolta cioe 
maggiormente rappresentate 
tra gli occupanti) hanno af 
frontato fl rischio ed hanno 
contribtrito a proteggere le fa 
oofta meno «forti» con una 
dedsfoae ed una cHsdplina, 

che forse non e eccessivo de 
finire degne della migliore tra 
dizione antifascista e resisten 
7iale 

Continuity con la Resistenza. 
dunque. ma qualcosa di piu 
anche 0. per dir mcglio. tale 
continuity si e stahilita all'in 
ternn di un atteggiamonto af 
fatto moderno. caratterizzato 
da una vasta. profonda con
sapevolezza di quali sono le 
strade da percorrere. le di-
rettrici di marcia lungo le qua
li muoversi. per avviare a so-
luzinne i problemi della rifor
ma profonda e radicale della 
nostra universita Non e un 
caso che. anche al di fuori 
delle discussioni svoltesi in as
semblea. gli studenti abbiano 
appassionatamente - analizzato 
insieme a gruppi vari di do
centi i temi della democrazia 
universitaria. del rapporto 
scuola-professione. di tutto 
quell'arco. insomnia, di pro
blemi. che costituiscono il ter-
reno di analisi e di elabora
zione delle forze politiche e 
culturali piu avanzate in or-
dine alle questioni della «cuola 
Ed e in questo modo che tra 
gli occupanti si e realizzata 
un'unita nuova ed assai vasta. 
che vedeva discutere e lotta re 
insieme cattnlici. comunisti. 
socialisti. appartenenti ad or-
ganizzazioni diverse o anche 
indipendenti. animati dall'uni-
ca preoccupazione di elabora-
re insieme. sul piano di una 
analisi che vunl farsi sempre 
piu puntuale scientifica e con-
sapevole. un programma pre-
ciso di lotte. che individui con 
esattezza sempre maggiore gli 
obiettivi giusti da porsi. per 
giungere tutti insieme alia ri
forma democratica della uni
versita. come momento di una 
profonda trasformazione della 
societa tutta Cosa va visto in
fatti nella volonta degli occu
panti di assicurare all'assem 
blea e solo ad essa il potere 
decisionale ultimo e la revoca 
bilita in ogni momento dei rap 
presentanti delle facolta nelle 
istanze superiori. se non ap
punto il sorgere e I'affermarsi 
di una consarjevolezza demo
cratica nuova, che produca isti-
tuti capaci pienamente di con 
sentire alle grandi masse una 
attiva presenza nell'organizza-
zione della vita comune? 

Consigli e 

assemblee di facolta 
Che questo fosse lo spirito. 

I'orientamento degli occupan
ti. anche. ed in particolare. in 
sede di democrazia universi
taria. e dimostrato dalle di
scussioni, che subito si sono 
accese intorno al problema 
dell'allargamento del Consiglio 
di facolta a professori incari-
cati. assistenti e studenti nel 
la proporzione del 25%. E" ben 
chiaro che a tutti questa e par-
sa una proposta giusta. ma su 
bito si e manifestata una esi 
genza: quella. cioe. di affian-
care a questo organismo altri 
istituti che consentano agli stu
denti in particolare una mas-
siva. unitaria possibilita di con
tr ibute a forma re la volonta 
comune delle varie componenti 
;1 mondo universitario e a con-
trollame la effettiva traduzio 
ne in una prassi coerente. 

Di qui. ancora una volta. la 
positivita della mozione ap
provata neU'uItima assemblea 
plenaria. che richiede 1'istitu-
zionalizzazione dell'assemblea 
di facolta e della giunta in 
terfacolta — composta dai rap-
presentantJ eletti della prima 
— che pretende insofnma dS 
continuare a mantenere in vi
ta gli organismi decisionali ed 

operativi. che gli occupanti si 
sono dati nel corso stesso della 
lotta 

Stefano Garroni 
assistente di Filosofia 

Teoretica 

¥ A THOVATA del iifuii-
*^ stro Cui di fiir presicde-
re lo c(iiiiini>-ii)iii nsli c«;imi 
di liren/a ineilin da un pre
side eMeruo ulla fcimlii non e 
slata cerlo feliee, anche «e 
l'inizialiva spetla a ipiel (inn-
sislio Superiore della Pnl>-
hlica Islrn/ione in cui Bonn 
rappre^cntati gli sie«si sinda-
cili rlie ojijii pronuiovono la 
niiila/ione contro il prov\e-
iliinenlo. 

Menlre semhrava che i sin-
dncali nilcreiili nlla FIS fos-
sero tuili ini|ie<:nali nel por-
lare nvanli I'ajiila/ione |ier 
il riiitsello delle earriere. ora 
i inere cliimoro^a e 1'a/io-
ne <li prote*la conlro I'ini-
ziativa minislerinle. 

Se ?i tiene ronto d i e que
sli slessi simlacali . cli Tronic 
ail nitri provvedimenl i d i e 
investixano I'altuazione della 
nuova scnola (in'ilia hanno 
linora s io l lo un'a / ione ro-
^lanlcinenle delude e sello-
rialmeii le r i - l rc l l . i . non ci H 
piii'i che annulare d i e (pieslo 
«ia r i i i i / i o di un rinnovato 
inleresM" per i lenii della ri 
forma e non s c lo IVi-pressio-
ne di una prolesla r l ie , par 
lil.i dai presidi. e stala sul;: 
lo poi lata avanti dai dir igeu-
li del S X S M I . alia vipi l ia del 
loro congres^o: cioe da un 
Minlacalo d i e stii prol i lemi 
• lella scnola media lia as-
-i i i i ln po&i/iuni <coperlamen 
it' i 'on«i-r\alrici 

\ 'orremnio cine do- i sin-
dacali della srimla «i tiallc-* 
sero iii'-iemr per I 'al l i ia/ ione 

della scuola iiitcgrata, per lu 
plena valorizza^ioue dei con-
sigli di classe, per il rinno-
vamcnlo degli inilirizzi villi-
rntivi e dei melodi e ipiindi 
dei vrilcri di viditltizitm" nel
la nuova scnola media 

A L D I LA* dei m n t i u del 
^ * la anitaziime sindacale. 
sulla ipiestione di mer i lo 
non ci pno e.-^eie dul i l i io : 
si t ral la di una inNura d i e 
si collega ad allrc i n i / i a l i \ e 
iniuiblerial i . voi le a frenare 
il proce-^o di r i foriua LV<*a-
me di l iccn/a media e con-
ce|>ilo ancora in termini l ia-
d i / i o n a l i . e cioe in sen«o se-
let l ivo. an / i come una spe
cie di psjinc di l icenra l i -
ceale in minia lura, per cui 
occorre il coulrol lo e«|erno 
come av \ iene per le scno-
le pari l icale Propr io i l fal-
to d i e ipiesla prova non si;i 
pii i come nella \eccli ia *cuo 
la media una specie di i'«.i-
me di a m m i ^ i o n c au'li «ludi 
superiori . ma ra| iprc-cnti i l 
momento co l id l l - i \ o della 
si-uohi comune olililiL'atoiia 
coii iporla, i i i \cce. una >u.< 
pi ofonda I ras lorma/ iour . 

Tutlavia. 11011 liaata d i i e 
che Hpella agli iii^eguanti di 
corso. e ipiindi al vitttsiiiliti 
ili classe. e«primere ip ie i lo 
u iud i / io fin.ile. perche Pas-
seu/a del preside es-tcrno o 
la d i re / ionc del preside Ira-
i l i / ional i - non carantisce di 
per se d i e la xalula / ione a\ 
venga in modo aperto ed 
. i \ a n / a t o : si ir.ilta di alTron 
tare il proli lcma alle raclii i . 
di mulare proloi idamenle il 

c i i le r io di valutar ione ed an-
cor pr ima il cr i ler io stesso 
M I cui M hasa la verif ica quo-
li i l iana, ila parte degli inse-
guanti, dello studio e delle 
rompiiste degli a lunni 

\ ' a l o r i / / a r e il consiglio di 
c/iisse gignifica punlare ad 
un l i | io di g iud i / io d i e sia 
insieme uni iar io ed ari icola-
to, in snt t i iu / ione dei « vo-
ti » t rad i / iona l i e d i e c«pri-
ma al lermine del corso del
la scuola commie i l iMi l la-
li del proccs'o ei lucalivo di 
o>ini a lunno: ipp^to giiii l l* 
/ i o , i l i t ipo verlicnle, non 
orizzontfilt', non pno esserr 
dato se non dal collegio de-
s:li incei:naiiti d i e per I re 
anni hanno seguilo i loro ra-
g a / / i In qiieita proopeltiva. 
la fi trovata » del preside 
commissario estemo «• appar-
s.i anacroni->tica. non giusiifi . 
caliile ne come t:aian/ ia di 
piihl i l icita. n«' come esigen/n 
di iiiter<camliio 

LO S C A M U K ) di e M . e r ien-
/ e e sen/a dul i l i in es-

^en/iale e po-.itivo in una 
scuola che lia M I | O Ire fal i -
co«i anni di \ i l . i . 111.1 la fo i -
111.1 del coulrol lo Inirocrati-
cii. l ipic.i piaua ilel nosiro * i -
Mcma stal.de e ipi indi sen-
la- t i ro , porta ancor pin till 
iu^eguanti n cliiuilersi nella 
c o l t i \ a / i o n c del propr io or-
l i re l lo . menlre la li l iertn di 
in-i-miamcnlo e Pe«erci-/io 
pieno di un d i r i l lo aperto ne-
<z\'t sl iocdii e i| i i i ioli feeondo 
• li pos j i i \ i rappoi i i 

f. Z. 

La <c tavola rotonda » indetta daH'« Intesa » a Roma presso sede delle ACLI 

L'Universita al bivio 
tra riforma e involuzione 

Un'interessante iniziativa promossa 

dall'ANSS a Sesto S. Giovanni 

I rapporti fra 
culfura e professione 

al degli 
studenti - l^oristori 

il convegno svoltost net gwrm 1 e ft del correnie me.se. a i e . 
sto San Giovanni, a cura dell'Associazione Nazionale Studenti Se 
rail, merita altenzwne per alcune ragiont in particolare L'ASSS 
sorta alio scopo di orgamzzare sindacalmenle qh studenti lavoralort 
e forte dellesperienza acquisita con gli sctopert da essa gwdatt 
negli ultimt Ire anni. i gmnta, come testtmontano > documenti su 
cui t convegmsti hanno discusso e come dimostra lo stesso dt 
batttto avutost. ad una notevole maturazione a proposito non solo 
della temattca specifica della caiegoria. ma anche di quella in 
teressante la rifnrma radicale. democratica della scuola tutta. 

Partendo. infatti. dai problemi spectjici dealt studenti lavo 
raton. dalla volonta di contrastare Vatlacco padronale alle qua 
Uftche raggiunte e la sua tendenzo ad ostacolare un generate balzo 
in avanti della formazione cullurale e professional delta catego 
ria. I'ANSS i giunta ad individuare nello slretlo collegamento tra 
le proprie lotte e quelle combattute dai sindacati dei lavoratori 
in generate, e nel motivo dell'assunzione di nuovi paten dt auto 
governo da parte degli studenti terali. alcuni nodi deciswi per 
una politico che punti al riconoscimento della dtpniid prnfessionale 
ed umana dello studente serale. per un verso e. oer I'altro n mnr 
dere alia radice del potere padronale 

Come ha sottolmeato Stefano Len. dell'UGt milane%e. mlerve. 
nuto per portare il saluto dealt studenti unirersilan democrattci e 
dcll'USURl tutta. questa temattca dell'autoaoverno e della smda 
calizzazione del movimento stvdevtesco rappresenla un prect<o 
terreno di incontro tra I'AXSS e le assocaztom umversitane. vet 
cui ausvicabile si dimostra lo stabilirsi di rapporti nuovi. piu stret 
ti. tra questi due sellort del movimento studentesco. per quei dm 
di rinnovamento profondo della scuola e della societa. che tnleres 
sano enlrambi. E" propno in questo amhito che st pone anche il 
problema dei rapporti da stabihre tra I'ASSS e VAILS, tale a dire 
Vassociazione che orgamzza gli studenti lavoratori caltolici £T ben 
certo che ogni ipotesi unitaria. fir.o a quella ultima della conver 
genza di enlrambe le assoctazioni in un'umca oraanizzazione. i le 
gala al progressiva chianrsi dt una profonda ennveraenza net t\m 
immediali e di prospeltiva 

Condizione questa. che non sembrava mar.care regit mterventi 
dei due dingenti dell'AlLS che sono mtercenuli al convegno. come 
anche non sembrava assente — a giudtzio dealt slessi dirigenti del 
VASSS — nella mozione finale votata dall'ultimo congresso dell'as 
soaazione cattoltca. Va nota1o anzi che. pamcolarmenle nel dt 
scorso del cattoltco Rugaeri. erano nnlracaabilt esplicile d-chia. 
raziont favorevoli a quella temattca di un nesso nunvo tra cultura 
e professione, che Mario Caronna, presuiente dell'ASSS iteva 
sviluppato neUa sua relazione daperlura. 

Se questo & vero, come ci sembra tndubb'.o, la prospettiva dt 
un rafforzamento deU'orgamzzazione degli studenti seralt appare 
tutt'altro che dlusona; anche se, certamente. I'ANSS in partKcAare. 
in quanto cioi associazione che raccoghe le forze piu avanzate del 
movimento. ha di fronte a si il grande compJo di colore sempre 
megho nel concreto delle condiziom dt esistenza. di studio e dt la 
coro dealt studenti serali. quelle tntelligenh e moderne analisi. che 
costituiscono ormai il suo patrimnmo teorico. E" solo mfaltt la ca 
pacitd di tradurre Vanalisi, anche piu soltile. in precise parole 
d'ordme. che pud dare ad una associazione come I'AiVSS quelle 
possibihtd dt mobilitazione e di direzwne delle masse, che giusta 
mente essa nvendica. E" in qyeste prospetlive che va visto 1'im 
pegno dell'ASSS di orgamzzare un Semmano sulla riforma della 
scuola media superiore ed una Tavola rotonda sui rapporti con 1 
sindacati. Impegni. come s\ cede, interessanti ed opportunt e tali. 
comunque, da non giustif'icare certi «attacchi» (in realtd molto 
c personali 9) contro VANSS. che I'Avanti! del 10 maggio ha com-
messo Yerrore di ospitare. 

g. t. 

Vivaci critiche alia«legge Gui» — Sono inter-
venuti fra gli altri Donat Cattin, Gagliardi. Gal-
loni, Faraguti, Fava, Covatta, Acquaviva e il 

compagno Claudio Petruccioli 

Un'interessante tavola rotonda 
indetta dall'« Intesa > alia quale 
6 sef?uito un vivace dibattito. si 
e tcnuta ieii nel salone della se
de na/ionale delle ACLI, a Roma. 
Tema: I'Unircrsttii al birio tra 
riforma e involuzione. Hanno pre. 
.so la parola sia rappresentanti 
del mondo studentesco e jiiovanile 
— come Nuccio Fava. presidents 
deirUXURI; Claudio Petruccioli. 
membro dellUNUUI e della .se-
gretena della FCCi: Luciano Fa
raguti. della dire/ione na/ionale 
del movimento giovnnile democri-
stiano: Luigi Cowitta. seuretario 
dell'« Intesa *: Pietro Basso e 
(Jino Giraldi. della Fuci — sia 
rappresentanti del movimento 
aclista. — come Gcnnaro Acmia 
viva, responsabile della se/ione 
scuola delle ACLI — s a. mfine. 
parlamentan e dirinenti della 
DC: il sottosejjretano on Donat 
Cattin. Ton. Ganliardi e I ' a u o 
en to Cialloni. 

Due con-,idera7ioni fondamen 
tali sono emerge nel corso della 
tavola rotonda. che si e pro 
tratta per diverse ore: la prima 
e che. specie alia luce ilegl: ul-
timi awenimenti rnmani. sem
pre piu si e n\e!ata in^'ifTiciente 
e inadegtiata alle attuali c^igen-
7c della scuola la legce gover-
nativa sul « riordinamen!o > delle 
strtitttire univers tarie: la 5econ-
da considera7ione e che il di
battito che sj svi'uppera m Par . 
lamento a cominciare da lunedi. 
sul tema dell'Universita e suce--
si\amente tutta la battaglia per 
la riforma della scuola de\ono 
raccoilierc. intorno a posVon; fli 
dcci-a !r»tta contro o^ni tentatuo 
di involuzione o d: con««rva7ione. 
un ampo schieramento politico. 
un fronte the comprenda nella 
«ja arca tutti i part.ti democra 
t.Ci e fi: <;n:=tra del nostro Paese. 

Percrn- — ha detto Donat Cattin 
nel 5uo intervento. che ha tenuto 
a definire Pespressione di un 
notevo!e pr.inp«i di rappresentanti 
dc m Pariamento — il nuo\o or 
d namento unnersitario non de\e 
r--ere <;o*tan'o una riforma di 
mera efficienza. ranportata al'.e 
(:-i£cri7e i i i.na sue eta neo-capi-
talista. ma ranpre-entare una \e 
ra rottura democratica che a«_ 
siairi alia societa uno strumento 
di la\oro di ncerca. e di forma-
7.one di qtiadri veramente nuo\o 
e di avanguardia. Q-aello che 
emerge dai recenti fatti dcll'Uni-
\er-.ta di Roma, dalla rholta 
decli studenti e dei docenti de
mocrat kri contro una scuola che 
sia strumento di ca«ta, e una 
tensione. osci arrivata al mas-
simo. fra vecchio e nuovo: una 
esieen7a di dibattito e di d.scus-
sione la piu ampia e la piu pro
fonda possibile. I punti di arri-
vo. eli obhietti\ i delle pross me 
lotte parlamentan sono stati in. 
dicati dalla maczior parte decli 
intervenuti alia tarola rotonda 
nell'accesso sempre mac?iore di 
tutti i gio\am aali studi univer-
sitari e nella creazione di una 
base universitaria diversa da 
quella attuale, fondamentalmente 
classista. 

It rapporto fra , Universita e 
paese. fra scuola a societa — ha 
sottolineato a svui volta Pon.le 

Gagliardi — deve nsolversi nella 
creazione di una nuova classe 
dirigente del Paese. attraverso un 
diritto sempre piu anipio alio 
studio. 

I recent 1 awenimenti romani 
hanno jxirtato alia attenzione di 
grandi masse un problcpia di im 
[>ort;in7a dccisi\a: occorre oggi 

che esso sia arncchito e che il mo 
\imento sia poten/iato attra\erso 
I'a/ione dei partiti. dei smd.icati. 
dei grandi mo\imenti associativi. 
Su (|tie.sto concetto hanno parti 
(olarmente insistito sia Gennaro 
Ac(|tiaviva. delle ACLI. sia il com 
paano Claudio Petruccioli. II ne 
ncolo di una involuzione di tipo 
corporativo csiste. wnzii dubbin. 
anche fr.i quelle masse di stu 
denti che hanno partecipato in 
modo appassionato ai recen'i epi. 
sodi cujminati nell'occupa7ione 
delle Facolta universitarie a Ro 
ma. K. soprattutto. questa v una 
-p nta nwessaria e indisrn'nsa 
bile, dal momento che Ic forze 
ronservatrici hanno in mano an 
cora. all'Unn ersita come netli 
ambienti no! tie:, una notcvoll* 
•=.ma porzione di potere. 

E' morta 
la scrittrice 
antinazista 

Anna Langfs 
PARIGI. 12 

l-i scrittrice Anna l^ngfus • 
tr.orta questa mattina in un ospe-
dalc della regione di Parigi. in 
5t*guito ad una cr;si cardiaca. 
Aveva \ into il premio < Gon 
court > nel 1962 con il romanzo 
< Lcs bagages de sable >. ispi 
rato alia morte dei suoi parenti 
nei < lager > nazisti. 

Polacca. nata a Lublino nel 
1920. conobbe giovamssima I* 
persecuziom razziali nel suo 
paese occupato dai tedeschi. Nel 
IWI entro nella Resistenza e fu 
arrestata dalla Gestapo, che la 
nnchiuse nella pngione di Plock. 
dove la I.angfus resto lino alia 
Iibera7ione. Trasferitasi a Pan 
gi, in5egno per qualche tempo 
matematica in un orfanotrofio. 

l*\ sua attivita Ictteraria e 
di lunga data. A quindici anni 
ave\a commciato a scrivere 
dei racconti. che furono pubbli 
cati su varie rixiste lettcrane 
polacche. Nel 19V> per la pri
ma volta. fu rapprosontata a 
Parigi. dalla compagnia Toeff. 
una sua opera tcatrale. II suo 
prime roman70 * I.e sol et le 
soufre ». vinse il Premio Charles 
Veillon. Anna I-angfus \ i rac-
contava le sue osporienze di 
partigiana c di detcnuta po-
litica. 

II romanzo che le valse il 
< Goncourt >, narra la storia dl 
una giovane ebrea polacca a 
Parigi, sola fra i tcnibili if-
cordi della famiglia st«nninala 
dai naziiU. 
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