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PAG. 11 / ech i e notizie 
Presentati da professori e studenti al Parlamento e a I Paese 

Schiaccianti documenti nel testo 
del 4ibro bianco* sull'Universita 
Quella finora pubblicata e solo una prima parte alia quale seguira uno studio sul malcostume 

accademico e amministrativo delPAteneo romano 
Oltre cento testimonialize o di-

ctiiarazioni firmate, un importante 
carteggio ufficiale fra oruppi di 
professori universitari e Vex ret-
tore Ugo Papi, facsimile di vo-
lantini e di manifesti distribuiti 
nell'Atcneo romano, drammatici rac-
conli e cronache riferiti da prota-
gonisti e testimoni diretti, e una 
ampia documentazione fotografica 
costituiscono una prima raccolta — 
trenta pagine — di documenti per 
1/ «libra bianco» sidle gravi vio-
lenze fasciste che per anni si sono 
ripetute nella Universita di Roma 
e che sonn culminate con la tragica 
morte dello studente Paolo Rossi. 

Questa prima documentazione che 
e" stata presentata ieri al Parla-

• niento, e solo una parte del «li
bra bianco » c si riferisce soprat-
tutto alio vianifestazioni di violen-
za, ollraggin. apologia di fascismo, 
vilipendio dello istituzioni democra
tiche avvenute negli ultimi anni. 
dal I960 in poi. 

Presenlando alia stampa questa 
documentazione, i compilatori del 
€ libro bianco» hanno sottolineato 
il fatto die essa non dene consi-
derarsi compleia e che solo la ne-
cessita di raccogliere in breve tem
po un primo stralcio di notizie da 
presentare in Parlamento ha rin-
viato la definitiva edizione. «Una 
pesante documentazione sullo stato 
di cose regnante nell'Ateneo roma
no, la quale individua le radici piu 
profonde di un malcostume acca
demico, che ha avuto nelle violenze 
fasciste le sue manifestazioni pin 
palesi, sard presentata tra breve 
al Parlamento e all'opinione pub-
blica — a detlo nella prefazione 
a queste prime documentazioni. — 
Essa servird a far meglio compren-
derc quali sono le forze. i gruppi, 
le ragioni profonde, anche econo-
miche, che favoriscono queste ma
nifestazioni di cui I'Universita di 
Roma e stata fino ad oggi vit-
tima ». 

Responsabilitd 
del reftore 

Alia conferenza nella quale questo 
primo stralcio del «libro bianco» 
e stato consegnato alia stampa, era-
no present! i professori e gli stu
denti che nc hanno curato la com-
pilazione: in particolare f docenti 
universitari Guido Calogero, Wal
ter Uinni. Sylos Labini, Aurelio 
Roncaglia. Eltore Biocca. Nora Fe-
derici, Aldo Visalberghi, Piero Lu-
gli. Tullio De Mauro. Marcello Ci-
ni. Cesare Chiarotti. Tutti gli in-
tervenuti hanno sottolineato il com-
pleto assenteismo delle massime au
torita accademiche — in primis 
Vex • rettore Ugo Papi — che ha 
permesso il perpetrarsi e il rinfor-
zarsi degli episodi di teppismo e 
di fascismo e la continua intimi-
dazione di cni sono stati fatti og-
getto per tanti anni professori e 
studenti democratici. 

Del resto — ha tenuto a pre-
cisare il professor Binni — basta 
una frase per qualificare Vatteg-
giamento del rettore e la sua soli-
darietd con gli elementi antidemo-
cratici; c una dichiarazione che 
egli stesso ha rilasciato ai gior-
nali e che chiarisce la sua posi-
rione. profondamente incostituzio-
nale: < lo mi sono sempre costante-
viente oppostn all'inserimento di ele
menti di sinistra nella Universita 
— c la dichiarazione di Papi ripor-
tata ncl " libro bianco " — perche" 
questa era la mia precisa respon
sabilitd come capo di una Univer
sita di Stato ». 

L'attcggiamento del rettore & an-
cora documentato proprio all'inizio 
del « libro bianco », che prende Vav-
rio dall'inizio dell'anno accademico 
1960-61. 

Fu allora che le aggressioni as-
mnsero una forma organizzata e 
politicamcnte ben precisa. Dalla fi
ne di nocembre ai primi di di-
cembre, i fascisti del FUANCa-
ravella scatenarono in quelVanno 
una serie di violenze nei riguardi 
dei rappresentanti delle associa
zioni democratiche. in seauito a una 
manifestazione sulla guerra di Al
geria. cui VUSUR1 aceva aderito. 
In quella occasione si era tenuta 
una assemblea nell'aula prima di 
Lcttere cui arevano partecipato tut-
te le associazioni tranne quella del 
VUAX c molti professori democra 
tici. Avera parlato anche Parri. in-
ierrotto e insultato da alcuni fa
scisti rimasti in aula, che arevano 
tentalo di prorocare disordmi senza 
riuscirci. AlVuscita dalla manife
stazione un gruppo di studenti de
mocratici fu assalito a calci e pu-
gni. * Appena irista Vaggressione 
— testimonia to studente Ugo Cat-
tani — i0 mi rivolgo verso il pre-
sunto commissario di polizia e lo 
invito a intervenire. ma queUo, con 
gli altri poliziottl presenti rimane 
fermo e indifferente fino alia fine 
della scena... >. 

H giorno dopo una commissione 
mista di studenti e professori si 
reca dal rettore Papi per indurlo 
ad intervenire Ecco come, in una 
sua Icttera inriata ad uno dei com
pilatori del € libro bianco >, tl pro
fessor Franco Pacini che nel '60 
era studente. rievoca la scena: « Ci 
recammo dal prof. Papi in delega-
zione. tu e il prof. Careri per i 
doccn'i, Fraiese e io per gli stu
denti. Portavamo la richiesta di 
una deploraztone esplicita dell'epi-
sodio e dt un mtervento rettorale 
presso la polizia che era interce-
nuta, praticamente mettendo sullo 
stesso piano aggrediti e aggressori. 
E fra Valtro, dopo Vaggressione. 
Franco Petronio (attualmente con-
mgliere del MSI in Campidoglio ? 
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Un gruppo di < gollardi > aggredlsce II giovane Fontana e successiva mente un altro studente. 

n.d.r.) aveva potuto indisturbato 
tenere una sorta di comizio da-
vanti all'ORUR, naturalmente in 
perfetto stile littorio... Ricordi co 
sa ci disse il Magnifico? Che lui 
deplorava evidentemente sempre la 
violenza... Quindi era inutile una 
presa di posizione esplicita. Che era 
meglio che tornassimo (ricordo le 
parole) " al sereno dei nostri stu-
di ". E in fine che, non dipendendo 
la polizia da lui, non poteva fare 
nulla in quella direzione. E ricordo 
anche se tu dicesti a Papi che 
prima o poi sarebbe potuto acca-
dere qualcosa di grave... La cosa 
che mi preme di ricordare e il 
fatto che Papi non aveva mai preso 
posizione netta e che la polizia era 
giunta al punto di permettere un 
comizio fascista dentro VUniver
sita... ». 

Oramai sicuri dt essere protetti 
dalla polizia e dalle massime auto-
rita accademiche i fascisti scate-
nano le loro aggressioni sempre 
piu gravi e organizzate. Ecco an-
cora gli esempi piu significativi 
riportati nel «libro bianco»: il 16 
viarzo del '63 vengono aggrediti gli 
studenti Raffaele Romanelli ed Er
nesto Galli: il teppista Enzo Maria 
Dantini, delle formazioni naziona-
li giovanili « Nuova Europa » ferisce 
gravemente il Romanelli, il quale 
invano chiede che la polizia, pre-
sente all'episodio intervenga. Ed & 
proprio lo stesso Dantini, uscito dal
la lista di Caravella ed entrato in 
quella di Primula Goliardica che 
pochi giorni prima della tragica 
morte di Paolo Rossi scrive minac-
ciosamente nell'articolo di fondo di 
un suo giornaletto universitario: 
« ... il nostra gruppo e costretto a 
salvaguardare gli interessi degli uni
versitari con tutti i mezzi. ncssuno 
escluso. Questo a scarico delle no-
stre future responsabilitd J>. 

Dantini, Serafino e Bruno Di 
Luia. Flavio Campo, Aliotti, Strip-
poli, non tutti studenti universitari, 
ma tutti aderenti ai movimenti di 
estrema destra e fascisti di « Cara
vella », « Avanguardia Nazionale » e 
infine anche « Primula Goliardica * 
sono i nomi che da allora in poi 
ricorrono piu spesso in queste cro
nache di violenza e di teppismo: 
sempre piu baldanzosi, sempre piu 
indisturbati. 

Xel gennaio del '64 le organiz-
zazioni fasciste occupano i locali 
dell'ORUR. espongono gagliardetti 
neri, si abbandonano a gesti of-
fensivi e perfino osceni nei riguardi 
degli studenti e dei professori: rere 
e proprie spedizioni punitive, auten-
tiche cariche di nazifascisti armati 
di pugni di ferro. di bastoni e di 
altre armi, partono dai locali del
l'ORUR. Viene gravemente ferito al 
capo e a una mano lo studente 
Andrea Saraceno. aggredito a colpi 
di martello. In occasione della ri-
correnza del 25 aprile, data in cui 
si celebrano la Resistenza e la Re-
pubblica, i fascisti intensificano »a 
loro azione: distribuiscono colanti-
ni in cui chiaramente si oltraggia-
no gli uomini che lottarono contro 
il nazismo e il fascismo, che ven
gono chiamati «banda di cialtro-
ni. rinnegati e traditori*. Chi osa 
protestare viene colpHo con una 
ferocia degna delle piu atroci azio-
ni di squadrismo: studenti e pro
fessori democratitci vengono assaliti 
e feriti davanti alia Casa dello Stu
dente. fin nell'interno delle facolta 
dove si svolgono normalmente le 
lezioni. Invano si protesta e si an-
verte il rettore. Due lettere del 
professor Lucio Lombardo Radicr, 
inviate appositamente al Rettore 
perche <apra un procedimento di-
sciplinare contro i colpevoli * di cui 
vengono chiaramente indicati i no-
mi e le az'umi. rimangono senza 
risposta. 

€Gli aggressori e i provocaton 
— si legge nel " libro bianco " — 
si sentono oramai protetti da com-
pleta immunita; gravissime sono ,e 
consegvenze psicologiche sui giova-
ni che si abbandonano alia com
pleia sfiducia nelle autorita costi-
tuite. E' sufficiente leggere la di
chiarazione di Gabriele Ranzato il 
quale, dopo aver affermato di es
sere stato aggredito a colpi di ba-
stone da parte di un gruppo fasci
sta, conclude che non presenta de-
nuncia perche completamente sfx 
duciato ». Xessuno dei colpevoli, de 
nunciato alle autoritd accademiche 
viene esemplarmente punito. 

Intanto i muri deWUniversita si 
coprono di scritte e di disegni in-
neggiantl al fascismo e al nazismo. 
Jn occasione delle elezioni ttniver-
sitarie dello stesso anno la sede 
dell'ORUR, che si trova nell'interno 

della citta universitaria in un pun-
to particolarmente frequentato — 
proprio accanto 6 la Tesoreria e 
VUfficio Postale dove si pagano le 
tasse universitarie — si riempie di 
scritte inneggianti al duce e al na
zismo: sono svastiche, « evviva al
le SS >. tnsulti irrepetibili all'indi-
rizzo dei movimenti democratici e 
dei partiti di sinistra. Alcune foto-
grafie le riproducono fedelmente nel 
«libro bianco». Nessun ordine di 
rimuoverle parte dal rettorato: la 
polizia si rifiuta di intervenire. 

tl 12 aprile 1965 un gruppo di fa
scisti aggredisce Ferruccio Parri 
che tiene una lezione nell'ambito 
del corso sugli idtimi 50 anni di 
storia italiana. Un gruppo di ben ?5 
professori fra i maggiori esponenti 
della facolta di Lettere scrive un 
rapporto al • rettore Papi. Eccone 
alcuni stralci: 

€... Al suo arrivo il sen. Parri 
veniva aggredito da elementi neo-
fascisti, fatto oggetto di invett'we 
e oltraggi e costretto, insieme con 
i suoi accompagnatori a diretta col-
luttazione con gli aggressori in di-
fesa della propria incolumita. Pill 
tardi, dopo la fine della lezione, 
alcuni elementi della stessa tenden-
za rivolgevano grossolane ingiurie 
a un professore di questa facolta, 
assumendo nei suoi confronti at-
teggiamenti di minaccia; nella stes
sa ora tre studenti liceali, venuti 
con il proprio preside ad assistere 
alia lezione del sen. Parri, venivano 
aggrediti da un numeroso gruppo 
neofascista davanti alVingresso del
la Citta universitaria e selvaggia-
mente percossi cosl da dover ricor-
rere ad immediato soccorso sanita
ria... I sottoscritti ritengono neces-
sario che le autorita accademiche 
sottopongano a procedimenti disci-
plinari gli studenti iscritti all'Uni-
versita che figurano tra i " ferma-
ti " dalla polizia in occasione degli 
episodi predetti...». Firmano la let-
tera i professori Argan. Binni, Ron
caglia, Mariotti, Gregory, Brelich, 
Donadoni. Mazzarino, Frugoni, Ro
meo, Sapegno, Visalberghi, De Fran-
covich. Gabrieh, Macchia, Morghen. 
Moscati, Pincherle, Praz, Pugliese, 
Carratelli. Puglisi, Ronca, Scudieri, 
Ruggeri e Calogero. 11 rettore Papi 
si limita a rispondere con una bre-
vissima missiva nella quale «as-
sicura di adottare i provvedimenti 
che si renderanno possibili nella 
osservanza delle disposizioni di 
legge e previa Vaccertamento delle 
responsabilitd individuali». Una ri
sposta che lascia campo libera a 
molte possibilitd, come e chiaro. 

Con la profezione 

dei poliziotti 
Per tutto il resto dell'anno ac

cademico si susseguono quindi gli 
insulti e le aggressioni agli studenti 
negri e alle studentesse che espri-
mono disapprovazione per le mani
festazioni di violenza. La protezione 
della polizia nei riguardi degli ag
gressori diventa sfacciata. Un esem-
pio per tutti. Cost testimonia Ro 
dolfo Buggiani, a proposito di una 
aggressione: « ... Cinque individui 
si diridevano t compiti: due contro 
di me, due contro il mio amico e 
uno contro una ragazza. I risul-
tati si possono facilmente immagi-
nare. Mentre tutti e tre cercavamo 
di difenderci dai pugni e dai calci 
dei teppisti che portavano all'oc-
chiello il distintiro della "Avanguar

dia Nazionale" arrivavano alcuni 
poliziotti che, invece di insegmre 
gli aggressori che intanto stavano 
scuppando, ci fermavano per accer-
tare le nostre generalita. Non ci e 
restato altro da fare che sporgere 
denuncia contro ignoti e ricorrere 
alle cure del pronto soccorso». 

Inizia Vanno accademico WfiG: in
tanto e sorto un nuovo gruppo stu-
dentesco, « Primula Goliardica J> che. 
insieme a «Caravella » e « Avan
guardia Nazionale > distribuisce ma-
nifestini aggressivi: gli attacchi so 
no diretti a tutti i partiti politici. 
Sorgono anche altre associazioni tra 
studenti con nomi strani, quale 
Kingotus e simili. A questo punto, 
questa parte del «libro bianco » si 
fa ancora piu parlicolareggiata e 
circostanziata: si sta avvicinando 
la data del 27 aprile 1966, il giorno 
in cui Vazione dei fascisti nell'Uni-
versita doveva culminare con la tra
gica morte di Paolo Rossi, aggre
dito sulla scalinata della facolta di 
Lettere. Proprio in questa facolta, 
che conta numerosi studenti e pro
fessori democratici, si intensificano 
gli assalti e il teppismo. In marzo 
un professore di Lettere, Paolo 
Spriano, tiene una conferenza sul 
tema: « La crisi del dopoguerra e 
Vavvento del fascismo ». « Durante 
la conferenza — scrive lo studente 
Vittorio Porchia — un gruppo di 50 
fascist' }aceva irruzione nella sala, 
subito disturbando la conferenza 
con insulti e con il rovesciare le 
sedie. Ci costringevano addiriltura 
ad ascoltare un loro oratore che 
incominciava a parlare rivolgendosi 
al pubblico e chiamando i presenti 
" camerati! ". In seguito, nonostan-
te fossero presenti " le forze del-
Vordine ", Vatmosfera diveniva piu 
tesa e uno di loro lanciava sputi, 
mentre un altro alzava una sedia 
per colpire uno di noi...». 

Serafino Di Luia, Flavio Campo, 
Alberto Questa, Leo Di Giacomo, 
Adriano Palumba, Sergio Coltellac-
ci, Pierfranco Di Giovanni e altri, 
un nutrito gruppo di veri e propri 
squadristi. intensificano le loro 
azioni durante le elezioni universi
tarie. Le studentesse di Lettere ven
gono fatte segno di insulti e di bra-
vate irripetibili, con espressioni di 
estrema trivialitd. Agli inni di esal-
tazione del fascismo e del nazismo, 
agli atti di violenza si associano 
ora anche canti imprecanti contro 
il Papa e la religione. 

Ed ecco la mattina del 27 aprile. 
Questa e la testimonianza testuale 
di una studentessa, riportata come 
parecchie senza nome a causa della 
inchiesta giudiziaria in corso. c La 
mattina di mercoledi 27 aprile mi 
trovavo all'Universitd sulla scali
nata della facolta di Lettere a di-
stribuire manifestini di propaganda 
elettorale per il Gruppo Goliardi 
Autonomi quando un folto gruppo 
di fascisti — tra i quali Campo, 
Di Luia, Quagliarotti... — hanno 
prima tentato di staccare i mani
festi elettorali (cosa che si ripe-
leva da ran* giorni e alia quale io 
stessa ho cercato di oppormi) e 
quindi ad insultare le ragazze e a 
renire alle mani, dopo averli pro
vocate i ragazzi presenti. Durante 
questi tafferugli, pur tentando blan-
damente di separare i rari gruppi, 
la polizia non si impegnava seria-
mente per porre fine ai tumulti. 
Gli agenti si sono infine decisi a 
fare cordone ai piedt della scali
nata separando cost • gruppi fa
scisti dagli altri studenti che <i 
trovarano alVingresso della facol
ta. A questa situazione i fascisti 
hannn reaqito intonando cori fra i 

Aggression* fascist* all'Univarsita <fi Roma nol IMd si vadon* chiara 
mont* manganolli * ab*rrm all farra nalla mani dai tappisti. 

quali " Giovinezza ", urlando con-
temporaneamente " Ricordatevi di 
Dachau ", " Evviva Mussolini ". Al
cuni di noi e io stessa siamo in-
tervenuti presso gli agenti facendo 
loro notare che il fatto costitmva 
reato. Di fronte alia loro indiffe-
renza ho chiesto il nome ad alcuni 
agenti i quali hanno risposto neqa-
tivamente. E' intervenuto il pro
fessor Roncaglia che ha intimato 
al commissario D'Alessandro di 
sporgere denuncia contro i fascisti. 
Mentre eravamo tutti riuniti intor-
no al professor Roncaglia ho visto 
improvvisamente alcuni miei colle
gia affacciarsi al muretto di fianco 
alVingresso; avvicinatami a mia 
volta ho visto gli agenti che por
tavano via Paolo Rossi». 

La tragedia era compiuta, pro
prio come tanti anni prima i pro
fessori che si erano rivolti al ret
tore Papi perch& intervenisse a 
scongiurare <r fatti piu gravi •» ave-

vano previsto. 11 «libro bianco» si 
infittisce di testimonianze che rievo-
cano, i fatti avvenuti quella matti
na alia facolta di lettere. Un'altra 
studentessa riferisce particolari an
cora piu precisi: «Mi ricordo che 
uno degli aggressori fascisti (che 
posso sempre riconoscere) si alloc-
ciava sotto il maglione, all'altezza 
dello stomabo~, una cinta rinforzata 
da sbarre di ferro verticali e si lan
ciava poi nella mischia. Ricordo che 
un fascista (che posso anche que
sto riconoscere) si aggirava lasciato 
indisturbato dalla polizia, sulla piat-
taforma della facolta di Lettere di-
cendo a voce alta: " C'e nessun al
tro porco comunista che si vuol far 
menare?" e dopo qualche secondo 
dava uno schiaffo ad uno studente ». 

La conseguenza 
piu mostruosa 

II «libro bianco », a questo pun
to afferma. « /» questo incredibile 
clima di violenza, minaccia, apolo
gia di fascismo e nazismo, muore 
il giovane Paolo Rossi: egli cade il 
27 aprile dalla spalletta della pialta. 
forma adiacente alVingresso delta 
facolta di Lettere, alta circa 5 me-
tri. L'episodio di Paolo Rossi, di cut 
si occupa la giustizia. non pub e non 
deve essere da noi considerato a se 
stante. La morte di Paolo Rossi e la 
piu drammahca, mostruosa conse
guenza di uno stato dt cose J>. 

I A morte di Paolo Rossi non fer
ma pero la mano ai fasctsti. II gior
no aopo essi sono di nuovo nell'Uni-
versitd, proprio nella zona anttsiun-
te la facolta di Lettere a rtpetere 
insulti e a gridare la loro respon
sabilitd net tragici fatti del giorno 
precedente. I professori Tullio De 
Mauro e Tullio Gregory dtchiarano: 
< La mattina del 28 aprile, da un 
gruppo di scalmanati raccolttsi sul 
piazzale antistante la facolta di Let. 
lere, presenti Carabimen e agenti 
in borghese. si sono rtpetutamenie 
levate grida di insullo... I piu ripe-
tutt erano "sciacallo" e "Papi si. 
Rossi no!"... In particolare Serafi
no Dt Luia lia colpilu con i suoi 
spult il professor Binm >. 

Questa pane del «libro bianco > 
£i conclude descrtvendo gli avvetii-
menu della occupazione dell'Univer-
sita da parte aegli studenti e dei 
professori rlemitcratici. Vulttmo m 
tcrvento della polizia su ordine del 
rettore Papi per Jar sgomberare la 
facolta dt Leuere occupala c infine 
ancora la vile aggressione subita la 
nolle tra tl JS e il 29 aprile dal 
dollor Moscato, Celeste Ingrao e 
due giovani democratici assaliti da 
gruppi fascisti che ii feriscono an
che a coltellate e fra i quali ven
gono nconosciuti Serafino Di Luia. 
Augusto Martinelli ed altri. 

L'ulUma aggressione fascista al
l'Universitd e quella del 3 maggio 
1966, quando il rettore Papi st era 
gia dimesso. e numerosi fascisti 
hanno organizzalo Valtacco in gran 
de stile alia citta universitaria. 
giungendo fino alia facolta di Leg 
ge prima di essere ricacciati indie-
tro dalla poltzta. « La situazione re-
sta grave anche se le violenze squa-
driste sono per il momenlo cessate 
— conclude questa prima parte del 
c libro bianco » presentata ieri —. 
Un pesante senso di disagio oppri 
me la nostra Universita la quale 
non potra avere vita normale se 
non saranno pienamente eliminati 
gli ostacoli palesi e profondi che 
impediscono il pieno sviluppo del 
suo autogovemo democratico e del
la sua libertA di insegnamenlo # 
di ricerca ». 

IN6RA0 IUUSTRA IA MOZIONE DEI PCI 

La crisi degli Atenei 
e le violenze fasciste 

denunciate alia Camera 
(dalla piinui paginn) 

Romanelli nel '63 c Saraceno 
nel 'W; dalle aggressioni a Far 
ri, a Lombardo Radico. all'as 
sistente Sonnino. fino alia mor 
te \ lok-nta di Faolo Rossi. La 
conncssionc Ira le violen/.e su 
bite e il decesso di Faolo Rossi 
e ormai cert a. ha detto Ingrao. 
e newmo puo dubitarno dopo 
le precNo te»timomanze che ae 
ne iono awite In particolare 
il compatino Ingrao ha ncor-
dato la teitimonian/a di Fran
co Zagari che. poco prima che 
Faolo Ro>-.i precipitate dal 
muretto. lo . i \e\a \isto pallido 
e ne a\e\a nscoltato queste 
parole: * Mi hanno colpito alio 
stomaco, mi sento male ^. K' 
importante sottolineaie che que
sta te^timouiati/a Franco Zaga-
ri la diede alia poli/ia prima 
ancora non solo che Paolo Ros
si morisse. ma ancho che la fe-
rita per la caduta dal muretto 
apparisse tanto grave. 

11 teppismo in realta si svi-
luppava da anni nella Univer 
sita. ha detto Ingrao. e gh ste^-
si studenti che abbiamo visto 
nei giorni scorsi hanno detto 
che c"e da stupirsi che una 
esplosione violenta non fosse 
gia avvenuta. Episodi di tep 
pismo awengono ovunque ma 
in gener.de MMIO ephodi ai mar 
gini della soeieta. mentre qui 
sono av\enuti nel contro di una 
Universita. in un luogo dove 
piu che in ogni altro posto do 
vrebbe essere garantita la <;e-
renita. la tranquillita. il rispet-
to della legge e della Costitu-
zione. 

Cosa deve pensare il padre 
di Paolo Rossi, ha esclamato 
Ingrao, questo partigiano e 
combattente che a\eva man-
dato il suo figliuolo nella scuo 
la della Repubblica. in questo 
Stato repubblicano, e che ha 
visto stroncare questa giovane 
vita, senza alcuna protezione. 
senza che alcuno intervenisse 
per salvarla? Ingrao ha qui n-
cordato le testimonianze del-
Ton. Codignola e degli stessi 
sottosegretari del governo. Do-
nat Cattin e Vittorino Colombo, 
che sono stati presenti alle vio
lenze e soprattutto al modo in 
cui si e comportata la polizia. 
Ingrao ha riconosciuto che in 
dubbiamente la polizia ha mu-
tato atteggiamento dopo che la 
esplosione di violenza aveva 
provocato la tragedia e l'indi-
gnazione dell'opinione pubbli-
ca. Resta il fatto. pero. che 
questi episodi si ripetevano da 
anni e che 1'atteggiamento del
la polizia era stato sempre ben 
diverso. 

Ingrao ha anche ricordato la 
aggressione contro il compa-
gno Moscato, contro Giuseppe 
Rjcci e contro la sua stessa fi-
glia. avvenuta «come in un film 
di gangsters*. QueH'cpisodio fu 
in un primo tempo rubricato 
presso il tribunale di Roma 
come una « rissa * e sueeessi-
vamente come < concorso in le-
sioni »: ma non appare chiaro 
che si trattava di pura e 
semphce aggressione pma ta? 
Non si puo non ricordare, ha 
detto Ingrao. i tanti. i troppi 
casi in cui operai sciope-
ranti sono stati denunciati 
e si sono \isti cascare ad 
dosso tutti i possibili rea-
ti rintracciabili. E qui si 
trattava non di operai che lot-
tano per migliori condizioni di 
vita, ma di teppisti con incre-
dibili precedenti penali. 

Ingrao ha ricordato poi una 
serie di senten/e della magi-
stratura che condannano due 
dei peggiori teppisti che sono 
stati protagonisti all'Univcrsita 
di Roma: il Di Luia e il Cam
po. Una serie di rinvii a giudi 
zio e anche in corso per costo. 
ro. Per quanto riguarda la po
lizia. si tratta di passare a me-
todi radicalmente nuovi. de
mocratici. Ma il problema in-
veste a questo punto anche l'at
tcggiamento del Rettorato. II 
Rettore sapeva tutto ma non 
ha mai voluto intenenire con 
tro gh autori delle violenze. 
Non «olo. dopo .-nor dato le 
dimissioni. ha concesso un*in 
ter\ista al Rome Daily Amen 
can nella quale si *oMene\a 
addirittura che Paolo Rossi o 
morto per un attacco di epiles 
sia. Si tratta di una \ergogna 
che il ministro de\e denuncia-
re come tale in quest'aula. nel
la sua replica 

Uno *ero<*iante applauso del
la sinistra ha accolto queste 
parole di Ingrao. 

Dopo avere ricordato tutte 
le responsabilita del Rettore 
Papi. il suo rifiuto a celebra-
re la Resistenza. le sue dichia-
ra7ioni secondo cui Tunico suo 
sfoivo era qurllo di « impedi 
re I'inserimfnto di elementi di 
«mi«tra neiruniver^ita ». In-
crao ha anche respinto la ^pe 
culazione che si e tentata di fa 
re a proposito dei brogli nelle 
elezioni universitarie. afferman 
do che essi «rn7'altro vanno de 
plorati ma comunque non fan-
no che confermare la gravita 
della situazione che si era crea 
ta Indicando quindi le respon 
sabilita delle forze politiche 
che stanno dietro al teppismo 
dell'Universita di Roma. In
grao in primo luogo ha accu-
sato i deputati del Movimento 
socialc: violente sono state le 
reazionl dai banchi missini in 
uno scornposto urlio che e sta. 

to fermamente respinto dai 
gruppi di sinistra e che si e 
concluso con un'uscita dall'au-
la, alia spicciolata. dei missi
ni stessi. 

Ingrao ha anche ricordato ai 
liberali che il loro atteggia
mento di apparente neutralita 
non fa onore al loro passato e 
alia loro stessa partecipazione 
alia Resisten/a antifascista. 
Passando a parlare della cri 
si di fondo che e dietro a questi 
episodi e che itneste tutta la 
scuola italiana. Ingrao ha ricor
dato le incredibili condi/ioni in 
cui versa I'Universita di Roma. 

Sessantamila studenti e do-
dicimila docenti, oltre settanta-
tnila persone. e tutto cio nel 
quadro di strutture edili/ie 
che nella miglioie delle ipote 
si possono rtcepue trentamila 
circa fra studenti e professori. 
Cio signitica che la parteci 
pa/ione agli studi nell'l'niver 
sita romana e ridotta al mi
nimi) e che solo per questo 
1'Uimersita stessa puo esi-
stere. E perche questo? Per
che gh studenti non posso 
no partecipare alia vita uni
versitaria? Solo il 23'7, degli 
studenti si laurea regolarmen 
te. il 20f7> non si lauren nffatto 
e in alcune facolta si arriva fi 
no alia percentuale del nOT*. 
E* uno spreco enorme per tut
to il paese ed e una chiave del
la crisi della scuola italiana. 

Ingrao ha qui ricordato l'in-
sufficien/a del pre salario uni
versitario in Italia (solo 1'8 *", 
ne usufruisce, mentre in Unione 
Sovietica si e al lflfl^ e in Gran 
Bretagna al 0 8 ^ ) . E' quindi 
passato a trattare della grave 
crisi deH'insegnamento in Italia. 
Basti pensare. ha detto In
grao. che un professore univer
sitario a Roma e il Presidente 
del Consiglio. 

GUI - Che c e di male? In-
segna regolarmente... 

INGRAO — La sua risposta 
on. Gui mi conferma nella mia 
tesi. E' questo il modo, catte-
dratico e avulso dalla realta 
viva della scuola in cui voi con-
cepite l'insegnamento. Lo stu
dio universitario non b ne deve 
essere un puro apprendimento 
nozionistico e non puo essere 
nemmeno soltanto la lezione 
della cattedra. ma e ricerca, 
lavoro di laboratorio. contat-
to permanente tra docenti e 
alunni. E' questo il sistema 
scolastico che ormai domina 
nei paesi avanzati e moderni. 
ed e questo che voi non volete 
capire Ingrao ha qui ricorda
to I'importanza di una organiz-
zazione per dipartimenti del-
rinsegnamentn e di una nuova 
cnndi7ione moderna. risponden-
to alle moderne concezioni pe-
dagogiche e culturali. secondo 
cui Io studio non deve andare 
nella direzione deU'enciclope 
dismo ma deirapprofondimen-
to e quindi della capacita cr? 
tica. della ricerca critica. del 
la forma7ione critira. 

II modo in cui lo stesso Presi
dente del Consiglio concepisce 
invoce l'insegnamento diventa 
quindi il simbolo di un modo di 
concepire il rapporto fra cul-
tura e realta. di concepire la 
scuola. che e -profondamente 
sbagliato Cio spiega i vostri 
errori — ha detto Ingrao — cio 
spiega la crisi dell'insegnamen-
to. Questi errori poi diven-
tano ancor piu pesanti quando 
si guarda al modo in cui e go-
vcrnata I'Universita. Ingrao qui 
ha messo sotto accusa la con 
cezione eorporativa medioevale 
che ancora domina nell'Univer-
sita la cui autonomia appare 
« sacra » ma 6 in realta auto
nomia soltanto del rettore. II 
rettore e eletto da una piccola. 
ristretta oligarchia: non solo. 
ma questo stesso corpo eletto 
rale non ha potere di autocon-
vocarsi e qui quindi abbiamo 
una figura del tutto fuori da 
oualunque concezione democra-
tica. fuori dalla Costituzione. 

Ingrao ha ricordato a questo 
punto la necessita che tutto il 
corpo universitario. tutto il col-
lettivo di studio dell'Universita 
partecipi al governo della sua 
sede con una rappresentanza 
adeguata: ha ricordato le pres-
sioni degli studenti in tal sen
so. la situazione assurda in cui 
versano gli assistenti universi
tari cui non e concessa nem
meno una sede politica nella 
quale Iegittimamente esprimere 
il loro parere, discutere. E' pro
prio la coscienza della neces
sita dcH'autogovemo universi
tario. deirautogoverno della 
scuola. che muove in questi 
giorni tutto il mondo universi
tario italiano. Noi possiamo 
ben dire, ha esclamato l'onore-
vole Ingrao. come ha gia detto 
l'on Codignola. che in quei 5 
giorni all'Universita di Roma 
questa coscienza ha fatto piu 
strada che in 5 anni. Ingrao si 
e quindi ricollegato alia crisi 
delle forze politiche, alia crisi 
dei partiti. alia crisi dello Stato 
e del Parlamento di cui tanto 
«i discute in questi tempi e di 

I cui si o discus«=o nei giorni scor
si anche nel convegno del c Sal-
\ emini >. Di fronte a questa cri
si. il nostro compito — ha det
to awiandosi alia conclusione 
— e quello di esaltare le auto-
nomie, le espressioni di questa 
societa a stmttura pluralistica 
di cui 1'autonomia della culture, 
1'autonomo governd della scuo

la, sono forse uno dei momenti 
piu alti. E' per questa strada 
che i partiti. gli uomini politici 
devono assumere un preciso 
linpegno: politico in primo luo
go e storico e morale. 

I conmnisti — ha concluso 
Ingrao — hanno rinunciato in 
questa discussione a porre le 
loro piu avan/ate rivendica/io-
ni di una profonda riforma del 
mondo della scuola e cio pio-
prio per facilitare una conver-
genxa unitaria in questa discus
sione di tutte le forze sane del 
Parlamento, una convergenza 
che risponda alia democratica 
unita che si e realizzata nel 
mondo della cultura. 

Lunghi applausi hanno accol
to la fine del discorso di In
grao. 

Prima di Ingrao aveva par
lato il compagno Sanna del 
PSIUF il quale fra Paltro, nel 
chiedere un deciso intervento 
del governo, delle for/e poli
tiche e democratiche per una 
proronda riforma clell'Univer-
sita. ha anche chiesto una pre
sa di posi/ione immediata con
tro scoperti tentativi di rappre 
saglia che gia si stanno attuan-
do nell'Universita romana a 
danno di quanti parteciparono 
alia riscossa democratica dei 
primi di maggio. 

Paolicchi del PS1 ha affer
mato in sostanza die il cam-
mino della democrazia in que
sti venti anni e stato troppo 
lento e che occorre ora acce-
lerarlo ed ha difeso l'operato 
del governo nella fase finale 
degli avvenimenti universitari 
romani. 

L'intervento di Paolicchi ha 
provocato vivaci e continue 
reazioni da parte dei banchi 
missini. Nel momento in cui 
ogni sforzo e teso a raggiun-
gere un risultato unitario sui 
problemi dell'Universita ita
liana — e lo ha dimostrato 
il discorso di Ingrao — c ap-
parsa particolarmente errata 
e in parte contraddittoria con 
il suo stesso discorso I'affer-
mazione di Paolicchi secondo 
cui < se l'antifascismo ci uni-
sce ancora anche fra forze 
politiche diverse, non bisogna 
perd confondere questo con una 
unita con i comunisti: da lo
ro ci divide la democra/ia *. 

Per il PSDI, Righetti ha di 
feso l'operato del governo e 11 
« nuovo clima » creato dal cen 
tro-sinistra. Ha poi parlato il 
missino Delfino. Essendo usciti 
subito i comunisti. I'oratore fa
scista ha avuto un pubblico di 
una decina di deputati appena 
fra i quali Ton. La Malfa che 
con un bene azzeccato « pian-
tala rottame » ha bollato l'iste-
rica oratoria del missino. Que-
st'ultimo ha urlato per due ore, 
ha pianto, ha indicato piu volte 
il cerotto che portava in testa. 
Gli stessi deputati missini han 
no reagito con fastidlo alia rl-
dicola esibizionc. 

Incontro dei 
deputati del PC! 
con professori 
e universitari 

Domani alle 10 nella sede 
del Gruppo Parlamentare del 
PCI alia Camera — via della 
Misslone 1 — i deputati co
munisti si incontreranno con 
professori e studenti univer
sitari per informarli dello 
svolgimento delle varie mo-
zioni presentate sui problemi 
dell'Universita. 

In commissione 

Sul Piano Verde 
DC e PLI 

fanno blocco 
Un'alleanza DC PLI M e statH-

Iita ieri nella commissione A<tri-
coltura dei Senato nei corso del
la discu<^ione e della votaziona 
di alcun; important! emendamen-
ti comunisti al secondo Piano 
Verde. 

In apertura di seduta il com
pagno sen. Comnagnoni aveva 
proposto che si attendesse il ri-
torno del ministro Restivo da 
Brurelles prima di procedere al-
l'esame degli emendamenti in 
modo da e^ere informati sulla si
tuazione del MEC a erico!o: a 
questa proposta si sono as«od«-
ti anche alcuni senatori democrl-
stiani ma la mageioranza e fl 
PLI hanno fatto hlocro e?pri-
mendo voto negativo. 

Nella \otazione sui sinijolt 
emendamenti — n'suardanti le 
modalita dpi credito. I'escItiM'one 
dei consorzi di bomfica da alcu
ne agevola7ioni e altre questionl 
— i senatori liberali e ric han
no puntualmente votato insieme. 

A questo punto il compagno 
on. Cipolla ha denunriato il bloc
co di destra che «n era formato 
e. dopo aver criticato il coverno 
per non essersi presentato nella 
persona del ministro Restivo. ha 
annunciato che i comunisti ripre-
senteranno gli emendamenti nel
la discussione che si terra in au
la. I senatori comunisti hanno 
quindi abbandonato 1 larorl d»1-
la eouunlssfona. 
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