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Dalle lotte la nuova Universita 
I comunisti 
e la «2314» 

NELLA SITUAZIONK allua-
lo del diliullito sulla rifor

ma universilaria, nnn e clii nnn 
veila la nc-ressita ili una Mrella 
rclazinno fra il muvinicnlo uni-
verailario, le »ue % iconic, i Mini 
esili e la liallnglia die si com-
lialle alia Carnrra nliomo al 
nolo tliscguo ili leggo Gui-
Coilignola. Una relatione die 
la maggioranza cli renlro-sini-
•tra conlinua osiinalamente a 
rifiulnro o rospin^'re, rom'u 
ancora in qursli giiirni appnr-
•o da una KO-ca c liurorratii-a 
replica <li Gui alia nostra pro-
posla ili snupenilerc lire vein en-
Ic la ilisciiitioiie sul (li«'gnn ili 
Ipggo per ilar iiimlo alio SIP^MI 
Gui c al minitlro ilt-pli inlor-
ni Ta\iani ili riopomlorc nlle 
numcrosr iutrrroga/ioiti pre-
M-nialo da vario pnrli polili-
rlio Biiirintcnoilo ilclle for/e 
ili polizia in di\crsi Atrnei 
ilaliani. 

Questo stretto rapporlo fra 
tnoviiiienlo e leggo ili riforma 
noi comuniMi lo alihiamo te-
nuln lien presentc in lulla la 
nostra a/.ionc di lolta. in pie-
na coeren7n eon la nostra linea 
politira genomic die vede la 
liattaglia legislaliva sempre 
comicsa con I'a/ionc ilclle 
iuas«c: linea e connc'iione die 
Milo po<sono iuipedire errori, 
da mi lain di avangiiardismo 
ina^sinialisla. daH'allro di ri-
fonnisnio spicciolo e impo-
lentc. 

Cos), quando prcscnlammo, 
conlemporaneamcnte a l i a 
<i 2314 », una nostra proposta 
di lepge di riforma, cercam-
mo di procedere, fin dal mo-
nienln della claliorazionc di rs-
»a. nllrnwrso tin raccordn con-
tinuo — sempre antonoiiin e 
crilico, naliiralinenle. mai di 
passiva rifli'Minne di npinte 
aponlaneo c diverse — col nio-
vimento iiniversitario; inlen-
ilenilo, con la nostra proposla 
di lepge, nnn solo, dunqtie, 
di portare nelle aide parlamen-
lari le esigen/e di riforma e-
iprease dal movimento, ma nel
lo slcsso tempo di orTrire al 
movimento atesso uno slrumen-
to concrcto di azinne e di lot-
la. Percio, ci aiamo sempre 
rifiutati di accotiiere una cri-
tica che ci veniva in modo par-
ticolarodal rcntro-sinistra, di 
astratlczza delle nostre posizio-
ni (astralta fn definita per 
esempio la nostra proposta del 
tlipartimcnto obhligntorio, clie 
pure oggi, davvero troppo tar-
di, il centro-sinistra e cost ret-
to ad acceltare, sia pure vani-
ficandola nella sostanza con la 
richiesta di un termine ad 
quern addirittura decennale): 
poicho sapevamo le nostre po-
•izioni costantemente in rac-
cordo col movimento ed ave-
vamo la consapevolezza di non 
avere elaborato un dorumento 
aacro e intangibile, ma tliscu-
tibile e perfctlibile e romun-
que capace di sollecilare una 
pill larga presa di coscien/a 
dei veri problemi iIcH'Univer-
sita. 

CON LA SCORTA di un con-
tributo del genere, sarebbe 

•tato aoapirabile che gli autori 
della <t 2311 », anziche proce
dere durante il lungo periodo 
dei lavori della Commissione 
per accordi intcrnt, extra-aula, 
che costituiacono la causa pri
ma del grave ritardo con cni 
il dibattilo e giunto nell'aula 
di Montecitorio. avrssrro ac-
reltato i nostri ripeliiti inviti a 
rercare una convergenza di 
forae politiche che. superando 
gli echemi di maggioranza e 
minoranza. collegasse Mrella-
mente il lavoro della Commis
sione alio eaigenze espresse dal 
movimento. alio cue richiesle, 
alio sue proposle. 

II rifiuto dei partiti del ccn
tro-sinislra di nn'eaigenza fa-
rilmente awertibile da chiun-
que volesse prorederw nella 
sua azione non astrattamente. 
ma sulla base del movimento. 
cosliluisrr la causa prima, a sua 
volla. di certe prcse di posi-

zinno di rifiulo pregiudiziale 
della disciissiono alessa sul di-
aegno di legge < 231 t o : rifiu
lo a discutere, conic anrlic a 
noi 6 stato lulvolia richiesto 
da parte di alcuni gruppi di 
Muilenti e di dncenti. Rifiuto 
clio noi mm polcvamo acrella-
ro o die non aliiamo arcettato, 
e al quale ahhiamo in voce con-
trapposto una linea costante, 
articolata, paziente andie, di 
baltaglia arlicolo per articolo, 
comma per comma, ma non 
per cercare qualdie ag^iusta-
mento bemi per trasformare il 
tentativo di « riordiuamenlo » 
proposto dal ccntrn-siiiistni in 
una vera leuee di riforma. 

Ora (a parte il fatlo die un 
(i no i) pregimli7iale atrclthe 
provocato una rapida approva-
zione del disegno di legge scn-
za aliuiia possibilita di iiiula-
menti) b imporlanto constatare 
clio una baltaglia del lipo di 
quella clio abbiamo condotto e 
conduciamo si inserisce nello 
aviluppo realo del movimento 
universitario, ne riceve slimo-
li ed offre a sua volla stimuli 
ad xtn upprofondimenlo della 
rirerra: acava, contro ogni ten
tativo ili fumNmo, nel rnntesto 
generate i iirobloni earalleri/.-
7anti fcolloca/iouc del diplo
ma, diparlimeuto. pieno lein-
po. deuiocratizza7.ione. COIIM-
glio na/ionalo universitario), 
inducenilo, nel movimento slcs
so, pin ampie possibilita di 
approfondimento e di matura-
ziono delle rivendicazioni fon-
damentali; rende piu evidenti 
le gravi lacunc del disegno di 
leggo govemutivo (cio die non 
c'6 nella ir231l»: dirilto alio 
studio, amplianiento degli or-
ganici, ccc.). 

GIUNTA IN AULA alla%igi-
lia dello scioglimenlo del

le Camere (come s*e visto, per 
Tostinazione dei partili del 
centro-sinistra a non violare 
il aacro principio moroteo del
ta delimilazione della mag
gioranza), tulta la vicenda sla 
vivendo in queate ultimo sctti-
mane di legislatura il proprio 
momento della verita. E la 
domanda da porre a Gui-Codi-
gnola-La Malfa e aempre la 
atessa: siete disposti a riballa-
re 1'asse della a 2314 s, o cer-
cate aolo di coprirvi con con
cession! parziali, che assumono 
tulto 1'spetto di un accoglimen-
lo strumcnlale di rivendicazio
ni del movimento per poi Ian-
ciare l'accusa di « oslruzinni-
smo» rivohaci gia in questi 
giorni? 

A quesla domanda il centro-
sinistra ha gia risposto nega-
tivamente, rifiutandosi di pre-
sentaro nuove proposle su tulto 
1'arco dei problemi essenziali, 
minacciando addirittura di an-
dare avanli a colpi di maggio
ranza (die e poi, come s'e vi-
ato nelle volazioni avvenute in 
aula durante il dibattilo, una 
maggioranza assai fragile e mal-
aicura), inventando addirillura 
una sorla di plebiscilaria richie
sta dcll'approvazinne del dise
gno di legge da parte del mon-
do universitario. (Non ci erava-
mo accorti, a dir il vero, che 
studenti e dorenli manifestasse-
TO pro « 2314 », e che la polizia, 
a Firenze, Torino, Padova e 
via dicendo rerasse sui manga-
nelli degli agenti le parole d'or-
dine contro la a 2314*!). 

Alia manovra che il cenlro-
sinistra sla lenlandn noi, con 
tulle le carle in rcgola, non 
possiamn die rispondere anno: 
piutloslo che una catliva leg
ge. noi diriamn nessuna leg
ge; percio eonlinneremo la di-
scussione argomento per argo-
racnlo, articolo per articolo 
in un dibattilo franco e senza 
secondi fini; cosi come prose-
guiamo e prosegniremo i no
stri incontri, i nostri diballiti 
col movimento universitario, 
con quel senso di rcsponsabi-
lila e con quell'abilo crilico 
che non ci sono mai venuli 
meno. 

Adriano Seroni 

NEL VIVO DI UNA 
DISCUSSIONE CHE 

SCUOTE GLI ATENEI 
I giovani s'interrogano sul proprio destino e su quello del-
ristruzione nel quadro di questo Stato e di questa societa 

Un'assemblea studentesca alia facolla dl Letlere deli'Universita di Roma 

La lotta nelle university si 
estende ed assume sempre piu 
chiaramente il profilo d'un 
conflitto sociale acuto. La 
inquietudine studentesca, che 
per anni si e rlvolta ad un di-
scorso sulla riforma di alcu-
ne strutture della scuola, ha 
bruscamente passato il liml-
te d'una richiesta settoriale; 
si e interrogata sul suo pro
prio destino e su quello del-
l'istruzlone nel quadro dl que
sto stato e di questa societa. 
La reazione accademica, e 
quella del governo, 6 stata al-
trettanto brusca; quando gli 
studenti dallo sclopero sono 
passati alia occupazione e al
ia richiesta d'una diversa KP-
stlone dell'unlversita, e dalla 
relativa mediazione delle rap-
presentanze tradizionali sono 
passati al « regime di assem-
blea», l'autorlta unlversita-
ria — tolti alcuni rari casi — 
si e rapidamente identificata 
con l'ordine costituito ed ha 
chiamato la polizia. La quale 
passeggia ormai nei nostri ate-
nei come se fossero commissa
riat!, acciuffa ragazze e ragaz-
zi, maganella cortei, porta in 
guardina, sostituisce — ad 
uno e consumo di qualche pro-
fessore torinese — i troppo po-
co energici bidelli. Una parte 
della magistratura e volata 
anch'essa in soccorso dell'ac-

! cademia, cominciando a dira-
mare denuncie e rinvil a giu-
dizio degli studenti. la cui pro-
testa dunque e definita reato. 

La lezione di due mesi di lotte a Torino 
— ' " » ' I I • 11 I I I • II • • • • • , • « • • •• M ^ ^ - ^ M . i—. . . . _ 

Gli studi ci preparano a 
una societa che rif iutiamo 

Gli studenti fanno il punto sulle prospettive del movi
mento - II collegamento con la classe operaia - Rifles-

sione autocritica su alcuni aspetti della lotta 

TORINO, febbraio 
La lotta degli universitari 

tortnesi — articolatasi con 
scioperi, occupazioni e conse-
guente serrata di Palazzo Cam-
pana, sede delle Facoltc uma-
msttche (serrata che il Retto-
re professor Allara e stato co-
stretto proprio in questi gior
ni a revocare grazie alia deci-

stone degli studenti) e dell'Istt-
tuto di fisica — dura da oltre 
due mesi. Essa attraversa 
ora una fase non priva di tra-
vagli, che pub essere, insie-
me, occasione di crescita del 
movimento. 
LUCIANO BOSIO, studente 
del terzo anno di Scienze Po
litiche, e certo il rappresen-
tante piu tipico di una linea 
che si richiama al movimen
to eversivo e di totate riftuto 
degli studenti tedeschi (si pen-
si agh universitari di Berli-
no Ovest, ma non solo ad es-
si) con indubbia coerenza, ma 
con notevole pessimismo, al-
meno per il momento, sugli 
esiti possibilf * Direi che a 
questo punto — egli sostiene 
— I'autonomia del movi
mento studentesco e abbastan-
za in c r t i t Uscire dalla Uni
versita e di una urgenza dram-
matica, collegarsi con altri 
gruppi di studenti medi e uni
versitari delle facolta scienttft-
che e del politecntco e fon-
damentale. In parte Vabbtamo 
fatto e contmueremo a farlo. 
Tuttavia to non credo a un 
modello alternativo e neppure 
ad un'antiuntvcrsita nell"unl-
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versita. Ritengo che il movi
mento studentesco debba con-
seguire un potere che sia in 
costante e continua contesta-
zione con il sistema. II colle
gamento con le altre forze 
deve quindi essere fondato 
non su questa o quella riven-
dicazione che pub essere por-
tata avanti in modo del tutto 
strumentale (come la carta ri-
vendicativa ad esempio), ma 
per creare un movimento ca
pace di continua mobilitazio-
ne, per infrangere le rocche-
forti del sistema (di cui la 
formazione dei quadri e tra i 
momenti decisivi) ». 
CARLO DON AT CATTIN, del 
4. anno di geologia, sostiene 
invece che c to " carta nvendi-
cativa " e un momento tatti-
co per oltenere obbiettivi po-
Micamente validi e conserva-
re una conltnuita politico al 
nostro movimento. Sappiamo 
gia di non poter oltenere tut-
to, e, d'altro canto, stamo an-
che sicuri che indietro non si 
torna; percib alcuni punti pos-
sono essere strappatL Cib che 
con tutte le forze dobbiamo 
evitare sono i nsultati dema-
gogici, come ad esempio gli 
esami non piu fatti col soltto 
sistema (se non si cambia pri
ma la strutturaztone del cor-
si, dei piani di studi): la 
base del movimento si adage-
rebbe su questa rtvendicazto-
ne, che e senz'altro uno spec-
chtetto per le altodole e per-
derebbe di vista Vazione ge
nerale dt conleslazione della 
societa nel suo complesso, cui 
sono chiamati tuttt gli stu
denti, ma tn collegamento con 
altre forze: quelle della clas
se operaia, per esempio*. 

Su una posiziojie non tatti-
dstica e costruttiva si pone 
rJMBERTO FRANCONI, della 
facolta di lettere. II suo ra-
gtonamento parte dalla nven-
dicazione, dal dtritto alio stu
dio, dalla realta dei bisogni 
dello studente per giungere a 
tormulazumi generatt sull azio
ne del movtmento. * Il mo
vimento stuaentesco — eglt di
ce — nella sua lotta e parti-
to da constderaztom dt cate-
gona, ma successtvamente e 
rtusato ad indwiduare pro
blemi pohtici tn grado dt es
sere generalizzati. Cosi per I'a-
vanguardta studentesca il mo
mento politico e il controUo 
sulla formazione professuxna-
le, dt cui anche la carta ri-
vendicativa pub considerarsi 
espressione. 

Cib vuol dire non tanto il 
controUo del professore, quan-
to la scelta da operare 
tn vista del tipo di societa per 
la quale ci si deve preparare. 
Ed e evtdente che nfiutando 
la societa divisa in classi e'e 
un impegno personate dello 
studente ad una quatificazio-
ne alternativo. Non si tratta 
quindi di avere soltanto lo 
spazto per discutere — che 

certo ha anche il suo peso — 
ma lo spazio per decidere per-
che ci si deve qualificare in 
questo modo piuttosto che in 
un altro. In tal senso s'intro-
duce un tipo di contestazio-
ne pratica che e contempora-
neamente una presa di co-
scienza della realta classista o. 
GIULIO SAPELLI, universita
rio alia facolta Magistero, ha 
introdotto un elemento di ul-
teriore esemplificazione richia-
mandosi al dibattito sviluppa-
tosi al politecnico nelle tre 
giornate di studio ottenute da-
gli studenti: sL'analisi della 
funzione dell'ingegnere — so
stiene — in atto in questi 
giorni, e importante. Con es
sa si rivendica in modo ge
nerale il potere di decidere 
sulla propria formazione, per 
non rispondere piu ai soli bi
sogni dell'industna, per non 
essere piu " tnseritt". E' in 
atto cioe, piu o meno consa-
pevolmente, un tipo di con-
testazione che porta avanti la 
preparaztone professionale per 
un ruolo che anziche al semi-
zio dell'industria, sia al servi-
zio dei bisogni della societa 
nel suo complesso e in pri-
mo luogo della classe 
operaia ». 

MARISA BRESSAN. laurean-
da di scienze politiche, pone 
in luce come la presenza nella 
lotta dei giovant delle facol
ta scientifiche, del Politecnt
co, degli studenti medi, im-
ponga al moiimento di Palaz
zo Campana dl svolgere una 
funzione politico di collega
mento che si estenda anche 
ad altre forze. 

c E' stato dato il via — di-
chiara Marisa Bresson — ad 
un processo che si e andato 
espandendo quasi tn modo 
spontaneo. 

Occorre gettare un ponte 
politico per Vunificazione del 
carattere della lotta. Non si 
pub considerare suffictente 
qualunque conquista parziale 
volla a migliorare una singo-
la facolta se non si e in gra
do d'innescare altri conflitti 
con altre strutture scolasttche. 
In questo senso gli stessi stu
denti dt architettura hanno 
iniziato Vautocritica dell'espe-
nenza della propria autoge-
stione attuata tn modo isola-
to dalle altre facolta e da 
quelle d'ingegneria tn parti-
colore, e soprattutto non coor-
dinata politicamente a Uvello 
cittadino con tutto il movi
mento studentesco 9. 
> Rtsulta chiaro, pur nelle sfu-
maturc diverse, che il * Comi
tate dt agitazione». di cui 
questi giovant fanno parte, st 
orienta ormai verso un dupli-
ce obiettivo: iuntta organizza-
ta di tutto il movimento stu
dentesco e I'allargamento 
esterno alle forze mteressate 
alia lotta contro le strutture 
di potere, -, _ . , 

St* Titd 1 

VERSO UNA NUOVA 
UNITA STUDENTESCA 

Le occupazioni in corso nelle universita italiane pongono due 
problemi di grande importanza. II primo e quello dello sbocco poli-
tico-organizzativo del movimento studentesco; il secondo e quello 
del rapporto fra questo movimento e le forze politiche e sociali 
impegnate nella lotta per la trasformazione della nostra societa. 
Per rispondere a questi due quesiti e necessario fare una breve 
riflessione su quella che e stata la storia del movimento studen
tesco in questi ultimi annL Questa storia si divide in tre « grandi 
periodi >: 

a) n primo e quello cosiddetto c rappresentativo >: nel corso 
del quale, cioe. ad una universita d Elites e ideologica corrispondeva 
un movimento studentesco elitario. diviso in base a grandi discri-
minanti ideologiche (cattolici da una parte e laici dall'altra) e 
strutturato in organismi rappresentativi eletti a sufTragio diretto. 

b) II secondo periodo e quello della crisi del carattere elitario 
e ideologico dell'universita (divenuta nel frattempo umrerafd di 
massa e centra fondamentaie di formazione di manodopera quali-
ficata. nonche centra di elaborazione delle basi tecnico-scientifiche 
necessarie alia nuova fase espansiva della nostra economia). a 
cui corrispose la crisi della struttura rappresentativa del movi
mento. L'UGI. al congresso di Napoli. prendendo atto di tali ensi. 
parld per la prima volta di creazione di un smdacato studentesco 
unitario autonomo e di massa: individud nello studente una « forza-
lavoro in via di quahficazione > e proclamd 1'esigenza di una al-
leanza con le forze di classe impegnate nella lotta per un nuovo 
sviluppo economico e sociale. Questo periodo si chiude con la crea
zione della prima giunta d'intesa fra comunisti. socialist! e cattolici 
intomo ad una piattaforma di rinnovamento radicale dell'universita 
che fu alia base delle grand: lotte studentesche negli anni scorsi. 
le quali hanno bloccato il Piano Gui. 

b) II terzo periodo. che e quello attuale. si 6 aperto con la ensi 
della giunta di collaboraztone UUMntesa. con la crisi deflmtiva 
degli organismi rappresentativi divenuti ormai corpi estranei n-
spetto a) movimento. e con 1'inizio di una accesa po!emica fra le 
varie component! intomo ai temi della organizzazione e della colio-
cazione del movimento studentesco. 

Questa crisi ha coinciso con I'aprirsi poderoso delle lotte con
tro la «2314». Gli studenti. nel corso della lotta. hanno occupato 
le facolta. ma. a differenza del passato. non si sono limitatj alia 
protesta. Essi hanno invece utihzzato le occupazioni per spen-
mentare fn concreto nuove forme di didattica (contro-corsi) e di 

' organizzazione degli studi (dipartirn^nff). Con questo sistema essi 
hanno conquistato per la prima volta un loro spazio politico, un 
potere reale e hanno dato cos) la prima, positiva indicazione: sia 
per una ristrutturazione nuova dell'universita. sia per il supera-
mento dell'attuale struttura rappresentativa e per la creazione 
di un nuovo movimento studentesco. 

A questo punto il nschio maggiore che il movimemo corre e 
che questa spinta e questa elaborarone non venga.To recipne. 
non trovino una loro istituzionalizzazione e quindi che decadano 
Per evitare questo. e necessano che le associazioni democraticne 
(UGI e Intesa) si propongano di superare concretamente tutte le 
bamere ideologiche che ancora le drvidono e di unincarsi sulla 
base che il movimento ha creato (difesa ngorosa sia degli mte-
ressi sindacali, che poUtico-culturaU degli studenti). d&ndo vita 

- cosi ad un movimento umtano autonomo e di massa di tutti gli 
- studenti italiani, che si articoli per facolta e che si proponga di 

conquistare on nuovo potere agli studenti. 
Tale potere sara poi tanto piu reale quanto p?u esso potra eser-

cjtarsi anche sulle leve che oggi presiedono alle scelte di sviluppo 
economico nazionale e dalle quali. in ultima analisi. dipende U 
ruolo che la classe dirigente assegna all'universita. Per questo 
la lotta studentesca non pud oggi esaunrsi solo contro i'autonta 
rismo accademico: colpendo questo. e«a deve proporsi di colpire 
anche la poiitica economica. di formazione cioe del mercato del 
lavoro. 
La creazione da parte dell UGI e dell'Intesa di un movimento 

sindacale unitario e di massa appare quindi a not come la nsposta 
piu esaunente sia alTesigenza di dare contuiuita al movimento, 
sia a quella di conquistare agli studenti un reale potere, 

Gianfranco Borghini 

A questo punto, tutti i ter
mini d'una lotta poiitica, che 
travalica i confini dell'univer
sita, sono dati: lo studente 
sente che ha toccato non un 
punto di crisi della scuola, 
ma un punto di ensi di que 
sta societa e di questo Stato. 

Di questo va tenuto conto. 
da parte di tutte le forze po 
htiche; perche si tratta d"un 
salto di natura del movimento 
studentesco, nelle forme e nei 
contenuti. Va intesa la dina-
mica, che gli ha dato vita, 
ne vanno intese le caratteri-
stiche e i possibili sbocchi; 
ne vanno considerate, inline, 
le different! «tesi». E per 
prima cosa, ne va valutato 
il segno politico. Scrive Turo 
ne sul Giorno che non ne 
see a capire perche gli stu
denti ce l'abbiano tanto con 
la 2314, e Codignola gli avreb-
be spiegato: «Se 1'avessi-
mo votata qualche anno fa, 
non cl troveremmo in queste 
strette, non avremmo un mo
vimento cosi radicalmente 
contestativo ». 

Puo essere, e per questo 
noi ci battemmo cosi a fon-
do contro la 2314. Pub essere 
perche, nel modesto pasticcio 
del progetto Gui, un solo vele-
no era nuovo: quello di fare 
del corsi di diploma una sor-
ta di scolmatore della nlluvio 
ne studentesca, che investe la 
vecchia universita. scaricando-
ne la presslone fuori, su un 
mercato cui venivano offerti 
dei « semilavorati » intellettua-
11, integrabili a basso hvello. 
Si sarebbe cosi forse allegge-
rita, sotto la duplice spin
ta del bisogno di istruzione 
e delle necessita di lavoro, 
la tensione per cosi dire fi
sica dei cinquecentomila stu
denti su una struttura uni-
versitaria in grado di recepjr-
ne neanche la meta; appa-
rendo piu funzionale, il siste
ma avrebbe potuto forse na-
scondere le sue falle piu evi
denti. 

II « ritardo n ha, certamente 
catalizzato la crisi, alimenta-
to la protesta e consentito 
che essa prendesse bruscamen
te profondita: l'universita ha 
visto lucidamente non solo 
quel che era, ma quel che le 
si proponeva di diventare. A 
questo punto la lotta e mon 
tata, ed e stata non solo con
tro l'universita vecchia, ma 
contro il travestimento della 
vecchia universita; sono venu-
ti in causa il fine degli stu
di, il rapporto con la societa, 
la natura della formazione pro
fessionale. il problema stesso 
di educazione e del rapporto 
discente-docente, come mecca-
nismo stoncamente defmito e 
finalizzato. Puo accadere cosi 
che oggi una parte del mo
vimento dichiari a la 2314 non 
ci interessa piu, ne alcuna ri
forma ammodernatrlcfc » per
che awerte di aver toccato 
un punto piu profondo, i] rap
porto fra struttura di classe 
della societa e modello di 
istruzione. A questo punto 
scoppiano i nodi delle « tesi » 
studentesche, nel loro conte
nuti positivi e nelle loro dif-
ficolta, o contraddizionl. Po
sitiva, a nostro awiso, la as-
sunzione di responsabillta — 
la protesta non e piu per
che altri faccia qualcosa, ma 
tenta di definire gia una di
versa realta universitaria Per
cib si parte subito da quel 
lo che una volta era un mo
do estremo di lotta, la occu
pazione; si occupa non per ot-
tenere qualcosa. ma per esse
re subito quello che non si pub 
ottenere se non da una cre
scita Interna della base stu
dentesca. 

Marx e 
Marcuse 

Le parole d'ordine • contro 
l'autoritarismo » vanno quindi 
oltre i metodi di gestione an 
tidemocratici di questo o quel 
1'insegnante. o ordinamento — 
•nvestono ogni ricezione cul-
turale come dato puramente 
esterno. trasmesso. inchioda-
to alia storicita d'una socie
ta classista, cui rimanda la cri
si culturale. Perche? Perche e 
trasmesso da una societa non 
neutrale, perche la crisi di cul
ture e un prodotto storico di 
classe. perche il tipo dl inte-
grazione proposto alio studen 
te rivela, nel suo corto respi-
ro. la funzionalita ad un si 
sterna di sfruttamento delle 
forze di lavoro cosidette • ad 
alto livelIo». Ma allora come 
rompere questo circolo? Lo 
studente si pone come con-
troparte. « pagina bianca a che. 
rifiutando di essere scritta da 
mani altrul, rivendica per co
si dire una sua ancora pos-
seduta liberta di gludlzio. una 
personallta ancora non Inte-
grata. una «forza intellettua-
lea non ancora t l servizio di 
qualcuno — cosi la parola 
d'ordine del • potere studente
sco a appare intrisa di nnn 
pochi elementl Ideologicl pura 
mer.te libertari. di non po-
ch: sottofondi idealistlcl. Mane 
letto at tra verso Marcuse. alie-
nazione scamblata per sfrutta
mento. condizione studentesca 
per condizione operaia. 

A questo llvello. nondime-
no, 11 movimento studentesco 
rltrova il momento di auto-

nomia della lotta ncll'univer-
sita; mentre senibra smarrir-
lo quando esce, at tra verso un 
processo cntico, da questo li-
mite. No, lo studente non e 
l'operain, nessuna universita 
pub essere neutra. dunque 
tutto e inserito, dunque il 
problema e la natura di clas
se della societa, dunque la si 
investe solo nel suo meccani-
smo fondamentaie. la fabbn-
ca, il rapporto di produzlone. 
« Demistificata i> — per usare 
una parola cara a questi grup
pi — la scuola, essa b nel 
medesimo tempo perduta: non 
se ne recupera piii quella 
specifica dimensione che con-
sen»e di collesare questo o 
quel piano della lotta sociale 
ad un obbiettivo strategico. 
La lotta e solo una palestra 
per lo scontro finale, non si 
danno obbiettivi parziali e nul
la va piii temuto che una vitto-
ria parziale. La natura diaboli-
ca del capitalismo va esorciz-
zata, ogni volta, con un salto 
indietro o in avanti. Qui la dia-
lettica interna al movimento 
diventa anche dialettica con 
le forze politiche. con i comu
nisti in particolare. 

II nostro 
impegno 

I vicoli ciechi, le aporie. dt 
alcune di queste tesi non si-
gnificano che la loro proble-
matica non sia valida — non 
sia la problematica reale della 
educazione del tempo nostro. 
E nessuna impazienza, a no
stra awiso, pub esimerci da 
un impegno non solo politi
co, ma teorico, su questo ter-
reno. Anche perche di questo 
tormentato processo va rico-
nosciuta la genesi e la dtre-

zione poiitica. Esso e il prodot
to d'una generazjone che am-
va agli atenei in una fase in 
cui non trova ne neU'univer-
sita ne fuori di essa demen
ti verosimili di integrazione 
pacifica. Finiti gli «anni rug-
genti » del centro-sinistra nel 
pantano delle riforme non fat-
te e nell'involgarimento della 
crisi dello stato, acutizzato lo 
scontro internazionale. il gio-
vane trova nell'iiniversita la 
immagine derisoria d'una so
cieta il cui potere di persua-
sione e dl auto-soddisfazione 
e sempre meno convincente. 
La presa di coscienza e ra
pida, la lotta possibile, il « ne-
mico » — come e ovvio — as
sai meno strutturato che nel
la fabbrica, proprio perche i 
termini non sono identifica-
bili. La crisi monta, e non 
e'e polizia che sia in grado 
di frenarla. Anzi ne convali-
da il contenuto, sottohnca la 
analogta sociale. Nelle agita-
zioni studentesche confluisce 
1'intera tematica di questi an
ni, perche e da essa che que
ste, oggi, partono. come non 
sarebbe stato possibile agh 
inizi degli anni sessanta. 

Certo si tratta di una avan-
guardia. Ma questa avanguar-
dia e la sola universita che si 
espnme. Non ne esistono al
tre. E si espnme anche per 
quella parte della popolazione 
studentesca che, suo malgra-
do, non pub frequentare gli 
atenei e cui, con uno stru-
mentalismo davvero verg»>gno-
so. un ret tore propose mmac-
ciosamente di rivolgersi. spe-
rando di trovarla. sotto il ri-
catto delle condiziom sociali 
in cui opera lo studente lavo-
ratore, piii remissiva. Ed a 
questa avanguardia, che nel 
formarsi ha bruciato gli stru-
menti classici del movimento 
studentesco, bisogna risponde
re, se si vuole conquistarla. 
Non e da nascondersi che og
gi nel suo travaglio, essa non 
nconosce autonta esterne. ma 
le egemonie non si impongono, 
si conquistano. E come pub 
non essere motivo di rifles
sione per noi il fatto di eser-
citare una insufficiente influen
za su un movimento che la 
acuta politicizzazione della no
stra societa ha portato imme-
diatamente, dZfferentemente 
che a Berkeley, a confronto 
con la tematica avanzata del 
movimento operaio? Se questo 
awiene, in Italia, e per una 
lmpronta mdelebtie che la for
za dei movimemo comumsta 
na dato al paese, e si nflette 
in questa specifica fase di 
crescita anche del movimen
to studentesco. La quale solie-
cita interrogaiivi e nsposie, 
dalle quali te avanguard.e po
litiche non possono prescinde-
re. E perche dovreooero? 
Quella totahta fra movimeo-
to studentesco, lotta nelle u-
niversita, precisazione e Uml-
U della battaglia a llvello del
le riforme legislative, ricerca 
teorica e strategia poiitica, sul
la quale il movimento stu
dentesco urta e spesso si spez-
za. e compito cue non pub 
toccare se non ai movimenio 
operaio nella S-JJ tor.ua J.U 
compatta di or-j.-m.7«az:one, 
che e il OATWO Non v cr.u-
ta di strumentalizzare una lot
ta. ne ndurne — e r,Tr».sjrio 
lo pot rebbe — le Autonomic; 
ma di intenderia e nten-
derne i nodi e additaxe 1* 
s trade. 

Rossana Rossanda 
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