
l ' U n i t d / gicvcdi 21 marzo 1968 PAG. 3 / attualifa e comment ! 

La lotta politica in Cecoslovacchia 

Che e accaduto a Praga 
da gennaio ad oggi 

i fattori che hanno accelerato gli avvenimenti: abolizione della censura, 
intervento deH'opinione pubblica, i l«caso Sejna » -1 discorsi di Novotny 

nelle fabbriche e il rischio di un antagonismo operai-intellettuali 

Dal nostro inviato 
PRAGA, marzo 

Gli avvenimenti in Ceco
slovacchia si sono sviluppati 
piu in fretta di quanto 
chiunque prevedesse poco 
piu di due mesi fa, quando 
il Comitato centrale del par-
tito prese la decisione, al 
termine di un lungo ed 
aspro dibattitto, di sostituire 
Antonin Novotny con Dub-
cek nella carica di primo se-
gretario del partito, pur la-
sciandogli la prcsiden/.a del-
la nepubblica. Che nuovi 
camhiamenti e nuovi svilup-
pi fossero necessari era gia 
palese allora e lo scrivem-
mo. Nessuno tuttavia, ne tra 
i cechi, ne tra gli osservato-
ri stranieri, si attendeva un 
ritmo cosj rapido. A questa 
accelerazione diversi fattori 
hanno contribuito: occorre 
tentare di analizzarli. Li esa-
mineremo uno dopo l'altro, 
senza cercare con questo di 
stabilire tin ordino di impor-
tanza A met/k febbraio 6 sta-
ta praticamcnte soppressa la 
censura. La legge sulla stam-
pa cecoslovacca gia sanciva 
che essa dovesse operare so
lo in casi molto limitati. Ma 
una circolare del Comitato 
centrale del partito dell'ago-
sto 1966. con una interpre-
tazione estensiva, ne aveva 
allargaco di molto i poteri e 
le facolta di intervento. Eh-
bene. questa cireolare e sta-
ta abrogata nella seconda 
meta di febbraio Di colpo 
la stampa. che gift dal gen
naio si sentiva molto mono 
imbrigliata. ha dato via li-
bera alia puhblica discussio-
ne dei prohlemi politici, af-
frontando sia i temi piu ge-
nerali che le questioni per-
sonali Si e aperta cosl la 
« grande discussione ». 

Conseguenza di questo pri
mo fattore 6 stato 1'interven-
to massiccio deH'opinione 
pubblica nella battaglia po
litica in corso e quindi il ri-
sveglio impetuoso di tutta la 
vita politica. Le infnrmazio-
ni sui dibattiti di dicemhre e 
gennaio del CC del partito 
sono andate diventando. se 
non proprio di dominio pub-
blico. per lo meno largamen-
te conosciute. Tutto questo 
doveva inevitabilmente por-
tare ad una accelerazione e 
ad una fase piu acuta del 
prncesso aperlo dalle delibe-
razioni del CC: ormai che 
prohlemi e nomi erano stati 
portatl davanti agli occhi di 
tutti. essi esieevano anche 
una puhhlica discussione e 
una pubblica rispnsta 

In un certo senso. I'inizia-
tlva dello scontro aperto vie-
ne fatta risalire alio stesso 
Novntnv. Sarehhe stato lui a 
rompere quella tacila intesa 
per cui i particolari e so-
prattutto le singole posizioni 
del dihattito nel CC non 
avrebbero dovuto essere por-
tate In piazza. Egli si reed di 
persona » parlare in alcune 
important! fahhriche praghe-
si e boeme per dichiararvi 
che le conquiste della clas-
se operaia cecoslovacca era-
no minaTiatp da una cse-
monia deH'intellighentzia: at-
taccn quindi Ota Sik. affer-
mando che la riforma econo-
mica. per cui Sik si e battu-
to, mlrava a ridurre il livel-
lo di vita delle masse lavo-
ratrici Erano le tesi che egli 
aveva sostenuto anche nel 
CC A questo punto una ri-
sposta diventava inevitahile 
Ota Sik. personalmente chia-
mato in causa, voile Interve-
nire per chiarire dircttamen-
te asli operai il senso delle 
sue proposte 

Infine. una ultima, non 
trascurabile. spinta all'acce-
lerazione della lotta e stata 
data dal < caso Seina ». il ge
nerate molto vicino a No
votny e alia sua cerchia. im-
prowisamente fugeito in 
America E* venuto cosl alia 
luce un tentativo. per la ve
rity non aneora del tutto 
chiarito. di far intervenire 
In dicembre una parte dt!-
1'esercito nel conflitto poli
tico: tale sarehhe stato lo 
scopo della mohilitazione di 
alcune unita militari che ri-
sale a dicembre (e non a 
gennaio. come qualche volta 
si e poi scritto). In gennaio 
lo stes«o Seina si sarehhe in-
vece dato da fare per racco-
pliere le firme dl alcuni ca 
pi militari sotto una lettera 
al CC che dichiarava No
votny inamovibile. ma sareb-
be poi an iva to a consegnar-
1a un'ora dopo che quest! 
era gia stato privato della 
sua carica di primo segreta-
l i o Comnnque. l'opinlone 
puhblica ha volnto e sta ot-
tenendo che si facesse piena 
luce sul caso 

(I,a fusa in America ha 
avuto anche un secondo ef 
fetto* essa e servita a chia 
rire a una parte deH'opinio
ne pubblica che rimperiali 
smo americano e non solo 
present? e attivo. ma dispo-
ato a gtocare le carte della 

sovversione con la massima 
spregiudicatezza, prendendo 
a prestito quando occorra 
anche un generale qui defi-
nito « stalinista ». Essa e ser
vita in altre parole a ricor-
dare che una cosa 6 il gior-
nalista del New York Times, 
il quale puo anche scrivere 
pregevoli articoli sulla « lot
ta contro lo stalinismo • e lo 
svilupno della democrazia, e 
hen altra cosa e invece la 
CIA: chi poi alia resa dei 
conti decide in America 6 la 
CIA, non il sinrnalista del 
New York Times) 

Nel dihattito sono divenu-
te di pubhiico dominio le 
critiche che gift in dicem
hre e in eennaio erano state 
rivolte alia direzione novot-
niana: accentrnmento di po
teri. blocco dello svilupno 
della democrazia socialista. 
errori dHla nnlitira econo
mies. atteceiamento verso 
sli slovacchi. ritardi nolle 
riabilit,i7inni dei nprse<»uita-
ti del nerinrlo del « cnlto ». 
duri infpevpnti contro 2li in-
telloHuali Le orsanizzazioni 
di base del partito si sono 
potute cosj pronunciare eo-
noscendo 1P tesi in presenza. 
Oggi e chiaro che una loro 
grande maggioranza vuole 
che Novotnv rinunri anche 
alia presidenza Qualche fab-
hrica che in un primo mo-
mpnto era stata da lui in-
fluonzata, ha pni camhiato 
pnsizinnp La pressinne rp-
sta Nip chf* il nroHinma do-
vrohhp pcimro nrp>=*n riso'to 

Con Nnvnlnv sono stati 
attaecati anchp i piu alti di-
ri«enti che si schierarono 
con lui in dicemhre e gen
naio- il prcsidente del con-
siplio Lenart. il presidente 
dell'Assemblea Lastovicka, 
I'ev presidpntp del consiglio 
slnvacco. Chudik, 1'ex capo 
della pianificazione, Simu-
nek. Tutti hanno potuto co-
muuntie esnorre le loro po
sizioni. Alcuni ministri sono 
stati sostituiti. Altri, come 
Lomski, titolare del ministe-
ro della difesa. con ogni pro-
babilitft lo saranno. Una 
svolta politica rende Inevi
tahile anche un ampio rin-
novanipnto del pprsonale di-
rigente. 

Tin altro momento Interes-
sante della evoluzinne. che 
si p a\mta da gennaio in noi 
e che si f> accelerata sonrat-
tutto a narfire dagli ultimi 
giornl di febbraio. e stato 
un pprto risvpglin dpi partiti 
nnliHci. chp onerano npl 
Frontp na'ionale con I co-
munisti Troppo spesso si 
dimpntica chp tali parfiti — 
Parfi*n sociaMsta e Partito 
pnnolare — sono spmnre esi-
stiti in Cecoslovacchia Tl lo
ro. fun7ionamento era forma-
le e il loro ruolo del tutto 
marginale Ma cio non to-
slie che essi avessero loro 
giornali. loro sedi. loro de-
putati in parlamento e ne-
gli altri orcanismi eletti. Da 
questi loro centri s: sono al-
zate voci ner chiedere piu 
vaste pos<:ihi1itn di azione e 
un pcorcizio niu s*»ivo doMp 
proprie preroffative. Nella 

discussione in corso il pro-
blema non 6 dei piu urgent! 
e neanche quello dominante. 
Comunque esiste. La rispo-
sta che ho udito — ma che 
per il momento non va al di 
la delle opinioni personali 
— e che simili richieste pos-
sono essere accettate, purche 
ogni partito ricordi che de-
ve agire nel quadro di una 
Costituzione d ie nel suo pri
mo articolo proclama la Ce
coslovacchia «Repubblica so
cialista ». II problema politi
co principale davanti al pae-
se per il prossimo periodo 
mi pare tuttavia non essere 
tarito questo, quanto quello 
che gli stessi interventi di 
Novotny nelle fabbriche pos-
sono servire a mettere in lu
ce. Quei discorsi tentavano 
di stimolare un antagonismo 
tra operai e intellettuali. 
facendo leva su diffidenze 
e preoccupazioni che indub-
biamente ci sono Ora, se un 
simile antagonismo dovesse 
apparire e ampliarsi sarehhe 
molto pericoloso. Si ha ades-
so l'impressione che il dihat
tito degli ultimi giorni sia 
servito a chiarire alcuni pun-
ti e a dissipare alcuni equi-
voci. Ma si tratta di una 
preoccupazione politica che 
non puo essere liquidata in 
poco tempo. Di fronte alia 
novitft degli orientamenti 
che oggi prevalgono e a quel
la stessa vasta operazione 
che p la riforma economiea, 
e comprensibile che si mani-
festino perplpssita. attese. 
anche diffidenze. I compiti 
da affrontare sono difficili. 
Gift lo abhiamo scgnalato al
tre volte Bisogna mobilitare 
tutte le masse fondamentali 
della popolazione. Cio puo 
essere ottenuto non solo con 
l'opera di chiarifica7ione po
litica ma con l*applica7ione 
pratica e pa7iente di misure, 
della cui necessitft si e sapu-
to rendere consapevoli pro
prio quelle masse. 

A questo dovrebbe servi
re il «programma di azio-
ne » del partito, che conosce-
remo con ogni probahilita a 
fine mese, dopo la prevista 
riunione del CC. In dicem
bre e in gennaio. nuando si 
affronto per la prima volta 
la crisi politica. quelle che 
prevalevann erano le criti
che alia direzione novotnia-
p" Un programma alterna
tive aneora non esisteva. 
Singole sue concezioni era-
no nell'aria. Alcune vennero 
anche enunciate in qualche 
intervento Ma un program
ma vero e proprio non e'era 
La sua prepara7ione fu 
preannunciata dalla nuova 
direzione del partito Oggi 
esso e pratieamente pronto 
Ormai p urcente farlo co-
noscere a tutti Ouando esso 
sarft di nubblico dominio, sa-
ra infatti possibile organiz-
zare attorno ad esso il soste-
srno attivo della popolazione. 
Comunque, noi cercheremo 
di vedere sin da una prossi-
ma corrispondenza. quali so
no le SUP idee essenziali. 

VIAGGIO DI DUE STUDENTI ITALIANI NELLA RIVOLTA DEGLI UNIVERSITARI IN OCCIDENTE 

- L'UNI V ERS IT A ERA UN'ISTITUZIONE 
ora fe un problema sociale...» 
La crisi in Francia — II problema della selezione — La classe dirigente sa solo invitare i gio-
vani ad imitare i propri genitori — Liberia sessuale in cambio del conformismo politico 

Giuseppe Boffa 

A che punto e il mito della sociaidemocrazia svedese, il mito del « paese piu 
ricco del mondo »? Ccme vivono, come agiscono le nuove generazioni nate 
nella «societa del benessere» scandinava ? Su questi temi pubbHcheremo 
domenica un ampio reportage dalla Svezia. Sullo stesso numero: una inchiesta 
fra le donne che lavorano nella Pubblica Amministrazione. E inoltre: due pa-
gine sulla televisione, rubriche, col loqui con i lettori, fumett i , giochi vari 
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Replica all'" Avanti!» ribadendo la validitd della sua candidatura 

Sferzante risposta di Galante Garrone 
TORINO. 20 

Carlo Galante Garrone. 
il noto giuri>ia cd csponen-
te della Resistenza. che 
adcrendo a l l ' appelio di 
PaTi ha accettato la can
didatura al Senate in Pie-
monte. r.ella lista PCI-
PSIUP. risponde con una 
lettera che qui di seguito 
pubblxhiamo a una «let
tera aperta > di Aldo Ga-
rosci apparsa suH\4ranfi' 

di martedi scors*i. 

Caro Garosci. 
ho esaminato con grande at-

tenzione la lettera aperta che 
in i hai indirizzato sulle co-
lonne deIl"A\anti! di Tnnrfedi; 
e i fieri rimbrotti che mi hai 
rirolto per la mia decisione 
di presenlarmi quale Candida 
to delle smistre al Senato. « 

drei si vanlava di essere sta
to, in Parlamento e nella vi
ta. un ingenuo in un mondo di 
furbi. Piii difficile e. per me. 
rimanere indifferente quando 
mi accusi. a torto. di voler 
t portare in g'ro come ban-
diere i nostri morti» (e non e 
vero: anche se e vero. ecro-
mel, che le mie opinioni poli-
tiche e la mia decisione di 
combattere questa battaglia 
sono determinate da quello 
che. per me. e il loro inse-
gnamento); o quando, addirit-
tura, mi rimproveri per il 
€ torto > che io farei non sol-
tanto alia intelligenza (e pa-
zienza: non tutti sono intetti-
genti alio stesso modo. ognuno 

! fa quello che puo). ma anche 
; alia morale: o quando parli 
, del PCI e del PSWP come di 
( miel € committevti » (ed io so 

per la moltrazione che ne ho i di non essere mai stato il 
data. j enmmesto di nessuno). 

Cerchero di nspondeni con la ' 
pacatezza. equilibrata e con-
sapevole, che animava la mia 
lettera di accettazione della 
candidatura. Jiaturalmente so
no addolorato per alcune tu* 
accuse che mi sembrano, in 
coscienza. ingiuste e attenta
te; e per qualche tua espres-
sione un po' pesanie e soar-
bat a. Posso rimanere indiffe 
rentr. o addirittura compin-
ciuto. quando mi accusi di es
sere € nobilmente inqenuo >. 
o « scriftor* di generosi sen-
si >: se mi e lecito. senza es
sere accusato di« soperchieria 
mtellettuale >, parlare di una 
persona scomparsa, vorrel rl-
cordare che Piero Calaman-

Ma non voglio indugiare in 
una polemica di questa natu-
ra. e preferisco. oggi. limitar-
rni ad alcune considerazioni di 
€ nerito > (riservandomi di ri-
prendere il discorso). 

1) Tu dici che mi attendi 
alia prora, per vedere se « piu 
volte, su voti politicamente 
Quolificanti ». avrd il coraqgio 
di serxirarmi dni comuwsti. 
La rispnsta e" semplice. mi pa
re: se la € posizinne > dei co-
munisli mi semhrerd. a torto 
o a raginne. giusta e sagaia, 
voterd con loro. Quante volte, 
e con riferimento a quali di-
segni d ; legge? E' un po' 
presto per dirlo, se il nuovo 
Parlamento deve aneora na-

scere... Ma in linea di massi
ma questo vorrei dire: che se 
m • Parlamento arrireranno, 
come nella legislatura ora de-
Junta, disegjtdi legge del U-
po di quelli (per rimanere sul 
terreno a me piu congeniale) 
relativi al Constglio superiore 
della magistratura. alia rifor
ma del diritto familtare o al 
nuovo testo della legge di Pub
blica sicurezza, e cioe disegni 
di legge, per non dir altro, a 
mio avviso timidi e inaccet-
tabili, io toterb serenamente 
contro il centrosinistra, e non 
gia per intenti eversivi o per 
acquiescenza. come scrivi, al
ia politica del «ta^to peggio 
tanto meglio >. Mentre mi re-
golerb dirersamente se. in co
scienza. sentiro che una pro-
posfo del gorerno merita co* 
sensn. Queste le mie intenzio-
nt: e vorrei aqgiungere che 
se e vero che di bunne inten-
ztoni e spesso lastricata la via 
dell'infemo. e altrettanto vero 
che il processo alle intenzioni 
e sempre e del tutto gratuito. 
A meno che, si intende. sia le
cito dubitare dell'onesta di chi 
manifesto le sue intenzioni: 
ma non credo, darvero. che 
questo sia il caso mio. 

2) Ti e dispiaciuto il mio 
accenno alio stolido immobili-
smo e alia gretta conservazin-
ne: e a confutazione di quel-
Vaccenno affertni che con Val-
leanza fra la DC e i sociali-
sti quell'immobilismo e stato 
rotto (in altro punto della tua 
lettera parli, addirittura, di 
una c storica breccia > nella 
cittadella della conservazio-

ne): e mi accusi, per di piu, 
di voler ritornare alia tattica 
del Fronte Popolare, e di 
mseguire Vinattingibile mirag-
gxo del 51 per cento. Comin-
ciamo da quest'ultima accusa: 
per dire, pacatamente ma con 
fermezza. che (almenn per 
quanto mi riguarda) 6 compl
ement e gratuita. Per me, la 

unita delle sinistre questo sol-
tanto vuol dire: favorire il ri-
sveglio di tutte le Jorze di si
nistra affinche. nei vari schie-
ramenti che le ospitano. svol-
gano una politico di progres-
so. Quanto alia * storica brec
cia >, mi consentirai di non 
essere d"accordo con le e di 
dirti che. con tutta la mia buo-
va rolnnta. non la vedn darre-
TO. Vedo inrece. e qui si trat
ta di un esame retrospeWvo 
e di un consuntivo (pienamen-
te leciti. direi). che socialisti 
e repubblicani. al gorerno da 
tanti anni con la DC. non han
no fatto tutto quello che a mio 
arviso dovevano e potevano 
fare, ed hanno ami deluso 
le piu modeste aspettative di 
chi aveva avuto fiducia in 
loro. QucUo che fanno (o non 
fanno) governo e Parlamento. 
i scritto sulle pagine della 
Gfl77etta UfficiaJe: io ho Vabi 
tudine. per mio tempernmen-
to. di s*are enn i p^edi per 
terra e di giudicare per quel 
che e" stato fatto. e non per 
quello che k stato delta o pro-
messo. Mi consentirai percid 
di esprimere la mia delusio-
ne: e di osservare aneora. dal 
momento che tu parli dei cla-
mori che la conservazione, 

sbigottita. ha levato per la 
storica breccia, che quei r'a-
mori si sono assai attenuati 
col passare degli anni, quando 
si e risfo che d diarolo non 
era cosi brutto come si tc-
mera. 

3) Ultimo punto (per nnn 
farla troppo lunga): t! SIFAR. 
Tu rivendichi ai sociahsti il 
merito di arere impedito nel 
1964 un colpo di Stato autori-
tario di tipo ellenico, e di aver 
rimesso ordme e pulizia. gra-
zie alia « combinazione politi
ca > che porto Tremelloni al
ia Difesa. in un ambiente mal-
sano. Sara (anche se penso 

to e che io riscriverei oggi tal 
quale, pur dopo arere uvuto 
notizia di quella candidatura. 
la lettera di sohdarietd. che 
L'Espresso ,«ia avuto la bnnta 
di pubblicare. proprio perclw 
}azio\o non sono e fermamen 
le creao alia possifojlifa di 
un mcontro fra tutte le for 
ze di sinistra). Tu dtci che 
m perjetta seremta hat con
tribuito alia decisione contra-
rxa all'inchiesta parlamentare. 
lo ti rispondo che con altret
tanto perjetia serenila arret 
votato a farore dell'inchie-
sta parlamentare. L'attuale 
rapporto di forze in Italia, al 

che chi allora. sapera. meglio } quale accenni come ad un 
avrebbe fatto se avesse rire-
lato lo scandalo alia nazione, 
anche a costo di mettere in 
imbarazzo i democristiani che 
lo avevano tollerato). Ma nel
la mia lettera io non ho par-
lato degli eventi del 1964: ho 
parlato della mancata inchie
sta parlamentare del 1967-I9f,8. 
e cioe dei giorni nostri: ho 
parlato dell'annoiata indiffe-
renza del centrosinistra di og
gi per le lisfe di proscrizione 
(e intendevo riferirmi altresi, 
evidentemente, alle gravissi-
me colpe dett'esecutivo. re-
sponsabile per le sue reticcn 
ze di aver contribuito alia 
condanna di due giornalisti 
che avevano avuto il coraqgio 
di dire la verita: due giorna
listi che oggi sono sulle ro-
stre liste e che davvero non 
so se e quanto apprezzeranno 
la tua difesa dell'attegglamen-
to del governo. Ma questo, 
ovviamente, i affare loro: cer~ 

ostacolo dirimente, nnn puo e 
non dere impedire mai Vac-
cerramentn della verita: x>>-
prattultn quando ( m ginco la 
Uhertd dei ciltadini Mi per-
mexterai di cnncludere la mia 
rtsposta os^errando che. pur 
senza voler dare agli altri le-
?ro7ii di mnrabta. io sono 
(forse inqenuamente) sensibile 
alle € questioni morali»: e 
che, tanto per dime una, e 
per stare — sempre — con 
i piedi per terra, mi pare as-
surdo e mostruoso che non ci 
sia dato connscere name e co-
gnome dei 157.00V cittadini ita-
liani elencati nelle liste di 
proscrizione. Probabxlmente 
non ci saremo su quelle liste. 
ne tu ne" io. Ma £ questa una 
ragione per non sentire sde-
gno non tanto per quello che 
si $ fatto nel 1964 (so che, 
in proposito, il tuo sdegno e 
pari al mio), quanto per quel
lo ch» non si 6 fatto nel 1968? 

Ill 
FARIGI. marzo 

« L'Universita ern un'iMitu-
zione, ora e un problema so-
ciale »: Alain Touraine ha rias-
sunto cos) una situazione che 

! registra ogni giorno esplosio-
• ni di malcontento e di pro-

testa, e attendi* I'oceasione 
buona per manifestarsi in tut
ta la complessa vaneta dei 
suoi problemi. 

II disagio, sociale e scienti-
j fico. provocato dal piano Fou-

chet e anche il raccordo uni 
tario di un mnvimento che 
si presenta. come abbiano vi 
sto, frastagliato e diviso. Se 
U potere ha dtsstmulato il 
suo disegno in una serie di 
ordonnances che hanno mo 
diftcato con lenta precisione 
le strutture dell'insegnamen 
to superiore, non per questo 
i fini cui sono indinzzati i 

| suoi sforzi sono difficili a 
scopnre ed identificare 

II piano ha laviato intatta 
la distinzione tra Facolta e 
Scuole supenori (Grandcs 
Ecoles) e. all'interno delle Fa-
colta. ha I'listnuto una se 
rie di ostacoh che hanno re-
so piu privilegiato il privile-
gio dell'alta nrerca e piii pro 
fessionale l'itlnerario della 
gran niassa degli studenti che. 
se non altro per amor di tra-
dizione, contmunno a chia-
marsi universitari. 

Rigida 
selezione 

Chi, ad esenipio. prende la 
strada^degli IUT (Istituti Uni
versitari di Tpcnologm) non 
pu6 accedere agli studi uni
versitari. Gli IUT sono una 
sottouniversita a carattere 
professionale immediato che 
si svolpe in una laterale se 
gregazione rispetto all'itinera-
rio universitario tipico. No-
nostante ogni dichiarazione di 
Alain Peyrefitte che assicura 
la finalizzazione degli IUT al
ia creazione di tecnici supe-
riori dotati di una larga for-
mazione teorica. il loro fine 
e chiaro, ed fe quello di esse
re strumenti di veloce for-
mazione di quadri per le esi-
genze immediate dello svilup-
po economico. 

Pol e'e la questione della 
trtpartizione dei titoli, rigida 
e fortement* selezionante. Ol-
tre ad un primo ciclo di due 
anni che da un diploma per 
lo piii utihzzato come titolo 
d'insegnamento per la scuola 
secondaria, e stato istituito 
un secondo ciclo a sua volta 
diviso in due direzioni, il ci
clo corto, e il ciclo royal. 
cioe lungo. II primo, di un 
anno, da una licence chp con-
sente Pinsegnamento superio
re e il secondo la mnifrj.se. 
che apre la via della ricerca. 

Insomma la selezione, il nu
mero chiuso, il barrage di 
cui tanto si parla e stato dis 
solto all'interno stesso del si-
stema universitario che e di-
ventato cosl assai rigido, no-
nostante 1'apparente mobile 
articolazione (la licence puo 
essere conseguita in 200 mo
di diversi). che continua a 
mantenere. 

L'ecatombe degli studenti 
che si perdono per strada 
e l'isolampn'o elitario delle 
Grandes Ecoles pone la do-
manda: quando la selezione? 

Laurent Schwartz, professo-
re alia Facolta di Scienze e 
all'Eco/e Poly technique, demo
crat ico e illuminato, ha rap-
presentato le contraddizioni 
e le chiusure corporative di 
tanti insegnantt quando. In 
una recente presa di posizio-
ne. ha affermato con la pa-
radossalita apparente che qui 
e tanto di moda che * la se
lezione e la democrazia » Per 
Schwartz semmai 11 proble
ma e di garantire una buo
na e corretta forma di sele
zione. cioe una selezione ef-
fettuata prendendo in aecu-
rato esame tl dossier decli 
studi anterior! alia maturity 
al baccalaurcat. in modo ta
le che ne risulti democrati-
camente garantita anche l*as-
segnazione 6e}Vallocation cioe 
di quella sorta di presalano 
con cui Io Stato contribul-
sce alio studio degli univer
sitari. «La col pa del maltu-
siamsmo tnonfante dellTIni 
versita — ha detto Schwartz 
— e dell'assenza di strate-
gia della sinistra e dell'insie-
me di quelli che lavorano 
nellTTnlversita ». 

Ma una posizlor.e dl questo 
ttpo. la piu digmtosa, indub-
biamente. tra quelle che re-
clamano I*urgenza di una se
lezione Istituzionalizzata f:ni 
see per non conslderare che 
la selezione vera che pa esi
ste e quella anteriore al mo
mento della scel'a degli stu
di superiori. e che solo abo-
lendo questa selezione sociale 
e implacabile si puo avere 
il coraegio d' proporre 1'al 
tra. quella fatta con puntua-
le severita sfogliando un dos
sier che registra I merit! e 
rtntelligenza. 

Altrlmentl qualslasl parere, 
anche illuminatissimo. non e 
lontano dalle parole cinlche 
e volgaii che Alain Peyrefit
te. Alain II virtuoso, ha pro-
nunciato qualche mese fa in 
omagglo ad una natura Idil-
liaca pudica e conservatrice: 
«La grande forza dell'educa 
zione — disse Alain — non 
e la scuola in se. ma I'iml-
tazione dei genitori. Tutte le 
leggl che potrest* votare, si-
gnore e signorl, non prevar-
ranno mai contro questa leg-

f;e naturale. PercM mai del 
igll di saJariati agricoll e dl 

manovali dovrebbero aver vo-

glia di iscriversi alia facolta 
per esempio, di farmacia''» 

Siccho 1'idea della selezio
ne rigida e motivata dai pio-
fesson piu aperti come una 
ribelhone al disagio dolla mas-
siena e confusa professiona-
hz/a/ione. dai ministri golli-
sti come una salvnguardia 
classista di privilegi borghft-
si. come ncordo del passato 
o come pievisione del futino, 
ma in pratica ha identiehe 
consegueiue di disoriminazio-
ne sociale e autcntannui eco
nomico 

Contio il barraqe tutto 11 
mot'imento studentesco, tutti 
gli studenti di Pangi (Nan-
terre o Sorbona) con cui ab-
btamo parlato hanno le st»s-
se ragioni di fondata conte-
stazione E paiallelameiue si 
preparano a sviluppare una 
forte azione. estesa anclie ai 
hcei (che non si sono mai 
mnssi come oggi) pet morti-
ficare la politica delle allo
cations ed elevare il livello 
di vita deglt universitari. 

L'UNKF propone, seuiohce-
mente. che al posto dell'attua-
le sistema. frammentario e di-
sorganico. che assegna i con-
tnbuti con criten sociali ina-
deguat:. sia impiantato un erl-
terio per cui Vallnratiort ven-
ga assegnata in base a cri-
teri esclusivamente universi
tari, di merito cioe, e pren-
da la forma di un vero sa-
lano Oltre il 40'"r degli stu
denti deve fare oggi un la-
voro extrauniversitano, un 
travail nnir. per Urare avan
ti. ed in forma stabile e eon-
tinuativa. II T"> degli studen
ti sono figh di operai ed II 
6̂ 0 di contadini. 

I posti per Inesicns, cioe 
degli studenti che hanno con 
1'IPES (Istituto di Prepara-
zione all'Insegnamento Secon-
dario) un contratto per cul 
si impegnano ad insegnare e 
cosl risarcire lo Stato dei 
prestiti ricevuti, sono conti-
nuamente minacciati di ndu-
zione e ogni decisione in ma
teria sfugge a qualsiasi con-
trollo. E la formula stessa, 
del rcsto, ha un carattere dl 
marcato sfruttamento e ne-
ga anche una liberth effetti-
va di scelta Per di piit c*e an
che il rischio di non trovara 
il posto promesso: a Bor
deaux i! 40% degh abihtati in 
storia e geograria non han
no. quest'anno, trovato impie-
go, e cosl il 50% degh inse-
gnanti di spagnolo.il 37'"£I de
gli insegnanti d'mglese. 

Le cose non vanno meglio 
nelle residenze universitane, 
in quei campus che il regi
me vuol contrabbandare co
me i segni massicci della sua 
grandeur La FRUF (Federa-
zione delle Resinenze univer
sitane di Francia) ha lancia-
to una campagna nazionale 
contro ranacninisnio retrogra 
do del regolamenti, contro la 
assenza di liberta collettiva. 
contro la limitazione a tre 
anni del periodo di perma-
nenza. contro il clima di se-
gregazione sociale e poverta 
culturale che regna nelle 
citta. 

II campus 
di Antony 

E anche in questo campo 
il potere. come qui chiama-
no Tautorita politica. che ge-
stisce in prima persona le 
scelte e gli indirizzi dell'in-
seenamento. si trova alle 
strette Al massimo puo cor-
cedere qualche supcrfiriale It-
beralizzazione del costumi. E' 
il casn del campus di Anto
ny. a diciotto minuti dalla 
Sorbona. 2000 resident! celi-
bi. 500 posti per coppie An
tony e direffo da un iriova-
ne tecnocrafe deiristruzione. 
che ha il srio bel passato di 
leader tmiversitario allTJNFT 
e gode fama di mod«»rnita 
aperta- Jacques Balland. 

Per Impedire la liberta di 
Tisita fra raeazzi e ragazze 
si comincih a eostruire. Qual
che mese fa. un muro di se-
parazione tra il settore ma-
schile e quello femminile del
la residenza. Ne nacquero fe-
roc! asrita7ioni. Jacques Bal
land risolse il problema con-
redendo la possibilith agli uo-
min! dl visitare la camera 
delle donne Si dice che nel 
easse'to di Balland c7» il pro-
eetto che dara tin volto nuo
vo e piu liherale alia durez-
za antnrltaria dei compiti. 
Ma. liberta sessuale del co
stumi a parte, non e dalla di-
soosi7lone apparentemente 
flessihile del vaii Balland che 
dipende la forfuna delle rt-
forme del resime Gli unl-
rersitari. e da credere, non 
si contenterannr. di veloci mo-
difiche che lasciano tntatte 
le strutture di fondo. Anche 
le delicate proposte di «Le 
Monde* non sembrano pro
prio In grado dl frenare la 
Inquierudine e. tanto meno, 
di bloccare rorpanlzzazlone 
della protesta. Infatti nfe la 
Idea di una cogestlone comu-
nitaria ne la «cosfnizione di 
istituzionl assai dtfferenziate 
e assai libere nelle loro de
cision! ». per rlcostruire nella 
Universita una oarvenza di 
autonnmia. potranno masths-
rare la grinta del potere. 

Roberto Barzantt 
Giulietfo Chiesa 
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