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Pubblicata a Budapest una scelta 

di saggi di estetica del grande filosofo 

II marxista Lukacs 
Lo sviluppo del pensiero lukacsiano dai giorni della prima 
guerra mondiale agli anni d i Stalin f ino ai piu recenti approdi 

Da) nostro corrispondente 
BUDAPEST. 31. 

Un'ampia scelta di saggi 
d'estetica di Gyorgy Lukacs 
e stata pubblicata in questi 
giorni a Budapest (G. Luka
cs Muveszel es Tarsadalom, 
Gondolat Kiad6, pag. 492). 
Si trat ta di un pruno volu
me dedicato agli articoli 
piu importanti sui temi 
delFarte e della socicta che 
sara seguito, entro 1'anno, 
da un secondo volume dedi
cato ai saggi sulla letteratu-
ra mondiale. 

II libro si apre con una 
vasta prefazione di Lukacs, 
uti le per la ulteriore inter-
pretazione dei vari scritti e 
piu che mai mteressante per 
tut t i i r iferimenti storici ed 
autobiograhci che contribui-
scono a caratterizzare, an-
cor piii, Popcra e la figura 
del filosofo. 

L'autore precisa, in pr i : 
mo luogo, che questi saggi 
— che comprendono cin-
quant 'anni del suo pensiero 
— in molti casi erano stati 
scritti in aper to contrasto 
con le correnti let terarie 
dell 'epoca e che sarcbbe er-
ra to vederci gli elTetti del 
marxismo, perche Pevoluzio-
ne verso il marxismo av-
venne per gradi, proprio in 
conseguenza di determinate 
espenenze filosofiche e sto-
r iche. 

Par lando della « teoria del 
romanzo» Lukacs ricorda 
che di fronte alio scoppio 
della prima guerra mondia
le la sua posizione fu « ap-
passionatamente contraria 
al conflitto sin dal primo 
momento ». 

«Tale atteggiamento — 
egli nota — mi fu di sti-
molo concreto per Pavvio 
dell 'opera. Anche perche, 
diversamente dalla gran par
te dei pacifist!, la mia po
sizione era diretta sia con-
t ro le democrazie occidenta-
li sia contro le potenze cen-
tral i . Vedevo gia nella guer
r a mondiale la crisi di tut-
ta la cultura europea, e con-
sideravo il prcsente — per 
dirla con le parole di Fichte 
— come Pera della colpevo-
lezza perfetta, come una 
crisi della cultura dalla qua
le era possibile uscire solo 
at t raverso la via rivoluzio-
naria >. 

Svolta 
profonda 

Lukacs ricorda poi che la 
raccolta tralascia il periodo 
che va dal 1915 al 1931. E' 
— egli avverte — una omis-
sione non casuale, perche 
quelli sono gli anni della ri-
voluzione russa e della ri-
voluzione magiara. « In con
seguenza di quegli awen i -
menti divenni marxista. 
Quei fatti provocarono una 
svolta profonda nella mia 
concezione della vita ». 

Dal 1918 al 1930 il filoso
fo svolge attivita politics e 
studia a Mosca presso Pisti-
tu to Marx,-Engels. In que l l i 
anni — egli ricorda — era-
no rari gli studi sui proble-
mi estetici e sulla storia 
della lc t teratura, « studi, in-
vece, che hanno avuto un 
ruolo molto importante nel 
periodo in cui mi impadro-
nii del vero marxismo. A 
Mosca, con il compagno Lif-
»ic, nel corso di lunghe di-
scussioni conipresi che fra 
le connessioni regolari del 
marxismo vi e anche Pordi-
namento dei problemi este
tici, cioe. che esiste una 
estetica marxista autonoma 
ed unitaria. Questa afferma-
zione, ormai naturale, alio 
inizio dcgli anni '30 sembra-
va un paradosso anche per 
molti marxisti ». 

« I grandi dibattiti che 
hanno seguito la rivoluzione 
del 1917 — continua il filo
sofo — concernevano prin-
cipalmente i problemi poli
tic!, strategjei, tattici e J'o-
pinione pubblica — anche 
nell 'ambito del movimento 
operaio rivoluzionario — 
considcrava Lenin come un 
eminente d ingcn te politico, 
un grande tattico. Ed era-
no ra re le critiche alle opi-
niom della II Internazionale, 
l e queste non erano stretta-
mente collegate ai problemi 
quotidiani importanti . Cosi, 
nel giudizio teonco dei fe-
nomeni di estetica, conti-
nuavano a dommare le po-
tiziom di Plekhanov e Me-
b n n g i quali non considera-
\ a n o J'estetica come com-
ponente organica del siste-
ma marxista (...) Ma in po-
chi anni le posizioni porta-
te avanti da me e da Lifsic, 
con una rapidita sorprenden-
te conquistarono una par
te n levante dei marxisti ». 

Piu avanti il filosofo si 
occupa del periodo di Stalin 
sottolincando che una sto
ria dello « sviluppo ideolo-
gico de l l ' e r a s tal iniana» 
s o n 6 ancora stata scritta. 
«Molti — egli nota — si 

accontcntano della condan-
na generale del cullo della 
personalita e, al massimo 
sottolineano alcuni difetti 
nconosciuti uflicialinente e 
presentano la situazione co
me se dopo la morte di 
Lenin lo sviluppo del mar
xismo — nelle sue linee ge-
nerali — sia proseguito sen-
za intoppi ». Molti iilosofi 
che sono sotto l'influenza 
della concezione borghese 
considerano il periodo sta-
linista come una continua-
zione loyica del marxismo-
leninismo. 

False 
concezioni 

« Si tratta di false conce
zioni che sono tanto piu er-
rate in quanto concepiscono 
Pera staliniana in modo an-
tistorico. non come un pro-
cesso. Perche dopo la morte 
di Lenin, Stalin ha creato 
il culto della personalita e 
questo ha continuato a do-
minare sino a che il XX con-
gresso non vi ha posto fine. 
Che con queste concezioni 
antistoriche si prenda posi
zione per Stalin o per i suoi 
avversari e indtfferente. Le 
critiche a Stalin, con le 
quali si cerca oramai 
di giustificarc tcoricamente 
Trotski o Bukharin, non si 
avvicinano maggiormente al
ia storia reale di quanto 
Jo abbia fatto — con piu 
o meno riserve — Papologia 
di Stalin ^. 

Lukacs avverte qui che la 
prefazione non puo servire 
neppure per tentare un'ana-
lisi schematica dell 'impor-
tante problema. « Posso so
lo tentare — egli scrive — 
di indicare brevemente que
gli sviluppi ideologici sen-
za i quali il punto di par-
tenza storico delle mie po
sizioni di allora sarebbe sen-
za senso. La lotta per il po-
tere si risolse a favore di 
Stalin nel periodo fra la 
morte di Lenin e il 1928. 
Al centro della lotta ideolo-
gica stava il seguente pro
blema: puo sussislere il so-
cialismo se pud esscre rea-
Iizzato in un solo stato? In 
questa lotta vinse Stalin e 
dobbiamo constatare che — 
pur avendo egli adottato 
misure organizzative violen-
te nelle lotte concrete in 
corso nel part i to — la sua 
vittoria era dovuta, in pri
mo luogo, al fatto che solo 
la sua concezione era idonea 
a dare — dopo la conclusio-
ne delPondata rivoluziona-
ria mondiale — una diretti-
va e una prospettiva alia 
costruzione del socialismo 
(non si t rat ta qui degli er-
r o n teorici e pratici della 
costruzione concrcta, bensl 
de lPawiamento teorico di 
tut to il periodo). E nella 
nuova fase si puntava a por-
re in primo piano Stalin co
me degno successore di Le
nin. Condizione teorica per 

raggiungcre questo obietti-
vo era che Popinione pub
blica riconoscesse Lenin co
me colui che aveva restau-
rato e perfezionato teoriea-
mente il marxismo di fron
te alle deviaziom ideologi-
che della II Internaziona
le »-

Lukacs ricorda che le no
te filosofiche di Lenin (fra 
esse in part icolare la cri-
tica della filosofia hqgelia-
na) e gli scritti del giovane 
Marx contribuirono a mo-
dificare il suo pensiero. « Si-
no ad allora avevo cercato 
di in te rpre tare giustamente 
Marx alia luce della diabe
tica hegeliana, ora mvece 
cercavo di sfruttare per il 
presente i risultati di Hegel 
e del pensiero filosofieo bor
ghese che in esso aveva 
raggiunto il suo culmine, 
nonche la critica dei suoi 
limiti con Paiuto della dia-
lettica materialista marxi-
sta-leninista. Mentre la mag-
gior parte dei dirigenti del
la II Internazionale vedeva 
in Marx esclusivamente o, 
comunque, in primo luogo, 
solo colui che aveva rivo-
luzionato Peconomia politi-
ca. Molti pero incominciava-
no a comprendere che con 
lui aveva inizio una nuova 
epoca nella storia di tutto 
il pensiero umano, che Pat-
tivita di Lenin aveva reso 
at tuale ed efficace. II rico-
noscimento della autonomia 
e della originalita di princi-
pi della estetica marxista 6 
stato il mio primo passo 
per la comprensione e la 
realizzazione di una nuova 
svolta ideologica », 

Fatto 
insolito 

Lukacs parla poi della lct
teratura socialista che « puo 
r i t rovare se stessa solo sulla 
via del vero approfondimen-
to art is t ico» perche il cor-
rere dietro alle mode occi
dental! non comporta meno 
pericoli interiori di quanti 
ne comporti la capitolazione 
di fronte al dogtnatismo set-
tario. 

Infine il filosofo rivela 
che nel periodo della sua 
collaborazione alia rivista 
sovietica Literaturnij Kritik 
tutt i i suoi articoli teorici 
e di principio sull'essenza 
del socialismo furono pub-
blicati senza eccezione alcu-
na, pur operando in piena 
era staliniana. II lettore — 
dice Lukacs — trovera in
solito questo fatto. Gli arti
coli, precisa il lilosoto, era-
no cosparsi di citazioni di 
Stalin: era un adat tamento 
tattico. II let tore smaliziato 
di oggi — egli conclude — 
puo vedcre qucllo che i 
censori non vedevano. E 
cioe che le citazioni non 
avevano niente a che fare 
con il contenuto degli arti
coli. 

Carlo Benedetti 

JPJ? ANCTA # «mandarini)) e moderati inventano mille trappole 
* nel tentative di ingabbiare il movimento studentesco 

Dopo il «maggio rosso» 
l'Universita a un bivio 

II riformismo gollista • II Congresso delPUNEF e la scissione a sinistra - Le elezioni per i Con
sign di gestione - Pompidou dietro gli estremisti di destra? - Decideranno i 200.000 di Parigi 

PISTOLE E «LAZOS» 
CONTRO STUDENTI 

S. FRANCISCO — Armati di pistole, bastoni, bombe lacrimogene e « lazos > come « pisloleros » 
cinematograficl, i poliziotti a cavallo californianl caricano brutalmente gli studenli dello State 
College. Un giovane grida mentre un agenle lo ammanetla 

Prima giornata di discussioni sui tema dei beni culturali 

M0LTE DENUNCE MA P0CHE SPERANZE 
AL XII C0NVEGN0 DI ITALIA NOSTRA 

Polemiche relazioni introduttive di Bassani e Brandi - Ottimismo del ministro Sullo che rifiuta qualsiasi impegno governa-
tivo - Una contestazione che fa comodo? - Gli interventi dell'on. La Malta e della sen. Tullia Carettoni - Le relazioni pomeridiane 

Per Italia Nostra e nuo\a-
mente ttmpo di sptranze e-
di proposte. Con uno scontro 
che ha visti impegnati anche 
il Ministro Sullo e Ion. La 
Malfa. s e aperto difatti ien 
il XII Con\egno N'azionale de
dicato alle <nuo\e strutture 
per I'amministrazione dei beni 
culturali > (una amp.a acco-
zione che comprcnde i ccntri 
stonci, il paesagaio. le opcre 
d'arte. ecc...): ma a due anni 
dall" XI Comepno — \issuto 
all*ombra delTillusione Man 
cini e della Legco Urbanistjca 
— dalle tribune dcll'associa 
7ione sono \enuti nuovi lamerv 
ti. nuo\e denunce. nuo\t; di-
sperate proposte (che n.-chia 
no di restare. ancora una \o! 
ta, nei linvti di astratti studi 
di cvpcrti. troppo lontani dal 
piu vivo ed immediato dibat-
tito (kmocratico fra le masse 
e quindj svuotati di sostanzia-
le peso politico). 

II tono di accorata denun-
cia e emerso subito, fin dalla 
prcmessa pohtica del presi-
den'e Giorgio Bassani il quale 
ha infatti ricordato che le bat-
taghe di questi ultimi due an
ni non hanno avuto «alcun 
concreto risultato» per colpa 
degli < organi di stato». 
< L'unica proposta concrcta — 
ha detto Bassani — e qu^Ua 

della Commissione France-
schini per una Amministraz;o-
ne Autonrwna dei Beni Cultu
rali >: ma Jtalia Sostra \~i 
< oppone un rifiuto motivato 
in \ ia tecmca ed insieme po-
Utica, Umendo fondatamente 
un enncsimo carrozzoiie tecno-
cratico ». Iniomma: zero. 

Su questa prcmessa polemi-
ca. il Comegno e proseguito 
con la relazione mtroduttna 
di Ccsare Brandi che ha cspo-
5to le linee gtnerali cklla^so 
ciazione in materia di Beni 
Culturali ed ha dlustrato in 
dettaslio i molivi dcllV>rH)o-
s'7ione di Italia Snsira al p r o 
jretto di Ammini^Lrazione Au 
tonoma (e su quc5to nfiuto, lo 
s'osso Brandi ha avuto nel p^-
merifrpio un'aspra polemica 
con Franceschini. il quale ac-
cusa l'as=ociazione di non 
aver vo'.uto intendere i ter
mini reali della sua proposta: 
ma questa. appunto. e una pa-
rentcsi). Per Brandi — cioe 
per l'Associazione — non biso-
gna tentare innovazioni radi-
cah che passino per una ri-
strutturazione amministrativa. 
bcnsl adottare una serie di 
provvedimenti urgenti che 
vanno dalla formazione di un 
< imentano generale » dei be
ni culturali (nchicsta gia 
avanzata due anni or sono e 

rimasta k-ttcra morfa) all'adc-
guamento dei contrfdh cmta 
bili alle e^ipcn/e di pronto in 
ter\<mto; dall'a jnTK-nto dei fon 
di all'aumcnto dcpli o-pan.ci 

Su questi tcmi. ntl pomenp 
gio, a l tn relaton hanno S\OI;M 
una piu approfondita disam • 
na: Bernardo Rossi Dona ha 
puntualizzato le proposte di 
emergenza per 1 beni culturali 
territorial]; Re-nato Bonelli ha 
esposto le < raccomandaziom 
urgenti » per la sah.iguardia 
a t t na dei centn stor.ci. Anna 
Zevi Gallina ha sviluppato la 
proposta di formazione dei 
< comprenson arche-olopici > 
(aree sulle quali biso^nereblK-
compiere una esplorazione pre 
\cnt i \a prima di qua'.siasi lo-
ro trasformaz.orte totale o P>Tr-
ziale). Tuttavia, prima di en 
trare nel merito delle sue ela-
borazioni teonchc. il Con\e-
gno aveva gja repistrato la 
prima doccia fredda. Diret-
tamente chiamato in cao.-,a 
dalla relazione mtroduttiva, il 
ministro della PI. on. Sullo. ha 
po'.ermcamente preso la paro-
la per respingere il c pessimi-
smo » delJe smtcsi politiche di 
Bassani e Brandi. Sullo — il 
quale ha tenuto piu \olte a 
precisare rimnossibilitA di as-
sumere impegni precisi a no-
me del govemo — ha anzi sot-

to' inealo che Italia Nostra ha 
ottenuto in quf-ti anni impor 
tanti « \ i t tor .e»: ha affermato 
the il cmi mo non 6 comun 
que < i n ^ a - bile » ai problemi 
affrontad dal C«>nvepno (tan'o 
(h<- \ e n'e cenno anche n<g!i 
„rc>irrii p"ojr.»mm.it'ei) c l 
h.i liilirie invitato l'aisocia/io-
re a contnuare nella sua bo-
nana coi'e^'azione la q u a e . 
je non altro. avrebbe il me-
r to di e\itare :1 fr.rmarsi di 
ur,t t cor.ttsu'izionc- globale » 
nt-1 before. « II \r>stro ruolo e 
qi;f--to >. ha concluso Sulio Ix? 
^ijf pirr<lo. sia pure coo to-ii 
p u dolorosi. sono state npre-
ve nella so-tanza daH'on. 1-T 
Malfa il q u a e — dopo aw r 
condiu-o il di~>senso di Italta 
Nostra per l'Ente; Autonomo 
— ha espresso la convinzinne 
che- questa associa7ione abbia 
c.-^eruialmente la funzione di 
*.timolatnce deH'opmione pwb 
blica ne-1 recupero dei valon 
fondamentali della civilta Do 
po queste genenche afferma-
7ioni, un piii preciso conln-
bnto politico e stato portato 
al Convegno dalla senatnee 
Tullia Carettoni. che ha di-
chiarato la completa disponi-
bilita del gruppo senatoriale 
degli indipendenti di sinistra 
alle hattaglie di Italia Nostra. 
affcrmando che moltc forze — 

va nella mac^ioran/a che nel
la minora-i7a — sono omiai 
d.^ponibili rnl pi^ ce per una 
a/.one comune. 

Si riprenrle stamam: sei re 
Ia7ioni llla-itn ranno, in ulte-
r .">n rictapli la oontcsta7ione 
sui <btni culturali >. 

Dario Natoli 

Brillakis sulla 

risoluzione di 

Strasburgo 

contro la 
Giunta greca 

f-a n-o!uzione d^irAs^emblea 
corwiltna de! Con^jzhodK iropa 
di es.TclIere la tJrecia dei eo!i»n 
nvlli daH'organismo europeo ha 
suscitato profonda soddisfnzione 
negli ambicnti de-mocratici Rreci. 

Anjonis Brillakis. ra;>r>res<-n 
tante del Fronte patrKttico al 
) estero. ha nlasoate alia ^tam 
pa una dichiarazione con la 
quale valuta la risoluzione del 
Consiglio d*K<iropa come «un 
pas<« importante per isolare il 
regime greco di dittatu.-a mi-
litar* ». 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 31 

L'Universita francese sta 
per affrontare 11 secondo ca 
pitolo della sua faticosa e con-
trastata ristrutturazlone che 
va sotto 11 nome di « legge dl 
orientamento per la riforma » 
0 «legge Faure»: in questi 
giorni, e fino al 30 febbraio. 
In tutte le Facolta e in tutte 
le umta di Insegnamento e 
dt rtcerca avranno luogo le 
elezioni del rappresentanti de
gli studenti nei Consign dt ge
stione che. almeno sui ptano 
teorico, dovrebbero costitulre 

! I'ossatura della «universtta 
nuova u edlficata sulle mace-
ne di quella napoleonica in 
glonosamente crollata sotto la 
poderosa spinta degli avveni 
menti dl maggio. 

Se e vero che le lotte unt-
versitarie sono un aspetto 
non secondario della situazio
ne generale dl un determina-
to paese. queste elezioni — 
che irnpegnano 600.000 studen
ti del vari atenei francesl — 
assumono un nlevante signl-
ficato politico In rapporto al 
particolare momento che la 
Francia sta attraversando. 

La rlvolta di maRgio h» 
niesso in cnsl il gollismo, lo 
ha costretto — come dlcono 
gli «ortodossi» — a sotto-
porsl ad una profonda « mu-
tazione », cioe a rifugiarsi nel 
riformismo come via per la 
salvezza Appoggtando con 
tutta la sua autorita la rifor
ma universitana che la de
stra conservatnee e fascisteg-
gtante del partito gollista vuol 
silurare dopo averla larga-
mente ndimensionata, 11 gene 
rule De Gaulle ha cercato dl 
utilizzare alcuni degli elemen 
ti nvendicativi di maggio (au
tonomia e cogestione) per re-
cuperare le masse unlversita-
rie che avevano messo in pe-
ncolo il suo regime. Dire che 
vi sia nuscita e comunque 
preniaturo - sia perchfe la rifor
ma e ancora da reahzzare, sia 
perche. una volta riltirmata. 
l'Universita rtschla di riserva-

re ancora non poche sorprese. 
Intanto. tra il primo capi-

tolo della storia di questa 
universita nuova (battaglia e 
.ipprovazione della riformu in 
Parlamento) e 11 secondo (le 
elezioni per i Consign dl ge
stione) sono accaduti nel mon-
do universit.ino due avveni 
nientl dl una cerfa importan-
za per il successo o 1'insuc-
cesso delle elezioni, quindi 
per la nascita o I'aborto della 
Universita fauriana e degol-
hana: il congresso nazionale 
dell'UNEF tenutosi a Marsi-
glia alia fine dello scorso dl-
cembre e la ripresa delle lot
te. La ripresa delle lotte, 
in questa seconda meta di 
gennaio e per quelli di « ml-
noranza attiva » che vedono 
nella contestazione globale del-
1 "universita e della societn neo-
capitalista il solo modo effica
ce dl continuare il discorso 
aperto con la « rivoluzione di 
maggio n 

Onentarsi oggi in quella fo-
resta che e il movimento uni-
versitano francese e lmpre-
sd non facile, e il congres 
so dell'UNEF non ha miglio-
rato la situazione. Con 80 e 
anche 100.000 studenti, l*Unlo-
ne nazionale degli studenti 
francesl, era stata, fino a qual-
che anno fa, la piu forte or-
ganizzazione sindacale degli 
studenti universitari francesl, 
la sola che potesse v.intarsi, 
a ragione, di rappresentar-
ne la maggioranza. L'lmpe-
tuoso sviluppp deH'universita 
(in questi ultimi dieci anni il 
numero degli studenti e pas-
sato da 200 a 600 rrula) mu-
tando sensibilmente la com-
posizione sociale del mondo 
universitano e immettendovi 
forze nuove, ha posto davan-
ti a l lUNEF problemi politicl 
e organizzativi che nchiedo-
no. per essere risolti, una 
grande audacia e una vtsione 
forse meno corporatlvisttca 
deH'iiniverso studentesco. 

Lacerata da contrasti mter-
ni 1TJNEF fc allora scivolata 
da una cnsi all'altra fino a 
trovarsi — al momento della 
n volt a di maggio esplosa al 
di fuorl del s:ndacalismo uni-
versitano — in una sorta di 
viale del tramonto e quasi 
senza forze per uscime. Ma 
propria quella nvolta, per il 
suo carattere spontaneo. tram-
mentano. tutto colpi e con-
traccolpi aveva in s> la esi-
genza di una organizzazione 
di massa capace di indicare 
a tutte le correnti del movi
mento alcuni obiettivi fonda 
mental! comuni. e 1TJNEF si 
e vista offnre, inaspettata 
mente, l'occasione di ritrovare 
nella lotta, quel ruolo nazio
nale di coordmamento che 
essa aveva perduto. 

Tuttavia, un ruolo naziona
le non si acquista o si n-
conquista una volta per tut
te E n ron/resso di \I.tr-i 
glia, lo ha dimostrato: Ian 
ciato senza un dibattito pre-
limin.tre alia b tc<\ svilupp.m.si 
alia presenza di dele^ati non 
sempre regoiarmente eletti 
dalle nspettive organt77azie> 
ni provinciali. trasformato in 
tcatro di colpi dl mano de-
stinati a garantire al diri
genti uscenti il d int to dt suc-
cedere a se stcssi, il congres
so di Marsiglia ha aggrava 
to la divisione fra le corren
ti della sinistra universita
na. I Comitatl dl azione e I 
« Clrcnli rossi » eredi del mo-
vimentl di estrema sinistra 
mess] fuonlegge dal governo 
nel mese dl lugllo, accusando 
l'UNEF dl attendismo e di 
burocratismo. se ne sono se-
paratl con l'mtenzions di fen 
dare un movimento di pun-
ta della contestazione globa
le. Le otto associazlonl stu-
dentesche dl Lilla, Tolosa, Or-
say, Nizza, Saint Etienne, 
Brest, Nancy e Mulhouse — 

dove l'Unione degli student! 
comumsti era maggioritaria — 
dopo essere state estromes 
se dal congresso, hanno pro-
mosso un « Movimento per U 
rinnovamento dell'UNEF ».. 

L'UNEi- uttu'taiuit'iite pr<> 
clamata a movimento politico 
di massa » dai suoi dirigenti 
quasi tutti affiliatl al PSU 
(Partito soclalista unitario che 
nella geografia pohtica fran 
cese si colloca a sinistra del 
PCF) ha ntrovato, se si vuo-
le, una certa omogenelta at-
torno alia linea politica di 
questo partito, ma ha perdu
to certamente una parte del 
le masse universitarie In pra 
tica, dopo il congresso di Mar-
sigha mentre 1 « mandanni » 
dell'Universita napoleonica ap-
poggtati dalla destra gollista 
cercano di tornare a galla e 
di congelare rumversita sui 
le vecchie stnitture; mentre 
Faure e il governo appoggia-
no la nascita di decine di or-
ganizzazioni studentesche 
« moderate » per salvare la ri
forma universitana dagh at-
tacchi della destra neofascl-
sta e, con la riforma. anche il 
riformismo governatlvo; men
tre le masse meno impegna 
te degli studenti (che pure 
avevano avuto un peso deter 
minanle nelle .otte di maggio) 
subiscono II contraccol-
po amaro del ritorno contro-
riforimsta 1'ala smiMra del 
movimento unlversitario dl-
mostra una totale Impoten-
za ad offrire una linea uni
taria di condotta al movimen
to universitario 

In questo quadro sono sta
te avviate le elezioni per I 
Consigh di gestione. La legge 
esige che almeno il 60% de-
gU student! regolarmente 
iscritti nelle varle Facolta par-
tecipi al voto. In mancanza 
di questo a quorum» 1 Con
sign di gestione non avranno 
vahdita legale e la nforma 
non si fara 

A sinistra, di fronte alle ele
zioni, si sono manifestate tre 
tendpnze che nflettono piu 
o meno i risultati del congres
so di Marsiglia: quella dei Co-
mitati di azione che domanda 
agli studenti il a boicottaggio 

Sono innocue 
le radiazioni 
per le Soyuz 

MOSCA. 31 
In un articolo apparso 

st.iin.uie sulla I'ravda .Ueti 
Hurnazian. vice ministro so-
\ letito della S<inita ha afTt r-
niato die i quattro cosnio-
nauti che parleciparono al 
\o!o delta Souuz 4 e della 
vSoyuz 5 hanno â -«>'i>jii> 
per 1'intera durata del \o!o. 
una quantita complessixa di 
radia/.ioni di 31 5 mihardi. 
In alt re parole prosegue lo 
articolo. i (|uattro cosmo-
nauU bovicttci hanno assor-
bito una quanuta di radia
zioni approssiriwUvamente 
pari A qu Ha di chi si sot-
tornette ad un esame radio-
gralico del torace. coe pra-
ticamente innocua. Questo 
si deve alle spccjali misure 
di sicurezza pre^c, da 
•scienziati e teenici sovictici. 
per il volo delle due Soyuz. 

attivo», due, la dove cI6 fe 
possibile, anche la lotta p*r 
Impedire il voto, quella del-
l'UNEF che invita alia asten-
slone pura e semplice, quel
la del « Movimento per 11 rin
novamento dell'UNEF» che. 
mvece, e favorevole alia par-
tecipazione alle elezioni I pri-
mi spiegano la loro scelta col 
fatto che < la riforma Faure 
e una trappoia pes recupera-
re tl movimento universlta-
n o » ; il « Movimento per 11 
rinnovamento dell UNEb » pur 
denunciando i limiti del
ta riforma la considera come 
una conqulsta delle lotte dJ 
maggio, e ritiene quindi che 
« proseguire quella lotta vuol 
dire eleggere 1 delegatl che 
difenderanno efficacemente gli 
interessi degli studenti; vuol 
dire combattere I'universita di 
classe e promuovere dal di 
dentro la vera democratizza-
zione dell'istituto universita
rio» 

C'e quindi una netta dif-
ferenza fra questo tipo di par-
tecipazione alle elezioni vist« 
come strumento di lotta, e la 
partecipazione delle organizza-
zioni a moderate n per le qua
il le elezioni debbono servi
re a immobihzzare I'universi
ta negh schemi fissati dal 
governo 

Per fintre, aU'estrema de
stra del movimento universi
tario a reola la parola d'ordi-
ne del boicottaggio delle ele
zioni; ma in questo caso si 
tratta delle organizzazloni gol-
liste awerse a tutte le rifor-
me. quelle organizzazioni che 
il ministro Faure aveva pub 
blicamente bollato dl neofa-
scismo Si dice che dietro 
questa operazione di sabotag-
gio lanciata dai <t Comitati di 
difesa della Repubblica » gol-
listl, si nasconda lo stesso 
Pompidou II «delfmo» in
fatti vorrebbe trarre pretesto 
da una nuova crisi universi
tana accelerata dal fallimen-
to delle elezioni per imporre 
a De Gaulle la Iiquidazione 
dell'attuale governo e la sua 
soMituzione con un potere 
piu forte e piii reazionario. 
Questo per dire fino a che 
punto le elezioni dei rappre
sentanti degli studenti nei 
Consign di gestione sia un fat
to politico strettamento lega
to alia situazione generale 
francese 

Sara raggiunto il « quorum » 
del tiQrTc? E in caso afferma-
tivo. quail liste vmceranno? 
A giudicare dai primi risulta
ti che giungono dalla pro-
vincia. se fastensione e U 
boicottaggio proclamati dal-
i'UNEF e dai Comitati di azio
ne non nusciranno ad impe
dire cne la riforma venga ap-
phcata (il 60% e quasi sem
pre superato) per contro fa-
vonscono la vittona delle li
ste « moderate » di fronte al
le quali 11 « Movimento per il 
nnnuvamento dell'UNEF» e 
praticamente isolate 

Ma bisognera attendere il 
voto delie Facolta di Parigi 
per avere una idea chiara su 
queste elezioni Con l suoi Con 
mila studenti universitan. Pa
rigi rappresenta un fenome-
no impressionante di accen-
tramento culturale e una for-
za esplosiva e determmante 
del movimento universitano. 
Maggio, del resto, lo ha am-
piamente dimostrato. 

JI Augusfo Pancaldi 

Una letfera del compagno Terracini 

A proposito delle 
forche di Bagdad 

Caro direttore. 
dcsidero espnmerti la m.a po

sizione sulla tragica e inai:m.»-
'ibile vicenda delle fore he di 
Bagdad, che n^n contra<id.ce la 
argomtntazione che 5ta alia ba-e 
della no-,tra condanna <ie!!a po-
l.tica di I=i-ae!e. specie nei con 
fronU della dc-ci->ione adottata 
dall'ON'U per la solu/.orH; della 
crisi del Medio Onente 

Ora pare a me che il so^'.egiio 
con\into del.a nostra lmea <i: 
f-onte al.'a c- n^iuntura medo-
oneitale non ci puo esi-nere 
— al-neno ~e ta'e & la nostra 
tonnnzione — dall ' espnmere 
a'la e ferma la nostra nsoluta 
di-o!idanzzaz;one dalla barbara 
e premeditata strafe teste pe" 
petrata s\il!e p.ar2e di Basdad 
e dtta \ic:nion. Io faccio parte 
deJi'A^^oc.'a7)oric internaz,ona'e 
<!oi Ci'jr.-ti denocrat oi la q^a'i? 
da \ent'anni «e:;ue con attent«> 
impegni lo svolgimento dei rro ti 
p-occ-.si con i qaaii in tanta 
pKirte dei mondo Je a itorita m 
«o2C o celcbrano. e^altano e raf 
forzano la prop'ia alta pOî ô ta 
comunque rapsainta e !okr.:t 
mata -\neh£ in qje-ta occa-»> 
ne. da'.Ia st<>><i Conffrenza del 
Cairo, e partita una prote^ta 
proprio da parte dei guin«ti eric 
vi si trovavano in rapp'e^on 
tanza del^.\^-^e azione E -^nv 
pre e ovunquc. I'Asiociaz one 
chiede e nven»lica la pubblicita 
dei dibattimenti e il libero escr 
cuio del dintto della difesa. che 
sono conqui*te forK^amentah di 
oftm CIM!C consixriaziorw di p> 
poll, quali garanzie nrn"ne del'a 
vahdita giuridica e pohtica dei 
, , . j . i > . 
• «_ • l l i i i l . 

Di tutto no Bagdad rappre
senta la nogaaone piii radicale 
e piu clanv»-ix;a, una sflda a 
Ojfm piu clemcntare attesa. Del-
l'ornhile epi>o»iio il rnondo sa 
infatti so'.tanto qoello cK* bmno 

detto i go^omanti dell'Irak. i 
q iah. magari anche solo per il 
poco tempo tra scorso dal loro 
agitato a r m o al potere. non 
hanno anova dato tali prove di 
se da poter pretendere da noi 
illimitata fkliicia Comjnque. am-
mciK) :n \ia d ipot^si che I 14 
imp.ccati a^essero in modo m 
d.ibb:o e comprovato svo'.ta I'at 
tmta *p'on.stira ad e^>: impu-
tata la !or>r» cond'T-a e !a sua 
e-eouzixx> e^p-.mono un'cflera-
tezza di coit>i.r.:. owero un me-
toiio d: jzoie~ro che ripjgna 
alia no5tra co-c.en/a civi!e. po-
. tica e rrora\- Se il terrore e 
.nfatti cor.nat i.-ato alle nvo!u-
zoni m atto e—o m i pud dive-
n:re la co-tante di un regime 
r.vo!jz onar.o — a parte p * se 
re]} Irak s.a propro \cro che il 
dato ant.rroer alista efTettivo si 
*ra.-.-.:b-:anii sjl pa ro .ntemo 
in r.vtVjz.or-e ^oc.aie. a ivn 
o r e soc.ah=ta E \ozl.o ajtJun 
it re che neanche a per.co.osa 
co-,5 int.ira n-t>1 or.ema'.e di 
C >erra non Cje-regif.ata. ma 
-cT'pre aperta pu6 farci ace**. 
ta.-t- !a fo-iva e santfjinosa tre 
Kcr\i& di Bagdad come ?e ne 
fo^^e una «c,agirata ma inevi 
tabile fata..ta e c:o ne come 
app'icazioie di le^gi v.gcntt, r.c 
corre nfijti de!!a g~az a da 
tar.te parti «ol!ecitata Se tali 
W i i vi sono. es«e atte-^tano m-
fatti di per se la pe.-si-tenza 
di concezioni e S:SU>T.J di po
tere di pauro^a arrciratezza; 
mentre la <ordit.i a o>?ni mo-
zooe di cleme.-.ra che sempre 
noi avanziamo in casi analojthi, 
fensce la rto^ra «<asibilita dt 
uorni.'ii. 

S^no certo. caro direttore. che 
approzzerai che io vogha dire 
queste cose propno dalle tue 
colonne. Molto cord:a!mente. 

t T t r t j f t v i w *^w*• *»•» » * ^ * * » » 
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