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II diario di viaggio del nostro inviato nel Vietnam 

In risaia sotto le bombe 
perchfe nessuno abbia fame 

reinterprete racconta: una vita spesa nella lotta contro gli eserciti stranieri - La bicicletta, arma 
segreta - Primo maggio di guerra - Al museo contadino la corda che servi a legare il colonnello USA 

"1 

Dal padre di Paolo Rossi 

HANOI. 10. 
Continuo a trascrhere dal 

mio diario. 
30 aprile — Al risveglio, Tin-

tcrpretc esultante mi nnnuncia 
che gli acrci abbattuti hanno 
superato il migliaio. Sono 1.005. 
«Peccato che non siamo ad 
Hanoi. Ci sararino grandi fe-
steggiamenti ». Poi mi dice che 
gli americani hanno intensifi-
cato gli attacchi, soprattutto 
su Vinh, Ha Tinh e Quang 

Bihn. A 150 km. da qui, l'auto 
di un inviato della TV cinese 
e stata presa in mezzo ad un 
grappolo di bombe. ma il gior-
nalista si e salvato. Andiamo 
all'albergo della citta, per fare 
il bagno. II gerente mi chiede, 
in francese, se voglio «vede-
re aeroplano ». « Aeroplano? ». 
« Si x>. In una specie di garage 
e in altri ripostigli ci sono i 
pezzi di un apparecchio abbat-
tuto: ali. timoni, due mitraglia-

trici. un serbatoio alare, a for
ma d'uovo. II gerente e fiero 
di custodire questo piccolo 
museo. 

A pranzo. l'interprete mi rac
conta un po' della sua vita. E' 
stato liceale e boy scout. La-
sciati gli studi (« ero disperato. 
come tanti altri giovani, il no
stro paese era calpestato, non 
vedevo prospettive»), si mise 
a lavorare come operaio. Ha 
combattuto — si pud dire — 

contro tutti gli eserciti del mon-
do, sotto la bandiera di Ho 
Ci Min. Contro i giapponesi 
(« crudeli e spietati >), contro 
i cinesi di Cian Kai-scek (« la-
dri e saccheggiatori. cosi mi-
serabili e affamati che molti 
di loro. arrivati qui nel '45. 
morirono d'indigestione dopo il 
primo pasto, e cosi arretrati 
che si sbalordivano davanti ai 
rubinetti e alle lampadine elet-
triche, e si lavavano nei WC »), 
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Assassinati a casaccio cinque (e forse piu) vietnamiti 

Americani colpiti dal panico 
sparano nel centro di Saigon 

La sparatoria e durata un'ora con mitra e anche una mitragliatrice pesante — Parecchi 
militari USA feriti dai loro commilitoni — II panico determinato dalla esplosione di una mina 

collocata dai patriot! che era esplosa ma non aveva fatto vittime 

SAIGON*. 10. 
Un inaudto massacro e stato 
tmpiuto stamattma daglt^ ame

ricani in picno centro a Saigon. 
~?er oltre un'ora. ceitma'a di 
holdati e rfi ufjiaah USA hanno 
fparato. come impazziti. con titt

le armi a loro disposizione dai 
ireiapiedi. dalle finestre delle 

pille requisite e dealt alberghi. 
yntro la folia e contro altri re-
irti americani. persmo contro 

kn ospedalc. al cut interna un 
fisitatore e stato ucciso sul col

li bilancio del mastaero. am-
tcsso uffiaalmente da un porta-

ce statumtcnte. e di dnque 
jrfi (che salgono a sei tnclu-
ndovi I'uomo ucciso all'ospe-

lie) e di 32 feriti. Tra i morti 
sono un poliziotto sud vietna-

lita. tre donne e un bambino; 
fa i feriti otto americani. fra 

quali un maggiore e un ser-
tnte. Ma non c improbable che 

bilancio del massacro sia, in 

rcalla. molto piu elerato: il fuo-
co e stato diretto sulla folia m 
fuga, e persmo una mitraglia
trice pesante e stata tista en-
trare in azione. 11 quadro della 
seena. fornito dall'agenzia ame-
ricana A.P., parla di c gente a 
terra che si rotolava dal dolore. 
altri ormai senza vita, larghe 
pozze di sangve, automobili sfo-
racchiatc dai colpi di mitra, fi
nestre con i veiri infranti •>. 

ha sequenza dealt avvenimenti. 
cosi come e possibtle ricostruirla 
m base alle direrse versioni a-
rutesi in giornata. c stata tale 
da fornire, d'altra parte. Vim-
magine di un esercito di occu-
pazione in preda al terrore, con 
i n^rri a fior di pelle, che non 
sa piu contrcllarsi e spara ad-
dosso a tutto cid che si muore 
per darsi coraggio. Erano le 6 
e 30 quando una mina. deposta 
da un gruppo di patrioti sud-
vietnamiti, e esplosa in una zona 

ccntralc della cittd nei pressi di 
due alberghi abitati da soldait 
e ufficiah USA. e dell'ufficio 
pos'ale americano. V esplosione 
non prorocava. a quanto ha am-
messo lo stesso portavoce mili-
tare USA. alcuna vitlima: ne 
morti ne feriti. 

A questo punto un poliziotto 
mihtare americano di guardia al-
Vedifido piu vicino al luogo del-
Yesplosione estraera la pistola e 
apnea il fuoco contro un taxi 
che, secondo li portavoce. aveva 
compiuto una rapida mversione 
di marcia cancando una perso
na c appottata sul marciapiede » 
e allontanandosi a grande veto-
citd. Una persona che prende 
un taxi, che naturalmentc cerca 
di aJlontanarsi il piu rapidamen-
tc possibtle dal luogo di una 
esplosione, e sta'a sufficiente a 
giustificare il finimondo. Al pri
mo poliziotto se ne e aggiunto 
un secondo, e in breve centinaia 

di amencani si univano alia 
sparatoria alia c;cca. Un cuto-
carro carico di operai che an-
davano al lavoro veniva inve-
stito in pieio dalle rafjiche, I'au-
tista cercava di comp:ere una 
rapida manovra per sottrarsi al 
fuoco. ma si trorara la strada 
sbarrata da un camion militare 
carico di americani che a loro 
volta venirano invesUti dal fuo
co del loro commdiionL 

NELLE FOTO: Drone e bam-
b.ni stanati dalle k»ro case pres-
so il I-JO^O del massacro dai 
soIdaU amencani. e costretti a 
sJarsene con le mani an alto. 
Tutti gli uomini trovati oelle ca
se 5ono stati arrestati come c so-
spetti >. Un medico americano 
chino presso due vietnamiti fe
riti aj quali presta i primi soc-
corsi. In piedt a sinistra, un gio-
vane americano contxiua a spa-
rare. 

contro marocchini e senegalesi 
(« selvaggi >). e. naturalmente, 
contro i francesi (« strana me-
scolanza di brutalita e corte-
sia. non privi di fine7ze »). 

II resto della giornata tra-
scorre in una lenta attesa. 
Tracciamo un programma di 
lavoro. Passeggio intorno al
ia locanda. che sorge in mezzo 
a una pineta. Ogni pino ha una 
o due tacche alia base, per la 
raccolta della resina. II pro-
fumo e acuto. Quando cade la 
notte, il traffico diventa inten-
sissimo. Passano camion, ma 
soprattutto carovane di bici-
clette. le spingono uomini scal-
zi e laceri. taciturni, cosi ab-
bronzati che — nel buio — 
sembrano neri. 

Bisognera scrivere un elogio 
della bicicletta asiatica. La bi
cicletta e qui il piu diffuso 
mezzo di trasporto. E* amata. 
e venerata. Le migliori, le piu 
robuste, sono quelle cinesi. La 
bicicletta e preziosa. Non con-
suma benzina, non mangia, non 
recalcitra mai, non fa rumo-
re. non puzza e non intossica 
Taria. Ha il difetto di non 
produrre concime, ne latte. ne 
came, ma non si pud preten 
dere tutto. Moltiplica le forze 
umane. senza nulla chiedere in 
cambio. Una buona bicicletta 
puo durare trenta. quarant'an-
ni. La battaglia di Dien Bien 
Phu 6 stata vinta grazie alle 
biciclette. Da questa provincia 
ci voleva un mese per traspor-
tare armi, munizioni e viveri ai 
soldati del gen. Giap che as-
sediavano i francesi. Un uomo 
riusci a trasportare 320 chili 
di munizioni, e divenne un eroe. 
In genere, si arriva ai due quin
t a l , due quintali e mezzo. Co
me mezzo di trasporto, la bici
cletta ha subito opportuni adat-
tamenti, in cui sembra siano 
maestri i cinesi. Una sbarra 
fissata al manubrio permette 
di manovrarla e di spingerla 
piu facilmente con la mano si
nistra, mentre la mano destra 
spinge un'altra sbarra, fissata 
verticalmente accanto al selli-
no, a cui e stato applicato an
che un freno. Un triciclo — 
mi spiegano — non servirebbe 
a nulla, perche ha bisogno di 
troppo spazio, non e adatto ai 
sentieri. La bicicletta e l'op-
timum. 

Primo maggio — Siamo in 
guerra. e si lavora come tutti 
gli altri giorni. Visitiamo due 
cooperative modello. Sono ti-
pici villaggi vietnamiti, in mez
zo a risaie, le capanne nasco-
ste da palme, cocchi, banani. 
Una donna, Nguyen Thi Khanh. 
e segretario del partito nella 
cooperativa Dong Phuong Hong 
(Oriente Rosato). 

Ci ricevono in una capanna 
piu spaziosa delle altre, con 
un ritratto di Ho Ci Min bene 
in vista, ci offrono latte di coc-
co (ha un sottile sapore mine-
rale e vegetale. come di qual-
cosa che venga dalle profon-
dita della terra, dalle viscere 
stesse della natura). Ci of
frono anche sigarette, ed io so 
che hanno fatto un sacrificio 
per comprarle. perche i con-
tadini fumano solo tabacco 
sciolto. I giovani. gli uomini 
piu validi, sono quasi tutti nel-
1'esercito. A lavorare sono ri-
maste solo le donne, i ragazzi. 
i vecchi. Eppure, grazie alio 
slancio patriottico e all'intro-
duzione di tecniche piu moder-
ne. la produzione e aumentata 
e nel 1965 — mi dicono con 
orgoglio — cnon solo siamo 
riusciti a mangiare a sazieta 
e a mcttere una certa quan-
tita di riso nei magazzini. ma 
anche a comprare oggetti pre-
ziosi: coperte. zanzariere, ther
mos. tazze, teiere e marmitte >. 

«Abbiamo soldi da investire 
neH'acquisto di nuovi strumenti 
di lavoro. Abbiamo comprato 
un motore dieseJ per lavorare 
il riso. Se non ci fosse la guer
ra, avremmo gia la luce elet-
trica. Abbiamo asili d'infanzia. 
pozzi per 1'acqua potabile. e 
tutti i bambini vanno a scuola. 
Nel 1965. abbiamo offerto set-
temila giornate di lavoro vo'on-
tario per sca\are trincee e ri-
fu?i e postazioni in tutta la 
zona. Mettiamo in pratica la 
parola d'ordine del partito: che 
ciascuno lavori per due! Siamo 
fra le prime cinque cooperative 
d'avanguardia della Repubbli-
ca, il presidente Ho (lo «zio 
Ho >) ci ha inviato una lettera 
di felicitazioni. il governo tan
ti premi, decorazioni e titoli 
di merito. L'associazione gio\a-
nile ha avuto un fonografo e 
una vacea. E siamo soprattutto 
noi donne. che portiamo sulle 
spalle il peso della produzione 
e dell'organizzazione. Prima 
della rivoluzione eravamo po-
veri. molto poveri. Durante la 
grande carestia del 1945, sta-
vamo anche quattro. cinque 
giorni senza mangiare. Ci vo
leva una giornata di lavoro per 
comprare una tazza di riso. Ora 
mangiamo a sazieta >. 

L'altra cooperativa si chiama 

Thang Loi (Successo) e 6i 
trova in zona molto esposta, 
vicino al famoso ponte di Ham 
Rong. bombardato piu di cento 
volte, e mai distrutto. Presiden
te della cooperativa e segreta-
ria del partito e — anche qui — 
una donna: Hoang Thi Hue (che 
vuol dire Fiore). E' una bella 
donna dal sorriso aperto e al
legro. la voce calda e legger-
mente roca. Dice: «Le nostre 
risaie sono sotto i bombarda-
menti. Se gli aerei vengono di 
giorno, le zone piu bombardate. 
sono quelle dove la produzione 
e piu alta. perche li si lavora 
meglio e piu in fretta. Molte 
bombe sono cadute sulle ri
saie. ma abbiamo avuto solo 
(dice proprio cosi: solo) tre 
vittime. due ragazze di venti e 
22 anni e un ragazzo di 17, 
quattro feriti e un bufalo uc
ciso ». 

c Siamo riusciti a mandare 
alcuni giovani airuniversita. 
Quattro sono diventati agrono-
mi, uno dottore in medicina e 
tre medici di seconda classe. 
Svolgiamo corsi pratici per qua 
dri contadini. di chimica. bio 
logia, zootecnia. La nostra pro
duzione e la piu alta della lie 
pubblica ». 

La cooperativa Successo ha 
un eroe del lavoro agricolo: 
Trinh Xuan Bai. un vecchio 
entusiasta che e stato il fon-
datore e il primo presidente 
della cooperativa. E' un orga-
nizzatore nato. uno di quei con
tadini geniali, pieni di curio-
sita, di ardore. di amore per 
la scienza, di fede nel sociali-
smo. Ora e incaricato di diri-
gere un movimento per l'am-
modernamento delle tecniche 
agricole su scala provinciale. 
I suoi vestiti sono sbiaditi e 
rammendati, come quelli di tut
ti gli altri, ma i suoi occhi 
mandano lampi di energia e di 
attivismo. Dice che non si de-
ve essere mai soddisfatti. II 
rendimento e ancora troppo 
basso: 6.754 kg. per ettaro. 
mentre in Cina si arriva a 10. 
12 tonnellate. Anche qui si pud. 
basta usare con intelligenza 
il concime. 

Mi mostra con fierezza i suoi 
alveari moderni. «U miele e 
prezioso. Un litro di miele vale 
20 dong (circa 3.400 lire) >. 
Tutti lo ascoltiamo con muta 
ammirazlone. 

Visitiamo la « sala delle tra-
dizioni >, un piccolo sorpren-
dente museo. II conservatore 
del museo, anche lui un sem-
plice contadino, mi racconta 
che la tradizione patriottica 
del villaggio comincio nel 1257. 
quando il letterato Chu Ban 
Luong sollevo il popolo contro 
i mongoli. Ora il letterato 6 
come un dio protettore del vil
laggio, e a lui vengono resi 
grandi onori nella cCasa co-
mune». ogni anno, il 17 feb-
braio. E la sua storia di eroi-
smo e di amor patrio viene rac-
contata ai ragazzi. perche si 
infiammino e divengano buoni 
cittadini e valorosi soldati. 

Nel museo ci sono armi e 
cimeli della guerra contro i 
francesi, e di quella contro gli 
americani: scimitarre e coltel-
li. bombe a mano. decorazioni. 
una ciocca di capelli di una 
ragazza morta, tessere di gio
vani comunisti. lettere. le scar-
pe di un caduto (umili scarpe 
di gomma e tela grigioverde). 
ritratti, pezzi di aereo. e infi-
ne la corda con cui fu legato 
il colonnello Delton, abbattuto 
e catturato vivo il 2 agosto 1965. 

Mi offrono un anello (il pri
mo) fatto con un frammento di 
aereo. Poi. la sorpresa piu ina-
?pettata: mi mostrano un tea-
trino, pieno di figurine di le-
gno. di minuscoli aerei. di bat-
telli a motore, di barche. E' la 
seena del ponte di Ham Rong. 
durante un attacco aereo. D 
conservatore del museo tira 
alcuni fill nascosti, un compli-
cato meccanismo si mette in 
moto. le figurine si animano. 
gli aerei volano. soldati, mili-
ziani e marinai combattono... 

La folia dei bambini, che si 
e raccolta intorno a noi. ride 
cccitata. e batte allegramente 
le mani. (N>1 frattempo e suo-
nato rallarme. ma nessuno se 
ne e curato. Si ?entono gli scop-
pi delle bombe. ma sono lon-
tani). 

Torniamo alia locanda dei 
Tre Rospi. Passiamo accanto 
ad alcune capanne. sulla riva 
di un laghetto. Alcune rovine. 
Scendiamo. e 1'atmosfera cam-
bia, diventa fosca. Ci circon-
dano contadini quasi minaccio-
si. bambini nudi. spauriti. Otto 
giorni fa, gli americani hanno 
sganciato bombe. hanno ucciso 
tre persone. < Perche? Qui non 
ci sono che capanne, e una 
strada insignificante di terra 
battuta. su un argine. Non ci 
sono obiettivi militari, solo cam-
pi, piccoli orti, anatre. bufali. 
Perchd. percM ci ucridono, ma-
ledetti! >. 

Arminio Savioli 

l PAPI QUERELATO j 
In una intervista al « Rome Daily American » I'ex ret- . 

| tore aveva dichiarato che lo studente era epilettico i 

I 
I 

I 

L'ex-Rettore dell'Univer-
sita di Roma sara denun-
ciato alia magistratura dal 
padre di Paolo Rossi per 
la inqualiflcabile intervista 
concessa da Papi al < Rome 
Daily American > in cui si 
afTermava che la morte del-
lo studente era stata provo-
cata da un attacco epilet
tico. L'avvocato Ennio Par-
relli, legale e amico del 
prof. Enzo Rossi, presente-
ra. infatti. questa mattina 
alia cancelleria del tribu-
nale una querela per ca-
lunnia nei confronti del pro
fessor Papi. 

Come si ricordera iS Ret-
tore, sposate le tesi dei fa-
scisti sulle cause della mor

te di Paolo Rossi, in una 
intervista concessa al quo-
tidiano in lingua inglese che 
si stampa a Roma, aveva 
rincarato la dose giungendo 
ad aflermare che lo stu
dente era stato curato per 
epilessia all'Universita. E 
questo benche numerosissi-
me fossero le testimonianze 
di amici, di medici. di sa-
cerdoti affermanti che il gio-
vane era sano. forte e ca-
pace di sopportare sforzi 
negli sports che egli prati-
cava. Queste testimonianze. 
assieme ai certificati me
dici, saranno allegati aMa 
querela. 

Nel riferire la notizia del-

l_ 

la denuncia contro Papi. un | 
giornale torinese riporta an
che una intervista con l'av- I 
vocato della famiglia Rossi: I 
« Noi chiediamo al professor • 
Papi — ha afTermato l'av- I 
vocato Parrelli — come ab
bia potuto affermare una I 
cosa che riteniamo falsa e | 
calunniosa. Non si puo nem- . 
meno dire che sia stato vit- I 
tima di una leggerezza, poi-
che un uomo che ha rive- I 
stito per tredici anni la ca- | 
rica di rettore de'Ja piu . 
grande universita d'ltalia I 
deve pur sapere cio che • 
dice. Non pud. non deve fl- i 
darsi della prima informa- | 
7ione interessata che gli 
forniscono .̂ I 

l 

PRIVILEGIATI E NO NELL0 STUDIUM URBIS 

Quando VUniversitd 
diventa un «affare» 

DaH'architettura di Marcello Piacentini all'ammini-

strozione di Ugo Papi — Lo scandalo delle riparti-

zioni dei proventi — Ricerca interessata e ricerca pura 

c // palazzo del rettorato e 
quelli che chiudono la piazza 
cenlrale sono rivestiti di tra-
vertino; gli altri istituti sono 
in paramento di mattoni in li-
toceramica, con limitato impie-
go di travertino; I'istituto di 
biologia, quasi tutti i prospetti 
secondari e i cortili sono in in-
tonaco...». Cosi in una sua 
pubblicazione celebrativa un 
esaltatore del regime fascista 
descriveva Vaspetto architet-
tonico dell'Universita di Roma 
quando il nuovo Ateneo era in 
via di costruzione, commis-
sionato da Mussolini a Marcel
lo Piacentini. 

Si possono fare tutte le col-
pe a Marcello Piacentini, que
sto proto architetto del regi
me, ma non quella di non aver 
interpretato appieno nella 
progettazione dell'Universita lo 
spirito dell'epoca: facciate e 
parti cenlrali di marmo; poi, 
man mano che dal vertice e 
dagli c uffici di rappresentan 
za» — Rettorato ecc. — si pro-
cede verso il resto dell Ate 
neo, le pomposita decadono. 
il marmo fa posto alia litoce-
ramica, la litoceramica all'in-
tonaco, I'intonaco alia calce 
viva. 

Anche la struttura e Vaspetto 
esteriore dell'Universita di Ro
ma, sono- il simbolo, il ritratlo 
della sua organizzazione in
terna, dello studio, della vita 
insomma che vi si svolge. E 
cosi come I'Ateneo romano e 
rimasto architettonicamente lo 
stesso, tranne qualche aggiunta 
— un padiglione, un'aula, una 
sopraelevazione in piu ricava 
te negli spazi lasciati liberi 
dai vecchi edifici, ulilizzando 
corridoi, rappresentanze e ac-
cessori — identica e rimasta 
la gerarchia intoccabile delle 
varie caste in cui si dividono 
iprofessori, anche appartenen-
ti a quell'unica massiccia ca-
tegoria degli ordinari di ruolo, 
le varie facolta e i vari or-
dini degli studi. 

Esistono cioi, se vogliamo 
continuare ad utilizzare il lin-
guaggio edile - architettonico, 
professori (rettore in testa) e 
istituti rivestiti e protetti di 
travertino, altri professori piu 
modestamente rivestiti di lito
ceramica e in fine quelli sem-
plicemente coperti con una ma-
nata di intonato. 

Nessuno pud osare di giudi-
carli al di sotto di questo in-
volucro, come docenti che val-
gono solo per la low capacitd 
e disponibilita ad insegnare: 
una volta data la copertura 
essi rimangono saldi al loro 
posto, immutabili, intoccabili. 
protetti da quella vemice fatla 
di privilegi. 

Molto spesso sono i privilegi 
che onorificenze, riconosci-
menti. diplomi, lauree ad ho-
norem, fedelta a ministri e 
governi hanno ammucchiato su 
una stessa persona fino a far-
la diventare una vera e pro
pria mummia fasciata d'auree 
bende. Altre volte ai primi pri
vilegi si sono aggiunti altri, 
che nulla harnio a che fare 
con la figura dell'insegnante 
universitario, ma che contri-
buiscono comunque a rinsal-
darne la posizione: basta pen-
sare che almeno un quarto 
dei professori dello tStudium 
Urbis * sono o sono stati sena
tor!, onorevoli, Tninisfri, ecc. 
Che oltre la meld di questi 
slessi professori sono consulen* 
ti di vari organismi: dalla No
lo aUa Fao, dai ministeri agli 
Enti parastatalu 

Altre volte, troppo spesso, 
questi privilegi sono di carat-
tere puramente economico: 
posizioni di prestigio che si tra-

ducono automat icamente m 
moneta senza alcun canale in-
termedio. 

Uno degli aspetti piii scan 
dalosi, da questo punto di vi
sta. e quello fornito dalla ri-
partizione dei proventi delle 
cliniche unlversitarie e di al
tri istituti. Sono i proventi che 
VamminisUazione dell'Ateneo 
incamera come compenso di 
prestazioni a pagamenlo per 
conto terzi. 

Per anni e anni la ripartl-
zione di questi proventi rimase 
quasi un mistero. Si sapeva 
vagamente che il died per cen
to era destinato ad essere ripar-
tito fra il personate delle clini
che. Ma in che misura questa 
ripartizione veniva divisa e in-
cassata dai direttori delle cli
niche. dagli assistenti, dal per
sonate non insegnante? Piu 
volte fu chiesto al rettore di 
pubblicizzare, di rendere esat-
tamente conto della destinazio 
ne di questo denaro. Papi sem 
hrava irremovibile e disposto 
a tacere ad oltranza. Del resto 
egli stesso in una lettera, in-
dirizzata lo scorso anno a tutu 
i professori spiega la ragione 
del suo silenzio: « Ho sempre 
cercato di evitare polemiche 
del genere, dalle quali, pur-
troppo, nulla di buono pud sea-
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AU'appello degli intellettua-
li italiani di solidaneta con i 
professori e gli studenti uni-
versitari democratici che in 
questi giorni hanno elevato la 
loro protesta contro le so-
praffazioni culminate nell'as-
sassinio del giovane Paolo 
Rossi, reclamando alio stesso 
tempo la trasformazione delle 
strutture universitane. sono 
giunte fmora le seguenti ade
sioni: 

Carla Accardi. Franco An-
tonicelli. Ugo Attardi. Cesare 
Arias. Giuseppe Aymone. Car
lo Bernari. Libero Bigiaretti. 
Roberto Bonchio. Enzo Bru-
nori, Xavier Bueno Ennio Ca
labria. Mario Camerini, Fa-
bio Carpi. Spartaco Cerrina. 
Mario Cimara. Umberto de
menti. Luigi Compagnone; 

Giuseppe Dessi, Gianni Do-
va, Fernando Farulli. Giansi-
ro Ferrata, Pasqiiale Festa 
Campanile. Dano F6. Nicco-
16 Gallo. Pietro Germi, Al
fredo Giannetti. Natalia Ginz-
burg. Luigi Grosso. Piero 
Cuccione. Renato Guttuso; 

Luigi Incoronato Lconcillo 
F-eonardi. Carlo Levi. Silvio 
I.offredo. Fulvio Longobardi. 
Marino Mazzacurati, Giuseppe 
Mazzullo. Giancarlo Meniehet-
ti. Giuseppe Migneco. Saro 
Mirabella. Marcello Molina ri. 
Alberto Moravia. Gastone No
vell! : 

Valentino Orsini. Dino Pao-
lini. Pier Paolo Pasolini. A-
chille Perilli. Guglielmo Pe-
troni, Antonio Pietrangeli, 
Ugo Pirro. Gillo Pontecorvo. 
Leomporri. Giacomo Forza-
no. Franca Rame. Attilio Ros
si, Leone Sbrana. Totl Scia-
loia. Mario Socrate. Luigi 
Squarzina. Paolo Taviani. Vit-
torio Taviani. Ernesto Trec-
cani. Piero Tredid, Giuseppe 
Ungarettf. Lorenzo Vespigna-
ni. Giancarlo VigorelH. Fe-
derico Zardi. Nwart Zariam, 
Cesare Zavattini. 

furire per I'Umversitd... dalo 
linsidioso pretesto di cosiddel-
te moralizzazioni». Ma la 
pressiune conlimiava, eviden-
temente testarda soprattutto 
per quel die riguarda il selto-
re delle Cliniche. La ragione 
era intuibile. Basta dare un'oc-
chiata ai bilanci dell'Universi
ta per capire che i proventi 
maggiori proprio da li deri-
vano. Contro i quattro miliar-
di circa (citiamo cifre delie-
sercizio '62-63) riscossi dalle 
cliniche e dagli istituti medi
ci erano i modesti 99 milwm 
dei proventi derivati dall'atti-
vita delle altre facolta (Archi-
tettura, lngegneria, ecc). 

Alia fine si riusci ad ottene-
re che questi proventi e la 
loro ripartizione fossero re^i 
di pubblica ragione. E ven-
nero alia luce gli aspettt spa-
ventosi dei criteri con i quali 
veniva effettuata la ripartizio
ne: ai clinici, ai direttori de 
gli istituti medici ai professo 
ri di x travertino J>, andavano 
cifre annue dai 20 agli SO mi 
lioni. Le briciole della lorta 
erano riservate agli assistenti 
— a discrezione dei grandi cli-
tiici — e al resto del personate. 

Quanto la ricerca, la vera 
ragione per cui gli istituti uni 
versitari dovrebbero lavorare 
venga snaturata da simili in-
leressi e difficilmente calcola-
bile: sta di fatto che il malato. 
oggetto e campo di ricerca det-
lata solo da fini altamente scien-
tifici, diventa solo un cliente, 
una fonte di denaro che come 
tale va trattata. Ecco quindi 
il pullulare delle camere a 
pagamento. contro il restrin-
gersi sempre piu serralo del
le corsie; il risparmio esercita-
to sull'assunzione del persona 
le € subalterno » — ogni tnfer-
miere arriva ad assistere con 
temporaneamente fino a 3040 
malati — il lavoro degli assi
stenti scarsamente retribuito, 
le lezioni per gli studenti sem
pre piu frettolose e affollate. 
L'Universila diventa boltega. 

Contro una situazione simile 
slanno i risparmi condotti fino 
all'osso per quel che riguarda 
la ricerca scientifica pura. 
Quando ad esempio alle < colo
nic di malati * si sostiluiscnnn 
le colonie di microbi, e chiaro 
che Vaffare non presenta piu 
alcun vanlaggio economico 
immediato. Entrano allora in 
seena i professori, gli assisten
ti, gli studenti di secoiAa ca-
tegoria, ai quali tutto e lesi-
nato. Entrano in campo di-
sposizioni assurde, come quel
le che impongono che gli stru
menti necessari alia ricerca 
debbano essere prima acquista-
ti dagli istituti e rimborsali poi 
daU'amministrazione. c Molto 
spesso — ha confidato un pro-
fessore — si e costretti a com-
mettere reri e propri "faWi 
in alto pubbheo", firmando 
quielanze di pagamenli che 
non sono mai stati effettuati, 
per ottenere poi il dovuto rim-
borso e con quello saldare il 
fornitore compiacente. Mol
to spesso ci si domanda fino a 
che punto Vamministr'azione 
esiste in funzione dell'Univer
sita. e fino a che punto invece 
i vero il contrario: cioi che la 
Universita esiste in funzione 
dell'amn.mistrazione >. 

B' una domanda, questa. che 
racchiude in si tutti i proble-
mi che sorgono e che si acca-
vaUano quando I'Universita non 
e piu campo di studi, di ricer-
che, di insegnamento, ma di
venta solo un affare con tutti 
le caratteristiche della specula • 
zione. 

Elisabetta Bonucci 


