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I problemi dell'occupazione 

Le italiane 
degli anni 
settanta 

La loquacity di Pieraccini e la realty — Par-
lano del futuro per nascondere il loro falli-

mento — Un augurio per l'8 marzo 

L'awlcinarsi delle elezio-
nl fa diventare loquace, fi-
no alia frenesia. Ton. Pierac
cini. I suoi discorsl quasi 
non si contano piu: parla 
agli Industriali sulla «con-
trattazione programmata » 
per il Mezzogiorno, parla 
sull'occupazione femminile, 
parlera ancora domani ai 
sindaci sull'« Italia degli an
ni 70» . Purtroppo, questi 
discorsl, anche se aumenta-
no di numero, non crescono 
In serieta: e 1'impressione 
che se ne rlcava (lo diciamo, 
sla ben chiaro, senza alcu-
na soddisfa7ione) e quella di 
un ministro della program-
mazione che naviga, senza 
hussola e senza cannocchia-
le, e senza nemmcno saper 
nuotare, in un mare tempe-
stoso e su una nave dove il 
timone c saldamonte in ma-
no di altri (i Colombo, i 
Carli. I veri responsabili di 
quanto accade in Italia). 

Lo scopo elettorale e evi-
dente. Ma anche questo ci 
sembra un calcolo sbaglia-
to. La situazione e tale che 
In ognuno di questi conve-
gnl la prima costatazione e 
l'assoluta inesistenza di quel 
« Piano» che fu approvato 
per legge Scrivemmo allo-
ra. nuando la mngeioranza 
costrinse il Parlamento a 
compiere siffatta sclocchcz-
7a. che nessuna legge puo 
far volare un asino: e oagi 
tutti riconoscono che Tasino 
(cioe 11 Piano Pieraccini) 
non ha volato. Vorrebbero 
parlare dell'Italia degli an
ni 70. Ma non facciano ri-
dere! Parlino dell'Italia di 
oggi, gll autori del fallimen-
to degli anni 60! 

Alia Conferenza sull'occu
pazione femminile (che, del 
resto, 6 stata preparata se-
namente dal lavoro unitario 
di molte commission)) un 
dato e venuto fuori con gran-
de rilievo: dal 1961 al 1967 
le donne occupate sono un 
milione in meno. II magglor 
tributo lo hanno pagato. na-
turalmente, le piu derelitte: 
le donne delle campagne e 
quelle del Mezzogiorno. 

E* un dato drammatlco. 
Certo, conosciamo la discus-
sione, piu o meno sottile, 
che viene pnrtata avanti: si 
e trattato delta diminuzione 
del peso di settori arretrati 
o marginal!, e si tratta an
che di vedere se uno svllup-
po economico moderno porti 
a un aumento o a una di
minuzione della mano d'ope-
ra femminile. Consideriamo 
queste argomentazioni assai 
deboli e anche false da un 
punto di vista scientifico: 
ma, in ogni caso, vogliamo, 
in questa sede, attirare l'at-
tenzlone e la sensibility di 
tutti sulla dimensione uma-
na del problema. 

E per i prossimi anni? Le 
prevision! sono incerte e va-
ghe, per l'industria e an
che per 1 servizi: si parla in 
verita di staanazione com-
plessiva. Ma per l'agricoltu-
ra si prevede che altre 350 
mila donne (fino al 1970) 

saranno cacciate dalle cam
pagne. Anche su questo ter-
reno, il naufragio della pro-
grammazione del centro-si-
nistra e totale: non si e 
costruito, ad esempio, nem
mcno uno dei 3R00 asili-ni-
do previsti dal Piano. 

Certo, il problema del
l'occupazione femminile si 
confonde, e fa tutt'uno, nel 
nostro paese, con quelli del
l'occupazione in generale: ne 
e forse, sotto certi aspetti, 
l'elemento fondamentale. Ma 
su questo punto essen-
ziale (come del resto an
che su altri punti particola-
ri) nessuna indicazione d ve-
nuta dal governo alia Con
ferenza dei giorni scorsi. E 
rimanendo nelPambito della 
logica della politica econo-
mica di centrosinistra, non 
poteva venire. Perche il 
problema non si risolve con 
espedienti piu o meno elet-
torali, ma con profonde ri-
forme sociali, con una pro-
grammazione effettivamente 
democratica che, rompendo 
il prepotere dei monopoli, 
punti sull'allargamento mas-
siccio del mercato inter-
no, cioe sulla risoluzione 
dei problemi dell'agricoltu-
ra, del Mezzogiorno, dell'as-
setto civile e moderno del 
paese. e quindi su un di-
verso tipo di sviluppo indu-
striale. 

Alia Conferenza sull'occu
pazione femminile sono ri-
suonate molte belle e giuste 
parole sulla emancipazione 
della donna. E noi siamo 
contenti di questo. Anche 
perche sappiamo che l'eman-
cipazione non e solo un fat-
to economico, ma politico 
generale, e anche di costu
me. Ma, mentre ascoltavamo 
queste parole, non pensava-
mo soltanto alle ingiustizie 
assurde, alle discriminazioni 
anacronistiche e incivili che 
esistono ancora oggi per le 
donne nelle fabbriche, nei 
campi, negli uffici, e finan-
co nelle famiglie. Pensava-
mo che quel milione di don
ne che lavorava nel 1961 e 
che oggi non lavora piu non 
ha certo compiuto dei passi 
avanti sulla via dell'emanci-
pazione. II potere monopo-
listico fa compiere a questa 
causa, come ad ogni causa 
di liberta e di giustizia, dei 
passi indietro. 

Oggi e 1*8 marzo. A tutte 
le donne italiane, e soprat-
tutto alle piu giovani. noi 
auguriamo una vita diversa. 
Auguriamo ciod, per loro e 
per tutti, un cambiamento 
della situazione politica, la 
sconfitta delle forze conser-
vatrici, della DC e del cen-
tro-sinistra. Queste le con-
dizioni che bisogna creare, 
con le prossime elezioni, 
perche l'ltalia degli anni 
70 sia preparata, oggi, da 
una politica economica nuo-
va, perche vada avanti, in 
questo quadro, la causa an-
tica e nobile dell'emancipa-
zione femminile. 

Gerardo Chiaromonte 

Torino: origin! e sviluppo della lotto nelle dichiarazioni degli student! e nei document! 

Non vogliono che F Universita 
resti una «proprieta della Fiat» 

La resistenza alle repressioni si accompagna alia crescita autonoma di un movimento che non finisce di sfupire per la sua vitalita 

L'occupazione e gia un organismo nuovo - Non pubblichiamo i nomi per evifareche si allunghi la lista dei mandati di cattura 
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Dal nostro inviato 
TORINO, 7. 

II « bollettino» quotidiano 
del comitato dl agitazione de
gli unlversitari tonnesi, leri 
l'altro dava notizia dei manda-
ii di cattura contro i 13 « ca-
pi » del movimento studente-
sco: « Lo stato democratico si 
difende, — diceva — il sistema 
rivela la sua inefficienza ». E 
poi: « La lotta studentesca con-
tinua in tutta Italia. La re
sistenza netta ai tentativi di 
repressione, e accompagnata 
dallo svilupparsi autonomo 
del movimento nelle sue as-
semblee, nelle sue commissio-
ni di lavoro... In questo svi
luppo che impegna un nu
mero non facilmente calcola-
bile di student! in tutte le 
grandi citth italiane, sta il 
senso e il valore politico cen-
trale di questi giorni. Questa 
e anche la nostra forza. que
sto e quello che fa, in effetti, 
paura al sistema: perche non 
e'e soltanto l'universita in Ita
lia e questo lo sanno benissi-
mo. II problema non sta in 
quattro mobiti o nell'occupa-
zione di alcuni ruderi della 
cultura. Voltragglo. Yinvasio-
ne, la resistenza, la vlolenza. 
I'inammissibile, stanno nel 
fatto che si pensi e si agisca 
al di fuori del gioco prestabi-
lito delle parti: io comando, 
tu taci. Io ho il potere. tu 
caso mal dialoghi. Ma I'inam
missibile e'e e continuera ». 

II movimento degli univer-
sitari di Torino non finisce 
dl stupire: li hanno cacciati 
da Palazzo Campana, dalla fa-
colta di architettura, li hanno 
intimoriti in ogni modo (ol-
tre ai mandati di arresto ci 
sono piii di 400 denuncie) per-
seguitati da pedinamenti e 
perquisizioni. La Stampa e la 
Cazzetta del Popolo li dava-
no gia per sconfitti: hanno 
perso la possibilita di colle-
garsi, dicevano, non hanno 
posto dove riunirsi, sono ri-
dottl ad una cinquantina. In-
vece lunedl alle 10 e'e stata 
una assemblea di 1800 persone 
al Politecnico fino ad ora 
lnviolato ed un'altra di 600 
persone a Fisica. E la pri
ma ha deciso di sospendere 
per 4 giorni l'attivita didatti-
ca, mentre a Fisica (dove si 
erano riunite le facolta scien-
tifiche e umanistiche) si e 
decretato l'occupazione aper-
ta, e la trasformazione delle 
aule della facolta in sede del 
comitato e della assemblea. 

Ancora una volta, quello 
che agli inizi della lotta ve-

S. JUAN — Come una gl-
ganfesca piovra, la macchia 
di petrol io continua ad al-
largarsi intorno alia Ocean 
Eagle, la petroliera rlma-
sta tagliata in due all'in-
gresso della baia di S. Juan 
(Portorico). Ogni lentativo 
di allontanare dalla spiag-
gia la macchia di petrolio 
e risultato vano. Impossi-
bile e stato anche rimuove-
re il relitto. La famosa 
spiaggia dei miliardari re 
stera impraticabile per 
mesi e mesl. Nella telefoto: 
la petroliera troncata di 
netto in due, con la glgan-
tesca piovra di petrolio 

l/analisi di cento trasmissioni dimostra I'asservimento agli interessi governativi 

TELEGIORNALE SOTTO ACCUSA 
II volume che confiene la ricca documentazione e stato redatto dal « Gruppo di studio strumenti audiovisivi e pubbiico » di Bologna - II 71 
per cento del tempo riservato ai partiti di maggioranza - Le « assenze » piu clamorose - Un primo maggio televisivo - Una fecnica primitiva 

II primo. preciso documento 
4ri permanente otto a~accusa 
contro il Telegmmale i stato de-
positato ieri mattina, nelle ma-
ni della stampa. dal * Gruppo 
di Studio — strumenti audiovi-
visivi e pubbiico»: un orupvo 
di giovani bolognesi (di cm 
rUnita ha altre volte Mustrato 
U laroro) che ha studiato. se-
zionando ed analuzando. 100 te 
legtornalt. PIII di tre mesi di 
€ informazione >. tra il 29 gen 
naio e Yi ma agio 1967. 

Vn volume intero. Alia prima 
oechiata. pud sembrare ovvietiL 
Chi non sa che la telecistone tn-
vece di essere pubblica e ooner-
nativa? Chi non 3a che la con-
trollano uomini della DC e del 
PSU? Che viola in permanenza 
le norme istituzionali, sfuoge 
scientemente ai controUi della 
commissione parlamentare. na-
scomie le nottzw scomode e ba-
da piu alle inauguranom che. 
facciamo caso. al Vietnam? 

Lo sappiamo. \ta tra le mani 
ahbiamo adesso un atto daccusa 
irto di aire, or an. percentuali. 
Una analtsi strutturale che va 
oltre le peygion « impressioni » 
9 che -~ anche al di Id d\ un 
intervento politico — off re un 
prezioso materiale per auviare 
vn discorso ed un esame sui mo-
4 in csi 0 pitl efficice strumen-
to di comunicaziont di massa 

viene utilizzato per distorcere 
la veritd. ingannare il telespet-
tatore. falsare U « messaggio». 

L'analisi — che ieri i stata 
presentata alia stampa dal pre-
sidente dall'ARCI on JacometU, 
dal sen. Parri presidente della 
ART.A. dal crilico televisivo Ci
priani. dal presidente delTARCl 
di Bologna D'Alfon<o e da tre 
esponenti del SAP (Roberto 
j*lrm. Dutho Baratta e Li-
dia Serenari) — e stata av-
tiata dopo mesi di prepa-
razvone; ed e durata. a sua 
volta. alcuni mesi. Ha tutto tl 
carattere, dunque. di un origina-
le lavoro scientifico che non ha 
alcun precedente ne in Italia ne 
aWestero. Vn lavoro, owiamen-
te. che presenta alcune lacune 
e po3 prestarsi a molte obie-
zioni: la prima deUe gnali i 
che, riferendosi soltanto ad on 
momenta deU'mJormaztone tele
visivo, non Uene conto che U 
Telegiomale non copre da solo 
tutto rarco di informazioni del
la stampa qvotidiana (d che. 
per certi versi, potrebbe aggro 
vare il risultato dillo studio). 
La stessj deliberata oggettivita 
dell'indagine. il sua carattere 
strettamente strutturale, potreb-
bero inntare a ridurre le cou-
clusioni entro t limiti ristretti di 
una sempltce denuncia: e « 
tratta, comunque, di una inda-

gine svolta soltanto al UveUo 
della diffusione del messaggio 
televisivo senza un raffronto con 
la ricezione da parte del pubbii
co. Ma Questi limiti sono pre-
senti agli stessi autori. Siamo 
infatti al c Quaderno n. 1 >. Fra 
qualche mese avremo aid un 
nuovo lavoro. condotto su qua 
ranta giorni di trasmissioni 
giomalistiche preelettorali. £T 
un materiale. insomma. che vuo-
le soltanto iniziare un discorso. 
Pur cosi. e un materiale sensa-
zionale. Eccone alcune szntesi 
rapidissime. 

Cento telegUtrnali del primo 
canale (ore 20J0). Raffrontcti 
con set quotidiani: l'Unita. TA-
vanti!. L'Awenire d'lulia. il 
Giomo. il Corriere della Sera. 
TI Messsggero. Un totale dt 38 
ore e 13 mmuti di trasmissione. 
con 1383 notizie. Vediamo subito 
U dato tecntco: U telegiornale 
italtano non conosce quasi la 
npresa dtretta. Questo mezzo di 
inlormazione tipicamente televi
sivo costituisce. infarti. appena 
1*1.17% delle trasmissioni; il 
volto deUo speaker solo rappre-
senta tiivece&7,38%: lo speaker 
piu fotografie ni.62%; Io spea
ker ptu un servizio flmato (ma-
gari di repertorio) il 33.83^: 
i «servizi > (per esempio Vin-

tervista ad un ministro) sono 
U 30JS%. 

Un telegiornale. insomma, tec-
nicamente primitivo. Ma subito 
vediamo che e anche politico-
mente fazioso. Senza contare. 
infatti. le notizie in cui appaio-
no (o si parla di) uomini di 
governo (che sono pen quelh dei 
partiti di maaaioranza). esami 
mamo le notizie dedicate ai par
titi in quanto tali. Secondo pre-
cisi accordi. d tempo dovrebbe 
essere strettamente proporzio-
nale alia rappresenlanza parla
mentare. Ma mentre la coalizio-
ne oovernauva rappresenta co
rn'e nolo U S5JS% degli elettori, 
gode in TV del 7J.35 per cento 
del tempo; a PCI e a PSWP 
(che rappresentano il 28j9'i del 
corpo elettorale) scendono al 
17.24%. Rapporti analoghi testa-
no alTinterno di ogni smgcla no
tizia. 11 Telegiornale. quando ci 
parla della DC. manda m oida 
notizie la cui duratc media e 
di oltre tre minuti; se parla 
del PCI si mantiene sui 49 se
conds 

Questi primi esempi. Jornisco-
no aid un'idea della precisa or-
ganizzazione settaria che carat-
terizza Q telegiornale. Ma sia
mo ancora alia quanUtd. I guai 
peggiori cominciano quando si 
passi alia qualitd, o piu precisa-
mente al contenuto dttte 

notizie. 
Questa analisi diventa eviden-

te attraverso le assenze del tele-
giornale. Assenze unicamente 
ricavate dal confronto con i 
quotidiani sopracitati. alia stes-
sa data. Nel penodo di tempo 
esammato dal gruppo botognese, 
i giornali parlano. e sulle pri
me pagine. di Sifar. scandalo 
Bazan. scandalo di Agrigento, 
il caso Giallombardo-Tarofaro. 
10 scandalo Federconsorzi. le 
manifestazioni anti - Humphrey 
in Europa. il Tribunate Russell. 
11 dossier raccclto nel < qua
derno » e allucmante. Appare 
chiaro che Vordine e quello del 
sdenzio o della confusione. 

Scegliamo un caso per tutti. 
Lo scandalo del Sifar sulle pri
me pagine di tutti i giornali fin 
dal 31 gennaio. Quel giorno — 
tanto per fare un esempio inso-
spettabUe — tl Corriere della Se
ra reca aid in prima paging un 
tilolo a sei colonne. fl Telegior
nale tace. Tacerd per due mesi 
e mezzo fino al 15 aprile quando. 
nel COTSO di una notizw di due 
minuti dando conto di una nu-
nione del Consigho dei mtni-
stri. si spiega che e stata 
ascoltata * una relazione del mi
nistro della Difesa sui risultati 
di una inchiesta relativa all'atti-
vita de) Sifar... >. Lo successive 
information* i del li aprile. Gia 

da due giorni i quotidiani (anche 
quelh piu governativi) hanno 
annunciato la sostituzione di De 
Lorenzo da Capo di S.M. e la 
nomina del gen. Vedovato. La 
TV. con 48 ore di niardo. si 
limita ad annunciate (tempo: 
5 secondi) che « II presidente Sa 
ragat ha ncevuto U generale 
Vedovato ». Chi sia questo milt-
tare e perche" vada a trovare 
il president* della Repubbltca 
e taciuto al telespettatore. For
se e un vecchio amico di fami-
glia? O andra a fare tl quarto 
a tressette? 

Questo esempio vol bene per 
tutte le altre assenze. Ma le 
< presenze », come si mamfesta-
no? Torniamo a mtsuxare i 
c tempi ». Le notizie del telegior
nale. per solito. sono di due mi
nuti Ve ne sono tvttavia 45 
c eccezionolmente lunghe >: tra 
i 5J3Q mmuti e i 11. Quali sono 
questi awenimenti eccezionali? 
Ci un po' di cronaca nera; c e 
Saragat che rtcorda Tovanim 
(13.45 mmuti); Saragat che mau 
aura la Fiera di Milano (10 
mmuti): Saragat al giuramen 
to delle reclute (8.35); la 
Pasquetta. la primarera. un 
convegno dc... La notizia record 
(quella di TT) e tuttavia "*e-
dicata al Primo Maggio. Cos'e 
lmprovvisa crisi democratica 
d«VM TV? A rassicurarci, eccm-

ne il contenuto. Per la TV U 
Pnmo Maggio significa (neU'or-
dine di presentazione): Saragat 
all'EVR insieme ad Ambrosini. 
Angehni. Bosco. Campillt. Cico-
ana. CavaUan. Grisdia. Baldi-
m; un ducorso di Bosco, cen 
monuj a Ban con Moro; Moro 
alia C1SL: inauoxrazione con 
Moro e Rubmica; \ennt che 
parla a Rteti; final-nente Soiella 
m Sicdia. Storti a Siena. Vigl<a 
nesi e Cruciam; chiusura con 
un nuovo discorso di Bosco ed 
elenco di leggi in via di appro-
vazione. L'esempio. ci sembra. 
e sufficiente. 

Spiace non pater conUnuare. 
Le notazioni. infatti. sono anco
ra molte e numerose (assai indi
cative. in particolare. quelle che 
riguardano il mondo del lavoro). 
Ma molti risultati di questa in-
dagine sono gia stati pubblicaU 
a suo tempo daU'Unita. m oltn. 
inexntarnlmente dovremo tornare 
in futuro II < Quaderno n. I ». 
infatti. e soltanto un punto dt 
partenza: per un vecchut atto 
daccusa contro la RAITV e 
p*r nuore analisi e denunce. 
Alia ngilia elettorale. non v'i 
da far si troppe tUusiont: soltan
to una battaglia qvotidiana po-
trd mettere un freno alia fazio-
sitd di questo c ente pubbiico ». 

Dirio Natoli 

mva chiamato autoritarlsmo 
e adesso viene piu sintetlca-
mente chiamato «sistema», 
ha commesso un grosso erro-
re. Credeva di colpire la te
sta del movimento, a Torino, 
e non ha fatto che allargar-
lo e portarlo fuori dell'anv 
bito della categoria universi-
taria. 

«II fatto 6 - ml ha det-
to X, uno studente di lette-
re. rifacendosi al volantinl 
ciclostilati e diffusi — il fat
to e che fin dagli inizi. il 
sistema ha sempre interpreta-
to le lotte secondo schemi 
tradizionali. E le ha combat-
tute secondo i tradizionali 
schemi della violenza, del ri-
catto. della intimidazione. 
Quindi non le ha capite e 
non ha capito nemmeno che 
a Torino come in tutte le al
tre citth d'ltalia dietro le lot
te studentesche sta un fatto 
primario- 1'emergere di forze 
chp parlano e agiscono in 
modo nuovo. che prendono 
coscienza delle esigenze rea-
li e quindi sono inevitabU-
mente portate a maturare, 
allargandoli e approfondendo-
li, i propri obiettivi». 

A Torino, come a Milano, 
la lotta e partita dalla facol
ta di architettura. dove gia 
l'anno scorso gli student! ave-
vano introdotto un discorso 
« nuovo ». chiamato anche « di 
spazio strutturale ». Cioe ave-
vano dimostrato la possibili
ta di impadronirsi — su ba-
si perfettamente legalitarie — 
di un certo numero di stru
menti di potere di cui dispo-
nevano i docenti per creare 
al movimento studentesro 
uno « snazio » autonomo di la
voro, di ricerca e di lotta 

E come a Milano. il movi
mento studentesro, elaboran-
do resperienza di architettura 
e andato oltre: ha stabilito 
che lo a spazio autonomo » do-
veva essere l'organizzazione 
permanente della assemblea 
degli studenti. Da cui far de-
rivare. attraverso scelte de-
mocratlche. ogni decisione ri-
guardante la vita dell'univer-
sith. 

Dalla assemblea sono nate 
le commission!, 1 gruppi dl 
studio e i controcorsi. « I con-
trocorsi — ha spiegato X — 
sono serviti soprattuto a ve-
rificare se fosse sufficiente 
(sia sui piano culturale che 
su quello didattico) assumere 
gli interessi degli studenti 
come metro per le scelte. Han
no dimostrato che non era 
sufficiente, o comunque, che 
gli interessi e le esigenze de
gli studenti erano tali da far 
saltare ogni possibile sche
ma. anche il meno tradizio-
nale, che restasse nell'ambito 
dell'insegnamento universita-
rio. E che la collaborazione 
con i docenti, sia pure con i 
docenti avanzati, finiva con il 
ricostruire all'interno della 
universita un tipo di gerar-
chia e di lavoro di 61ite mol-
to simile a quello contro cui 
era nata 1'agltazione ». 

L'occupazione, cominciata :i 
22 novembre, fe andata avan
ti per tutti questi tre mesi 
chiarendo giorno per giorno e 
prima di tutto a se stessa, i 
propri contenuti ed il pro-
prio significato. « L'occupazio
ne — dice Dario X — e gia 
un organismo nuovo, imme-
diatamente rivoluzionario che 
si identifies con la massa stu
dentesca. L'occupazione gene
ra i propri strumenti, l'as-
semblea e le commission!, ed 
i propri quadri. Ma strumen
ti e quadri devono ora per 
ora confrontarsi con la capa
city dell'occupazione di rin-
negarli qualora si rivelino 
troppo avanti o troppo ar
retrati rispetto alia lotta. E 
l'occupazione pub essere il 
tramite piii diretto — alme-
no questo e il mio parere — 
sia di scontro con i rappre-
sentanti del potere (potere 
accademico e potere di clas-
se) che di incontro con le al
tre forze rivoluzionarie, anzi 
con l'altra forza rivoluziona-
ria che e la classe operaia ». 

* E' un discorso che non 
ha molto senso — replica F. 
X — e rischia di essere un 
parlare a vuoto ». 

E poi mi spiega: «II 
movimento universitario ha 
talmente in orrore le cosiddet-
te mediazioni politiche, che 
pu6 ospitare anche questo di
scorso ancora immature, in 
realta. Io abbiamo scritto an
che sui nostri document!. La 
occupazjone e il momento piii 
acuto della lotta contro l'au-
tontarismo accademico e ser
ve a demistificarne il pater-
nalismo>. 

«La radice dell'autoriUri-
smo accademico — dice uno 
dei documenti — come tutte 
le forme di potere autorita-
rio. non risiede soltanto in 
una sene di strutture istitu
zionali ed economiche. ma ri
siede soprattutto e in pnmo 
luogo nel consenso da parte 
di coloro che il potere su-
biscono ». 

« Se una occupazione e fat-
ta solo per protestare gli stu
denti non elaborano forme di 
collegamento e di unificazio-
ne. dopo un po' si rendono 
conto che stanno perdendo 
tempo, che prima o dopo ci 
si logora e ci si stufa e quan
do l'agitazione cessa, le cose 
tomano come prima. Ma se 
gli studenti sanno organizzar-
si e imparano a discutere, 
essi riconquistano la loro au-
tonomia e tndividuano rapida-
mente i veri problem! ». 

Ma non e'e soltanto 1'auto-
ritarismo dei docenti. L"uni 
versi ta di Torino ha una par-
ticolanta rispetto alle altre 
universita italiane, come tut
to qui. e «cosa della FIAT». 
Dei padroni della FIAT. Ltia 
gridato anche ieri, airassem-
blea del Politecnico 11 giova-
ne X: (Qui — ha detto — 
il fatto e piu brutale che al-
trove. Qui gli ordini al do

centi 11 da U nlpote ui quel 
signore la! ». E indlcava — tra 
gli applausi — il busto bron-
zeo del senatore Agnelli che 
domlnava l'assemblea. 

Negli ultimi dieci anni a 
Torino, gll iscritti a legge so 
no rimasti quasi costnnti (da 
1567 a 1B54) mentre ad eco 
nomia sono raddoppiati (da 
2045 a 4025) e questo indt-
ca l'aumento progressivo del-
l'afflusso all'universita degli 
studenti provenienti dalle 
scuole tecniche, perlti, ragio-
nieri, geometri). E. mentre 
a legge gli studenti che arri-
vano alia laurea sono circa 
il 55°/o (nei dieci anni) a eco-
nomia la percentuale oscilla 
tra il 13 e il 14%. La sela-
zione diventa una strage. 

<« Soltanto un numero llrnl-
tato dl studenti puo permet-
tersi dl perdere 11 suo tem
po ad ascoltare le lezionl 
dei professori senza essere 
pagati o senza trarne alcun 
vantaggio: gli altri si dedi-
cano ad attivita retribuite op-
pure a cose piu interessan-
ti... Siccome al professori (piii 
operosi) place allevare vival 
ristretti e selezionati di gio
vani... vengono istituitl semi
nar!... che hanno la funzione 
dl isolare, selezlonare ed edu-
care ideologicamente quel 
« bravl » che per tutto 1 an
no sono statl sedutl sui pri
mi banchi per farsl vedere. 

« La frattura fra questi e la 
massa degli esclusi. quelli 
che non vengono allevati e so
no trattati male agli esaml 
perche parlano meridionale 
("si esprimono male") e por-
tano un nome sconosciuto, 
diventa sempre piii forte». 
(«Lettera a una professores-
sa » pag. 73). II libro scritto 
dagli allievi di don Milani alle 
scuole di Barbania era una 
specie di Vangelo dell'occupa
zione di Palazzo Campana do
ve quelli « dei primi banchi » 
i piii bravi sono statl gll ini-
ziatori della rivolta e le han
no dato gli strumenti teorici 
di discussione. Sono Bobbio, 
Viale, Donat Cattin, Andritto 
e gli altri, adesso cercatl co
me pericolosi banditi dall'In-
terpol. 

«LTJnlverslta — dice uno 
del documenti del comitato di 
agitazione — non fornisce aiu-
tl economic! a suoi iscritti 
che in maniera rlsibile. Chi 
proviene da famiglie non ab-
bienti per mantenersl agli 
studi deve lavorare. Gli stu
denti lavoratori specie nelle 
facolta di economia, magiste-
ro, lettere e filosofia costitui-
scono ormai la maggioranza 
della popolazione universita-
na. A matematica, fisica, leg
ge, architettura la loro per
centuale cresce continuamen-
te. Le loro condizioni di lavo
ro sono precarie... A Torino 
il boicottaggio degli studenti 
che frequentano le scuole se-
rali e organizzato su larga 
scala dalia FIAT: aumento 
continuo delle quote di iscri-
zione, spostamento degli ora-
ri. pressioni dirette sui pro
pri dipendenti che studiano 
fino a negare 1 permessi in-
dispensabili alia preparazione 
degli esami...». 

Su queste component! con
crete (battaglia culturale e 
battaglia contro l'universita 
di classe) si articola dunque 
la carta rivendicativa del to-
rinesi: 

a Ma la carta rivendicativa 
e solo il punto di partenza 
— dice Giorgio X — e chia
ro che nessuna ristrutturazio-
ne pub eliminare il fatto 
che l'universita di una socie-
ta borghese non pub diventa
re un'isola rivoluzionaria. La 
ristrutturazione e soltanto un 
obiettivo intermedio. Ma la 
universita pub e deve essere 
un momento di contestazio-
ne permanente; investire con-
flitti che non si risolvono a 
livello dell'universita e nem
meno di tutta la struttura 
scolastica. Per questo il movi
mento ricerca via via quegli 
obiettivi transitori che impe-
discono il cristallizzarsl del 
movimento stesso in strut
ture di autogestione. E re-
spinge — o almeno deve re-
spingere — le contrattazionl 
parziali per facolta o gruppi 
di facolta e cercare di crea
re un contatto verticale con 
le altre categorie di studen
ti (medi, serali. ecc.)». 

Difficile imbrigliare questa 
lotta. 

« Hanno provato con la tol-
leranza, altrove con le gentl-
11 concession!, e adesso pro-
vano con il terrore; ma il mo
vimento va avanti». 

Poche ore dopo Io sgombe-
ro di Palazzo Campana gli stu
denti erano davanti alia FIAT 
e hanno oato inizio ad un dia-
logo che da allora non si • 
mai interrotto. Sabato, la ma-
nifestazione di protesta con
tro i mandati di arresto avra 
il patrocinio della Camera del 
Lavoro. 

« Noi abbiamo tempo — dl-
cono gli studenti — molto piii 
tempo di loro. Non abbiamo 
scadenze elettorali: e il movi
mento, col tempo, si allar-
ga e matura. E impara ad in-
dividuare i propri awersarl: 
sia quelli accademici che 
quelli politici ». 

Annamaria Rodari 

NOTA - Come U lettore avrd 
osservato, nel pezzo i nomi de
gli studenti xono stati so*tituiti 
con una X Questo per evitare 
che la lista dei « mandati d ar
resto » si allunghi ancora « /I 
regime fascuta — hanno icritlo 
gli studenti — conosceva la ca
tegoria del " reato politico". 
La societa della repression* 
" democratica" non lo cone-
see: riduce le azioni politiche 
che vuole impedire al rango 4M 
reato comune. Incorrono neO* 
stesse pent anche le prtpNI« 
di carattere didattico: 
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