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UNIVERSITA' 

Una politica 
da battere 
Le «stravaganze» di Gui • Societi civile e 
istituti parlamentari • Le proposte del governo 

Rispondendo, a notne del 
governo, ad una mterroga-
zione del de>putato comuni
sta Giudiceandrea. relativa 
alia mancata attuazione del-
la legge 12 marzo 1968 nu-
mero 442 ishtutiva dell'Uni-
versita calabra (un'Univer-
»ita che doveva essere « pi-
Ii*Ui > 3trt.t>IKiu i e l l idM <-*i>l» 
cui il centro-sinistra presen
te- la legge alia scadenza del-
la IV legislatura, ma che lo 
stes&o centro-sinistra all*ini-
no della V legislatura si 
guarda bene dal reahzzare), 
il sottosegretario Buzzi ha 
confessato — e non poteva 
fare altnmenti* — che il 
ministero e inadempiente 
di fronte alia legge. non 
avendo proweduto , come do
veva, ne a scegliere la sede 
ne a nominate il comitato 
teenico, entro i termini sta-
biliti. 

Inutile dire che questa 
ammissione. in sc gravissi-
ma e tuttavia lasciata pas-
sare come la cosa piii nor-
male. era poi condita di pro
positi. di promesse. di impe-
gni. dai quali Tunica cosa 
certa che traspariva era la 
paralisi del ministero di 
fronte ai particularism 1 canv 
pa-nalistici e agli interessi 
elettoralistici degli stessi e-
sponentt della magaioranza. 

L'episodio potrebbe costi-
tu i re un ulteriore elemento 
del quadro della eosiddetta 
politica « mendionalistica » 
de-I governo, di cui la Ca
mera si e a piu riprese oc-
cupata nelle scorse settima-
ne; ma non e questo il pun-
to su cui voglio fermarmi, 
anche perche su tutto cio ha 
replicato egregiamente e fer-
mamente Giudiceandrea. In 
real ta e accaduto qualcosa 
di ancora piCi grave e clamo-
roso, che va denunciator lo 
stesso giorno in cui il sotto
segretario dava questa ri-
sposta (e senza che nelle sue 
parole ve ne fosse la mini
ma traccia!), la Gazzetta Uf
ficiale n. 118 pubblicava il 
Decreto del Presidente della 
Repubblica 17 giugno 1968 
n. 1543 relativo alia «Isti-
tuzione del libero Istituto u-
niversitario di architettura 
con sede in Reggio Cala
bria ». 

L'umversita di Stato, pre-
scritta da un'apposita legge. 
no. L'Istituto universitario 
libero. si. Incredibile! 

Ma non 6 tutto: in primo 
luogo si faocia attenzione 
alia data del Decreto e si 
tenga presente che il 18 giu
gno, cioe. il giorno dopo, il 
President* della Camera da
va lettura all'Assemblea del
la lettera con cui l'onore-
vole Moro annunciava le di-
missioni del suo governo: 
cid significa che tale prov-
vedimento fu preso dall'al-
lora mi<nistro della Pubbli-
ca Tstruzione, on. Gui, e fir-
mato dal Presidente della 
Repubblica. alia vigilia del-
le dimissioni del governo: 
e non erano dimissioni nor-
mali, perche seguivano il 
voto del 19 maggio e si trat-
tava di passare dai governi 
deMa IV legislatura a quelli 

della V. In secondo luogo si 
tenga presente che tale Isti
tuto di Architettura com 
prende solo un biennio pro
pedeutic© e che per le 10 
matene di insegnamento 
fondamenrtadi e per le 4 
complementari e previsto 
un organieo di 3 idien- tre*> 
profe»sori (il ruoio. e di 2 
(dico: due ' ) assistenti L'o-
norevole La Malfa, che se la 
prende tanto con le spmte 
corporative dei docenti su-
balterni. ha nulla da dire? 

Ma sarebbe ingenuo e 
sbaidiato fare dell'on. Gui 
l'unieo titolare deH'iniriati-
va e fare di questa inizaa-
tiva una < stravaganza »: in 
realta essa e omogenea ad 
una hnea che e stata ferma-
mente seguita anche dopo, 
dalla riforma dell'ordina-
mento della Facolta di Scien-
ze Politiche, all'istituzione 
del magistero di Cassino. del 
libero Istituto universitario 
di l irgue moderne a Mila-
no. della facolta di lettere 
e filosofia presso il magi
stero di Salerno, della facol
ta di economia e commercio 
a Modena, e cosi via. 

Sono dunque queste le cre-
denziali, i fatti, questa e la 
programmazione reale, eon 
cui l 'attuale classe di go
verno si presenta nel mo-
men to in cui sembra awiar-
si Titer parlamentare della 
sua proposta di riforma uni-
versitaria. Una proposta con-
traddittoria e soprattutto 
controriformistica, e percio 
coerente con le premesse; 
una proposta che il governo 
ha accompagnato con una 
relatione politicamente e 
culturalmente t a l m e n t e 
squailida, che in essa non 
una parola e detta sulle lot-
te studentesehe e sui pro-
blemi nuovi da esse posti: 
e poi si parla di voter rime-
diare alia crisi di credibilita 
e al distacco tra societa ci
vile e istituti polibici! 

Certo, perfitto contro que
sta proposta si c g i i levata 
Topposizione della destra 
politica ed accademiea, ma 
anche per questo e nece<:sa-
rio dare nuovo vigore e com-
pattezza, nel Par lamento e 
nel paese. all'iniziativa di si
nistra, all'iniziativa cioe, di 
chi e convinto che Topposi
zione della destra tradizio-
naie non e in se un argo-
mento per accreditare que
sto centro-sinistra come rin-
novatore e per far dimenti-
care che proprio la politica 
di questo centro-snnistra of-
fre spazio e argomenti alia 
conservazione e alTautorita-
rismo. Se e vero, come e ve-
ro, che e neeessario ed ur-
gente imporre. con la lotta, 
una reale riforma delTUni-
versita, ebbene questo ob-
biettivo non e separabile, a 
mio awiso, da una ferma 
opposizione ad una proposta 
che di riforma non k: la 
proposta sull'Universita del 
centro-sinistra e la sua poli
tica scolastica sono una pro
posta e una politica da bat
tere. 

G. Giannantoni 

tpedizi 

Polizia scatenata contro gli studenti 
Gli allievi delFuniversita di Stanford hanno issato la bandiera rossa sul centro di ricerca delle armi chimiche 
e batteriologiche — A Berkeley gli agenti hanno collaudato nuovi strumenti di repressione — Decine di feriti 

II governatore Reagan impone il coprifuoco e mobilita la «< guardia nazionale» 

BERKELEY (California) — Due mamenti della raprestiona poliztesca. A sinistra: studenti a cittadini bombardano la polizia 
proiattili a frammentatione si force dolorante a terra 

con massi dai tetti delle case. A destra: un giovane colpito da una rafflca degli speciali 

BERKELEY (California) — Quattro dimostrantl vengeno legati con le manl dietre II dorto dagli agenti 

MBATTITO SULU RIFORMA D O U RAITV IN UN CIMOtO OPERAH) DI COUECNO 

La TV e come una malattia 
La manipolazione delle nolizie e dei cervelli - Perche alia Iv non fanno parlare anche i noslri giornalisli! - II rifiulo della pubblicita - La lolia all'inlerno dell'azienda e 
la necessila di una saldalura con le lolle operaie - Le assemblee organizzale dairArci-Arta in fufla Italia in preparazione dell'ajsemblea nazionale di giugno 

Dal noitro inriato 
COLI.fcXxNO, maggio 

£ url'ondata di imtaziom accu. 
tnulat<! per anni. Ma anche la 
coscicnza di aver trovato, for-
af, la chiave giustj per rnutare 
k siUiazione. Si parla di RAI-TV. 
A Colle^no un cormme ormai 
assorbito dalla grantle Torino. 
Operai e operaie. studenti, di-
pendenti della RAI nuniti per 
un comune obiettno, come ien 
in un circolo operaio di Savona, 
e TaRno len in iin circolo ge-
noveie. e domam a Ban. a For-
li, in Toscana. In tutta Italia. 

« Contemporaneita •. coini oh 
genza.. persuasione occulta.. 
eaevnovMZQZ'.or'.c *. Parole riirT'.-
cili che si chianscono subito. hit-
%d\\a. nel corso di una di.scus-
sionc ohe va a\anti per ore. Ce 
tanta rabhia per quello che la 
RAI-TV' ha fatto in quosti anni. 
« fioccano le piu audaci propo
ste per "" nnnovamento che, 
pian piano, si chian.sce. e si sal-
da alle proposte venute m questi 
mesi dalle organizzaiiom demo-
oratiche e dalle associazioni de
gli ^^t»i| coIUlw.dujn e dipen-
denti dell'azienda radiotelevi-
sava. 

L'assemblea — questa di Col. 
legno. come le altre gia svolte 
e in via di s\olgimento — e or-
gamzzata dall'ARCI-ARTA: l'av 
sociazione che. con collaborazio-
ne di alcuni parlamentari di si
nistra, ha preparato una «pro
posta di progetto le^ee > cui il 
partito comunista ha ©a garan-
tito il suo appoftftio in un docu-
snento %otato aU'unanimita dal 
Oamitato centrale. L'assemblea. 

dunque, e un pezzetto deH"im-
menso mosaico di suggenmenti 
che si \anno costruendo in tutta 
Italia c che. l'uno e il due giu
gno, giungeranno a comporre il 
quadro d^initivo della legge, nel 
corso di una assernblea naziona
le che si svolgera a Roma. 

AI circolo Aurora di Collegoo, 
come alia societa generale di 
Mutuo soccorso di Savona. come 
a] circolo Righi d) Genova, il 
dibattito si concentra rapida-
mente su alcune questioni es-
senziali: 1 distacco della RAI-
TV dal control |o del notere ese-
cutuo, I'apertura delTente ad 
una partecipa/ione degli utenti. 
la presenza della voce operaia 
nu piruijidiiiiiii radioteievisivi. il 
nfiuto dfl condizionamento pub-
blicitano 

\A prima te<stimonianza intro-
duttna \iene da un dipendente 
della RAI (Jiovanni Ayaswt di-
ngente sindacale nazionale della 
FII.S-CGH. K un esame rapido 
delle carattcristiche del mezzo 
tolevis\o. della sua orgamzza-
zione autontana interna, del 
ruolo CTii sono conrtannati 1 di-
penoenti della R\\. < Lo sfrvt-
tamento che sopportxamo i ana-
logo e peggtore di quello di un 
operaio dell'mdustria Peggwre 
si. percht alia FIAT un operaxo 
produce comunque, in qualsiasi 
condiztone larori, lo $te*so pro-
dotto; alia RAI. invece. lo s/rut-
tamento provaca una alterattO' 
ne del prodotto stesso, lo degra
de e lo deforma >. I lavoretori 
della RAI, .ipiega, awertono 
questo sfruttemento e. contem-
poraneamente, questa reM>°n*a-
bihta: e di gi'i che nasce la 

lotta all interno dolla azienda; 
la nchiesta di Liberta che pro-
\iene, LaKoltj in modo contrad-
dittono. da tutti 1 dipendenti 
dell'entc. 

E' una nchiesta di sohdarie-
ta per una lotta cormine che si 
precisa nell illii^trazione della 
leg^e di nfornw s\olta <ia Carlo 
Paglianni. della st'gretena n<i-
zionale dell'ARCI I. mtera strut-
tura della RAI TV P in\estit<> da 
que*ta anali=i: « \on e soUanto 
il confezionamento delle notizie 
del " Telec/iornale" che deve 
preoccuparci, bensi anche il gra-
devole cellophan che ai rolge il 
meisaggw reazionartn contenuto 
IJI tut It f/li aitn tpeltacoU e che 
spexso lo spettatore non ha ca-
pacita di individuate' e di qui 
che nasce la richieita di una 
njorma globale > 

Non e una afTor-nazuonc o\via. 
Di getto, infatti. la di^cu^ione 
si apre e ri^cha di limitarsi sol-
tanto all'inform,!zi«ine fxilitica di 
retta Una donna afferma che e 
ora di smctterla di a.^olta'e 
sempre e soltanl/i i mrr iwnn, 
denti della RAI. « VogJwmo sen-
tire anche i nosin giornahnti — 
dice — perche mm ce It fanno 
senttre alia TV, per esempio, 
quando ci sono gli aivenimen-
ft cecoslovacchi o quelli della 
Francia? » Si avverte il tono di 
una domanda che urge da tem
po: ed anche la tranquil la con-
quista del concetto essenziale 
della liberta di informazicme atr 
traverso la plurality dell'inter-
pretazione n-"»litica. 
t'n operaio. pe.6 affe-ma: « La 
manipolazione non e soltanto 

delle natine, ma anche de\ cer-
i t'lli. Se non *i cambiano subu 
to tutti t programmt. fimremo 
col pensare aliamreicana. La 
TV. coii com'e, e una malat
tia >. Un altro, un operaio an-
ziano. replica: c No. non e la 
TV una malattia, sono gli ita-
liam ad essere ammalatt. No* 
abbiamo bvtogno della lelevisto-
ne, che c« p«o aiutare ad alza-
re il nostro Iwelln d\ cultvra 
Chi non ha atudiato, come me, 
pud esserc aiutato se facctamo 
cambiare la televuiione ». E' una 
nsjwfcta anche ad altn interven-
ti precedenti Un giovane. un 
mendionale di Tonno, aveva n-
cordato che t bnogna stare at-
tenti a non aiutare la TV a su-
perare le sue contraddteioni piu 
immediate: altrtmenti. }acciamo 
come per i toppabuchi delta n-
forma umrersttaria; la prima co
sa da fare e far maturate la 
co'tcxenza operaia *. Poi una 
donna, dipendente della RAI. M 
impegna sol tema dolla pubbli
cita che * e un procedxmento di 
informazior.c nchiesta dalla di-
"t'lhiizionc Ai iiiu-î u liui non 
iiomo contro i consumi. siamo 
contro la sdcietd dei coniumi. 
il che e dtt'erso ». Ma resta una 
voce isolata 

Sulla pubblicita. infatti. la 
eiperienza dei van dihattiti pro
pone un giudino complessiva-
mente negativo Qualcuno ride 
sul Caroselh senza U quale il 
ftglio non sarebbe piu capace di 
mangiare la pappina serale 
(* buooTM che lo metta dinnanzi 
al televixore, per farlo mangia
re »): ma e proprio questa ov 
servazione a solleciUre il riflu-

to delle nu^tificazioni contenute 
nel nv.'n.iwio pubtilicitano, co
me propone la legge dell'ARCI-
ARTA Ix> e.Mtazioni, quando ci 
sono. nascono semmai da proble-
mi di bil.incio- «J>e logliamo al
ia RAITV i 38 mtliardi di pub
blicita, /•/ Stato e capace di tas-
sarci per altn duecento miltor-
di. come fa %empre quando fin-
gp di renirci tncontro >. Ma. 
gia qiM'f ino .n<-\a affermato: 
* IM pubblitilii bisoona tooher-
la: auchc a ro^to rfi paaare mil-
le lire in pm d\ canone.. >. 

I n argomento trascina I'altro 
Alle o^ena/iom Mjlle false im-
magini dell'tiomo proposte dai 
caroselli -i agganciano le os-
iervar.ioni ville mistincazioni di 
fondo di tutti l programmi radio-
tele\ I.SIM Dire un giovane: < Ho 
?cnfito un giorno quella tra.<wm. 
.<ii077e alia radio. " Roma 3131 ": 
una donna chiedeva a Zattenn 
perche non mandano le massate 
a " Tribuna politica ". Mo non 
baxta andarc in TV per avert 
un contentxno Se voahamo qual 
CO«A di piu, dobbiamo puntare 
<uiip jannricne- e di it che puo 
venire una vpmta fnrti^iima per 
arrirare al Parlamento e far 
dwenlare legge le nottre propo
ste*. 

E' un altro termine, questo. 
di una diseus^ione che la«ia an
cora alcune mcertezfe E" sufR-
ciente chiedere la riforma della 
RAI per .tperar*. di cambiare 
veramente i programmi radio-
teWisivi? # La legge — dice un 
operaio — comporta una nerie di 
trasfomationi delta societa che 
oggi rum vi sono ancor<i; manca 
dunque la capacitd 6\ reaXiizar-

la * I/<xs-ervazionp su<^|ta una 
>sene di ri-.powte, dirotte e indi-
rotH Si spiega. infatti, che il 
problem.) non £ di avere una 
buorw legge in piu: bensi di m-
ga>!gi.irr una b.ittaglia, che sara 
lung i, per dare al movimento 
dt-rnocr.itico un.i piattaforma di 
azione e individuare le for/e au 
cm con tare 

< Quelle fnrze — dice un di-
f>emknte «if|la RM — pin si 
muiwono nil interna dell'nzwnda. 
Come crilleqarw con quelle e*ter-
n"? Prendtamo un eiempw: 
"due \ruweri ja " (M parla da 
una agita/iono RM) ah operat 
cosfrinsPro I.a Stampa a riman-
giarsi IP nwnzogne che aveva 
pubblicatn: bene. 0 quello clie 
bisngna fare anche con la RAI
TV Al pmtyimo tempera FIAT. 
cnntrnllatp m die mnrto la RAI 
infnrma d paru\ e protettate: 
facciamo mnn'.are, anche cosl. 
un proccssn per la riforma». 
II nchiamo a qu«Me lotto e un 
altro punto su cm il cotvsenso 
e rapido Una RM-TV indipen-
dente dal tfovemo unn n i r r y 
controllata dalla c l a w operaia. 
Via la pubblicita II mezzo te-
levisivo al servizio del paese. A 
discussione ultimata (ed e quaw 
luna di notte). î cominoia a 
vedere che queste < belle pa
role » hanno una base concre
te per diventare realta. La stra-
da e lunga? Certo. Ma le a«-
semblee di Collgeno. di Savona, 
di Genova sono soitanto i prj-
mi elementi del mosaico di lotte 
e proposte one ai sta componen-
do in tutto il paese. 

Dario Natoli 

I process! terrortstici in Grecia 

Nuove dure condonne 
al tribunale di Atene 

ATENE. 16 
Si sono conclusi ad Atene altri 

due proce.ssi davanti alle corti 
speciali marziali. La pena piu 
dura ha colpito Polychroniu 
Ismesios: 18 anni di carcere. 
Altn tre antifascisti sono stati 
condannati a cinque anni di 
carcere e il quinto a sei mesi. 
Erano tutti aocusati di aver 
distnbuito mamfestini contro U 
regime dei colonnelli. Due gior-
ni fa ad Atene si era concluso 
il processo contro un gruppo 
di comumsti. con un diluvio di 
pene dunssime. fra cui un er-
gastolo. comminato al compagno 
Gregory Farakos. 

\ Salonicco, dove 6 incomin-
ciato il processo contro 39 mi
litant- del t Fronte patriottico ». 
uno degli imputati e stato colto 
da malore in seguito a un vio-
Ientissimo attacco dt tosse. II 
presidente del tribunale gli ha 
chiesto se fosse malato. L'im-
putato. Alexander Barras. di 
45 anni, ha risoosto: cSono ma

lato perche mi hanno rotto le 
costole durante ie torture in 
prigione >. II presidente del tn 
bunale gli ha brutalmente in 
giunto di tacere e di sedersi. 

Ad Atene, I cotonnelb hanno 
messo in scena una disgustosa 
commedia nel tentativo di ri 
spondere alle accuse che ovun 
que si leva no contro di essi. 
per 1'atroce pratica della tor-
tura sistematica sui pngionien 
pohtici. Alexos Panaguhs. il 
giovane ufficiale condaiutato a 
morte per diserzione e per un 
falhto attentato al capo della 
Giunta. Papadopulos. e salvato 
dal patibolo dalla mobUitazione 
doli'opinione pubblica mondiale. 
e stato oggi t presentato > ai 
giornahsti. «Presentato». ma 
nulla di piu: perche i giorna
hsti hanno potuto soltanto guar-
dare il prigioniero e non hanno 
potuto porgli neppure una do 
manda. Per giunta i gktrnalutti 
sono stati tenuti a una distanxa 
di ben quindici metn! 

NEL N. 20 DI 

Nostro serviz io 
SAN F R A N C I S C O , 16 

Nel le due sed i u n i v e r s i t a r i e di Stanford e Berke l ey , r i s p e t t i v a m e n t e sul lata 
sud e sul lato est del la Ba ia di San F r a n c i s c o , gli s tudenti sono stat i a t tacca t i 
dalla polizia, nella prima local i ta con g a s lacr imogeni , nel la s econda addirittu-
ra con pro ie t t i l i a f r a m m e n t a z i o n e . L a lo t t a dei g iovan i di S t a n f o r d e f r a le p iu 
a v a n z a t e c h e m a i s i a n o s t a t e c o n d o t t e in una u n i v e r s i t a a m e r i c a n a . Gli s t u d e n t i 
p r o t e s t a n o infa t t i c o n t r o l ' imp iego de l l ' i s t i t u to di r i c e r c h e d e l l a lo ro u n i v e r s i t a 
per indagim relative alia 
guerra chimica e battenolo-
gica. su commissione del di-
partimento della Difesa. Oggi 
circa cinquecento studenti 
hanno attaccato 1'istituto rom-
pendone i \etri , e hanno IS-
«.atn sull'edificio una bandiera 
rossa Hanno poi Pretto una 
barncata, successivamente 
data alle fiamme. La polizia 
e intervenuta pesantemente 
con I gas. e ha tratto in ar-
resto parecchi giovani 

A Berkeley, tcatro di t.inte 
lotte di avanguardia. l poli-
7iotti hanno attaccato gli stu
denti per cinque ore I fe
riti sono piu di cinquanta. 

alcuni dei quali gravi. II go 
vernatore della California, Ro
nald Reagan, ha ordinato la 
mobilitazione della < guardia 
nazionale » e il coDnfuoco in 
tutto I'abitato dalle 22 alle 6 
del mattino. 

La polizia era stata chia-
mata dalle autorita statali e 
universitarie a < liberare » un 
terreno di proprieta dell'Unt-
versita. che gii studenti e la 
popolazione della zona ave 
vano occupato per destinarlo 
a parco cittadino. 

Gli agenti, giunti con una 
colonna di automezzi, hanno 
fatto uso. oltre che di bombe 
lacrimogene. di carabine con 
speciali proiettili a frammen-
tazione, di un tipo analogo a 
quelli usati nel Vietnam con
tro le popolazioni dei villaggi 
« sospetti ». La maggior parte 
dei giovani feriti sono stati 
colpiti. appunto. da questi 
proiettili, eufemisticamente de 
flniti c da caccia » nei reso 
conti della stampa ufficiale. 
I giovani si sono difesi Ian 
ciando sassi e rilanciando agli 
agenti Ie loro stesse bombe 
lacrimogene. Un'automobile e 
stata rovesciata e incendiata. 
Contro i poliziotti sono stati 
anche lanciati oggetti contun-
denti dai tetti delle case. 

I resoconti giornalistici for-
niscono. come al solito, una 
versione deformata del fatti, 
presentando i giovani come 
dei < sovversivi * o degli hip
pies. e mettendo in ombra si a 
la natura delle loro rivendica-
zioni, sia la partecipazione di 
elementi della cittadinanza al 
l'agitazionc e alio scontro. 

II governatore Reagan, espo-
nente repubblicano di estre-
ma destra, ha piu tardi accu-
sato gli organism) rappresen-
tativi degli studenti di « sedi-
zione >, lasciando intendere 
che la spedizione pohziesca si 
inquadra in un piano organieo 
di intervento contro il movi
mento siudentesco. Uia ai 
primi di maggio Reagan, che 
fa parte del consiglio dei 
< reggenti > dell'Universita di 
California, aveva indotto que-
sf ultimo ad arrogarsi un di-
ritto di veto, contro ogni tra-
dizione, suU'assegnatione de
gli inenrichi accademici. in 
modo da bloccare ogni ten-
denza delle autorita acca.de-
miche ad accogliere Ie riven-

dicazioni dei aiovani. 

Rinaseita 
in tutte le edicole 

La resa dei conti col centro-sinistra (ecjito-
nale di Maunzio Ferrara) 
Saldalura tra lotte nella scuola e nella societa 
(di Giorgio Napolitano) 
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