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Per la letteratura 

Ivo Andric 
premio Nobel 

RKLGRADO — Ivo Andric fntografato ieri iiPlla sua casa 
mentre rlspondr a una teletouata di con?rutuhuioni (Telefoto* 

BELGHADO. 26. — 11 pre
mio Nobel per la letteratura 
e stato conferito alio scritto-
ic jugoslavo Ivo Andric. II 
vincitorc del Nobel ha *wu-
to la noti/.ij sulle scale ui 
casa. mentre rientrava dal 
l'ospetlale dove si era rec.i-
to prima di prauzo per una 
visita (ii controllo. Lo scrit
tore lia G9 mini, provicnf* 
dalla carrieia diplomatics 
»'d e nicmbio del Parlamento 
della Jugoslavia. 

I giornalisti lo hanno at
test) fin sulle scale della ca-
>a del centro in eui Andric 
occttpa un appartamento di 
quattro camere. Altri gior-
nalistj affollavano il do.ni-
cilio dello scrittore. Palese-
niente commosso dalle ma-
nifesta/ioni di rispetto e con-
siderazione che gli sono sta
te tributate. Andric ha t in-
grazinto con brevi parole di-
cendosi tmorato 

Dalla leggenda 
alia realta 

La scelta del Premio A'o-
bel, micsl'unno, e caduta su
pra UNO scrittore della vec-
chia « tradizionc » ottoceii-
tesca. Per prima cosa. puo 
apparire fin troppo sensibile 
la distunza che corre. ad 
e<empio, fra Andric e Suint 
John Perse, premiato un 
anno }a. >i unche quanto 
profondu differenza es'xsta 
tra la forinazione e I'opera 
di questo narratore Jityo-
sluvo e quella del nostro 
poeta Quasimodo, del russo 
Pasternak o del fruncese 
Camus, per risalire un pu' 
indictro. 

Per trovurali quulche uf-
finito con H laureato dello 
. curso anno, alcuni giornali 
hanno ricordato che Andric, 
alia pari di Saint John Per-
.sc, ha scolto filfiriln diplo-
mutica; che. anzi. lo scrit
tore fu. a Bcrlino. addiriltu-
ra I'uHimo ambasciatore del
lo Stato jugoslavo fino al 
1941. fino a quando cine na-
zisti e fascisti invascro il 
.-11 n parse. Ma anche questa 
atfinita e del tiitto occasio
nal. AUa diplomazia. An
dric arrivo attraverso la 
'•eltcratura e I'azione f»-
zpiratira del patriota 

Xato a Tnwnik, MI Bo-
<;nia. ncl 1892. In scrittore 
r.reva. infatti. eominciato 
prestissimo la propria col-
Iaborazinnc a giornali c ri-
viste. Ma jrattanto .si era 
d'chiaratn contro VAustria. 
come tanti altri giovani che 
srntlvann mnrtificate dal do-
minio straniero le libere 
possibHitd di sv'luppo del 
proprin popolo. Quindi. ncl 
1914. alt austriaci lo arre-
rtnrono e lo intcmaronn. 
Andric ne approfitto come 
Trittnre. Vrammcntaria e 
Virica. la sua prima Ex pon-
•o — im titoln che apparen-
icmcntc lo ricollcgaca a 
Orldio — raccogliera \c pa-
pine di un diario sulle espc-
rienzc di quegli anni. Su~ 
bitn dopo, lo scrittore ar~ 
ricara alia diplomazia. co
rre ad un servizio volonta-
rin per il suo paese — di 
f-ui nrcrn ciuspicatn la ior-
"inHoiif — e rtste. quindi. 
nrlle principal' citta curn-
urc, da R<vna a Madrid, a 
Bttcr.rcst. a Crncrra 

Forte in questn periodo. 
Andric non riusci a dare in-
tcramentr la misura del pro-
prio respiro di narratore. mn 
riin lc. sua forza apparira 
erinente sin in altre raccolte 
Pr'chc che net numerosi rac-
corf' 11 di-taccn dal'.a pro-
\ir':a f^rra }o r'^ortara rerso 
i fw" rirnrdi F"Ti ?; rjvirr-
ra jtnesto i^^i^ettamente. 
cerf'ara rf, 'itmrarli nei 
•ncrtnnaaai del nassato o 
nell'erocazinne di lepnrnde 
p'.ccole e prandi coii diffuse 
daTI* sue parti e spesso tra-
tnmwfnfe da seroli altravcr-

so trudizioni orali conlra-
stanti. Semore piii uffasci-
nato da ipieste I'crsioni mul
tiple dc> racconti nuziunuli, 
eali vi seppe seoprirc a poco 
a poco c una cttu scareta *. 
animutu da < quelle bu()ic 
oncntali c/ie. secondo un 
detto musulmuno. sono piii 
rere della veritd stessa ». // 
fuscino fnntustico di ipieste 
tradizior,'; permise al nar
ratore di penetrare nella ce-

\ritu del paese. dalle « bu-
gie •- incbriunti eqli arrivo 
alia veritii stessa della 
storia. 

Vi arriro soprattutto eon 
i suoi libri muqqiori. uppar-
si dopo la seconda yuerra 
mondiulc. primo fra ali al
tri quel Ponte sul'la Drinu 
scritto sotto I'occupazione 
nazista delta Jugoslavia. 
quando Andric visse a Bcl-
grado come in una residen-

\zu imposta. t". piii che un 
irumunzo, una specie di epo-
\peti modernu o, come ha 
Isottolineato qualcuno, una 
\ricerca del tempo perduto 
non nell'intimo dell'uomo. 
ma nella storia. Andric vi 
ricostruisce la cronacu di 
Viscgrud, citta della sua in-
funzia, dove il visir Mehmed 
Pascid aveva fatto costruire 
tre secoli fa un grande e 
bel pontc sulla Drina. Di-
strutto daqli austriaci in ri-
tirata durante la prima 
gucrra tnondiale. il ponte si 
ira trovato alle frontiere. di 
due ciciltd — la cristiana e 
la mnsu'muna — c di due 
imperi — Vaustriaco e Vot-
tomano — mentre xntorno 
ml essu la popolazione su-
bire. sonrusi e unyhcric. era 
costrelta a cedere per pol 
rtprendersi e ribellarsi, scn-
tica umiliata in se la pro
pria diqnitu e si battera per 
conserrarla 

Qucsta storia incerta di-
renta quasi il simbolo della 
intern storia naziouale dei 
popnli juqoslari c della loro 
oppressione. ed ha come 

Iprotaaonista il popolo m':-
!i;»ito degli seoudtti e det de-
Uusi. came Alihodza. un 
\mercante che lia la sua bot-
| tec.a ricno til ponte e pren-
\de di roltu in volta yli 
\schiufti deqli uni e dcqli al-
ttri. DcV'amio dei scrhi e. 
\quindi, della liberazione. 
of//' »i"»i rede che la distru-

\zmne del ponte come il sin-
I'ftmo di una rorina. mentre 
V solo il sun fatalismo tradi-
zionale che cade e muore. 
ncll'atmosfera di festa che 
fa da contrappunto alia sua 

j riu.'. 
[ Quest- stessi matiri ri-
\rorrono anche in Gospodica 
je IICJ/C Cronache di Travnik. 
• un'altra vasta ricostruzionc 
\epica sulle ricende che 
isronrolsero la Bosnia intor-
•no al 1808. durante pit anni 
d> S'ipoleone, fra lottc poli-
lichc. cconomiche e reli
giose. 

Andric ha saputn cost tro-
vare un rapporto onginalc 
fra legaenda e realta stori-
ca. come eontrapposizione 
fra passatn e presente. come 
ricerca di una ine<orabile 
aranzata del tempo. In que
stn modo eqli e lontavo da 
ogni forma di regionalismo. 
pur uptrandos' a motiri re-
gtonr.li. anzi r propr:o qui 
la sua grande proposta d< 

inovitd. la sua modernitd. 
del tutto estranca natural-
mente alle < noritd > cla-
morose delle avanguardie. 
Del resto. pochi scrittori so
no cos) estranei. nella loro 

^maturazione. alle ricerche 
[di mezzi espressiri artificial! 
n retorici n convenzionali. 

In Italia, di Andric fu 
puhhUcata sin dal 1954 una 
raccolta di racconti. La sote. 
dall'editore Vallecchi, men
tre, propria un anno fa. 
Mondndori prescnto II pon
te sulla Drini , in una bclla 
tmduz'one di Bruno Mc-
riygi. 

M. R. 

II partito di governo responsabile di una scelta di classe contro il rinnovamento della scuola 

L'Universita paga oggi il prezzo 
della politica del «tardi e male» 

Da ogni parte viene riconosciuto che una delle ragioni della crisi delVVniversitd consiste nelVabnortne distribuzione territoriale, neNa 
disparitd tra sedi piccole e grandi, in una ripartiziom* delle facoltd inadeguata alle esigenze culturali - 11 giuoco delV improvvisaziotte 
e delVattivismo nuoce al Mezzogiorno e a tutto il paese: vreare nuove universitd con i vecchi criteri aggrava soltanto la crisi 

Sara bene indicare subito a 
ehi ha voluto vedere — par-
ticolarmente in Calabria — 
nella nostra denuneia del-
l'estrema leggerezza con eui 
la DC e Pattuale governo 
hanno condotto negli ultimi 
mesi l'operazione « nuove 
universita > una manovra sa-
botatrice dei conninisti. un 
segno della nostra ostilita 
all incremento della eultura 
e al riscatto del Mezzogior
no (!), la precisa accusa che 
in proposito viene ora mossa 
da tutto le forze rappresen-
tative dell'Universita italia-
na. dai professori di ruolo 
agli studenti. Nel documen-
to che riassume le ragioni 
della crisi gravissima degli 
studi superiori in Italia e 
ribadisce le rivendieazioni 
essenziali, nella giornata cii 
protesta del 27 ottobre, per 
la rinascita dell'Universita si 
dice testualmente: « i tenta 
tivi di rimediare alia caltiva 
distribuzione delle sedi e del
le facolta universitarie nel 
tcrritorio nazionale avvenyo-
no al di fuori di qualsiasi 
organica politica di sviluppo, 
mediante progetti improvci-
sati c inadeguati >. 

La valutazione e del tutto! 
esatta, e semmai bisogna 
aggiungere ehe in qucsta 
« esplosione » del problema 
delle nuove universita si 
deve cogliere una delle te
stimonialize piii persuasive 
della politica del « tardi c 
male > di eui la scuola Ita
lia n a nel suo complesso sta 
pagando oggi il prezzo pe-
sante. 

Fanfani 

facolta di lettere e di magi-
stero altro non sarebbe stata 
per confessione degli stessi 
promotori che un ripiego 
data la diffieolta di trovare 
i mezzi necessari alia vita di 
una facolta scientifica, >em-
pre coimuique nell'intento 
(ieri in Abruzzo. ogui a 
quanto pare anche in I.uca-
nia!) di forzare la mano e 
di precostituire le linee del-
l'mtervento statale. 

Ma la critica aspra delle 
recenti jniziative di governo 
e della tolleranza nei con-
fronti delle nianifestazioni 
localistiche non significa af-
fatto il disconosciniento del-
ranacronismo e dei linuti 
della tradizionale geogralia 
universitaria del nostro I'ae 
se. Al contrario, sono atuu 
ormai che da ogni part.' \ie-
ne riconosciuto che una del
le ragioni piii .serie ilel di.sa-
gio e della crisi dell'uni\er-
sita consiste proprio nella 
abnorme distribu/ione terri

toriale, nella disparity tra 
grandi e piccole sedi univer
sitarie, nella ripartizione del
le facolta del tutto inade
guata alle osigen/e produtti-
ve e culturali dell'ltalia di 
oggi ' (abbiamo attuahuente 
;W facolta di lettere e di m;i-
gistero. 2G di legge e per 
contro 22 di scienze e 12 di 
iugegneria! K ancora vi sono 
23 facolta ;di fannacia con 
neinmeno '5000 studenti, 9 
facolta di veterinaria con 440 
studenti!). 

Ritorno 

alia «normalita» 
Si tratta. come i- note, di 

teiiomeni che non rappreien 
tano solo il passivo dell'ere-
dita dell'ordinaniento statale 
e delle struttuiv economico-
soiiali dell'ltalia preunita-
ria, ma sono anche il segno 
di un indiriz/o politico che 

sacrificando in particolare le 
regioni meridiouali, ha mi-
rato in sostanza a cristalliz-
zare e l'assetto territoriale 
v la funzione di classe del
l'Universita. concepita come 
centro di forinazione giuridi-
coumanistiea dei gruppi di-
rigenti e scuola di prepara-
zioiie di ristrette aliquote di 
professionisti. Ora non oggi, 
ma gia niriiidomaui della 
Liberazione questo tipo di 
organizzazione e quest a con-
cezione dell'Universita entra-
vano in eri^i drammatica di 
tronte all' ampin risveglio 
della coscienza deniocratica. 
aH'impulhO di nuovi strati 
popolari alia conquista della 
i-tru/ionc e della eultura. 
alle esigenze e alia volonta 
di una radtcale democratiz-
/.i/ione della societa italiana. 
L'errore e la colpa capitale 
dei tbrigenti elericali — ma, 
diciamolo. anche dei loro al-
leati — e stato di non avere 
inteso o di non aver voluto 

e la Calabria 

Valgano i fatti. Nel mag-
gio scorso durante il viaggio 
dell'on. Fanfani l'attuale go
verno assunse con il metodo 
divenuto ormai tipico della 
iinprovvisazione e del laneio 
propagandistico 1'impegno di 
dar vita per l'autunno a tre 
facolta — tra 1'altro fra le 
piii ardue e impegnative sot-
to il profilo delle attrezza-
ture e dei mezzi — de-
centrate nei capoluoghi di 
quella regione. Ora con im-
perturbabilc superficialita e 
sicumera, nonostante i rilie-
vi mossi per il metodo e per 
la sostanza a quel primo 
provvedimento e nonostante 
lo stato gencralc di disagio 
c di inadeguatezza delle uni
versita, il ministro liosco 
ha promesso 1'universita al-
l'Abruzzo e al Trentino-Alto 
Adige! Ed il peggio c che 
questa rozza politica della 
istituzione meccanica e ca-
suale di nuove universita 
— cosi come in preccdenza 
il lungo rifiuto a premiere 
in considerazione il proble
ma deH'assetto territoriale 
dei nostri istituti universita-
ri — ha finito per stimolare 
una caotica agitazionc c una 
iniziativa locale intcsa a 
crcare una seric di nuove 
• facolta libere », talvolla se. 
condo il criterio assurdo del 
« minor costo » come a Lec-j 
ce, dove 1'istituzione delle 

Karajan alia Carnegie Hall 

comprendere che il fenome-
no di espausione nel campo 
deH'istruzione in generale e 
deH'universita in particolare 
doveva essere valutato come 
una tendenza positiva, irre-
sistibile, anzi da stimolare e 
da dirigere e che il pro
blema dell'Universita doveva 
essere affroutato non solo 
dando una nunva, inaudita 
dimensione all'organizzazio-
ne, ma moditicaudo la con-
cezione stessa. la funzione, il 
posto e la base sociale del-
1 istituto universitario nella 
vita nazionale. 

La scelta fu invece netta* 
mente conservatrice. • mal-
tusiana » o meglio di classe: 
ridimeusionamento della po-
pola/ione scolastica (si ricor-
di raumeuto delle tassel); 
ritorno alia • uormalita > 
della situa/ione prebelliea, e 
peggio ancora incuria. ava-
ri/ia. sotto I'insegua di una 
menzognera preoecupazione 
di serieta e di tutela degli 
interessi generali: in Italia. 
si diceva infatti. ci sono 
troppi studenti, troppi dolto-
II , troppe universita! 

Questa linea e naufr.igata 
clamorosamente, e noil pote-
va essere diversamente, di 
fronte al ritmo e alle ncces-
sita dello stesso processo di 
sviluppo eapitnlistico, alle 
conquiste demoeratiche che 
la lotta popolarc ha pur rea-
lizzato in questi anni, all'ur-
genza di piii profonde tra-
sformazioni sul terreno del-
reconomia, deU'ordinamento 
statale, della eultura e della 
forinazione delle forze intel-
lettuali della Nazione. D'al-
tra parte il ritardo della no
stra scuola. e deH'iiniversita. 
e esploso in tutta la sua gra-
vita nel confronto con 11 
prodigioso camuiino compiu-
to da altri Paesi. 

Interventi 

NEW YORK — II rilrrttorr d'orrlnstr.i Ilcrbrrt Von Karajtin fntografato al MIII tirrivo 
In America ion la ntoglir sul pontc drll.i « Qurrn Mary ». Von Karajan. ilirrttnrr ilrlla 
lilArinouk-a di Itrrllno f clunlo nrqli I'sA prr una - tuurnrr • < hr a\r.i inl/ln run 
conccrlo allu Cariicnir II»II i T . - I c f o t o ) 

Bilancio a conclusione dei lavori 

La dialettica del Risorgimento 
al centro del congresso di Torino 
fDal nottro inviato soeciale) ni-slii |{.-ieionii>ri :i lt<is.irio (lllmlro storico i-ffcllivn Dal nostro inviato speciale) 

TOHIXO, ottobre. — II 
congresso di storia del ltisor-
gimento, r he ha concluso i 
suoi lavori, i- slato assai piii 
ricco di interesse di qtlanto 
non s'nspctlaNScro coloro rhe 
concepi.scoiui queste assist-
annuali ( rhe ora diventeran-
nn hiennali) seuiplirenicnlc 
come ri>ntrilmti filologici. 
roinc iilleriori penncllate a 
tin quadro giii riipinlo a tut* 
lo tondo. come tesscre a un 
niosaico il eui discgno sia gia 
tracciafo. In altri termini, i-
il concetto stesso del Hisor-
giniento come « capolavoro » 
d ie e stato solloposto a rc-
\isione critica. trasformando 
quindi un'assemblca che in 
ncncrv si I».is.i su c comuni-
razioni - in tin v i \a re ren- | 
tru ili discussione inter|»re-
tativa. | 

E non ci potrva essere mo
do tuigliorc di eclebrare il 
ccntenario. 

Oltre al dibattito acccso-
si sul problema dtll 'unita 
amministraliva — di eui vi 
abbiamo parlato — una nuo-
va occasionc c stata offerta 
dalla rclazionc del prof. Hug-
gero Moscati .su « vecchie e 
nuove forze poliliche di Tron
ic alio stato tinitario ». Era 
qui, atlraverso I'esame fatto 
dal relatorc del rapporlo tra 
moderati c democralici, e gli 
interventi di numerosi slu-
diosi marxisti . liberali e cat-
tolici (da Paolo Alalri c Er

nesto Kagionicri a Hosario 
Itomeo a Eltore P.isscnn 
ll'Etilrevcs) che veiiiva in ili-
\riissionc 1.1 coiicirionc del 
Hisor^imciilo i-omc capolavo
ro. cniiic storia iileale ilivc-
nuta t < -; 111.«; una conccziooc 
d ie era stala al ci^nlro ilell.i 
sltuio^r.ifia crociana. 

Alto livello 
Cut che e piii inlcrcssaulc 

notarc. in primo Ino^u. v do
ll dibattito qui cspressosi, il 
livello che ha avulo, <• Li sol-
leciludinc che provoca per 
un rinnovato fcrvore d'inda-
gine, h.i pottito farsi per-
chc da piii che un decennio 
correnli di pensiero conic 
quella marxisla (atlravervi 
una linea critica che riprcn-
ile e svilupp.i le tesi di Anto
nio Labriola c di Antonio 
(iramscii cd anche tpiella di 
vjon.ini democralici calltdici. 
affronlano in modo nuoso i 
problcmi del Hisorgimcnto c 
dello slab* unitario. Esse ri-
fititano una visione che si Ii-
mili ad tin csame della ron-
dotla dei ccti ilirigenti, af-
fondano lo sguardo nelle 
classi siibalterne. in tutto il 
lessiiln ilella societa naziona
le, si soffermano siii limiti, le 
contraddizioni, le opposizio. 
ni ilel processo untiario. 

E se. come e .slalo qui va-
riamentc notato dal prof. 
Romeo, cio puo condurrc al 
pcricolo di una concezionc 
piiramente «antitetica » o 
sclloriale che deformi un 

quadro storico effcltivo, sln-
diosi rotiii- Paolo Alalri cd 
Ernesto Hat,*ionicri banuo po. 
Into v.ilidamenle opporre d i e 
proprio ipieslc ricerche o ^ i 
conducono mv<'ce a una \ i -
sionc iimlai i« superiore. Xmi 
si Iralla infatti di ncgare < lie 
ruuificazioue italiana ;IVMM-
ne sotlo l"( '̂i nionia dei mo-
derali. ii eruppo dingeiilc 
piii eapace ed oino^cmn. e 
ipundi di ne->are i limiti di 
iin'a/.ioiie delle correnli de-
rnocratiehe e ratlicali. le qua-
li non seppero conlrappr»rre 
iin'alternativa reale al lipo di 
« rivoluzionc » compiut.i dai 
moilerali. Itensi e imporlanle 
ripercorrere un processo sto
rico per coglirrne la dialet
tica vera, per affcrmare il | 
v n s o di tpidle queslioni ir-
ristdle, o risoltc male, d.ivan-
li a eui oggi. a ccnlo anni dal-
runila, si ritrova I.i societa 
n.i/.ionalc. Non a easo il mo-
viuienlo democratico e ope-
raio si pone ccrti Icmi slo-
rici come obietlivi alluali: 
dalla (piestionc meridionalc 
a (piella contadina. daU'im-
porlanz.i tlelle autonomic fi
no alia dire/ ione ilella co«.a 
pubblica da parte di tin nuo-
vi» Mocco di pofcre. 

Ecco che cosa .si e silualo 
al centro dei lavori. 

E a questa temalica contra-
le si e bene collcgata quella 
dcH'orizzontc intcrnazionalc 
ilel Itisorgimenfo. Atlraverso 
il contributo di studiosi le-
deschi, inglcsi, franccsi, po-

laeclii. bel^i. riiuieui. ilildic-
resi, si sono individuate me
d i o le p r o s p d t i \ c europec 
d ie riiiiifiea/imie il.ili.in.i 
.ipriv.i. Il'oo l.il<. iio'iinlii i-
/iniie ri \ ii|ii/iuii;iri.i (.itlr.i-
V I ' I S O I.I l l l f l l K l l / . l i l l ( . . I I i -

b.ildi e \ I . I / / I I I I> d i e \.ile\.i 
pt-r i ilt iimrr.ilir i i ln p.i.'M 
.IIKIII.I \.iri.illiellli' soyyelli 
alio .iiilorilarisoii.. dair.illro 
quel mum <li diffideii/e. di 
oslllil.i. dl o->t.iruli i be il p.i-
i»alo cerc.iv.i di eri^ere in 
Europa conlro il nuovo Sta
in ilaliann. 

/ pol ace hi 
L. .i propositi! dei ronl i i -

Imli str.inieri. \ i i r remmo an
cora r icordare un episodio. 
sintom.it in i deH'.'itiuosfer.i 
del eon^resso. xrrificalosi 
dopo I.i bill.-i rel.izione ilel 
prof. Stefauo Kit n i i u ie/. su 
« La n.i/ione polaeca e il l!i-
sorgiiucnto». I'liu degli inlcr-
vcnuli. il prof, (iiiinteli.i di 
ltom.1. II.I r icordato <-be i Ic-
gaini sloriei di fi .itcllanz.! e 
di amici7i.i strctlisi durante 
il Hisorgimcnlo tr.i il popolo 
italiano c il popolo polacco 
si sono manleniiti saldissimi 
nel corso del lempo. Egli lia 
ricordalo, ail esempio. 1'aiulo 
che ai prigionieri italiani dei 
nazisti, ilojio 1*8 setlembre 
1913, offri la genie semplice 
di Polonia nella comunc lol-
la della Hcsislenza: tin aiuto 
che egli stesso voleva testi-
moniarc al congresso. 

PAOLO STOIANO 

to in eui si saranno risolti 
i problemi di quelle gia esi-
stenti. Cio che not ehiedia-
n;o, in coneordia del resto 
con tutto il inondo universi
tario italiano, e. la delini/io-
ne di una linea politica, di 
un piano organico, di una 
dire/ioiv uuitaria per eui la 
scelta negli interventi statali 
dal puuto di vista della di-
slocazione territoriale, degli 
orientamenti culturali, del 
reclutameuto degli studenti. 
della forinazione professioua-
le e scientillca obbediscano 
ai criteri deU'interesse pub-
blico generale, delle esigen
ze dello sviluppo economico 
democratico, del coordina. 
mento nel campo della ricer
ca scientifica e della speri-
menta/ione tecnica sia ehe si 
istituiscatio nuove facolta sia 
ehe si elimininn doppioni e 
si renda piii razionale il ge
nerale tessuto organi/zativo. 
Contestabile ci sembra, a 
questo proposito, il principio 

cas uali 
Ma non si e trovato 

di meglio che distorccre il 
bisogno di tut serio program-

'nia di riforma c di sviluppo 
della scuola con un « Piano • 
che. prima ancora di entrare 
in vigore, ha gia dimostrato 
lincapacita della DC di pre-
vedere e di provvedere in 
modo organico e unitario 
alle esigenze di espausione 
e di rinnovamento della no
stra scuola e ehe. per giunta, 
ha blnccato fiuora ogni mi
sura proprio per la volonta 
clericale di affennare, con 
il principio del finanziameu-
to statale delle istituzioni 
scolastiche private, il crite
rio anacronistico e contrad-
detto del resto daH'indirizzo 
scolastico di tutte le na/ioni 
piii progredite del plurali 
sino scolastico organizzato e 
fiuanziato dallo Stato. della 
rinuneia ad una dire/ione 
uuitaria, ad una pianilicazio-
ne nel campo della istrtizio-
ne. della ricerca scientifica. 
delta forinazione dei tecnici, 
dei ricercatori. dei prolessio-
uisti. Ed 6 cosi che si e con-
tinualo e si contintta a far 
ncorso agli interventi casua-
Ii. alle improvvisazioni frel-
tolose affiliate magari ai tle-
creti e alle circolari ammi 
nistrativc. alle boccate d'o.-> 
sigeiio con il risiiltato d: 
aggravare la confusioiie e la 
cri«.i. Si veda cio che i* area 
duto aU'ini/io di questo anno 
scolastico nel settore della 
scuola media e dejjli islituti 
tecnici' 

Si tratta di uu.\ politica e 
di metodi tanto pin condau-
nabili in quanto vi e stato 
prima da parte del ministro 
Medici, poi da parte del mi
nistro Bosco il rifiuto siste-
matico di giungere in sede 
parlamentare ad un c-ame 
approfondito r ad una deli-
lu-razione ponderata. Puo 
e.sscre del tutto supcrfluo in 
.sistere -.tille re.spou>abilita 
dcll'attuale stato <li cose e! 
ri^pondere alle impazieiwej 
di chi con.sidcra ristituzione! 
di una tiimcr.Mta qualcosa 
di simile allapertura di tinoi 
spaccio di alcoolci' | 

.Not non abbiamo alcona; 
diffieolta a ribadire che al 
gioco deH'improvvi.sa7ion.' e 
dcH'attivismo da quattro sol
di non intendiamo prestarci, 
tanto piii quando .si tratta 
non solo degli in teres t del 
tutto legittimi di alcunc tra 
le regioni put sacrificate det 
nostro Pae.sc, ma pin a fon-
do delle oigenze dello svi
luppo generale della Nazio
ne. che nel riscatto e ncl-
lavanzata del Mezzogiorno 
troxa una delle condi/ioni di 
foudo. 

Risogna dunque fare «.ul 
serio e per il Mezzogiorno e 
per l'Universita italiana. E 
fare sul serio significa a no
stro giudizio in primo luogo 
colloeare il problema della 
istituzione di nuove univer
sita ncl quadro di un pro-
gramma gencralc di sviluppo 
deU'organizzazionc c di rifor
ma degli indirizzi e delle 
strulture universitarie. II che 
non significa, evidentcmente. 
Mibordinare la crcazione di 
nuove universita al momen-

delle facolta decentrate, par-
ticolarmente in regioni di 
debole struttura economic* c 
con una organizzazione sco
lastica assai gracile. 

ltitorniamo cosi alia que
st ion,e di fondo. Non c che 
in Italia ci siano troppi isti
tuti universitari. Quclli che 
c.sistono sono mal distribuiti 
e soffrono oggi di una scrie 
di malanni, di strozzature, di 
diffieolta a tutti evidenti. 
Crenrc nuore universita con 
i \eechi criteri. i vecchi 
orientamenti, senza i mezzi 
necessari non risolve nulla, 
aggrava solo la crisi. Bisogna 
fare MI I serio: neH'ambito di 
una politica organica di rin
novamento e di sviluppo del. 
I'organiz/azione scolastica na
zionale dar vita a nuovi vi-
gorosi eentri di studi supe
riori, in particolare nel Mcz-
/ogiorno. diventa senza dub-
bio un fatto possihile e ne-
cessario. 

ALKSSANORO NATTA 

L'Universita non puo attendere 

Siill'orltp 
della paralisi 
( \ I I I lo sciopero di due 

ytorni. che avrd inizio oygi 
in tutte le Universita it'u-
lutnc. H quadro del cuos in 
cut la politico .scoto.sticu 
della DC ha gettato la 
sciu>lu italiana. si fa eom-
pleto. Il giudizio di nm-
diiiiuu di questa politica 
non jiotcru essere piii se-
rcro da parte dell'unimT-
sitd italiana. Lo sciopero 
infatti riguarda ylobalmen. 
te tutte le ciitcporie nnt-
ri'r.siliirji'. F.sso e statu pro-
clamuto umtariamente dal
le Associazion't dei profes
sori di ruolo c incaricati, 
degli assistenti, degli stu
denti universitari e ilel 
jyersanule ammtnistrativo, 
tcenico e subaltenuK 

(.'id I'ampiezza e il ciirrif-
tere unitario delle nianife
stazioni di protesta ind'eu-
no chiurumcnle che non ci 
si trava di fronte ad una 
posizione corporatira o pn-
ramente rivendieativa. Al 
vantrar'u), le manifestazin-
ii/ hanno tin curutterc poli
tico e M ponijoiio ol)iefti?;i 
tit carattere generale. 

II documento che indicc 
le due giornate di sciopero 
e, a tpicsto proposito, chiu-
ro. Ksso denuneia le iu.su/-
ficieiize del eosidetto < Pia
no dcccnnulc » rispetto t>lle 
necessitd dcH'univcrsitti: l(t 
inopcro.s-iffi di (piegl't stnn-

' ziamenti struordinari vara 
ti dcmugogicamcntc dtd 
governo a segaito delle 
agitazioni di iilcnnj ?iicsi 
fa: it rifiuto della DC di 
tliscutere alcuni progetti 
organici e decisivj per il 
rinnovamento dcll'uni"cr-
sifu. tra eui quclli rioucir-
ditnti ristituzione del ruolo 
dei professitri aggregati e 
tlell'indennita di « p:<"iio 
ntipieqtt >, 

Ma il documento denun
eia .soprattutto la poh'>cu 
tteila DC. cnrutterizzuta du 
• ntervent' inipmvvisuli .• 
tnndcouuli, a\ di tuori d' 
tfiialsuis' fiohtiea nrtianii-a 
th sviluppo. Di (fu, I'estre-
in,, ritardo c la lcg(ierezza 
con en; CCIM/OIIO o'lroufaf-
/ problemi tit riforma della 
.struttura universitaria. Se 
ti si limita a questa denun
eia. Partendo da essn s> 
uvanza la richiota di uu 
rapido a win a soluz'onc 
dei problem; accennati ,. I,, 
.sempero vuol essere una 
prcs.su,ae ifi"iuofriit:cii I . I I 
l/llCito M'HSO .1(1 I* 'MI tpitn I 
(/• mil/ jiiin iioti uiulari- hi I 
.snlnlarietii p'ena e non lor.i 
male de, eomunisji ,. (/r ;i/f-
fo f/ iiunimcntn democrnti-] 
co. che linnnit una parte tie. 
i i-nut nej dibattito •• nella 
lotta per una solazione de
mocratico della crisi di tut
ta la scuola italiana. 

11 problema che oggi Hi 
mnndo universitario pom*' 
all'attenzione dell'opinione 
pubblica (e non e da sotto-
valutare il fatto che forzei 
tanto eterogenee che hanno 
im duerso giudizio sul c<t-
carattere e .sul t>po di r.'Jor. 
"in </[ cut 1'universita ha 
bisoqnn — st prn.<t solo al-'. 
la differenzu aistentc tra' 
alcuni vecchi accadem.ci e' 
if moviniento studentese, —, 
1,, pnngann umtariamentef 
e uno ed «' drommufico: la 
universita non puo piu at
tendere. e sull'orlo della 
paralisi. Manca di finanzta-
menti adeguati. che le con-
sentano di ampliare le sue 
attrezzature e [ siioi orga-
nici insegnanti in rapporto 
all'incrcmenln delta popo-
lazione universitaria: i suoi 
ordinamenti sono arretrati, 
regolati da norma di deci-
ne di anni or sono: il suo ca
rattere pubblica e la sua 
autonomia sono svuotate' 
dal pcrmnucri* della leoi-l 

slazione fascista che esalta 
una direzionc burocrutica e 
rigidumente ccntralizzata 
da parte del trmiisfcro del
la P.I.: i/ diritto alio studio 
e inesistente: i grandi pro
blemi della forinazione 
professionale. della ricerca 
scientifica. dcll'oricntameii-
fo citltKmlf le sono estra
nei. Lit crisi iiti'esfe dun-
que la sostanza de't proble
mi o.s.sin la funzione stessa 
dcH'iiiiircrsitu nel mondo 
moderno. Dt fronte ad essa 
i governi di'mocratico-cri-
xt'tuni, fossero i ministri. 
della P.I.'laid o cuttollci,. 
hunv.o negatola crisi che 
riyyi esplode cosi violente-
mente. sono stati' incapaci 
di atjrontare non diclamo i' 
probtrmi dell'ordinaniento 
e dell'indirizzo degli studi 
superiori, ma (jli stessi pro
blemi di una semplice vro-
grummazione finanziaria di 
sviluppo quantitative degli 
.-Weiici itiilfii'ir. 

Lrim be II diversa attcn-
zione ha avuto l'Universita 
cdttoltcn del $• Cuorc, che 
ha usufruito di un congruo 
finanziamento .anche dal 
recente stralcio per stanzia-
menti straordinari, che fa-
ccua csplicitumentc d'vh'to 
di contribute alle Universi
ta private! 

Per eui appare pratica-
mente impossible , .se non 
arbitrario. separare i pro
blemi dell'Universita da 
quclli di tutta la scuola ita
liana. La crisi infatti si set-
lappa a tutti ; livelli r si 
prcsenlo come uu quadro 
organico. che va affron'ato 
globalmente i- impone una 
scelta pnliticu e eulturale 
di carattere generale. chr 
tracci le linee della riforma 
deniocratica. Ogni altra rl-
sposta ehe il governo pntrA 
tlare alle manifestaztant 
universitarie sara dcmagi*-
yica o .strumentale e non 
evitera il prccipitarc tlclln 
crisi in tonne sempre piii 
yrav. 

Ogw altra misura casua-
le «',/ empirica. di oriqlnc 
ministeriale. che prcsctuda 
dal necessarto dibattito 
pubblico — in Parlamento 
«* ncl Paese — che invest* 
qiicstionj di fondo della vi
ta eulturale e crrile ttdlla-
na. e destinata ad oggra-
vare i motivi di confustnne 
e dt disagio degli Atenei 
'taiinn''. 

Questo e ;• senso piu pro-
tondo della lotta che pit 
iinircrsifiiri italiani ripren-
dono oaui can una dec^i^-
ne e un impegnn nuovi. 

E uscito da Einaudi 
il nuovo romanzo 
di Carlo Cassola, 
Un cuort arido. 
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