
il rettorato di Papi e simbolo 
e prodotto di una crisi piu vasta 

|La piu graride e la piu 
decrepita Universita 
II «magnifico rettore»: un capo eletto da 250 «baroni» comanda su oltre sessantamila studenti e docenti 

democrazia di un papa medioevale — Studenti e docenti nel limbo delle anime morte 
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Accesa discussione a Giulianova 

Manca solo il 
nuovo lettore 
nel dibattito 

sul «tascabile » 

L'ex rettore Ugo Papi Concreti apporti dei rappresentanti degli edi
tor! alia definizione del fenomeno e delle sue 
carenze — Ventimila «punti di vendita» 
Dalla narrativa dell'800 al romanzo moderno 

L'bmiersila piu grande del 
' mondo: lo Studium L/rl»i.s d\ 
liuma. fondato G63 anin fa. CJI 
tempi cii Dante Alighieri. l)u 
allora e diventata. con t( pci.s 
sar dei secoli, iUmversitd die 

< ha accentrato in un solo <• cum 
pa », I'Ateneo della capitate, il 
put gran numero di studenti, 
e/t facolta, e/i utituti di tuttu 
il mondo. I'er rpiesto si due 
< grande >. mentre dotiebbe 
dirsi semplicemente % AHI rap 

! popolata * 

L'ultima volta che quellt del 
Rettorato ban fattu i conti del 
lu p'ipolaztone scolasticu, um 
versitaria, un anno fa circa, 
Itaniw scoperto ,r»3 mila 9S6 stu 

tdentr. la scuola muter /m 
i partorito. o meglio liu adotla 
: to, piu di 30 mila studenti solo 
Inegli ultimi dieci num. 

Ma una scuola. a delta del 
suggi anticln. non deve esse-
re solo madre. dene essere an 
ebe maestro: contra questa 

I cifra colossole di fujli. I'Uiu 
versita di lioma lia me no di 
i)00 maestri cioe con esattcz 
za <S7J docenti Dt questi solo 
258 sono professor! di ruala. 
detentori percw a tutti gli ef 
fetti, di una cattedra di inse-
gnamento. leqittimi insegnanti 
partecipi di un effettivn pnte-
re all'interno della Universita: 
sono i component'! del Corpo 

•' La guerra 
e la prigionia in Russia 

come non erano 
mai state raccontate. 

II best-seller del mese: 
21 edizione 

2 0 migliaio 

NUTO REVEllI 

LA STRADA 

t«»J5' 
< -y <&z~ 

tkitf 
Wkt\ 
-—•JBp^ 

*i-M*' 
t 

DEL DAVAI 
.• 

|^fej 

7W -7H 
> * ^B 

^_ 

EINAUDI 

• • * • • * • • * • 

QCCHIO DI PERLA 
di Alfonso Vinci 

Esploratore c scrittorc di vug-

gi c awenrure (Samalart, Dia-

manti, CorJigliera) Vinci ha 

scritto questa volta un Iibro 

di viaggi nel tempo, un ro

manzo della memoria. l'anie-

fatto de l suoi viaggi attuali 

nelle tcrre esoticbe. 

412 pwne, lire 2 500 
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Accademico Fra quest! due it-
miti. studenti figli e maestri 
padrt, sta una folia di per so 
naggi die lianno un volta e una 
funzione ma che non banno al-
cun potere effettivo nello Stu-
dium Urbis: sono i profeswri 

incaricati. i liberi docenti e gli 
assistenti, suddivist ancbe essi 
in tantc categoric: ordmari, 
stra/trdmuri. incaricati. colon 
tan 

K' difficile, ul di fuon del 
ranahi dell'esercito o del com 
plesso e complicato meccani 
smo della burocrazia statale, 
ti'.rarc un ordinametn altret 
tanto (lerurchico e accentra-
tore 

A capo di questa complessa 
qerarclna feudule. a capo di 
questa famiqlia che si forma e 
si trasforma solo numerica-
mente. ma che mantietw tutte 
le caroltcristiclie di una fami 
qlia patrizut dei secoli prece
dent! addirittura a (pielli di Cri 
sto, s-ta il liettnre delln Stn 
dium Vrbis\ il personaqqio da 
cui tutto dipende. perfmn I'ac-
reltazione dell'mfima domanda 
che In studente presenta per 
toslenerp un ewme e che indt 
rizza appunto al * Maqnt 
ficn Rettore dell'Vniversitd 
di Roma ^. 

Quando il pupa Bonifacio 
VUl, neliaprile del lontano 
1303, istitul nello Stato Ponti-
Jicto, lo Studium Urbis. sce-
gliendo come sede lo stupendo 
edificio della Sapienza, conces-
se anche la nomma del Rettore 
e stabili. con tutta tranquillita, 
che esso dovesse essere eletto 
dai dottori e dagli scolari. Nes-
suno, oggi, si sognerebbe di 
attribuire al pontefice romano, 
uno degli ultimi grandi rappre
sentanti del mondo medioevale 
una palente di strenuo difen-
sore della democrazia. Sta di 
fatto che oggi. alio stato at-
tuale degli ordinamenti unwer-
sitari. it Rettore non viene a\-

I fatto designalo dalla Universi
ta nel sua complesso — • inse-
gnanti e studenti - e nemme 
no da tutti i ; dottori * della 
Unner.sila L'elezione del ret
tore e detcrmuiuta dm famost 
component! del Corpo Accade
mico, cioe da una rappresen 
tunza limitattssima non solo 
dell intero campo unirersitu-
rio. ma addirittura deliintero 
corpo inseqnante. II Rettore e 
oggi un capo die comanda cir
ca 60 mila per.tone e ricne 
sceltn e detiqnato da poco piu 
di 2M -t grandi elettori *> II 
raqionamento pud certo appa 
rire schematico. ma dimostra 
che attualmenle il regime die 

I goicrna I'l'mrersita di Roma. 
j come tntte le altre universita 
I itahane <• ii' (iron linuia mena 
• 'temocratico di quello viqente 
I oltre MV *eci>H fa 

j Lu do i e le uiiiier.^ita .sono 
I piu piccole e meno legale ad 
I inieressi economic! e politic! 
• poderoM come quclli die pre 
i mono I'l'iiirersita di Roma da 
• vicino. e stato tuttavia pos*ibile 
; * colnrire » quello a^surdo e 
i pre - medioevale ordmamento, 
i con una qualche jxirvenza di 
j democrazia La fretpjeuza el-
: fetlua deqb sturlenti. il con-
| tatin put reale Jra student! e 
J prole* tori, il colloquio piu gior 
I naliero fra i pndn p i Uqb del 
'la I'niierKta ha qarantitn *ia 
' pure in misura ristrettissima e 
• ad OQIII occasione deludente. 
' una vita universitaria ptit ricca 
\ di element! che supplistero a 

quc<to autoritarispio lepahta-
no. 

A Roma, il magmfico retio-
, re. e divenuto ogni anno di 

piii. seconrin una definizione 
moltn appropnata < un retto-

! re di anime morte ». Era loqi- \ 
• 11) che a Roma dove^sc piit i 
j rap'damente natnrare un fatio • 
• i Kc v.nu h-i pien-denit nell i j 
' s'nrui uni> cr-ituria deijh 11U1 \ 
J "n -<*.•<•//* In nroltn cuntrn il • 
; T.T'fr' li caccinta del retue-e ! 
1 da\ o,7vs.). nd opera di quelle • 
! r amne » < he pqh cnnoderai a j 
| r~,f>Tte. rr.a che in realta rap 
1 vresentnvar.o la parte piu viia , 
( deil'I'nirersita j 
! Tutti qh annuari accademict \ 
i del rettorato di Papi rispec j 
i chiano. sia pure inconsaperol 
; mente. d maturar<i di questa ' 
j <itua:inne I 
! Anr.o per anno vi reniva an { 
! nntatn. con la precisione tipica > 
I di cht von vuol trarre dalle \ 
i analiM alcun aricntamento pro 
» orammal'cn. laccrescersi nu 
j merico della qrande famiqlia 

unircrsitaria romana Quando 
I Papi divenne rettnre e prnmin 
I cid il sua primo discorsn d'a 
1 pertura dell'anno accademico 
1 195.1 19>t. qli is-critti alia Uni-
; versita erano circa 33 mila. 

quasi la meld di oggi. U ret 
tore Papi ne prese atto. 

Dieci anni dopo circa, senti, 
il bisogno di tirare un bilan-
do e. come al nolito. fu un 
bilancio puramenlt statistico 

e astrattamente matemalico Le 
« anime morte » erano aumeti 
fate e, quel che ptit era signt-
ficativo, erano aumentate in 
quelle facolta che piu rispec 
chiano le esigenze culturali e 
moderne del fxie.se. Mentre gh 
studenti delle facolta di leg 
ge erano passati da H2t'>~> a 
7!)f>!), quellt di mateinatica e fi 
sica erano pm die raddoppui 
ti (da ?r».% a .")')//;) e lo stes-^o 
ragionamento. con quuldie la 
riante. poteva farsi paraqmian 
do facolta unionist idie come 
Lettere (che pure dovevano a-
vere grande impulso dull ac 
cresciuta necessitd di iiiteqnati 
li) e « facolta del fiitura t co 
me mgegneria spaziule Tut
tavia lunico provvedimento 
che il rettore sapeva indicare 
come uno dei piu moderni e 
avanzati, era quello di Htabi 
lire « »» centra ineccanografi 
co » che snellisse il lavoro del 
le segreterie di facolta! 

Ncssini provvedimento '-eni-
va invece nidicato per far si 
die le facolta pit) prolifidie 
riuscissero a sroluere in con 
dizioni possibili anche il loio 

lavoro di < muestre ». se non 
un aumento veramente stranr 
dinario di quei docenti — co 
me gli incaricati e gli assisten 
tt (aumeiitati in dieci anni del 
III per cento) — che perb non 
aves.sero, secondo il piano an 
toritario previsto dalle forze 
eennomiche e polittche die 
maiitenevann in vita Papi co 
me il loro rappresentante piu 
valido alcun pot ere effettivo 
nel qoi ernn univer-titario 
schiavi buoiu per lavorare. per 
Uontegqiare con le lorn forze 
le necessita piu iirqenti di que 
sta ondata di minvi studenti. 
ma senza alcun diritto. senza 
alcana voce in capitolo. 

Sdoppiare le cattedre. sdop 
piare gli istititti. moltiplicare 
le aide? I piu nor mail dei prov-
vedimenti da premiere? Nem-
meno a parlor ne In questo Pa 
pi aveva come piii validi pun-
telli i direttori deqli istituti, 
i presidi di facolta. i qrnndi 
detentori del potere universita 
no ed extia universitario « La 
linivprtitn p come una chie*a 
— tuonava il profes<or Condn 
relli. direttore deli 1st it ut o di 

ciniica medico — e quindi non t 
si puo riformare ». £ dello 
stesso parere era ed e tuttora 
tanto per fare un altro esempio 
il professor Cas.sano, direttore 
di clinica anche lui, nnnche 
consulente per le Ferrovie 
dello Stato, consulente del-
iF.NPAS, proprietarto di una 
clinica privuta, senatnre de-
mocristtano- solo dalla nparti 
zione det prnventi della dint 
ca itniver\itiiriii di cm c di 
rettore eqli iwas^a circa Ml 
mihoni ianno Sdoppmre ii 
cattedra dn enta per queste 
persone dividere quella torta 
come minima in due 

Clip importa se VI mversila 
non fuiiziona piit come <r mae 
stra v? L'importante e die con-
tinui a far sentire sempre In 
sua autorita di madre. 

Ma non e.siste solo un pro-
blema di aumento numerica 
degli studenti. aumento. del re 
sto. di frnnte al quale non e'e 
die da ralleqraisi Sent mat c-
so e ancora insufficieiite ri-
s-petto alia neces'tita reale di 
quadri che oqqi ha il nostra 
paese. 

Fsiste anche un altro filone. 
molto piu nnportante. fremiti) 
p sclerotizzuto daliUniversita 
di Roma, pin die da qualsiasi 
altra Universita. K' il filone 
rappresentato dal pronresso e 
nnrme della scienza e della tei -
nica negli ultimi anni. K' stain 
calcolato che in questo campo 
le coqniziom aumentann qeonie 
tricamente di anno in anno dal 
la scoperta della ruoia ai VJUi 
iumanita >KJ aunieiitato il sun 
patrimonii! di comwenze di u 
na quantita di noziom die e 
la stessa che ha urriccluto lo 
stesso campo dal IUU) al WiU. 
che e il doppio nel decennin 
seguente, che dtventcru for^e 
il triplo nel prossimo decennin 

I maestri untversttiiri -.ono 
invece gli stesst. o quasi gli 
stessi da quaranta. cinquauta 
anni a questa parte: identici i 
libri di testo dot quail ess*i trap 
qono emolumenti considprevoh 
oqni anno che passui. Lo spn 
zio che essi lasciano a questo 
contmuo mature ed accrescei 
si delle noziom p delle scoper 
tp. sppssn fnndainentali. c ri 
stretto a pochi laboratori net 

quali assistenti e incaricati. fa-
ticosamente. senza alcun potere 
di decisione portano avanii le 
loro esercitaziom davanti ad 
un nurnera di studenti che sem
pre di meno. per necessita di 
progresso. hannn contatti con 
i maestri endificati e bnllati dal-
i« imprimatur \ deU'Universitd 
madre. sempre piit padri. sem
pre meno maestri, sempre put 
leqati a quella formula di 
' muesli a per chiaru lama t 
die servi. nel periada fascisla. 
a maschcraie iingresso nella 
Universita dt Roma dt profvs 
son che nulla avevann a che 
fare con il proqresso della ri 
cerca sctpiitifica 

In questp condiziom iUni-
versita piii grande del mondo 
diventa ogni giorno di piii una 
Universita fantasma; una e-
normc larva senza contenutn 
e senz'anima la cui unica fun 
zionp e quella di sparentarp il 
progresso e di restore a guar 
dia di una cultura mnrta. va-
ltda sola come strumento di 
potere 

Elisabetta Bonucci 

Dal nostro inviato 
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II convegno su! « tuscabile a 
promo.tso dal Sindncato tnuioiiale 
scri l turi. ha senttto oggi, do|>o 
la voce tlegh scritturi ste.ssi, quel
la dei rappresentanti dell'cditoria 
italiana. K e'e da dire che que
sta seeonda giomata ha introdotto 
nel comegno una not a di mag 
gioit- eoiKiete/za Con sfumature 
diwi- 'C. (on accentiia/ioni \olta 
a volt.i piu c commeici<tli J O piu 
< culturali i . con attetigiamonti 
cnt ic i o mono tiei confionti del 
fenomeno, Teditoic Later/a. I'oi 
zio t* Bn/7i «i nome di Alberto 
Mondadon iper la Mondaclon e 
rn-r il Saggiatoie). e. seppuie 
in minor misiira. \n ld in i pei la 
Longanesi. Casini. e i l » distribu 
tore * Luciano Maun delle Mes 
sriggerie. hanno propo^to nel com 
plesso una piccisa piattafoima 
di discussione al convegno 

II problema di un vasto pub-
lilico nuovo che \ lene maturando 
le sue scelte. i l suo reale « hi«o 
gno di cultura -», i nuovi capillar! 
canah di dilTusione del Iibro h e n 
tunila punti di vendita tra l ibie 
ne carlolibrene e edicolei. il 
rapporto tra Iibro e scuola. il 
rapportn tr. i Iibro economuo e 
l ibio in cdicola le vane fast che 
il « ta^cahile » li.i ntti niei s.ito 

Dopo un anno da I Tent rata in funzione dello stabilimento FIAT 

L'URSS raddoppiera il parco - auto 
Per la prima vblta sard possibile un rapido ma insieme armonico processo di motorizzazione - Gli urbanisti sovietici 

hanno gia anticipafo le esigenze del traffico predisponendo nelle cittd le grandi arterie 

* In passato non abbiamo 
a \u to occasione di svilupparc 
lu nostra p iodiu ione automo 
bi l is t ica. tn.i adesso (o in incm 
a crearsi la possibility di ta r 
lo — disse il pr imo nnntstro 
so\ ic t ico Alexei Ko.ssigbin al 
l i n v i a t o del New York Times 
— Aumenteremo il in imeio del 
le nostre automobih. i conta 
d in i . g l i agronomi. i tecnici 
ne banno bisogno .. ». 

Era i l 7 dicembre dello .scor 
so anno. Sono passati esatta 
mente cinque mesi. e quelle af 
re ima/ ion i gia si stanno t radi i 
cendo in prat icn Con laccordo 
f i rmato in que^ti g io in i con 
la Fiat , n ' m o n e Sovietica ha 
appaltato .iM'iudustria lonnc-c 
la I 'ostru/ionc i l l un Uig.inte^c o 
impiai i tn. c. ipaie di --lornaie 
d.il le f i ropiu* Imee di montag 
•lio duemila v d t t n e .i l giorno 

i Sara uno degli stabi l imen 
t i piu moderni e fun/ ional i del 
mondo * d i iono i i f c n u i La 
produ/ ione di tiiKI mila auto al 
I'anno sara in fa t t i avsicurata 
soltanto da 30. 40 mi la addet-
t i al mas-simo: una c i f ra che 
e in fer iore di almeno 10 mi la 
unita a quella delle piu pro 
gredite fabbr iche curopeo del 
la medesuna capacit. i produt 
t i \ a . Cio signif ies che lo sta 
bi l imento sovietico a \ ra le l i 
nee di la \o ra / ione automati7 
7ate al massimo grado con 
sentito dalla tecnica oggi. 

F.' per questo motivo che al 
colossale a f fa re si e interes 
sata f i n dal pr imo momento 
anche la O lUe t t i . che r icopr i 
ra probabi lmcnte due ruo l r 
sia quel lo d i fo rn i tnee di mac-
chine contabi l i e IU registrato 
r i d i prodii7ione. sia quello di 
consulente per < l'elabora7ione 
e i l t rat tanientn dei si*.temi di 
in forma/ ione » 1 tec nu i del 
la F ia t , insomnia, s.ir.mno ap 
poagiat ' d.n colleiihi della Oil 
\ f t t i rv-lla prii!!«'tta/in ne del 
«<crvi l l t>'» dt l!o ••t.il i i l imen'o 
Soltanto nuando q;;esi,i f.ise s.j 
r.i "-i ipfr.ita — quando i ioi <a 
ra vtato '•tabilito i l l ivel lo di 
automation™ che p«>lra ra i : 
euini iere la la \o ra / ion r — sa 
r.i possibile stabi l i re b quan 
t i ta e le caratteri«t iche del 
macchinar io. e d i conseguen/a 
la reale entita decl i stanzia 
menti neccssari- molte c i n t i 
naia di mi l ia rd i d i l i re in otr.n 
ca-o. 

La s^tonda tappa *ara dun 
que occupata nella -celta del 
le m a c h i n e utensi l i . delle t ran 
sfer. del le linee di montaggio. 
delle presse. dei macchmari d i 
fondena. saldatura. stampag 
cio e finissaggio F.' prexedi 
bi le comunque che in questa 
fa*=e deH'opera7ione si soatc 
nera una sneantesea gara in 
terna^ionale nt^r la f o r n d t i n 
del macchinar io necessano. dal 
momento che il contratto Fiat-
URSS stabilisce che esso po-
tra essere fornito sia dalla 
stessa Unione S>ovietica. sia 
dall'industria italiana che da 

II ministro Tarasov e i l professor Val letta durante la f i rma del protocollo con la F IAT per la 
costruzione di uno stabil imento automobilistico in URSS 

quella di a l l n paesi 
Al ia base degli accordi sta 

soprattutto i l fat tore «qua l i 
ta » Otini tessera del l ' imma 
ne mosauo industnale d r v ' o 
si-re di p t im 'o id i i i f . la piu ef 
fu ien te e fun/ innale nossibi 
le La prodii7ione. percio. do 
vra essere continuamente *-e 
guita da apparecchiature scien 
t i f iche per i l control lo di qua 
Ida Ognuno dei c i rca 12 mi la 
pe7/i < he comjxingono un'auto 
mobile deve essere s<>ttopoMo 
ad un i'same the accert i la 
sua risjionden7a .die norme pro 
dut t ive Molt i p e / / i . come a\-
\ n n e nelle fahbru he piu avan 
7ate del mo-.do. ^ubiranno ad 
dtr i t tur . i 1*> C'lt i ir i ' l l i sutce^-i 
v i . Mn / . i . i f p« r questo la 
produ/ione ii« bo i vf-rur r.d 
leTti.ita (i-_"r v i r t u ra . inMVi> 
ii i. i durai i t i !e v , ine fa>-i d< 1 
la i . n o r a / i n ( . >ubira un to 
taU di 15 rni'a control l i par 
ziali La n f ' n i tu r . i d i certe su 
perf ic i e-ise una < to l leran/a » 
«e\ r r iss im. i . pan a 2 decimi l 
lesimi di m i lhmet ro : la < U t 
tura > e la reeistra/ ione di 
questi <carti in fmi te«imal i e^i 
ge la preM"n7a di comples-e 
macchine el f t t roniche. 

La r u r a maueiore, tu t tav ia . 
e stata post a dai sovut ic i nel 
la scelta del modello da met 
tere in pr.x l i i7 ioie Come e no 
to la preferen/a e caduta sul 
la Fiat t 124 ». ma <olo come 
modcllo ba<e al quale andnui 
no apportate sensibil i modi f i 
ca7ioni Non e d i f f i c i le intui 
re i mot iv i che sono stati alia 
base di queste deeisioni. La 
* 124 ». in fa t t i . e una \e t tu ra 
tutt'altro che a^enir ist ica — 
anzi, e piuttosto tradizionale 
sia nella concezione che nel-
l'architettura — ma proprio 
per questo non desta problemi 

in un pa t -e come I'L'RSS. ciie 
deve ancora formare una sua 
rete di tecnici . d i meccanic i . 
di autor iparaton Con una vet 
tnra dotaia soltanto di snluzio 
in < classic h e * i l problema e 
natur. i lmente pi": faci le da r i 
-o l ve r t 

I pregi maggior i della i 124 ». 
del re^to. ennsistono in una 
mriegabile raf f inate7/a costnit-
t i \ a e nella e-emp!are sempli 
cita della reah/7a7ione. Ma i l 
^uo tallone d'Xchi l le e nell'ec-
ri-<-iv<i al i i t!g< n m r n t o d r l le 
*ue =trutture. p r l manr ine t rop 
f>i ri-tr< tto che le sue br i l -
I.in'i pr< - ' a / i " ' 1 ! lasciano al 
m i!» n a ' i . i oual i lavorann al 
I mit t dt ll>- pr<ip'n p<i t l;!hi!!t.: 

Kt < o p-Ti 11 i f t f P K i sov :e 
tic i ti. n'V prt »« -o u m t 124 ' 
P' i r"l.'i-?.< e p.iie»ifi> di f p f l l a 
t ' . i l ' . i i a " I ^ I banno bi-ogno di 
una vettura d> luri^.i dur. i ta. : n 
modo d.i non tmvar^ i di f ron 
'e al problema cii un ncambio 
troppo f n o u c n ' e del parco mae 
chine na7icnale F>«icen7a. que 
s t u l t i m a . rsat tamente contra 
n a a quella dc l i ' i nd i i ' t na pn -
\ a t a . chr r t I rapido deperimen 
to dei prodott i d i consume \ e n 
dut i \»de la sfaranzia de: pro 
p n ivd t ipp i fu t i i r i 

Ma percbe l T m o n e Soviet! 
r a ha >»relto p ropnn la Fiat 
per a f f idar le la eostnuione del 
suo nuovo gisiantescn stabi l i 
mento automobil ist ico? F/ chia 
ro. innan/ i tut to. che I T R S S non 
ha ritentito di costru i rs f lo da 
«c perche sar tbbe stato inu 
t i lmente lungo e di-pendioso 
— anche *e non impossibile — 
claborare e mettere in piedi 
una organizzazione industr iale 
di cui non aveva alcuna espe-
r ienza. Era p iu fac i le e meno 
costnso approf i t tare del pat r i -
monio d i espenenza accumu-

lato da una fabbr ica occuien 
tale. 

Certo. i l campo d i scelta era 
vaMi.i.simo Non solo erano in 
!i77a le jndu- t r ie i uropee del 
scttoie ma ID ^tt- ' -o : amb.i 
^-ciatort1 volante ? \ \ e n l l Mar 
nm. in aveva fatto -ap* re ai 
d incen t i ^ovict ic i che ncan 
che i « t re grandi •» del l mdu 
str ia amencana d< l i automobi 
le avrehbero disde«nato tin ac 
cordo di collabora7ione. 

- I .TRSS ha c o n c i l i a Laf 
fare ron r h i le ha pre -entato 
le of f r r te piu a l k t t a n t i in ma 
»eria di rr t-di to » ha sosfenutn 
n cpi« sti l i iorni Lawtorevolf 
qii iMidian^ I." Mmdc. f - p n 
mendo la delu^ionr t i t ] •! on.'lo 
d< i!li p f f . i r i p. i r i f i r to M.-. : on 
•»! t ra i t . i »olo d ' (| :••«!.f,*i' t TI 
diti/ic- \ p. trV i! r«« iprt<n 
van 'ag j i t . t ht »o rq>n'» r.i la 
b'lanc la c omni i re I.I 'I j talo su 
v u t j i a rhe e in fo-< i l l vivace 
espan>ior.f. occorre u ner pre 
«ente i:n fat to molto impor 
tante: f ra i pae^i crandi pro 
riuttnri d 'automohi ' i . I ' l ta l ia e 
q'lel lo che ha vi-=;uto p»"i re 
centemente Tenora d« l la mi* 
tori7/a7io:ie. par t i r.do pra t i ra 
mrn te da quota 7ern P i r c i i i la 
F ia t , t ra le fabbriche d'nuto 
\ f t t u r e occidental!, e quella 
che ha attravt-rs.ito 1 c -pen rn 
za p iu simile a quella rhe sj 
appresta ad affront a re I T n i o 
ne Sovietica La F iat . in«om 
ma. e la fabbrica che p'io 
forn i re i cnn«icli piu ut i l i 

Tanta cautela n r l concludere 
I'ac cordo puo anche «embra 
re erce.ssiva Ma non e co^ i : 
I'URSS e al ia v ig i l ia d i una 
gTossa e delicata tappa del 
suo sviluppo economico socia-
le. La fase della motorizza
zione non potra non trasfor-
marla sensibilmente, come del 

lesto 6 awenu to in tant i a l t r i 
paesi. impr imendo un dherso 
e piu veloce r i tn io di vita ai 
suoi c i t tadini 

Attu. i l i i ientc. p i i I.i verit.1. 
esistonti siia parecclue fabbr i 
che d'autoveicol i in Unione So 
vietica la Z i l . la M/ma c la 
Zag a Mosca. la Ma / a Minsk. 
la Ja7. a . laroslav: la Ga/ a 
G o r k i j ; la L'a/. a Ul janovsk: 
la Ura l e la Kra/. a Krement 
schug. la R a / a Riga, la L a / 
a Lvvaw I ,u l t ima nata della 
industna automobil istiea so 
viet ica. la Moskvitch 408. co 
strui ta dalla M/n ia . e una KWM1 
a 4 c i l i ndn decisamente com 
peti t iva con i prodoit i delLin-
dtistr ia occidentale 

II nuovo stabil imento costrul 
to con la collabora7ione della 
Fiat servira dunque. sempli 
cemente. a cambia ie la di 
mensione « quan t i ta tua i del 
la picKlu/ione d'auto. Ma e 
un cambiamento estremamen 
te importante. che capovolge 
ra letteralmente i c r i te r i pro 
dut t iv i del settore adottat i f i 
nora. che davano ampia pre 
minen/a ai veicob industr ia l ! 
ed a quel l i d i Irasporto col 
lett ivo Attualmente. in fa t t i . la 
produ/ione tocca appena le 
200 mi la vctture- al l 'anno. con 
t ro quella d i 4V) mi la f ra an 
tocarr i e autobus In circola 
7i"one in tutta l 'Cnione Sovic 
t ica vi sono c i rca 4 mi l ium e 
mc77o di autoveicol i . f ra i qua 
li pero le vct ture toccano ap 
pena i l mi l ione 

Non appena i l nuovo stabi 
l imento entrera in fun7ione. i l 
parco macchine si raddoppie
ra quasi nel giro di dodici 
mesi (la proelu7ione do\rebbe 
infat t i -a l i re ad un mil ione di 
unita a l l anno) F non v e>rlu 
so rhe al t re f . ibbnche nesca 
no ad inscnrs! nell 'opeTa/ione. 
co^truendo a l t n s t . ib i l inunt i d i 
min i n piopor/ icmi II 23 mac 
»!in pr i is-miu mf . i i t i . ' ina de-
li L.i7ior e dt H.i Rt na lit par t i 
ra a'l. i \ >>'.'.t di Mosrn • F. 
sarebbt ^••rprenrif nte e he es 
s.i tnrn<is-e di lus.i ni Me ^v.c 
aspettative — ha sCntto Le 
Monde — propr io nel momen 
to m cui i l prr.sidente De 
Gaulle si apprestcra a par l i rc 
a sua volta ver^o la capitale 
sovir t ica * Non sj fa mistero 
che le t ra t ta t ive gia in corso 
r iguardano la costru/ ione d i 
uno stabi l imento d i montaggio 
eapace di produrre 200 mi la 
vct ture al l 'anno 

\ quf-?o pur.to. nsul ta e \ i 
dente che I operazione ha una 
dimrnsiene tale da camhiare 
perfmo i l paf-<aggio sovietico-
srandi of f i r ine d i rip.ira7ione. 
garages, d is tnb i i tn r i d i ben/ i 
na dovranno essere rns tn i i t i 
rapidamente. per nspnndere 
al le esigenze di una motoriz
zazione a n t m o galoppante. 
Ma . per la p r ima volta nella 
storia de! mondo, tutto cio non 
avverra tumuUuosamente, cao-
t icamente. I^» motorizzazione 
pr ivata si inser i ra armonica 

ineiite nel pie chiMentc tebsuto 
dei me/zi di comiuueazione 
pubbl ic i . che, hanno assicurato 
l inoi. i i l t raspoi to e la mobi 
l i l . i dt lla popola/ione 

Silenziosamente. I'URSS si e 
andata piepar. indo al l 'era del 
Tanto p i iva ta I suoi urbani 
sti hanno gia anticipato le csi 
i icn/e clel t ra f f ico . predispo 
nendo nelle cit ta le grandi ar 
ter ie. le strade di raccordo e 
le circonvriI la7ioni nece.ssarie 
Ancor piu sara fat to d'ora tn 
poi Ma gia ogtfi i sottopas 
sagm [H'donali sono pronti per 
le necessita di domani : la d i l 
fusione de l lautovet t i i ra avra 
lungo in un ambiente urbani 
stico pi onto ad accoglierla sen 
za lacerant i contraddi/ ioni 
Probabilmente. I T n i o n e Sovie 
tica diventera domani runic o 
pacsc al mondo in cui la mnl 
t iphca/ ione dei mez/ i i n d n i 
dual i di trasporto non avra 
parali/Zcito la circolazione c la 
mobil i ta del t ra f f i co in un as 
surdo circolo viziosn 

Siamo dunque alia vigi l ia di 
gigantescbi svi luppi soviet ici . 
ai qual i le economic occiden 
ta l i hanno mostrato di essere 
vlvac-emente interessale. M.i. 
gia fin d 'ora. i l contratto con 
la Fiat assume un grande r i 
Iievo anche polit ico, che into 
res-a tut t i La grande com 
mes«a ottenuta dal la Fiat ha 
posto in condi7ione la massima 
casa automobil ist iea ital iana — 
almeno per i l momento — di 
sottrarsi a l ia sucgestione d i 
una - intcura/ ione i finan7ia 
r ia industr iale con al t re fab 
br iche. 

In Germama. la Volkswagen 
marcia verso la fusione con 
la Mercedes e la Dkw-Aii tnu 
nion In Franc ia . la Renault 
c la Peugeot hanno stretto ac
cordi che in fu turo sembra 
saranno estesi anche alia Ci 
troen l^i concentrazione indu 
str iale e- in atto. e sembra de 
stinata a generare mostniosi 
d inosaun. la o n dimensione 
economica f inira per t rasfor 
marsi in pi.tere polit ico, ron 
tut t i i pencol i che cio com 
porta In questa corsa al g i 
gantismo. la Fiat ha rischiato 
di essere costretta ad accor-
darsi con i concorrenti — e 
con scarso potere contrattua 
le — o sul piano europeo o 
addi r i t tura su quello mondiale. 
per non essere sohiacciata. 

L ' imminente operazione, che 
prevexle i l t rasfer imento d i un 
folto gnippo di te^cnici in Unio 
ne Soviet ica e un impegno 
finanziario notevolissimo. va 
dunque al di la persino d i 
quei contatt i e d i quella col 
labora7ione che gioveranno 
certamente alia comprensione 
ed al l 'amiciz ia t ra i popoli. F.' 
un fat to nuovo: i l p iu nuovo 
forse che si sia verificato nel
la storia — non soltanto eco
nomica — di questi anni. 

Cesar* Pillon 

tmoia (da quella di avventuixiso 
pioiuerismo. alia scoperta di un 
meicato di msospettata grandez-
/a. all'attuale caos di troppe col-
lane). I'esigenza di uno sfolti-
niento e a.ssestainento e »elezione 
di vdlori .sul mercato del « tasca-
bile a, la necessita di accordi tra 
gli editori italiam (e anche con 
case straniere) per un lavoro 
piii piograinmato nella .scelta dei 
titoli e nella prodnzione: sono 
questi alcimi temi di fondo for-
nil i dagli editori 

Ma ecco die. nportato in tal 
mocto il fenomeno nei suoi termini 
pm concieti, si apre il discoi^o 
( i i t u o su cio che I'indiistriu edi 
tonale ha fatto finora. sulle sue 
mavi respotisabilita nei cnten di 
scelta. nell appiattimento di va-
lori culturali e non culturali ^iv.io 
il maichio di una stessa collana, 
nella m.mc.in/a o carenza di ade 
miate piesonta/iom dei testi. nel
la « cattura * del lettore con de
menti e*strin<eci di richiamo. nella 
pubblicazione (specialmente ria 
parte delle case nvnori) di l ibri 
volilarmente commerciali, nella 
valuta7ione spesso grezzamente 
! quant itativa » del fenomeno. ec-
cetera eccetera Tutti aspetti che 
spe»sso sono stati indicati su que 
ste colnnur r che sono eontrad 
dilloiiamente v ocricolosninenfe 
intrecciati aali aspetti attivi e 
nuovi che pure il fenomeno stew> 
presenta K' pioprio su questi 
temi. tuttavia che il eonvecno 
nel suo insieme non ha saputo 
dar vita ad xtn autentico dibattito 
e ad un contrihuto di elaboia 
zione nuova. for«e anche per le 
numerose assenze che si sono 
ies;istrate da parte di scrittori 
e editori. 

Non sono mancati comunque 
oggi. anche da parte degli scrit
tori. l i iteiventi che meritano at-
ten/ione Se nelle parole di Sau
di o De Feo e"> tornata I'eco di 
una sostan/iale sliducia nel pub 
blico •* unpreparato» a certi clas-
sici « troppo sottili > river>:iti a 
migliaia di copie nelle edicole. 
negli interventi di altri si e av 
vertito un interesse reale e ap 
passionato per questo ptibblico 
nuovo. 

Assai stimolante a.I esempio 
cio d ie ha nfento Francesco 

j Gnsj a proposito di una incliiesta 
' cundotta su un migliaio di giov.i 

ni. dalle scnole* alle fabbii ihe 
Grisi ha purtato una MTIC i l l 
dati che se confermano nel pub 
blue --Mo', ane Mini dei pi otau'citii-ti 
del fenomeno del = tascabile •» 
(c)iia^i il trenta i>er cento dei 
suoi aeqinrcnli) ponuono altresj 
una scne di gravi problemi. pn 
mo fra tutti il disintere"-ce quasi 
.'sMiliito della scuo'a tier il fe 
no'iirno stesso Dal canto suo (1 H 
Vicari. pur peccando talora di 
un certo paternalismo. ha ripro 
pnsfo in modo chiaro re>i!*enzn 
di una piu razionale e procram 
mala prodimnnc del <- tascabile *. 
e di tin rapporfo tra editori.'t pn-
vata e piibhliche istituzioni f sot to 
foim.i di aiiifi statali premi. vc 
cetera) Molto neufe. infine nl 
runp ipotesi di Giacomo Rebene 
rfeft: snlln - sennosriuto Irttore » 
del Iibro in cdicola e sul «icrni 
(lento che i! fenomeno puo nverp 
su un piano cu'turale: conie in 
tiodii7ione fnttraverso la cono 
scen7a dei clnssiri dell'HOO'i nl 
ronnn70 •rode,-*io e come prepn 
razione nlln ronqnf«ta di * una 
fetfa di temoo libero - da dedi 
erne alia lettura 

Neirinsicme. tuttavia il pro 
blema d ie il dibattito ha pene 
trato di meno. e stato proprio 
quello del nuovo lettore Troppi 
flati mancano. e trotijKi pochi ne 
sono stati poriati qui. Ci volcva 
probabilmente. qualche intervento 
di meno e Qualche inchiesta di 
piu 

Gian Carlo Ferretti 

Congresso ANPUI 

Gli incaricati 
criticano le leggi 

del Governo 
NAPOLL 7 

Sono continuati oggi i lavori 
del 16. congre.s.so nazionale del-
J'ANPt'I (I'Associazione dei p r o 
fesson imiversitan incaricati). 
che si svoleono a Napoli nei lev 
cah del nuovo Politecnieo 

Sono state ^volte tre relazio 
n r s„ j problemi degli organic!: 
sin riiscgni di legce finanziario e 
edilizio: >ui profe.s«ori aggregati. 
Relaton. rispettivamente. i prt>-
fe«son Giannantoni. dell'Ufncio 
studi dellassociazione. De Fihp-
po. vicepresidente delPANPUI. 
Delia Corte. altro vicepresidente 
deU'A.ssocia7ione. 

Specialmente sui pnmi due pun
t i . le relazioni e i successivi in
terventi hanno insistito sull'in-
sufficienza dei prowedimenti Ie-
gisiativi predisposti di fronte ai 
bisogni effettivi deU'inscgnamen-
to e della ricerca universitaria. 
K stata quindi sottohneata la ne -
cess it a di modifkare profonda-
mente. con <ostanziali migliora 
ramcnti. i disegni di legge. per 
rendere possihile un migliore e 
piu democratico funzionamento 
delle universita italiane. 

fl congresso ha anche appro 
vato una mozione di ferma pro 
testa per l indebita ingerenza del 
ministcro (tnanifestatasi con una 
recente circolare diretta ai ret-
tori delle universita) nella - po-
litica delle facolta relativa al-
l'assegnazione degli incarichi w r 
vtraiuri 
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