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Come superare la prova degli «anni settanta 

L'Universita « scoppia » 
» 

Da un laic sono necessari almeno dieci nuovi Aienei, dall'altro 
una venlina di sedi sono Iroppo piccole — L'espansione deve 
essere occasione di riforma — II giusto equilibrio Ira le esigen-
ze del decenlramento e quelle di concenlrazione degli impianli 

r 1 

Basta avere un flglio da av-
viare agli studi superior! per 
rendersi conto che oggi I'Uni 
versita offre soltanto una ben 
piccola parte delle qualita pro 
fessionali richieste dalla so-
cieta. e che anche questa parte 
e inadeguata. anacronistica. 

Gli uffici statali sono pieni 
di laureati in giurispruden/n 
occupati in mansioni che nulla 
hanno a che vedere con gli 
studi fatti; e nello stes'-o tern 
po una vasta gamma di pro 
fessioni moderne (nel campo 
della economia. delle scienze 
socioli, delle comunicazioni di 
massa) non trova il suo mo-
mento di preparazione profes-
sionale e scientifiea in un corso 
di laurea. 

Eppure l'Universita continua 
a gonfiarsi. I 130.(M)0 nuovi 
Iscritti di quesfanno hanno su-
pcrato le prcvisioni che la 
Commissione nazionale d'inrla 
glne aveva fatto per il 1971. 
Gli studenti prrmono alio so 
glie dell'istruzinne supenore, 
le vecchie stmtture scopplatio. 
Piovono le richieste di apr-rtu-
ra di nuove Facolta. quasi 
sempre le piu squalificate, eco 
nomia e commercio e magiste-
ro: la sede universitaria diven-
ta sinonimo di sviluppo oltre 
che simbolo di prestigio. 

Soltanto raramente (e percid 
tanto piu significativa la pre-
sa di posizinne della Federa-
zione comunista di Brindisi) ci 
si ricorda che non v'e possibili
ty di vero sviluppo democratico 
se non si elimina la strozzatu-
ra sociale sin dal livello del-
l'obbligo scolastico — e che 
senza una «eccezionale diffu-
slone dell'istruzione media, la 
dilatazione dell'istruzione uni
versitaria rimane una semplice 
promozione interna di ceti 
relativamente privilegiati ». K 
molto spesso, quegli Enti locali 
cosl disposti a mettere a dispo-
sizione forze, capacita e volonta 
per la creazione di nuove Fa
colta, non sono neppure in 
grado di esercitare il piu mo-
desto e semplice coordinamen-
to degli interventi nel campo 
dell'istruzione secondarla, la-
sciano l'istruzione professio-
nale in balia dell'iniziativa pri-
vata industriale o innalzano lo 
alibi dell'attesa dell'intervento 
statale ai livelli inferior! di 
istruzione. 

D'altro canto l'espansione 
universitaria e un fatto certo. 
uno dei dati della realta. Una 
realta sulla quale operare. per-
che non segua linee subordina
te. ritorcendosi come un boo-

Una nuova rivista 

sforica edifa 

dal «Saggialore» 

I diologhi 

del XX secolo 
Il Saggiatore inizia la pubbli-

cazione di DIALOGHI del XX. 
una rassegna di stona contem 
poranea. che rappresentera la 
edizione italiana del «Journal 
of Contemporary History*, pub-
blicato da The Institute of Con
temporary History di Londra. 
con I'aggiunta pcrd di contribu-
ti di nostri studiosi su temi di 
particolare interesse italiano. 
Nel comitato direttivo del perio
dic© I'ltalia e rappresentata da 
Leo Valiani. 

La rivista trattera la stona 
del nostro secolo. non trascuran-
do di prendere in considcrazione 
il passato quando cid risu'.ti ne-
cessario a meglio mquadrare fe-
nomeni recenti e a spiegarne le 
radici. Ogni fascicok) (che co-
•tera U 1.5O0) avra carattere mo. 
nograrico. doe dibattera in una 
aerie di saggi J vari a-spetti di 
un problema. 

I quattro fascicoli della pnma 
annata saranno dedicati a: il fe-
nomeno fasasta fra le due guer
re mondiali: i movimenU intel-
lettuab di sinistra; la cnsi del 
1914; il soaalismo di fronte ai 
gran* conflitti del secoto. In 
particolare I'lndice del pnmo fa-
scicolo comprende i seguenti sag
gi: Lo studio della stona con-
temporanea di Llewellyn Wood 
ward. La genesi del fascismo 
di George U Mosse, La natura 
del fascismo in Francia di Ro
bert J. Soucy. La transizione po 
lilica di Jacques Doriol di Gil
bert D. Allardyce. II fascismo in 
Italia: la seconda ondata dl 
Adrian Lyttelton. Gli uomim del-
Varcangelo di Eugen Weber. La 
Heimxcehr austnoca: on contn-
biilo alia stona del fascismo 
neU'Europa centrale di Ludwig 
Jedlicka. II pensiero politico di 
Quisling di Paul M. Hayes. Il 
partito fasasta panrusso di Er-
win Oberlander. U eroe nella 
stoma tmota, Josi Antonio e fl 
fascismo spagnolo di Hugh Tho-
ajias Fascismo, destra e sinistra 
M Hugh Seton-Watson. 

merang sui sottoccupati di do-
mani. mal retribuiti e sconten-
ti: una realta che pud essere 
indirizzata verso i bisogni effet-
tivi e grossi di questo nostro 
paese in sviluppo civile. 

Quindi espansione universi
taria. d'accordo: ma espansione 
controllata e strumento ed oc
casione di riforma. Anche qui. 
gli esempi non mancano. Quan
do. in Gran Bretagna. dopo il 
linpporto Robbins, vennero 
aperte sei nuove universita, 
apparve evidente come il pro-
blema non fosse quello di una 
semplice espansione. ma quel
lo di un grosso salto. della pos
sibility di formare un nuovo 
« sistema universitario >. Le 
nuove universita ebbero le piu 
ample possibility di sceghere 
la propria organizzazione de 
gli studi. diventando ccntri 
di rinriovaniento accademico; 
aspettandosi. con cio. che esse 
esercitassero una forza trai-
nante anche nei confront! deile 
vecchie istituzioni: in una pa-
rola. che rappresentassero « la 
conce7ione universitaria del 
XX secolo >. 

Non e'e dubbio che in Ita
lia debbano essere aperti circa 
dieci nuovi Atenei; per lo sdop-
piamento di sedi pletoriche e 
per colmare i vuoti del Me-
ridione. Questa puo e deve es
sere la grande occasione per 
rUniversita italiana; da qui. 
oltre alia sperimentazione di 
una nuova organizzazione de
gli studi. deve partire la ri-
strutturazione del nostro siste
ma universitario. 

Si tratta infatti di trovare il 
giusto equilibrio tra esigenze 
di decentramento delle struttu-
re universita rie ed esigenze 
opposte di conccntrazione de
gli impianti. Le prime (portate 
avanti spesso da spinte locali 
di carattere deteriore) corri-
spondono oggettivamente ad 
una valutazione del rapporto 
residende sede universitaria nel 
quale i costi effettivi e psi-
cologici degli spostamenti < fuo-
ri casa » da parte degli stu
dent! assumono un peso pre-
ponderante. Le seconde. seguo-
no coerentemente una organiz
zazione dell'universita su ba
se dipariimentale (che richie-
de la presenza del maggior 
numero delle attuali facolta) 
e corrispondono a livelli di 
qualificazione e di specializza-
zione degli impianti sempre 
piu elevati. 

Su 32 sedi universitarie esl-
stenti in tutta la pcnisola, al
meno 19 non raggiungono la 
dimensione minima necessaria 
(molte tra queste sono costitui-
te da una o due facolta isola
te): contemporaneamente. m-
tiere region! sono sprovviste 
di istituzioni universitarie. E' 
evidente la necessita di ristrut-
turare e ga»*antire un assetto 
organico e non squilibrato al-
l'intiero sistema universitario 
insieme alia sua espansione: 
non ci nascondiamo pero i pro-
blemi e le diffieolta quasi in-
sormontabili che si incontre-
rebbero qualora si volesse chiu-
dere un Ateneo. Occorre met
tere in moto un processo che 
favorisca. gradualmente. tale 
ristnitturazione; una delle oc-
casioni migliori. e. come dice-
\-amo. il potenziamento o la 
creazione di nuovi centri uni-
\ersitari. 

Perche ci6 avvenga. e neces-
sario assicurarsi che il Cen
tra da potenziare o da istituire 
sia in grado di esercitare suf-
ficiente forza di attrazione nei 
confronti degli studenti. Forza 
di attrazione che si realizza 
in primo Iuogo con una eleva-
ta qualificazione culturale e 
professional: e in secondo Iuo
go con la dotazione di attrez-
zature e servizi (in particolare 
le residenze) tale da assicura-
re la mobilita degli studenti su 
tutto il territorio nazionale. 
Per fare un esempk). la pro-
posta avanzata su questa pa-
gina. di s^tizzazione e poten
ziamento dellUniversita di Ur-
bino e un momento classico di 
questo processo (sempre che 
naturalmente non avvenga. co
me abbiamo letto di recente. 
che un rettore per evitare lo 
spopolamento di \icini Atenei 
asfittici. ncghi agli studenti il 
permesso di cambiare sede). 

Soltanto assicurando alia se
de universitaria la possibilita 
di esercitare un'influenza na-
ziona'.e si garantisoe quella qua-
1 ficazione della ricerca in gra
do di competere ai livelli in-
temazionali. C'e. tra zona di 
influenza e qualificazione della 
sede. una corrispondenza del 
tutto paralfcla (e. d'altra par
te. ovvia). Ad esempio. l'Uni
versita di Leeds in Inghilter-
ra che nel 1938 radunava stu
denti provenienti per il 671* 
dal territorio circostante. nel 
1958 raccoglie studenti < loca
li » solo per il 31^>, avendo al-
Iargato la propria influenza in 
uno con la qualificazione e la 
fama dellUniversita. 

Per concludere, espansione 
universitaria non deve signi-
ficare declassamento culturale, 
o. mcglio. passaggio da condi-
zioni assurde quali quelle di 

oggi, a condizioni altrettanto 
assurde e squalificate alia so-
glia degli anni '70. La rete uni
versitaria nazionale deve as-
sumere quella configurazione 
che assicurando le condizioni 
migliori agli studenti, consenta 
la possibili'a di qualiflcarsi a 
livello scientifico sul piano in-
ternazionale. Per arrivarci. e 
necessario pianificare lo svi
luppo degli impianti universita 
ri al di la del singolo quadro 
regionale. Ci6 signilicherebbe 
restringere la zona di influen
za della sede universitaria al 
l'ambito della regione. o. peg-
gio. della sub-regione: perdere 
quindi di vista il ruolo che ogni 
Ateneo deve assumere su sea-
la nazionale e, in definitiva, 
accettare una funzione subordi 

Universita e 
ricerca nel 

Mezzogiorno 
A Napoli (30-31 maggio) 
un importante Convegno 

promosso dal PCI 

Martedl 30 e mercoledl 31 
magglo si svolgera a Na
poli, per inizlativa della Se-
zione culturale del P.C.I., 
un Convegno sul tema: 
« Universita e r icerca nel 
Mezzogiorno >. 

Relator! I compagni ono-
revoli Massimo Caprara 

(Universita. r icerca e svi
luppo sociale). Renato Sclon-
tl (La scuola nel Sud) e 
Rossana Rossanda (Proposte 
per un programma di svilup-

nata nel quadro della grande | po dell'istruzione superiore 
scacchiera universitaria na nel Mezzogiorno) 
zionale. II che peraltro non si-
gnifiea non debbano essere for
mulate Propos'e di piano regio 
nale. La loro validita si mi-
sura sul metro della partecipa 
zione alia defi'nizione di un pia
no nazionale e sulla accettazio-
ne di priorita e logiche di in-
tervento che superino i confi- I 
ni regionali. ' 

Novella Sansoni I 

Sono previste comunicazio
ni su II dibattito sull'Uni-
versita in Calabria - La col-
locazione degli intellettuah 
nella societa meridionale. 

Concludera, dopo la di-
scussione generale, II com-
pagno sen. Paolo Bufa l in l , 
responsabile della Sezione 
culturale. 

SI INAUGURA OGGI A MILANO UNA INTERESSANTE 
MOSTRA SULLE ORIGIN! DELLA FOTOGRAFIA IN ITALIA 

? » 

Tre garibaldini alia barr icata di Porta Termini (uno di ess! posa il piede su un soldato borbonico caduto: i l ritocco, qui , e evidente 
e serve a cancellare i part lcolar i dell 'ambiente o a r idur l i a tr acce essenziali di gusto pittorico) 

Cento sensazionali foto «sovversive» 
documentano ilRisorgimento italiano 

E 

L'eccezionale« panoramica»eseguita da un ignoto 

nel 1849 mentre a Roma infuriava la battaglia per 

la difesa della Repubblica - Garibaldini e borbonici 

I briganti meridionali« messi in posa» dopo esse

re stati fucilati • La breccia di Porta Pia 

Palermo, magglo 1160: I'avamposto del l 'Albenjherfa (sono vlsibi l i le barr icale e le tracce della furiosa battaglia conclusa). 
destra: i l brigante Curcio, gia fuci lato, vfene c messo in posa > per i l c r i t ra t to > 

la sciema cunoso Eil 
La decima Luna di Saturno 

Finora. su tutti i testi di 
astronomia era scritto che i 
satelliti di Saturno erano 9: 
dal 18 dicembre 1966 sono die
ci. Infatti. rastronomo fran-
cese Audouin Dollfus. dell'Os 
servatorio di Astronomia fisica 
di Meudon. mediante una se-
rie di 24 fotografie effettuate 
con speciali strumenti ha sco-
perto un puntino Iuminoso pres-
so il boroVi esterno degli anelli 
e a circa 158.000 chilometri dal 
pianeta. II 3 gennaio 1967 sono 
state effettuate altre fotogra
fie di Saturno presso I'osserva-
torio Flagstaff della Marina de
gli Stati Uniti. ed anche queste 
hanno pienamente confermato 
l'esistenza della decima luna. 

IL PRODIGIOSO 
CAVOLO-R AVAN ELLO 

Un ibrido tra il cavolo cd il 
ravanello. creato Ua sclenziati 
sovietici, ha dato ben 20 raccol-
ti in un anno. Questo fenome-
nale ibrido. ottcnuto presso lo 
Istituto di agrofisica di Lenin-

grado. ha una radice che asso-
miglia ad una ravanello e al 
posto della «testa » del cavo
lo si ha una notevole fiontura 
superficiale di forti germogli 
circondati da tenere foglie suc-
culente. La nuova pianta con
vene \itamina C in propor-
zioni supenori del 50'*' rispet 
to al limone. e puo essere uti-
lizzata interamente come or-
tagg.o Ctwnmestibile. In condi
zioni adatte pud ottenere un 
raccolto di cavolo ravanello del-
l'cntita di 2500 tonnellate per 
ettaro 

UNA NUOVA 
t D I F F E R E N Z A s 

I francesi sono soliti dire 
« vive la difference! » quando 
si parla di diversita tra I'uo-
mo e la donna. Secondo recenti 
studi dobbiamo aggiungere una 
nuova < differenza >. Un solo 
capello. reso radioattivx). pud 
rivelare infallibilmente il sesso 
della persona da cui provie-
nc: scienziati inglesi del cen

tre di studi atomici di AMer-
maston hanno scop^rto che 
neH'uomo il capello contiene in 
proporzioni rraggion cloruro 
di sodio. manganese, cromo e 
iodio rispetto al capello fem-
minile; quest'ultimo contiene 
calcio. rame. bromo. oro. mer-
curio. antimonio e zinco in pro 
porzioni maggiori che nel ca
pello maschile. Con questo 
metodo sara possibile. tra l'al-
tro. accertare. nel caso di in-
vestieaziom o di penz:e giu 
di7iarie, il sesso della rvrso 
na da cui il capello proviene. 
Gli scienziati di Aldermaston 
pensano che, mediante l'anali 
si di un capello radioattivo sa 
ra possibile ottenere molte in 
formazioni sulla persona, come 
il tipo della sua attivita e la 
localita in cui vive. Elemen-
tare, Watson.... 

I KUKUKUKU 
Nella zona montana del terri

torio di Papina, nella Nuova 

Guinea australiana. 6 stata sco-
perta una nuova tribu di abo-
rigeni di cui si ignorava tô  
talmente resistenza. come all 
aborigeni ignoravano del tut
to l'esistenza degli e uomim 
bianchi». Qjesta tribu. che 
si autodefini5ce « Kukukuku » 
(cioe. nel lorn l.Tiauaggio. 
€ uomm! >) \i\~c in capanne 
situate in una zona montuosa 
deH'altitudine media di 2500 
metr: sul livello del mare, ed e 
composta di circa mille perso-
no. Non apoena i Kukukuku 
avvistarono la pattuglia del go-
\erno australiano che Ii aveva 
casualmente scoperti. si na 
scosero nei boschi, ma poco 
dopo assunsero un atteggiamen 
to amichevole. Speriamo che 
almeno questa volta 1"< uomo 
bianco » non determini la dege 
nerazione di questo gruppo uma 
no con le malattie \eneree e 
con l'alcool. 

(a cur a di G. Catellani) 

MILANO. 18. 
Botte al fotografo; botte. mul-

te. galera e conjisca dei sttoi 
apparecchi. A che cosa deve 
servire la fotografia. visto che 
e stata inventata e non si pud 
piu distruggerla? Ad arricchire 
ed a completare gli archivt di 
polizia, soprattutto guelli dei 
SIFAR politici che in ogni tern 
po non sono mat mancati per 
tolere di tiranni, despoti. gover-
nanti incapaci di governare sen
za Vocchio poliziesco alle spal-
le. Una delle prime utilizzaziom 
< sociali > della fotografia, al
meno in Italia, venne fatta dalla 
polizia ed uno dei primi «foto-
sehedatt» della storia fu Giu
seppe Garibaldi: lo stato poli
ziesco cominciava bene la sua 
carriera non ancora interrotta. 

Ed i fotografi? Schedati anche 
essi. II 28 novembre IS61. per 
etemp'to. il cardinale vicario di 
Roma emetteca un « editto > per 
* dare un regolamento > agli sta-
bdimenti di fotoprafia ed anche 
ai fotografi dilettanti. «Oiiun 
que aercita — si legge al punto 
prima deU'cdttlo — o voqha in 
-eguito esercitare la professionc 
di fotografia dovra dare in iscrtt-
to fra dieci giorni decorrcnti 
dalla data del presente la indi-
cazione del suo nome. cognome. 
domiciho. e laborctorw al R.mo 
P. Maestro del S. Palazzo, per 
quindi ottenere da noi il rela-
livo permesso di esercizio. ti 
quale ottenuto dovra esibirsi al
ia Direzione Generale di Poli
zia per ascre anche da questa 
autorizzato ad esercitare la pro-
fesstone >. Da tenti a cinquanta 
scudi di multa ai contravtentori 
(«oIro pene piu gravi agli autori 
di foto oscene) che. una tolta 
tncassati. verranno cosi ripartiti: 
un terzo al < denunciatore o ac-
cusatore >. un terzo a chi fa la 
contraxrenzione ed un terzo «a 
vantaggio della pubblica bene-
ficenza ». 

L'tmmaaine fotografica. quin
di. fu una sorcegliata specia!e. 
PercM? Perchi disturbara il 
potere costitmto semplicemente 
moslrando la realta cosi come 
era e non attrarerso le belle. 
ma deformanti xmmagini della 
iconografia ufficiale. Secondo gli 
iUuslralon, tutto nel mondo era 
bello e pulito: anche le guerre. 
Si poteva allora permettere al 
fotoreporter dt riprendere la po
co edificante scena dt cadatert 
di soldati ammucchiati come be 
stte maeeUale dopo lo scontro? 
Saluralmente no. 

Sotversira. dunque. fu giudi 
cata la fotograjia (gxudizio che 
non e poi di molto mutato. se 
e tero che ancor oggi H foto
grafo rischia le botte. il fermo. 
U seauestro della macchina se 
si azzarda a immortalare, ad 
esempio. certe prodezze della 
* Celere »). 

Vn centinaio di campioni sco-
nosciuti, o quasi, di immagini 
del Risorgimento appunto giudi-
cate sovversive, almeno in gran 
parte, vien* presentato in una 

bella mostra curata da Ando Gi-
lardi e Wladimiro Scttimelli e 
impaginata da Luiyi Veronesi. 
che t> stata ordtnata dal Ccntro 
Informazioni della Ferrama (ri-
marra aperta da domani al 31 lu-
glio in corso Matteotti 12 e poi 
si trasferira a Roma, a Napoli. 
a Palermo c in altre cittd). Si 
tratta di documenti importanti 
di storm patria, spesso aaglnac-
cianti. che starano andando al
ia malora net ncgozi di «robi-
vecchi > o ncgh tcantinaii di 
archivi abl>andonati. 

Sensazionale e. addirtttttra. la 
panoramica che un ignoto foto 
qrafo scalto nel 1849 dall'altn 
del Gianicolo mentre infuriava 
la battaglia per la difesa della 
Repubblica romana. L'ortginale 
delta panoramica (che ora si 
trova nell'lttttuto per la Stona 
del Risorgimento) misura sul ne-
aativo 4.70 metri ed e. a quanta 
r'tsulta. il pnmo esempio di pa
noramica esepuito in Italia ed 
uno dei primissimt foto-repor-
tage dai campi di battanlia. 

Seguono le immagini della stes-
sa battaglia del Gianicolo ri-
prese dai francesi: la curiosa 
ricostruzione con comparse del
la fuga di Felice Orsmi dal Ca 
stello dt San Giorgio, a Manto-
va: le foto dt battaqlie della 
Seconda Guerra dlndipev.denza: 
quelle drammaticissime della bat
taglia di Palermo del I860; dei 
garibaldini (comprese quelle dei 
mutilalt che dieci anni dopo. nel 
1870, non avevano neppure una 
misera pcnsione e Garibaldi It 
fece fotografare dal famoso fo
tografo Alcswndro Pavia per su 
scitare lo sdegno della nazione): 
e ancora quelle, spaventose. dei 
briganti borbonici catturati. fu 
ciloti. messi m posa e fologra 
fati < dopo la morte > poiche i 
loro UCCISOTI (voiontari piemon 
test) doveiano documentare la 
operazione eseguita anche per 
poter riscuotcre i prerm. E. in-
fine. le foto della breccia di 
Porta Pia. 

La moslra. che e la prima del 
genere che tiene organizzata m 
Italia, si prejigge due scopi: 
h di dimostrare che la storia 
del nostro Risorgimento potreb-
be essere documentaia dalle im 
magmi folografiche soltanto se 
lo si volesse: 2) che esiste del 
matenale fotografico disperso 
ma preziosissimo che deve essere 
posto in saho prima che sia 
troppo tardt Un invito, cioe. a 
dimostrare un interesse alia ri
cerca, alia consercazione. archi 
nazione ed utibzzazione di un 
patnmonio che sta andando alia 
malora. Altrove, in Francia. nel-
VURSS e negli USA la fotogra 
fia non e piu considerata una 
sovversiva da sorvegliare stret 
tamente e neppure un'intrusa da 
ignorare. Anzi, in quest't paesi 
esistono speciali istituti che n-
cercano e pubblicano tutti quel 
documenti fotografici che pos-
sono arricchire la conoscenza 
della storia nazionale. 

Biblioteca 
del pensiero moderno 

Rosa Luxemburg 

SCRITTI POLITICI 
A cura di Lelio Basso 
pp 600. L 4.500 

I principal! scritti poli
tici di una delle figure 
piii grandi del movi-
mento operaio interna-
zionale. 

Friedrich Engels 

DIALETTICA 
DELLA NATURA 
A cura rii Lucio 
Lomhardo Radicp 
pp 3G0 L 2 500 

Nuova 
biblioteca di cultura 

Louis Althusser 

PER MARX 
Nota introduttiva 
di Cesare Luporini 
pp 244. L 1.500 

Uno dei libri piu discus-
si della attuale ricerca 
filosofica marxista. 

Mario Alighiero 
Manacorda 

MARX 
E LA PEDAGOGIA 
MODERNA 
pp 180. L 1.500 

Michal Kalecki 

TEORIA 
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A cura di D. Mario Nut] 
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Antonio Gramsci. 
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grafie rare e inedite 
L 7 500 

STORIA DELLA 
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