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Scienza e societd 

A I V H M H UzUhw del Consiglio nuioMle delle ricerdie 

L'UNIVERSITA 
senza ricerca? 

L'tsNtft* i i M t v a - Se il CNR fiRMzier* solo la sua attrviti auto-
m i , alTMihrtreita I M resteramo che i 6 o 7 miliardi previsti dal 
profttto Ferrari Affraii - Ua iato fravissma die conforma una ten-
feaza i\ feade M'eewe«ia Italiaaa - Deamcia dei deceati padevani 

Scuola 

Dfckftto attarl dl terreoo 
Mate «*m*t induatriala aono 
Matt cadutl al ConatfUo Na-

4imf|ttt "— 
delta prtana'e a n a di rioarca a 
en* ooaUnjtaoono l'eJamanto 
ptb qualificante dalla nuova 
atruttura dal CNB. Mell'area 
padovaaa aaratmo per tl nw-
roaoto rcaltzoati quattro labo-
ratori: dl Chlmlca e Tecnolo-
pM del TMttoetefnentl: dl Po-
hracrafto ad Elattrochimica 
praparatlva: dl Elettroniea 
fWomedlra ad tnflne dl Teo-
nlca del fraddo. Ma ft* avan-
aano moo«a candidature, ad 
memplo dl un labotatorio dl 
flakipatolocfa, magari eon an-
naaao reparto ospedaliero cha 
In pmapettita oonaentirebbe 
a qualcba proteaaore unlver-
aitario dl orriare alia dura 
aoelta tra « full-time » o rl-
tttmcta au"attiv1ta accademica. 

Ui rtviata del Comune ha 
Eta acrttto enfatteamente che 
con la nuova a area dl ricer
ca » Fedora al awia a dtven-
tar* una acitta della aeien-
ca! • Daw*ro tacradiblle, per 
una cttta che da almeno eet-
t* aaeoll pu6 fratlanl dl tale 
deflnlatnne iraale alia aua glo-
rloaa univeraifek. Del resto 1 
quattro taboratorl che verran-
n e rhmitl neU'«area di ricer
c a » non eaaeano dal clelo. 
A Fadova c'arano sia da an-
nl. atthrl a funxionanti. aotto 
forma dl centri specialised 
deUo ataaao CNR lstltultl pre*-
ao altrettaotl iatltutl univer-
attarl. Ore, ITTniyerslta at ve> 
da private il i ipi ov v lsa n>*nta 
dl flnamiamenti, uominl, pro-
gramntf md quail si fondava 
buoaa parte della sua attivi
ta dl ricerca sdentlflca. 

CI dice 11 prof. Elio Vla-
neUo, dlrattore deUTatituto dl 
Chlmlca Fisica: « U CNR ave-
va latituito presso 11 mio istl-
tuto un centro nasionale dl 
polarofrafla, che lo steeao di* 
rlfevo. Ora, eon la craaxtone 
del Wboratorto dl polarogra-
tut, a nol non aono runastl 
— abneno par ora — che gli 
apparaeehl. l i e l lstituto non 
ha ntu un rlcercatore, ne un 
mono per proeegnlre le sue 
rloercbe. Bo dovuto conaagna-
re perfJno I progranuni che 
erano stati eJaboraU. frutto 
dl umi dl eaperiena* e dl 
lavoro. Per nol. ora st tratta 
dl ricommciare tutto dacca 
po, ae non vogliamo ridurci 
ad tmparttre agU atudentl le-
fdonl sul llbri. come in un 
Uceos. 

«Ucalisaztane» della Unl* 
verattfc questo 11 pericolo 
prindpale che e stato indivi-
duato nella nuova linea del 
CNR, e che e aU'orlgine del
la oppostsione che l'Assocuv 
zione nasionale docentl tubal-
ternl (la nuova associazione 
del profesaorl Incaricati e de-
gli aadatenti) ha suscitato, in 
aede * * ' t a M l « come in aede 
locale, contro le caret dl ri
cerca*. 

«Sla ben chlaro — d dl-

Notizie 

• Un grappa dl rlvUle — tra 
cut « Eaprit > • « Terr* %n-
ticre* (Fraecla), « Cuader-
aot para at dtaleao* a « 'ala
lia viva » (Seeana), • 0 teni
ae a a made* (Partaoella), 
c Ciimnawli Vlalenwn » (Ca-
caal«waccHia>, • Zn«k • (Po-
iMte), «V»o»lla. (UeaM-
rla), a Cidac • (Maasico). 
« La revue nauvelle • (Bal-
aia), M u n M n l i a < Stlm-
M M der OaflMled* • (Ger-
manU), c Frenttar • (Len-
dra), * tijeae • (Olenda), i l l 
ae l l * * , aNala di cultural, 
€ Tane mande », a II nwll-
aa », a Crltka aecleleaica » 
(Italia) - a le Secieta Afrt-
caae dl caltare araenlin-
renae net areaaime meaa di 

In cetlaberailona 
eaakl lie-

#M PvtttMM AffftcAioia)« 
trn aeilaarle Intameaieeaia 
a Vllle Falceaierl (Fra*ca-
U) ml *enw: a Dteieaa di 
afrtceal a awraaai aelfat-
taale crM dl cIvtHe i. Far-
leciearaent all'lacantra se-
cMeal# etaeemlatl, acrlHari 
aavepel e afrlceai, cha ca-
ttilwireaee tra cammiui«ni 
al lever* aer an 9*»m* ap-
pielaaalla del varl asaeMl 
cattarall, aelMtcl ed acmw-
aiici del p iaa l i ia . C le arl-
aw ve»e e*e en Incontro 
aareefrkeee eea tl Umlta 

la tltwaileaa 
del ceafleeeae nare, 

aaa al ereaaaa aa'twdagln* 

•avepa a la Africa al rive-
laae di andeade athiellte 
la lalaaliai eNa crHI dalle 

tafjivA leW MvajfajcWRw 
ear feme emaraara I e«»»-

"" dl aVeileae 

cono 1 profesaorl Peclle, Nor-
dio e Santangelo, esponenU 
della AND6 —: nol non ci 
opponiamo al fatto che il 
CNR crei delle proprie strut-
ture di ricerca esterne alllJni-
versita. Vogliatno soltanto che 
prima del fatto compiuto sia 
riaolto In modo alternativo il 
problema del finanziamento 
della ricerca nell* Universita 
atessa. che la ricerca non sia 
emarginata dalle Uruver«ita». 

In concreto, essi cl fornl-
acono queste cifre: sinora 1 
flnanxiamenti — sempre cre-
acenti — del CNR alia Ricer
ca unlversitaria erano Riuntt 
a 40 miliardi l'anno. S« il 
CNR flnanziera d'ora in avan-
ti soltanto le sue attivita au-
tonome. per la ricerca in se-

no allTJnivarsitA non resteran-
no che 1 6-7 miliardi previsti 
dal progetto Ferrari-Aggradi 
per il 1970. E eio mentre so
lo nell'tiltimo anno aono sta
ti stansiati per la ricerca: 
100 miliardi con il decretone 
del Governo I*one (attribui-
ti all 1MI). 67 miliardi votatl 
dal Senato per l'acquisto dl 

direzione degli Istituti e del 
laboratori del CNR e affida-
ta infatti a professor! di ruo 
lo delltJniversita sino ad ora 
ne sono stati rreati- 13 di 
chimictt — il pre»tdertt« del 
CNR. professor CaKliotl, e un 
chlmico —, 11 di t«<-noloKia. 
8 di biologia e medioina. 5 d) 
fisica. 4 di srienre agrarie. 3 
di inRpgnpria. 3 di geologia, 
ed altri ancora). 

L'industria. dal canto suo, 
vede soddisfatta la sua richie-
sta di ottenere dallo Stato 
un certo tipo di ricerca ap-
plicata. subordinate ai suo! 
lnteresal, che consenta di 
mantenere ranpropriaxione 
private del sovraprodntto del
la ricerca stessa. 

aCrediamo siano chiari — 
affermano 1 nostrl interlocu
tor! dell'ANDS — i motivl 
della nostra oppoalzione. Not 
ci battiamo contro remargi-
nazion? della ricerca acientifi-
ca dallUniversltA. perrhe â 
Universita resti un centro dl 
alta cniltura, gestita democra 
ticamente neH'interease rol-
lettivo. Ci collpghiamo perci6 

.'. • • • • I .OI1 

strumenU non progettatl in 
Italia, SO miliardi per l'tsti-
tuendo Ministero della Ricer
ca Scientifica. 

Come si b glunti a questa 
aituazione? Per rispondere a 
tale domanda biaognerebbe ri-
percorrere le tappe del pro-
cesao storlco di questo dopo-
guerra nel moodo universita-
rlo italiano. con tutto cib dl 
distorto che l lw caratterixsa-
to e che la contestaaione stu-
denteaca ha avuto 11 merlto 
dl far venire alia luce. Si 
vedrebbe ailora come il CNR 
ancora nel 1956 disponesse In 
tutta Italia di 28 ricercatori. 
mentre oggl il peraonale scien-
tifioo e tecnico a contatto 
con il CNR supera le 1500 
unit*. Questa "crescita" e av-
venuta quasi eaclusivamente 
attraverso una crescita dei 
centri di ricerca e dei finan-
aiamenti del CNR ainntemo 
dellTJniversita.. 

Perche? Perche anche 11 
CNR, attraverso 1 Comitatl 
adentlfid, * stato In questi 
annl dominate dal vertice uni-
versitario, dal professor! di 
rtiolo, dal a baroni della cat-
tedra» che hanno potuto in 
tal modo accentrare un'ulterio-
re (etta di potere, di autori-
ta, dl controUo. Non era piu 
1) Ministero della Pubblica 
Istruzione, pur senza il sog-
getto a render conto della sua 
attivita al Parlamento. a fi-
nanziare la ricerca scientifi
ca nellTJniversita. Questo 
compito era demandato ad 
un organismo accent rato, dal
la atruttura rigidamente pira-
midale, come il CNR, non 
e'era piu l'istituto universita-
rio in Italia, compresi quelll 
delle facolta umanistiche. che 
non dovesse bussare ai CNR 
per attrezzare un laboratorio 
od owiare una attivita speri-
mentale. Con tutte le discri-
minazioni, 1 favoritism!, le par-
zialita che un simile modo 
di gestire la ricerca, in assert-
za di un programma a carat-
tere nazlonale. inevitabilmente 
comporta. 

Intanto l'economia Italians 
veniva precisando pero le sue 
tendenze di fondo. Un rap-
porto dell'OCSK informa co
me il passivo della bilancla 
dei pagamenti itallana, in ma
teria scientifica, di conipra-
vendita di brevetti, sia salito 
da 11 milioni di dollari nel 
1956 a 11.1 milioni di dollari 
nel 1965. L'industria Italians 
cioe non e una industria crea-
tiva, innovativa. Nei aettori 
essenziali. dalla elettronica al
ia petrolrhimica, ai rest tori 
nuclear!, essa si limita a com-
prare brevetti in America. Ha 
biaogno si della ricerca, ma 
esaenzialmente di una ricerca 
appltcativa, tecnologica plii 
che scientifica. 

II Movimento Studentesco 
ha cominciato ad affrontare 
per primo quest! nodi, susci-
tando in tutto il mondo unl-
versitario una fortissima CO-
scJensa critica, l'esigenza di 
un controllo democratico dal 
basso, tnterrogativi di fondo 
siilla destinazione dell'attivita 
scientifica, il ritiuto della sua 
subordina?ione agll interessi 
del profitto. Da qui sraturi-
see la rapid!ta. la fretta con 
cut — prima dl qualsiast or-
ganica riforma dell'universita 
— si passa all'attuazione del
ls legge-delega approvata dal 
governo nel 1967 sulla riorga-
nizzazione del CNR sulla ba-
ae degli Utitutl e dei tabo
ratorl autonom! di ricerca, 
non piu inseritt nelllJniverii-
ta. I a baroni delle cattedre * 
acorgono in questi strument! 
una poaaibiUU dl aottrarai al
ia contesUstone studenteeca, 
al faatidiaao regime aaaem-
bleare, alia neoaaaita di sub!-
re un controllo democratico 
che at Impongono con aem-
pre maggior forta nella uni
versita. 

Nuovt potenri centri d! po
tere vengono loro offettl (la 

al Movimento Studentesco 
ma anche a quelle forze po-
litiche e sindacali che voglio-
no un autentico progresso so-
ciale del nostro paese, 
una componente indispensa-
bile del quale e la conquista 
dl una autonomia scientifica 
che oggl non esiste. Ci col-
leghiamo alle lotte dei centri 
di ricerca a carattere nazlo
nale come quelle di Ispra, 
del CNEN. di Napoli ed an
che a quelle forze giovanl che, 
fra i ricercatori del CNR co-
minciano a mamfestarsi e che 
speczando una angusta visio-
ne corporativa si propongo-
no di batters! perche anche 
nei nuovi organism! esterni 
all'universita che si stanno 
creando ci sia spuzio per un 
controllo democratico per una 
attivita scientifica che ri-
sponda all'autentico interesse 
nazionale ». 

Mario Passi 

II blocco dei concorsi a cattedre: un intervento del pro
fessor Giancarlo Fasano 

Su una lettera 
del professor 

Giuseppe Petronio 
L'11 luQlio abbiamo pubblicato una lettera del professor Giuseppe 

Petronio concernente il blocco dei concorsi universitari. II professor 
Giancarlo Fasano dell'Universita di Cagliari ci invia ora una sua lettera 
sullo stesso argomento, esponendo il suo pensiero. 

Caro Direttore, 
accolgo J'inpito che hai cir-

colarmente rtvolto a chi avea-
ae qunlche cosa da dire sul 
problema del blocco dei con-
corn universitari, solletxitO sul
fa Umtit» dalla lettera del 
Prof. Petronio, ed espongo la 
mia opinion* che penso poa-
aa intercssare almeno come 
opinione di uno dei tanti che 
il Pro! .Petronio tndica come 
orandi danneggiati daliattuale 
ttato di co$e. 

Per non rischiar di parlare 
ai soli super-enperti di cose 
universitarie, pernio che sta in-
nantitutto necessario rias-
sumere i termini del pro
blema. Poco dopo at^er sosti-
tuito Von. Sulla al Ministero 
della Pubblica Ixtruztone. il 
Mtnistro Ferrari Aggradi ha 
riftulato dt firmare t bandi di 
oltre cento concorsi a catte
dre universitarie, rtchtesti da 
varie facolta e gia approvati 
dal Consiglio Superiore della 
P.J.. da cut sarebbero usciti 
circa trecento nvovi protesso-
ri di ruolo. La decision* — 
che sconvolgeva una consuetu-
dine ma rientrava nei poteri 
discrezionali del Mtnistro — 
pareva rispondere alle denun-
ce di cui si erano fatti por-
tavoce organt di stampa e par-
lamentart di stnistra circa la 
tendema di determtnati grup-
pi di potere universitario a 
sfruttare a fondo Vultimo pe-
riodo di vita della vecchia leg-
ge per « sistemare » tutto il st-
stemabile con 1 vecchi, speri-
mentatt (e da ogni parte de-
precatt) metodi di controllo. e 
circa il parttcolare significato, 
di rmra e propria precostitu-
zione di posizioni di forza, che 
i concorsi potemno assumere 
in vista delta approvazione di 
una legge che darebbe appun-
to ai cattedratici un potere 
quasi assoluto di predetermi-
nazione delle nuove structure 
deH't/niversita. In essa «i po-
teva vedere inoltre I'intenxiorui 
di premere sull'oppoaiztone 
interna all'Universita per ren-
derla meno intranslgente nel 
suo rifiuto della nuom legge. 
come giustamente osserm il 
Prof. Petronio. 

Questa misura era seriamen-
te discutibile almeno per tre 
motivi: 1) perche essa veniva 
a coipire, con una sorfo dt m-
discriminata censura preven-
tiva, non soltanto certt deplo-

Dalla Francia 

Surrealismo 
ed erotismo 
a l o sono Innanzttutto un 

editore surrealists. II mio ca-
talogo contlene 300 titoli, tut-
ti provocatori, e soltanto 10 
libri erotic!. L'erotismo e una 
delle mie preocrupazioni, co
me il fantastico, la fantascten-
za, 11 cinema. Es-so non e un 
di piu ma si Integra al mio 
passato e al mio present* 
surrealista. Dicinmo che 11 
surrealismo e la colonna ver
tebrate delle mie edizioni. 

«Se, domani, a scopo de-
mografleo. 11 governo rende 
obbligatoria la letteratura ero
tica, ailora pubblicher6 Ber-
nardin di Saint-Pierre, a sco 
po di provocazione a. 

L'autore di questa dichla-
razione e Eric Losfeld, un 

dl questo editore, peraitro 
meritoria, si riduce ad una 
circoscritta battugha d'avan-
guardia che, incvitabilmente, 
non fa che tenere estraneo 
11 grosao pubblico. Abbastan-
za coraggloea (Losfeld ha avu
to diverse denunce), e anche 
libera, questa azione edltorla-
le rimane pur sempre legata 
ad eslgenze e umori di grup-
po o di tendenza, che la pub-
blicazione delle opere surrea
lista de! a maggior! » puo no-
bilitare ma non precisare. 

Accanto agll scrittori auto-
revoli della fortunnta stagio-
ne surrealista (Soupault, Pe-
ret e C.) Losfeld oggi pub
blica, con molte riifficolta, al-
cuni nuovi autori d! lettera-

revolt appetiti parttcotart ma 
anche Facolta realmente biso-
gnoem di nuovi insegnanti. e in-
dtvtdut fcommtssari e condi-
dati) aaaolulamente al di sopra 
di ogni aotpetto. come ce ne 
aono mottiasimt. con buona pa
ce di certi accusatori qualun-
Quisti; 2) perche di fatto, e 
quail che siano le buone in-
tenxioni dei suoi catdeggiatori, 
etta rientra perfettamente in 
una tinea di leconomle pre
ventive » che deve piacere mot
to att'on. Colombo, ma che ia-
sda mat presagire del come si 
realizzera quella gia insuffi-
ciente etpamione della spesa 
per I'Untcersita di cui tanto 
ampollosamente si e partato; 
3) — ed e il motiro piu im-
portante — perche quale che 
sia la santlta dei propositi dei 
moralizsatori e dei rifnrmato-
ri, tentare di reprimere abu-
ai ricorrendo ad atti di arbi-
trio significa rirelare una pe-
ricolosa mentalita burocrati-
co • autoritaria ed imboccare 
una via che puO portare ad 
estremi gravissimi. a cui st de-
re Opporre un netto rifiuto 
preventivo e di pnncipio 

Tuttavia essa altera un aP 
gnificato politico, e potevn es-
sere considerata, dncusva e 
critlcata come un atto poli
tico. 

Succeaaipamente il mintstro 
rifiutava di firmare anche i 
bandi per gli esttmi di abili-
taxione alia Libera Docenza (ti-
tolo che non da a chi lo con-
segue alcun diritto o potere 
tmmediato) per la session* 
1969. Questa seconda misura 
non soltanto sfumava ambl-
guamente U signiticato politi
co dalla prccedente, facendo 
slittare Cinlziafitta del Mini-
dtro verso una sorta di sato-
monica sospensionc di tutti gli 
atti in qualche modo afferen-
ti alle carriere universitarie, 
ma era decisamente in contra-
sto con la legge. la quale pre-
vede che gli esami di libera 
docenza abbiano luogo ogni 
anno, almeno per le «mate-
Tie fondamentali ». e poneva tl 
Mnistro stesso in una posisio-
ne alquanto delicata. Per nana-
re questa situation?, senza ri-
nunciare alia pressione svgli 
universitari contrari alia nuo
va legge, ed anzi accentuan-
dola, qualcuno (Von. Codl-
gnola. secondo la stampa) ha 
proposto alia Commisiione P. 
I. del Senato di leqalizzare il 
blocco gia in atto e di gene-
rallzzarlo. Sempre secondo la 
stampa, la Commistione si sa-
rebbe orientata verso una so-
spensione... ttno al 30 settem-
bre, ma il Presidente del Se
nato Fanfani le avrebbe nega-
to la facolta di ilcliberare in 
merito e aiwebbe deciso di far 
discutere il problema in aula. 
Ija crisi ha fermato le cose a 
questo punto. II blocco non e 
legalmentc deciso (ne si sa be
ne a che cosa dovrebbe esten-
dersi). ma pare sia in atto in 
ogni modo, ed in forma am-
pia (in rapporto omiamente 
assai obliquo con Vautori-
ta del Parlamento). 

In questo quadro va vista 
Vtniziativa del Prof. Petronio. 
Io sovo convinto che il Pro-
fessore — che, al momento 
del primo rifiuto del Miniatro 
si free attivo promotore di una 
raccolta dl flrme in catce a 
un appollo in favore dei con
corsi a cattedre, lanelato dal 
Senato Accademico dell'Vni-
versttd di Trieste, di cui egli 
fa parte — non viiole la gene-
ralizzazione del blocco. ma il 
suo contrario Egli la propu-
gna evldentement*'- "per assur-
do ". perche risulti quasi con 
riolenza che per evitare in-
giustizie e incongruence sem-
prp piii qrarl, occorre sblocca-
rc anche quei concorsi, e per 

editore parigino con libreriB tura erotica che presume di 
e ufficio all'insegna del "Ter
rain Vftgue», in rue Ver 
neuil 14 E' 11 primo editore 
dl Jonesco e Jarquee Stern
berg. E' animators, oltre che 
editore, dl due riviste dl ci
nema aMldi-Minuit Pantaatl-
que » (regolarmente vietata ai 
minor! dl It annl) e aPoal-
tif »; dl due rlvtste surrealiste, 
a La Brecbe a (che non al 
pubblica piu) • il.'archibrasn. 
Inoltre, e la cosa e a tutti 
nota. e il divulgatore di al
cun! personaggi da fumetti 
divenuti popolari: Scarlett 
dream, Jodelle, Barbarella, E-
poxy, Saga de Xam. Pravda la 
supermalefica e, buon ultima, 
Valentino del nostro Guido 
Crepax. 

La prima vocazione di Eric 
Losield, editore dei classicl 
del surrealismo e di roman-
zi erotici di non sempre ac-
certato valore letterario, e an-
dare controcorrente, 

L'anticonformismo dl que
sto singolare editore trova 
una aua naturale coMocasione 
in quella cittadella dove coa-
bitano varie specie di mino-
ranae intellettuali: 1 de>act-
nea dl ogni epoca, individui 
furloaamente egocentric! e 
brUlaoti libertlni. Cioe: una 
rietrett* thte che si e sempre 
preoccupata dl mandare avan-
U una sua peraonale a rivo-
luaionea. ma evitando di sta-
btlire. in qualche modo, un 
precieo rapporto fra una pre-
tesa azione llberatrice a le 
idee e le azioni degli • altri ». 

Sicche, 1'azione dl rottura 

riscattarsi dalla pornografia 
tout court. In un ideate con-
fronto con le opere del Bre 
ton e deglt Aragon, questa 
letteratura mostra decisamen
te la corda. Obiettivo di que
sta a nuova » letteratura ero 
tica sarebbe quello di far 
uscire 11 romanro erotioo dal
le secche della pornoRrafla, 
conservanrtopli la stessa It-
berta d'espressione, per far-
to assurgere ad autentico ge-
nere letterario. Ecco, ailora, 1 
romanzi Fmmanuelle e VAnti-
Vierge di Emnianuelle Arsan. 
Les plaisirs du roi dt Sa-
dinet, Emtlienne dl Claude 
des Otbes.,., et vice versa dl 
Philippe de Jonas, con la sco 
perta di Soewr Montka del 
romantico tedesco E.T.A. 
Hoffmann. 

Tutto sommato — lungl da 
not ogni pruderie moralistl-
ca — si trntta di una lettera
tura che, abbandonando git 
ingredient! del romanzo di 
appendice. oggl preferisce bat-
tere la variopinta tastiera del 
sesso pur dl essere alia mods. 
E, caso non strano ne lmprevi-
sto, questa letteratura ha tro-
vato subito ascolto da parte 
dell'industria culturale, pronta 
a sfruttare questo filone e tm-
mettere sul mercato, tn una 
supreme confusione, opere di 
valore, quasi sempre del pas
sato, ed opere dl jeunes fil-
lea en fleurs destderose dl 
pubblirita: tutt'al piu, materia 
di studio per lo psicanalista. 

Nino Rom«o 

stanno forse bloccando, in ae
de miniateruUe, le aggregozu> 
ni che ancora restano da fa
re, come se dectne e decine 
non fossero gia state tatte'* 
Tutto questo e assurdo. e lo 
sono t molti altri fatti che il 
Prof. Petronio rileva. Ma che 
senso ha reclamare. magari 
con tntenziont opposte, ma 
pur sempre col nschio di do-
ver approvare, qualora si fos

se « eaaudtti ». che Vasaurdo sia 
portato alle conseguenze ptit 
extreme ed inique col blocco 
di ogni e qualsiast forma di 
assunzione nei ruali dell'Uni
versita. cioe in parole chiare, 
anche con la chiusura a tem
po tndeterminato delle porte 
alle nuove leve della ricerca e 
dell 'msegnamento? 

Come a danneggiato » dall'at-
tuale stato di cose, mt sento 
in dintto di dire che, mentre 
riesco a guar dare senza ecces-
stixi indignazione (e addinttu 
ra con qualche dubbio circa il 
giudizto da dare sulla prima 
Tnisui'a di blocco) ai riflessi ne-
gativi che cid che sta accaden-
do avra sulla camera mta e 
dei docentl del mio grado, mi 
nbello energictimente all'idea 
che non si cretno nuovi pa-
sti di assiitrntc. che non ven-
gano espletatt t concorsi per 
quelli che sono statt creati ul-
timamente, che non si consen
ta l'as%unzione di nuovt inca
ricati dove esistono corsi so-
vraffollati, che non vengono 
erogate nuove borse per Vad-
destramento didattico e scien-
tifico (perche anche a questi 
livelli dovra giungere il bloc
co per essere veramente solo-
monico). 

Rifiutare una posstblUta di 
promozione a funzionart che 
hanno maturato i requisiti ne-
cessari pud essere profonda-
mente tngiusto, ma solo al li-
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che nasca, se possibl'le, una rtostri compagni parlnmentan, 
spinta contrarla a quella pres-
sione dall'alto che egli stesso 
denuncla. Ma pur ritenendo 
che la sua test implicita sia 
da preferirsi a quella specie 
di sequestro cautelatvo a cui 
Qli orpanici dell'Vnirersita ri-
ac'.iano di essere sottoposti. 
non posso condlvidere ne 11 
suo metodo ne le sue aroo-
mentaziont. 

Se, come 11 Profcssore gtu-
ntnmente nUerma. la questio-
nc del rtasaetto delle carriere 
non deve diventare il noccto-
lo dc"a a riforma » universita 
ria e il centro dei nostri pen-
sieri. se i probleml devono 
essere pensati in termini non 
meschinamente corporattiH. 
ma politlro-culturali. che sen-
so ha insistere poi esclusiva-
mente, come egli fa. »wi dan-
ni e le ingiustizie che tl bloc
co infligqe a varl individui e 
catroone di docenti? Co«l non 
soltanto non si supera il pun-
to di vista rnrporofiro, ma si 
lascia completamente tmsolto 
tl problema se queste ingiusti
zie trovino o no una giustlfi-
cazione su un piano piii eleva-
to — poiffico, ad esempio 
Ed e vero che at sta assisten-
do a delle assurdita: mentre 
non si fanno i concorsi a cat
tedre, non si crea forse la ca-
tegoria irreate degli Aggregati. 
prevtsta e stralciata da un pro
getto di riforma defunto da 
tempo, ed esplicitamente abo-
lita dal nuovo progetto di leg
ge, prima che la sua eslslen-
la pratica sia inlziataf E aa 
quando i reclami come quel
lo del Prof. Petronio hanno in-
cominciato a levarst, non ti 

vello dei singoli. Impedire il 
reclutamento di quadri giava-
ni, nelle umche — c sia pur 
criticabili — forme oggi pos-
sibili, mentre il numero degli 
studenti e in continuo aumen-
to e mentre fra i malt piii gra-
vi dell'Untversita e'e proprio 
la sua incapacity cronica 
di trattenere i qiovani mtglio-
ri dopo la laurea, offrendo lo
ro una prospettiva appena ac-
cettabile, significa ledere gra-
vemente gli interessl generali 
dell'insegnamento e della ri
cerca. E non si dica che la mi
sura sarebbe solo temporanea: 
qunnto durera I'attuale criti? 
Quanta durera I'iter della leg
ge? E quanta tempo ci vorra 
pot perche i nuovi meccani-
smi si mettano in moto? Vn 
docente che subisce un ritar-
do di carriera e pur sempre 
un docente che esiste e che la-
vara. Un glovane le cui pro-
spettive sfumano in un vago 
futuro nell'eta in cut il pro
blema di un tnserimento pro
fessional si pone per lui in 
modo urqente e quasi ccrta-
mente perduto per VUniver-
sita E per gli studenti ha as
sai poea tmportanza che i do
centi che si occupano di loro 
siano cattedratici o aggregati, 
incaricati o assistenti. mentre 
ne ha molta che essi siano 
piu o meno numerosi, piii o 
meno disi>onibili per aiutarli, 
piii o meno tn grado di dare 
all'insegnamento articolasioni 
nuove e sempre meno huro-
cratiche. 

Non il blocco generate, 
dunque (mi rivolgo anche ai 

Rai-Tv 

tl cut atteggiamento mi lascia 
assai perplcsso) ma ptuttosto 
misure immediate ed clficaci 
per contcntire un uraente 
ampliamento « dal basso » dei 
quadri dell'insegnamento fit 
periore. 

Se poi a quell'estremo si 
dovesse giungere. se alia lo-
aica dell'anticipnztone e del 
la spertmentaztone, del soppe 
rimento immediato alle neces 
sita piii vrgenti dorpsse dav 
vero sostttuirsi la logica delta 
sosprnsione del conaelnTnento. 
ailora se ne dovranno trarre 
tutte le consequenze: se. men
tre avmenta il dtsaaio dealt 
studenti e si allontanano le 
prospettive di una efflcncc ri
forma dtdattica. st bloccano ali 
orpanici perche la futura lea 
ae ne prevede il rinssrffo, 
perche mai dovrebbero tun-
zionare le Facolta e qli Istitu-
ti. quando la stessa IPQQP pre
vede la creazione di Dtparfi. 
menti'7 Perche gli studenti rio 
vrebbero continuare a segutre 
vecchi ed assurdi piani di stu-
di di cui si prevede la rifor
ma? Perche la ricerca scienti
fica dovrebbe continuare a 
svolgersi prima che siano mo-
dificate, come previsto. le eon-
dizioni in cui si svolge? 

Alia pesante tutela cut si 
vorrebbe sottoporre I'Univer-
sita riformanda, in attesa di 
sottoporvi, ope legis, VUniver-
atto riformata, studenti e do
centi dovrebbero doe, rispon
dere, ancora una volta, con la 
lotta 

Giancarlo Fasano 
dell'Universita di Cagliari 

Controcanale 
INCONTRO CON LA DAN/A 
L'tncoulro con Carlo Fraca. 
curato da Luciano t)un%vi, e 
stato estenzuilmente un incon
tro con la durua (persino una 
lezione di sl"rui delta danzu. 
in qualche mimenVo. pm che 
ua iiM'OMlro von il perxonaygto 

la Fracci « prtvuta » n e 
apparsd solo di scoroo, qmisi 
per puro dorere. F. la scelta 
e statu, tutto sammato, gtu 
.sta. IniercaUimbt lunyhr se 
quenze sui ballettt interpretati 
dalla Fracci con brani di in-
tervixta, Dunsst i' riu-scito. in 
fatti. se wm uliro. ad aicio 
nare i/ putihhco ai modi 
espressui della ballerina. Sel 
complesso. pero. non si e an 
dati oltre i hmiti del rorretto 
documentary. Yoqhamo dire 
che se, ad eaempio. Durissi 
aresse ripreso m « diretta » le 
prove di qualche balletto (The 
Macbeths. tanto per citare uno 
dei piu trtjfrpasanfi). invece 
di utilizzarne le immagini co 
me tottofondo al commento. il 
pubblico avrebbe potuto ren 
der si conto dal vivo sia della 
tecnica che del clima proprio 
dell'umbiente: avrehlte ptttuto 
penetrare. inwmma, quello 
che la Fracci ha defimto « un 
happening». E, forse. questo 
avrebbe contribuitn a rendere 
anche piu significat'n i i brani 
di intervista che invece so 
no appurxi troppo « scolastici * 
perche alle domande. anche 
polemiche. Carlo Fracci ha 
sempre rispn.stn rifiutando di 

impegnarsi in una dtsciusione. 
• • • 

UNA VTA DIVKRSA? - H<> 
cominciato cosi di Chiosso e 
Simnnetta. che si e inaugurato 

domenua sera sul secondo ca-
nale. mtende battere. ci sem-
bra. una ua tnconsueta. an 
che se mm tnedtta. per un 
varieta teleri\ivo: quelle del 
lo spettacolo giornalisttco. cvte 
incline al coHoquio col pubbli
co piutlotto che alia rttuale 
stiluta di canzoni. sketch e 
oxpiti d'onore. 

In questa prima puntata. tut 
tavia, siamo nnwjsfi tn gran 
parte sul piano delle buone 
tntenzioni. L'idea di centrare 
lo spettacola sui debutti di al 
cuni personaggi puo nsultare 
valuta, al di Id del peitegolez 
zo diiistico. infatti. se offre 
lo spunto per un discorso di 
costume: ma questo non e 
*tato ancora il caso delimcon 
tro con Lauretta Mattero nc 
dei colloqui con gli altri ospiti 
Cosi, a tornare in primo pia
no sono stati. in deftnitna. i 
tingoli < numeri >: e lo spetta 
cola ha poggiato Koprattutto 
sulla abiitfd di Gaber e Jan 
nacci. oltre che sul mestiere 
della Mcsiero, su qualche spi-
ritoxa battuUx di Villaggio e 
sulla dismroltura di Anna Sal-
vatore. 

D'altra parte, il monologo 
parodia di Paala Quattrini e 
apparxo del tutto fuori tono e 
aratuito. uel'o sua sconfnrian 
te banalitd- Delle prestazioni 
di questa presentatrice dehut 
tante. peredtro. si dira meglio 
tra qualche puntata: per il 
momento ci Umitererno a con 
statare che la sua presenza 
fisica «'• gradevole. mentre la 
sua tendenza a strcifare non 
prometie bene. 

9 . C. 

Televisione 1* 
11,1$ LA TV DEI RAGAZZI 

c FUba popolara rusta ». E' un film aovlalics cha, fra I 
numeroii ricanosclmantf international!, ha ancha ottanuto 
I'ambitissimo Leone d'Oro di San Marco alia Mofttra inter
national* del Film per Ragaxzi. La regie * di V. Ciaica. 

I M S TELEGIORNALE SPORT, Cronache Itallana, II tempo In 
Italia 

M,M TELEGIORNALE 

21,ft* LA BASE DE TUTO 
Commedia in due atti di Giacinto Galllna, intarnretata da 
Ceico Bawogio e, fra gli altri. Else Vazzeler. Mario Ma

ra mta na, Gratia Maria Spina. Dl Galllna, la telavisiene ha re-
centemente trejmesio «Serenissima >: e da quella comme
dia, pur estendo asiolutamente autonoma, prende $punto 
la vicenda dl questo lavoro. Entrambe, comunque, potsono 
tegnalarsi soltanto come un ditcreto eaempio del teatro mi
nora verista dialettale dell'iniiio del tecolo: per II quale, ai 
nnl dl un concreto intereise aMuale, e deciiivo I'adaMa-
mento e I'interpretazione della regie (che in questo caso 
sono di Carlo Lodovicl)-

22,40 PERCHE'? 
Questa rubrica, generalmente poco felice, potrebbe pr«sen-

tare o ggi un interessanie servizio sulla « fantasia 1 plttorica 
dei bambini e sulle sue motivazioni. Sempre nel caso che 
la questione sia affrontata seriamente 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 DOMANI VINCERO' 
Prima puntata di una inchiesta in due tempi dl Cecilia 
Mangini sul mondo dello sport 

22,10 IL CAVALIER TEMPESTA 
Ancora una replica estiva. Siamo infatti alia prima puntata 
dell'originale di Andre Paul Antoine. che narra di cavalieri, 
armi ed amori nalla Francia del 1(00. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
10, 12, 13, IS, 17, 20, 23; t Mat-
tutino musicalc; 7,10 Musica 
stop; 7,47 Pari e dispari; 1,30 
Le canzoni del mattino; 9 I 
nostri (igli; 9,04 Colonne musi
cal*; 10,05 Le ore della musi
ca; 11,30 Una voce per voi: te-
nore Flaviano Labo; 12,05 Con-
trappunto; 12,27 Si o no; 12,32 
Lettere aperle; 12,42 Punto e 
virgola; 12,53 Giorno per gior-
oo; 13,15 Orchestra diretta da 
George Melacrino; 14 Trasmis-
sioni regional); 14,37 Listino 
Borsa di Milano; 14,45 Le can
zoni del XVII Festival dl Na
poli; 15,45 Un quarto d'ora di 
novita; 1t Programma per i 
ragazzi; 14,30 Due; 17,05 Per 
voi giovanl; 1*.M Sui nostri 
merceti; 19,13 La piii bella del 
mondo: Line Cavalieri; 19,30 
Luna-park; 20,15 Madame But
terfly. Musica dl Giacomo Puc
cini, direttore Arturo Basile. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore (,30, 

7.30, 1,30, 9,30, 10.30 11,30, 12,15 
13,30, 14,30, 15.30, 14,30, 17,30, 
18,30, 19,30, 22, 24; 4 Prima di 
cominciare; 7,43 Bitiardino a 
tempo di musica,- 1,13 Buon 
viagglo; 0,11 Pari e dispari; 
1,40 Vetrina di f Un disco per 
1'estat* »; 9,05 Come e perche; 
9.1S Romantica; 9,40 Interludio; 
10 Roderick Random; 10,40 Chla-
mate Roma 3131; 12,20 Trasmis-
sioni regional); I I Margherita a 

il suo maestro; 14 Juke-box; 
14,45 Ribalta di success); 15 
Pista di lancio; 1S.1I Glovani 
cantanti lirici; soprano Giulia-
na Ghilardi; 15,35 Servizio spe-
ciale del Giornale Radio; 14 Ci 
sari una volta; 14,35 I bis del 
concertista; 17 Bollettino per i 
naviganti; 17,10 Pomeridiana; 1t 
Aperitivo in musica; 11,55 Sui 
nostri mercati; 19 Ping-pong; 
19,23 Sj o no; 19,50 Punto e vir
gola; 20,01 Voci in vacanza; 21 
« Claudine i di Colette; 21,39 
Musica leggera da Vienna; 21,55 
Bollettino per I naviganti; 21,10 
Monsieur Aznavour; 22,40 Na-
scita di una musica; 23 Dal V 
Canale della fllodiffusione: mu
sica leggera. 

TERZO 
1,30 Benvenuto in Italia; 9,30 

F. Liszt; 10 Concerto di apertu
re; 11,15 Musiche per strumenti 
a "ate; 11,45 Cantata di Ales-
sandro Scarlatti; 12.20 Musicha 
Italiane d'oggi; 12,55 Intermez
zo; 13,55 Minerarl operlstici: 
L'Opera buffa napeletana; 14,30 
II disco in vetrina; 15,15 B. Sme-
tana; 15,30 Concerto tlnfonlco di-
retto da Arturo Toscanlni; 17 Le 
opinion! degli altri; 17,20 G. von 
Einem; I I Notizie dal Terzo; 
11,15 Quadrant* economlco; 11.30 
Musica leggera; 11,45 Magle e 
societa; 19,15 Concerto dl ogni 
sera; 20,30 1 virtuosi dl Roma; 
21 Musica fuori schema; 22 II 
Giornale del Terzo; 22,45 Rivista 
delle riviste. 

VI SEGNALIAMO: I virtuosi di Roma (Radio 3n, ore 20.20) - II 
complesso romano, diretto da Renato Fasano, etaflue i con
cert! di Antonio Vivaldi. 
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LEGGETE 
• t 

Un lettore che 
DOD vuole 
etMere portato 
al guinzaiglio 

Ho letto U gtonto IS la IM 
tern del mto omontmo anllrn 
question* del prezzo del ator 
nale. 

lo credo perO che bteogne-
rebbe per prima cosa near-
dare come I'Vnita na I'untco 
monaaie che W modo autenti 
eo t aerto chteda at mot let-
tori come em lo vogtwmo. 
con quote tmpostaztom* e argo-
mentt. Ptrsonalmente ho avu
to modo dt conMtatnre che a 
tmh auggemutntt U p** posst-
bu> ci it mttiene 

Certo che ITJnita non puo 
aempre occontentare tutti eo-
loro che le rwolgono cntt-
che o twoposte, per owte ra-
gtoni. anche economiche. ma 
ha dato luflctenti esempt. 
non solo per tl mto caso. che 
dove puo lo la 

Per da ITJnita * a tuttt git 
effettt. veramente, U giornale 
dei suoi lettori. Gli altriimpar-
tanti quotuttam ne chtedimo. 
ne potrebbero attenersi alia 
hnea. ai destdert e btsogni del 
la maggioramn dei tettort. 
bens) solo a quellt di un'est-
gua mtnorarua. per impliciti 
motivi di ortentamento classi-
sta. 

E' come cht abbta un cane. 
ene U prima penstero del pa
drone e di procurarsi un gum-
zagtto. E' questo il pensiero 
che anrma i padroni quando 
damso vita a un giornale quo-
tidiamo- creare un gumzaglto, 
e per dt piu farlo pagare a 
quello stesso che e destinato 
ad essere gvtdato. 

Per queste sempltci e natu-
rah riflesaioni io sono ben or-
goglioso di aver in mono, o-
tmnque. la mia Unita. sapendo 
ben che con questa mi diffe-
renato doi comuni dtstrotti 
lettori. 

Di tuttt t soldi che spendia 
mo. i piii bene spesi sono 
quelli per ITJnita; e con que 
sto prego U mto omonimo dt 
rivedere il suo pensiero. 

OBERDAN BATT1STIN1 
(Torino) 

La parte e gli 
li di Nenni sbagli 
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Non dobbtamo sottacere la 
parte che ha avuto Pietro 
Nenni in tutta la travagltata 
storia dell'unificazione con t 
socialdemocratici. I lavora-
tori italiani si attendevano ben 
altro da lui. Nenni e dal 19M 
che ha cominciato a deviare 
le sue attenzioni verso la 
socialdemocrazia italtana. La 
storia del nostro popolo non 
s'e mat tmbattuta in un per 
sonaggio tanto complesso 11 
suo Unguaggio e sempre ap-
parso il piii chiaro dt tutti 
gli esponenti socuitisti che 
hanno contributto alia forma 
zione d'una coscienza demo-
cratica. ma. a lungo andare, 
nella pratica, I'uomo s'e qua
si sempre trovato dalla par 
te opposta. 

L'influenza che Nennt ha 
sempre esefdtato nel PS1. 
prima e dopo Vuntficazione. 
e stata troppo grande per 
non tmputargli una grossa 
parte delle colpe della odier-
na situazione. 

AUGUSTO REGONELU 
(Savona) 

II ministero dei 
Lavori pubblici 
sui problemi 
di Porto Tolle 

L'Untt/t Da pubbllcato 11 30 
gtugno un arttcolo dal titolo 
« Segnt dl ripreta a Porta Tol
le. ma solo per la trnatfa 4ella 
sua genie •• A segulto dl esao 
cl * prrvfnuta dal capo dello 
Ufficio stamps del ministero 
del Lavori pubblici una lettera 
ch« pubbliehiamo volenUert. 
tanto piii che porta avanti II 
nostro discorso elencando e 
prerisando le difticolt* burocra-
tiche che Jmpedlscono I'attua-
zione delle opere pubbllche ne-
cessane 

II progetto relativo alia 
chiusura della sacca di Scar-
dovari, condtzione essemiale 
per la difesa del rctroterra dt 
Porto Tolle, e stato trasmes-
so dall'Fnte delta padano, il 
15 febbraio 1968 allUfficto del 
Gemo civile di Rovigo, tl qua
le ha tmmediatamente prov-
veduto all'istruttoria del pro
getto medesimo Successive-
mente il progetto. dell'impor-
to di 4.200 000 000 di lire e 
stato invinto, tramite il ma-
gistrato per il Pf>. al mini
stero dell'Agrtcoltura e Fore-
ste che lo ha poj soffopo.ifo 
al parere del Consiglio supe
riore dei LLPP. L'X luglio 
1969 U progetto e stato restt-
tuito al ministero dell'Agrt-
coltura perche venga rielabo-
rato ed inteqrato. Questo e 
stato il parere del masstmo 
organo tecnico consultivo del
lo Stato. 

Per quanto rtguarda le pra-
Uche relative alia concession* 
det contributt per le rtpara 
zioni e le ricostruzioni degli 
edifici privali danneggiati dal-
Valluvione del novembre 1966, 
le stesse vengono esperite con 
la massima sollecUudtne dal 
personale del Gemo civile di 
Rovigo e del proweditorato 
alle OO.PP del Veneto, no-
nostante I'enorme carico di 
lavoro e Vinsufltcienza nume-
rica del personate tecnico, cht 
e armai un male endemico di 
tutta V ammtmstraztone dei 
LL PP. ad ogni livello. 

Per quanto run.arda, infi-
nc. il piano di tratterimento, 
t! Comune di Pnrto Tolle. clas-
sificato tra QUPHI da traste-
rire parzialmcnte a totale (i-
ri'co dello Stato. ha prorve-
duto per delega at *ensi dello 
art. 10 della legge 1142 ad ela-
borare il Piano regolatore del 
nuovo abitatq, che e stato poi 
esaminato con parere favore-
vole dal Camitato tecnico am-
mtnistrattvo del proweditora
to alle OO PP. per il Venefo. 

II Comune stesso sta ora 
elaborando lo straldo esecu-
tivo di una prima parte dei 
lavori, per i quali sono stati 
messi a disposition* 750 mi
lioni di lire. 

STELIO RUBEO 


