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A DIECI ANNI DALL'IMPRESA PI JUKI GAGARIN 

QUEL VOLO APR! 
UNA SFIDA NECESSARIA 

Abbiamo letto ancora ie-
ri, sui giornali, la notizia 
della rcgolare ripresa della 
attivita del Lunachod, dopo 
il suo risveglio dalla quar-
ta lunga nottc lunarc. A 
quattordici anni dal lancio 
del primo satellite artificia-
lc della terra, a dieci anni 
dal primo volo orbitale di 
Juri Gagarin, a meno di 
due anni daU'allunaggio 
dell'Apollo 11, gli eventi 
dell'cra spaziale sembrano 
ormai svilupparsi in un 
quadro che — se non e 
piu quello, forse, della pri
ma stupefatta curiosita del 
grande pubblico — c venu-
to prccisandosi, ccrto, co
me quello di un settore de-
cisivo della rivoluzione 
scientifica e tecnologica in 
atto, della quale sempre 
piu chiaramente ei si rive-
lano certe caratteristiche 
di sistematicita e di neces
sity storiea. Anche e pro-
prio per qucsto, ci sembra 
che questo decimo anniver-
sario del primo volo orbi
tale di .Turi Gagarin offra 
l'occasione di riprendere e 
di approfondire un discor-
so che, sulle colonne del 
nostro giornale, ed attorno 
ad esso, avviammo a pro-
posito dell'impresa lunare 
dell'Apollo 11: un discorso 
che si sviluppo in un largo 
ed interessante dibattito, 
del quale il compagno Gior
gio Napolitano trasse un 
primo bilancio, in un suo 
articolo conclusivo su VUnu 
ta del 15 agosto 1969. 

Concordo pienamente con 
le considerazioni svolte in 
quell'articolo, e non staro 
pertanto a ripeterle. Vor-
rei piuttosto soflermarmi 
brevemente su certe diver
sity della situazione, nella 
quale — mi sembra — un 
dibattito su questi temi 
spaziali puo e deve oggi 
essere ripreso. Ed or son 
due anni, invero, quel di
battito fu largamente do-
minato — come giustamen-
te scriveva il compagno Na
politano — da < la sfida 
che risulta dal tentativo di 
subordinare lo sviluppo del
la scienza e della tecnica 
e la utilizzazione dei risul-
tati della ricerca alle esi-
genze di conservazione ed 
espansione del sistema ca-
pitalistico >; una sfida che 
< va raccolta non abbando-
nando o negando, ma con-
tendendo attivamente al no
stro avversario il terreno 
dello sviluppo e della de-
stinazione della rivoluzione 
scientifica e tecnologica ». 

Bisogna riconoscere, tut-
tavia, che nel 1969, a rac-
coglicre quella sfida, face-
vano ostacolo, nella coscien-
za di milioni di lavoratori, 
in Italia e nel mondo, con-
dizioni obiettive e sogget-
tive particolarmcnte gravi: 
che nascevano dalla massic-
cia pressione stessa dell'ag-
grcssione militare e propa-
gandistica statunitense co
me da eerie condizioni ge
neral! di crisi del movi-
mento operaio e di libera-
zione internazionale, da 
certi elementi di un suo di-

Un settore decisivo della 
rivoluzione scientifica 
e tecnologica - L'entrata 
della Cina nella competizione 
Dibattito da riprendere 
e approfondire 

Yuri Gagarin, 12 aprile 1961 

sorientamento come da una 
apparente momentanea in-
feriorita del mondo socia-
lista nella competizione 
spaziale medesima. Non si 
dimentichi, cosi, che la Ci
na popolare fu posta allora 
in condizione di lasciare > 
ignorare, ai suoi settecen-
to milioni di cittadini, il 
fatto stesso deU'avvenuta 
impresa lunare; e — secon-
do che il compagno Lucio 
Lombardo Radice giusta-
mente rilevava nel nostro 
dibattito — questi persi-
stenti limiti negli sviluppi 
deirinformazione e delta 
democrazia socialista erano 
alia radice di certe difficol-
ta della Cina non solo, ma 
dell'Unione sovietica stes
sa, nella competizione spa
ziale, come in quella eco-
nomica e culturale con la 
massima potenza imperiali-
sta. 

Non si puo dire, certo, 
che questi limiti siano a 
tutt'oggi superati, o in via 
di superamento. Ma si de
ve pur constatare, intanto, 
che — nonostante questi 
limiti — un secondo paese 
socialista, la Cina popola
re, appunto, e entrata or

mai nella competizione spa
ziale: con conseguenze di 
portata scientifica, econo-
mica, politica e militare, 
che tendono a modifieare 
in misura decisiva i rap-
porti di forza nel mondo a 
favore del socialismo. Con
seguenze di portata scien
tifica, economica, politica 
e militare, abbiam detto: 
e non ci sembra che possa 
o debba scandalizzarci que-
sta commistione del mili
tare e del politico con la 
scienza, che sempre — ;n 
una societa di classi — dal
le esigenze della politica e 
della guerra e stata poten-
temente sollecitata nel suo 
sviluppo. 

Certo e, comunque, che 
per larghi settori dell'opi-
nione pubblica operaia e 
rivoluzionaria mondiale, la 
realta dei satelliti artificia-
li cinesi e venuta a chia-
rire ed a confermare che 
— quali che siano stati i 
moventi ed i fattori che 
hanno concorso alia scelta 
della conquista del cosmo 
— «essa costituisce oggi, 
e non potra non conside-
rarsi domani, il terreno su, 
cui si e storicamente deter-

minata una straordinaria 
concentrazione e integra-
zione di energie intellet-
tuali, di sforzi organizzati-
vi, di mezzi tecnici... » (Na
politano), che fin d'oggi ne 
han fatto un settore deci
sivo della rivoluzione scien
tifica e tecnologica in atto. 

Ma anche per un altro 
verso, ci sembra, le condi
zioni obiettive e soggettive, 
nelle quali un dibattito sui 
temi spaziali puo e deve 
proficuamente • svilupparsi 
sono oggi profondamente 
diverse da quelle di or son 
due anni. Non si tratta so
lo dei satelliti cinesi, o del
la serie dei Cosmos sovie-
tici, che hanno ormai supe-
rato le quattro centinaia, 
o dei successi delle sonde 
planetarie e del Lunachod, 
che hanno seriamente riaf-
fermato la grande capacita 
di ripresa del mondo socia
lista nella competizione spa
ziale. Quel che piu impor-
ta, ci sembra, e il signifi-
cato che — di fronte a 
questa realta — assume la 
riduzione dei programmi 
Nasa da parte degli Stati 
Uniti, da parte della mas
sima potenza imperialista. 

Ijna riduzione che viene 
a sottolineare, certo, come 
l'URSS e la Cina socialista 
abbiano scelto, nella com
petizione spaziale, una via 
nel complesso meglio ode-
guata alle proprie risorse 
ed alle proprie possibility. 
Ma una riduzione, al tem
po stesso, che viene a 
smantellare tutto il castel-
lo di carte costruito, da 
certi « teorici » dell'impe-
rialismo statunitense, a 
proposito della funzione 
che le imprese spaziali, in-
sieme con quelle piu diret-
tamente aggressive e belli-
che, avrebbero avuto nella 
soluzione delle sue interne 
contraddizioni, e nella sua 
capacita di integrazione del
le masse lavoratrici ameri-
cane stesse. 

La lotta dei popoli eroi-
ci del Vietnam, e ormai di 
tutta l'lndocina, ha asse-
stato un colpo mortale a 
queste false teorie. Per la 
prima volta essa ha dato la 
prova che la resistenza di 
questi popoli contro l'ag-
gressione imperialista puo, 
nelle condizioni del mondo 
attuale, inceppare il pro-
cesso stesso dell'accumula-
zione, divenire un elemen-
to decisivo di ostacolo, o 
non piu di realizzazione 
del plusvalore estorto ai 
lavoratori. In questo mede-
simo quadro, ci sembra, va 
considerata la riduzione del 
programma Nasa di una 
America, che vede incerte 
le sorti del suo dollaro, e 
che sistematicamente, or
mai, esporta inflazione: una 
realta anche questa, che 
non ci e parso inutile ri-
levare, a proposito delle 
condizioni nuove, nelle qua
li un dibattito sui temi 
spaziali puo e deve essere 
oggi proficuamente ripreso 
e sviluppato. 

Emilio Sereni 

Una manifestazione studentesca In Inghilterra contro I'aggressione amerkana in Vietnam 

INGHILTERRA: per la prima volta un comunista 
alia testa dell'Unione che organizza 4 5 0 . 0 0 0 giovani 

Dinliv Jacks, leader deaf stndaiB 
Eletto dal congresso annuale, interpreta la richiesta di un sempre piu ampio potere di decisione - La pres
sione collettiva per incidere sulla riforma - Perche il rapporto Robbins del 1963 rischia di essere sacrificato 
al mito dell'efficienza - « Cittadini di prima e di seconda classe » - Che cosa propongono i conservatori? 

Dal nostro corrispondente I p e r <Juant0 riguarda la mas-
sa studentesca vi sono stati LONDRA. aprile 

L'Universita si interroga sui 
suo futuro ma vi sono piu 
dubbi che certezze nel dibat
tito che attualmente coinvol-
ge le autorita e l'opinione 
pubblica inglesi. II momento 
delle decisioni continua a ve-
nir rinviato a livello governa-
tivo e il ritardo accentua i 
fattori critici che rendo-
no difficile e confusa l'atti-
vita dell'intero sistema di 
istruzione superiore in questo 
paese. Un dato merita co
munque di essere sottolinea-
to: la protesta e la contesta-
zione degli studenti, che an
che qui avevano conosciuto 
un loro maggio incipiente, tre 
anni fa, si sono avvicinate al 
loro oggetto e, con uno stile 
meno estemporaneo. si eserci-
tano adesso sui concreti pro-
blemi della riforma dell'istru-
zione pubblica. Quel che il 
movimento sembra aver per-
duto nello slancio esterno e 
nel fervore ideologizzante, 
pu6 avere la possibility di 
recuperare, con un duro pro-
cesso di ripensamento, sui 
terreno di una realta in mo
vimento che pone piu che 
mai le questioni fondamenta-
li: qual e il ruolo e la fun
zione dell'universita. qual & 
il rapporto con la produzio-
ne e la societa civile, qual & 
l'esatta collocazione dell'istru-
zione e dello studente nella 
societa contemporanea? 

continui passi in avanti. In 
questi ultimi anni l'organo 
rappresentativo. l'Unione Na-
zionale degli Studenti, si e co-
stantemente mosso verso po-
sizioni piu radicali. A piu ri-
prese un atteggiamento mar-
catamente < militante» si e 
posto in luce nell'elaborazio-
ne della politica generate e 
soprattutto ha inciso nel con-
fronto quotidiano con i pote-
ri accademici e col governo. 

La laurea 
di vertice 

La tendenza era gia evidente 
sotto la passata gestione, du
rante la presidenza del labu-
rista Jack Straw. Ora il con
gresso annuale della NUS 
ha eletto alia sua massima 
carica un comunista, Digby 
Jacks, gia segretario perma-
nente dell'organizzazione e 
convinto assertore della forza 
unitaria di un movimento di 
oltre 450 mila iscritti che chie-
de un sempre piu ampio po
tere di decisione. 

La pressione collettiva non 
sorge soltanto sulla base delle 
vecchie e nuove rivendicazio-
ni settoriali ma si inserisce, 
appunto, come voce qualifi-
cante, nel grande disegno di 
riforma che, delineato e con-
tinuamente modificato nello 

DOPO LA CADUTA DI HELENIO HERRERA 

MAGO OFFRESI 
/ licenziamenti degli cdlenatori delle 

squadre di calcio non sorprendono nes-
suno; sono — falte salve le propor-
zwni, ptii cosptcue per i licenziamenti 
degli allenaton — come gli «to lo arte-
vo detto % della lettera di La Malta e 
le reltifiche di Italo De Feo: ce n'i 
una tale inflazione che il loro tnte-
rcsse viene svalutalo. Qui vale Veco-
nomia di mercato e se Vofjerta supera 
la domanda i prezzt precipitano; nes-
suno legge le lettere di La Malta, nes-
suno si preoccupa per le rettifiche di 
De Feo e nessuno si stupisce per U li-
cenztamenlo dell'allenatore. 

Pero la cacciata di Helenio Herrera 
dalla Roma merita un tantino di at-
tenzione: per le motivazioni, per i re-
troscena, per le implicazioni di costu
me e per quel mles dieux s"en vont*, 
gli dei se ne vanno, che la notizia fa 
risuonare dalle Alpi al Lilibeo, dalla 
Val Padana al Belice. dal golfo dt Tra-
pant al Ttaidlio. Se ne vanno gli dei 
e se ne vanno i maghi, licenztati in 
tronco 

Ma rtpettamo, a sorprendere non € 
questo: cio che sconcerta i la nvela-
zione the anche i maghi hanno un cuo-
re. Buttato fuori della Roma, quella 
specie di sergente di ferro che & lo 
allenatofe spagnolo. si aggrappa agli 
sttptti delle porte e striUa: «No, non 
me ne vado*. Ha girato il mondo, ma 
& stato incantato dal fascino dell'uroe 
da Trimtdi dei Monti, dal Gtanicolo al 
tramonto, dalle dolci stradine di Tra-
stevere da percorrere mono nella ma-
no con la donna amata, quella per la 
quale, come una recluta del Car dt 
Casale, come un collegiate della Nun 
ziatella o come un vetusto Romeo, sea-
lava mura e canccllate di alberghi 
dt lusso dove i suoi calciatori erano 
in nttro. 

Pur di non abbandonare il Gianicolo 
e il giardino degli aranci il mago del 
calcio I dtsposto a vendersi sottocosto: 
i dtsposto ad allenare una qualstasi 
squadretta di un qualstasi dopolavoro 

aziendale purchi sia di Roma e sia dt
sposto a pagargti quaranta milioni al-
Vanno esentasse. Non 6 amore, questo? 
Siamo al livello di un cuore e una 
capanna. Ma i grandt amori sono sem
pre una cosa complicata, dalle reazioni 
imprevedibili: Vamore di Martin Eden. 
nel romarno di Jack London, ftnl quan-
do egli st avvide che la donna che 
aveva mitizzata. nel mangiare le ci-
liegie si macchiava di rosso U mento: 
e le divinita non si versano il brodo 
sui pantaloni, non foss'altro che per U 
fatto che non esistono divinita in pan
taloni, In un romanzo — di Luciano 
PeverelU, mi sembra — si dtceva che 
il vero grande amore & quello della 
donna del ladro che non dice al suo 
uomo «non rubare piu* ma gli dice 
« portami a rubare con te»; per cui se 
e'e una donna appena appena sensata 
buona nolle amore. 

Cosl il grande amore di Herrera per 
Roma non gli ha impedito di pronun 
ciare una frase tremenda: che i diri-
genti della Roma non potevano lamen-
tarsi se lui non aveva ancora fatto 
vincere lo scudetto alia squadra visto 
che Vunico scudetto che, nella sua lunga 
vita, la Roma aveva vinto — nel '40-'4l 
— to doveva a Mussolini che volendo 
rifare di Roma la «caput mundi* co-
minciava col farla a caput Italiae* al-
meno nel calcio. 

E" successo un quarantotto: Herrera 
aveva irriso alle tglorie sportive* del
la capitate, ai mgenerosi sforzi* degli 
atleti di trent'anni fa, al tmecenatt-
smo * del presidente di allora, alia leal-
ta e alVonesta sportive che — come 
sanno tutti — sono la caratteristica pe 
culiare del calcio professionistico ita 
liano. 

In realta noi non sappiamo se vera 
mente lo scudetto /u vinto per volonta 
di Mussoltni o percht nel calcio tutto 
i possibile; quello che sappiamo & che 
Herrera non dtceva assolutamente 
niente di nuovo: la storia dello scudet
to attribuito per necessity belliche & 

tanto vecchia che stupisce solo che ct 
sia qualcuno che se la ricorda ancora. 
Quindi che lo abbiano licenziato con 
questa motivazione rende la storia co-
micamente patetica, col mago che avan-
za dubbi sull'onesta passata del suo 
amore attuale — quello calcistico. na 
turalmente —; con quel Godot che deve 
arrivare a sistemare tutto (per alzare 
il prezzo delle sue prestazioni U mago 
spagnolo dice sempre che se non lo 
accontentano && il presidente del Bar-
cellona che gli offre cose folli) e che 
quando <?6 bisogno di lui si scopre 
che non & mai esistito; col mago tra-
volto dalla passione — non calcistico, 
questa, ma sentimentale — con la di-

• sperata irruenza di chi ha passato la 
. quarantina e quindi si comporta come 

un sedicenne, salvo tornare a raggtun-
gere la plena maturita quando si tratta 
di amministrare non gli affetti, ma le 
lire — che grava e rigrava restano 

, sempre il piu grande degli affetti — e 
mette i milioni nelle banche svizzere. 
Non si sa mai. 

Tutto questo i comicamente patettco. 
Poichi i dirtgenti della Roma lo li-

cenziano accusandolo di aver vilipeso 
' • la squadra, lui dice che ama Roma so-

pra ogni altra cosa al mondo e mette 
gli annunci economici sui giornali of-

. frendosi a modico prezzo a qualsiasi 
, squadretta laziale. E nessuno dice chia-

ro che sotto tutto questo ci sono sol
tanto t soldi, le tasse non pagate, le 
rivendicazioni economiche da una par-

' te e le delusioni economiche dall'altra 
In realta, dello scudetto del '40-'41 a 

chi gliene importa? A chi interessa se 
lo ha vinto Mussolini o MonzegUo (che 
d'altra parte di Mussolini era ottimo 
amico?) Dell'ammiraglio Persano e 
della battaglia di Lissa si parla solo 
nei libri scuola e a nessuno verrebbe 
in mente di fucilare chi dicesse che 
quella battaglia navale fu una formi-
dabile fregatura, 

kim 

scorso decennio, e tuttora lon-
tano dalla chiarezza e logici-
ta che una certa convenzio-
ne vorrebbe attribuire — sen-
za molti motivi — a qualun-
que prodotto tecnico dell'am-
ministrazione pubblica ingle-
se. Non deve infatti sorpren
dere scoprire oggi che l'ormai 
famoso rapporto Robbins del 
1963 (salutato allora come la 
pietra di paragone da tutte 
le correnti riformiste libera-
li) e rimasto praticamente let
tera morta e rischia anzi di 
essere sacrificato sull'altare 
efficientistico: piu laureati 
con minore spesa, un mag-
gior rendimento dei costi, una 
ancor piu stretta relazione fra 
1'ateneo e la fabbrica. 

Robbins e stato l'ultimo 
esponente della tradizione au-
lica a progettare un allarga-
mento numerico che tenesse 
conto della < qualita > mentre 
apriva il varco alia c quanti
ty >, La grande espansione edi-
Iizia degli anni 50 60 sembra-
va permettere la preservazio-
ne di un certo standard di 
insegnamento accademico e 
concedere al tempo stesso lo 
spazio sufficiente all'intensifi-
cato afflusso di studenti. Ma 
era (e rimane) un'illusione. II 
piano era gia viziato all'ori-
gine. H cosiddetto < sistema 
binario > da cui e caratteriz-
zata l'istruzione superiore in-
glese ha sempre agito da va-
sca di compensazione per le 
ceccedenze> e da filtro so-
ciale per la < selezione >-

Ad un ordine universitario 
primario (anch'esso niente af-
fatto omogeneo) corrisponde 
un settore subordinato (poli-
tecnici. magistero. collegi di 
istruzione) su cui viene conve-
nientemente scaricata la pres
sione numerica. Alia laurea di 
un vertice privilegiato corri-
spondono le qualifiche piu 
scadenti della base. Non a ca-
so gli studenti inglesi parla-
no di una cittadinanza di iri-
ma e di seconda classe per 
la piramide « meritocratica >. 
entro la quale si awolge il 
meccanismo discriminatorio 
dell'istruzione pubblica del lo
ro paese. 

Cosi al giorno d'oggi. nep-
pure la gia criticabile divisio-
ne accentuata da Robbins pud 
sperare di ottenere il suo an-
ticipato ritmo di espansione, 
H governo infatti ha gia an
nunciate di non prevedere al-
cuna estensione « fisica > del-
l'attuale reticolo universitario. 
Vale a dire non si costniiran-
no piu cuniversita nuove > e 
1'espansione dovra awenire 
entro le strutture esistenti, 
preferibilmente in quei poli-
tecnici che, come un modello 
factotum a basso prezzo, a 
stretto indirizzo pratico-tecni-
co e ad alta flessibilita pro-
duttiva, sono senz'altro preii-
Ietti dalla amministrazione 
conservatrice. H governo de
ve prima o dopo decidere 
quale sia Tawenire delle 45 
universita esistenti. Poich6 le 
finanze accademtche sono re 
golate dal Comitate dei sus-
sidi universitari. si tratta di 
mettere in grado quest'ulti-
mo di approntare fl prossimo 
piano quinquennale 1972-77. 

Al momento ci sono 254 mi-
la studenti nelle universita 
britanniche. Secondo i preven-
tivi di Robbins il totale do-
vrebbe salire a 341 mila en
tro i prossimi cinque anni. Le 
autorita accademiche e fl Co
mitate dei sussidi (U.G.C.) af-
fermano che tale espansione 

e possibile se vi saranno i 
necessari investimenti. Ma il 
governo, abbandonando defini-
tivamente la linea Robbins, fi-
nira col riversare tutto l'am-
pliamento numerico della po-
polazione studentesca inglese 
sui cerchio secondario della 
istruzione superiore e in par-
ticolare sui politecnici. In ter
mini piu semplici: si continue-
ra a privilegiare il settore del
la ricerca pura, si preservers 
soprattutto il prestigio e la 
influenza sociale che derivano 
dalla frequenza delle vecchie 
universita come Oxford, Cam
bridge (e in misura decrescen-
te le altre « civiche > e « nuo
ve >), per convogliare la mas-
sa studentesca verso un tipo 
di istruzione piu rapida. piu 
flessibile, accademicamente 
dequalificata ma tanto piu di-
rettamente redditizia per la 
produzione. 

Piano per la 
discriminazione 

Per inciso va ricordato che 
nelle universita inglesi opera 
il c numero chiuso » e che da-
ti c positivi» come il rappor
to insegnante-allievi di uno a 
tredici e il tasso di fallimen-
ti del 15-20%, vanno giudicati 
alia stregua della cghigliotti-
na » che scatta all'atto dell'in-
gresso: ogni anno 50 mila gio
vani che sono riusciti a scala-
re di pieno diritto 1'aspro pen-
dio c meritocratico > si trova-
no esclusi dalla sommita so
ciale perche negli atenei non 
e'e posto per loro. U dubbio 
radicale su questa massa di 
c esclusi > e dettato non solo 
da considerazioni owie di giu-
stizia sociale ma anche da per

tinent! riflessioni sulla effi-
cienza effettiva del sistema. 
Quella inglese. malgrado l'or-
dine e l'armonia di superficie. 
e una struttura scolastica che 
ai suoi vari livelli sembra per-
dere piu di quello che acqui-
sta. Sotto i conservatori si e 
recentemente dato un altro gi
ro di vite al risparmio della 
spesa. 

La spirale inflazionistica ha 
fatto aumentare dell'11% i co
sti di gestione e molte univer
sita hanno dovuto 'agliare al-
cune important!' voci dei loro 
bilanci. Globalmente I'lnghil-
terra spende circa 300 milio
ni di sterline all'anno per le 
universita e due milardi e 
mezzo' per tutta l'istruzione 
ossia attorno al 6% della spe
sa statale. E' una cifra che. 
in relazione col modesto rit
mo d'espansione economico 
nazionale. si trova difficile 
mantenere. Entro il 1980 vi 
dovrebbero essere 800 mila 
studenti nei vari rami della 
istruzione superiore. 

Sono gia previste una serie 
di riduzioni. modifiche. auto-
finanziamenti oltre all'accre-
sciuto patrocinio dell'indu-
stria e del capitate private. 
L'adeguamento della istruzio
ne pubblica alle nuove forme 
del modo di produzione & un 
processo estremamente com 
plesso che richiama la re-
sponsabilita di tutta la socie
ta. II piano di cui il gover
no si fa portatore passa piu 
che mai per una netta discri-
minante sociale. Ed h su que
sto punto fonda men tale, il ca-
rattere politico della riforma. 
che si indirizza ora la cari
ca critica e la forza di pres 
sione del rinnovate movimen
to studentesco inglese. 
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