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OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRACCIO 

SOTTOSCRIZIONE 

«Caro Fortebraccio, so-
no un disoccupato che non 
lavora perche preferisce 
godere al sole le sue ren-
dite che sono: miseria, di-
sperazione, salute. Non ml 
manca, pero, nobilta d'ani-
mo e per questo col cuore 
ricolmo di gioia ti invio 
lire 150, per dare ancn'io 
11 mio contribute alia tua 
doverosa sottoscrizione a 
favore del francescano di 
Assist, ovverossia il s-m-
t'uomo della nostra citta, 
ministro Silvio Gava. Fra-
terni saluti. Antonio Tarli-
no - C/mare di Stabia». 

« Egregio • Fortebraccio, 
quando ho saputo che il 
ministro Gava paga solo 10 
mila e 700 lire di imposta 
di famiglia. mi sono detto 
che non e giusto che io pa-
ghi quasi quanto lui. Se-
condo me qualche ricchez-
za dovrebbe pure averla: 
qui dalle nostre parti non 
si muove foglia che Gava 
non voglia e non credo che 
questo sia merito solo del-
la lungimiranza politica e 
della visione chiara giusta 
e migliore di quella degli 
altri che il signor ministro 
dovrebbe avere. Comunque 
vLsto che lui si dichiara 
nullatenente o quasi, io vi 
mando 1000 lire per lui, 
cosl d'ora innanzi potro 
dire che qualche cosa ha. 
Scusatemi per lo sfogo. 
Paolo D'Arco • C/mare di 
Stabia ». 

«Caro Fortebraccio, ?o-
no una casalinga e ogni 
giorno sono cos tret ta a fa
re la spesa per coprire le 
esigenze della famiglia. I 
prezzi aumentano e mi so
no vista obbligata ad eli-
minare il secondo piatto. 
Cio non mi spaventa per
che penso a tut t i colore 
che mangiano poco e sono 
costretti a saltare i pasti. 
Una mia arnica mi diceva 
che aveva saputo che i Ga
va versano in cattive ac-
que, il mio tormento e la 
mia pena sono tali che con 
le lacrime agli occhi ti 
mando lire 100. per contri
b u t e alia sottoscrizione 
che tu hai lanciato per 
sollevare le sorti dei poveri 
Gava. Ti prego di firmare 
solo con la sigla E. V. • 
C/mare di Stabia ». 

«Caro Fortebraccio, sta-
mane sono uscito di casa 
con 50 lire. Non ho potuto 
prendere di piu dalla mia 
grande pensione per non 
darmi troppi lussi. Ho com-
prato due nazionali e quan
do ne ho accesa una dal 
piu vicino caldarrostaio ho 
pensato agli stenti e alle 
sofTerenze di qualcun altro 
che non ha neanche queste 
possibilita. Sono. diamine. 
ben 30 lire e te le acclu-
do. Possono servirti per la 
sottoscrizione per il mini
stro del nostro cuore e 
percio te le mando sicuro 
che saranno ben gradite 
dal piu illustre stabiese. 
Luiqi Matronc - C/mare di 
Stabia ». 

«Caro Fortebraccio, so
no un giovane operaio e 
vengo proprio in questo 
momento nella mia villa 
dopo avere fatto un'orget-
ta nella mia fabbrica (il 
padrone, oh come e brutto 
questo termine, dice in-
fatti che la fabbrica e po-
polata da una sola gran
de famiglia) e sono fresco 
come una rosa, tanto che 
forse fra un po* vado an-
che alia scuola serale per 
studiare per prendermi un 
diploma. Sai, guadagno 
tanti soldi e mi sono tan-
to divertito nella mia vita 
di 19 anni che non so piu 
che altro fare, al punto che 
perdo un po* di tempo a 
scuola. Mi domando: e giu
sto che io stia cosl bene 
ed un uomo come Gava, 
che tanto si prodiga per i 
poveri e i debol: debba 

'vcrsare in ristrettezze eco-
nomiche? Plaudo quindi 
alia tua iniziativa e ti in
vio 500 lire che ti prego 
di far recapitare a mio no-
me al francescano piu 
francescano di San Fran
cesco. Abbiti i miei saluti. 
S. V. - C/mare di Stabia ». 

Queste letterc (assolula-
mente autentiche c da noi 
Jedelmente trascritie) non 

ci sono pervenute nei gior-
ni scorsi. Le abbiamo qui 
da circa un mese e ci fu-
rono inviate dopo che, il 
15 qennaio, terminammo 
un nostro corsivo con que
ste parole: «... meditiamo 
da tempo di aprire una 
sottoscrizione fra i cittadi-
ni di Castellammare e di 
Napoli in soccorso del Ga
va ». Ma non no avevamo 
ancora fatto nulla per de-
licntezza. Come si fa ad 
andare da un yninistro (Sil
vio) c da im presidente di 
tante cose (Antonio) per 
portare loro una sommet-
ta in francobolli, senza una 
occatione che. consenta di 
dirqli cordialmentc: « Vo-
qliono qradire? », e col ri-
Frhio che essi trovino inon-
portuno un qesto che e. ci 
credano. afjettuoso e sin-
ccro'* Cosl avevamo tenute 
scarete queste letterc e rin-
v'ato a un momento mi-
qlinre Vapcrtura della 
snttosrrizione proqettata. 
quando e sopravvenuto lo 
scioqlimento delle Camere 
e la ennsequente indizione 
di nttovc elezioni. II mini
stro Gava si rirtresentera, 
nnturalmente. 11 prof. An
tonio non sappiamo. flno 
a aueslo momento, cib che 
far a. ma sara in ogni ca-
so in qrado di aiutare suo 
padre? Se I'elenco dei tas-
soti per I'imnostn di fami
glia 1972 pubblicato dal 
periodic'o di Castellamma-
re « Nuova Iskra » del cin-
cue febbraio scorso e esat-
to. e non abbiamo raqione 
d> dubitarne, sulla poverta 
del ministro Gava non pos
sono sussistere dubbi. Eqli 
risulta tassato su un im-
ponibile di lire 390 000 on
line. pari a lire 32.500 al 
mese, circa 1083 lire al 
aiorno. e dovra versare al 
Comune, di imposta. lire 
10 761 aqni anno Mettiamo 
pure che venaa rieletto a 
furore di popolo. ma una 
campagna elettorale e sem-
pre una occasione di spe-
se straordinarie, difflcil-
mente preventivabili. Co
me potrebbe fare il mini
stro Gava, senza una pub-
blica sottoscrizione? 

Tanto piit che questa no
stra iniziativa offrira al 
ministro Gava Voccasione 
di smentire coi fatti le vo-
ci sempre piit numerose 
che ce lo dipingono, insie-
me a suo figlio prof. An
tonio, danaroso e addirit-
tura sfarzoso. II 2 marzo 

« Panorama » ha pubblica
to una notizia relativa alia 
permanenza di 45 demoeri-
stiani navoletani in un 
prande albergo di Milano, 
durante il congresso dc 
del 1967 Tra gli ospiti 
e'erano anche i due Gava, 
a proposito dei quali «Pa
norama » ha scritto: « I 
Gava per addormentarsi 
bevevano champagne e per 
svesliarsi acqua Fiuggi 
gelata ». Ora, lasciamo an-
dare lo champagne per ad
dormentarsi: e U7i uso dif 
'usissimo, specialmente tra 
i disoccupati, che hanno 
zsmpre qualche cosa da di-
menticare e che solitamen-
le stentano a prendere son-
tio. Ma Vacqua di Fiuggi 
qelata e carissima, con 
que! che costa il ghiaccio 
che se uno non fa presto 
ft scioglie. Ora, siccome 
noi crediamo (lo diciamo 
sincrramente) che il sena-
iore Gava sia una persona 
-•incera. i cast sono due: 
o accetta il nostro aiuto e 
sura dimostrato, con cio, 
che i lussi attribuitigli so
no una pura e maliziosa 
imenzione; o lo rifluta, e 
•jvTcmo diritto di credere 
zhe qualche bicchicrotlo 
di Fiuggi gclata ogni tan
to. ver svegliarsi, Kt man-
art grit. Non sara comun
que uno scandalo, inten-
aianoci: chi e senza Fiug
gi. come si dice, scagli la 
on ma pietra. 

Sicche, per concludere, 
apriamo la sottoscrizione, 
raccomandando ai buoni 
che tolessero parteciparvi, 
di mandare piccole, picco-
lissr.ne somme. Non vor-
remmo che i Gava, abitua-
ii a vivcre prnlicamente 
con nienle, a vedcrsi pio-
vcre addosso cijre cospi-
cue ne reslassero trauma-
tizzati. Pochi, dunque, ma 
binceri; e inlanto ecco il 
pnmo conto: 
Totale al 5 marzo L. 1.750 
Somme precedenti Zero 
Totale generate L. 1.750 

GRAZIE E SALUTI 

Rinqrazio vrvimcnte i se-
guenti letlori che mi hanno 
scnlto e .': ass:curo che tcr-
ro cento delle loro indtca-
ziom: Agoslir.o Garqmlo -
Meta: Mario Scotti - Scan-
so; Alessandro P.en.ano -
Torino: Dino Casin: • Fi-
renze; Salvatore Pinlus -
Cagliari; a Un operaio» -
Rita Trigoso: Marcella Co-
laiuti - Torino: «Un po-
vero ignoranle» - Milano; 
A.F. • Genova; E. Bcdei -
Cadidavid; Dante Botti • U-
dine; Michele J oven - Ft-
renze; M B. • Ciniscllo Bal-
samo; V.L. • Genova; G. 
Sarti - Bologni; Luciano e 
EhsabelUi Due - Pisa: Bru
no Gabassi • Montespcrto-
li; Claudia Brazzola - Ber
gamo; Ivan Basenghi • 
Scandiano; Franco Colaiu-
ta • Empoli; Ettore Maio • 
Napoli; Gnido Mariinotti 
- Milano; RF • Fircnze; 
Pietro Pavamn • Rnmo di 
Palo; Nnn Altnlim Fab 
brico; Otello Siqnari • Ve 
vey; Enrico Ronarctli -

Reggw Emilia (I tuoi dise-
gni sono molto gustosi); 
«Un lettore che sara co-
slretto. nonos'ante tutto, 
a toiare comur.ista n (bra
vo, contmui cosi); Pasqua-
le Rajota - Napoli; Licia 
Pisom - Gallarale; Achille 
Inzaghi - Gorgonzola; G. 
Bedachi - Pesaro (ma non 
sono sicuro di avere ben 
decifrato la firma): Artu-
TO Mastropasqua - Milano; 
Roberto Oscar Ricci • Fer-
mo; Gcnnaro Mola - Se-
condiqliano: Marina Brivio 
• Milano; Mario Benciven-
ga • Roma: Gerardo Santo-
riello - Bagnoli Irpino; 
Brenno Pinotti - Carpi. 

P.S. Sarei grata ai let-
tori ss mi scrivessero let-
tere piu brevi e, almeno 
per quanto riguarda le fir-
me. vorrei che avesscro la 
bonta di scrivcrle con ca-
tatteri chlnri, m manicra 
che rr.ulttno agcvolmente 
decifrabili. IM stesso dica-
si, naluralmente. per git 
mdinzzi. Grazie. 

Inchiesta su una delle piu stridenti e drammatiche contraddizioni sociali 

LA K n H M Z H f PNTElETTUAli 
Nei prossimi anni secondo le stime ufficiali Tofferta complessiva di laureati e diplomati 
superera del 20 per cento la domanda - Analisi di una delle piu grosse e tipiche « f abbriche 
di senza lavoro»: TUniversita di Bari - Che cosa vale oggi il famoso «pezzo di carta» 
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Dal nostro inviato 
BARI. marzo. 

Da Matera a Bari ci si ar-
riva o con il vecchio trenino 
colore verde pastello, a scar-
tamento ridotto, proprieta di 
una societa privata o con cor-
riere che hanno orari molto 
elastici e improbabili o infi-
ne con vecchie « Buick »-taxl 
che per un trasporto « cumu
lative » fanno prezzi ferrovia-
ri. Treno e cor riere sono 1 
mezzi prevalenti — insieme 
all 'autostop — dei primi pro-
tagonisti che incontro volen-
do andare a scoprire la sor-
da e drammatica realta della 
«disoccupazione intellettuale» 
in Italia. 

Certo i disoccupati « intellet-
tua l i» possono essere di tipq 
molto vario: dallo scrittore di 
avanguardia che non trova edi-
tore, al giornalista licenziato 
perche la proprieta del gior-
nale ha cambiato linea politi
ca (e pacchetto d'azioni), ai 
laureati che concorrono in po-
lizia o nei vigili urbani, fino 
a questi diplomati meridionali 
che affollano i mezzi intorno 
a Matera. Ci sono gli alunni de-
gli istituti di Matera che vanno 
e vengono dalla provincia; ci 
sono i diplomati che da anni 
vengono sfornati come pagnot-
te e restano li a aspettare il 
« miracolo » di un posto, viag-
giando a Bari per sollecitare 
il miracolo; ci sono gli studen-
ti universitari che hanno an
cora qualche anno di respiro, 
nell 'area di parcheggio della 
elefantiaca Universita pu-
gliese. 

Matera non e un punto di 
partenza qualunque. fa storia 
per conto suo e qui un certo 
tipo di disoccupazione intellet-
tuale. brutalissima, ha assun-
to dimensioni drammatiche 
(oggi i diplomati disoccupati 
sono circa settemila): e un ca-
pitolo a parte e quasi emble-
matico di quella nuova realta 
feudale, medioevale anche nei 
dettagli. che e la s t ru t tura 
scolastico-culturale in Italia. 
Diciamo che da Matera par-
tono i «valvassini» e qual
che «valvassore» per andare 
alia ricerca, nei feudo barese, 
dei « vassalli » e dei rari, am-
mirati , feudatari. A Matera oc-
correra tornarci dopo ave
re visitato feudi e principa-
t i : cioe Universita, scuole pri
vate delle grandi industrie, 
scuole «super-selettive ». sot-
to-Universita per i semi-lavo-
ratori che la nostra s t ru t tura 
scolastica offre al mercato. 

Universita barese: grande e 
spaziosa sorta a fine '800, ave
va circa undicimila studenti 
dodici anni fa e oggi ne ha 
poco meno di quarantamila. 
La loro storia, la vicenda di 
cui sono protagonisti per lo 
piu inconsapevoli, il loro de-
stino segnato di disoccupati 
cronici. di frustrati, di sottoc-
cupati e tu t ta fra queste mura. 

E' mat t ina presto e dalla vi-
cinissima stazione ferroviaria, 
dove arrivano anche « bus » e 
taxi-bus, sciamano ragazzi e 
ragazze a frotte. Un mare che 
li per 11 fa effetto. sembra 
una qualche immagine gia vi
sta sugli arrivi di studenti al
le lezioni al « campus» negli 
USA o in Inghilterra. Errore . 

Sono tanti e vanno tu t t i a 
un solo cortile. un solo corri-
doio, un solo ufficio: la Segre-
teria, mater magna della loro 
vita studentesca. Mi spiegano: 
«Se i capitato in giorno di 
iscrizione agli esami. Qui alle 
lezioni non ci viene piu nes-
suno: tanti cosi non li vedre-
st i ma i» . - . 

Questa la prima impressio-
ne da cui parte un discorso 
condotto at traverso sforzi di 
interpretazione sempre piu 
complessi, estesi a studenti e 
professori e collettivi che so
no andati a fondo nell'analisi 
del fenomeno. Un fenomeno 
che poi si pud riassumere co

si: la laurea non e piu la so
la strozzatura selettiva dello 
imbuto dove confluivano le 
tante iscrizioni; oggi la stroz
zatura e spostata piu avanti. il 
danno piu irreparabile. E qui 
occorre uscire dal qualunqui-
smo delle immagini e delle 
impressioni e entrare nei vivo 
di tu t to il discorso — in Ita
lia piu drammatico che ne
gli altri paesi capitalistic!, an
che se le caratteristiche di 
fondo non cambiano — sulla 
disoccupazione intellettuale: 
una delle piu evidenti contrad
dizioni di questo sistema in 
cui viviamo. 

II panorama 
generale 

II panorama generale della 
disoccupazione intellettuale 
in Italia e ormai abbastan-
za documentato da studi an
che particolareggiati e artico-
lati in modi diversi. II Piano 
quinquennale in at to — ma 
ancora semiclandestino, an
che se siamo al suo secondo 
anno di vita — afferma che i 
laureati in Italia, nei quin-
quennio fino al '75 aumenta
no del 21 per cento all'anno. 
Una cifra spaventosamente su-
periore alia domanda di mer
cato. Infatt i , nei quinquennio, 
1'offerta complessiva di lau
reati e diplomati risultera so-
vrabbondante del 20 per cen
to rispetto alia domanda. Piu 
dettagliatamente per quanto 
r iguarda il Sud. nei corso del-
ia Assise della FGCI sul Mez-
zogiorno di alcuni giorni fa, 
il compagno Veltroni ricor-
dava che nelle regioni meri
dionali il 31.8 per cento del
la popolazione maschile fra i 
14 e 26 anni non lavora e non 

studia; fra i giovani italiani 
in cerca di pr imo lavoro, il 
47 per cento sono meridiona
li; nei Mezzogiorno, fra quei 
giovani in cerca di prima oc-
cupazione. i diplomati rappre-
sentano il 35.8 per cento e i 
laureati il 4.2 per cento; per 
contro, i giovani occupati di
plomati e laureati rappresen-
tano il 7,3 e il 2,9 per cento. 

La scuola si e gonfiata al-
Finterno di vecchie s t rut ture , 
e s trar ipata e alia fine il fa
moso «pezzo di Cirta » con-
cepito come acquisizione de-
finitiva del « posto » qualifica-
to ha perso valore. La selezio-
ne ha spostato le sue forche 
caudine; a t tende altrove che 
agli esa.ni di licenza o di lau
rea i giovani s tudent i e li col-
pisce servendosi di sistemi an
cora piii spietati, ancora piu 
arbitrari di quelli tradiziona-
li di un tempo. Per lo piu la 
scuola produce per se stes-
sa, produce cioe precari inse-
gnanti disoccupati (come una 
fabbrica di scarpe che pro-
ducesse macchine per fabbri-
care scarpe): di qui il «sur
plus » inevi table. 

Si aggiungano molte altre 
considerazioni sulle quali oc-
correra tornare piu dettaglia
tamente (utili. in tal senso, i 
recentissimi studi del Censis): 
dalla verticalita rigidissima 
della s t ru t tura scolastica e cul-
turale italiana alia assenza di 
mobilita professionale perche 
le profession! sono ancora le
gate a vecchie concezioni del
la istruzione (non cioe « con-
sumo » di cultura ma acqui
sizione del «t i tolo » una vol-
ta per tu t te ) . Quello che e 
cer to e che nei Sud il maggio-
re prodot to sfornato dalle Uni
versita e dalle scuole (parcel-
lizzate, specializzate fino al pa-
radosso, secondo arcaici « me-
s t i e r i» classificati nei 1800) 

sono gn insegnanti: circa U 
sessanta per cento dei laurea
ti finisce In questa area di 
parcheggio indefinita, senza 
disco orario, senza c a m e r a o 
sviluppo dei quadri intellet-
tuali. 

E' il modo brutale, rozzo, 
che il sistema sociale di clas-
se ha utilizzato per dirotta-
re. deviare, evitare qualunque 
spinta a riformarsi, a modifi-
care le sue strut ture sostan-
zialmente feudali anche se si 
chiamano borghesi. La ten-
denza at tuale e quella di risol-
vere la radicale contraddizio-
ne posta al sistema dalla esplo-
sione della scolarita, tenendo 
fermi sostanzialmente gli 
sbocchi produttivi e sociali di 
un tempo, spostando altrove 
la vera selezione e creando 
un enorme «parco buoi» fo-
raggiato malamente e destina-
to alia rassegnazione. 

II mare 
nei cappello 

Ma andiamo a vedere e ad 
analizzare da vicino una del
le piu grosse e tipiche «fab-
briche» di intellettuali disoc
cupati: l*Universita di Bari. 

II primo a piazzare corsi 
universitari in Terra di Bari 
fu Gioacchino Murat. Poi quei 
corsi, rnantenuti dai Borbone, 
furono soppressi dal Regno 
d'ltalia nei 1861. Dopo alter-
ne vicende, Bari pote final-
mente inaugurare la sua Uni
versity nei 1925: cinque Fa-
colta (Medicina. Farmacia, 
Giurisprudenza. Economia e 
commercio, Agraria) e 352 
iscritti. Oggi le Facolta e i 
corsi sono 26 (tutti , compre-
so il corso di laurea in Infor-
maUca, n«eno la sola Archi-

tet turaj t gii iscritti 37 800. 
L'Universita e sempre quella: 
e stato come rovesciare il ma
re dentro un cappello. 

Ecco quindi le folle agli 
sportelli delle Segreterie — 
unico momento di « v i t a » 
universitaria burocratica — 
mentre le frequenze sono an-
date ormai calando fino a di-
ventare — per i piu puramen-
te simboliche. Lo studio e mi-
nore e la facilita di laurear-
si e maggiore: undici appelli al
l'anno a Giurisprudenza, per 
esempio, e piani di s tudio 
«s t anda rd» . Molti comince-
ranno a fare i fuori corso fuo-
ri dellTJniversita, aspet tando 
di lavorare. 

Per capire meglio, ci riunia-
mo con un gruppo di compa-
gni, s tudenti e docenti, della 
Sezione comunista universita
ria nella sede della vecchia 
Sezione Bari Centro. Sono 
una decina. in prevalenza as-
sistenti di varie facolta, che 
raccontano le ul t ime scoper-
te venute fuori da analisi det-
tagliate e che servono a dare 
qualche primo dato concreto 
o di rife-imento. 

Nei suo recentissimo Con
gresso la Sezione universitaria 
ha analizzato a fondo i pro-
blemi. L'incidenza e la carat-
teristica fondamentale r imane 
ancora quella rappresentata 
dalle Facolta umanistiche. tra-
dizionali nei Sud. Ci sono al-
cune novita apparent i : per 
esempio a Bari e'e s t a t a in 
questi ultimi anni una « fuga » 
da alcune Facolta umanist i
che tradizionali a quelle con 
l'alone fascinoso e neo-capita-
listico della «tecnologia » a-
vanzata: cosl ci sono s tat i au-
menti a Fisica, a Chimica, a 
Medicina e il corso di laurea 
di Informatica che e na to da 
appena due anni, ha ben 526 
iscritti. 

Per tut t i questi vale la bat-
tu ta in uso per quelli di In
formatica o Scienza delle in-
formazioni: « Hanno il privile-
gio di essere "informati" pri
ma della loro futura disoccu
pazione». Per contro a Lecce 
— e quindi nella stessa area 
di assorbimento del «ducato» 
a Est e a Sud di Napoli di 
cui dicevamo sopra — la Uni-
versita ha ben diecimila 
iscritti alle due uniche Facol
ta di Lettere e di Magiste-
ro. La tendenza generale di 
quest 'area del meridione rima
ne quindi stabile. Del resto, 
dicono i compagni, basta ri-
cordare che ancora oggi il 
75 per cento dei magistrati 
italiani viene dal Sud e cosl 
e per. tut te le cariche mini-
steriaii, amministrat ive, poli-
ziesche e di insegnamento. Ap-
punto lo sbocco famoso nel-
l'insegnamento. 

Nuove 
strozzature 

Ma anche qui che cosa e ac-
caduto? A Bari i professori or-
dinari — in risposta alia for
m i d a b l e onda d 'urto di iscri
zioni che abbiamo detto — 
sono passati da 100 a 112 
mentre e sal i to di centinaia 
di unita 1'esercito dei docenti 
subalterni. Insomma i feuda
tari del corpo accademico re 
stano quelli che erano e chi 
aumenta — visto che il « du-
ca to» si estende — sono vas
salli e valvassori. sergenti e ca-
poralmaggiori. C e un ot t imo 
documento, molto specifico e 

dettagliato, prepara to dalla cel-
lula comunista della Facolta di 
Giurisprudenza. A proposito 
della questione dei docenti vi 
e scri t to: «Ecco individuata 
la massa della "manovalan-
za" accademica. la "bassa for-
za" dell 'attivita didattica desti-
na ta a assorbire come catego-
ria subalterna l 'urto della 
spinta studentesca alle s t rut
ture universitarie. 

« Cosl. gia all 'interno dell'U-
niversita, gli studenti possono 
identificare e imparare a co-
noscere una figura sociale di 
laureato dequalificato non dis-
simile da quella che essi stes-
si andranno a personificare 
nella societa: il ricercatore 
"subal terno" che non puo co
me i suoi predecessori nei ruo-
lo, dedicarsi prevalentemente 
alia ricerca per conseguire la 
"qualificazione" richiesta pe r 
il ruolo che di fatto occupa, 
essendo impiegato continua-
mente in at t ivi ta didat t iche 
ormai meramente ripetitorie 
e di controllo (esercitazioni e 
esami)... E ' la nuova linea go-
vernativa neH'Universita che 
— insabbiata la riforma — 
crea una grossa fascia di in
tellettuali subalterni a bassa 
retribuzione (125 mila lire 
mensili " a t e r m i n e " come 
borsa di studio) e alto sfrut-
tamento ». 

Ecco quindi uno degli «sbOc-
ch i» per i laureati , il preva-
lente: ecco il destino prefab-
bricato per i quarantamila di 
Bari. E ce ne sono altri di 
sbocchi. non meno cupi, da 
andare a vedere — proprio in 
questo prezioso e indicativo 
test pugliese — sono le «fa
te morgane » della industria-
lizzazione, delle «tecnologie 
avanzate»; della impotente ri
cerca di qualche terminale di-
verso da quello quasi essiccato 
dell'« impiego ». Altre delusio-
ni, frustrazioni, che corrispon-
dono a disegni precisi del cer-
vello collettivo. di classe, che 
muove l 'attuale meccanismo 
di sviluppo. Un cervello che 
ha saputo trovare nuove stroz
zature selettive: un viaggio che 
dal Sud portera inevitabilmen-
te al « grande no rd» . 

Ugo Baduel 

Come si trasformera la rete della metropolitana di Mosca 

In metro per 300 Km. 
Un mezzo di trasporfo desfinafo ad avere il sopravvenfo su fuffi gli alfri e a sotfrarre passeggeri per-
fino alie ferrovie — L'aumenlo della velocifa e la diminuzione dei rumori — I vaqoni « a botte» 

La station* i Arbatskaja • delta metropolitana di Mosca 

MOSCA. marzo 
Come si trasformera la metropolitana 

di Mosca nei prossimi anni? Arkadij Ba 
kulin. ingogncrc capo della metropoli
tana, e stato intervistato da un corri-
spondente dell'agenzia Kovosti. 

Nei prossimi quindici. vent'anni — ha 
detto Bakulm — le nuove linee e stazioni 
iupereranno ampiamente quelle costrui 
te nei precedenti quarant'anni. Ora la 
lunghezza complessiva delle linee della 
metropolitana raggiunge i HI chilome 
tri. Xcl future, invece. si potra viaggiaic 
per le vie sotterranee per 320 chilome 
tri. Si a\ranno nuove linee diametrali c 
radiali. Quelle esistenti si allungheranno 
e si dirameranno. per raggiungere il 
maggior r.umero po<«ibile di noni di 
Mosca. Nei punti in cui le linee tcrmi 
neranno in due diramazioni. i trcni pro 
venienti dal centro si alterneranno: uno 
pcrcorrera la diramazione di destra, l"al 
Iro quella di sinistra. 

- Le statistiche affermano che la me
tropolitana assorbe piu di un terzo 
dei passeggeri dei mezzi di trasporto 
urbani. Quanti moscoviti si serviran 
no della metropolitana inlomo al 
1W5? 

Î a metropolitana a\Ta il sopravvento 
su tutti gli altri trasnorti urbani c toglic 
ra passeggeri nersino alle ferro\ie. I suoi 
lasscggeri saranno quasi il doppio di 
luelli attuali. 

Che novita si avranno nell'aspetlo 
delle stazioni della metropolitana? 

Ritcngo che si avra un ultcriore svi
luppo dcU'odicma tendenza alia scmpli-

cita delle forme architettoniche. Oltre al 
granito ed al marmo. ormai tradizionali 
come materiali di nvestimento delle sJa 
zioni. s'impicghcranno il durallumimo. 
1'acciaio inossidabile ed altn materiali non 
meno duri della pietra. Nelle stazioni Kol 
choznaja. i corridoi obliqui sono n \ e 
stiti di leghe d'alluminio; Turghcnevskaja 
ha le volte di vetro plastico. che e ma 
teriale leggero e resistente. Qua e la i 
pa\imenti saranno fatti di crramica e di 
materiali sintetici, anziche di granito. 
Le stazioni con gli atri in superficie sa 
ranno rare. La maggior parte degli atri 
si trovcra nei sottosuolo e avra corridoi 
che porteranno a piu uscitc, come la sta 
zione di Piazza Noghin. II condiziona 
mento dell'aria nelle sale sotterranee ver 
ra migliorato. II controllo dei pozzi di 
ventilazione della metropolitana sara auto 
matizzato: i ventilatori funzioneranno t 
si fermeranno automaticamente a secon 
da del contcnuto di anidnde carbonica 
nell'aria. Nei passaggi meno ventilati si 
installeranno condizionatori d'aria. 

. Su quali nuove comodita potranno con 
tare i passeggeri? 

Innanzi tutto dovranno camminarc me 
no. In tutti i corridoi inclinati verrannc 
installate scale mobili. Nei piu lunghi pas 
saggi orizzontali saranno montati mar-
ciapiedi mobili. Un'altra componentc del 
comfort e la riduzione del livcllo dei ni 
mori: verranno ampiamente impiegati ma
terial! da costruzione capaci d'assorbire 
i rumori. Anche nei vagoni il chiasso di-
minuira. I doppi vctri, i pannelli isolanti 
fra le pareti interne cd esterne e la so-
stituzione delle griglie d'aerazionc dei sof-

fitti con impianti di ventilazione forzata 
sotto i seriili sbarreranno 1'acccsso ai 
rumori dei tunnel. Infine si a\Ta anche 
un aumento della vclocita. Dagli odicmi 
quaranta chilometri orari si passcra a 
->cssanta. I convogli avranno una guida 
automatica. controllata da un solo ope-
ratore. 

Come saranno i convogli del futuro? 
Saranno molto diversi. Gli espressi az-

:urri cm siamo abituati scompariranno. 
^er essere sostituiti da con\ogli color 
.irgento. fatti di alluminio anodizzato. I 
vagoni articolati trasformeranno i trcni 
n un solo salonc, che potra essere per-

corso da un capo all'altro. In sezione 
verticale i vagoni non saranno piu ret-
angolari. ma a botte. In tal modo verra 
itilizzato tutto lo spa7io disponihile dei 
' jnnel. 

Si avranno cambiamenli nei sistema 
d'ammissione dei passeggeri nelle 
stazioni? 

Si rendera il sistema d'accesso piu per-
ctlo e piu sicuro. I punti automatici di 

:ontrollo non si limiteranno ad ammet-
tcre i passeggeri, ma ne calcoleranno 
anche il numero. Tutti i dati verranno 
trasmessi a un centro, che fara aumen-
tarc il numero dei trcni nelle zone in cui 
si registra un grande afflusso. In awe-
nire si diffondcra piu ampiamente l'uso 
delle tcsscre d'abbonamento mensili. Le 
tessere saranno munite di un codice spe-
ciale. Verranno introdotte in dispositivi 
automatici di controllo, che vcrifichera 
se il mese e 1'anno sono giusti e stabilira 
senza errore se si debba conccdcre o 
\netare l'ingrcsso, 
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Colleziono dirctta dt 
Italo'Lapa 

VIRGItIO 
OPERE 

a cura di 
Carlo Catena 

La piii moderna traduzione 
dell'intera opera virgiliana. 
accompagnata da un pane-
trante commento critico ohe 
traccia lo sviluppo dell'arto 
del poeta, dall'autentica ispl-
razione delle "Bucoliche", al-
IMmpegno civile delle "Geor-
glche", alia meditazione »to-
rica e f ilosofica dell'"Eneide". 
Paglne920con 10 tavolo L. 10000 
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sezione 
*Ia religione caltollca" 

diri'tta da 
Piero Rossano 

CLEMENTE i 
ALESSANdRINOi 

IL PROTRETTICO 
IL PEDAGOGO 

a cura di 
Maria Grazia Bianco 

Le due principali opere di Cle-
mente Alessandrino in una 
moderna traduzione accom
pagnata da un approfondito 
commento sulla figura e sugli 
scritti dell'Autore; il messag-
gio vivace e rinnovatoro di 
colui che per primo vide nei 
discepoli di Cristo gli eredi 
dei valori piu alti della civilta 
classica. 
Pagine 536 con 8 tavo'e L 8 000 

eABASILAS ; 
LA VITA IN CRISTO 

a cura di 
Umberto Neri 

Un'opera di' alta ispirazione 
teologica, fondamentale nel
la letteratura cristiana; la sin-
tesi piu completa ed equili-
brata della spiritualita bizan-
tina, punto d'incontro tra le 
Chiese orientali e la Chiesa 
cattolica romana; un testo 
profondamente "cattolico" 
nei significato ecclesiale piu 
antico del termine, cioe uni
versale. 
Pagine 456 con 5 tavole 1_*8.000 
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COMMEDIE 

a cura di 
Nicola Mangini 

La piu ampia scelta di com-
medie commentate attual-
mente esistente in Italia, cui 
si aggiungono alcuni inter
mezzi e drammi giocosi; la 
prima edizione goldoniana in 
cui sia stato tentato un ricu-
pero integrate dell'originale 
lezione settecentesca. 
Trevolumidlcomplessive pagine 2628 
con 24 tavole L 27.000 
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Collezione diretta da 
Ludovico Geymonat 

KELVIN 
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a cura di 

Enrico Bellone 

Tutti gli scritti piu significativ! 
dell'opera kelviniana, com-
presi quelli giovanili, a tssti-
monianza di come Lord Kel
vin, nella sua duplice veste 
di ingegnere e di fisico-ma-
tematico.fu partecipe di quel 
meccanicismo ottocentesco 
alia cui egemonia contribul 
in modo determinante e della 
cui crisi fu testimone co-
sciente. 
Pagine 952 con 7 tavole U15 000 
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