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La Chiesa e la realta operaia . 

SCELTE Dl CLASSE 
PER ICATTOLICI 

Le iniziative e la prese di posizione di comunita, riviste, ve-
scovi e sacerdoti che denunciano le strutture social! capitali-
stiche -« Perche la DC deve restare attaccata alia nostra tonaca? » 

Non soltanto tra il clero 
c'k inquietudine, sfiducia, 
per il modo come la classe 
dirigente, e in primo luogo la 
DC, ha governato il nostro' 
Paese in questi ultimi ven-
ticinque anni donde la ri-
cerca di un impcgno politi
co diverso per il > laicato 
cattolico. II problema vie-
ne avvertito anchc da mol-
ti yescovi, sebbene siano 
stati pochi, finora, a far 
sentire la loro voce in di-
fesa della classe operaia. 

Se di recente abbiamo ri-
cordato le prese di posizio
ne del vescovo Franzoni al 
fianco degli operai delle 
fabbriche romane, va an-
che rievocato l'episodio del 
vescovo di Ivrea, Luigi Bet-
tazzi, il quale trovd dovero-
so, mesi fa, recare solida-
rieta agli operai della sua 
diocesi in sciopero per im-
pedire la chiusura dello sta-
bilimento e quindi i licen-
ziamenti. « Se la Chiesa non 
e con chi soffre e lotta per 
una societa piu giusta, piu 
umana, non e evangelica >, 
disse per rispondere a cer-
ta stampa che si era scan-
dalizzata per il suo gesto. 
' Sono d'altra parte note 
le posizioni dell'arcivescovo 
di Ravenna, Salvatore Bal-
dassarri, che non ha condi-
viso il recente appello elet-
torale del consiglio di pre
s iden t della CEI. A tale 
proposito, mons. Bruno 
Frattegiani, arcivescovo di 
Camerino, cosl si e espres-
sd di recente: «La DC non 
e piu una neonata, ha 25 
anni, perche deve restare 
attaccata alia nostra tona
ca? ». Le stesse riserve so
no state espresse, in seno 
alia CEI, dall'ex segretario 
di Giovanni XIII, monsignor 
Loris Capovi'lla. Egli, come 
arcivescovo di Chieti, fece 
approvare dall'episcopato 
abruzzese un documento 
che fece scalpore perche 
denunciava l'arretratezza in 
cui la regione abruzzese e 
stata tenuta dalla DC, tan-
to da registrare, ancora og-
gi, una fortissima percen-

. Juale di emigranti. Ora e 
vero che per questo gesto, 
non gradito ai notabili dc 
ed alia Curia, monsignor 
Capovilla e stato trasferito 
a Loreto, ma il documento 
rimane ed e ancora oggi 
materia di discussione alio 
interno e fuori del mondo 
cattolico. 

Un programma 
d'azione 

Certo, le forze curiali 
non disarmano. Avevano 
tentato, infatti, di far tra-
sferire da Torino a Roma 
il card. Michele Pellegrino 
per aver questi promosso 
nella sua arcidiocesi una 
serie di iniziative mobilitan-
do i consigli pastorali, pre-
sbiteriali, i vicari zonali per 
• un programma d'azione 
per una migliore condizio-
ne della classe operaia e 
degli emigrati dal Sud >. 
Cio, naturalmente, non po-
teva essere gradito alia di-
rigenza della FIAT. Ma il 
card. Pellegrino, che oltre 
ad essere un prestigioso 
esponente della Chiesa cat-
tolica e pure uno stimato 
uomo di cultura (le sue le-
zioni aH'Universita torine-
se vengono ancora ricorda-
te cosi come sono apprez-
zate le sue opere), ha ri-
sposto a quanti considera-
no ancora la Chiesa come 
un mezzo per far camera o 
per conquistare potere e co-
modita con un documento. 
Camminare insieme. 

II documento, che ha im-
pressionato lo stesso Pao-

• lo VI, illustra «le linee 
programmatiche per una 
pastorale della Chiesa tori-
nese >. Esso vuole essere 
un invito a considerare 
quanto la Chiesa non ha 
fatto per favorire la promo-

• zione umana a tutti i livel-
li e quanto avrebbe dovuto 
fare in piena coerenza con 
il Vangelo, con il Concilio 
e con le ultime encicliche 
Pacem in terris di Giovan
ni XXm e Populomm pro-
gressio di Paolo VI. «Ce 
nella nostra situazione una 
carenza, dobbiamo ricono-
scere che sono troppo scar-
si da parte della comunita 
ecclesiale quei contatti che 
sarebbero necessari per co-
noscere a fondo il lavora-
tore e per aiutarlo... C'e una 
eerta paura di compromet-
tersi di fronte a rivendica-
zioni espresse talvolta in 

. forma discutibile, ma spes-
so pienamente giustificate. 
Troppe volte le strutture so-
ciali non rispettano l'uomo. 
E' dovere della Chiesa, di 
tutta la Chiesa e in primo 

- luogo dei Vescovi, denun-
. ciare l'abuso del denaro o 

del potere. Occorre cercare 
*" insieme le mete che il cri-
*' stiano si deve proporre ed i 

mezzi che lo debbono soste-
rere nel cammino per l'at-

'< taazione della giustizia ». 
¥ fiunto il tempo — af-

ferma a sua volta monsi
gnor Cesare Pagani, ex as-
sistente centrale delle ACLI 
ed ora vescovo di Gubbio — 
che «i sacerdoti, i vescovi, 
i consigli presbiteriali fac-
ciano proprio il Messaggio 
del Concilio ai lavoratori» 
perche tra la Chiesa e la 
classe operaia si realizzi 
una sorta di riconciliazione 
attraverso il superamento 
(sono parole del Concilio) 
di < alcuni tristi malintesi 
del passato durati troppo a 
lungo ». 

Se manca 
il dialogo 

E' un discorso nuovo che 
va diffondendosi, anche se 
ancora non viene fatto pro
prio da tutti i 305 vescovi, 
fra titolari ed ausiliari, che 
operano nelle 261 diocesi 
(queste in realta dovreb-
bero essere quante sono le 
province, ossia 94, a norma 
del Concordato. La stessa 
S. Sede ha preparato una 
riforma perche molte dio
cesi, che si reggono sulla 
rendita fondiaria sono in 
orisi e molti vescovi che le 
dirigono hanno una visione 
provinciale della Chiesa). 

D'altra parte, non basta 
un Concilio, che e termina-
to circa sette anni fa, per 
modificare una mentalita, 
un certo modo di concepire 
i rapporti nella diocesi, sia 
a livello religioso che poli
tico, di molti vescovi soprat-
tutto nel Meridione. Di qui 
l'incomprensione per i feno-
meni di contestazione da 
parte di questi vescovi abi-
tuati a curare piuttosto i 
rapporti con ministri e sot-
tosegretari a cui chiedere 
favori in cambio di voti. 

Contro questo tipo di 
Chiesa ha appuntato la sua 
critica severa il card. Mau
rice Roy presentando il 7 
marzo scorso alia stampa 
intemazionale, nella sua ve-
ste di presidente del Consi
glio dei Laici, il documento 
« Dialogo - all'interno della 
Chiesa ». II card. Roy ha, in
fatti, accusato molti vesco
vi di essere ancora legati 
a «prassi pastorali invec-
chiate > e ad una < pigri-
zia mentale e di linguag-
gio > per cui non compren-
dono che < il dialogo deve 
partire dalla vita e corri-
spondere al contesto socia-
le > senza < aver paura dei 
conflitti ». Anzi, «le conse-
geunze della mancanza di 
dialogo possono essere oggi 
molto piu drammatiche che 
in passato ». 

Quando la FUCI (Federa-
zione universitaria cattolica 
italiana), nel suo 41° con-
gresso tenuto a Napoli dal 
2 al 5 settembre 1971, de-
nuncio < 1' interclassismo 
delta DC con tutti i suoi ri-
svolti > indicando < nella 
scelta di classe > (intesa co
me il «porsi a fianco del 
proletariato, del sottoprole-
tariato, degli emarginati >) 
e « nella classe operaia con 
le sue tradizioni di lotta la 
guida per superare l'inter-

olassismo >, il card. Ursi, ar
civescovo di Napoli ed au-
torevole membro della CEI, 
non si scandalizzo. Egli, an
zi, ascolto con estrema at-
tenzione i discorsi degli uni-
versitari cattolici dalla tri-
buna allestita sul podio del-
l'Auditorium arcivescovile. 
Ne si scandalizzarono i nu-
merosi sacerdoti assistenti 
della FUCI che, al contra-
rio, sostennero con argo-
mentazioni teologiche quel
le scelte. 

Un mese dopo e precisa-
mente il 20 novembre 1971 
La Civilta Cattolica cosl 
scriveva: «La scelta di clas
se auspicata dalla FUCI e la 
ennesima conferma di una 
tendenza che va assumendo 
una fisionomia ogni giorno 
piii precisa nel mondo cat
tolico, in Italia e fuori: dal
la fine del collateralismu 
proclamato dalle ACLI, al
ia scelta recente dell'Ac-
tion Catholique Owriere, 
alle dichiarazioni analoghe 
del clero di molti Paesi la-
tino-americani e dei gruppi 
spontanei che si moltipli-
cano un po' dappertutto 
nella Chiesa >. Di qui la ne
cessity, per la rivista dei 
gesuiti, di superare «l'in-
terclassismo statico che e 
stato alia base della politica 
dc per oltre venticinque an
ni » con «un nuovo inter
classismo dinamico in cui 
le classi piu deboli siano ef-
fettivamente preferite ». 

Tramonto 
di un'epoca 

Alia rivista dei gesuiti 
romani La Civilta Catto
lica faceva subito eco quel-
la dei gesuiti del «Cen
tra studi sociali di Mila-
no», Aggiornamenti socia
li, con due saggi pubblicati 
sui numeri di dicembre 
1971 e di gennaio 1972 in 
cui sono state illustrate le 
ragioni della < crisi ideo-
logica della DC > con la se-
gttente conclusione: «t,a 
DC attraversa la fase piu 
delicata della sua storia, 
sia in quanto il disimpegno 
politico della gerarchia ec-
clesiastica sottrae alia DC 
un supporto di consensi 
elettorali su cui fino a tem
pi recenti poteva fare sicu-
ro affidamento, sia per la 
ragione profonda che l'epo-
ca storica nella quale essa 
e nata e dal cui contesto 
ha appreso i modelli delle 
sue strutture ideali ed or-
ganizzative, sta definitiva-
mente tramontando >. 

Ne ci sembra che per su
perare l'attuale crisi ideolo-
gica e politica, dovuta al 
fatto che «i contenuti ideo
logic si sono largamente 
isteriliti > secondo i gesuiti 
di San Fedele, valga alia 
DC il disperato tentativo di 
ritrovare il «centrismo de-
gasperiano > che appartiene 
ad un periodo storico supe-
rato e Iontano dalle istanze 
della societa attuale. 

LA DISOCCUPAZIONE INTELL ETTUALE IN ITALIA 
r 

Nd «campus» 
La vera laurea che I'azienda concede ad una aristocrazia di prescelti - Came si studio a tempo pieno, nelle super-
universita a Loranze e a Burolo - Le domande di ammissione: il calcolatore controlla se sono presentate per la 

prima volta - Un'impresa che costa miliardi, ma che rende, offrendo all'industria « manager» selezionati 

Dal nostro inviato 
IVREA, marzo 

Raccontano che Adriano 
Olivetti, un giorno, ricevesse 
da un suo amministratore un 
rapporto onesto su certe cifre 
c costi ricavi * che era tutto a 
danno deil'azienda. Pare che 
Adriano Olivetti abbia allora 
risposto: « Senta, io ho deciso 
di fare una industria. Ma non 
mi prendera mica per un 
Agnelli qualunque? » 

Questo « spirito > olivettiano 
e nmasto vivo malgrado tut
to. anche se oggi le cose sono 
certo cambiate moltissimo. A 
livello produttivo intemazio
nale — portamento - la * Oil 

vetti > ha scelto un ruolo di 
serie « b >: ruolo dignitoso e 
realistico. A livello formati-
vo, invece, mantiene una am-
bizione che ricorda quella fra-
se del suo fondatore. 

• Eccoci a Loranze Alto. Un 
vecchio convento che e stato 
rimesso a nuovo senza lussi 
ma funzionalmente Sedute in 
torno a un tavolo a ferro di 
cavallo tante persone e un 
giovane «proressore» che 
spiega. disegna sulla lavagna 
e distribuisce fogli-problema. 
Studiano e lavorano. Sono li 
a tempo pieno, dalle otto di 
mattina fino a sera, regolar-
mente pagati. II dottor Pacifi-
co che mi accompagna (e 

giovane e dirige la formazio-
ne dei quadri amministrati-
vi) spiega con pazienza. Ecco 
come l'« Olivetti » da la vera 
laurea a questa c crema » di 
prescelti, questa aristocrazia. 
Abbiamo gia detto: su dieci-
mila laureati, appena duecen 
to in media ammessi; su ven-
timila diplomati. appena mil-
le. E non sempre, non tutti. 
La selezione che e stata fret-
tolosamente sospesa nella 
scuola. avviene qui. E vale 
la pena vederla. Chi arriva a 
Lqranze e proprio « arrivato ». 

Pacifico dice che su circa 
500 quadri amministrativi for
mati in tre anni. un terzo e 
di estraztone operaia Ecco 

Alceste Santini Un gruppo di studio aH'Universita di Roma 

II rapido sviluppo delle ricerche, con I'aiuto degli strumenti scientific! piu moderni 

L'ABC del cervello umano 
Una monografia deiraccademico sovietico Anochin sui riflessi condizionati presenta il panorama delle conquiste raggiunte 
in questo campo - 1 processi chimici anticipatori dei fenomeni del mondo esterno — II contributo della biologia molcco-
lare e della genctica — Come si forma il « modello » di una catena di azioni e come scatta il meccanismo degli « ordini» 

MOSCA. marzo 
Gli ultimi due decenni sono 

stati caratterizzati da un ra
pido sviluppo dello studio del 
cervello. Alle ricerche parte-
cipano sempre piu numerosi 
esponenti di differenti disci
pline, annati di moderne ap-
parecchiature, dal microscopl 
elettronici ai calcolatori. e di 
nuovi me tod i microsifiologici. 
II numero delle pubblicazionl 
scientifiche e aumentato di 
decine di volte. Ma quanto 
piu rapido e l'aumento dei da-
ti. Unto piu acuta e la neces 
sita di una sintesl. che colle-
ghi i differenti indirizzi dello 
studio del cervello. Da questo 
punto di vista ha un enorme 
valore la monografia cBiolo-
Kia e neurofisiologia dei ri
flessi condizionati» dell'acca-
demico Anochin, proposta per 
il Premio Lenin. 

Secondo i fisiologi, le radici 
biologlche del riflesso condi-
zionato risiedono nello svilup^ 
po della capacita degli organi 
smi di rispecchiare aUiva 
mente i fenomeni del mondo 
esterno. Ma i processi chi
mici nel protoplasma antici-
pano il decorso dei fenomeni 
estemi: questo decorso infat 
ti. essendo piu lento della rea 
zione deU'organismo, da alia 
materia viva la possibiliti di 
adattarsl tempestivamente ai 
cambiamentl della situazione. 

11 riflesso condlilonato e un 
caso speciale dl rispeochla-

mento anticipato della realta. 
Consideriamo, ad esempio. la 
sua formazione • in un cane 
sottoposto a un esperimento. 
Si apre la porta della camera 
In cut si trova il cane ed entra 
un uomo con una tazza in 
mano. che si dirige verso il 
cane. Questi tre avvenimenti. 
che possiamo indicate con 
« A ». « B», e « C». sono in-
differenti per il cane, ma il 
successivo awenimento «D» 
consiste nel fatto che davanti 
airanimale viene messa una 
tazza di cibo. II cane comin-
cia a mangiare e la catena 
degli avvenimenti si conclude 
con uno stimolo incondizio-
nato. 

Se questa successione di av
venimenti si ripete piu volte. 
nel protoplasma delle cellule 
nervose deiranimale si stabi-
lisce una catena di processi 
chimici « a ». « b », « c » e 
«d». Quando il cane vede la 
porta che si apre. si prepare 
ad essere nutrito. La secre-
zione di saliva precede di un 
notevole lasso di tempo la 
presentazione della tazza di 
cibo al cane. Secondo Ano
chin, da questo principio del
le reazionl anticipated deri-
va lo sviluppo del cervello 
umano, dell'organo capace di 
rispecchiare 11 mondo ester
no e dl prevedere scientifi-
camente 1'awenire. 

La monografia dl Anochin 
d& una alpoidida anailal spt-

rimentale della nature del ri
flesso incondizionato e del 
ruolo dello stimolo di soste 
gno negli esperimenti coi ri 
flessi condizionati. In base a 
esperimenti elettrofisiologic; di 
vario genere. lo scienziato ha 
stabilito che la qualita dello 
stimolo incondizionato e delle 
sue conseguenze emotive e de 
terminata da un'eccitazione 
che raggiunge il cervello non 
attraverso le classiche vie af 
ferenti. ma attraverso le co 
siddette vie non specifiche 
comprendenti la formazione 
reticolare e I'ipoulamo. In 
determinati nuclei dell'ipota 
lamo si trovano cellule che 
danno 11 senso della fame 
quando vengono raggiunte da 
sangue «affamato». privo dei 
prodotti-della digestione. Que 
ste cellule non vengono inibi 
te da un cambiamento della 
composizlone del sangue, ma 
da un segnale derivante dal-
I'eccitazione che sorge negli 
organi sensorial! (gustativi e 
d'altro genere) nel corso del 
pasto. 

Nella formazione del rifles 
so condizionato il ruolo dec! 
sivo spetta al fatto che lo 
stimolo incondizionato «ce 
menta » nel protoplasma della 
corteccia cerebrale le tracce 
delle eccltazloni precedent!. 
NeU'esamlnare 11 meccanl-
imo della formwlone .del ri-
flaaai condislonail Anochin utl-

lizza le piu recenti conquiste 
della biologia molecolarc e 
della genetica, che permetto-
no di seguire la catena de: 
processi al livello dei fenome
ni biochimici e molecolari. 

Al centro della monografia 
di Anochin c'e 1'analisi del 
1'attivita del sistema fisiologi 
co funzionale. deH'attivita che 
giace alia base del compor 
tamento. I dati di partenza 
sono stati ottenuti coi famosi 
esperimenti di cucitura di 
tronconi di nervi d:versi e 
con lo studio della compen-
sazione delle funzioni pertur 
bate. 

ET risultato che la formazio 
ne deH'attivita del sistema 
funzionale dipende innanzi tut
to dal risultato futuro: all'o-
rigine dell'azione c'e un com 
plesso di cellule cerebral! sti 
molate. che racchiude tutte 
le caratteristiche salient! del
le azioni successive. In tal 
modo nel cervello si crea un 
modello di una catena di azio 
ni. Questo modello govema 
Tattivita dell'uomo (o dell'a 
nimale) e funge anche da ter 
mine di confronto: di quando 
in quando le cellule eccitate 
ricevono segnali. che comuni 
cano 1 parametri real! della 
azione intermedia o finale. Se 

Suestl parametri non concor-
lano con la previsione, la rea

ltor* di ricerca orientatlva 
viene atlmolata e 11 cervello, 

sfruttando le sue possibilita, 
emette gli • ordini» occorren 
ti per un buon risultato. Ad 
esempio. quando un uomo 
tempera una matita, la sua 
azione continua finche il ri
sultato reale non corrisponde 
al «modello» della matita 
temperata, elaborato dal cer
vello 

La concezione di Anochin. 
che coordina i dati sperimen-
tali sul meccanismo dei ri
flessi condizionati e dell*ini-
bizione corticale. sul compor-
tamento e sui fenomeni elet-
tric! nel punti strategic! del 
cervello. e un importante svi
luppo - delle idee di Pavlov 
sul valore segnaletico dei ri
flessi condizionati e sul lavoro 
della corteccia cerebrale co
me forma superiore di ana 
lis! e di sintesi. In questo la 
voro s'incarnano i tenaci ten 
tativi di vari fisiologi soviet! 
ci di passare dalla «vecch:a 
forma primitiva dell'arco del 
riflesso ». secondo un'espres 
sione di Pavlov a una forma 
piu complessa. 

La concezione esposta nella 
monografia e stata utilizzata 
con successo da Anochin an 
che per fin! praticL partico 
larmente nella valutazione 
dello stato del cervello dopo 
le operazioni neurochirurglcne 
e neiranalisi dell'origine del-
l'lpertonla. 

A. Roitbik 

le schede di quelli seduti in-
torno al tavolo a ferro di ca
vallo. I laureati sono tre o 
quattro: la maggioranza sono 
ragionieri, periti. licenze li-
ceali. E il lavoro non e solo 
di indottrinamento pratico-
tecnico (die e comunque di 
computers e elettronica in una 
industria cosi): si vuole for-
mare un quadro che sia ca-
pace a ogni livello di valuta-
re il costo della produzione, 
che sia in grado di effettuare 
questa valutazione di fronte 
alle inevitabili varianti del 
« budget >, o programma, che 
gli si era presentato. Insom
nia ancora una volta questo 
settore formativo della « Oli
vetti > si presenta non come 
la ottocentesca «scuola al-
lievi» della FIAT, che e in 
liquidazione, ma con 1'ambi-
zione di essere una autentica 
universita di intellettuali or-
ganicamente legati al « siste
ma », alia azienda, a una vi
sione globale della economia 
unitaria (quindi anche dei co
sti economico-sociali). 

Un tempo. esisteva la ideo-
logia di Adriano Olivetti, esi
steva c Comunita » con tutto 
il bagaglio di socio!ogismo di 
importazione americana che 
si portava dietro. Per certi 
versi fu una ideologia innova-
trice anche se da un punto di 
vista di classe assolutamente 
negativa, paternalistica. Oggi 
la € Olivetti * non vuole piu 
nemmeno sentire parlare di 
quell'antico patrimonio. Vuole 
immergersi nella societa cosi 
come e. con i suoi contrasti 
e con le sue contestazioni. 
senza cercare ideologie pro-
prie, mediatrici. E cosi alle-
va non piu i teorici del « suo » 
sistema. e neppure dei tecnici 
soltanto efficienti. ma alleva 
gente capace di aderire alia 
realta, con duttilita, ma te-
nendo fermo lo sbocco finale: 
l'interesse deil'azienda. 

Loranze e un paesino me-
raviglioso, che si affaccia sul
la valle declinante in colline 
piene di vigneti. La scuola 
< Olivetti * e un vecchio con
vento riadattato che ha a fian
co una', chiesetta. seicentesca 

• dove;~* in estate, ̂ si fa lezt6ne 
< perche ci fa- fresco >. • 

I criteri formativi? Lascia-
mo in azienda il dottor Pacifi
co e con il dottor Savi (che 
guida rUfficio assunzione lau
reati) andiamo al di la , di 
Ivrea. sulla costa opposta di 
Loranze. cioe a Burolo: altra 
coll ina. altro balcone sulle 
colline ridenti del Canavese, 
con in fondo i monti bianchi 
di neve. 
Savi nel suo ufficio. 1'ho po

tato vedere lavorare. Telefo-
nano. entrano e escono. chiac-
chierano: certo il tutto asso-
miglia piu alia redazione di 
un giomale che alio « studio > 
di un qualche « mezzo busto > 
televisivo. sicuramente meno 
importante di ' lui. di viale 
Mazzini a Roma. Sulla scri-
vania ha un fascicolo alto cir
ca cinquanta centimetri. Sono 
le domande di assunzione. II 
sessanta per cento circa viene 
dagli elenchi di laureati chie-
sti dall'azienda (fra 1'altro c'e 
un significativo aumento di 
c 110 e lode > di meridionali. 
alia Universita di Torino); poi 
ci sono 3500 domande dirette, 
spontanee: infine gli inevita
bili raccomandati. cioe circa 
500 segnalazioni. Nessuna de-
lega per gli < esami > che im-
magino molto difficili. Savi 
controlla solo, tramite il cal
colatore. se ogni domanda e 
presentata per la prima volta 
o no. II resto e colloquio pri-
vato. riservato a lui dopo che 
alcuni altri hanno fatto da 
setaccio. La «Olivetti * si 
vanta di avere avuto fra i suoi 
< f iltri ^ Ottiero Ottieri (che ci 
scrisse sopra il famoso « Don-
narumma aU'assalto >), Vol-
poni. Lunati. Comunque Savi 
— oggi privo di scrittori di 
grido — fa la sua diagnosi 
ultima. 

Burolo & la scuola che Savi 
ama di piu. La fa vedere 
come la sede prediletta della 
sua Universita. Atmosfera 
semplice e tranquilla. arreda-
mento modesto e funzionale. 
aule utili. ben congegnate. Do
po tre o quattro anni di lavoro 
in ditta un qualunque operaio 
o « specializzato >. o capo-re-
pa rto. perito. laurea to puo ve
nire qui perche c scelto »: sta-
ra due anni a tempo pieno. 
uscendo soltanto la sera per 
andare a dormire a casa. Vie
ne paeato a seconda della sua 
qualifica e non deve che stu-
diare (altro che le borse di 
studio statali!). Studia bene 
perche i professori vensrono 

da tuUa ritalia. da tutta l'Euro-
pa. da tutto il mondo. 

I corsi possono essere man 
mano frequentati da tutti di-
pendenti deil'azienda. a secon
da dei settori e degli interes-
si: la ditta paga. Numero mi-
nimo 15 present!, numero 
massimo 25. Poiche i corsi 
sono « a pettine ». si sovrap- ] 
pongono e poi partecipano 
ogni votta i volontari. quindi 
il numero dhrenta cospicuo. 

Ogni anno si calcolano cir-' 
ca 150 mila gioroi-aiuevo ge-

stiti direttamente dalla dire-
zione del personale, piu 50 mi-
la giorniallievo che sono per-
manenti e riguardano il per
sonale di assistenza tecnica al 
cliente. L'impresa costa mi-
liardi, sia chiaro. E' grossa. 
Su un numero globale di 33 
mila occupati in Italia, la 
« Olivetti » impiega circa due-
cento persone (piu gli stranie-
ri jnvitati e pagati volta per 
volta) solo per gestire questi 
corsi di lauree autentiche, 
quelle che il povero laureato 
.statale italiano credeva , di 
avere gia fatto. 

Con Savi prendiamo un caf-
fe nel settore « refezione » del 
« collegio > di Burolo. Sembra 
niente, ma in realta ho potuto 
visitare 1'unico serio modello 
di « campus » universitario in 
Italia. Crearne tanti e crearne 
non per una industria privata 
ma per la collettivita e non 
come « oasi » per privilegiati 
ma come istruzione di massa 
opportunamente articolata: 
questo e stato e resta tra gli 
obiettivi da perseguire. Certo 
non l'obiettivo del ministro 
Misasi e dei suoi predeces
sor!. Infatti l'ltalia resta in 
coda in Europa e nel mondo. 
Emblematicamente e proprio il 
capo del personale della « Oli
vetti » che mi da il quadro 
reale di questa situazione. Di
ce il dottor Lunati: «A ogni 
laureato che esaminiamo noi 
diamo dei " test " che possa-
no rispondere a questa do
manda: " E' uno capace di 
essere un manager Olivetti? " 
La domanda provoca una ri-
sposta complessa e per que
sto, da sempre. abbiamo af-
fidato il compito di dare una 
risposta a persone ecceziona-
li. singolari. Per esempio Ot
tieri. Certo erano persone an
che scomode, irrequiete, ma 
sicuramente stimolanti, intel

ligent! e che ci davano la ga-
ranzia che non ci stavamo ad-
dormentando ». 

Pensiamo se mai un discor
so simile possa essere fatto 
da una autorita collettiva. dal-
lo Stato, per creare un vero 
intellettuale utile alia societa 
intera. Ottieri, e altri come 
lui. hanno pagato sulla loro 
pelle questo tentativo «mo-
demo > italiano di mettersi 
all'incollatura di una bottl-
glia che faceva capo a un 
padrone privato: nessuno per6 
ha ancora avuto il coraggio 
di realizzare la stessa opera-
zione a livello statuale, col-
lettivo. . ; .• 

Questo ci sembra. a conclu 
sione del viaggio a Ivrea e 
dopo gli incontri di Bari, il 
senso del discorso: una azien
da privata come la «Olivet
ti » ha capito perfettamente 
quale tipo di intellettuale (non 
tecnico o settoriale) serve al
ia massimizzazione del profit-
to: lo Stato italiano non ha 
capito che per fare la stessa 
operazione nell'interesse della 
collettivita, occorre una rifor
ma radicale. profonda. dei 
suoi istituti di istruzione. dei 
modi stessi in cui l'istruzione 
e distribuita. 

Bari langue nella situazione 
disperata dei suoi quaranta-
mila studenti e nelle decine 
di migliaia di laureati o di-
soccupati o sottoccupati: 
Ivrea trionfa con i suoi due-
cento « laureati », vera Ver
sailles splendente dei privile 
giati che il « re » olivettiano 
ha selezionato. 

Andremo a vedere che co-
sa succede in quel ducato a 
mezzadria (mezzo privato e 
mezzo statale) che e il Poli-
tecnico di Milano. 

Ugo Baduel 

I travestimenti del neofascismo 

I t BARBIERE / • • * 

NON BASTA 
Caro Direttore, 

la giusta preoccupazione 
delle persone dabbene per . 
t rigurgiti e i rigonfiamen-
ti neo-fascisti, dovrebbe 
spingere ad esaminare un 
po' piii da vicino questo 
fenomeno. Lodevoli, dun-
que, sono tutte te inizia
tive al riguardo. Lodevolis-
sime, poi, sarebbero le ini
ziative di pubblica sicurez-
za, le migliori in fondo. 
Ma, ahimi! II a caso Bor-
ghese » ci dice com'esse sia
no sobrie, permeate da quel 
« rapporto speciale » tra fa-
scio e autorita di PS che 
fu sempre la vera forza 
ideate e materiale di que
sti «eversivi». 

Ma non £ di questo 
aspetto del fenomeno (del 
quale, del resto, i neofasci-
sti non sono che fruitori, 
essendone la DC la respon-
sabile prima) che vorrei 
oggi occuparmi. C6 da ap-
profondire alcuni aspetti 
diciamo cosi discordanti, 
nella personalita storico- • 
etica di alcuni attuali capi 
fascisti. Prendiamo il «ca
so Almiranten, per esem
pio. Non & che noi si neghi 
a chicchessia il diritto-do-
vere di cambiare coniuge, 
se necessario: al contrario, ' 
siamo per il divorzio per 
questo. Ma solo' un or-
nese come Almirante pub 
pretendere di essere « mini-
bigamo* e divorziatore e, 
poi, avvolgendosi tutto in 
drappi candidi, proctamar- ' 
si contro il divorzio e per 
il a referendum». Discor-
danza? Qui siamo in ado
re di cialtroneria. II a caso 
Almirante* ricorda un po' 
il precedente del Buce. o 
Truce (come Carlo Emi-
lio Gadda appella Mus
solini). Anche quello non 
era " leggermente discor-
dante? Da un lato 
stronflava sulla santita del- -
la famiglia, obbligava i po-
veracci a far dodici figli: 
e dall'altro.„ lasciamo per-
dere. 

; Ma la discordanza piu ri- • 
levante del *caso Almiran
te » i un'allra. Che ne 
facciamo, infatti, della pa
rabola che porta il firmata-
rio di bandi nazisti minac-
cianti massacri di partigia-

* ni (del resto eseguiti) a 
presentarsi oggi agli eletto-

• ri in doppiopetto? Informa 
« Panorama »: « Si rede ac-
curatamente tutti i giornl. 
Sfoggia abiti di taglio ec-
cellente, di ottima stoffa. 
Anche il nodo delle sue 
cravatte a tinte vivaci e 
impeccabile... Non ha piu 

- I'aria sciatta di qualche an
no fa. Vuole rendere accet-
to 11 suo partito, togllen-
dogli 11 fez nero e facen-
dogll indossare il doppio
petto grigio. E* una idea 
fissa che ha in testa*. 

Comprendiamo benissimo 
che Almirante abbia Videa 
fissa di far dlmenticare in 

' quali pelaghi nuotd, quale 

pane abbia mangiato, stan-
do in eta gia adulta nelle 
file dei razzisti e dei na
zisti. Tuttavia tutto questo 
mettersi in doppio petto, 
questo profumarsi, questo 
radersi deve pur dire qual-
cosa. O I'Almirante, sotto 
sotto, mira alia Presidcnza 
del « Number One » oppure 
c'$ qualcosa che non fun-
ziona nella logica di que
sto capo. Che senso ha, 
infatti, proclamarsi fasci-
sta e poi vergognarsene? 
Delle due Vuna: o il fa-
scismo fu cosa buona o fu 
una sconcezza Se fu cosa 
buona, come dicono i fa
scisti, perche vergognarse
ne? E se fu cosa sconcia, 
come diciamo noi, ha vo-
glia Almirante a radersi, 
profumarsi, 

II fatto i che sotto tutta 
questa storia del fascismo 
almirantesco che pensa di 
ripultrsi dandosi una lava-
ta, c'e" un elemento in fon
do consolante. Ci il fatto 
incontrovertible, provato 
proprio dai travestimenti 
usati da Almirante, che nel 
nostro paese si pub anche 
essere fascisti ma e obbll-
gntorio vergognarsene. K 
cib perche il fascismo i 
stato dawero una luridezza 
e una sua versione «buo
na* non & mai esistita: t 
la gente, giovane o anziana 
che sia, non lo dimentica 
e lo sa. E' esistito, & vero. 
un fascismo degli ingenui, 
un fascismo dei creduloni 
e perfino un fascismo dei 
poveracci. Ma questo fatto 
riguarda la credulita e 1m 
ingenuita di tanti italiani, 
non riguarda Vessenza di 
classe del fascismo, aber-
rante e impresentaoite mal
grado i tanti travestimenti. 
Questa essenza venne alio 
scoperto ieri, i sempre alio 

' scoperto oggi: sia che a 
' rappresentarta sia il bece-
ro-fascismo dei Caradonna 
sia che, seguendo un"altra 
linea, la cosiddetta «linea 
grigiav, ci si provi Almi
rante, fresco di barbiere. E 
dunque fra le tante discot-
danze che il neo-fascismo 
ci propone, oggi abbiamo 
la piii ridicola: quella for-
nita proprio dal mgenio* 
di Almirante: un nuovo 
duce che si vergogna di es-
serlo, un capo del neo-fa
scismo. che sottolinea U 
neo e farebbe carte false 
per scolorire it fascismo. 
Ardita impresa, • stolida 

idea fissa. Dato che. lo sap-
piamo tutti, il fascismo c'i 
gia stato, tutti abbiamo im-
parato da esso qualcosa. 
Almirante a mimetizzarlo. 

. a doversene, in fondo. ver-
gognare. Noi a combatter-
lo. a inchiodarlo alia sua 
trista storia, a strappargli 
tutte le maschere di cui si 
copre nel disperato ten-

. tativo di tornare sulla 
scena. • -

Maurizio Ferrari 


