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Un tema centrale della 
battaglia per la democrazia 

Autonomie 
e politica 
culturale 

Un quaderno del « Comune democratico » che pro
pone linee di intervento unitario contro g'i slru-

menli di manipolazione delle classi dominanti 

Non e facile tracciare un 
bilancio della grande espe-
rienza di lotta vissuta negli 
ultimi due o tre anni dal 
movimento operaio italiano 
sul terreno delle strutture 
culturali. Rimeditare cioe, 
o fare un punto attendibile, 
sulle dimensioni e lo svi-
luppo delPoffensiva dell'in-
dustria culturale e sulla ma-
turazione di una coscienza 
nuova, democratica, che 
propone un aggiornamento 
costante della risposta ope-
raia e popolare anche attra-
verso 1'acquisizione di nuovi 
strumenti di lotta quali so-
no, in primo luogo, i nuovi 
enti regionali. A questo com-
pito — e con risultati di 
indubbio interesse — s'e im-
pegnato il gruppo di II Co
mune democratico, con un 
quaderno intitolato he au
tonomie e la politica cultu
rale. 

L'obiettivo e reso esplicito 
fin dalla - primissima nota 
introduttiva: «creare una 
piattafortna unitaria di lot
ta, per lo meno nelle sue li
nee generali, per contribui-
re alia crescita e alio svi-
hippo di una cultura nuova, 
partecipata, dal basso, per 
modificare Vorganizzazione 
capitalistica della cultura se-
condo le scelte e le indica-
zioni di una precisa ed uni
taria politica culturale ». I 
numerosi interventi che for-
mano il quaderno si basano 
tutti in effetti — sia pure 
talvolta con inevitabili e le-
gittime discordanze — sul-
l'asse di questa ipotesi: e 
hanno in primo luogo il pre-
gio di fissare una piattafor-
ma di esperienze acquisite, 
dalle quali il movimento de-
ve necessariamente muove-
re se vuole procedere in 
avanti e conquistare nuovi 
spazi di liberta. 

Si tratta di una piattafor-
ma varia e composita, cer-
tamente impossibile da ri-
durre in breve sintesi espli-
cativa. Sembra tuttavia ne-
cessario richiamare imme-
diatamente un giudizio che 
viene esposto, nel primo in-
tervento, da Massimo Modi-
ca, curatore della pubbliea-
zione: la necessita, cioe, di 
non trasformare tale piatta-
forma «in un insieme di li
nee di intervento settoriali; 
i problemi della cultura, del 
teatro, del cinema, della ra-
diotelevisione, della musica, 
delta scuola, devono oggi 
essere affrontati in modo 
unitario, e in stretto con-
tatto con le lotte del movi
mento operaio ». 

Questa affermazione, sol-
tanto apparentemente ovvia, 
e un utile e doveroso richia-
mo all' intero movimento 
proprio alia luce della piu 
recente esperienza. Vi si co-
glie, infatti, uno dei nodi 
essenziali e una delle acqui-
sizioni piu importanti degli 
ultimi anni, sulla quale, tut
tavia, non si e ancora me-
ditato a-sufficienza. 

Varieta 
di esperienze 
La stessa varieta di espe

rienze proposte nei successi-
vi interventi, infatti, rivela 
i ritardi con cui procedono 
alcuni set tori; nonche la 
mancanza di generalizzazio-
ne delle esperienze ylu a-
vanzate realtzzate in taluni 
fronti del confronto cultu
rale. Si veda, in questo sen-
go, lo sviluppo cui e giunta 
l'analisi sui temi della ra-
diotelevisione, con le propo
ste contenute negli interven
ti di Ivano Cipriani e Lidia 
Serenari: Hpotesi del decen-
tramento e delle unita di 
base — con tutto cio che 
soprattutto queste ultime 
sottintendono in termini di 
analisi di classe — non sem-
pre si riflctte in aitri in
terventi che rivelano esi-
genze di democratizzazione 
O di sperimentazione decen-
tratrice formulate in modo 
ancora generico. 

In qualche caso, infine, la 
proposta di controffensiva 
contro il prevalere e l'e-
stendersi deH'industria cul
turale appare ancora lega-
ta a ipotesi « alternative > 
(come in alcuni interventi 
sul teatro) che non sembra-
no tenere conto a sufficien-
za della parallela csigcnza 
delPanalisi delle strutture 
esistenti, delle linee di ten-
denza e sviluppo dell'indu-
•tria della cultura e della 

ita, dunque, di inci-

dere contemporaneamente 
in questa struttura. 

II richiamo alia necessita 
di non « settorializzare » ac-
quista, in questo quadro, 
tutto il suo piu profondo 
significato: come invito non 
astratto, cioe, a coordinare 
le esperienze e, in primo 
luogo, le iniziative. Dunque, 
in ultima analisi, anche l'or-
ganizzazione della lotta. 

C'e, tuttavia, un altro ele-
mento che affiora in modo 
ancora piu esplicito lungo 
Tarco della maggioranza de
gli interventi. Ed e quello 
del rapporto — ancora fati-
coso e spesso carente — fra 
le acquisizioni raggiunte dai 
settori piu avanzati del mo
vimento e la funzione nuo
va che deve essere assegna-
ta agli enti locali (o meglio, 
che gli enti locali devono 
assegnarsi). 

II primo 
alleato 

Qui si tocca, uno dei temi 
piu complessi che viene ol-
tretutto arricchito, in modo 
probabilmente decisivo, dal
la parallela presenza dello 
associazionismo di massa (si 
vedano, in particolare, i due 
documenti unitari deH'Arci-
Enars-Endas) che si propo
ne infatti come istanza na-
zionale e decentrata, capace 
di proporre una corretta dia-
lettica fra esperienze di ba
se e coordinamento naziona-
le, esaltando al tempo stes-
so il ruolo delle comunita 
locali e della collettivita na-
zionale. 

E' in questo settore di ri-
cerca che il quaderno (come 
del resto era probabilmen
te nei suoi obiettivi) propo
ne il materiale di discussio-
ne piu fecondo. La nascita 
delle Regioni, infatti, ha po
sto a tutto il movimento non 
soltanto un interlocutore 
nuovo bensi un nuovo cam-
po di ricerca teorica e di 
sperimentazione pratica. La 
ricerca e la sperimentazio
ne non riguardano soltan
to i rapporti « amministra-
tivi» fra governo regionale 
ed enti locali (comuni e 
province), ma anche, e for-
se in primo luogo, i rappor
ti fra i grandi temi del di* 
battito culturale nazionale e 
nuovi strumenti di lavoro 
(del resto in parte ipoteti-
ci, finche le Regioni non sa-
ranno concretamente poste 
in condizioce di lavorare). 

Dai vari interventi — sia 
quelli degli < amministrato-
ri », sia quelli dei « grup-
pi > o dei singoli intellet-
tuali — emerge infatti un 
dato: che tutta una serie 
di ipotesi che spingono ver
so una riappropriazione di 
classe degli strumenti del
la produzione culturale coin-
cidono necessariamente con 
lo sviluppo delle autonomie 
locali. Le autonomie locali, 
nel momento in cui abbiano 
la forza e la capacita di 
raccogliere il patrimonio 
maturato in questi anni e 
proporsi dunque anche co
me centri di iniziativa au-
tenticamen*'., < alternativa » 
o antagonista all'industria 
culturale, possono infatti 
diventare il primo e piu so-
lido alleato sia delle gran
di associazioni di massa (co
me 1'Arci, appunto) sia del
le istanze di base (si veda
no i problemi sollevati in 
alcuni interventi sulle que
stion! teatrali e musicali: 
da Bruno Grieco al Grup
po Lavoro Teatro, da Leon-
carlo Settimelli a Carlo Pa-
gliarini). Lo stesso cruciale 
nodo della riforma radio-te-
levisiva — forse sottovalu-
tato nell'insieme del qua
derno — pud trovare nella 
azione delle Regioni un pun-
to di forza decisivo. 

Tutte queste ipotesi, na-
turalmente, sono da verifi-
care, attraverso un intenst-
ficarsi della ricerca teorica 
e dell'azione quotidiana. II 
quaderno del Comune de
mocratico e, in questo senso, 
un contribute da non tra-
scurare specie in una fase 
politica che richiede per la 
sua asprezza il massimo 
dell* attenzione critica su 
tutto l'arco delle grandi 
questioni sociali. Fra cui, 
certamente non ultima, e 
quella di una ricca e arti-
colata politica culturale del 
movimento operaio. 

Dario Netoli 

La disoccupazione intellettuale in Italia 

del PoHeflia 
Il vecchio «tempio » della borghesia lombarda e uno specchio fedele della 

cultura medio-industriale - Un architefto ogni due ingegneri e mezzo - La « coo

perative » dei padroni al comando - Le due strode che si aprono al laureato 

La ricerca privata si awale di una struttura statale - Privilegiati, ma non troppo 

RICORDATE WILMA? 
Ricordate Wllma Rudolph? La slgnora 

che la foto sopra ritrae con uno dei suoi 
cinque ffgli nella casa di Sacramento, in Ca
lifornia, e proprio lei, la ieggendaria c gaz-
zella nera > degli anni sessanta. Le hanno 
chiesto se oggi sarebbe disposta a gareggiare 
per gli Stat! Unit!. Ha risposto che non lo 
farebbe ptu, perche si e resa conto che le 
sue tre medaglie cforo alle Olimpiadi di Ro
ma sono state un contribute dato da un nera 
a uno stato razzlsta. Oggi — ha conttnuato 
Wilma — saret consapevole delle discrimina

tion! razzlall esistenti e adoprerel semmal 
le mte vittorie per un gesto di protesta cla-
morosa, lanciando addosso ad Avery Bran-
dage, presidente del Comitato ollmpico inter-
nazionale, le medaglie. Darebbe II suo aiuto 
a un candidato per le elezionl politiche amt-
ricane? Per un Kennedy, si, lo ffarel — ha 
risposto a quesraltra domanda la ex cam-
pionessa — ma • Nixon, che me Kha doman-
dato, ho risposto di no. Nella foto sotto: il 
vitforioso arrivo della Rudolph nella finale 
olimpica della staffetta 4 x 400 nel 1960 a 
Roma. 

Dal nostro inviato 
MILANO, Tnarzo. 

Mettiamo a confronto il 
Nord del «benessere» con 
Matera. 

Anna E. ha 22 anni, e diplo-
mata come perito agrario dal 
luglio 1969. Ha provato di tut
to: concorso all'INPS e con-
corso aH'Ospedale provinciale 
come dattilografa. E' nata in 
un paesino della provincia. il 
padre e manovale, la madre 
infermiera. Ha tre fratelli: uno 
e diplomato come perito elet-
trotecnico e fa il servizio mi-
litare: uno frequenta la terza 
media e l'ultimo la seconda 
media. Qual e la loro sorte? 

Domanda non retorica. A 
Matera, infatti, su circa mille 
diplomati nel 1971 gli occupa-
ti sono questi: due che han
no trovato un posto corrispon-
dente alle loro qualifiche in 
una industria locale e uno che 
vive del suo lavoro in Africa. 
Gli altri. 997. al solito. stan-
no nella zona bianca « senza 
disco orario >. Da Anna si pud 
anche conoscere il destino di 
alcuni suoi amici di scuola: 
c'k chi ha trovato un posto di 
perito in un Istituto agrario 
al Nord (insegna), c'e chi 6 
andato all'Universita. Ma i di
plomati di Matera sono cir
ca settemila: gli altri che fan-
no. Anna? «Emigrano e poi 
tornano. Si arrangiano e i mi-
gliori — sono molti — cerca-
no di organizzarsi. lottano 
con noi >. 

Ecco l'esperienza di un'altra 
ragazza di Matera, Gemma, 
che ha 20 anni. e diplomata 

ragioniere dal 1970. Ha fatto la-
vori saltuari e alia fine e sta-
ta licenziata perche ha * osa-
to > sposarsi. Padre pensiona-
to (con un campicello da col-
tivare), madre casalinga. Le 
quattro sorelle sono cosl collo
cate: una ha studiato fino al
ia quinta elementare, ma cbea-
ta lei > dsposata: una ha kr 
stesso titolo di studio e fa la 
sarta < mica male >; una ha 
proseguito la scuola fino alia 
terza media e fa 1'impiegata 
da un notaio; l'ultima e infer
miera diplomata. C'e anche 
un fratello che fa l'Universi-
ta. a Sociologia di Trento: ora 
e sotto le armi. 

Ecco dunque. potenzialmen-
te, il materiale umano che 
non dovrebbe ' venire spreca-
to. Sono questi giovani che pre-
mono in dieoi, venti. trenta-
mila aU'anno alle porte dora-
te della Olivetti di Ivrea; che 
invadono a centinaia di mi-
gliaia Torino o Milano. A Mi-
lano arrivano con idee preci-

Le nuove strade aperte dalla criochirurgia 

IL FREDD0 COME BISTURI 
Un ago microscopico che distnigge le cellule malafe con un getto di ghiaccio a cento gradi softozero - Come 
si e giunti a creare il delicatissimo strumenfo • La bassa femperalura permetfe di colpire il focolaio di malaf-
fia senza provocare pericolose conseguenze nei fessuti circosfanti - Una fecnica desfinafa a svthippi prodigiosi 

' MOSCA, mono 
La cura dell'epilessia e del 

morbo di Parkinson e oggi 
facilitata dal metodo del con-
gelamento dei tessuti malati. 
elaborato dagli scienziati so-
vietici. Alio stesso metodo si 
fa ricorso per togliere le ca-
teratte, i tumori, le tonsille. 

L'impiego del freddo nella 
medicina non e una novita-
Gli antichi egiziani faoevaxio 
gia ricorso al raffreddamento 
per ridurre le infiammazioni 
e la sensibiljta dei tessuti ma
lati. Larrey, il chirurgo di Na-
poleone, anestetizzava col 
ghiaccio gli arti da amputare. 

Ma l'azione protettiva del 
freddo sui tessuti viventi ar-
riva ben presto a un limite. 
Infatti, quando la temperatu-
ra e notevolmente inferiore 
alio zero, nei tessuti si ve-
rificano mutamenti irreversi-
bili, che esercitano sulle cel
lule una azione distruttiva. 
Proprio questa proprieta del 
freddo ha attirato dapprima 
i'attenzione dei neurochirur-
ghi. poi quella degli altri me
dic!. 

La criochiiurgla ha comin-
ciato a svilupparsi dopo che 
nella neurochirurgia e com-
parso un nuovo nvetodo ope-
ratorio, il paratattico. Quando 
i neurochirurghi hanno rileva-
to che la distruzione di deter
minate strutture airinterno 
del cervello fa scomparire 
molte malattle gravi del si-
sterna nervoso centrale, si e 
posto il problema d'impara-
re a riconoscere queste strut
ture fra miliardi di cellule 
cerebral!, per introdurre con 
grande precisione gli stru
menti chirurgici. La soluzlo-
ne e stata data dalla stereo-
tassi. ET sorto allora un altro 
problema: come distruggere 
la struttura nociva senza le-
dere le parti clrcoatanti dei 
cervello? 

Sono stati propostl vari me-
todi, che hanno dato risulta

ti promettenti ma erano ac-
compagnati da complicazioni 
postoperatorie. Cercando nuo
ve possibilita d'azione sulle 
cellule malate, il neurochirur-
go sovietico Eduard Kaadel 
ha chiesto a uno speclalista 
delle basse temperature, Alek-
sandr Shalnikov, socio corri-
spondente della Accademia 
delle Scienze deUlTRSS. di 
preparare un apparecchio por-
tatile di raffreddamento. da 
utiiizzare nelle operazioni ste-
reotattiche. II compito era 
complesso non soltanto sul 
piano scientirico. ma anche 
su quello tecnico. -

Molti erano i problemi da 
risolvere. L'organismo viven-
te mantiene spontaneamente 
una temperatura costante: per 
ottenere il raffreddamento lo
cale di un tessuto interno, oc-
corre mettere in contatto que
sto tessuto (e soltanto que
sto) con un corpo raffredda-
to. n modo di ottenere una 
bassa temperatura non e un 
problema: l'evaporazione del-
Tazoto Iiquido di una tempe
ratura di 196 gradi sotto ze
ro. Ma come «includere» 
questo processo In un minu-
scolo strumento chirurgico? 

-" La parte operativa dell'ap-
parecchio deve essere un ago. 
cbe abbia una parte termi-
nale capace di diffondere n 
freddo. Ma se il freddo si 
diffonde lungo l'ago, tutte le 
cellule della zona attraversa-
ta fino alle strutture malate 
saranno distrutte. Occorre iso-
lare II flusso del freddo sino 
alia punU dell'ago. facendo 
si che le pareti dl questo 
ago abbiano una temperatura 
uguale a quella del corpo 
umano. 

Provati vari metodl, Atek-
sandr Shalnikov si e mfine 
orientato verso la costruzio-
ne dl un dopplo tubo, di cui 
il canale intemo fa passare 
1'azoto liquldo mentre la pa-
rete esterna h separata da 

una intercapedlne di vuoto 
profondo. La realizzazione tec-
nica di questa Idea e stata 
un vero lavoro dl gioielleria: 
11 diametro estemo dell'appa-
recchio non supera i due mil-
UmetrL 
- Come funzlona l'lnvenzlone 
di Aleksandr Shalnikov? L'a
go viene mtrodotto nel cer
vello sino a non piu di un 
millimetro dal punto malato 
e la sua punta crea una tem
peratura di circa cento gra
di sotto zero. In pochi minu-
ti intorno alia punta si for
ma una pallottolina di ghiac
cio. Le punte aguzze dei cri-
stalli dl ghiaccio fendono le 
membrane cellulari, creando 
un focolaio di necrosL Dopo 
cinque minuti il calore del-
l'organismo scioglie il ghiac
cio. L'operazione e terminata. 
La bassa temperatura garami-
sce la completa distruzione 
dei tessuti nel focolaio seel-
to. K stato accertato che i 
tessuti circostanti non vengo-
no dannegglati, a differenza 
di quanto accade quando si 
applicano altri metodl. Un al
tro vantaggio del metodo crio-
genico e il fatto che non pro-
voca pericolose emorragie ce-
rebralL 

Quali malattle possono esse
re curate col criobisturi? Si 
tratta di malattle che pertur-
bano le funzloni motoric: il 
morbo di Parkinson, la co-
rea, aknme forme di epilessia. 
Con questo metodo viene di-
strutto uno dei nuclei del ta-
lamo, provocando la cessazlo-
ne deU'afflusso di segnali pa-
tologicl alia corteccia cerebTav 
le. II professor Kandel e riu-
scito in tal modo a guarire 
paxienti che soff rhrano da mol
ti anni. II nuovo sistema di 
Intervento e senaa dubbio ef-
flcace anche per la elimina-
skme dei tumori al cervello, 
a cominclare da quelli dispo-
sti nelle cone piu Interne. 

Nella clinlca deUlstituto di 

neurologla di Mosca sono gia, 
state effettuate, sotto la dire-
zione di Eduard Kandel, piu 
di seicento operazioni criochi-
rurgicbe. n nuovo metodo ha 
reso migliori 1 risultati degli 
interventi chirurgici usuali ed 
ha abbreviato la durata delle 
operazioni. 

Ma la distruzione dei tessu
ti per mezao del freddo non 
interessa soltanto i neurochi
rurghi. Aleksandr Shalnikov 
ha realizzato vari tipi di stru
menti criogenl per togliere le 
cateratte e per fermare il 
cancro alia prostrata. Risul
tati promettenti sono stati ot-
tenuti nel taglk) delle ton
sille e dei pollpi della larin-
ge. Questa operazlone, della auale hanno bisogno migliala 

i persone, e ora praticamen-
te incruenta, poicM II freddo 
fa restringere temporanea-
mente I vasl sanguigni. 

H metodo criochirurglco ha 
aperto alia medicina una via 
promettente per la cura del
le piu diverse malattle. Nel-
lo stesso tempo ha indicato 
nuovi obiettivi alia collabora-
zione dei medici. degli inge
gneri e dei fisici. Ora gli scien
ziati sovieticl si stanno occu-
pando del perfezionamento 
degli strumenti criogenl di 
ogni tipo. Comhlnandoll con 
gli elettrodi, si pub ottenere 
nel corso delle operazioni neu-
rochirurgiche un elettroencefa-
logramma. Un nuovo tipo di 
criobisturi crea una zona di 
congelamento asimmetrica rl-
spetto all'asse dello strumen
to facilltando gli Interventi 
sui tumori di forma atipica. 
Ma il principale indhizzo del
le ricerche e la progettazlone 
dei semplicl e comodi stru
menti ed alimentatorL acoes-
sibill ad ogni medico e ad 
ogni clinlca. II primo passo 
e gia stato fatto: modern* ta-
dustiiali sono gia prontl. 

Pjotr Kurytctv 

se. « Qui c'e l'industria. il la
voro, il denaro». Qui c'e il 
Politecnico, il «tempio ^ anti-
co della «operosa borghesia 
produttiva lombarda >, ovve-
ro la vecchiotta super-universi-
ta del capitale lombardo. Vec
chiotta ma tagliente ancora co
me un rasoio per il laureato 
e il diplomato di serie cb»; 
vecchiotta ma capace di dise-
gni audaci per salvare il suo 
ruolo di macchina seleziona-
trice di quadri medi, subor-
dinati. 

In un appartamento che sta 
aU'ultimo piano e guarda sui 
tetti della Milano vecchia ra-
gioniamo con alcuni compagni 
della famosa Facolta di Ar-
chitettura del Politecnico mi-
lanese. La conversazione si 
svolge con i professori e assi-
stenti Consonni e Buscaglia; 
il padrone di casa che e il 
professore Meneghetti, e due 
compagne. Quello che e il 
«meccanismo> stritolante che 
si trova oggi di fronte un lau
reato o diplomato emerge via 
via dalle parole dei nostri in-
terlocutori. 
• Nella relazione del Rettore 
del Politecnico per l'anno ac-
cademico 1970-71 ci s,ino alcu-
ne cifre illuminanti. D Poli
tecnico e diviso nei due tron-
coni di Facolta di ingegneria 
e di Architettura. La propor-
zione. per quell'anno di laurea, 
era questa: 8.000 studenti di 
Ingegneria e 3.150 di Architet
tura. Uno specchio fedele della 
cultura medio-industriale lom
barda: un architetto ogni due 
ingegneri e mezzo circa. Se 
un < papa » industrial ha due 
figli con temperamenti diver-
si. uno sara adatto alle « cose 
serie > e andra a ingegneria e 
uno sara un po* artista, e an
dra a Architettura. Tutto nel
la stessa cfabbrica> di lau-
reati: il Politecnico. 

E chi viene da fuori Mila
no? II conto k rivelatore. An-
diamo per campioni: dalla Lu-
cania c'e uno 0,3 a Ingegneria 
e uno 0.09 a Architettura; in 
Lombardia le percentuali 
oa'mbiano e gli studenti inge
gneri sono il 78,5 per cento, 
quelli di Architettura sono il 
78.3 per cento. Tutto il resto 
e una fila di percentuali mi
ser abili: fra lo zero-virgola e 
qualche uno-virgola per cento 
(questi ultimi solo in Veneto, 

Toscana, Sicilia. Calabria). Poi 
ci sono alcuni due e tre per 
cento in Piemonte, Emilia. Pu-
glia. Insomma: lo < stato mag-
giore > e lombardo. 

II Politecnico di Milano e 
praticamenie un ente parasta-
tale: k statale, ma ci sono nel 
Consiglio di amministrazione 
la Cassa di Risparmio, il ca
pitale privato di grosse Indu
strie e di altre bancbe. In so-
stanza e il c campus > di stu-
di di una sorta di «founda
tion* all'americana, con la 
differenza che qui a coman-
dare dovrebbe essere lo Stato 
e quindi l'interesse collettivo, 
mentre awiene il contrario: 
qui comanda la cooperativa 
dei padroni lombardi. 

I risultati non sono certo 
brillanti. 

Meneghetti dice che un lau
reato in architettura, in me
dia, finisce a insegnare mate-
matica e applicazioni tecniche 
in qualche scuola media o 
professionale, oppure nello stu
dio di qualche c grande > gia 
arrivato alia celebrita. 

L'ingegnere del Politecnico 
Iavora a tempo pieno perche 
deve <produrre> per l'indu
stria privata. Sui 5 miliardi 
circa del bilancio di Ingegne
ria. un miliardo e commissio-
nato per la ricerca della indu
stria privata che abusa senza 
pudore di una struttura sta
tale. L'ingegnere laureato tro
va cosl un suo naturale sboc-
co. pnvilegiato ma sempre su 
bordinato. Se egli h obbedien-
te e servile, pud diventare do-
mani il «manager*. Nella 
maggioranza dei casi pero en-
tra nei ruoli subordinati. si 
occupa di tradurre progetu 
americani o comunque stranie-
ri, copiando. Del resto. mi di-
cono i compagni, i piani di 
studio di oggi a! Politecnico 
sono esattamente quelli che 
erano 50 anni fa: cosi il po-
tere dei baroni rimane intat-
to e si trasmette senza scos-
se. Come avevo visto a Bail 
anche qui, nel ben piu ricco 
ducato milanese, vassaUi, val-
vassori e valvassini sono rigi-
damente collocati secondo 
strutture culturali verticali. 
senza afcuna mobilita orizzon-
tale, senza alcuna possibilita 
creativa. 

Ma fl ducato del Politecni
co milanese e ricco, ha ' le 
spalle ben coperte. E cosl pun
ta aU'espansione coloniale. Mi 
spiegano i compagni con cui 
parlo che lungo l'asse Brescia-
Venezia si sta facendo questa 
operazione di «colonizzazio-
ne» industrial privata. Ser-

vono quindi ingegneri «me
di >, proprio come a Bari ser-
vono quadri medi amministra-
tivi. professionali. II Politecni
co ha ora dislocato una sede 
a Pavia e — quello che conta 
~ una a Brescia. L'impero si 
allarga e c'e domanda di uf-
ficiali. Dislocando, dividendo, 
isolando l'Universita dalle cit-
ta, creando quelli che uno 
dei compagni definisce t i 
CAR di addestramento gene
rico del capitalismo », si evi-
tano anche concentrazioni ec-
cessive, l'Universita di massa 
legata alia vita cittadina e tut
ti i fastidi della contestazione. 

Insomma anche questi pri
vilegiati sono dei prossimi fru-
strati, anche molti di loro fi-
niscono nella <maggioranza si-
lenziosa »: robot pagati bene, 
a monte dei robot pagati male 
di Matera o di Bari. 

Oggi, mi dicono i compagni, 
il capitalismo non ha piu nem-
meno bisogno delle coperture 
« cultura\i> di un tempo. Un 
tempo f aceva balenare lo spec-
chietto per allodole dei « pia
ni urbanistici >: quelli per i 
« poli > di sviluppo (si ricorda 
quello di Taranto), quelli de
gli insediamenti, dei canali 

navigabili e via dicendo. Oggi 
per avere finanziamenti non 
c'6 piu bisogno di quella oo-
pertura e si producono diret-
tamente ingegneri da immet-
tere subito, e come operai di 

catena, nella produzione. II pia
no territoriale gia c'e e non 
si di scute: bisogna solo rea-
lizzarlo e senza perdite di 
tempo. 

Domando: e l'Olivetti che 
punta al suo c intellettuale or-
ganico», non settoriale, non 
tecnocrate? Non credono mol-
to in questo sforzo. Ricorda-
no che l'Olivetti si andava oe-
cupando delle « unita di vici-
nato», con tutti i suoi socic-
loghi, nel momento in cui mi-
lioni di italiani stavano arri-
vando dal Sud nelle citta del 
triangolo industriale: e loro 
non se ne erano accorti. Oggi 
del resto il fenomeno Olivet
ti di Ivrea resta isolato. inuti
le ai fini della occupazione in
tellettuale che ha proporzioni 
macroscopiche e crescenti 
(nel 1975 gli universitari sa
ranno circa 850 mila). 

Ugo Baduel 
FINE — (I precedent! ar-

tlcoli sono stati pubblicatl II 
5, 8, 12 e 17 marzo). 

II torneo mondiale degli scacchi 

Spassky-Fisher: 
tutto e pronto 

La finale in due tempi, a Belgrado e a Reykjavik 

AMSTERDAM, 21 
A partire dal 22 giugno il 

sovietico Boris Spassky e lo 
americano Robert Fisher di-
sputeranno la finale del torneo 
mondiale degli scacchi. "Sara 
campione del mondo chi avra 
vinto 11 maggior numero del
le 24 partite in programma. 
In caso di parita 11 titolo ri-
marra all'attuale detentore, il 
gran maestro sovietico. Le pri
me dodici partite si svolge-
ranno a Belgrado, le altre do
dici a Reykjavik. Si giochera 
di domenica, martedl e gio-
vedi con inizio alle ore 16 a 
Belgrado e alle ore 17 a Rey
kjavik. Arbitro degli incontri 
sara il tedesco-occidentale Lo-
thar Schmied, che gia fu giu-
dice della semif inale tra 11 so
vietico Petrosian e lo stesso 
Fisher, conclusasi a favore di 
quesfultimo alcuni mesi fa a 
Buenos Aires. 

Tutte queste modalita sono 
state concordate ad Amster
dam, al termine di lunghe 
controversie, fra i rappresen-
tanti delle federazioni scacchi-
stiche americana, sovietica, Ju
goslavs, islandese e il vice-pre-
sidente della federazione in-
temazionale, il portorica-
no Narcisse Rabel-Mendez. 

Tutto e pronto, dunque, per 

11 grande duello. Nelle capita-
li jugoslava e islandese sara, 
data risposta al quesito che 
awince gli esperti e i « fans ». 
Chi e il piu forte tra Spassky 
e Fisher? I-cpronostici sono 
assai incerti. Sonb a confron
to non solo due tra i piu 
grandi maestri di tutti i tem
pi ,ma anche due scuole, due 
opposte concezioni del gioco. 
Fisher e noto per la tecnica 
del « blitz »: avanzate irruen-
te e temerarie che portano lo 
scompiglio nelle retrovie del-
l'awersario. Spassky predilige 
una manovra prudente e or-
ganica che tende a irretire la 
offensiva nemica in un labi-
rinto inestricabile. Egli e chia-
mato, per questo, il «Mino-
tauro ». 

I due si stanno preparando 
minuziosamente all'aDpunta-
mento decisivo. Spassky vuo
le raggiungere gradatamente 
l'optimum della condizione al-
ternando le prove dl alcuni 
schemi di gioco con un in-
tenso programma di solleva-
mento pesi e di «footing*. 
Robert Fisher si e eclissato 
in un ritiro claustrale e nes-
suno sa dire dove si trovi. 
Si nutre di bistecche in gran 
quantita e beve litri di succo 
di mele: questo e tutto quan
to trapela del suo allena-
mento. 
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