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A dieci anni dalla pubblicazione della enciclica giovannea 

II messaggio 
della « Pacem in terris» 

L'annuncio di una svolta per la Chiesa, chiamata al recupero della propria 
funzione universale attraverso ia tolleranza, i l dialogo con gli «a l t r i » , 
I'apertura ai tempi nuovi segnati dal pensiero e dalle rivoluzioni moderne 

Perche dieci anni fa quan-
do apparve la Pacem in ter
ris l'avvenimento colpi, 
commosse, e suscito quelle 
vaste e profonde simpatie e 
consensi per l'opera e la 
persona di Giovanni XXIII 
che qualche mese dopo re-
sero acuto ed enorme il do-
lore per la sua morte, non 
solo tra i cattolici, ma nel-
l'opinione pubblica, tra le 
masse popolari, in Italia e 
nel mondo? Chi rilegge og
gi awer te che la forza piu 
immediata e sconvolgente 
del messaggio giovanneo 
era — e resta intatta ed at-
tuale — nel fatto che esso 
impegnava in modo nuovo, 
umano ed assoluto, la Chie
sa e il cattolicesimo nella 
difesa e nelPaffermazione 
della pace e annunciava la 
speranza e la volonta di 
mettere fine ad una fase 
storica di fanatismi e di cro-
ciate. 

L'impegno preminentc per 
la pace, di fronte al rischio 
della distruzione atomica 
dell'umanita; il proposito 
del dialogo e del confronto 
con il mondo moderno, con 
gli « al t r i», cristiani e non 
cristiani; lo spirito di aper-
tura e di tolleranza davano 
chiarezza, afflato umano e 
calore popolare a quella 
svolta politica di cui, in ef-
fetti, l'enciclica costituiva 
l'espressione teorica e idea-
le piu alta e vigorosa. 

Con il pontificato di Gio
vanni XXIII la Chiesa ha di 
fronte e awer te la crisi di 
un'epoca e di una politica 
di ispirazione • costantinia-
na >, di quell'alleanza tra 
temporale e spirituale, che 
e spesso subordinazione e 
avvilimento della fede e 
dell'area del « sacro ». Ora 
siamo dinnanzi all'esaurirsi 
e al danno della linea che e 
stata contrassegnata dalla 
stretta adesione del cattoli
cesimo all'assetto economico 
e sociale capitalistico, dalla 
scelta di campo esclusivo 
dell'Occidente, della sua « ci-
vilta », dei suoi indirizzi po
litic! e ideologici, e che ha 
visto la Chiesa farsi stru-
mento e baluardo di una 
rottura manichea e guida, 
in Italia, di una esasperata 
crociata anticomunista e an-
tisocialista. 

Un nuovo 
ecumenismo 
Alia fine degli anni cin-

quanta appare ormai eviden-
te che stanno mutando i rap
porti di forza; che una su-
premazia mondiale degli 
USA diventa via via piu ar-
dua; che i paesi .socialist! 
hanno resistito e sono cre-
sciuti di potenza e di auto-
rita; che la spinta alia liber
ta dei popoli coloniali va 
avanti irrefrenabile e che 
anche in Italia il disegno di 
restaurazione capitalistica e 
di attacco al movimento 
operaio e giunto ormai ad 
un esito fallimentare. La 
tendenza storica dominante 
e quella del cambiamento, 
della Iotta e dell'avanzata 
nel segno della liberta, del
la giustizia, dell'affranca-
mento dei popoli e delle 
classi lavoratrici, di una ar-
ticolazione nuova delle so
cieta e degli Stati; ma nel-
no stesso tempo la guerra, 
per la qualita nuova delle 
armi, pud diventare cata-
strofe irrimediabile per 1'uo-
mo, la sua esistenza e civil-
ta su questa terra. 

La grandezza di Giovan
ni XXIII sta nelFaver solle-
citalo la presa di coscicnza 
di un bilancio negativo per 
il mondo cattolico, e fatto 
awer t i re il rischio di un iso-
lamcnto della Chiesa. di un 
offuscamento della sua mis-
sione spirituale e dei valo-
ri del cattolicesimo, e di 
aver promosso, con grande 
coraggio e acuta percezione 
dei scgni dei tempi e dei 
problemi nuovi, un radicale 
mutamento di orientamento 
e di posizioni. 

L'insistenza sul problema 
della pace ha senza dubbio 
il valore autonomo e obbli-
gante della salvaguardia di 
un bene, supremo e insidia-
to, ma vuolc anche indicare 
il terreno primo sul quale 
puo e deve esplicarsi una 
linea di rinnovamento e di 
ri presa del cattolicesimo, 
nelle sue fondamentali esi-
genzc. La prima ci sembra 
sia il recupero della fun
zione universale della Chie
sa, la ricerca di un nuovo 
ecumenismo, in un mondo 
che non consentc piu propo
siti integralistici di « reduc-
tio ad unum» nc rigide 
identificazioni della sorte 
della religione cattolica con 
quella di una qualche gran
de potenza o di un blocco 
politico, ma comporta per 
lo .stesso apostolato della 
Chiesa, per la possibility di 
psrrlarc alle gcnti e ai po
poli, per l'impegno civile e 
politico dei cattolici, il rico-
Boscimento della moltepli-

e diversila delle rcalta 

sociali, politiche, statali e 
postula il confronto e il dia
logo con gli altri, con quelli 
che sono diversi e pensa-
no diversamente. 

La seconda 6 I'apertura 
verso i tempi nuovi, verso 
le idee e le necessita di pro-
gresso, di liberazione, di 
giustizia per gli uomini su 
questa terra, verso i diritti 
deU'uomo — quello degli 
operai, delle donne, ad 
esempio, a partecipare e 
contare nella vita pubblica 
— 1'affermazione di un nuo
vo umanesimo cristiano, sul-
la base di quel « riconosci-
mento della storia come 
creazione della ragione uma-
na > che a Togliatti parve 
intuizione essenziale di Gio
vanni XXIII 

Per questa Chiesa, per 
qucsto cattolicesimo che 
vuol mettersi alia prova con 
il mondo di oggi e awer t e 
che Tuniverso puo e deve 
andare avanti e che e com-
pito degli uomini farlo pro-
gredire, diventa essenziale il 
rapporto, la coesistenza po-
sitiva, il dialogo con altre 
forze e movimenti per la ri
cerca di una intesa attra
verso il comune richiamo 
alia ragione umana e per fi-
ni necessari, a cominciare 
da quello della pace. 
• Qui parve essere, e fu sen
za dubbio, la novita piu di-
rompente e clamorosa della 
Pacem in terris. Non tanto 
la distinzione tra errore ed 
errante, quanto piuttosto 
quella tra le grandi realta 
storico-politiche e le dottri-
ne filosofiche, le ideologic 
da cui esse traggono origi-
ne e ispirazione. Giovan
ni XXIII affermava, dun-
que, che la diversita e il con-
trasto delle dottrine «sul-
l'origine e il destino del-
l'universo e deU'uomo » non 
obbligavano alle scomuni-
che e agli anatemi; che la 
persuasione, nella Chiesa, 
nel movimento cattolico, 
dell'erroneita di una deter-
minata concezione del mon
do non poteva impedire 
«che un awicinamento o 
un incontro di ordine prati-
co, ieri ritenuto non oppor-
tuno o non fecondo, oggi in-
vece lo sia o lo possa dive-
nire domani ». Si rompeva 
cosi con una tradizione e 
con la prassi politica della 
Chiesa nei confront! del 
pensiero e delle rivoluzioni 
moderne, e in particolare 
quelle proletarie; e veniva 
posto, in particolare e in 
modo per tutti evidente, il 
problema del rapporto con il 
movimento operaio di ispi
razione marxista, con la 
realta mondiale del comu-
nismo e delle societa socia-
liste. 

A sottolineare la portata 
innovatrice dell'affermazio-
ne e il suo carattere di av-
vio di una nuova fase stori
ca vale la pena di ricordare, 
ancora una volta, che qual
che giorno prima della pub
blicazione della Pacem in 
terris Togliatti aveva posto 
in termini sostanzialmente 
identici il problema del rap
porto tra comunisti e cat
tolici. Nel discorso di Ber
gamo del 20 marzo 1963, in-
fatti. dopo aver sottolineato 
la distinzione tra l'ideologia 
cattolica e quella marxista e 
dichiarato che la base di un 
awicinamento non poteva 
essere cercata in un qualche 
compromcsso tra le due 
ideologic, egli aveva affer-
mato: « Bisogna considerare 
il mondo comunista e il 
mondo cattolico come un 
complesso di forze reali — 
stati, governi, organizzazio-
ni, coscienze individuali, mo
vimenti di varia natura — e 
studiare se e in qual modo. 
di fronte alle rivoluzioni del 
tempo presente e alle pro-
spettive di avvenire, siano 
possibili una comprensione 
reciproca, un reciproco ri-
conoscimento di valori e 
quindi una intesa e anche 
un accordo per raggiungere 
fini che siano comuni in 
quanto siano necessari, in-
dispensabili per tutta l'uma-
nita >. 

Questa consonanza nella 
distinzione tra dottrine e 
rcalta storico-politiche, nel 
rispettivo riconoscimento di 
«valori » o, come diceva 
l'enciclica, di « dement i po-
sitivi e meritcvoli di appro-
vazione », nell'individuazio-
ne del terrcno della pratica 
politica e di obiettivi « eco-
nomici, sociali, culturali, po-
litici onesti c utili al vero 
bene della comunita >, per 
un possibile incontro tra il 
mondo cattolico e quello co
munista era il segno elo-
quentc degli sviluppi e dei 
mutamenti intcrvenuti nel-
l'uno e nell'altro campo e 
di quelle necessita storiche, 
che gia aveva no ispirato nel 
1954 1'appello di Togliatti 
ad una comune difesa di 
fronte alia minaccia atomi
ca e che ora, in Italia e nel 
mondo, riproponcvano que
sto ed altri impegni posilivi 
per la coesistenza e l'egua-
glianza tra i popoli e per la 
costruzione di societa « a 
misura deU'uomo ». 

Si comprende, percio, co
me in Italia, la Pacem in 
terris ebbe per il movimen
to operaio il valore straor-
dinario di conferma della 
giustezza di una scelta di 
fondo e per noi comunisti, 
in particolare, di una stra-
tegia politica nella quale 
l'intesa e la collaborazione 
con il movimento cattolico 
erano individuati come un 
cardine della lotta per lo svi-
luppo democratico e l'avan-
zata al socialismo 

Potevamo dire, senza pre-
sunzione, di avere contribui-
to con le nostre idee e la 
nostra opera a promuovere 
un processo di rinnovamen
to che investiva anche il 
mondo cattolico, e possiamo 
riconoscere di essere stati, 
a nostra volta, stimolati da 
quella « svolta > ad appro-
fondire e a precisare la no
stra visione delle vie della 
lotta e dei caratteri della 
societa socialista in Italia, 
e del rapporto, in questo 
quadro, tra religione e poli
tica, tra aspirazione socia
lista e fede religiosa, tra 
Chiesa e Stato, tra movi
mento cattolico e movimen
to comunista e socialista. 

Una necessita 
storica 

Come era naturale, fu nel
la Chiesa e nel mondo cat
tolico che Giovanni XXIII 
si pose come un evangelico 
« signum contradictions », il 
portatore di novita destina-
te a dividere, a suscitare 
grandi, persuase e feconde 
adesioni e resistenze altret-
tanto tenaci. Nella vita ita-
liana quell'indirizzo — per 
il suo impulso alia laicizza-
zione e alia autonomia del
la politica, alia ripresa di 
una posizione e di un'azio-
ne ecumenica del papato 
e di una funzione nazionale 
degli episcopati — metteva 
in causa da una parte il ra-
dicato - « temporalismo >, la 
cura e 1'interventoi.eccessivi 
nelle cose italiane della 
Chiesa di Pio XII, e dall'al-
tra scuoteva alcuni dei car-
dini del sistema e del pote-
r e della DC 

Non e qui possibile nem-
meno tentare un bilancio di 
cio che e accaduto nella 
Chiesa, nelle forze politiche 
e sociali che si richiamano 
al cattolicesimo in questo 
decennio. Certo e che quel
la linea, queU'orientamento 
rispondevano ad una neces
sita storica ed hanno opera
io, nonostante i limiti, i 
condizionamenti che anche 
la svolta giovannea poneva 
sia alia ricerca dei cattolici 
che all'incontro con altre 
forze per una critica e un 
superamento reale dell'at-
tuale societa. II travagliato 
processo che in questi anni 
ha pur conosciuto, nella 
Chiesa e nella cattolicita, 
colpi di arresto e riprese, 
interpretazioni prudenti e 
iniziative di respiro resta 
aperto. Tornare indietro ri-
spetto alia lezione giovan
nea e conciliaro comporta 
un rischio pesante. Lo ve-
diamo in Italia, dove una 
sfasatura rispetto ai segni 
dei tempi, una sordita o 
una chiusura del movimento 
cattolico, nel partito della 
DC appaiono evidenti e ri-
sultano tanto piu preoccu-
panti e gravi nel momento in 
cui il superamento nel mon
do del tempo della guerra 
f red da, l'intollerabilita del 
carico permanente di dise-
guaglianza tra i popoli. del-
lo sfruttamento. dell'arretra-
tezza, della fame, e la crisi 
dei modelli di sviluppo, dei 
valori morali e civili, delle 
idealita nelle societa, come 
la . nostra, d i . capitalismo j 
avanzato sottolincano la co
mune responsabilits delle 
grandi forze storico-politi
che e qucU'csigenza del con
fronto aperto, deirawicina-
mento e della cooperazione, 
che era un'idea motrice del
la Pacem in terris. 

In realta la DC dal falli-
mento di un'esperienza co
me quella del centro-sini-
stra, che a questo esito e 
giunta anche perche era 
fondata .su una interpreta-
zione riduttiva e strumen-
tale del rapporto con il mo
vimento operaio c popolare 
di matrice marxista, e stata 
dai suoi dirigenti risospinta 
indietro, al tentativo di ri-
dar vita alia politica di sfi-
da e di rottura, alle idee e 
alle formule asfittiche e re-
trive degli anni cinquanta. 
Ma Ia sua traccia e fuori 
strada: lo dice 1'aggTavarsi 
in ogni campo della « crisi 
italiana >, il travaglio e la 
confusione nelle sue file e 
l'allarme per il suo stesso 
aweni re ; e occorre sottoli-
nearlo, con forza, di fronte 
ai lavoratori c alle masse 
popolari cattolichc in que
sto decimo anniversario del-
Tenciclica della pace, della 
tolleranza e del dialogo. 

Alessandro Nafta 

LE STRUTTURE CULTURALI IN ITALIA; BARI 

Lo scandalo del F Uni versita 
II luogo visibile dei costi umani e sociali imposti alia citta da un «decollo» economico subalterno 
e la struttura di massa nella quale prende forma una coscienza collettiva della crisi - Ipertro-
fia del settore terziario e dequalificazione della ricerca - La Lega democratica degli studenti 

Dal nostro inviato 
BARI, aprile 

L'Universita di Barl 6 pro-
prlo un'astuzia della ragione. 
Covata e alimentata dalle for-
ze moderate, dalla democra. 
zta cristiana, che vi ha sollde 
radici, e dalla borghesla loca
le come serbatoio di quadri 
medi e piccoli con funzioni 
stabilizzatrici (si pensi al ven-
taglio di ruoll per il laurea-
to in giurisprudenza, da quel
lo del glurista in veste dl me-
diatore sociale a quello dl 
particella del tessuto ammi-
nistrativo e del terziario); 
promossa a supporto, nell'ulti-
mo decennio, di un « decollo » 
economico subalterno (11 ruo-
lo assegnato alia facolti dl 
ingegneria), manovrato so-
prattutto con le leve della ren. 
dita e deH'intervento pubblico, 
questa university e diventata 
uno «scandalo ». In senso po
litico, naturalmente, non evan 
gelico. Anche perche i nume-
rosl fili che legano H potere 
democristiano — che a Barl 
ha quasi liquidato il nucleo 
moroteo — alle baronie loca-
li e Tintreccio assal stretto 
fra queste e il blocco dl po
tere urbano hanno fatto da re-
sistentissimo filtro al bisogno 
biblico che gli scandali si pro-
ducano. 

Ventinove baroni, per esem
pio, accusati di peculato per 
aver «compensate», tra i'al-
tro, anche se stessi con fondi 
in dotazione alle cliniche unl-
versitarie, sono stati assoiti. 
Diceva la eentenza che «le 
finalita da raggiungere me-
diante l'impiego delle somrae 
riscosse sono quelle dell'acqui-
sto di materiale scientifico, di-
dattico o necessario per il fun-
zionamento deH'istituto, e 
quelle di compensare il per-
sonale deH'istituto stesso, 
comprendendo naturalmen
te fra tale personale (e appe-
na il caso di accennarlo) an
che il direttore deH'istituto ». 
Anche la strategia delle man-
ce ha i suoi giurisperiti. 
Piu In generale, In una citta 
devastata dalla speculazione e 
dove gli stessi insediamentl 
industriall hanno messo in mo-
to un meccanismo di reinvesti. 
mento dei profitti che e poco 
definire avventuroso. il con-
trattuallsmo giuridlco borghe-
se e a tal punto in crisi 
che lo stesso Max Weber sa-
rebbe inorridito. E' questo uno 
dei punti piu delicatl del me-
tabolismo della borghesia ba-
rese: la funzione giuridica 6 
forse l'indice piu sensibile del 
processo di adatta mento mole-
colare del nuovo blocco al tes
suto sociale urbano. Non e un 
caso, crediamo, che proprio 
dalla facolta di giurispruden
za vengano le critiche piO 
radical! non soltanto al mo-
dello giurldico dominante, 
ma anche alle maglie istttu-
zionali nelle quail si concreta 
il rapporto. diciamo. di com-
mittenza tra blocco urbano e 
macchina giuridica. 

E siamo alle ragioni dello 
« scandalo ». Quarantamila, 
compresi I fuorl corso. sono 
gli studenti dell'unlversita in 
gran parte pendolarl. un de
cimo della popolazione. Lo svi

luppo edilizlo, che e la figu-
ra speculare di quello della 
citta, e insleme caotlco e in-
sufficiente; nessuna infrastrut-
tura. C'e un campus scienti
fico, e vero, ma il suo no-
me pomposo smaschera piu 
che altro provincial! ambizio-
ni da affluent society. In real
ta si tratta dl una operazio-
ne dl decentramento forzoso 
della popolazione studentesca. 
L'universita di Barl e diven
tata insomma il luogo visibi
le dei costi umanl e social! 
impost! alia citta dal tipo di 
sviluppo prescelto e la strut
tura di massa nella quale 
prende forma, a un llvello e 
con una estenslone senza pre
cedent! per la citta, una co
scienza collettiva della crisi 
determinata da questo svi
luppo. 

Se si ritaglia la questione 
dell'unlversita barese da que-
sta consapevolezza, per la ve-
rita elementare, pud accade-
re come accade a un quotidia-
no borghese del Nord (ma i 
meridlonalisti pugliesl lo chia 
merebbero un quotldiano 
«piemontese ») di scambiare 
come si dice In questi casi. 
l'ateneo per una « fabbrica di 

spostati», Un atteggiamento 
non nuovo, che richiama alia 
mente le parole di un vecchlo 
professore unlversitario, Anto
nio Labriola: «Nei giornall 
cotidlani.... c'e accaduto piu 
volte di sentircl oggetto di 
una critica, che spesso fu poco 
benevola, e quasi mai parve 
rivolta all'lntento dl fornlre 
a noi nuovi luml e cognizionl 
nuove. Noi, colpevoli dei fre
quent! tumult! studenteschi; 
— noi, caglone di danno alia 
societa, perche pfoduclamo 
troppl professlonlsti, che nella 
lotta della vita forman poi un 
forte contingente neH'esercito 
degli spostatl; — noi, perico-
losl. come quelli che abusia-
mo, chl sa mai come, della 
liberta dell'insegnare: e cosl 
via, da non firnirla! ». Non 
sembra il lamento del «pie
montese »? 

A Bari, dunque, l'universita 
esplode, proprio nel momento 
in cui il tipo di sviluppo pre. 
scelto dalle forze urbane do-
minanti giunge a punte pa-
rossistiche. Le lotte del '6R-'89, 
l'autunno caldo. hanno poi in-
nescato un processo politico 
con caratteri assolutamente 
originali rispetto ad esperien-

ze studentesche dl altre citta, 
di Milano per esempio. Ab-
biamo gia visto che il centro 
sinistra mobilita rlsorse per 
uno sviluppo delle attivita co-
siddette terziarie. I dipenden-
ti del pubblico impiego sono 
circa quarantamila. C'e un 
diffuso strato medio impiega-
to nelle centrall ammlnlstra. 
tive della citta. Ci sono mi-
gliaia e migliaia di aziende 
commerciali e botteghe arti-
giane. Si e costituita, insom
ma, una base relatlvamente di 
massa solidalmente intreccia-
ta al tipo dl espanslone. 

Chi determlna questa espan-
sione? La rendita agraria, che 
reinveste neU'edilizia con 
maggiori profitti e piu ade-
guate capacita di manovra po
litica, il nuovo padronato in-
dustriale, che nella specula
zione trova un moltipllcatore 
del profitto. L'asse dl questo 
sistema e l'intervento pubbli
co: esso fornisce alcuni nu
clei di industrializzazione (dal
le Fucine meridlonall alia Pl-
gnone Sud, che e quanto dire 
dalle torrette per carri arma-
tl a prodotti elettronicl). ma 
soprattutto fornisce servizi, in-
frastrutture e credito (le sov-

venzionl della Cassa per II 
Mezzogiorno). 

E" questa la base dl quel 
rigonfiamento del • terziario 
che a Bari tocca punte assai 
superior! alia media naziona
le e che coincide con l'eleva-
zlone del tasso dl inurbamen-
to che e del res to un dato 
comune a tutto il Mezzo
giorno. 

Qui, certo 1'operazione e 
stata condotta con una aggres-
sivita e una spregiudicatezza 
che non ha riscontro in altre 
citta del Sud. Dice il com-
pagno Giuseppe Vacca docen-
te all'universita barese. che il 
sistema urbano meridional 
assolve oggi alia funzione di 
mediare 11 prelievo di una cre-
scente aliquota delle risorse 
del Mezzogiorno. in particola
re forza-lavoro giovane e se
mi qualificata, attraendola 
dalla campagna e manipolan-
dola come semi-lavorato per 
l'emigrazione e l'alimentazio-
ne dell'esercito di riserva del 
capitale o. nel migliore dei 
casi. per alimentare la stessa 
espaasione del terziario. 

La rapina monopolistica del 
Sud. prosegue Vacca. awie-
ne. in primo luo2o con il dre-

L' ingresso pr inc ipale d e l l ' A t e n e o di Bari 

Solo i familiar! e qualche amico hanno assistito alia cerimonia funebre 

L'addio a Pablo Picasso 
La salma del pittore e sfafa deposfa nel casfello di Vauvenargues, dove sara fumulafa fra una quindicina di giomi • Si dice che accanfo alia torn* 
ba del grande artisfa pofrebbe sorgere un museo • Davanfi alia villa di Mougins sosfa un esule spagnolo che porta una bandiera della Pepubblica 

Oal nostro corrispondente 
PARIGI. 10 

La salma di Pablo Picasso 
e stata deposta questa matti-
na. provvisoriamente, nella 
cappella situata al primo pia
no della torre nord ovest del 
castello di Vauvenargues pro-
prieta del pittore dal 1958. a 
14 km. da Aix en Provence. 
Soltanto i familiari e qualche 
amico del defunto tra cui il 
fa.noso torero Miguel Domin-
guin. hanno assistito alia ce
rimonia. 

Tra una quindicina di gior-
ni, terminati i* lavori di alle-
stimento della tomba. avra 
luogo l*inuma7ione vera e pro
pria della salma nella stessa 
cappella del castello e anche 
stavolta nella forma piu in-
tima. 

II breve corteo funebre — 
cinque automobili in tutto — 
che accompagnava la salma 
del grande pitore, alia ultima 
dimora. e giunta stamattina 
poco dopo le 10 nel villaggio 
di Vamenarguer. una borga-
ta di 200 anime sovrastata dal
la massa imponente del ca
stello. 

Messi - in allarme dal pre-
cedente • arnvo di un distac-
camento della gendarmena di 
Aix i contadint si sono inchi-
nati al passaggio del feretro 
contenente Ia salma deU'uomo 
che per due anni. tra il 1953 
e il 1961, aveva vissuto e la-
vorato accanto a loro e di cui 
ricorderanno la gentilezza e 
la semplicita. 

Vauvenargues giace in una 
grande vallata dominata dal 
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Protesta per i servizi 
della TV su Picasso 

La notizia della morte di 
Pablo Picasso & stata an-
nunciata dalla TV italiana 
con ca'colato distacco e i 
commenti e i servizi che 
I'nanno seguita sono stati 
frettolosi e superficiali. An
cora una volta i dirigenti 
della Rai-Tv hanno dimo-
strato la loro congenita tn-
sensibilita per la cultura e 
il loro spirito di parte. 

Di fronte a questo insul-
to a uno dei piii grandi ar-
tisti di tutti i tempi e alle 
piu nobili tradizioni del no
stro paese, la Federazione 
artisti aderente alia CGIL, 

il Sindacato Nazionale 
Scrittori, le Associaziom 
degli autori cinematogra 
flci AACI e AN AC e la So 
cieta Attori italiani espn-
mono severa condanna e 
impegnano tutte le forze 
democratiche della cultura 
a lottare contro Vinsoppor-
tabile asservimento della 
Rai-Tv al governo di cen-
tro-destra, contro i respon 
sabili politici di tale ge-
stione, per una trasforma-
zione dell'ente televisivo in 
strumento di informazione 
e di formazione democra
tica, 

massiccio del monte Sainte 
Victoire. tante volte dipinto 
da Cezanne che ce ne ha la-
sciato l'immagine superba e 
cangiante in alcuni tra i piu 
bei paesaggi deU'impressioni-
smo. 

Stanco della villa «Califor
nia » presso Cannes, ormai 
assediata da nuovi edifici. Pi
casso si era messo a battere 
la campagna attorno ad Aix. 
affascinato da un paesaggio 
che gli ricordava quello spa
gnolo, e aveva scoperto che 
il castello di Vauvenargues 
era in vendita. Lo aveva ac-
quistato quasi subito per 600 
mila franchi {to milioni di li
re) e vi aveva fatto eseguire 
imponenti lavori di restauro. 

Nel 1959 vi si installava con 
la moglie Jacqueline e qui co 
minciava un intenso e felice 
periodo creativo che vedeva 
la nascita di una serie di te
le sul motivo della «colazio-
ne sull'erba ». i ritratti di Jac
queline in rosso e nero e il 
ritomo dei temi spagnoli. 

Due anni dopo, irrequieto. 
nuovamente attirato dal ma
re. Picasso chiude il castello 
di Vauvenargues e si installa 
a Mougins. 

Sorge una domanda. anzi 
sorgono molte domande alle 
quali, per ora, la famiglia 
non da risposta. Perche Vau
venargues? Si tratta di una 
scelta della famiglia, odi un 
desidcrio espresso da Picasso 
prima di morire? 

Si sa che Jacqueline era 
particolarmente aFFezionata al 
castello di Vauvenargues do

ve aveva trascorso i suoi due 
primi anni di vita comune con 
Pablo. E si sa che Picasso. 
per un certo tempo, s'era det-
to convinto che da Vauvenar
gues non si sarebbe mosso 
mai piu perche. in mancanza 
della Sierra Madre. il mas-
siccio della Sainte Victoire lo 
faceva sentire piu vicino alia 
sua Spagna natale. Poi il 
suo spirito irrequieto. la sua 
« anima gitana >. come avreb-
be detto Garcia Lorca. aveva 
preso il sopravvento. A Vau
venargues, dove erano stati 
fatti venire i quadri della ca-
sa parigina. dove il giardino 
era stato costellato di statue. 
Picasso non era mai piu ri-
tornato. 

Si dice che Jacqueline stes
sa. desiderosa di fuggirc Mou
gins, troppo vicina a Vallau-
ris e alia Costa Azzurra. ab-
bia fatto questa scelta. E lo 
abhia fatto con un disegno se-
greto: venire lei stessa a VJ-
verci e fare di un'ala del ca
stello il < museo Picasso » che 
tutti attendono, il luogo dove 
tutti potranno vedere le tele 
dalle quali il maestro non 
aveva mai voluto separarsi e 
che raccontano cronologica-
mente la sua esaltante awen-
tura di ricercatore, di creato-
re e distruttore di forme. 

Naturalmente si tratta di 
supposizioni che vengono fat-
te stasera negli ambienti vi-
cini a Picasso e che attendono 
di avere una conferma. E a 
prima vista sembra assai con-
traddittorio che Jacqueline de-
sideri installarsi a Vauvenar
gues per vivere in pace vici
no alia salma del suo grande 

compagno e al tempo stesso 
abbia in progetto di trasfor-
mare il castello in un museo 
che attirerebbe migliaia e 
migliaia di visitatori. 

II tempo ci dira il destino 
di questo castello dove il gio
vane Duca di Vauvenargues 
aveva scritto quelle massime 
che avevano suscitato l'am-
mirazione di Voltaire. Una co-
sa tuttavia e certa: il castel
lo sara la definite a dimora 
della • salma del grande pit-
tore. 

Va notato che tutta Tala 
del castello che comprende 
il tornone nord-ovest dove 
Picasso riposera per sempre 
c monumento nazionale e che 
quindi il pittore avra una 
tomba degna della sua sto
ria d'uomo e di artista in 
un paesaggio che ha la seve-
rita e l'asprezza della sua ter
ra spagnola. 

A Mougins. da stamattina. e 
il silenzio. Nessuno fa piu la 
posta ai cancelli delta villa. 
II vecchio giardiniere guar-
da i ran passanti che vengono 
a deporre qualche fiore d'af-
fetto e di tenerezza davanti 
airingresso e dice: <il mae
stro e partito*. 

Un uomo tuttavia, da sta
mattina. si e messo davanti 
at cancelli come una senti-
nella. e un \,ecchio emigrato 
spagnolo che porta sul volto 
rugoso la tragedia della sua 
terra. Se ne sta dritto c strin-
ge una bandiera della repub-
blica spagnola contro il pet
to. E* il solo modo che ho — 
egli ha detto — di rendere 
omaggio a Picasso a nome 
di tutti gli spagnoli amanti 
della liberta ». 

Augusto Pancaldi 

naggio del prodotto grezzo del 
la campagna, in secondo luogo 
con lemigrazione ui iorza-
lavoro piii o meno qualificata. 
Nel primo caso, la citta me
dia il dominio monopolistico 
del mercato e garantisce un 
blocco di potere che assicun 
la permanenza dei rapporti d: 
produzione e propneta sulla 
terra; nel secondo, la citta 
appresta un semilavorato par
ticolare, la forza-lavoro semi-
qualificata o qualificata in 
modo generico-astratto. Ecco 
perche l'universita barese non 
puo essere esorcizzata come 
una «fabbrica di spostatl >>. 
ma innerva lo sviluppo della 
citta. Ed ecco il senso della 
cosiddetta « dequalificazione » 
cioe della produzione da par
te dell*universita di un «lau-
reato genenco » tanto piii ma 
novrabile quanto piu esposto 
al ricatto dell'occupazione e 
candidato a costituire insie-
me, con i diplomati, una quo
ta che rasenta 11 20 per cento 
della emigrazione dal sud. Al
tro che la smania piccolo -
borghese, per la promozione 
sociale costituita dal «pezzo 
di carta »! 

Da questo punto di vista, 
l'universita rappresentava an 
zi il terreno di sperimentazio 
ne ideale per le forze piii 
spregiudicate dell'mtervento 
pubblico. Quanto piu essa «i 
veniva dequalificando, tanto 
piu, a parti re da essa. do-
veva avviarsi un processo di 
ricomposizione di elites intel-
lettuali al passo con le opera. 
zionl di trapianto industriale 
nel tessuto urbano. E* il pun
to che. nella complessa alchi-
mia socio-economica barese. 
segna l'intervento aggiornato 
re del centro sinistra e della 
componente socialista. 

Prendiamo il caso del CSA 
TA. II Centro studi ed appli 
cazioni in tecnologie avanzate 
nasce nel 1969 ad opera del 
lTJniversita di Bari, della Cas 
sa per il Mezzogiorno e del 
Formez. cui si associano poi 
la Banca d'ltalia e tramlte il 
Pignone Sud anche l'ENI. 
Suoi obiettivi dichiarati sono 
l'lnten-ento nella elaborazione 
elettronica della informazio
ne (Informatica). del controllo 
dei processi industriali, addi-
rittura «le tecnologie connes-
se con l'impiego a fini produt-
tlvl e sociali dell'energia nu-
cleare», oltre che l'uso del 
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E' un.programma di tutto 
rispetto. Non per nulla chl s-
impegna nella fornitura di 
macchine d 1'IBM, che. pro 
prio in connessione con il 
CSATA, assegna a Bari il pro 
prio centro di ricerche di tec 
nologia dell'educazione. Ma c 
un programma destinato ad 
essere rapidamente sfrondato 
0 addirittura a mutare asse 
Me lo conferma un gruppo d.' 
giovani compagni da tempo 
lmpegnati nelle attivita de: 
centro. Anche qui. e determi 
nante. il rapporto con il com 
mittente. II CSATA porta i! 
suo contribute alia terziarizza 
zione. Corsi d'asgiornamento 
e calcolatori finiscono per ri-
volgersi soprattutto al settore 
dei servizi. alia formazione di 
quadri dirigenti amministrati 
vi o d'azienda. mentre la ri 
cerca viene dirottata verso ob 
biettivi non propriamente pri 
mari (mettiamo la propose 
di adozlone df «tecnirhe nn 
clearln per il «controllo del 
la genuinita delle bevande » r 
la «difesa dei vini tioici«> 
e alcuni settori sono pratica 
mente abbandonati. com'-
quello deU'elettronica. 

E' indubbio che le capac 
ta di questo nuovo bloceo ri-
potere urbano di metabolizza 
re le strutture culturali sonn 
notevoli. Anche questo de1 

CSATA e un caso della ge' 
neraliz7ata n dequalificazio 
ne » della ricerca. piii propri? 
mente un caso di dequalif: 
ca7ione sociale. 

E' qui dunque. intendiam^ 
nell'universita e nella scuolp 
cioe in uno de: luoshi princ: 
pali del ricambio organloo che 
1 gruppi dominanti a Barl in 
tendevano assicurarsi. chr 
qualcosa si incrina, e si in 
crina nel profbndo. Dal "68 
'69 in avanti. le manifesta 
zionl studentesche si moltlpl: 
cano. si awiano. non senzp. 
difficolta rapporti non easua 
li fra studenti e nuclei dl elas 
se operaia. E non si tratta so 
lo. ne principalmente. del sin 
tonizzarsi della gioventd ba 
rese sull'onda delle crandi lor 
te combattutc altrove. 

Ci sono almeno due tratti 
che rendono questa esperien 
za originale. II primo e la for 
mazione di una consistente 
avanguardia di studenti e do-
centi (l'universita. che era un 
tempo un txadizionaie feudo 
della destra. ospita ora svaria-
te decine di docenti comuni. 
sti) con conseguente liqulda-
zione della tematica astratta-
mente antiautoritaria e garan-
tista propria, per esempio. del 
movimento studentesco mlla-
nese. II secondo e costituito. 
invece. dalla rapida eroslone 
del margini d'azione poliflca 
dei gruppetti. Ambedue queAti 
tratti rinviano per un versor * 
alle capacita diagnosticne del \ 
partito comunista, per altro. 
alia sua prontezza nella pro^ 
gettazione di un intervento di 
massa. Si recuperano, au un 
nuovo terreno, le ragioni vlta-
11 di una collaudata esperlen-
za del movimento popolare pu-
gliese. Con la Lega democra
tica degli studenti, si defini-
sce cioe una pro posta di orga-
nizzazione territoriale e di 
massa che intendc recupera-
re tl carattere di vertenza 
politica delle lotte studente
sche rompendo i dlaframmi 
corporatlvi e 1 correlativi vlai 
Ideologici. 

Franco Ottolenghi 
(Continumt 


