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Un numero speciale di «TV 7» sui problemi e le lotte del movimento studentesco 

Per due ore studenti e professori 

a conf ronto sull' Universita 
Un'ampia panoramica da cinque Atenei-chiave: Berlino Ovest, Parigi, Praga, Pisa e Canton 

II settimanale televisivo di 
attualita TV 7 ha rcaliz/ato 
ieri sera un importante espe-
rimento. mandandu in onda 
in prima serata. o sul primo 
canale. un mimero dcdicato 
interamentc ai problemi del 
movimento universitario ed 
a He sue lotte, della durata 
eomplessiva di due ore e sette 
minuti. L'iniziativa va comun-
que valutata in modo posi-
tivo. Essa, infatti. 6 stata un 
primo passo * eontrocorren 
te >. che ha votuto unpnrre. 
per cosi dire, un tema di 
scottante attualita al larghis-
simo puhblico dei telespetta-
tori italiani, in questa occa-
sione con-.iderati ((inalmente!) 
come persone pensanti. capa-
ci di interessi culturali auten-
tici. 

II c taglio» del numero 
speciale era il seguente: dap-
pnma un'ampia panoramica 
da cinque Universita-ctiiave 
(Berlino Ovest. Parigi. Pra
ga, Pisa, Canton); poi un di 
battito fra studenti e profes-
son. una volta tanto libero e 
spregiudicato. Data la tema-
tica attuale del movimento 
studentesco e. in alcuni casi. 
l'analogia di alcune situazinni, 
l'idea di non limitare l'inchie 
sta alia situazione italiana (su 
cui dovrebbe essere possibile 
ritornare in modo piu appro-
fondito ed articolato) ci sem-
bra giusta- A questo punto, 
perd. il discorso diventa com 
plesso. Vediamo. infatti. \ 
servizi. Chiaro. e chiarificato-
re pur nella sua sinteticita. 
quello da Parigi (curato da 
Fernando Cancedda): la lot-
ta dei giovani contro il « pia
no Fouchet > (attraverso il 
quale si e introdotta una ul-
teriore. drastica. profonda 
spaccatura classista nelle 
strutture universitarie fran-
cesl. scaricando la massa del-
le c nuove leve > studentesche 
in un canale a carattere me-
ramente professionale e de-
qualificato sotto il profilo cul-
turale e scientifico. proprio 
come il centro sinistra inten-
derebbe fare in Italia con la 
Istituzione del diploma gene-
ralizzato). i termini nuovi in 
cui si pone il rapporto fra 
Universita e societii e. quindi, 
anche il problema della di-
retta partecipazione degli stu
denti alia elaborazione e alia 
lotta politica in generale ed 
antimperialista in particolare 
sono emersi. nel Ioro reale 
signltlcato. attraverso le pa
role ferme e responsabili dei 
protagomsti. E sostanzialmen-
te corretto. anche. ci e parso 
il servizio da Pisa di Emilio 
Ravel. Assai meno. Invece. i 
servizi di Volcic da Berlino 
Uvest e da Praga. II numero 
di TV 7 e stato aperto. appmi-
to. dal servizio berlinese. La 
presentazione del movimen»o 
cUla sinistra universitana i» 
questo Ateneo e stata tenden 
ziosa. i suoi militanti sono sta-
ti fatti apparire. piu o meno. 
come un'accolita di esaltati. 
a meta fra « goliardi > degli 
« anni 'fiO » e c terroristi > di 
fine '800. Un solo esempio: 
per quanto discutibile possa 
essere ritenuta quella espe-
rienza. non si pud ridurre 
davvero la « Comune n. 1 > a 
un luogo dove si discute pres-
soche unicamente se i mem-
bri del collettivo hanno o no 
il diritto di salarc i cibi a 
proprio piacimento. Presen-
tando cosi la faccenda. come 
fara lo spettatore — avra pen-
sato Volcic — a non dar ra-
gione all'arrabbiatissimo Ret-
tore? 

Praga e Canton. Qui e'era 
il < trucco ». almeno nelle in-
tenzioni. Molti studenti. a Pa
rigi come in Italia, in Fran-
cia. fn Germania Occidentale. 
nel mondo anglosassone. si 
richiamano. sia pure con di-
versi orientamenti. al socia-
lismo. Ebbene: facciamo ve-
dere che. in due paesi socia
list!. che stanno vivendo due 
esperienze assai different! ma 
entrambe decisive, la Ceco-
skivacchia e la Cina. le cose 
non vanno come loro se le 
immaginano... e il giuoco sara 
fatto: tale, forse. il ragiona-
mento della nostra TV. E cosi. 
le dichiarazioni di due studen 
ti praghesi. e soprattutto quel-

- la del Rettore dell'Universita 
Carlo di Praga («il latino 
rienlra trionfalmente nelle no-
stre scuolo . per esempio) 
avTebbero dovuto far credere 
ai telespettatori che. in Coco-
slovacchia. quello che studon 
ti e professori vogliono e. in 
ultima analisi. un ritorno al 
€ boon tempo antioo >. 

II reportage da Canton (Le 
c guardie rossc > tornano a 
scuola) di Sandro Paternostro. 
poi. avrebbe servito a disil-
ludere i c romantici estremi-
sti > in buona fede. attraverso 
le esibizioni dei «libretti» e 
delle statue di Mao-Tse-Dun. 
testimonianze del risorgente 
« culto della personalita ». Due 
diverse esperienze socialiste. 
due «fallimenti> insomnia. Ma 
U realta c piu forte dei «true-

chi »• La forza stessa di al
cune immagini e di alcune pa
role sia degli studenti cechi. 
sia (e perche no?) degli stu
denti cinesi, le parole del Ret
tore dell'Universita praghese 
(cosi diverse, e nel tono e 
nella sostanza, da quelle di 
tanti nostri Rettori) avranno 
certamente fatto comprendo-
re a tutti che. malgrado dif 
ficolta, limiti, anche errori. la 
realta socialista e non soltan-
to molto piu complessa. ma 
anche molto piu positiva e fer
tile di quanto pensino, o vo-

gliano far pensare agli ita
liani, i dirigenti della no
stra TV. 

Nel dibattito sono interve-
nuti per gli studenti il pro-
sidente dell'UGI, Spini, il pre-
sidente dell'Intesa. Bassetti. 
il compagno Chiesa, Boato. 
Prosperi, Gatti; per i profes
sori Alberoni. Andreatta. 
Giannantoni, Cotta, Gatto. 
Ghiara. Sartori. Visalberghi. 
Luzzatto e Pedrazzi. Credia-
mo che, di fronte alia seriota 
dei giovani, alia loro argo-
mentata e documentata 

denuncia delle intollerabili 
condizioni attuali delle Univer
sita del nostro paese o alia 
concretezza, anche, delle loro 
proposte alternative, la corti 
na di fumo sollevata dalla 
stampa cosidetta « d'informa-
zione > (a sentire la quale gli 
studenti in lotta sarebbero una 
esigua minoranza di fanatici 
irresponsabili) si sia dissolta 
come nebbia al sole. II con-
trasto con alcune voci acca-
demiche (in particolare con 
quelle dei professori Sartori. 
che e arrivato a « scoprire », 

con estrema sicumera. un 
« marxista > nel cattolico Boa
to!. Andreatta e Cotta), ur-
roccate a difendere (per la 
vcrita con frasi assai generi-
che ed elusive) lo status quo. 
6 apparso, in tale contesto. 
particolarmente evidente. Ma 
va aggiunto, ed e auesto un 
dato certamente positivo, che 
altre voci. e soprattutto quelle 
dei proff. Giannantoni, Ghia
ra e Visalberghi. riconosceu-
do la legittimita del movi
mento studentesco e delle ri-
vendicazioni fondamentali che 

esso porta avanti sul terreno 
eulturale (profondo nnnova-
mento dei metodi e dei conte-
nuti dell'insegnamento, aboli-
zione del sistema della catte-
dra ed attuazione di un la-
voro interdisciplinare di 
equipes basato sulla collabo-
razione paritaria fra docenti 
e studenti) e sul piano so-
ciale (diritto alio studio), han
no fornito la dimostrazione 
che un « dialogo » fra diverse 
component i del mondo univer
sitario e possibile. 

Mario Ronchi 

No vita tecniche per i metro 

II «segreto» di resina e gomma 
Vetture piii leggere e meno rumorose — La sicurezza del sistema frenante 

71 tema delle linee metropolitane e forest, ritorna con insistenza. in questi giorni 
(se ne £ discusso, fra I'altro, al Museo della Scienza di Milano) legato a tutta una 
serie di iniziative e di realizzazioni di prim'ordine sul piano tecnico-amministrativo, 
sia all'eslero che. seppure in minor misura, in Italia, Per quanto concerne I'estero, ci limi-
tiamo a ricordare che Parigi sta realizzando con rapido ritmo le due nuove linee che attraver-
seranno tutta la cittd a grande profonditd, che Mosca ha in corso di costruzione nuove linee 
per una sessantina di chilo-
metri, che Tokio enlro Ire o 
quattro anni completera la 
sua rete portandola ad uno 
sviluppo di circa 250 km., che 
San Francisco sta calando at
traverso la baia i grandi ele-
menti in cemento armato, 
gettati in superficie, i quali 
coslituiranno la galleria-tubo 
per il passaggio delle nuove 
linee. In Italia, la siluazione, 
e" assai meno brillante. ma 
ha dato ullimamente alcuni 
segni di movimento. Gli scavi 
per la linea 2 di Milano sono 
abbastanza avanzati. ed & 
stato definito tecnicamente il 
nuovn tipo di vettura. i cui 
primi quaranta esemplari sono 
in ordinazione. 11 progetto del
la rete di Torino £ tecnica
mente completo, e polra pas-
sare in fase realizzativa qua-
lora saranno Tisolte determi
nate questioni in campo am-
ministrativo. 

Sviluppi di un certo interes-
se si polranno avere nel pros-
simo futuro nella zona di Na-
poli. ove si parla, in termini 
che sembrano abbastanza con-
creti. di un programma di 
ammodernamento delle linee 
esistenti. in particolare la Cu 
mana e la Circumvesuviana. 
e di un loro piu efficace coor-
dmamento. realizzabile con 
alcuni nuovi tronchi e nuove 
stazioni di trasbordo. La si-
tuazione a Roma appare meno 
chiara. in quanto i lavori del
la linea 2 dei quali periodi-
camente si riparla, sono avan
zati negli ultimi anni di po-
chissimo. 

A queste realizzazioni in 
corso (di cui quelle all'estero 
appaiono di grandissimo rilie-
vo) corrisponde un impegno 
senza precedenti sul piano 
tecnico. che ha condotto alia 
delerminazione di interessan-
ti tendenze costruttive. specie 
per quanto concerne t veicoli, 
e doe" quellelemenlo. di un 
servizio pubblico. che deter-
mina te condizioni di viaggio 
e che quindi maggiormente 
interessa i cittadini. II primo 
elemenlo tecnico che si pre-
senta con rinnovato interesse 
& rappresentato dalla cassa 
delle vetture. La tradizionale 
slrultura di acciaio comune 
tende ad essere sostituita da 
una struttura in acciaio inos-
sidabile, oppure in acciaio e 
leghe leggere. o addirittura in 
tegralmente in leghe leggere. 
In America e in Germania 
sono state costruite recente-
mente parecchie centinaia di 
vetture con cassa in acciaio 
inossidabile. preferita in quan
to non richiede verniciatura, 
e pud essere usata per anni 
e annt senza richiedere prati 
camente alcuna manutenzione. 

Con iacciaio inossidabile, 
perd. non i possibile ridurre 

sensibilmenie U peso della 
vettura, queslume dt primaria 
mportanza agli effetti della 
economia dell'esercizio. I tec-
nici britannict. per le mille 
nuove vetture della rete ton 
dtnese, hanno adottato una 
soluzione intermedia: cassa 
lormata da un telaio di base 
in acciaio. ed il restante m 
lega leggera. II peso delle 
vetture, rispetto a quelle con-
venzionali in acciaio. a pari 
capacitd di trasporto, i tceso 
cosi da 33 a M loimeUal: 

Con una soluzione integral-
mente in lega leggera, Valleg-
gerimento pud essere molto 

piii sensibile, anche del 30-35 
per cento rispetto alle vetture 
in acciaio: le nuove vetture 
tedesche in lega leggera inte-
gralmente saldata, pesano 24.5 
tonnellate. quelle per la linea 
2 di Milano. 26. 

Alcune vetture sperimentali 
attualmente in fase di collau-
do pesano ancora meno: 1 ton-
nellata per metro di lunghez-
za (le vetture di Montreal 
con le loro 27 tonn e una lun-
ghezza di I7J2 metri pesano 
1.57 tonn per metro; le nuove 
vetture milanesi per la linea 2, 
lunghe 17 metri e del peso 
di 26 tonn., pesano 1,53 tonn. 
al metro). Le vetture tendono 
a farsi piu carte, appunto per 
poterne ridurre il peso al me
tro, e per poterne aumentare 
la superficie « aperta * e doe 
parte e finestrini senza com-
prometterne la rigiditd e la 
resistenza al tamponamento. 
Non £ escluso che in questa 
corsa verso i bassi pesi si 
introducano elementi della cas
sa in resina o in maleriale 
stratificato resina-lega leg
gera. 

Malta attenzione pongono at
tualmente i tecmci all'aera-
ztone della vettura e alia ru-
morosita Sono previsti. nei 
moderni prototipi, dispositivi 
piu o meno complessi con ap
posite prese d'aria, assai svi-
luppate. C'e chi parla addirit
tura di climatizzazione e con-
dizionamento delle vetture. ma 
il costo supererebbe i W mi-
lioni per unitd. Quanto alia 
rumorositd. 4 in lose di defi-
nizione da parte di un Comi-
tato Internazionale, un siste
ma standard per la misurazio-
ne della rumorositd all'interno 
ed all'esterno delle vetture. 
onde voter comparare in modo 
preciso t rilievi effettuati nel
le diverse reti. 

I mezzi per ridurre, comun-
que, tale rumorositd sono nolii 
sospensioni con elementi smor-

Mosca 

Onoronze o 

Sklovskij per 

i suoi 75 anni 
MOSCA, tebbraio 

Victor Bonssovic Sklevskij 
comple in quest! giorni 75 an
ni. LDnione degli scrttton gli 
na tndirlzzato un messaggto 
calorostsslmo: • E' difficile tro 
rare un eenere deU'attlvltA 
letterana In cut non si sia 
manllestato U vostro talento 
di Innovatore ». 

In effetti, I'opera Cu questo 
fllologo. crittco, narrators, poe-
ta. sceneggiatore — come e 
accaduto ad altrl grandi uitel-
lettuou russi e sovtettci — ha 
forse bisogno cu una nscoper-
ta totale. anzitutto come testi 

monianza della storta morale 
delllJRSS, poi come foote dl 
un'inoessante evoluxione cntl-
oa ed estetica, oscurata ma 
non tnterrotta durante 0 pe> 
rtodo staltnlano. cne na aruto 
frande tnnuenaa • cne at oot-
foca nel present* oon sttmoU 
di cui e difficile oonteatare la 
nocoiilta. 

zanti in gomma e gamma-aria 
compressa, materiali assor-
benti sulla linea, sotto le ro
tate. intonaci e vernici anti-
rombo nelle gallerie e buona 
manutenzione a tutti gli orga-
ni meccanici. 

Esperienze sistematiche po-
tranno ridurre sostanzialmen-
te i livelli di rumorositd uti-
lizzando gli elementi noti in 
maniera sempre piii efficace. 
Come d logico, anche le strut
ture dei carrelli, destinati a 
reggere casse via via piu leg 
gere, e concepiti per realizza-
re un miglior molleggio, minor 
rumorositd e dar luogo a mi-
nori consumi. hanno subito ne
gli ultimi anni un'interessan-
te evoluzione. A parte una 
apprezzabile semplificazione 
costruttiva, si afferma deci-
samente I'uso di molle in ac
ciaio e gomma e addirittura 
di sospensioni a campana, in 
gomma ed aria compressa. 

La potenza eomplessiva dei 
veicoli. in particolare quelli 
destinati alle linee suburbane 
e quindi a superare normal 
mente i 120 kmfora. tende a 
satire: vetture con una po
tenza installata vicina ai 700 
cavalli sono oggi allordine del 
giorno; cib richiede la proget-
tazione e la costruzione di 
nuovi tipi di motore. ad alto 
regime di rotazione, di forma 
allungata e diametro conte-
nuto. ed a una particolare 
strutturazione degli organi di 
trasmissione, dovendosi sposa-
re due elementi intrinseca-
mente anlitetici. e doe po
tenza e leggerezza. 

Anche gli elementi che con-
tribuiscono a rendere il ser
vizio di una sicurezza pres-
soche totale sono stati affi-
nati e sviluppati: tutti i vei
coli dispongano oggi di un 
sistema pneumatico di frena-
tura e di un doppio sistema 
elettrico che utilizza i mo-
tori e I pattini eletlromagne-
tici che agiscono direttamente 
sulla rolaia. I sistemi per Var-
resto del convoglio in caso di 
linea ingombra e per Vauto-
matica riduzione delta velocitd 
in base a un segnale impera-
tico, sono oggi di un'efficienza 
praticamente assoluta. ed an
che U rarissimo caso di un 
malore che possa colpire U 
manovratore, porta all'arre-
sto automatico del convoglio. 

Da queste pur brevi note si 
cede come il veicolo per ser
vizio metropohtano e forese 
sia in piena fase di evoluzio
ne e di sviluppo tecnico. e 
sia capace di fornire presto-
zioni via via sempre migliori 
a condizioni vempre piu eco-
nomiche, palesandosi oggi an-
cor piu di ieri pronto ed adat-
to a risolvere nelle grandi 
cittd i sempre piu gravi pro
blemi del trafjico urbano e 
zncinale. 71 discorso. sul piano 
tecmco e tecnico-economico i 
sempre piu chiaro e autore-
vole: stard alle autorita locali 
e regionali ascollarlo con orec-
chio piii o meno sensibile. ed 
arwiare a soluzione in modo 
phi o meno pronto, piu o 
meno efficace, una question* 
che soffoca le cittd e co-
strtnge centinaia di migliaia 
di lavoratori ad m ritmo dl 
vita affannoso ed tnutUmente 
pesante. 

Paolo Satsi 

Mostra a Budapest 

Bronzi italiani 
dal Rinascimento 

al Barocco 
Organizzata in collaborazione con 

i musei di Berlino e Dresda 

L'« America verde»: a Beltsville 3000 ricercatori 
impegnati in ricerche sull'agricoltura e sull'allevamento 

IL CALCOLATORE 
ELETTRONICO 
NEL POLLAIO 

Gran parte dell'umanita ha fame - Peggioramento della condizione ali-
mentare mondiale • La rivoluzione tecnologica h possibile anche nel-
I'agricoltura ma qui, piu che in altri settori dell'economia, si awertono 

profonde contraddizioni fra possibility produttive e realizzazioni 

Si parla molto della rivoluzione tecnologica del l ' industr ia , soprat tu t to nei pae
si piu progiedi t i : I'URSS e gli USA. Ma ogni anno nuovi a l larmi vengono lanciati 
dalla FAO per il continuo peggioramento della condizione a l imentare mondiale e 
per le sue prospettive. Sicche uno degli interrogativi piu drammatici che I'umanita ha di fronte 
e questo: riuscira I'uomo a dare citx) sufficiente a se stesso. quando la popolazione mondiale 
si contera in molti miliardi? Ed e possibile una rivoluzione tecnologica neU'agricoltura? Vi 
sono nel mondo centri 

Andrea Riccio: t II ralto d'Europa > (Budapest, Museo di Belle 
Arli) 

BUDAPEST, febbraio — 1 musei di belle arti di Budapest. Dre
sda. Praga e Varsavia. hanno deciso di organizzare una serie 
di «esposiziooi viaggianti * dei capolavorj della pittura veneziana 
compresi nel periodo che va dal 15. al 18. secolo. La prima mostra 
si aprira a Varsavia il prossimo mese: poi U materiale verra tra-
sferito a Dresda. Praga e infine a Budapest. Contemporaneamente 
nella capitate polacca si aprira una conferenza sulla pittura vene
ziana alia quale prenderanno parte numerosi esperti e storici dei 
paesi socialist! e alcuni rappresentanti dei musei veneziani. La 
manifestazione si concludera a Budapest. 

Le esposizioni prevedono tin totale di 130 quadri che — come ba 
precisato la direttrice del museo di Budapest. Clara Garas. — 
riflettono il periodo maggiore di gloria della pittura veneziana e 
I'arte di maestri come Tiziano. Tintoretto. Veronese. Tiepolo. Bel
lini, Strozzj. Ricci. U catalogo delle opere verra redatto a Dresda. 
in lingua tedesca. e ogni museo prowedera ad inviare la scheda 
informativa relativa ai lavon prestati. 

lntanto. oieotre fervono I preparativl per questa < esposizlone 
viaggiante >. un altro esperimento e stato realizzato coo successo 
dai musei di Berlino. Dresda e Budapest. Si tratta di una inte-
ressante e unica mostra di piccoli bronzi italiani. del periodo rina-
scimentale e barocco. che e stata inaugurate oei giorni scorsi oel 
museo delle Belle arti della capitate magiara. 

< La nostra esposiziooe — ci dice la dottoressa Garas — presenta 
anche aJcunl magmhci disegni conservati nella nostra sezione gra-
flca- Si tratta di pern unici cne fonuscono una prima idea del pen-
siero dello scuJtore Le statue poi. e in particolare quelle presta-
tea dai musei di Berlino e Dresda. si riaUaccjano proprio a questi 
di<egm Quindi il quadro che si presenta. sia al mitatore piu sprov-
veduto ch* all'esperto. e di estremo interesse. Abbiamo. inoltre. 
pern di fama mondiale quali: "II ratto d'Europa" del Riccio e 
"La lotta di Eracle coo lidra di Lerna'* dj Algardi ». 

ii giro della mostra tnma propno partendo da questi stupendi 
bronzi. Nella prima saJa della esposizione si trova la statua eque-
stre di Marco Aurelio dl Filarete. L'opera provieoe dal museo di 
Dresda ed e una copia del monumento ongmaJe. Poi I'Eracle del 
PoUaiuoio e il gruppo « Eracle e Tntone » che sono stati offera 
dal museo di Berlino proprio per presentare al visitatori alcuni la
vori del grande coetaneo del Verrocchio. precursore di Leonardo e 
Michelangelo. 

Coo le statue degU apostoli Pietro e Paolo dl Antonio Lombard! 
— tnviate dal museo di Berlino — la mostra presenta inoltre ou-
merosi pezzi del 16. secolo. Figurano poi lavon di AlberghetU. 
AspetU. Bandinelli. Bernini. Di Giovanni. Campagna. CapeUi. Ka-
nelli. Foggmi. Praocavilla. Poi opere della scuola dl Leonardo e 
di Michelangelo. E. Inoltre. statue di Koccatagliata. Rossi. Sanso-
VTTJO. Soldam. Susiai. Tacca e un putto del Verrocchio. 

Molte delle opere esposte hanno una provemenza stngolare. ti 
mento va ad un ungherese appassionato darte: Lstvan Kerenczy. 
che raccotse in Italia, oel penodo tra U 1818 e U 1824 numerosi 
pezzi. Solo dopo la sua morte gli eredi cedettero la coUeziooe al 
museo di Budapest. Ma ora. per quanto siaoo stati grandi e ln> 
portanti i teson raccoltt dal Ferenczy. U museo di Budapest si e 
trovato oeU'impossibilita di presentare una rassegna di nlievo. Di 
qui I'appellc ai musei di Dre<da e Berlino per offrire un panorama 
completo dal punto di vista artistico e stonco. E U successo della 
mostra i la prova che robbiettivo e stato raggiunto ne) migliore 
dd modi. 

Carlo Benedetti 

di 
scienziati ove si tenta di dare 
risposte a questi interrogati-
vi. Negli USA. a BelLsville. 
sorge quella che pu6 essere 
definita la « Capo Kennedy » 
dell'agricoltura. Vi lavorano 
2800 tra scienziati e ricer
catori. vi sono 11C0 edifici. 
100 chilometri di strade. Agro 
nomi. architetti. ingegneri. 
batteriologi. chimici, geneti-
sti. entomologi e veterinari 
sono impegnati in ricerche 
le piu diverse. In un enor-
me pollaio-laboratorio. dotato 
di cervello elettronico, si sta 
cercando di selezionare una 
specie di c gallina dalle uoya 
d'oro >: una razza di ovaio-
le che dovrebbe fare un uo 
vo in meno di 24 ore e quin
di due uova al giorno. In 
un altro laboratorio si lavora 
alia selezione di tacchini gi 
ganti. oppure di < microtacchi 
ni > di due chili e mezzo di 
peso, tali da poter essere 
cotti nei normali forni fami 
liari. L'agricoltura america 
na si e gia concretamente av 
vantaggiata da numerose sco 
perte fatte da questo centro 
di ricerca. 

Senza dubbio quanto e ay 
venuto neU'agricoltura ameri-
cana sta a provare che I'uma
nita pu6 vincere la guerra 
contro la fame. Di questa 
t America verde > — questo 
6 appunto il titolo del Hbro 
stampato ora dalle Edagrico 
le — Roberto Bencivenga. 
giornalista specializzato in 
questi problemi. ci ha forni
to piu che una immagine una 
esatta documentazione frut-
to di due lunghi viaggi. Le 
cifre e i fatti sono impres 
sionanti. II valore dell'agri 
coltura USA supera i 100 
mila miliardi di lire l'anno 
Nel 1820 un agricoltore ame 
ricano forniva cibo per 4 
persone; questo rapporto si 
elevd nel 19636 ad uno a 
dieci; oggi un agricoltore 
americano produce alimenti 
per se stesso e per altre 33 
persone. La popolazione agri-
cola negli USA rappresenta 
soltanto il 3% circa della 
popolazione: 6.5 milioni di 
addetti aH'agricoltura su 200 
milioni di abitanti. 

L'alta produttivita si espri-
me anche con un elevato con 
sumo di prodotti industriali 
L'agricoltura USA. in un an
no. consuma tanto acciaio 
quanto ne occorrerebbe per 
fabbricare 5 milioni di au-
tomobili; ogni anno utiliz/a 
142.000 tonnellate di filo spi 
nato. tanto da a\-volgere la 
Terra per 12 volte all'equa-
tore. I trattori e le automo-
bili dei farmer c bevono * 
ogni anno qualcosa come 60 
miliardi di litri di benzina. La 
rivoluzione tecnologica della 
agricoUura america na e sta 
ta di enorme portata: con 
un'ora di lavoro oggi U 
farmer produce cinque volte 
di piu di quello che produ 
ceva suo padre nel 1920. 

Bencivenga. tuttavia. para-
gona e a ragione. l'agricol
tura degli Stati Uniti ad una 
automobile la cui potenza per 
metterebbe di correre a 200 
chilometri 1'ora ma che **n 
realta non pud permettersi di 
superare la meta di tala /e 
locita. Escludendo le monta 
gne e i deserti negli USA ci 
sono 700 milioni di ettari pro 
duttivi. ma di questa enorme 
quantita di terra soltanto 12̂  
milioni — circa 4 volte la su 
perficie italiana — sono effet 
tivamente coltivati. La cor* 
relazione tra agricoUura e 
mercato e cos! assurda che 
se si spinge^se Tar eleratore 
della produzione gli tfletti 
sarebbero piu disastrosi della 
siccita La produttivita e ele 
vatissima ma non meno ele 
vati sono i sostegni che lo 
Stato deve dare per puntel-
lare questa eterra promessa» 

Qui emerge, ci semhra. il 
cuore del problema. La ri
voluzione tecnologica in agri 
coltura e possibile. La guer
ra contro la fame pud essere 
vinla. L'esempio americano 
lo prova. Ma proprio questo 
stesso esempio dimostra che 
per nealizzare ovunque — e 
soprattutto nei paesi che fan 
no parte della c geografla del 
la fame > — la sua rivolu 
zione tecnologica I'agricoltu 
ra ha bisogno di nuovi as 
setti: su) piano dei singoli 
paesi. sulla base di profonde 
riforme agrarie: nei campo 
internazionale con lo svilup 
po dei traffic!, con la tine 
delle politiche aggressive e 
colonialiste. 

Diamante Limiti 

Bologna: 150 pillori e scullori alia rassegna 

annuale promossa dalla Federazione artisti 

Carlo Gaiani: • Ritratto », 1967 

Arte attuale in 
Emilia e Romagna 

Ottimo livello artistico di una mostra che e da 
migliorare nella formula • Oltre 300 opere 
I premi assegnati a Colliva, Ferrari, Aurelio, 
Morandis, Robert!, Masaeci, Zauli, Tirelli, e 

Garagnani Nicastro 

Nelle sale di esposizlone del 
Museo civico di Bologna £ sta
ta presentata la mostra « Arte 
contemporanea in Emilia e Ro 
magna ». organizzata dalla se
zione provinciate del Sindaca-
to artisti pittori e scultori con 
la collaborazione del Comune 
di Bologna. La rassegna, inau-
gurata dal sindaco Guido Fan-
ti, accompagnato dall'assesso-
re alle isliluztom culturali 
prof. Athos Bellettini. racco-
glieva circa trecento opere e 
non si limitava a presentare 
gli artisti della regione. ma 
proseguendo in una tnizialiro 
che l'anno scorso arena visto 
la patecipazione di artisti del 
Lazio, raccoglieva opere dei 
pittori veneli. 

Occorre dare atto al Sinda-
catn dei pittori bolognesi del 
Vimpeano volto a superare una 
concezione meramente corpo-
ratira di queste mostre annua-
Ii 71 segretario Tultio Vietri. 
nel testo di presentazione al 
catalogo. sembra proprio vo
ter sottolineare che la fun-
zione del sindacato come or-
ganismo produttore di fatti 
culturali non deve limitarsi a 
consentire agli iscritti di mo-
strare periodicamente i fruffi 
del loro lavoro ma. phtttosto, 
a stimolarli verso un piu alto 
lirello d'impegno eulturale for-
nendo maleriale dinformazio-
ne. Stando cosi te cose, mf 
sembra che un altro passo 
aranli potrebbe essere fatto 
nel senso di rinnorare total 
mente il diseqno di questo 
tipo di mostre. 

Utile e possibile 
servizio-informazioni 
Si potrebbe, doe. in collabo

razione con le altre sezioni pro-
vinciali della Federazione, or
ganizzare biennalmente a Bo
logna una rassegna nazionale 
d'arte contemporanea. affidan-
done la realizzazione a crilid 
di dirersa tendenza. ognuno 
dei quali potrebbe segnalare 
un gruppo di pittori e scultori 
veramente signi/fcafiri. fl Sin 
dacato offrirebbe cosi al pub 
blico e owiamente anche ai 
suoi iscritti, un vero e proprio 
servizio oTinformazione, con 
vantaggio dl tutti. Comunque 
gia ora la rassegna bolognese 
pare awiata a superare i li
miti sui quali abbiamo piu vol

te insistito. La partecipazione 
dei giovani e assai interessan-
te e rivela in atto un processo 
di ricambio fra generazioni. 

Una precisa 
linea eulturale 

Fra le opere esposte emerge 
una precisa linea eulturale. i 
cui portatori sono artisti qid 
conosciuti. come Concetto Pnz-
zati. Luciano De Vita. Dino 
Bnschi. Carlo Gaiani. Alfonso 
Frasnedi. e < nuovissimi > co
me Roberti. al quale $ stato 
assegnato uno dei premi del 
Comune, Garagnani. Besutli. 
TJI continuitd con la linea eul
turale dei meno giovani si 
svolge ogni in modo abbastan
za orgonico nel gruppo che fa 
capo alia anlleria « Duemila » 
e comprende i giovani ricor-
dati oltre alio stesso Giancarlo 
Franchi che ne e* diretlore. Cid 
che it accomuna i una precisa 
scelta di moderno Vmauagnio 
e una mediazione frn le solle-
citazioni « organicistiche » o 
surreali e quelle oggettuaM-
stiche. 

Non mancano tuttaria le pre-
senze di artisti che hanno or-
mai conquistato un personate 
linauaggio e una predsa collo-
cazione nel quadro della cul
tura artistica italinna. come i 
aid rimrdati D'*no Bnsrhi. Con
cetto Pozzat't. Carlo Gaiani. Al
berto Suohi. VHtorio Coricchin-
ni. Giuseppe Ferrari, per nrm 
dire che di alcuni. Da segna
lare la nuora fase del lavoro 
di Achille Jncerti. autnre al 
due fantastiche « cittd d'oro ». 
di Nevio Bedexchl. Lwioi Bron
chi e Alvlse Besutti. All'altez-
za della loro fama le ooere di 
Sergio Vacchi. Renzo Biasion, 
Luciano Berlacchini. Vmberto 
Folli. Kornmpav. 1/indini. \*o-
nardi. Carlo T^enni. Mn.snrrf. 
Moreni. Moroni. Orsatti. RPO-
otanf. Tlario Rossi. SnetH. Vie
tri Interessarti comunmie le 
opere dei pifi giovani. T>mnn 
cini. Capnrale. Castaannli. Ce-
regain. Corrndini Cn>mnsrhi. 
De Txmrentis. Di Bernardo, 
Fersinl. dealt scultori Franchi. 
Tirelli e I jama, di Goberti. 
Martini. Mascalchi. Pagliarel-
lo. Piracdni. Ravenda. Salio-
la, Santachiara, Sena, Rid-
puff. 

Franco SoVmi 


