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SESSIONE D'ESAMI ALIA FACOLTA Dl ARCHITETTURA A MILANO 

Come educare 
i educatori 

La prima verifica deH'esperimento di auto-
gestione — La divisione tra i docenti — Le 
principali critiche del Movimento studentesco 

MILANO — Assembles di student! nella facolta di Architettura 

« Come educare 1 docenti al
ia nuova funzione che il Mo
vimento Studentesco loro at-
tribuisce? » Non e a caso, nel 
momento della prima verifica 
dell'esperimento di autogestio-
ne alia Facolta di Architettura 
di Milano. questo interrogati-
vo, tra gli altri, da parte de-
gli studenti. 

Infattj, come e noto, mentre 
una parte dei docenti ha ade-
rito alia sperimentazione de-
cisa dall'Assemblea dopo l'oc-
cupazione di questo inverno 
(presentando al vaglio della 
stessa programmi di ricer-
che di gruppo), Taltra par
te, quella delle cosidette mate-
rie scientifiche, e rimasta ar-
roccata tradizionalmente a di-
fesa della struttura burocrati-
ca della Facolta. 

E' mancato cosl all'esperl-

mento fatto in quest! mesi nel 
campo delle discipline cosidet
te artistiche l'apporto slstema-
tico degh strumenti didattici 
scientifici, ed e mancato so-
prattutto un qualsiasi tentati
ve) di sperimentazione tenden-
te a svecchiare tutto l'impian-
to didattico delle materie 
scientifiche. 

In questa situazione 11 Movi
mento Studentesco, chiamato 
all'appuntamento della sessio-
ne estiva degli esami, dopo so
lo poco piii di quattro mesi 
di sperimentazione, ha preso 
ed imposto al Consiglio di 
Facolta (che 1'ha ratificata) la 
unica decisione possibile. 

A partire dal 15 luglio pri
ma sessione seminariale dl 
analisi politica della sperimen
tazione alia presenza dl tutti 
1 docenti della Facolta: tale 

DA BOLOGNA UN INVITO AL DIBATTITO 

IL FUTURO DEGLI ISTITUTI CULTURALI 
DOPO LA CRISI DELLA 34a BIENNALE 

A Venezia, nel giorni della « vernice » della Biennale-poliziotto, il padiglione svedese e stato tra I priml, con quello francese, a chiudere per protesta. Nella foto: 
alcuni artisti scandinavi improvvisano un « happening » che in pochi minuti trasforma il padiglione svedese in una mostra contro la violenza. I funzionari della 
Biennale hanno fatto poi pulire e coprire gli ambienti per il giorno della c Icro » inaugurazione. Ma non sara un'operazione di pulizia dopo I'operazione della 
polizia a ridare vita a una Biennale che e morta 

Sulla crisl della 34. Bienna
le dt Venezia il nostra giorna-
le ha dato ampia tnformazio-
ne ai lettort. Su lTJnita del 
29 giugno sono usciti contem-
voraneamente Varttcolo di Ma
rio De Michell * Gli artisti dal 
rifiuto all'azione » e il comunl-
cato con il quale I'Enle bolo-
gnese manifestazioni artistiche 
mvila per il 2 settembre nel 
capoluogo cmiliano artisti, crt-
tici, intellettuall del nostro 
paese ad un libero ed ampio 
dibaltito nel concmcimento 
Che da questo possa scaturt-
re un contnbuto concreto al 

f irocesso di nnnovamento del-
e strutture dell'arte e dell'or-

ganizzazione artistica. attraver-
so un esame cntico e fecon-
do da parte degli stessi pro-
tagonisti. Mario De Michell 
esprimeva una esigenza mot
to sentita quando si poneva 
la domanda se fosse tl caso 
di organizzare un convegno in 
cm i protagomstt della tncen-
da artistica potessero incon-
trarsi. liberamente discutere, e 
magan scontrarst, sui temt 
dell'organtzzaztone delta cultu
ra, delle grandt manifestazio
ni artistiche, del mercato, e 
su tuttt i problemi che oggi 
tumultuosamente affiorano 
sotto la spinta, vartegata ma 
indtscuttbile. alia contestazto-
ne del sistema culturale do
minant*. 

Molti deglt argomentt sut 
quail oggi si onenta la discus-
none sono stall affrontati da 
aecenni, in sede politico, dal
le \orze democratiche ma oo 
corre avere il coraggto dl n-
conoscere che tutti gli sforzt 
umptutt non sono valsi a TO-

tesciare una situazione che,' 
a itvello dt governo, di istitu-
ztom, dt mercato, oggi esplo-
de anche con cteca violenza 
repressive II caso della Bien
nale e soltanto il piii clamo-
roso ma da tempo la forza 
coercitiva del sistema si eser-
citava nelle discriminazioni, 
net tarontismi, nelle operazio-
nt di sottogoverno, che favori-
vano gruppi pnvilegiatt dt 
operatori o baronie universt-
tane, per non parlare delle 
« amtcizie particolari a a cut fa 
cenno De Michelu 

La lotta, condotta attracerso 
strumenti di cut ora e gioco-
torza riconoscere I'tnadegua-
lezza, nel caso delta Biennale 
aveva porlato alia stesura di 
un nuovo statuto sostituttvo 
di quello risalente al periodo 
fascista (che, del resto, non e 
passato nella scorsa legtslatu-
raj, ma alia luce delloggi es-
so sembra del tutto impropo-
ntbue. La protesta, decisa e 
sconvolgente degli artisti e del 
critict nmette in discussione 
tutto e, anche se s'accompagna 
a quella studentesco e m mol
ti casi ne segue i principi, ha 
tuttavia un suo corso specift-
co ed avra, probabilmente, 
sboccht altrettanto spectficu 
La contestazione delle mostre, 
vtste come slrumenlo di raj-
forzamenlo delle « elites • cul-
turaii e politiche che le dirt-
gono e un fatto di enorme tm-
portama, perche- coinvolge on-
che le strutture del mercato 
che alle mostre stesse e an-
corato. B non e da credere 
che si tratti soltanto di una 
contestazione in negattvo. 

11 problema che viene sou* 

vato dagli artisti ora non e 
tanto quello di « quale » ttpo 
dt mostra fare, di quale cor-
rente estetica segutre. ma U 
problema dt una posizione 
umtarta, al dl la delle diver-
genze di poetica, sull'opportu-
ntta o meno di fare mostre 
nella attuale situazione dl di-

rigtsmo culturale esercitato oat 
potere burocratico e ammtni-
strattvo, e di fronte ai ncatti 
e alle pressiont dei mercantL 
Ija situazione e assai fluida, 
le articolazioni del discorso 
•molto complesse, e sarebbe as-
surdo cercare di dame esau-
rienle defmizione, chiudendo 
questo processo irruento e a 
mio avvtso suscettibile dt est-
tt anche clamorosi, in una for
mula o in uno schema. St 
tratta invece di dare ampio 
spazio a tutte le voci che st 
levano a chtedere un nnnova
mento delle attuali strutture, 
siano esse voci di dissenso 
giobale o parziale. 

Dare ampio spazio slgnifica 
anche adoperarsi perche il di
baltito non sia spento attra-
verso la strumentalizzaztone 
di parte o per la subdola 
aztone persuasiva delle tstttu-
ziont e del mercanlt, ne per 
mezzo della poltzta. In questo 
quadro I'miziativa dell'Ente 
bolognese manifestazioni arti
stiche, tn cut st rispecchtano 
diverse componenti della cul
tura bolognese, si pone con un 
suo intento originate. Bologna 
e citta ove la passione per la 
cosa pubbltca e un dato di 
fatto, a tutti i livellt, qutndt 
anche a quello culturale. Non 
e a caso quindi che proprto 
da questa citta porta I'invito 

agli artisti, al critict, agli In-
tellettuali e ma tutti coloro che 
hanno interessem per t pro
blemi oggi sul tappeto, di rtu-
nirsi liberamente e di libera
mente discutere, senza schemi 
o mordini del giorno* prefts-
sail Uno dei temi potrebbe 
essere, oltre a quello della ge-
sttone delle grandi mostre Ua-
liane, Biennale, Triennale e 
Quadriennale, laltro relativoal
ia prosstma edizione della 
Biennale internaztonale della 
giovane pittura che ha vtsto, 
in passato, I'allesttmento a Bo
logna di mostre come «11 

presente contestato* e «II 
tempo dell'tmmagine »; e tutti 
quellt che potranno sorgere 
nel concreto svolgersi della di
scussione. Tutti, contestalori 
o no, dissenzienti o consenzien-
ti, potranno dire la loro. L'au-
spicio e che questo inconiro 
fra le forze vive della cultu
ra, giovam e non gtovant, pos
sa dare concrete indicaztont 
sul lavoro o sull'atteggiamenlo 
che gli intellettuall italiani si 
propongono e sulle loro totte 
future. 

Franco Solmi 

I I3° foscicolo di«Belfagor » 

Ecco Q sommario del 3° fascicolo. anno XXIII (31 mag-
gio 1968), di Belfagor, la «rassegna di varia umanita» 
fondata da Luigi Russo e diretta da Carlo F. Russo. Saggi 
e studi: Piero De Tommaso, Rovani e U romanzo stonco; 
Nicola Badalonj. Intomo alia ftlosofia di Alessandro Mar* 
chettr. Carlo Ferdinando Rus«o: < Le Vespe* spaginate e 
un modulo di telrametri 18x2. 

Ritratti critici di contemporanei: Gluliano Manacorda, 
Alfonso Gatto. 

Miscellanea, vaneta e letteratura odierna: Giuseppe Velh. 
A proposito di Giusto de' Contr, Bertil Axclson, Sul culto 
della corrutlela: Paul Maas. Postilla retrospeitiva; Luciano 
Canfora, Critica textualis in caelum revocata. 

Noterelle e schermaglie: Augusto Monti. Cineserie: Carlo 
Ferdinando Russo. Gli occhi di Irialia dei pescecami Id.. La 
dolce voce ovvero U soprano soltano: Documento program-
matico della • nuova c Associazione docenti universitari > di 
nolo. 

Recensloni: Cesare Battisti. EpisUAario e SerifJi polifici 
e social! (Luigi Ambrosoli); Jacob L. Talmon, Le oriflini della 
democrazia totalitaria (Paolo AJatri). 

Libri ricevutL 

fase (che dovrebbe permette-
re una verifica metodologica 
del lavoro fatto in questi me
si) dovrebbe sostituire «fi-
scalmente » 1 tradizionali esa
mi della parte « scientifica », 
reahzzando quindi l'obiettivo 
di non ritardare il curriculum 
burocratico degli studi e di 
non fare perdere le borse dl 
sudio a chi ne pub usufruire. 
Una seconda fase, che si apri-

ra il I settembre, nguardera 
piii da vicino il lavoro di que
sti mesi con la verifica del 
contenuti e il confronto tra i 
singoli gruppi di ncerca: dal 
punto di vista « fiscale » essa 
dovrebbe sostituire tutti gli 
esami di avanzamento del cur
riculum tenuti tradizionalmen
te dai docenti che hannu ade-
rito alia sperimentazione. 

Queste decisioni, che come 
abbiamo detto sono state as-
sunte anche dal Consiglio di 
facolta ma che potrebbero pro-
vocare un conflitto di pote
re a scala superiore, sono tut-
tora oggetto di discussione da 
parte dell'Assemblea degli stu
denti, onde specificarne le mo-
dalita organizzative ed i tempi. 

Discussione che attraverso 1 
documenti presentati dai grup
pi di ricerca in preparazione 
alia decisione assembleare e 
gia comunque entrata nel me-
rito della verifica. Questa, so-
prattutto, e la parte che mag-
giormente oggi interessa. 

Essa infatti tende a preci-
sare: 

1. — che l'attuale fase dl 
autogestione e un momento ln-
termedio necessario alia matu-
razione politico-culturale degli 
studenti (e dei docenti); che 
la sperimentazione in corso 
ha valore di preparazione al
ia- riforma del piano di stu
di e non di rifondazione spe-
cifica delle singole discipline 
(documento gruppo Magnaghi 
— Scarpini); tenendo conto 
(gruppo Bias! - Tintori) che 
il « pericolo di arrivare trop-
po presto e prematuramente 
al positivo e piii forte della 
precarieta nella quale si svolge 
la sperimentazione ». 

2. — che il problema delle 
cosiddette materie scientifiche 
(gruppo Campos - Morpurgo) 
va considerate sotto due aspet-
ti. Puno burocratico-fiscale (dl 
qui la richiesta del voto buro
cratico a copertura sindacale 
degli studenti) e 1'altro politi
co-culturale. Questo secondo 
aspetto e quello che Interessa 
piii da vicino il Movimento 
Studentesco il quale o deve en-
trare nel merito della reale 
funzione che queste materie 
svolgono nella preparazione 
professionale, cercando di ap-
profondire il concetto che ve-
de in esse degli apportl stru-
mentali al lavoro di ricerca e 
non come discipline autono-
me in una Facolta di architet
tura ». 

3. — che per quanto riguar-
da il lavoro svolto sino ades-
so dai gruppi di ricerca, men
tre si tende a dare valore po
sitivo alia loro composizione 
verticale (studenti di diversi 
anni di corso), viene soprat-
tutto criticata la mancanza di 
scambio interdisciplinare tra 1 
gruppi, la dirotomia tra speri
mentazione di gruppo e prepa
razione politico-culturale della 
Assemblea. 

Queste critiche, che sono 
spesso molto precise e pun-
tuali (differenze « personalistl-
che» consolidate intomo ad 
una docenza, riproduzione mi-
stificata dei corsi tradiziona
li, isolamento concorrenziale) 
trovano la loro causa deter-
minante. dicono gli studenti. 
prima di tutto nella « invarian
t s delle condizioni strutturali 
in cui si viene a svolgere la 
azione di ricerca » e cioe so-
prattutto nella assenza dl un 
quadro dipartimentale dl ri-
ferimento. 

D'altra parte non si pub di
re che gli studenti cadano nel-
l'errore di dividere i docenti 
in buonl e cattivi, in speri-
mentatori e non; l'analisi inl-
zLata. che verra senza dub-
bio approfondita nei semtna-
ri di luglio e di settembre. 
sembra ga ran tire il contrario. 
E se e vero, come scrive po-
Iemicamente Giancarlo De Car
lo nel suo pamphlet. La pira-
mtde rovesciata (ed. De Do-
nato. pagg. 199. lire 600). che 
la parte docente che ha rispo-
sto all'appello degli studenti 
1'ha fatto «con un mare di 
owieta e di vaghezze insen
sate. in cui gallegeiava qualrhe 
frammento rigoroso o stimo-
lante» e anche vero che in 
questa fase di verifica U Mo
vimento Studentesco pub trc-
vare la forza e la capacita 
demistificante per * rivelare le 
carenze della controparte (do
cente) e motivare un'ulterio-
re spinta in avantl verso la 
demolizione dei suoi Ingiustl-
ficati privllegi». 

E forse la risposta all'inter-
rogativo iniziale — come edu
care I docenti — la si trove-
ra non tanto e solo sulla stra-
da della verifica interna al 
lavoro di facclta. ma sopratut-
to su quella della nconsidera-
zione della funzione dell archj-
tetto nella societa e piii diret-
tamente della riconslderazlo-
ne del processo di involuzio-
ne deirarcniteuura e deU'ur-
banistica nella particolare si
tuazione Italian*. 

Novella Sansoni 

La letteratura sovietica perde uno 
dei suoi piu grandi e limpidi scrittori 

i MORTO PAUSTOVSKIJ 
romanziere nuovo 

della «foresta» umana 
L'esordio con i romanzi « Kara - Bugas» e « Colchide» — Una vita in-
tellettuale complessa e mai paga per un'arte profonda e veritiera 
Costante impegno per la verita e le novita socialiste — La sua autentica 
esperienza di uomo e di narratore e come chiusa nel simbolo amato 

della foglia-uomo che sta libera sull'albero-storia 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 15. 

Koiistantin Paustovskij uno 
dei piu grandi scrittori sovie-
tici, e morto ieri a Mosca, al-
Veta.di 76 anni. Nel dame 
I'annuncio. I' Unione degli 
scrittori ha comunicato die, 
dopo la solenne cerimonia fu-
nebre, egli sara sepolto nel
la citta di Tarns, sulle rive 
del fiume Oka, dove aveva 
trascorso molti anni. 

Con Paustovskij scompare 
una delle personalita piii alte 
e complesse della letteratura 
sovietica: per comprendere la 
quale giova richiamarsi a 
quello che pud essere defini-
to il suo testamento spiritua-
le: la breve dichiarazione 
scritta per Novi Mir in oc-
casione del cinquantesimo an
niversary di ottobre. Essa c 
un bilancio drammatico ma 
ottimisticamente aperto all'av-
venire, e un invito al corag-
gio e alia lotta. al rinnova-
mento, alia verita contro il 
meccanismo stritolante del 
conformismo e della ufficiali-
td burocratico. 

«Non mi abbandona — di-
chiaro meno di un anno fa — 
la prcoccupazione per il fatto 
che abbiamo molto meno li
bri belli di quanti ne potrem-
mo avere. Mi chiedo: com'c 
potuto accadere che libri i 
quali hanno vissuto lo spazio 
di un giorno, il cui valore ar-
tistico era pari a zero e che 
testimomavano solo della fur-
bizia degli autori, siano stati 
definiti capolavori. mentre ope-
re veramente belle, in cui si 
raffiguravano epoche e uomi-
ni, siano rimaste neU'oscuritd 
e solo dopo 25 anni siano ve
nule alia luce? Son ci ha re-
cato danni irreparabili..., il 
passato ha ribadito una veri
ta tecchia ma molto tmpor-
tante per noi: le grandi vitto-
rie letterarie le ottengono so
lo quegli scrittori che seguo-
no la loro vocazione, che fan-
no senza paura cio che loro 
suggerisce la cotcienza. In 
questo e la forza dell'opera 
d'arte che serve alia propria 
epoca mantenendo la propria 
inconfondibilita anche quan
do il tempo e passato ». 

IJO sua dichiarazione si con-
cludera con un duphee ammo-
nimento: agli artisti gia auto-
revolt perche rimuovano gli 
oftacoli che e**i stessi conob-
bero nel passato. e ai giova-
m perche portino a conclusio 
ne Vopera di coloro che non 
furono ne furbi ne pavidi. 
Queste cose dette dal grande 
scrittore ai limiti della vita. 
non avevano naturalmente sol
tanto un generate significato 
di principio, ma costituivano 
un pronunciamento nell'ambi-
to di una battaglia ideate e 
politica, erano un prendere 
partito a nome di un'esperien-
za quarantennale sui proble
mi del presente e dell'arveni-
te. Non dubitiamo che si tor-
nerd a parlare ancora, e non 
solo in sede accademica ma 
ancora una volta in sede di 
dibattito e di scelta, di quelle 
posizioni. Perche", anche se il 
nome di Paustovskij, non ri-
corre sempre nelle elencazio-
ni piii o meno solenni di 
< buoni scrittori», la sua ope
ra & definitivamente conse-
gnata alia memoria e all'af-

fetto di milioni di sovietici. 
Lo scrittore era nato a Mo

sca nel 1892 da famiglia di 
ferrovieri, e fece i mestieri 
piii disparati in gioventii: 
operaio, tranviere, infermiere, 
marinaio, giornalista. All'ini-
zio del secolo passo molti an
ni in Ucraina. 11 suo primo 
tentativo letterario risale al 
1911. ma solo a 31 anni (eta 
abbastanza insolita. specie al-
lora, per intraprendere la pro-
fessione dello scrittore) appar-
ve sulla «scena * letteraria. 
Le sue prime opere furono 
un singolare specchio di un 
ribollente periodo e 0'» valse-
ro quellappellativo di « ro-
mantico > che lo ha accompa-
gnato fino alia morte. In ve
rita. i" priwi passi compiuti 
all'insegna di un lirismo fan-
tasioso ed esotico lo condusse-
ro all'incontro con la epicitd 
letteraria che sorgeva dal 
grande moto delledificazione 
socialista, con caratteri mar-
calamente personati. La gran-
dezza di Paustovskij consislet-
te appunto nell'essersi immer-
so nell'epopea di quegli an
ni senza dissolversi in essa. 
Disegna i suoi personaggi 
sempre come individualitd. co 
me atomi singoli di un pla
sma: dal ribollente sfondn epi 
co estrasse le anime smgole 
e di esse descrisse i drammi 
privati. gli amori. i distacchi 
laceranti, te fusioni, come fo-
glic che, ciascuna a se ma 
fra loro inseparabili. si agi-

tano sotto il venta delta vita 
senza staccarst dull'albcro, 
ewe dalla stnria, dal dramma 
collettivo. Inizin propria cosi 
con « Kfirri - Bugas * »/ cut 
tema era la conquista del de-
serto da jxirtc delt'uomo. Ilia 
Ehrenburg ha scritto nelle sue 
vicmoric die quel rarconto 
« raccoglicva un romanticismo 
nuovo HIIifo alia crudelc veri'a 
e alia fantasia *> Net 1931 pub-
blico <i Colchide». net 1931 
« Mar Nero •». nel '39 * \'cn'o 
del nord » (uscito audi? in Ita
lia). Ricevettc. per qttes'e 
opere. criticlie assai dure- tut
ti riconoscevann il suo talcn-
to ma i i suoi personaggi era-
no lontani dilla vita ». ctoc 
non coincidevano con i cliche 
del « realismo socialhUi >. 
Sono del dopagucrra il <r Rac-
conto della foresta >. « La na-
scita del mare » e « La rosa 
d'oro »: quest'ultima un ope
ra esscnzialmentc memoriali-
stica che molti considcrano la 
piii grande di tutte. Eoli ha 
scritta anche lavori non nar-
rativi come reportage, biogrn-
fic di artisti (tra cui quelle 
di Lcritan e Scevcenko) e 
drammi. 

L'anno passato, in ocensio-
ne del suo settantacinquesimo 
compleanno. gli ju conferita 
la piii alta onorificenza: lar-
dme di ljuiin. Le esequie tl 
svolgeranno a Mosca domar.l. 

Enzo Roggi 

Dopo il « no » d i Calvino e 

il « si » di Bigiaretti al « Viareggio » 

LA CRISI DEI PREMI 
Anche la vicenda del c Pre-

mio Viareggio >. dunque. ha 
dimostrato che la crisi della 
€ societa letteraria >. non sol
tanto esiste ma tocca da vici
no anche istituziovi benemeri-
te, come it « Viareggio ». che 
non possono e non debbono 
essere confuse con oltre piii 
recenti e mondane manifesto 
zioni letterarie. 

Son si tratta. qui. di pro-
nunciarsi a favore o contro ri-
fiuti o accettazione di premi, 
quanta di ricavare dai fatti 
accaduti un invito a riconside-
rare I'inlero problema dei 
premi, del loro funzionamento 
e delle garanzie che essi of-
frono di essere, davvero, il 
riflesso della produzione arti
stica. 

Set caso della premiazione 
del * Viareggio * va notato che 
sia nella prima soluzione (Cal
vino) sia nella seconda (Bi
giaretti) la guiria ha operaio 
correttamente. Tuttavia il pro
blema resta. 
Non e piii questione di Titan-
ciare it premio *Viareggio> o 
to <Strega* o gli altri ancora: 
si tratta, invece, di elaborare 
nuovi mezzi d'intervento a li-
vello culturale. Occorre, so-

vratlutto cercare di operare 
con nuovi strumenti m dire-
zione di nuore aree culturali 
per corrispondere in modo eff\-
cace alia sensibilita e alia pro-
blematica delle nuore genera-
zioni e del mondo del lavoro, 
m modo da suscitare pvi con-
sensi e piii profondi wteressi 
intomo a oqni discorso di or-
dwe culturale 

Bisogna conrincersi che fl 
fallimento dei premi segna ir-
rimediabilmente la fine del-
l'epoca in cui la cultura era 
esclusiro appannaggio di ri-
stretti gruppi di intellettuali. 
Se non si intende questo, non 
si pud operare, anche se si e 
in buona fede, per la fondazia-
ne di una cultura nuova. che 
solo pud sorgere sul consenso 
e la partecipazione altiva dei 
ceti piu avanzati degli intel
lettuall, degli studenti, degli 
operai. Ma per questo il dialo-
go fra produltori e consuma' 
tori di cultura. fra intellettua
li e pubblico, non pud essere 
circoscritto nell'ambito di ma
nifestazioni mondane, ni pud 
essere occasionale e transilo-
rio, ma dovrebbe costantemen-
te trovare la sua verifica nel
la diffusa coscienza modema 
dei giovam e dei lavoratori. 
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