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Governo e politica editoriale 

Espansione 
o crisi per i 
quotidiani? 

II 30 luglio is stata insedia-
ta, a Palazzo Chigi, dal pre 
sidente del Consiglio, la com 
mlssione che dovra « studia-
re e proporre al governo i 
provvedimcnti che sono resi 
necessari dalla a t tuale situa-
zione dell 'editoria giornali-
stica ». 

Deve essere considerato in 
tu t ta la sua rilevanza il fat-
to che, forse per la pr ima 
volta in Italia, editori c 
giornalisti , rappresen tan t i di 
diverse tcndenze politiche e 
di opposti interessi , si siano 
seduti alio stesso tavolo per 
affrontare una quest ione di 
cosl g rande impcgno che in-
veste non soltanto gli into-
ressi dirct t i degli editori , 
dei giornalisti e dclle mae-
stran?e oneraie, ma con m e -
sti, quello assai piu impe-
gnativo della democrazia nel 
nostro paese. 

I let tori dei quotidiani so
no pochi e questo ormai e ri-
saputo, e se l ' l talia in questo 
set tore r imane nell 'area del 
sottosvlluppo almcno per 
quanto conccrne il Mezzo-
giorno e le Isole (neanchc 
qua t t ro copie ogni cento ahi-
t an t i ) , le conseguenze di ta
le stato di cose sono cos] pe-

; ricolose che t rovare soluzio-
nl per uscirne e un dovere 
generale da affrontare con 
decisione e urgenza. 

Ormai e accertato che se 
si psoludonn nochi casi. non 
e piu possihilp in ItpMa la 
gestione autnnoma di ii'i 
giornale quot idiano NHl'ii ' -
tirno docennio numcrosi 
quotidiani hanno dovttto fer-
mare le loro rotat ive e al tr i 
sono in procinto di cessare 
le pubblicaztnni; ma il male 
ancora peggiore e che gruppi 

| di pressione e imprendi tor i 
senza scrupoli hanno porta-

!to a compimento l 'azione di 
i accapar ramento di nuasi tut-
| t e le « t e s t a t e » i ta l iane nel-
[le man! di pochi grandi 
•gninpi finanziari. 

Da molte par t i si pensa 
che sla ormai segnata la sor-
te del giornale quot idiano: 

i radio, televisinne e tu t ta la 
[caotica congerie dei sett ima-
rnali di ogni soecie. ne intral-
f rerebbero i r r imediabi lmente 
JII cammino. condannandolo 
[a fatale e Inevitabile decli-
jno. Noi ci ost iniamo ad rs -
Isere ot t imist i . convinti che 
! lo sviluppo di questi al t r i 
i mezzi di informazione, non 
jnu6 sost i tu i re la funzione. 
sempre piu indisnensabile in 

|un paese civile, del giornale 
nuotidiano. ne sopniantar ln . 

i semnre che na tu ra lmen te si 
I t rat t i di impresp moderne e, 
soprat tut to , « pul i te ». 

Nei paesi socialist!, non 
, soltanto la coesistenza di 
'nuest i mezzi. ma la validita 
del quotidiano. e sempre di 
piu un fatto che deve rassi-

[curare quant t temono pe r il 
suo a w e n i r e . Nei naesi ca
pitalistic*! 'sviluppati . pur 
nelle sue crisi. che sono so
pra t tu t to di ca ra t te rc tecni-
co e di contenut i , il quoti
diano contintia ad andare 
avanti . Si pensi che neal i 
Stati Unit i i profitti delle 

: aziende monopolist iche che 
gestiscono i quotidiani , han
no oscillato nel 1965 dal 5 
•1 1 8 ^ pu r tenendo conto 

! della forte pressione fisca'e 
cui sono sottoposte e alia 

notevole incidenza che han
no gli ammor tament i p e r il 
continuo r innovamento degli 
Impianti e pe r le iniziative 
di propaganda e promozio-
nall . 

Possibility 
concrete 

Lord Thomson, il magna
te di origine canadese, pos
sessore di una catena di 118 

: quot idiani , che due anni fa 
si accaparro clamorosamen-
t e il Times (si disse che 

11'operazione aveva a r u t o sul-
[1'opinione pubblica gli stcs-
i si effetti di quel l i che avreb-
be sollevato la vendita della 
flotta inglese a Onassis) , a 

Ichi gli chiede perche compe-
Iri sempre piu quot idiani . ri-
[sponde sempl icemente : « per 
[far qua t t r in i >. 

Anche in Italia — ne sia-
imo certi — se il problema 
verra affrontato seriamen-
te , si possono apr i re possi-
bllita concrete pe r es tendere 

la una larga par te delle mas-
jse , che oggi sono ssdot te 
[dalla le t tura della peggiore 
tpubblicistica di evasione, 
j l 'abi tudine al quotidiano. Bi-
[sognera anzi tut to che i prov-
[vedimenti alio s tudio della 
[commissione non si risolva-
n o a esclusivo beneficio, co
me e. a w e n u t o nel passato, 

[dei soliti Corriere della Se
ra, Stampa e Messaqgero. 

[che hanno t rovato sempre il 
jmassimo tornaconto dalla 
I c rh i genera le . 

Le provvidenze che posso
no essere concesse alia stam
pa sono molte : dalla esen-
d o n e del l ' IGE - sul prezzo 
M\u carta , al le tariffc pre-

ferenziali per i canali di co-
municazione, per 1'energia 
elet tr ica, alia fiscalizzazione 
degli oneri sociali. I criteri 
di distr ibuzione del contri-
buto sui consumi della car
ta ( legge Agrimi) devono 
essere u rgen temente modifi-
cati Si impone inoltre la 
riorganizzazione radicale del-
l 'Ente Cellulosa e Carta che 
nella sua azione favorisce 
sopra t tu t to le car t iere con-
sen tendo loro di applicare 
un prezzo assai piu alto di 
quello intcrnazionale. Una 
delle pr ime decisioni, quo-
sta di cara t te re politico e di 
facile applicazione, dovra 
essere ouella di abolire le 
intollerabili discriminazioni 
sulla nuhblicitn. r h e proprio 
le aziende pubblicho anpli-
cann nei confront! degli or-
sani di partito- Unita, Ponn-
lo, Avanti! e Voce repubbli-
cava 

Ora tu t t e queste e al t re 
misure di emergenza che po-_ 
t ranno essere vara te , non 
bas te ranno da sole a solle-
vare l 'editoria dalla crisi che 
la travaglia e ad apr i re pro-
spet t ive migliori ai quotidia
ni. Queste misure dovranno 
essere in tegrate da una di-
sripl ina editoriale, quclla 
disciplina alia ouale pronrio 
Messaqqero, Stampa c Cor
riere della Sera, con i loro 
in t r i "h i . si sono opposti ne-
eli iiltimi venM anni contri 
hupn'Jn a r end n r e cosi ca'n-
<=trofica la aestione aziondn-
Ie ner la maegioranza degli 
editori italiani. 

Nuove 
tecniche 

Le tecniche tipografiche 
si s tanno rivoluzionando e 
aprono nuove e piu sicure 
possibility di esistenza pe r i 
quot idiani . Non bisogna aver 
paura di questo progresso. 
Nella salvaguardia degli in
teressi dei lavoratori , e ne-
cessario considerare con ot-
t imismo tu t to quan to porti 
avanti il processo di rinnova
mento delle vecchie strut-
t u r e del quotidiano e offra 
quindi le condizioni perche 
ne possano sorgere altr i . 

La prossima istituzione 
del le Regioni fara sent i re , 
in modo assai piu grave, la 
mancanza di un quotidiano 
locale in c inquantot to pro
vince. Toscana, Emilia e Ro-
magna sono dominate dai 
c inque quotidiani ormai in 
saldo possesso del petrolie-
r e Monti che non li usa cer-
to pe r inc rementa re la cul-
tu ra e rafforzare la demo
crazia. Anche in ques te re
gioni devono sorgere nuovi 
giornali perche il dihatt i to 
del le idee e la formazione 
del l 'opinione pubblica non 
possono r imanere esclusiva-
men te privilegio del « gran
de pet rol iere » e della Con-
findustr ia . Quasi tut t i i quo
tidiani che svolgevano in 
quel le regioni una azione de-
mocrat ica sono scomparsi . 
La sorte del Nuoro Corriere, 
della Gazzetta di Livorno. 
del Progresso d'ltalia e del 
Giornale del Vattiro, sara 
seguita t ra oualche settima-
na da quella de\VAwenire 
d'ltalia Nel l 'ord inamento 
delle Regioni dovra essere 
presa in considerazione e 
prevista la possibility di so-
s t ene re e anpogs iare la in-
stallazione di imDianti tioo-
grafici . il cui costo di gestio-
nc pot ra . considerando i nuo
vi mctodi di s tampa. essere 
sopportabi le Ma il problema 
si pone con urgenza soorat-
tu t to p e r l ' ltalia meridiona-
le. La Cassa del Mezzociomo, 
pe r esempio. che ha erogato 
ciiasi il c innuanta pe r cen
to del le migliaia di miliardi 
stanziati a suo favore. in 
imorese ran idamente fallite. 
po t rebbe incent ivare ed aiu-
t a r e iniziative eJ i tor ia l i di 
giornali quotidiani minori . 

Le grandi affermazioni 
deWUnita hanno dimostrato 
che alia le t tura del quoti
diano possono essere ennqui-
s ta te s tabi lmente masse di 
ci t tadini che ne e rano tradi-
zionalmente lontane. Con 
questa azione ch(» dovra. pro
pr io nel Mrse della s tampa. 
t rovare i suoi moment! di 
piu febbrile nassione, i co-
munist i contr ibuiranno non 
sol tanto a sostenere i proori 
giornali nelle difficolta che 
li investono nel quadro del
ta crisi generale . ma altresl 
a indicare a tut t i i cittadini 
che il rafforzamento e l'avan-
zata della s tamna quotidia-
na d a w e r o indipendente — e 
pr ima di tu t to indipenden-
te dal governo e dai padro
ni — offrono le paranzie piu 
sicure pe r lo svi 'unoo poli
tico e cul turale dMla socie-
ta i tal iana. la difesa delle 
sue l j h« -« \ il consolida-
mento d""^ sue conquiste 
democrat iche . 

Amerigo Terenzi 

NEL «REGNO» PIRELLI FERIE COME UNA LICENZA MILITARE 

«Questi operai che chiedono 
di f are le vacanze al mare!...» 

Dal 5 al 19 agosto tutti in un turno - Quanti rimarranno a casa - Un padrone confessa la sua sorpresa per certe idee dei « suoi dipendenti » 
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TV E RISTORANTE A 362 METRI ZZZi£%£%?££: 
democratica, alta 362 metri. II globo, alto venti metri, accogliera ollre le installazioni televisive, 
un ristoranle 

Dalla nostra redazione 
MILANO. agosto. 

La Pirelli non e una fabbri-
ca. e € un regno ». dicono gh 
operai. Tutto quello che si 
vede per un raggio di un 
paio di chilometri attorno al
ia Bicocca e Pirelli: la casa, 
la chiesa, il campo sportwo, 
ti cinema, il grande magaz-
zino, il centra sanitaria, ti 
centra culturale. E un sacco 
di piccole aziende, da cui di-
pendono circa trentamda pet-
sane, che vtvono perche lavo-
rano per la Pirelli. 

Cosi, la sudditanza e com-
pleta: se sei ammalato, ti a& 
siste la Pirelli, ma pero e 
lei a stabihre quanto e come 
sei ammalato e di che cure 
hai bisogno. 

I bambini vanno al mare 
con la colonia Pirelli: e an
che qui sono i medici Pirelli 
che decidono quali hanno bi
sogno di andarci e quali no. 
E gli operai? Quando stan
no proprio male, la «muni-
fica » Pirelli concede loro un 
prestito slraordinario rimbor-
sabile in 10 rale per «cure 
termali o balneari o monta
ne ». Massimo della somma 
prestata: lire quarantamtla. 

Poi e'e il premio aggiunti-
vo, strappato ai padroni do-
pa anni di lotte: alia Pirelli e 
di 325 ore. di cui 253 vengo 
no pagate a Natale e 72 a 
Ferragosto. Le trattenute 
gravano sulle ore complessi-
ve cosi che assommano a 
circa 15 mila lire. Per avere 
le 335 ore, bisogna essere alia 
Pirelli da otto anni, sei mesi 
un giorno: per 4 anni sei 
mesi e un giorno il premio 
aggiuntivo e di 300 ore, e per 
i primi quattro anni e di 275 
ore. Insomma, dopo otto anni 
di lavoro un operaio specia-
lizzato riesce a « prendere » 
a Ferragosto circa 60 mila 
lire. Le donne e i giovani non 
arrivano alle 35 mila: e con 
questo dovrebbero pagarsi le 
ferie. 

Le ferie: 18 giorni dopo 16 
anni di fabbrica, altrimenti 
sono meno. Diciotto giorni 
per togliersi la massacrante 
stanchezza, t reumatismi, le 
cardiopatie, le nevrosi che 
nei reparti della fabbrica-fa 
miglia colpiscono 35 opsrai 
su 50. E poi via, come soldo-
ti tutti insieme (12 mila) dal 
5 al 19 agosto. « Abbiamo fat
to domanda ufficiale alia di-
rezione perche" stabilisse al-
meno due turni di ferie — 
ci hanno detto alia Commis
sion interna — e la Direzio-
ne ha risposto di no». 

Dodicimila soldati, uomini 
e donne, giovani e anziani 
con problemi familiari da ri-
solvere, bambini da portare 
in vacanza, dal 5 al 19 ago
sto dovrebbero rimettersi a 
nuovo. 

Di questi dodicimila piu del
la meta sla fuori Milano. 
«- Per noi — ci ha spiegato un 
operaio (trafilista a cottimo 
nel reparto cinturati) che ha 
50 anni, un figlio soldato e 
una bambina di 5 anni — le 
ferie sono rimanere finalmen-
te a casa. lo abito a Bru-
gherio e soltanto vedere una 
corriera mi mette la nausea. 
Per 15 giorni cammino a pie-

di. Qualclie domenica, pren-
do la moto e vado con la mo 
glie e la bambina a fare un 
giro in Brianza o nel Ber-
gamasco >. 

« l o dormo ~ dice un ma-
novate del reparto manuten-
zione — psrche per tutto 
Vanno mi alzo alle tre e mez
zo di notte e arrivo al lavo
ro alle 6. Abito a Pozzo d'Ad
da, devo prendere il treno e 
due corriere: totale 110 mila 
lire all'anno di trasporto. Que
ste sono le mie ferie. Ho la 
moglie con una gamba gon 
fia per i reumi e il banibmo 
con i foruncoli: so bene che 
dovrebbero andare al mare. 
Ma tre anni fa. abbiamo af-
fittato una stanza a Rimini 
e quello che abbiamo speso 
tra stanza, mangiare e cabi 
na e ombrellone e stupidate 
varie mi ha quasi obbligato 
a far debili. Allora ho visto 
che non ce la faccio a anda 
re in ferie. Come turnista 
guadagno sulle 95 mila lire al 
mese; dal '49 al '52, quando 
non ero ancora sposato mi 
sono costruito da solo la casa 
nelle ore libere. Quaranta me
tri quadrati di casa. cucina 
e bagno compresi: e piccolo 
ma ci stiamo, e cosi non pa-
go affitto e col mio guada
gno riusciamo a compare. A 
compare, mica a fare le fe 
rie; alia domenica porta i 
bambini sull'Adda e diventa-
no neri come al mare». 

« Mia moglie lavora e cosi 
noi riusciamo a fare le ferie 
— dice un terzo operaio. il 
piii giovane. Ha un bambino 
di 4 anni e una di 7 mesi. 
Sua moglie e infermiera al-
I'Ospedale Maggiore. — An-
diamo in ferie, ma abbia
mo dovuto fare una scelta: 
per tutto Vanno niente cine
ma (solo una volta, sotto Na
tale) e pochissime spese di 
vestiti. anche per i bambini. 
Poi dovrei cambiare la mac-
china che mi va a pezzi, ma 
tiro avanti il piu possibile. 
In questo modo mettiamo via 
20 mila lire al mese. Le fe
rie le facciamo a Vigo di 
Valle Vendena, in una pen-
sione tipo familiare che costa 
2800 lire al giorno. Tra noi 
e i bambini vanno quasi 10 
mila lire al giorno. compre 
so qualche extra. Pero cre
do che nan potremmo fame 
a meno: lei lavora duro, co
me infermiera e poi ha i bam
bini da curare e tutta la casa 
sulle spalle. lo sono in un re
parto micidiale, dove si ado-
perano sostanze che hanno no-
mi di fiori, ma in effetti nan 
si sa cosa siano- Quello che 
si sa, e che evaporano e 
puzzano e certe volte la puzza 
mi rata addotso fino nel let-
to e allora mia moglie si alza 
e va a dormire sul divano. 
Tutto quello che mangio ha 
il sapore di quelle sostanze: 
si rischia di diventare scemi. 
Quando arrivo su in monta-
gna mi sembra di rivivere; 
ma, appena sto meglio gia mi 
tocca iornare nel mio infer
no *. 

* J giovani vanno piu in 
ferie di noi — mi spieqa un 
anziano comoaqno della Se-
zione —. Intanto, perche han
no tutti le mogli che lavora-

RAVENNA - Per volere della Cassa di Risparmio e col beneplacilo del commissario prefettizio 

Un' ala dei chiostri danteschi 
ridotta a uffido previdenziale 

D a l nos tro i n r i a t o 
RAVENNA. 2 

II cuore tumuituoso e un po' 
caotico della cilta sembra qui 
placare il suo ntmo. conccder-
si una pa usa di nfle^sione e 
di silenzio I Iuoghi sono fra 
i piu solenni e piu can delta 
nostra s'oria e della nostra cul-
tura Code di tunsti stranien 
attendono con religiosa compo-
stcua di fare il loro mcres'o 
nel tempietto dove npo«ano k? 
vpcglie mortali di Dante Alt 
ghicn. 

Attigui alia tomba. i chiostri 
dell antico comento de> trance 
scam cut per secoh fu affidata 
la cus'odia del <epolcro di Dan 
te Un quadrato di verd*% al 
centro la \e ra marmorea di 
un pozzo. tutto attorno la ; \c l 
ta fuga di colonne e di archi 
a due ordini sovrapposti del 
pnmo chiostro. sbarrato da un 
cancello. Accorfo al pnmo. tl 
secondo chiostro A questo si 
poo accedere Sotto il portico 
e murata una lapide ncordo-
« I chiostri francescam / nron-
sacrati nel culto di Dante / 
neU'anno 1936 / divennero par
te del rccinto del suo sepolcro 
/ au-pire la Cas*a di Rispar
mio di Ravenna / che in ac-
cordo col patno municipio / es-
sendo presidente Antonio Sere

na Monghini / li ebbe in pos-
«esso neU'anno 1950 / ne euro 
il complcto restauro e la dcjtna 
destinazione / n*cattando!i dal
la deradenza e nnma caudate 
dal tempo e dalla gjerra *. 

La presenza della Cassa di 
Risparmio non si limita alia 
lapide autoelogiati\a. Incombe 
fisicamente «ui chiostn con I'ala 
modemissima del suo palazzo. 
maugurata poco prima delle 
elezioni. la cui parete poMerio-
re si addo^sa le'.teralmente al 
tetto di cot to dell'aereo porti-
cato. Da quanto si apprende 
da un cart one afTuso su una 
porta, si deve da oggi comide 
rare « parte del recinto del *e 
polcro di Dante * anche |a «ede 
di rappresentanza dell ENPDF.P 
Gli mcauti turi«ti che sahs«ero 
le scale per viMtare lo splen-
dido salone che occupava il 
pnmo piano del chiostro si tro-
veranno davanti uno sportello 
e un impiegato che gli doman-
dcra quale pratica di malattia 
abbiano in cor«o 

Come insegna la lapide che 
abbiamo citato, la Cassa di Ri
sparmio di Ravenna ncevette 
dal Comtine la propneta dei 
chiostri francescam nel 1930, 
con lobbligo di riservarnr la 
destinazione al culto delle me-
mone dantesche. Nei chiostn 
furono ospitati per oualche tem

po TArchivio di Stato e TAr-
chivio notanle. Da tempo si 
parlava inoltre di destmame 
una parte a sede della « Dan
te Ahghien » ravennate 

La *te<^a biblioteca dantesca 
di San Francesco. co«tretta. coi 
suoi antichi preziosisfirm codi 
ci in locali angusti ed umidi. 
ehiedeva qualche sala Ecco in 
\ece. in mangio. il presidente 
della Cas«a di Risparmio rag'o 
mere Bruno Benini. domandare 
al commi«ario prefettizio I'au-
tooruzazione ad afrit tare un ala 
dei chiostn dell ENPDEP. 

II commissario sembra awer-
tire la gravita della decmone 
cm e chiamato E com oca. per 
sentirne il parere. il Con«igho 
direttuo dell Opera di Dante. I 
membn pre<enti aU'imanimita. 
esprimono parere negativo. 

Senonche il nre«idente e il 
Consiglio d'ammmtstraztone del 
la Cassa di Ruparrmo (mono-
polizzato da esponenti della de-
stra democristiana e del PLI). 
come gia nuscirooo a spuntare 
ropposiztone di « Italia No-ttra > 
che per tre anni aveva bloccato 
la ntiova ala della banca a n 
dosso del chiostro. si scatena 
no contro il divieto commissa 
nale. Minacciano d, intentar 
causa a I Comune. 

Questa Ipotctica causa avreb-
be avuto come controoartc non 

gia il dottor Foti. ma il pros-
simo Coniig"!io comunaie di Ra
venna. di imminente elezione 
Ma la minaccia ricat'o della 
cau^a e ba»tante ad indurre il 
commissario p-elettiz>o a nve 
dere le sue deci-ioni Riconva 
cato il Consiglio dell Opera di 
Dante, navutone un parere ne 
gativo ecli ha procedutc ugual 
mente ad autonzzare ia Ca«sa 
di Ri<=parm:o ad immettere nel 
recinto del «epolcro di Dante 
nientemeno che un ente previ 
denziale 

All'arbitrio commis«anale. i 
membn del Comitato direttivo 
dell Opera di Dante. Ennio Di 
ram. del rei!. Miehele Vincen. 
del PRI. Pietro LonganeM. del 
PCI. Renzo Caravita della DC. 
e Giancarlo Schizzerotto. mem
bra di dintto come direttore 
della Biblioteca Clas<en<e. rea 
givarto rassegnando le dim-.s^io 
ni. rese note con una lette 
ra inviata a| commissario pre 
fettizio 

In questa lettera essi < de-
plorano che il loro parere sia 
stato. in prima istanza. richie-
sto. accettato e condiviso. per 
essere suhito dopo. a di^tanza 
di poco piu di una •ettimana. 
re«pinto e non tenuto in 3lcun 
conto » Espressiom piu che cor-
rette: ma che al dottor Foti 
sono oars* cosl offensive da 

fargli adottare un prowedimen-
to di mqualificabile rapp-esa 
glia: la «o<pensione immediata 
<enza stipendio (come si fa so
lo nei casi di dipenden'i sotto 
posti a procedimenio penale) 
del dottor Gian Carlo Schizze
rotto. dipendente comunaie in 
quanto direttore della Bibliote
ca Classen«e! 

Cosi uno dei piu stimati fi-
lologi italiani. il successnre di 
Manara Valgimigli alia Classen 
«e. che aveva agito nella sua 
autonoma figura di consighere 
dcH'Opera di Dante, e stato 
colpito come un usciere sea 
perto a rubare le marche da 
bollo. 

Lo scandalo culturale e di-
ventato percid anche un fatto 
di democrazia Le forze intel-
lettuali di tutte le tcndenze di 
Ravenna si stanno apertamen 
te schierando sia contro la pre-
potenza della Cassa di Rispar
mio. sia contro la rappresaglia 
commissanale. Le segretere dei 
partiti hanno preso netta posi 
zione. salvo i liberali che « non 
entrano nel mento >. ma attac 
cano la t campagna di sinistra > 
in difesa del dottor Schizzerot 
to. e la Democrazia cristiana 
che tace imbarazzata e iso
late. 

no e quindi sono in due a por
tare ioldi a casa, poi perche 
hanno una menfalifd diversa, 
sono put abttuati all'idea e in 
fine perche adesso la fabbrica 
«? dawero un'altra cosa. 1 
ritmi di lavoro bruciano il si 
sterna nervoso le sostanze 
tossiche sono piu diffuse. Pot 
ti assicuro, per riuscire a far-
si died giorni di mare, sudano 
tutto Vanno. Certi smettono di 
fumare, certi fanno debiti. 
Certi si vendono persino la 
"Cinquecento" e poi la ricom-
prano a rate con la trediccsi 
ma. 11 fatto e che Videa delle 

ferie prendc piede tra gli ope
rai, ma non certo tra i padro 
»i Secondo loro "airfare in 
ferie" e una "pretesa". L'ho 
sentito dire con le mie orec-
chie da un dirtgente. Non so 
no mai contenti, diceva, ades-
so hanno anche la pretesa di 
farsi le ferie al marc». 

Certo hanno anche questa 
"pretesa". E quella di esse
re pagati meglio. di lavorare 
meno bestialmente e di vive-
re come uomini. Non sono 
proprio mai contenti. 

Annamaria Rodari 

Conclusa alia facolra di Milano 

la sessione estiva 

Bilancio di un 
anno di ricerca 
ad Architettura 

Mario Passi 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 2. 

Alia facolta di architettura 
dove si e appena conclusa la 
sessione estiva di esami nella 
forma di un consunttvo del 
lavoro di ricerca svolto duran
te Vanno, ai e tenuta una 
conferenza stampa a cura del 
Movtmento studentesco. a cut 
hanno presemiato tl preside 
di facolta prof. De Carli e nu-
merosi altri docentt. 

Come e stato precisato dal 
relatore, lo studente Stlvano 
Bassetti, tl fine della confe
renza e stato di offrlre t ter
mini di una corretta inter-
pretazione di questi esami 

Questa sessione di esami — 
abbiamo scritto — intende es
sere tl consunttvo, la verifica 
metodoologica di un anno di 
spertmentaztone sul piano dt-
dattico e dell'autogestionc. Al
ia verifica metodologtca se-
guira, nella prossima sessio 
ne di ottobre, la verifica nel 
mertto e nei contenuti del-
Vatttvita di rtcerca. 

I due momentt del consun 
two culturale e politico di 
quanto e Stato fatto nella fa
colta sostttuiscono ai fini bu-
rocratici e flscalt rispettiva-
mente, nella sessione estiva, 
gli esami delle materie scten 
ttfiche e in quella autunnale 
delle materie compositive che 
t gtovam avrevvero voluto so-
stenere neU'anno m corso Cib 
consenttra aglt studentt che 
hanno partecipato alia speri-
mentaztone dt vedere ricono-
sctuto burocraticamente il lo
ro laioro di ricerca 

«Questa sessione di esame, 
al dt la dt certe folklortsttche 
tllaztoni — ha detto Bassettt 
nel corso della conferenza 
stampa — deve essere col-
locata nella dtalettica dell'a-
ztone politica e culturale tn-
trapresa dal Movtmento dt ar
chitettura e del suo tmpegno 
di costruire un quadro didat-
tico radicalmente alternattvo 
alle attualt strutture » 

Una azione resa possibile 
dalla contergenza tra Vassem-
blea e tl consiglto dt facolta 
(contergenza frutto della mo-
btlitaztone e dt un appassio
nato dtbatttto con momentt 
dt scontro e dt tncontro), che 
ha assunto tl suolo dt garante 
e la funzione della tutela le
gale della atttvita dt rtcerca 

I termini dt tale alleanza 
sono espltcttt nella ormai 
famosa deltbera 18S/A dello 
scorso 23 marzo. nella quale 
si e operato tl riconoscimen-
to dei programmt presentatt 
dalla assemblea sludentesca 

Gli avTcntmenti segvttt al
ia deltbera sono notr alia 
atttvita dt ricerca rtparttta in 
22 gruppt, hanno adento 1723 
studentt sui 2 mila tscnttt 
della facolta ft rtmanenti 280 
sono laureandt o fuori cor
so) e la totaltta dei professo-
ri e degli assistenti delle ma
terie composittre. oltre alia 
maggioranza dei membri del 
Consiglto dt facolta. Stmulta-
neamente si e venficata Vau-
todtscrtmtnaztone dei docenti 
delle materie sctenttfiche. 

I motivi della frattura tra 
le materie compositive e scten
ttfiche. o meglio dell'autodi-
senmtnaztone dalle atttvita dt 
ricerca, al dt la dt ogni co-
pertura culturale e poltttca 
sono gli interessi economtci 
che tntercorrono. in partico-
lare. tra Vtstttuto dt sctenze 
delle costruzioni e il mondo 
tndustnale 

Le consulenze e i flnanzia-
menti prtrati, assai cospicui, 
hanno creato un centro dt 
pot ere e di clientele accade-
miche che rifiuta Vimpegno 
dt una atttvita a tempo pie-
no. come ogni controllo de-
mocratico 

Git *$aml della sessione 
estiva che investono le ma
terie scientiflche rappresenta-
no quindi il momento nodale 
dello scontro sempre rifiutato 
Gli esami si sono svolti al-
Vinsegna della massima lega-
lita fcrmale. Di qui la forma
zione delle commission! se
condo le norme legislative. 

I titolari delle materie 
scientiflche, che gia contro la 

delibera del consiglto di fa
colta avevano rifiutato dt unt-
formare e coordinare Vinse-
gnamento dclle proprie disci
pline alta atttvita di spertmen
taztone, lianno rifiutato dt 
prendervi parte. 

Di qui la loro sostttuztone, 
sempre a norma di legge, da 
parte del preside o di altro 
cattedratico rtcercatore. Di 
fronte all'inecccpibile rispetto 
delle norme, a conclusione di 
una serie dt atti represslvi. 
ma senza che mai n€ il mtni-
stero n6 il rettore prendesse-
ro aperta posizione, tl discor-
so e stato in un pnmo mo
mento portato da parte del 
mtnistro Scaglia sul criterio 
dt afftnita tra materie; succes-
sivamente, vista Voptnabihta 
delle argomentazioni portate, 
si e dato il via alle inttmtda-
ztoni uffictose e alle minacce 
dt annullamento. It braccto 
dt ferro tra la facolta e tl mi-
nistero e tl Rettore senza co
me ultimo eptsodto la rtchie-
sta al preside prof. De Carli 
dt pronunciarst sulla validita 
degli esami. 

Altresl nel testo viene an
cora una volta illustrato il 
regolare svolgtmento degli esa
mi e come le commisstonl 
nominate secondo le norme 
dt legge abbiano agtto dtscre-
ztonalmente nei propri ambi-
ti dt comjxtenza con un la
voro semtnariale per rtspon-
dere all'urgenza dei problemi 
della facolta, particolarmente 
acutt per tl contrasto all'tn-
terno. del corpo docente che 
ha impedtto il processo dt 
rinnovamento dectso con la 
deltbera del C d F. 186/A. 

Intorno alta facolta di archi
tettura cosi duramente impe-
gnata in un lavoro finaltzzato 
alia costruztone di una nuova 
figura dt professionista ade-
rente at btsognt della architet
tura e della urbanistica, ai e 
creato un vasto fronte dt so-
Itdarteta 

Wladimiro Greco 

E' morto 
a Roma 

Sandro De Feo 
Sandro De Feo. cntico. gior-

nal'sta e scnttore. e morto ien 
mattina nella clinica c Mater 
Dei > in 5cs?tiito ad una insuf 
fknenza epato renale che si e 
manife-.tata dopo un mtenento 
chirurgieo al quale era stato 
sottopoato luneji 29 lugho 

•Valo a Moiuano. in prorincia 
di Ban nel 1905. Sandro De Feo 
fu vno dei tanti intellettuah me 
rtdionali dt formazione liberate. 
che rennero gwranissimi a Ro
ma maturan4o via via nella ca
pitate una Ifro coscienza anfi-
fascista Drpo aver fatto i suoi 
studi. De Feo fu critico cinema-
tografico del Messa?gero. corri-
spondente rfeirom.mbjs di Ijnn-
pane«i. deWOzgx di Ampo Re-
nedelti e Mario Pannvnzto Con 
Rrancati e Patti eoh form/* un 
<odalmo che avrebbe durato a 
lunoo. e che li rule lempre piu 
contran al reaxme fascista. fino 
alia LtberaziGtte Dopo la quale. 
De Feo /a rdaXlrrre del Riso*gi-
mento Libe-a'e e poi del Te npo. 
della Stampa e del Come-e 1el-
la Sera offre che critico leVe*a-
na /frl/Euro^eo e cntico teatra 
le deH'Esp'e.*5o 

Fu lettore e scnttore sensihile 
e fine Peraltro il suo fondo di 
vecchia marca liberate, il suo 
morahtmo. le sue posinoni 
dt gusto, lo hanno fatto rien-
irate per molli tersi nella 
tloria di una penernzione che 
non seppe aprirti alle nuove 
vttame ideah e che spe<*o si ar-
roccd TO pomioni di cowervato-
rixmo culturale Tra le sue on» 
re lelterarie «ono da ricordare 
Gli inganm (Premio Chianciano. 
1962) e La giulia (1963). ET tta-
to anche autore di numsram 
tcentggimtmrm. 


