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Intervista col preside di Architettura di Milano 1 
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II governo e per la sperimentazione 
(ma col divieto di sperimentare) 

// senso di una circolare Qui alia luce del recente decreto emesso dal ministro Scaglia • Come venne inlrapresa la lolta net '63 contro programmi e materie inadeguati 
Docentl schlerati con gli allievi • Gli esami seminarian svolti nel rispetto della legge • Una repressione che dona fare i conti con un largo e forte schleramento unitario 

DALL'INVIATO 
BOGLIACO (Brescia), agosto 
«Sono ormai cinque anni 

che Architettura, dalle matrl-
cole al Consiglio di Facolta, 
vive e lavoru in uno stato — 
forse i termini possono sem-
brare abusati — di protesta e 
di contestazione alle lnsensi-
bilita morali e culturali del-
1'universita. Ci siumo lascia-
ti alle spalle un piano di stu-
di di 38 materie rigidamente 
obbligatorle, rlpartito in 5 an
ni (ma che di fatto dura sette 
anni), inadeguato, o meglio 
contrapposto alia quallfica-
zione soclalmente richiesta dal
le tradizionali e nuove specia-
lizzazionl dell'architettura, dal-
l'urbanlstlca al disegno indu-
striate». Chi parla e il prof. 
Carlo De Carli destituito dal 
ministro della P.I., on. Sca
glia, dalle sue funzioni di pre
side della facolta di architet
tura del Politecnico di Mi
lano. « Ci siamo mossi — pro-
segue De Carli, da noi inter-
vistato nella sua casa di Bo-
gllaco, un centro sulle rive 
del Garda — dall'inventario 
di un piano di studi che com-
prende materie del tutto su-
perate come disegno dal vero, 
riltevo del monumenti, geo-
metrla prospettiva, o materie, 
mi riferisco a quelle mate-
matlche e scientlfiche, inse-
gnate al Politecnico In mo-
do del tutto contrarlo a un 
corretto processo formativo. 

« Quale apporto possono of-
frire alia preparazione profes-
sionale dell'architetto i funam-
bolismi tecnologicl di queste 
discipline, risultato di studi 
svolti per conto di grand! a-
ziende private? L'obiettivo del-
l'esperimento che lmpegna la 
nostra facolta e la «cprodut-
tivita» della vita universita-
ria e dell'intera scuola: lavo-
riamo per reallzzare nuovi 
rapporti, scientifici e pedago-
glcl tra student! e professor!, 
e per il superamento del no-
zionismo con una ricerca di 
gruppo continua sui proble-
mi e 1 compiti dell'architet
tura contemporanea e del suo 
insegnamento. 

«I1 ministro Gul — conti
nua De Carli — non potendo 
lgnorare lo stato di crlsl ri-
conobbe la necessita di una 
riforma attraverso la speri
mentazione di nuovi ordlna-
mentl didattici; alia luce dei j 
recent! fatti ricaviamo che 11 i 
senso di quella circolare e: I 
sperimentazione con il drasti- ' 
co divieto di sperimentare». 

Sottolinea il paradosso con 
un leggero sorriso. 

Con l'ottusa, inammissibile 
destituzJone si e forse credu-
to di poter sradicare il corag-
gioso docente da! suoi obbli-
ghi di educatore e dal suo 
contesto professionale, e. nel 
tempo stesso, abbattere il la-
voro svolto ad architettura, 
un'esperienza che per i suoi 
contenuti ideal! e culturali e 
patrimonio comune a tutte 
le forze impegnate nel rinno-
vamento della universita e 
della societa? 

•Per quanto mi riguarda non 
sorgono problem!, rimarrd 
nella facolta continuando a 
fare il ricercatore — rispon-
de serenamente il prof. De 
Carli. — Owiamente il prov-
vedlmento investe temi e pro
blem! assai piu important i di 
quanto non siano i sentimenti 
e le situazioni personal!. Quan
to e awenuto sara esattamen-
te valutato dal Consiglio del
la facolta, dai docenti e dagli 
[allievi di architettura, dal Mo-
jvimento studentesco e dai par-
,titi democratici ». 

Una valutazione dei prowe-
dimer.ti e dell'atteggiamento 
governativo deve essere cor-
rettamente inserita nella dia-
lettica della rivolta universi-
itaria e nel succedersi degli 
arvenimenti in una facolta che 
ha avuto un ruol'> di parti-
[colare rilievo nella lotta. 

Le vicende di architettura 
[ci vengono sinteticamente de-
llineate dal prof. De Carli. Al-
lla fine deH'ormai lontano "63, 
[nil studenti, considerando a-
it rat to e inattuale I'insegna-
lento, invitarono i docenti a 

dibattito nel merito del 
jrogrammi. Ricevutone un ri-
luto, dichiararono lo sciope-

e quindi passarono all'oc-
ione; fu la prima, cla-

lorosa antlcipazlone della ri-
Dlta giovanile. 
L'individuazione dei compi

ti che I'architetto e chiamato 
svolgere nel contesto socia-

i, il superamento della rigida 
livisione per corsi del piano 

studio e la connessa ristrut-
lrazione della facolta. la tra-
formazione degli istituti in 
entri di ricerca furono i te
ll del dibattito che caratte-

la prima occupazione in 
Italia, e che ebbe immediata 

nelle analoghe facolta di 
Torino e di Roma. 

• Seguirono anni di attese, di 
riflesslone, di dcfatlgantl con-

tatti con la concatenazione ac-
cademica; questo lungo tra-
vaglio djcde agli student! e 
alle forzo effettivamente inte-
ressate al rlnnovamento la 
consapevolezza che la proble-
matica precisata nel '63 po-
teva essere concretamente af-
frontata solo attraverso il ra-
dicale mutamento dei conte
nuti e delle strutture della 
facolta. 

Nel gennaio del '07 architet
tura venne occupata per la 
seconda volta: i giovani pro-
posero e rivendiearono un 
programma operativo di svi-
luppo della ricerca da defi
nite negli argomenti, negli 
strumenti e nelle risorse. 

L'occupazione si concluse il 
20 marzo '67, dopo 42 giorni, 
con la presentazione da par
te del Consiglio di facolta al 
rettore del Politecnico, prof. 
Finzi, di una serie di delibe-
re relative alia pubblicizzazio-
ne di tutti gli atti inerenti 
la vita della facolta, alia pro-
grammazione della ricerca, al-
l'istltuzione di seminarl sul-
l'assetto dell'area metropoli-
tana mllanese (e da rilevare 
che II Testo Unico opera il 
riconoscimento del seminario 
come attivita didattica). 

Nel novembre e nel dicem-
bre '67 si svolse ad architet
tura un seminario al quale 
parteciparono gli student!, I 
docenti e i membri del Con
siglio di facolta, per concre-
tare le linee proposte e ac-
cettate l'anno precedente in 
Un esperimento per la tra-

sformazione delle condizionl 
dl lavoro e della gestione del
la facolta. II seminario ter-
mino l'antivigilia di Natale 
con il doeumento della cosid-
detta Assemblea dei firmata-
ri, sottoscritto da 5 degli 8 
membri del Consiglio di fa
colta, da tutti i docenti del
le materie compositive e ar-
rhitettoniche e dalla totalita 
degli studenti. 

Nel doeumento si legfje, tra 
l'altro, che « la gestione orga-
nizzativa della facolta viene 
aflidata di fatto e in motfo 
diretto agll studenti: il Con
siglio di facolta, con l'autori-
ta che gli e propria, tutela 
l'esperimento» che ha avuto 
ufficialmente Inizio con For
mal famosa delibera 180/A. 

II Rettore del Politecnico 
Finzi non prese ufficialmente 
posizlone, ma indirettamente 
osteggib la sperimentazione 
congelando i fondi destinati 
alia facolta e, confortato dal 
sostegno della destra piii re-
triva, presentando un espo-
sto alia Procura milanese ac-
cusando il preside De Carli 
e gli altri firmatari, docenti 
e allievi, di impedire l'inse-
gnamento e discriminare i cat-
tedratici delle materie scien-
tifiche che si erano autoesclu-
si dal lavoro per il rinnova-
mento. 

Adesso veniamo alia incan-
descente cronaca delle ultime 
settimane; nella seconda quin-
dicina dl luglio si e procedu-
to all'analisi politica della ri
cerca svolta, il cosiddetto esa-
me seminariale, cui nella ses-

sione autunnale seguira resu
me nel merito e sui contenuti 
della attivita con la valuta
zione individuate dei singoll 
allievi. 

Le commissioni d'esame — 
ai seminariali sono stati at-
fiancati quelli tradizionali — 
venivano costituite dal presi
de De Carli a norma dell'art. 
42, motivando, caso per caso, 
la loro composizione, poiche 
nella designazione degli esa 
minatori si era intesa supe-
rare l'artificiosa divisione tra 
materie compositive e archi-
tettoniche, e quelle scientifi-
che. sulla base delle loro rea 
li affinita e delle relazion! che 
necessariamente intercorrono 
tra le diverse discipline, 

«Sulla legittimita della e< 
stensione del concetto di af
finita — dice il prof. De Car 
li — si sarebbe dovuto pro-
nunciare il Consiglio superiore 
della P.I., e nella attesa ab 
biamo congelato i verbali del-
l'esame. La nsposta e invece 
venuta dal ministro Scaglia, 
che nstenendosi da qualunque 
argomentazione nel merito di 
un problema squisitamente di-
dattico, ha decretato la mia 
destituzione da preside, adde-
bitandomi un comportamen-
to genericamente non confor-
me alle leggi. Per altro, il 
provvedimento segue la sua 
comunicazione dello scorso 2 
agosto in cui ratifica la de-
cisione del nostro Consiglio 
di Facolta che mi ha designa-
to preside per il triennio '69-
'71. La revoca e stata prece 
duta dalla avvilente proposta, 

fattami da un alto funziona-
rio del ministero: mi si chie-
deva di rinunciare alia ses-
sione seminariale, eventual-
mente prendendomi un perio-
do di riposo ». 

Dunque, l'accettazione, sep-
pur malevola e diffidente da 
parte del rettore e del mini
stro, della sperimentazione 
nella facolta solo negli ultimi 
giorni si e mutata in aperta 
repressione: un atteggiamento, 
val la pena di rilevare, con-
comitante alle intimidatorie e 
provocatrici dichiarazioni rila-
sciate dal presidente del go
verno Leone, al quotidiano 
torinese «La Stampas. 

Accademici, ministro, e pre
sidente hanno forse ritenuto 
che colpendo uno dei prota
gonist! della lotta per il rin-
novamento universitario di po
ter ripristinare uno status 
quo ampiamente superato in 
tutti gli atenei? Se que.stu e 
il proposito — e tale si pa-
lesa — quanto mai diversi 
saranno i risultuti: la desti
tuzione dalle funzioni di pre
side del prof. De Carli, il de-
nigratorio attacco alia speri
mentazione di Architettura, 
rappresentano solo un vergo-
gnoso inammissibile attacco 
a uno schieramento di forze, 
largo e unitario, e con il qua
le il « governo d'attesa » do-
vra fare i conti nel Paese, 
negli atenei e nel Parlamento. 

Wlad im i ro Greco 

Nella foto accanto al titolo: il 
prof. Carlo De Carli. 

Popo I'occupaiione dell'unhersttd 

Incontro a Parma 
studenti - cittadini 

Verra discttsso il tenia «Repres
sione e diritto alia resistenzu» 

PARMA, 18 agosto 
Nella serata di domani, lu-

nedi 19 agosto, alle ore 21, 
presso la sala dei Filosofi 
nella sede della Universita di 
Parma (occupata come e no
lo dagli studenti tin dal 15 
agosto u.s.) si svolgera un 
primo incontro fra gli stes-
si studenti e la cittadinanza 
sui tema: « Repressione e di
ritto alia resistenza ». 

I lavoratori di Parma che 
gia hanno manifestato in que-
sti giorni la loro ferma soli-
darieta verso gli studenti in 
lotta parteciperanno numerosi 
a questo incontro - dibattito 
che costituisce il primo dl 
una lunga serie di analoghe 
iniziative elaborate dal comi-
tato di agitazione e dalla as
semblea permanente studente-
sca. 

In un comunicato diramato 

in serata, lo stesso comitato 
che dirige l'occupazione ha 
precisato pubblicamente le li
nee di questa lotta protesa ad 
ulteriori e piu vasti sviluppi, 
con 11 concorso di tutta la 
cittadinanza. Nel comunicato 
si rileva tra l'altro che la so-
spensione del preside della 
Facolta di Architettura di Mi
lano non e altro che la di-
mostruzione della volonta di 
non tollerare alcun cambia-
mento delle strutture univer-
sitarie attuali. «Tutto quello 
che si propone tale provvedi
mento — continua il comuni
cato — sono alcune conces
sion! settoriali e marginali ac-
compagnate dalla repressione 
piii dura nei confront! di chi 
lotta per una universita di-
versa ». 

^ ^ n 

Un gruppo finamiario svizzero costruisce ad Albarella I'itolo degti industrial! >*f. 
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Entri se hai la faccia do miliardario 
Venti milioni per costruirsi un villino - aNumero chiusov - Centro di riposo e di of fori - / soci, per or a, append un centinaio 

Alpinisti 
in vacanza 

sulla vetta del 
Kilimangiaro 

TRIESTE, 18 agosto 
Trenta appassionati della 

montagna. \^enti triestini, set
te milanesi. due pordenonesl 
ed un modenese. appartenen-
ti al Club Alpino Italiano, so
no partiti oggi da Trieste con 
meta finale il cratere Kibo. 
che si eleva a quota 5 89.S me-
tri. ^ulla vetta piii alta del 
massiccio del Kilimangiaro 
La 5pedi/ione nel cuore del-
l'Afnca Equatoriale e stata 
oreanizzata dalla Associazione 
• Alpina delle Giulie » di Trie
ste. 

Della comitiva fanno parte 
sei donne e gli accademici An 
gelo Carli. Virgilio Zuani, di 
Trieste e Francesco Maddale-
na di Pordenone. 

II capo della spedizione. de
nominate « Trieste-Kibo 68 », 
e il dottor Piero Grego. cons!-
gliere dell'« Alpina delle Giu
l i e* e vice capo !'istruttore 
nazionale di alpinismo Attilio 
Tersal\i; entrambi sono ac-
comuagnati d a l l e ri<pettive 
mogli. 

I trenta appassionati, che 
intendono trascorrere le va-
canze sui massiccio del Kili
mangiaro. faranno la prima 
tappa a Nairobi dove 1'aereo 
arrivera domani mattina. 

L'inizio della scalata del Ki
limangiaro awerra il 25 ago
sto e quattro giorni dopo ver
ra affrontata la vetta del Ki
bo. 

DALL'INVIATO 
ALBARELLA, agesto 

Qui la Laguna di Venezia 
s'incontra col Delta polesano 
II paesaggio e quello tipico 
della ralle. Ampi specchi d'ac-
qua tranquilla. spezzati di 
quando in quando dalla linea 
d'un argine. da una lingua di 
terra emergente con le basse 
maree. E il profilo aguzzo di 
qualche *casone» da pesca-
tore sullo sfondo basso del 
ctelo. solcato al tramonto da 
rtvissime renature purpuree. 
Luoghi sino a poco tempo fa 
remoti, scoperti solo dall'm 
fattcabile pionierismo di ap
passionati pescaton. che ne 
conserrano aelosamente segre 
to Vittnerano per non redere 
atfollarsi troppo quelle nre 
tranquillc e srtenziosc. anima 
te solo dallo stridere dei gab-
biani o dallo sciacquio lento 
delle « rallcsanc ». le antichis 
sime barche a fondo piatto 
della Laguna e del Delta che 
RosselUm ci fece conoscere in 
un tndimenticabile eptsodio di 
* Paisa x 

Ora con le ruote dell'auto 
si pud giungere fmo a Porto 
Caleri. una morbida ansa del-
VAdriatico alia cui estremita 
si gctta m mare il ramo piii 
settentrionale del Po. Da Ca
leri, con tl motoscafo si rag-
giunge Albarella. Vultima sco-
perta dell'* industria delle ra-
canze ». V* idea » che dovreb 
be emulare se non oscurar* 
la Costa Smeralda inventata 
daU'Aga Khan Un breve brae 
do di mare, e dalValtra parte 
una * hostess » giovanissima * 
sorridente tl porge il primo 
bencenuto, pronta a farti te-
dere cib che Albarella e ades
so e quello che sard in un 
prossimo futuro. 

Per ora e soltanto un fra-

stagliato rettangolo di terra 
disseminata di rori gigante 
schi. di macchie di pini die 
si alternano alle dune, al piop-
peto. a un selratico intrico di 
alberi d'ogni specie e di bassa 
vegetazione tra cut si nascon 
dono famiglie di conigli sel-
ratici o stuoli di fagiani. Le 
strode sono appena tracciate. 
penetrano con violenza in que
sto paesaggio vergine e nati-
TO. dove appena si scorgono 
le tracce dell'opera dell'uomo. 
Nei secoli scorsi, Albarella 
era stata una tenuta di cac-
cia del patriziato venezicno. 
All'estremita piii orientate la 
Ca' Tie polo, un palazzo di cac-
cta quasi in rorina ma dalla 
tacciata ancora imponente. e 
la testimonianza piu vistosa 
di questo passato. Ben piii 
modeste. le rade casupole dei 
coloni dei conti Vianello. ul
timi proprietan dell'tsola. ab-
bandonate durante e dopo la 
ultima guerra. 

Regno 
gabbiani 

Per un ventennio. Albarella 
e rimasta soltanto dominio dei 
rori e dei cespugli, degli uc-
celli di passo che annidava-
no lungo la sua frastagliata 
costa meridionale, con I suot 
specchi d'acqua talliva. Alia 
estremita opposta, una striscia 
sabbiosa di quasi tre chilo-
metri costituiva Vindisturbato 
regno dei gabbiani. Qui odes' 
so una gigantesca draga olan-
desc sta succhiando migliaia 
di metri cubi di sabbta al 
giorno per colmare un'enorme 

distesa su cut uno specialista 
inglesc costruira un campo di 
golf. Nel cuore del bosco. le 
vecchie case coloniche torna-
no a nuora vita. Alcune giu-
mentr portano a spasso en-
tro un recinto i loro primi 
puledrini. avanguardia di quel-
I'alleramento di carallt che 
dorra fornire materiale pre-
giato per il progettato galop-
pat oio. Lungo la voile, chilo-
metri d'argine tn pietrisco gib 
sono stati costruiti. 

La hostess sorridente con il 
suo here accento tedesco al-
lunga un braccio e spiega: 
«Qui un tratto dt mare sard 
interrato per ricarare altro 
terreno da costruzione. Piii ol-
tre. mrece. I'acqua sara re-
ctnta da argini per creare una 
ralle da pesca A ndotso della 
ralle ci sara la grande darse-
na per le tmbarcaziont da di-
porto. con tutti gli impianti 
ed l servizi relatin. compreso 
un albergo » 

Fra le dune s'mtrarcedono 
le gru di alcum cantieri. La 
struttura dun grande albergo 
e gia delmeata. poco dtscosti 
spuntano t tetti aguzzi di due 
rilltm 11 programma presta-
bihto con una precisione ti-
picamente stizzera sta seguen-
do un suo metodtco ritmo di 
attuazione Albarella e difat-
ti la scoperta di un gruppo 
fmanziario srizzero che ne 
ruol fare «lisola-club dei ma
nagers europei». Un luogo 
cioe riservato ed esclustco. do
ve la selezione degli ospiti 
non awerra piii sulla base 
dei prezzi delle pensioni al-
berghiere o del costo delle 
ville. come a Forte dei Mar-
mi o sulla Costa Smeralda, 
bensi col criterio ancor piii 
rafffnato del «numero chiu-
so*. 

Albarella t gia stata teori-

camente divtsa m duemila 
porzioni. Ciascuna porzione 
costituita da una quota azio-
naria e da un lotto di ter
reno. Con una rentina di mi
lioni, poco piu, poco meno, si 
direnta soci del «c lub» e ci 
si costruisce il villino Un in-
vestimento. in fondo, alia por-
tata dt molte borse. Ma per 
entrare nel e club Albarella », 
oltre al gruzzoletto di milio
ni bisogna disporre anche di 
una distmzione di casta, oc-
corre assere un « manager». 
vale a dire un mdustnale. un 
dirigente dazienda. un profes-
sionista di un certo tipo in-
trodotto nel mor.do impren 
ditonile e dealt aitari 

Ma chi 
sono i soci? 

Gia. perche lisoletta sullo 
Adriatico vuol nunire la di-
stensione e tl relax della va
canza insieme aU'occasione 
piu propizia per nunire tn-
sieme un'anstocrazia del de-
naro e degli affari Goli. ga-
loppatoio. darsena. ralle da 
pesca. piscine; ma insieme a 
tutto cib. centro di relazioni 
sociali. ponte-radto. eliporto 
per rapide partenze m elicot-
tero. aeroporto per apparec-
chi privati a Caleri Anche ne
gli alberghi in costruzione sa
ranno ammessi solo amid 
presentati dai soci dei club. 
La relativa modestia dei til-
linl (non potranno superare 
il piano unico con una man-

sarda/ sara compensata da un 
servizto da grande albergo di 
lusso. Un colpo di telefono. 
e il villino sara preparato per 
Varrtro degli ospiti. Un altro 
squillo. e arrivera un «r mai-
tre v per allestire un pranzo, 
tl giardmiere per curare i tio-
ri. la babysitter per accudire 
i bambini. 

IM posizione sociale di da-
scun socio non si misurera 
dunque dall'imponenza della 
villa, bens't dal tonnellaggio 
della sua barca. dal numero 
di aerate che offrira. dalla 
quantita di me*%aggi in tc 
lei che mricra attraiersn il 
ponteradw 

Ma chi sono qunnti sono 
attualmente t soct dt Albarel
la'' Saturalmente. questt dati 
risultano coperti da un do-
reroso ruerbo Son sembra-
no molti. forse qualche cen
tinaio appena. per il momen-
to A pochi e dato intuire. tra 
t sentiert sconnessi che cor-
rono sulle dune, in mezzo a 
quel selvaggzo ngogho di rori 
e di cespugli. la raffmata prt-
vilegiata residenza estiva di 
domani J nottn riccht corro-
no la dore bisogna far si ve-
dere. ien l'altro andarano a 
Capri, ten a Portofino e al 
Forte dei Marmi. oggi all'Ar-
gentano c sulla Costa Smeral
da Questa brulla isola di pe-
scatori sull'Adriatico non 
sembra proprio interessarli. 
Salvo domani a chiedere al-
lamico influente tl permesso 
di parcheggiare r la barca» 
nella darsena o la presenta
zione per lalbergo di Alba
rella 

Mario Passi 

Nella fete sepra il titele: Ca' Tie-
polo, I'antice pelano di ceccia 
ad Albarella. 

Irresponsabile gesto a Venezia 

Bomba-carta 
a I Palazzo 
del cinema 

Ha maiidato in irantumi una vetrata - Gravf 
dichiarazioni di Chiarini - Coimmicato del 
Comitate) di contt'staziont' della Mostra 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 18 agosto 

Una bomba carta e esplosa 
questa mattina alle ore 1,45 
davanti ad una uscita laterale 
di sicurezza del Palazzo del 
Cinema del Lido di Venezia 
mandando in frantumi una ve
trata, senza causare altri 
danni. 

L'esplosione, molto forte, 
ha svegliato di soprassalto il 
custode del palazzo, che abi-
ta con la famiglia nello stes
so edificio. II custode non e 
riuscito pero ad individuare i 
responsabili della bravata. 

L'irresponsabile e provoca-
torio gesto che prima che con
tro la Mostra del cinema e 
evidentemente contro il Comi
tato di contestazione che cer-
ti metodi di marca fascista 
non condivide e condaiuia, 
sembrerebbe opera di un 
gruppo di anarchici che, ap-
punto, avrebbe lasciato il suo 
biglietto da visita sotto forma 
di un manoscritto firmato 
«Gruppo anarchico M. Net-
tlau », trovato dalla polizia ac
canto ai frammenti di un fo-
gllo di giornale o manifesto, 
scritto in lingua straniera, u-
sato per la bomba. 

II rudimentale ordigno, del 
quale non e rimasto che qual
che frammento di carta, era 
probabilmente composto di 
polvere di clorato di potassio 
e zolfo. A questa conclusione 
e giunto un sottufficiale arti-
ficiere chiamato sui posto. 

Al momento dello scoppio, 
un agente di Pubblica Sicurez
za del Lido si trovava a po-
che decine di metri dal luogo 
dell'esplosione. Vista la fiam-
mata, & corso sui posto, ma 
non e'era nessuno e nemmeno 
negli istanti precedenti erano 
state viste persone aggirarsi 
nella zona o allontanarsens 
in auto. 

La carica esplosiva era con-
tenuta in un involucre di car
ta chiuso con la colla, inne-
scata con una spoletta per 
fuochi pirotecnici e collegata 
ad una miccia di carta arro-
tolata e pressata. I frammenti 
di carta (giornale o manife
sto) sono attualmente all'e-
same dell'ufficio politico del
la questura che ha comincia-
to le indagini per identificare 
i responsabili del gesto. 

C16 che e apparso subito 
strano quanto inaccettabile, a 
proposito dell'attentato, e sta
ta la st rumentalizzazione che 
il professor Chiarini ha voluto 
fame nel tentativo di difen-
dere ancora la sua assurda 
posizione nei confronti della 
Mostra. 

Chiarini ha infatti rilascia-
to una sua dichiarazione alia 
stampa. Dopo aver detto che 
questo deve essere ritenuto il 
gesto di qualche sconsiderato, 
ha aggiunto: « per cio che mi 
riguarda la Mostra del cine
ma si fare egualmente, an
che se questo fatto dispiacera 
ad alcuni individui. Tuttavia, 
sara JI presidente della bien-
nale, ing. Favaretto Fisca, a 
decidere sui da farsi». 

o E' certo — ha concluso 
Chiarini — che sono stati i 
glomali ed i partiti di sinistra 
e di estrema sinistra a creare 
il clima in cui queste cose 
possono awenire. Bisogna che 
se ne eviti il ripetersi, ma 
che alio stesso tempo non si 
soffoehi la Mostra ». 

In risposta alle affermazio-
ni di Chiarini il Comitato di 
coordinamento per il boicot-
taggio alia Mostra del cinema 
ha emesso un comunicato col 
quale «dichiara» di ritenere 
1'episodio accaduto al Palaz
zo del cinema la notte scorsa 
un procedimento classico ed 
inconfondibile di diversione 
che ha lo scopo di squalifi-
care 1'opera del Comitato stes
so nei confronti di quegh stra
ti dj opinion? pubblica piii fa-
cilmente mfluenzabili. organi?-
zato da parte di coloro che, 
per un insieme di interessi di
versi. sostengono la necessita 
dell'apertura e de! « regolare 
svolgimento » della XXIX Mo
stra. 

Deciso ad impedire sui na-
scere iniziative di questo ti
po, il Comitato di coordina
mento. resistendo alia tenia-
zione di ntorcere il sospetto 
di responsabilita per l'acca-
duto nei confronti del «cli
ma » creato dalla fanatira au-
todifesa della direzione della 
Mostra, mvita le autonta com 
petenti a svolgere con la mav 
sima celenta gji accertamenti 
e le operazioni neces^ane per 
individuare i responsabili di 
un gesto di tip-.ca impronta 
rea7ionana le cui responsabi
lita evidentemente trascendo-
no la casuale iniziativa di un 
qualunque attentatore solita-
rio 

d. d. 

Luigl Chiarini 

Chi attizza 
il fuoco? 

Con rara irnprontitudine tl 
professor Luigi Chiarini accu-
sa t gtornali « di sinistra e di 
estrema snistra », e quindi an
che il nostro, di aver creato 
— con la loro contestazione 
ragionata della Mostra di Ve
nezia — tin clima favorevote 
ad atti di violenza e di tep-
pismo come l'esplosione del
la bomba-carta avvenuta iert 
notte al Palazzo del Cinema 
al Lido. 

Non e difficile, e anzi d do-
veroso, rispondere immedia-
tamente al direttore della Mo
stra che, fino a prova con-
traria, sia nel passato che nel 
prescnte, gli atti di forza so
no stati perpetrati e minac-
ciati proprio da lui. 

L'anno in cui veniva dato 
II Boia, del reglsta spagnolo 
Berlanga e gli studenti vene-
ziani inscenarono una dimo-
strazione contro il regime di 
Franco, fit lui a passars alia 
procura della cittd I'elenco dei 
giornalisti che avrebbero so-
billato i manifestanti, come 
se ci fosse bisogno di spie-
gare ai giovani che hanno in-
telletto e cuore, che cosa ha 
rappresentato e rappresenta 
per la Spagna il franchismo. 

L'anno scorso, quando deci
ne dt giornalisti italiani e 
straniert afflssero in salastam-
po una lettera di protesta con
tro I'esclusione di Lontano 
dal Vietnam non soltanto dal 
concorso ma altresl dal pa
lazzo del Cinema, fu lui a 
farla defiggere, violando ol-
tretutto quel luogo di incon
tro tra inviati di tutto il mon-
do, che e appunto la sala 
stampa. sttuata «fuori» del 
Palazzo di cui eglt si ritiene 
I'assoluto padrone. 

E se la polemica su Vene
zia ha assunto quest'anno io-
ni anche accesi, di chi t la 
prmcipalc responsabilita se 
non del professor Chiarini, 
il quale st e rtfiutato fin dal-
l'inizio ad ognt dialogo, ha 
insultato subito (come e suo 
inveterato costume) autori e 
crttict. e andato m giro per 
I'Europa mentendo agli stu
denti, h ha prorocati auto-
rizzando notizie tnesatte, ha 
cercato dt carpire con tutti t 
mezzi, maliztast o meno, lo 
appoggio di qualche persona-
lita che nel passato Venezia 
ateva gtustamente onorato? 

I giornalt di sinistra han
no roresciato, si. qualcosa 
sulla Mostra. Hanno rovescia-
to valanghe di argomentazio-
ni, alle quail non e stata data 
nessuna risposta ufficiale, se 
non di sfida e dt mmaccta 
Chi ha nspo<to. come Paso-
lini. ha trovato che le argo 
mentazwni sono tutte esatte 
e che lui tutte le condivide. 
Pot agiscc di testa sua, ma 
questo e un altro discorso 
'che pure e stato fatto). 

Ma cht attizza tl fuoco7 Co
loro che discutono sulla base 
dt tatti e di strutture da mo-
dincare. o chi. come Giorgio 
Bocca appena reduce dalla Si-
cilia, parla a cuor leggero dt 
ft mafia della contestazione »y 

E lo stesso Pasoltni col suo 
ritorncllo del >c fascismo dt 
sinistra ». non st rende conto 
dclVenormtta dt quello che di
ce'' Tanto piu che proprio al
ta Mostra di Venezia, per tan-
tissimi anni, il vero fascismo 
e stato di casa e, a quanto 
pare, vt alloggta ancora 
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