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Convegni .1 

Nuove tecniche di comunicazione 
nella scuola dell'obbligo 

Esame di 
coscienza della 

pedagogia 
La ftmzioM di meduzioM del cmsemo • I riflessi nel 
process* edutaKvo della vKNzzazione di apparafi 
scientific! e tecnofeojici • Una questiene di respema-
WWi peNfici deNa classe eperaia di frenle aHa scuola 
Delia «Lettera a una professoressa» atTistntzJene 
programmata - Un conveono a Roseto degli Abruzzi 

Oggi la pedagogia e aotto 
accusa. La contectazione stu-
dentesca ne ha demistificato 
il preteso carattere progreaai-
•ta o periomeno neutraie e ne 
ha messo in luce la reale fun-
none mediaArice di consenso 
tra U potere e le class* au-
balfleme. 

Appare ormaj morta e sepol-
ta. tranne che in alcune sac-
che di resistenza rappresenta-
te dagli ambienti ancora te-
nacemente legati agli aspetti 
piu clericali e oacurantisti del 
regime democristiano, quel ti-
po di pedagogia che si fonda-
va su una pura speculazio-
ne metafisica intomo a flemi 
eosiddetti etemi ed universa-
li come lo spirito. la perso
na. la verita, eoc. E la sua 

morte si spiega tanarusttutto col 
fatto die eesa non risponde 
piu alle esigenze di una socie
ta industrializzata che, per 
11 proprio rafforzamento e svi
luppo, ha bisogno di forme e 
strumenti di integrazione e di 
mediazione piu raffinati, an-
che se non meno aufbritari 
nei risultati. 

Paralleiamente e venuta 
emergendo e sviluppandosi 
una tendetua pedagogic* che 
si serve di un compleaao ap-
parato scientific*) e teenologi-
co in none deU'efficiensa e 
della produttivita del momen-
to educattvo e scolastico, sen-
za chiedersi pero quali siano 
1 find cui e corateeso quaato 
processo. Sense chiedersi. doe, 
per chi e par one cosa, a 
vantaggio dl chi e di one coaa 
e&so awiene. 

Questi motivi dl contraddi-
zione sono venuti a galla nel 
corso delle gtornate dl studio 
tulle nuove tecniche di comu-
nicajiiooe nella scuola deU'ob-
bligo, organiemte dall'istituto 
di pedagogia di Roma in cot-
laborazione con il centre ser-
vizi cultural dell'ISES di Te-
ramo a noseto degli Abruzzi 
nei primd gioml di maggio. 
Come era logico prevedere la 
istruzione programmata e le 
macchine per insegnare nan-
no tenuto banco. 

Paradossalmente. ma solo 
fino ad un certo punto, la pri
ma forma di contesflazione e 
venuta per cosl dire da de-
*tra. da parte di quel settore 
di operatori nel mondo della 
acuola profondamente disinfor-
mato e diseducato, graaie a 
decenni di corruzione cultura-
le esercitata dal mondo del
la pedagogia accademica, Se 
si sono ascoltati i noti luoghi 
comunj circa la macchina che 
uceide lo spirito o l'insostitui-
bilita del docente nell'atto edu
cativo, questo lo si deve in. 
nanzitutto ad una tradizione 
pedagogics ufficiale che ha 
sempre awolto con sottili tele 
di ragno le « cose » e ha di-

panato concetti dietro concetti 
per coprire la vacuita di un 
pensiero che gira in continua-
Eione su se stesso e misfifica 
I reali rapporti umani e s o 
riali. 

Ben dtverso appare lnvece 
II dLscorso dl chi non rifiuta a 
prion gli apporti della rivo 
luzione tecnologica nell'inse-
gnamento. ma si pone prima 
di tutto il problema di una 
slncronizzazione dell'istruzione 
programmata <e in genere del-
le nuove tecniche di comuni-
eazlone) con i tint e le funzio-
aii di una scuola democratic*. 
L'alternativa tra democrazla 
e tecnocrazia invesre anche il 
ouovo ruolo dell'insegnante nel 

Notizie 

0 Ecco la clauifica <fel dl-
tchi dl musica laager* cht 
Mno risultall piu venduti 
ntl coru della pasuta Mt-
tlmana. La gradualorla a 
ttata calcelata utlllttando 
la Menalailoni della rubri
cs radiofonica Hit parade • 
del periodic! Gicvdni, Mu-
*:ca e dischi • Sorrisi e 
canzoni. Tra paranltil a In-
dicata ia petition* cht lo 
ite»to disco occupeva la 
Mttlmana procodonl*. 

1) Tutta mia la citta • 
Equip* 14 - Kicordl (2) 

I) Viso d'angelo • I came-
loondi • CCO (1} 

S) Elot.se - •orry Ryan • 
MGM (1) 

4) La rtoria di Sera fino • 
Adriaee Celeatan* • Oen (4) 

5) Acqua aiturra. acqua 
chiara • Lucie »«Mltll . Rl-
cerdi (n.p) 

i) Get Back - The ••allot 
Parlopho** (I) 

7) Irresistibilmente • Sylvte 
Vartae - RCA {%) 

I) CasaMchoic • Oorl 
Ohotil . Owrlum (7) 

f) Buona sera, btwna sera 
Sylvia Vartan - RCA (•) 

II) Pensando a te • At Sane 
IMI . (np.) 

sistema scolastico e sociale, di 
queirinsegnante cioe che ri-
schia di e&sere ridotto a sem-
piice esecutore di « program-
mi » approntati dagli esperti 
e dagli psicoiogi dietro man-
dato del potere politico-econo-
mico. 

Tale « dittatura culturale » 
avrebbe naturalmente 1 suol 
mas&uni effetti verso gli stu
dent i. A Roseto Tesistenza di 
un perteolo di allargamento 
della frattura fra cultura e 
professione, gia oggi notevole 
ed evidente come line* di ten* 
denza, e stato confermato dal-
1'inVervento del rappresentan-
te dell'ISES. U quale, eviden-
temente non smaliziato nolle 
sottili artl della pedagogia, ha 
brutalmente ma efficacemente 
posto u problema del rappor-
to tra necessita di forza>lavo-
ro qualificata, in ragione del
le esigenze di uno sviluppo 
economico non meglio precisa-
to, e possibility offerte dal la 
istruzione programmata a que
sto scopo. Not abbiamo biso-
gno — ha deoto — di forza 
lavoro qualificata; il problema 
non e; come le macchine la 
preparano, che tipo cW lavora-
tore e di uomo formano; ma 
e: o noi la prepariamo o non 
la prepariamo. 

E' questo il nocciolo della 
questione che oggi viene elusa. 
Se la scuola e una funzione 
che la societa crea e articola 
per il proprio sviluppo, alia 
sua gestione e utilizzazione 
non pu6 rimanere estranea la 
classe operaia. Questa, e sola-
mente questa, potrk stabilire 
le forme, i modi, i tempi ed i 
find di quells rivoluzione tec-
nologica neU'insegnamento che 
la riguarda direttamente e che 
sembra destinata a realizzar-
fti sulla sua pelle, magari chia-
mando i pedagogisti come 
« esperti», ma deoidendo e or-
ganizzando esse U proprio fu
ture professionaile, culturale e 
sociale. 

Vi e un sottile filo condut-
tore tra le tenderize della nuo-
va pedagogia e la program-
mazione neooapitalistica. I pe
dagogisti dicono: noi sperimen-
tiamo certe tecniche e realiz-
ziamo certe macchine; i pro-
grammatori djcono: a noi ser-
vono lavoratori qualificati, il 
come non ci interessa e se le 
macchine ci fan risparmiare 
tempo tanto meglio, 

Non ci si chiede per chi e 
per che cosa viene addestrato 
questo lavoratore, ne quindi 
per chi e per che cosa vengo 
no usate queste macchine. Ep-
pure per avere una risposta 
basta immaginare quale m o 
stro uscirebbe da una scuola 
professionale che si servisse 
dell'istruzione programmata, 
come ad esempio le scuole 
Hat di Torino o il CIPAP di 
Genova, scuole gia oggi fina-
lizzate a produrre puri e sem-
plioi robot perfettamente ad-
destratj a compiere determina
te operazioni senza per6 com-
prendere la total its del proces
so produttivo e soprattutto U 
proprio ruolo sociale. 

I pedagogisti a Roseto s) 
sono difesi: noi — hanno det-
to — non lavoriarno per gli 
industrial! ma per la cultura 
che h sempre forza di libera-
zione dell'uomo. II problema 
qui non riguarda la buona o 
cattiva fede del smgolo, ma 
investe direttamenre una fen-
denza culturale olie scumbia 
la quantita eon la quahta e 
confonde la efficienza e la 
produttivita del si*tema scola 
stico oon le reali esigenze di 
progresso sociale delle masse 
E tutto questo pub avvenire 
senza rendersene conto a causa 
delle mille lusinghp e dei mil-
le paludamenti del sistenja ca-
pitalistico. 

Non a caso nel convegno di 
Bologna del 1W7, a euru del-
I'UNESCO, sulle nuove Pecni-
che di apprendimento, gli or-
ganlzzatori dovettoro nvolger-
si alle scuole di addest ramen-
to deile forze armate o ad isti-
tuti ed aziende private per 
trovare qualcosa di significa-
tivo nel campo dell'istruzione 
programmata in Italia: il 
CIFAP di Genova presento 
una lezione di disegno tecni-
co a mezzo di un programma 
televisivo a circuito chuiso, la 
Rinascente prestmt'b una le
zione per 1'addestramento del
le commesse di vendita a mez
zo di fmiuvisore, It* Rod 1 ro-
nic una lezione di elettroni-
ca a mezzo di un laboratono 
elettronico, un colonnello una 
lezione di matematica su una 
macchina per insegnare, eoc. 

II discorso allora appare tut 
to da reimpostare, alia luce de) 
soli autentici te*M rtftd/ig^oin! 
d'oggi'- la Lettera a una pro 
fessoresaa dei ragazsi dl Bar 
biana e i documenU del mo-
vimento studentesco. La peda
gogia e aJ auo esame di co
scienza: che cosa e la acuola, 
che funzione ha, da chi e usa-
ta e a quali fini, in quali rap-
porti stanno le nuove tecniche 
e quesW fini? Deve final men-
te fare 1 conti con se ateasa e 
la societa. 

Nmande Rotondo 

Lettera da Mosca 

Matisse al «Puskin» 
MOSCA, giugno 

Per vedere Matime — • or-
ma; abbastanza noto — e be
ne fare lappa a Parigi ma 
poi fermarsi a Moaca e a Le-
ningrado. E' infatti t i Muaeo 
Pu&kin e all"Ermitage che si 
trova la piu ncca raocolta di 
opere di Henri Matisse esi-
stente al mondo, almeno un 
centmaio di t«te nonche de-
cine di disegni, tempere, seul-
ture del Matisse fauvista e 
post-fauvista del 1905-1913 si-
no ad alcune delle opere pm 
interessanti degli anni della 
guerra e del primo dopoguer-
ra come un « Ritratto di don
na » del '47, la «Donna dai 
capelli sciolti» del '44 e i 
< Fiori > sempre del '44. Tutte 
queste opere insieme a cinque 
tele provenlenti da Parigi (il 
• Pittore e la modella > del 
'17, U «Buffet» del If), la 
« Natura morta con magnolia » 
del '44, il grande « Interno ros
so » dei '48 e il « Sogno a di 
proprieta della figlia del pit-
tore) sono ora esposte in al
cune sale del Museo Pu&kin 
che ha cosi organizzato una 
eccezionale «personale > dl 
Matisse, certo una delle po-
ohe gnindi mostre dedicate 
al grande artista francese, 

La storia della fortuna di 
Matisse a Mosca ha come pun-
to di partenza i viaggi a Pa
rigi, all'inizio del secolo, dl 
due ricchi mercanti di Mo-

Henri Mal iue: «Armenia In reas* i « i b stanza ressa • 

sea, Serghiei Sciukin e Ivan 
Morosov. Del primo abbiamo 
un ritratto di Matisse che d 
mostra una figura minuscoia 
dagli occhi mongoli: in po-
chi anni questo intelligente e 
scaltro commerciante riuscl 
a diventare il piii grande col-
lezionista d'arte modern* del 

mondo. 
Nel 1914, appese alle pa ret! 

del mo palazzo (aperto ogni 
aabato pomeriggio ai visitato-
ri> yl erano ben 221 opere 
impressionists e post-impres-
sioniste acquistate spesso per 
pochi soldi: quadri di Mo
net, Piasarro, Sisley, Renoir, 

Mostre 
« Personale » di Alfredo Dondi a Parma 

Un pittore e le cronache 
della societa dei consumi 

Alfredo Dondl: « Metamorfosl a 

La vita pittorica di Alfredo 
Dondi e cominciata a Bologna, 
e delle spinte culturali operan-
ti in questa citta si avverte la 
presenza anche nelle opere ma
turate in clima romano. La ca-
ratteristica dell'arte di Dondi 
e una diffusa problematicita, 
un ambiguo «disporsi al mon
do > del rcale. negato nella sua 
pretesa di oggettivita attravcr-
so le sottili e inqutctanti ero-
sioni dcll'Eros. Dario Mirac-
chi, presentando la mostra che 
il pittore ha allestito nella Gal-
leria del Teatro a Parma, sot-
tolinea giustamente il momento 
< ibrido > dell'immagine forni 
ta da Dondi e le caratteristiche 
scopertamente conflitluali del 
suo linguaggio. 

I riferimpnti a De Vita e a 
Vacchi spiegann con esattezza il 
momento < bologncse» del'.a 
prima formazione. che pas^a 
organicamente dal MassacTO 
del 19fcl alle Crowiche degli 
anni seguenti. L'lmmagino e vi-
brnnte. dilatata. compiaciuta del 
suo vitali^mo orcanici^tiro, nia 
nollo stesso tempo tenutn en-
tro mî ure di spa îo rigorow e 
calcolati^Mme A questa dcflni-
none del rapnorto ^pazio immagi-
ne non v slat a evidenlemente 
estranea la grande mostra che. 
appimto nel l%:i. Bologna dedi-
co aH'o|)cr,i di Sebastian Mat-
ta. Dondi e stato pronto a rac-
coglicre tutto le mdioaziom che 
un \ivjce momento post-infor-
male dcila cultura bolognese 
ha gettato sulla piattaforma 
della sperunenlazione lingumU 
ca. e non c un caso che anche 
durante gli anni di lavoro ro 
mano la sua riccroa si sia orien-
lata in una direzione non d-s 
simile d.i quella. tanto per fa
re ancora un esempio bologne-
se, di Concetto Pozzati. 

L'ambiguita, l'ironia, una sor-
ta di disincantato distacco dal 
tema suggerito del « racconto », 
e la stessa scelta dei titoli 
(Dittico della adorazume quo-
tidiana; Morti non so dove) so
no caratteristici deD'atteggia-
mento intellettualistico, ma al
io stesso tempo stupito, che 
prendeva l'artista in quegH 
anni di fronte alia scoperta dei 
c segnali >, dei problemi dello 
strutturalismo e dei messaggi 
condizionanti dell'informazione 
di massa. Tutto cio, unito alia 
consapevolezza che «11 potert 
boTQhese. seeondo un suo dise-
anoprooetto del mondo. serven-
dosi d'una jMtentissima dialet-
tica fra tecnica d'informazione 
e xocieta dei consumi, mira a 
creare un senso della vita tn-
conscio per cui tutto nel mon
do appare perfettamente norma-
le. » poneva in crisi. anche in 
Dondi. un mondo dell'angoscia 
romantico preindustriale, e quin
di la volonta della protesta « ur-
lata » che stava alia base di 
opere come il gia citato Mas
sa cro. 

Sorge l'angoscia urbana. vi
ta conflittuale fra cio che il 
sistema presenta come natura 
— I suoi segnali, le sue struttu-
re. l'ordme tecnologico e la sua 
necessita — e Taltra * natu
ra », quella umana, repressa e 
nnscosta dal sistema stesso. 
Questa non pud essere resa 
^ nggettivainentc». perche la 
sfcra deH'oggettivo e quella del
la razionalita horghese: l'imma-
gine si fa quindi problemati-
ca. i) suo «tempo » e i suoi or-
dim non sono piu quelli del
la catena di montaggio o delle 
piamflearioni industriali. 

I.'irrazionale - I'Eros nasco-
sto — tumultua e gonrla il pae-
snggio flgurale che si frantu-

ma, si fa instabile, increduto. 
E' questo il surrealismo sui ge
neris di Alfredo Dondi. e bene 
fa Micacchi a sottolmeare con 
frequenza il nome di Matta. un 
artista che sta all'origine, con 
Sutherland Lam, e anche Ba
con, di questa disgregazione 
del < dato >. nrmai una castan 
te nelle opere di una intera ge-
nerazione di artisti europei e 
d'oltre Atlantico. Questa posizio-
ne antidogmatica. rabbiosa qua 
si, si traduce nell'assunzione dei 
< segnali » della societa presen-
te e della loro immissione in 
un < ordine disorganizzato ». qua
si il frutto d'una nevrosi luci 
da e consapevole. di una * ma-
lattia > che accampa i suoi di 
ritti, come coscienza dello scorn-
penso che esiste fra il pre-
sente istituzionalizzato e il con
crete essere quotidiano del 
l'uomo. 

Questa < malattia » deU'artista 
pu6 prendere anche i modi 
espressivi dolci. e perfino ele-
ganti, che il grafico canco d'in 
tellettualismo usa come stru 
menti, eostretto spesso a « far-
si usare » da essi, E' il momen
to in cui il senso deirimpotcn 
za di fronte alle «cose > pre 
disposte nel sistema repressi 
vo emerge in modo piu subdolo, 
cancellando quasi la rabbia che 
occorre per essere vivi. Ma e 
anche una conferma che il con-
flitto, per chi d eostretto ad 
accettare il < segno» per di-
struggere il segnale (che e im-
posizione) non e affattto risol-
to. Dondi non pare convinto 
della possibilita di una libera 
zione, e i suoi conflitti orga-
nicomeccanici restano testimo 
nianza di una lotta che si trat-
ta di vivere r. per un artista, 
anche di documentare. 

Franco Sol mi 

Schede 

I protagonisti della musica moderna 
Hans Heinz Stuckenschmidt e 

da decenni uno dei cntiei mu
sical! piCl in vista delln Germa-
nia occidrntatp: antira«cist2, 
attivo negh « anni '2n » a fianco 
dei musicisti progressisti della 
No\ emhergruppe berlinese. so-
slenitore delle figure piu rile-
vanti dell'avanguardia «stnri-
ca >. egli ha puhhlicato diverse 
opere di divulgazione critics 
sulla musica del nostro secolo. 
L'ultima in ordine cronologico. 
comparsa simultaneamente — a 
quanto ci e stato detto — in 
piu lingue e in van paesi, si 
intitola La musica del XX te-
colo, ed e un volumetto di 250 

paginc pubblicato c Milano dal 
Saggiatore (lire 1.300 con nu
merate illustraziom in bianco 
C Rcro) nella colitiiia « L'uiiivtr-
so del conoscere >. 

Chi conosce la persona lit* e 
la « storia > di Stuckenschmidt 
non si aspettera nulla di esplo-
sno o di rivoluzionario. In ef
fetti il volume hs sostanzial-
mente uno scopo divulgativo, ed 
espone, con uno stile piano che 
non rinuncia pero nemmeno per 
un 1st ante al giudizio personale 
e alia coerente impostaxione 
storico-culturale, le varie vicen-
de della musica da Straus* * 
Debussy fino ai maggiori etpe-

nenti dell'ultima generazionc 
(Nono. Boulez, Stoclthausen e 
pochi altri). 

Esso ha quindi ii signiricato 
di una prima, sintetica intro-
duzione alia musica contempo-
ranea, e certo non ha voluto 
essere di piu nelle intenzioni 
dell'autore. Di qui il lettore cu-
rioso potra prendere utilmente 
le mosse per proseguire il cam-
mino e approfondire le sue co-
noscenze in un settore della cul
tura di oggi che non finisce di 
sorprendere chiunque non viva 
con lo sguardo e Is mente ri-
volti al passato. 

g. m. 

Degw, Manet, Cezanne, Vac 
Gogh, Gauguin, Rousseau, Ma
tisse, Picasso. Matisse fu pero 
scoperto da Sciukin sol tanto 
nel 1906: prima di allora rl 
mercante aveva acquistato so
lo quattro opere « fauve » del 
pittore. Nel 1908, durante un 
viaggio a Parigi, Sciukin fe-
ce un grosso «colpo • e di-
venne in pochi roesi il piii 
importante collezionista di 
Matisse al quale commjssio-
n6 anche alcune opere parti-
colari come la « Armenia in 
blu» (che doveva diventare, 
perb. per « armonizzarsi » con 
la sala da pranzo di Mosca, la 
« Armonia in rosso >) la « Mu
sica » e la « Danza », che Ma
tisse stesso sjstemb a Mosca 
nel 1911. Tra le altre cose Sciu
kin comprb il « Bosco di Bou
logne », « n Giardino di Lus-
semburgoa e la «Camera 
rossa ». 
Morosov, I'altro grande col

lezionista, aveva in comune 
con Sciukin l'atteggiamento da 
« mecenate » verso i pittori e 
la passione per la casa piena 
di quadri, ma era perb as-
sal piii roxzo e tradizionalista. 
All'inizio acquistb da Matisse 
cosl soltanto le opere giova 
ntli, finehfe si convinse che 
Matisse era un « cavallo vin-
cente» e si dette a compra-
re tutte le tele che capita-
vano. Altre opere di Matisse 
vennero acquistate in quegii 
anni da coilezionisti minori, 
altre ancora vennero regala-
te dal pittore ad amici mo-
scoviti (e il caso dello spien-
dido « Nudo > donato dall'ar-
tista a Ostrukhov nel 1911V 

Tutte queste opere diven-
nero con la Rivoluzione pro
priety dello Stato e di uno 
Stato che aveva la cultura di 
avanguardia al potere e un 
uomo come Lunaciarski alia 
direzione dell'attivita artistica 
e dei musei. Cosl le collezio-
ni di Matisse e degli altri pit-
tori francesi non vennero di
sperse e trovarono una pri
ma sistemazione degna nel 
Museo d'arte occidental di 
Mosca. Anche negli anni del
la lotta contro le avanguar-
die e poi della battaglia con-
tro il « cosmopolitismo » que
ste opere costituirono un 
punto di riferimento preciso 
per i migliori artisti sovieti-
ci. Non e possibile infatti ri-
costruire la storia dell'avan
guardia russa senza partare 
dell'influenza che i post-im-
pressionisti francesi — da Ce
zanne a Matisse — hanno 
avuto (grazie anche agli ac-
quisti di Sciukin e di Mo
rosov) sui giovani pittori di 
Mosca e di Pietroburgo. 

Poco si sa sui rapporti per-
sonali che Matisse ebbe con i 
pittori dell'avanguardia russa 
quando verme a Mosca nel 
1911. II pittore dedicb in quel
la occasione molte ore alio 
studio delle icone « fondamen-
tali — disse — per capire Par
te bizantina » ed espresso un 
giudizio entusiastico sulla pit-
tura russa. « Voi russi — dis
se in una intervista al gior-
nale " Utro Rossii " (II matti-
no della Russia) non sospet-
tate neppure di avere un te-
soro artistico cosi importan
te. Penso che i pittori fran
cesi dovrebbero venire in Rus
sia per capire qualcosa e che 
in questo campo l'ltalia dica 
molto meno della Russia... ». 
Pochi giorni dopo lo stesso 
giornale gli rispondeva con 
una battuta scherzosa — ma 
fino ad un certo punto — di-
cendo che i francesi dovreb
bero venire a Mosca ma per 
«studiare Gauguin e Matis
se » cosl amorevolmente rac-
colti nelle collezioni di Sciu
kin e Morosov. 

Per studiare comunque il 
ruolo giocato da Matisse nel
la storia dell'avanguardia rus
sa pub essere utile ricordare 
che il «Velio d'oro» dedicb 
al pittore un numero speciaje 
e organizzb poi fra il 1908 e 
il 1909 tre importanti « collet-
tive » con una forte presenza 
di opere francesi. Alia prima 
mostra, organizzata da Lorio-
nov e dedicate esclusiva-
mente ai pittori francesi, Ma
tisse invib quattro tele (l'« In-
valido » del 1901, la « Terraz-
za a S Tropez» del 1904 il 
« Porto di Calliure » del 1905 
e un'altra non meglio preci 
sata) anche per rispondere m-
direttamente ai due mercanti 
moscoviti che avevano rifiu-
tato di prestare alcune delle 
opere in loro possesso agli 
organi7zatori della rassegna. 
Pochi mesi dopo, all'inizio del 
1909, il «Velio d'oro» orga
nizzb la seconda mostra e que 
sta volta francesi e nissi espo-
nevano insieme senza nessu-
na divisione di nazionalita. 

Camilla Gray nel suo libro 
suU'avangtiardia russa dice 
che forse nesMin pittore del 
la scuola di Parigi quanto Ma
tisse influl in quelli annt sui 
pittori di Mosca e di Lenin-
grado che dalla mosfra fran
cese appresero 11 gusto dei 
colorl vivact e della sempli 
fica7ione del segno e anche. 
spesso, il modulo decorativo. 
Verso Matisse cosl come ver
so l grandi artisti dell'avan
guardia russa 1 pittori sovie 
tici di oggi hanno dunque un 
dehito di riconosclmento mol
to grosso 

I.a grande e bella mostra 
allestita al Museo Pu«kin, 
rome quelle di Petrov-Vodkin 
Falk, Filonov. Rodtchenko. e 
Konciaioski. Tishler, Kusto-
dlev, organlzzate In questj 
ultimi anni in URSS, hanno 
dunque un sisniificato non sol-
tanto celebrativo. 

Anche per questo oc*orre 
continuare giflcchi1 quello che 
diceva Matisse nel 1911. sulla 
eslstenza in questo paese di 
un pafnmonio artistico di 
lnestimablle valore sconosclu-
to perb In pafria. fe ancora in 
gran parte verita: bastl pen-
sare a Chagall. Kandinski, Len-
tulov, Malevich, Arkipenko, 
Burliuk. Larionov, Tafclin, 
Gonclarova, alle centinaia. mi-
glials dl opere d'arte che an
cora attendono dl essere co-
nosclute da una generazione 
la quale pure cerca un colle-
gamento vero con chi l*ha 
preceduta. 

Adriano Gu«rra 

Rai-Tv 

Controcanale 
WESTERN I.V B.\SILICATA 

II bngante di Tacca del Lupo 
e atato forse i/ prima film ro-
hdo d*ila t«rie ded>cata ad 
Amedeo Xazzari. Gtu-\tamente 
Oian Luigx Rondi ne ha par-
lata com* drl iiTniui western 
italiano (certe sequenze appa-
rwano addtnttura rtealcate sul-
lo stde det film amencani del 
« genere *): peccato che \l di
scorso, pero, si sia perdu to 
poi. come al soiito, nelle lodt 
sperticale all'indirizzo di Ger-
mi e net tfAttt ncordi aneddo-
tici di Sazzari. E, mrece. una 
breve analui del fdm sarebbe 
stata ulttle: nel sua racconto, 
infatti, Germi tento di tmpo-
stare m qualche modo un di
scorso sulle contraddmont del 
periodo immedtatamente sue. 
ce^iirw alia umficazione de/-
VItalia, ma non nwei ad evi-
tare di trattare i fonpanti pro
f/no nella stessa chiare in cut 
i western classici trattano 
gli indxam. 

* * * 
SPECIALS SULLA FRAXCIA 

— .Sotto lo sguardn un po' iro 
mco di un gioantesco Carlo 
Bonetti che. dallo schermo col-
locato nello studio rispondera 
at loro quesiti, quattro aiorna-
listi hanno d'.seuszo della si-
tuazione francese dopo d pri
mo turno delle elezioni presi-
denziali. in uno t xpeciale » del 
Telegiomale dtretto da Sergio 
Telmon. La formula di queste 
trasmissioni. ormai non piu 
tanto rare, avrebbe bisoano di 
e.svere rinnovata: soprattutto 
alio scopo di allaraare decisa-
mente la partecipazione alia di-
scussione. 

Pur nei limifi che. ovvianten-
te. questa telerisione pone 
sempre al dibattito (la propor-
zxone renle tra le correnti po-
litiche v di pensiero cs'istenti 
nel paese non ricne mai rispec-
chiata sui nden). st jiotrebbe 
almeno varcare la cerchia dvi 
giornalisti e degli * specialisti » 

•er (eider* di eomdmrre una m-
dafftiv ttu rifUtsi dn* detemi-
nati avvtnimenti poiitici trova-
no neU'optntome pubblica, per 
tando gli obbiettim e i micro-
/ott fttori dagli sUtdi. nei rtr-
coh poltttn e culturali e parti 
coUtrmente press* quex gruppi 
di base che rappresentano uno 
dei momenti piu vivaci e fe-
comdi della, vita poiitica ita-
liaM. 

fa questo modo. tra I'altro. 
« eriterebbe forse. finalmente, 
di includere in queste discus-
sioni la nota « eonriviale » rap-
presentata da certi giornalisti. 
i rut interrenfi non contribui 
scono certo. nonostaute nana 
futriti di citazioni. ad arricchi-
re I'tnfortuazume e lanaiisi. In 
questo < speciale * abbiamo do-
vulp assixtere perfino a ua pa-
tetico € attacco di demoerazxa » 
di Delia Giovanna a propositn 
della astensione decisa dal PCT 
per il prossimo turno elettora-
le. Duro destine! 

Le ossercazioni piu interes 
santi. ci e parso. sono venute 
da Gianfranco Coisim. che ha 
giuxtamente sottolineato le re 
sponsabilita e il falltmento del
la socialdemocrazm. e da Tito 
De Stefano che ha compiuto. 
ancora una tolta. una analisi 

.lucida e chiara del vote. 
\'a sottolineato. infine. il fat

to che questi < special! » vengo-
no trasmexsi sempre in ticca-
sione di awenimenti poiitici 
che riguardano altri paesi: co
me se gli avven'.menti italiani 
non meritassero mai di essere 
discussi. Son varrebbe la pena. 
ad esempio. di trasmettere uno 
c speciale * su que* che sta ac-
cadendo in questi giorni nel 
Meridione? La domanda e re-
tor tea. naturalmente: sappiamo 
bene che ne varrebbe la pena, 
e sappiamo anche perche si 
preferisce sorvolare. 
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Programmi 

Televisione 1* 
1*,M FILM (per Palermo, Roma e ione coll«fat«) 
n.ja riCMSMo 

T r l e c r o n a c . d r l i a r r i v o a Z i n s o n U de l la d l d o t t e i i m * tappa 
del Giro d' l ia l ia 

12.30 SAPKRE 
La elviltA c inese , a cura dl Gino N e b l o l o ( q a a r U puntmta) 

13,0* OGGI CARTONI ANIMATI 

13.30 TELEGIORNALE 

17,00 CENTOSTORIE 
« Un vero amico » dl Gianni Pol lono 

17.30 TELEGIORNALE 

17,43 LA TV DEI RAGAZZI 
Seconda p u n u t a dl < Tre raa-azzl in canot to > 

18,15 CICLISMO 
Telecronaca. dell 'arrlvo della d ic lannoves lma tappa del Giro 
a San Pe l legr lno Terme e PROCESSO ALLA T A P P A 

1S.45 LA FEDE, OGGI . C o n v m a z i o n l dl Padre Mariano 

10.15 SAPERE 

« Qm-sta nostra I ta l ia» , a cura d | Guldo P i o v e n e : Pugl la 

19,15 TELEGIORNALE SPORT . Cronache Italtane 

20,36 TELEGIORNALE 

21.00 QUESTI FANTASMI 
Commrdia di Eduardn De Filippu. Rr^ia dr irautorf Tra Kit 
interpret) , nitre al io s tesso Eduardo. Rejcfna Blanchl ed Enzn 
Pet i to E' la replica dl una del le piu famose commedie di 
Eduardo, gia trastnessa altre vo l te da l la TV 

23,05 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 INt ONTRI 1969 
La rubrics diretta da Gastone F a \ e r o tnaugurn un nuovn 
clrlo con un inrnntro con PJIU! Emile Lejer . un rardinale 
rhr, dopo una crlsi dl cnsrlenza, ha lasriato 1'ahito e la 
rarica per andare a fare il misstonario in un lebhrosarlo 
del C'anierun L'incontro e curaio da Ranlrrn La Valle 
e da Giuseppe Sibilla. 

22.15 L'N DISCO PER L ESTATE 

Radio 
N \ Z 1 0 N . \ I . K 

GIORNAIK RADIO- nre 7. 8. 
H). 12. 1.1. l.y 17. 2(1. 2.1; 
(,,M\ t o r s o di linRiia tiiKlr%e; 
7,10 Musica stup; 8..H l.p cau-
*<iiil del mai t inn: 9 Ofi t'nlonna 
miislrHli-: 10.IIS Le (>re della 
musica: II.IIH i n rit<«co per 
res ta te ; II . lo l"na \ o c c per \ o i ; 
IS.O.i Conirappiinto; 12,12 Punto 
c vir«;i>|j; 1,',.M c;iorno per 
Hiiiriiu. 1120 I nunirri unu: 
( l a m l i o Vlll.i: |4 TraMtilssioni 
reitlonall; IJ.-n / i h a l d o i i e i ta-
ItHno: l.i.l.i I n quartu d'ora di 
ni>vit.i; 16 « Ma che storia e 
<|iirsi»? »; i6 , io ii saituario: 
17.0^ i v r vol Kiovani; 18.58 II 
riialojto: 19.11 CSranril speran/e ; 
19 III Luna-park: 20.15 I.uisa 
Miller . Musica dl G. Verdi -
tt irrttore V. Mntinari Pradell i; 
22.45 I.r quattro tasl lere di 
Dorsi-v Doods 

SECONDO 

GIORNAl.F. RXDIO: ore 6.10. 
7.10. 8.30. 9.30. 10.30, 11.10, 12.15. 
1.1.30. 14.10, 15.30. IS 10 17,30. 
18.30. 19.30. 22. 21; 6 Prima di 
cominrlare; 7.10 t'n disco per 
res ta te ; 7.43 Riltardtno a tempo 
dl musica; 8.13 Buon vlaRRio; 
8.40 I n disco per Testate; 
9.05 Come e perche: 9.15 Ro-
utantica; S.+ti inter ludio: 10 Ca
lamity Jane ; 10.40 C h U m a t e Ro

m a 3111: 11.4^ 52" Giro d Ita
lia; 12.20 Trasmissionl reRio-
nall; 1.1 t'n disco per Testate; 
13.35 II senrat i tn lo: 14 Juke
box*; 14.45 Canzoni e musica 
per tutti; 15.18 G i o \ a n i can-
lanti Uriel; 15,35 Serv l / l o spe
ciale del Giornale radin: 16 II 
hamhulto; 16.15 L'approdn mu-
sfcale; 17,10 Pomeridlana; 17.1S 
Classe unica; 18 Aperit ivn in 
musira; 19 Pin|t-ponK: 20 Punto 
e \ i r c o l a : 20,11 Ferma la mu
s ica; 21.10 I.a voce del lavora
tori: 21.20 Taras Bulha; 22.15 
q u a r t s s e l e / l one dl « I n disco 
per Testate ». 

TERZO 
0.10 J. Rrahams; lo Concerto 

di apertura: n . i s Mtisirhe per 
strumenti a flato; It.45 Archi-
\ l o del disco; 12.20 Itinerari 
operlst ic l : II mito di Faust; 
13 lntrrmex7o; 14 Musiehe Ita-
l iane dnicRl: M.IO II disco In 
vetrina; 15,20 J. B. I.aeillet; 
15.30 Concerto s lnfonlrn: 17 Le 
npinliini def l l altri; 17,20 Corso 
di l l n i u a Inclese; 17.45 K. Ae-
roek; 18 N o t l / i e del Ter*o; 
18.15 Quadrante economico ; 
18.10 Musica l eMera: 18.45 M i 
ni" e soc ieta; 19.15 Concerto di 
o t n l sera; 20 20 Dic iot lo snnate 
dl Mattla Ventn: 21 Mostra 
fuorl schema; 2 j II Giornale 
del Terro. 

•jm 

mtttn 

VI SEGNALIAMO: Mania e societa (Radin Terzo. ore 18.45). 
E' un interessante clclo dl trasmisstnnl (questa e appunto 
la prima), curato da Girolamo Mftnrusn e Franco SraKlla 
• f t » f t l < « f l l n A l r l t l * a l l n e n n r a v * i t < A » s A H . I 1 . i . . J I , 4 « . * _ « M A -
I» pi i inaf . i n r m o « » stiroiamn manruso e f r a n c o s r a c n a 
e dediratn ai rltl e alle s n p r a w i v e n z e nella tradizione popo-
lare Italiana La puntata di og f l si int i tola: « Superstiationr, 
cultura t re l i f ione >. 
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LEGGETE 
• l 

[ilillMIIIfi 

QOMHIO il bra«s 
Haute Di Vitturin 
•copri il 
•oeabolario 

Com Omu no uno ta tat 
Cera dei compagno che muo 
Mtw delle osservazumt pet 
ti tmauagovi dtfftctle che 
troppo spesso ncorre nellt 
tua pagttte Mi ha tatto pta 
cere leogere la tua «autocn 
r»co» e I'tmpegno a tare tut 
to U pombile per usare dei 
terms** comprenstbilt a//a 
maggtorQMta dei lettort. Ma 
nello stesso tempo condwt 
do U tuo gtudtzio circa ta 
neeesstto del « ngore nelle pa 
role», per non cadere nello 
tacilonena E vero. tome 
motte le parole df uso non 
corrente, che possona ruui 
tar* astruse. ma e anche oe 
ro che ricorrendo al vocabo 
tone ti possono tmparare ter 
mint mtovt, ed allaroare ta 
propria cultura. estgema ta 
dttpentabile anche per un o 
oerato od un braccxante 

A questo propostto vorret 
rtportare qualche passo tit un 
bel libretto di Felice Chtlau 
ti sulla vtto di Giuseppe Di 
Vittorio A un certo punto 
parUmdo del gtovane bracctan 
te, scriee. «Di Vittorio alio 
ra oon aveva mai visto UD 
vocabolario e non sapeva dei 
t'esutenxa di esso. Quando 
wrrtendo una lettera si »ro 
vava di fronte ad una paro 
la dalla sconosciuta ortogra 
OR, sfogliava giornali e libn 
per lunghe ore. nella speran 
za di trovare quella stessa 
parola e di poterla trasenve 
re sema errori Fece la gran 
de scoperta un giomo. di n 
torno da Andna - Vide una 
bancarella di libri e natural 
mente si fennO a guardarli 
Per quel giovane assetato di 
sapere una bancarella di li 
bn era una mensa imbandi 
ta... In un angolo del ban 
chetto vi era un grosso vo 
lume che Di Vittorio comin 
db a sfogUare: era un librc 
vecchio molto usato e anche 
sudicio Scorrendo le pagine 
scopri che esso conteneva 
lungbJ elenchi di parole e cht 
accanto ad ogm parola erii 
indicate il significato Pu uni> 
nvelazione... Era tl libro cht; 
da tanto tempo cerca va, les 
se sulla copertina di esso a, 
nuova parola: vocabolano.. 
vjuella notte Giuseppe Di Vit 
>.orio non dorml: <: 

sfogliava U prezioso volume 
ed ogni paglna era una ricca 
mimera di conoscenza. L 
giorno seguente si muni d> 
un notes e comincib a segnar 
vi tutte le parole sconosciu 
te, lettt In un giornale o in 
libro, per apprenderne poi le 
sera il significato consultan 
do 11 vocabolario >. 

Da allora, spesse volte On 
Vittorio conslglio ai bracctan 
ti di ricorrere al vocabola 
rio. Anche pet questo, un 
bracciante, flglto di braccian 
ti, pote diventare il capo piu 
amato della classe sfruttata 
Italiana, 

A. BERSAN1 
(Forll) 

Cara Umta, sono un ope 
raio e ti leggo dalla prima 
all ultima pagtna. Oggi mi t 
molto piactuto I'articolo det 
la compagrw Rossana Rossan 
da. Solo, nel suo scnttu, non 
ho capitc che cosa vuol dire 
I'aggettwo « discrasta ». Me le 
puoi spiegare? 

AMBBOGIO VITAL! 
(MHano) 

La parola ducrasio sigmlicn ai 
wrazlone morbosa, per esempio 
del sangue. E' passau a tar par 
te del Unguaggio politico negit 
liltimi decenni, delinendo una si 
tuazlane dl «cattiva mescolanzii i 
tra due o pIO elementi U prt> 
cesso con U quale tale llnguag 
jlo na assimllato termini de) lin 
guagjn scienUIici e in realli a* 
sal vasto ed 6 uno degli elemen 
U (certo non U piu important 
almeno da quando * awenuta itt 
rivoluzione teorica — e linguist) 
ca — dl Marx) cne comraddi 
stingue lo sforzo del linguaggi^ 
politico di larsi piu riguro^o, a. 
Ilberarsi delle atnblguita e degli 
equlvoct cbe sono connatural! al 
la tradizione borgbe&e dl tale lin 
guaggln (la oorghesia na fallc 
del Unguagglo politico lo stru 
mento dl una vera • propria 
t scleras deli'ambiguita •) 

Tale sforzo, pel ia verita, OOD 
A patrtmonio di ch) senve piu 
dl quanto sia patnmonio dl chi 
legge Soprauuuo quando qucftc 
ultimo e un lettore operaio. Cioe 
per defmlzlone, oon un lettort 
passive, un recipienle. un contu 
matore, ma un lettore zltno. in 
tellettualmente atiuo, al quale si 
rlcluede — Gramsci lo richiedeib 
dalle colonne delTUrdme Nuoic 
nel 1920 — uno storzo dl coin 
prenstone e di inteTvemo su quan 
to al legge, che e il primo dei 
modi di partecipare alia tattum 
dl quanto si legge Tanto piu 
quando gli strumenti dl 'ale com 
prenslone • Intervento siano ele 
mentarl e (argamente notl. In que 
sto caso. un vocabolario. L'Uivi 
to pressante a consultare 11 qua 
la — con piu (requerua e menr 
plgrlzla d< quanto normaimente <i 
faccla — veniva, come 11 lettore 
dl Fori) ricorda, d.vl bracciante 
D) vittorio 

Ubri per un 
circolo giovanilc 

St e lormato, uresio ia no
stra sezione. i/i circolo del
ta FGC1 che ha commctato 
a svolgere un'mctsiva aztone 
net confrontt dei gtorant del 
quarttere. Oltre " ducrsu al, 
tre tntziattve, si era pensato 
di costituire una biblioteca 
che permettesse, a quantt non 
hanno la possibilita di acqui 
stare Itbrt, di pervenire ad 
UTl'iSStiu COiiusverua del pro-
blemi d'oggi e della cultura 
maritsta in generate. Pur trop
po i testi a nostra dispost-
zione sono pochi e vecchi, 
quindi ui saremmo molto gra 
U se vorrete pubblicare que. 
sta nostra lettera afftnche chi 
ne ha le possibility possa atu 
tarci 

Vi ringraziamo. L' tndtrit-
to «•• 

CIROOLOPGCI 
presto Sezione « Italia » 
via Catanzaro, 3 . Roma 
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