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Le cittd 
I detentori-del potere locale hanno sabotato 
una iniziativa architettonico-urbanistica di grande interesse 

Nel cuore di Padova 
non c' e posto 

per un museo «vivo» 
La mcredibile vjcenda del progttto Sacripaati 
Noiis cbe aveva viatf il cancorso bandito dalla 
amministrazioiie di cantro-sinistra sotto la 

spinta della opposizione di sinistra 

Mostre 

Sculture recent i iff Alik Cavaliere 
esposfe o Roma 

La natura 
in serra e 

Fuomo f uori 

PADOVA, ottobre, 
Come sari il nuovo Museo 

padovano? Chi ne sU pre-
siedendo la realizzazione? 
Quali presupposti culturali 
lo ispirano? Non c da atten-
dersi risposta ad interroga-
tivi il cui solo fonnularai 
riassume 1'incredibile para
bola di una vicenda cbe re-
stera iscritta fra le pagine 

{>iu amare e deprimenti nel-
a vita di una citta. 

Alle soglie delle ferie 
estive, la maggioranza di 
centro-sinistra del Consiglio 
comunale ha difatti appro-
vato la delibera di Giun-
ta che affida all'architetto 
Franco Albini l'incarico di 
eseguire il progetto esecu-
tivo del nuovo Museo. Co-
si, con un prowedimento 
meramente amministrativo, 
quasi si trattasse delTappal-
to di una paviroentazione 
stradale, si chiude definiti-
vamente un discorso che 
appena un paio d'anni fa 
l'impegno e la lotta delle 
force culturali non solo cit-
tadine avevano affrontato 
aprendo un capitolo nuovo 
nella storia di Padova. 

Bisogna ripercorrere cro-
nologicamente tutte le tap* 
per per capire il misfatto 
che si e consumato. 1964: 
il Vaticano chiede di rien-
trare in possesso, dietro ri-
sarcimento al Contune, del-
l'edificio annesso alia Basi
lica di Sant'Antonio dove, 
ormai inadeguatamente, e 
ospitato il Museo civico cit-
tadino. II Comune, che ha 
la pocsibilka di riscattare 
dal demanio statale I'area 
di una caserma in piazza 
Eremitani, accetta la pro-
posta. L'area degli Eremi-
tani pud considerarsi il cuo
re artistico e culturale del-
la citta. L'antica chiesa af-
frescata dal Mantegna, con 
i chiostri dell'ex convento 
addossati al lato sud, chiu
de infatti il polmone verde 
dei giardini pubblici, i qua
li accolgono la cappella de
gli Scrovegni con il ciclo 
giottesco, e i resti della 
storica arena romana. L'idea 
di costruire qui la sede del 
Museo risale del resto ad-
dirittura al secolo scorso. 
E la si ritrova nel piano 
regolatore del 1955. 

Ma quale Museo? Subito 
si apre questo interrogative 
Non certo ad opera della 
Amministrazione comunale, 
che vede il problema in ter
mini burocratico-ammini-
strativi: quante migliaia di 
metri cubi di spazio occor-
reranno, quanto verra a co-
stare il nuovo edificio. II 
Sindaco in persona si pre-
mura di far circolare la 
singolare nota di una rivi-
sta cittadina in cui si af-
ferma che per progettare 
il nuovo Museo bastano i 
tecnici comunali con la con-
sulenza, al piu, di un esper-
to! Ma le forze dell'opposi-
zione di sinistra in Consi
glio comunale, esponenti 
universitari, gli ordini de
gli architetti e degli inge* 
gneri, circoli e gruppi cul
turali hanno ormai ingag-
giato una serrata battaglia: 
il trasferimento del Museo 
in piazza Eremitani dovra 
essere 1'occasione per dota-
re Padova di un centro vi
vo di cultura, di un'opera 
•rchitettonicamente degna 
delle tradizioni della citta. 
Mentre la Giunta nomina 
un proprio consulente, 1'ar-
chitetto Franco Albini che 
ritroviamo ora a conclusio-
ne nella vicenda quale pro-
gettista ufficiale, si rivendi-
ea formalmente un concor-
so internazionale di idee. 
La Giunta di centro-sinistra 
e una parte della maggio
ranza Impegnano su questo 
punto una avvilente batta
glia di retroguardta, finch* 
debbono ccdere, almeno par-
zialmente. Nell'ottobre 196S 
viene indetto infatti un 
eoncorso a carattere nazio-
nale. 

Un anno dopo, nell'autun-
no 1967, la commiasione 
giudicatrice, composta da 
un gruppo di uomini di 
cultura di grande prestigio, 
dichiara vincitore del eon
corso U progetto che fa ca
po agli architetti Sacripan-
ti e Nonii. E' un progetto 
che auacita entusiaamo tra 
le forte culturalmente piu 
avsnzate della citta, e che 
ottlene una vastiaaima eco 
di consenii e di comment! 
da parte di architetti, urba-
nisti, riviite tpecializxate in 
Italia • fuori. Si tratta cer-

di un progetto 

< insolito > per un museo, 
una grandiosa struttura do
ve si vuole creare uno spa
zio continuo, immerso nella 
luce grazie a gigantesche 
vetrate, in un rapporto vi
vo, immediato, fra il pub-
blico e le opere esposte. 

C'e chi grida alio scan. 
dalo. Chi ritiene troppo « ri-
voluzionario > inserire una 
simile struttura nella cor
nice storica degli Eremita
ni, come se il merito del-
l'urbanistica di ogni tempo 
non sia quello di aver crea-
to opere che parlino il lin-
guaggio della propria epo-
ca e non quello del passa-
to. E subito si scoprono di-
fetti persino grotteschi di 
« funzionalita * dal punto 
di vista strettamente < mu-
seografico >. La cosa piu 
sorprendente, incredibile, e 
che sia proprio l'Ammini-
strazione comunale che ha 
premiato il progetto Sacri-
panti a far proprie tutte le 
riserve e i motivi di ostili-
ta. Ha inizio cosl un lento, 
occulto, inespresso sabotag-
gio. Dapprima si richiedo-
no « approfondimenti • sul 
problema della «funziona
lita ». Sacripanti e i suoi 
collaborator! li forniscono. 
A questo punto, quel la 
Giunta che pretendeva di 
far progettare il Museo al 
proprio ufficio tecnico non 
si sente piu sicura nemme-
no del giudizio dell'autore-
volissima Commissione na-
zionale da essa voluta per 
il eoncorso: e sottopone il 
progetto Sacripanti al pare-
re del Consiglio superiore 
delle belle arti. Cosl, sul-
finire del 1968, ci si pud 
eoprire dietro questo pare-
re, che risulta negativo: il 
principale motivo addotto 
dal Consiglio superiore del
le belle arti si riferisce pe-
raltro al fatto che il museo 
nella zona degli Eremitani 
contrasterebbbe con la de-
stinazione di tale zona a 
verde pubblico prevista dal 
Piano regolatore. Come se 
questa zona non fosse stata 
indicata dal Comune stesso 
ai concorrenti. E come se a 
Padova ben altre c gravi 
violazioni del piano regola
tore — e non per opere d'ar-
te, ma di volgare specula-
zione edilizia — non fos-
sero avvenute in questi an-
ni! 

Nulla viene risparmiato 
per svilire e umiliare la 
grande idea del museo «vi
vo ». Finche, nel dicembre 
1968, la maggioranza di 
centro-sinistra, con una de-
cisione squalificante, non 
l'abbandona del tutto. 

Intanto, il consulente ar-
chitetto Albini, nominato 
ancor prima del eoncorso 
del 1966 e rimasto sempre 
in carica, continua a stu-
diare. E sturiia una siste-
mazione del museo ancora 
e sempre nella zona degli 
Eremitani. ncgata dal Con
siglio superiore delle belle 
arti. Nel marzo di questo 
anno, la Giunta impone una 
delibera per una spesa di 
435 milioni destinata alia 
ricostruzione e restauro dei 
chiostri attigui alia Chiesa, 
precostituendo in tal modo 
(pur negandola, ovviamen-
te) una soluzione per il mu
seo che proprio li dovra 
essere costruito. 

Infine, a giugno, ecco lo 
lncarico ad Albini. Di cui 
gia si conoscono le idee, 
anche se esse non vengono 
sottoposte al vaglio di al-
cuna Commissione di espcr-
ti ne tanto meno a quello 
del Consiglio superiore del
le belle arti. In base ad 
esse, il nuovo museo do-
vrebbe comprendere parti 
diverse fra loro: un corpo 
di fabbrica nuovo, i chio
stri rcstaurati, persino un 
anonimo, meschino edificio 
dell'ONMl che fungeva da 
asilo d'infanzia. I'er giunta, 
la demolizione degli inter-
ni e l'utilizzazione dello 
spazio ricavato dalle € ca-
sette di via Porciglia *, an-
tica dimora dei frati degli 
Eremitani: < uno dei po-
chi nuclei storici architet-
tonlco-urbanistici sopravvis-
auti alio scempio sciagura-
tiaaimo che Padova ha in 
questi ultimi vent'anni su
bito », come afferma il pro
fessor Lionello Puppi, sto-
rico deU'architettura e del-
1' urbanistica all' Univeriita 
di Padova, in una sua pole-
mica lettera aperta al Sin
daco. 

Mario Pmi 

Optra di Cavaliere alia mettra di Roma 

Intomo al 1960, con le lm-
maginj liriche delle Metamor-
fosi e con 11 racconto urba-
no delle Awenture di G. B., 
dopo una primitiva esperienza 
realista cbe volgeva in quo-
tidiano popolare la mitica 
umanita mediterranea di Artu-
ro Martini e Marino Marini, 
la scultura di Alik Cavaliere 
ha raggiunto una tipicita ap-
prodando a un naturallsmo 
spettrale, neometaXisico lo si 
potrebbe anche dire, e nutri-
to da una complessa esperien
za plasties di gusto e di tec-
nica fra espressionista, dada 
e surrealiflta. 

EJppure, par quanto note e 
lnconfutabili siano le sue im-
magini della natura, e con 
emozione che si visita a Ro
ma questa mostre. Nelle stan-

ze dello Studio d'arte di via 
Condotti 85 ci si aggira dentro 
una foresta artificiale di fiori, 
trutti, piante, sterpi, rami aec-
chi. Tutto meaao in bronzo 
da uno aetUtora poattoo, vita-
le ma malinconlco. E, inten-
diamocl, e un aftiata della 
citta che da forma col calco 
dal vero e con la plastica 
pura a questi vegetal!, magari 
un poeta della citta ironico 
e desolato ma non un pate-
tiuo nostalgico del pae$ag?i-
smo dell'arte tradizionale e 
impressionists, II «olima» 
poetico della mostra e quello 
di una serra della fantasia 
plastica e deH'invenzione poe
tics; serra tenuta verdeggian-
te da un tecnico esatto, tn-
telligente, materialista e inna-
morato della materia, anche 

Schede 

Maramad 
II primo del due racconti 

lunnhi di Antonio Meocci, quel
lo che da il titolo al volume 
(Maramad. Roma, Barulli, '69, 
pag 1H4, L. 2.000) risale al 1940 
e, dopo una movimentata sto
ria di stesure successive, e 
tomato infine alia versione 
originaria salvo alcuni adat-
tamenti formali. Di quel tem
po assai lontano porta i se 
Eni inconfondibili, di un tem
po in cui il neoreallsmo sta-
va cercando una sua lines 
che conosceva anche l Lirlsmi 
vittoriniani e forse ancora i 
residui del realismo niHgico 
bontempelliano e alvariano e 
certe non dimenticate p-igine 
di Silvio D'Arzo. 

Lo stile di Meocci — to-
scano, sodale in gioventu di 
Geno Pampaloni che ora pre-
mette al volume un'affetruo 
$a quanto acuta presentazione 
— si accosta proprio a qiie-
sto versante della narrativa 
Italians fra gli anni 30 t 40. 
Maramad e un postiglione rea-
lissimo e favoloso nello stes
so tempo, che si muove ooo 
la sua carrozza in Jungo • in 
largo per una Maremma cbe 
11 ricordo porta all'autore at-
traverso lo schermo di una 
certa tenerezza giovanile che 
accentua, anche per il oaesag-
gio, gU aspetti luminosamen-
te visivl e quasi fiabeschi. Su 
questa vena la fantasia di 
Meocci si sbrlglia in una in-
ventivita sciolta da preclsi im 
pegni contenutisticl, che ha la 
felicita in se stessa, inche se 
1 fatti che accadono sono ob-
biettivamente importantt, 

Accade anche, tra t'aitro 
che scoppi una rivoluzione e 
Maramad si uccida, ma nep-
pure questa violenta intrusU> 
ne del motivo politico spoata 
l'accento tutto fantastico del 
racconto; essa perO sta a inrii-
care un interesse che Meocul 
non intendeva tiuscurare e 
che, accantonato nelle succes
sive redazionl di Maramad 
pot rifiutrtte, si esprime ora 
nel racconto Norma che in 
questo senso, come suggensce 
l'autore, pub considerarsi la 
prosecuzione e il eomple'a-
mento del precedente. 

Anzi, questa volta una :v)r 
ta di premessa polemica co-
stituisce un vero e proprio 
intervento politico in prima 
persona; poi il racconto prtn 
de il suo avvio e registra, r!-
spetto al precedente da cui 
lo separano addirittura alcu
ni decenni, una novita nelh 
persistenza. Perslste cioe la 
vocazione dl Meocci ad una 
produzione fantastica sovrab-
bondante, ma mentre in Ma
ramad essa si esplicava Httra-
verso il generarsi dl ilbere 
invenzioni, qui costruisce in-
vece un racconto a piu piani, 
dove il ricordo, il desideno, 
il sogno e la realta si tnse 
guono e si intrecciano in un 
abile gioco che dimostra co
me i lunghi lntervalli rhe 
Meocci lascia trascorrere nel 
suo lavoro dl narratore r.on 
gli impediscano perb dl te-
nersi aggiomato nel gtistl e 
nelle tecniche del narrare. 

9» r * i . 

un po' terribile net suoi in-
nesti, nelie sue combuiazioni 
fra calco e plasties, nei suoi 
trapianh da chirurgo, nella 
sua pittura ael bronzo alia 
maniera di Giacometti, 

Ed e una natura fatta riger-
mogliare dagli aterpl • one 
dk frutti mistenosamente opu-
lenti e giganteschi tali da ge-
nexare attrazione e repulsio-
ne assiemo come cosa ai no-
stn sensi ignota. C'e anche 
nella mostra — fra le scul
ture piu nuove — una spe
cie di scheletro di forma uma-
na costruito con tanti fram-
menti vegetal! calcati dal ve
ro, forma che sta seduta con 
la bizzarria poetica di un 
ufantasmait di Magritte. C'e 
poi a grandezza naturale, 
chiusa in una celletta traspa-
rente una figura femminile 
seduta davanti a un oespu-
glio che ha maturato grandi 
e coloratissime mele. La .fi
gura e formata in plastica 
traiparente e lascia intrave-
dere, a mo* di arterie e vene, 
cavetti elettrici rosai e az-
zurri. 

Su questo falso paradiso ter-
restre cade una fine piogge-
rella che viene recuperata a 
circuito chiuso e Che torna 
a caaere. Qui Cavaliere sui-
la Imea plastica dell'eredita 
dada e surrealists, da Gia
cometti a Stenvert, da Emst 
a Sutherland, ironizza ama-
ramente sulla forma umana 
in tempt di capitalismo in-
dustnale e tecnologico. Ctosl 
da questa falsa foresta nun 
viene fuori un'idea di opulen-
za, di terra «viridans» ma 
pmttosto un'idea desolata dl 
secchezza, di raondo spento 
cui piii che una serra non 
e consentito, di aridity umana 
della vita. 

II risultato plastico oi fa sen-
tire fino alia spettralita e alia 
fissita archeologica delle citta 
morte la perdita d'una dimen-
sione esistenziale e storica. Lo 
stesso stupore mio-nostro 
di frente a queste piante di 
bronzo e un segno di quan
to ci abbia fatti estranei al
ia natura, a noi stessi, la 
citta borghese e il modo di 
vita borghese. Ho parlato di 
fissita archeologica perche 
questi vegetal! non si potreb
be mai vederli e toccarli co
me se fossero pietriftcati in 
carbone ma sempre come re
sti della storia umana. 

B quando si esce dalla mo
stra questa pienezza di fore
sta archeologica ci fa senti-
re piii aggressivo II deserto 
della strada fitta di gente e 
coperta di automobiM. La fo
resta di Cavaliere ci ha la-
sciato uno spaesamento. Ha 
scntto nel 1965 Alik Cava
liere in occasione della sua 
prcsenza alia mostra Alterna
tive Attuali a L'Aquila: « Dal 
"Giochi proibiti" alle "Meta-
morfosi", dalle "Awenture dl 

Notizie 
La ••ttlma edition* dtl 

pramlo tRIccards BenfloHoi 
tar* dedicate, per II 1970, 
alia peetle. L'cmmontart 
dal srwnlo A Waaat* In lira 
S69JM ad • indlvlilbila. II 
Pramle sara aatafitale II 
gioriM t aprlla 1971 ($. Mlc-
carda) ad un'asera dl •«• -
•la di autara vlvanta, di pra* 
fartnia glavana a agll laltl 
dalla carrtara lattararla. La 
coniaone avvarrA In Mllana 
In luaoa che varr* Hmpairl-
vamanta camunkato a ma«« 

tlampa. La opare concorrtn-
II do v ran no eitara stale adl-
ta dal IS oannalo 1MI al 
IS gannaia 197t, data ultima 
par I'invia, Varranne pra-
•a In contidarailona la tala 
opara raccolta In voluma. La 
anagnailan* dal Pramlo ta-
r* fatta a magolorama. II 
pramiato dovra accattara an. 
tra S giornl dalla comunlca-
ilana, pena la dacadansa. 
SI fa rlchlasta ad autorl ad 
adltarl che deilderlno Invla-
ra opera, dl rltpeftara I 

ttrminl di pubblkaiona • 
di inviara diacl copia, Indl-
rlnando alia Segratarla dal 
Pramlo iRiccardo •onnallo>, 
plana Sraffa n. t • Ml 3a 
Milano. La opara Inviata non 
varranno railihiit*. Praildan-
ta orwrario dal Premio a 
Ranio Bonflgllo. La alurla 
a coal compotta: Luciano 
Cafagna, Carlo Clpparrona, 
Lulgl Dal Grotto Deatrerl, 
Franco Floraanlnl, Ciullano 
Cramigna, Enrico Plcanl, 
Lulgl Sllarl, Carlo tfalnar, 
Giorgio Tlnanl. 

G. B." alia "Natura generan 
te", racconto, in scultura, ne-
gh anni una storia, una sto
ria che si evolve, muta e di-
viene, si complica e si aggro-
viglia, per chiarirsi di tanto 
in tanto, con delle sommarie 
esemplificazioni: il personag-
gio di G. B.; la mela; l'al-
bero; la scatola; il vetro e 
lo specchio, ecc.». 

Uno dei primi uicontrt del-
1'uomo con la natura (con se 
stesso), nella citta capitali
sts, Cavaliere l'aveva realiz-
zato con l'omino piccolo-bor-
ghese delle « Awenture dl G. 
B.». Ma m quella sene di 
sculture avvemva questo: noi 
si vedeva questo omino per-
duto e che non si riconosce-
va fra immensi pomi e gi
ganteschi sterpi, ma si restava 
ai di fuori a contemplare la 
penosa sorte di un altro uo> 
mo da un punto di vista ab-
bastanza sicuro. Tutto som-
mato si assisteva a uno spet-
tacolo del paraco altrui. Ora 
col gigantismo delle forme at
tuali lo spettacolo non c'e piu 
e Cavaliere ha messo noi os-
servatori nelle condizioni del 
suo vecchio personaggio Gu
stavo B. e ci si trova den-
tro la scultura, coinvolti nel
la monumentalita e noi non 
siamo il monumento e non 
Si « canta u nulla di noi. 

Lo scultore e a un suo mo-
mento di racconto che egh 
direbbe di aggrovigliamento: 
la sua operazione poetica e 
allarnustica. E' come se per 
lungo tempo si fosse vissuti 
in uno spazio chiuso ma si. 
euro tale che le cose farm-
liari le riconoscevamo anche 
sol tanto al tatto, ad occhi 
chiusi. Ora il paesaggio e 
cambiato, lo spazio e diver-
so e le prime sensazioni, 1 
primi movimenti sono di pa-
nico, di angoscia, di smarri-
mento che spinge a voltarct 
indietro per trovare subito dei 
sicuri punti di nfenmento. Di-
co la venta dicendo che mi 
sono commosso a senti re con 
le dita la dolcezza della su. 
perfice d'un petalo, ncavata 
a calco, d'uno di quei bel-
lissuni e tristissimi Hon di 
bronzo finti nel bicchiere di 
acqua. Percepiamo una real
ta spezzata, non unitana dl 
uomo e amblente, di forma e 
spazio; restifuita alia vita del 
cosmo dalla nostra estraneita 
la natura ci appare < mutan-
te » dall'antico seme e accen-
na a diventare, per nostra 
mutilazione di sensi e di idee, 
o per follia sterminatrice im-
pertahsta, terroristlca, ornda, 
irriconoscibile. E mi sembra 
che lo scultore alia fine dica 
questo: e ben altro uomo quel
lo che potra ristabtlire una 
nuova proporaone umana, 
creare una nuova meraviglio-
sa naturalezza del rapporto 
con le cose, con un t'rutto, 
con una stagione, con lo spa
zio della nostra vita e della 
nostra esperienza. 

Certo questa foresta di Ca
valiere ci ridicolizza nella no
stra abltudine a porta re cia-
scuno in testa U proprio mo
numento e a darci da fare 
per metterlo In bronzo o in 
pietra prima o poi. Ma l'lro-
nia e lo scetticiamo. quando 
in sostanza sono del ceppo 
della leopardiana « Ginestra », 
sortono 1'effetto psicologico e 
poetico di stimolare l'uomo a 
crescere in proporzione del 
cosmo e della storia e gli tan-
no aentire come rami secchi 
la retorioa umanlatica • la 
centralita mitica umana, na-
zionale, raeslale e, se voleta, 
prlvilegiata di olaasa. 

Dario Micacchi 

Rat - Tv 

Controcanale 
CONSIGLI UTILI - Fra le 

rubnche che hanno ripreso 
da qualche giorno le loro esi-
biziom settimanali nella fa
scia mertdiana, e anche In 
auto, curata da Gabrtele Pal-
mien con la consulenza di En-
zo De Bernart e Carlo Mana-
m. Ma, attenzione. In auto non 
soltanlo sembra una esatta co
pia della trasmissione — ab-
bastanza piena di difetti — di 
cui ci siamo occupati anche 
I'anno scorso; e una copia. 
1 programmi fin'oggi presen-
tati e quelli annunciati per la 
prossima settimana sono in~ 
fatti una < replica > di quelli 
che gia il pubblico ha dovuto 
subire in altre « ore di pron
to », co si come conferma — 
oltre la memoria — anche U 
settimanale ufficiale della 
RAl-TV (sia pure con un ri-
chiamo invisible ai miopi). 
Perche questa «replica»? 
Siamo di fronte ad un altro 
dei tanti misteri organizzativi 
della RAl-TV; anzi di fronte, 
potremmo dire, ad una soria 
di truffa del telespettatore co-
ttretto a pagare per un pro-
dotto gia consumato (sarebbe 
come se un settimanale ri-
pubblicasse, a distanza di un 
anno, una propria inchiesta 
senza mutarne una virgola. ma 
evitando di precisare chiara-
mente ai suoi lettori che stan-
no acquistando un prodotto 
che hanno gia pagato e « con
sumato » una volta). 

La faccenda, tuttavia, non 
merita rilievo soltanto per i 
suoi aspetti di « correttezza »; 
ta segnalata, infatti, soprat-
tutto perche dimostra che ge-
nere di « attualitd » siano abi-
tuati a fornire certi settima

nali televisivi: o, piu in gene-
rale, quanto anonimi e prefab-
bricatt siano tanti spettacoli 
della RAITV. Si ha una con 
ferma, infatti, che I'ente ita-
liano cresce all'ombra della 
mancanza di idee e del disim-
pegno piu assoluto. fingendo di 
affrontare t vari probiemi che 
interessano — in un modo o 
nelialtro — il paese ed in 
realta, rifriggendo sempre IM 
stesse storielle. Si veda, ad 
esempio. I'ultt'mo immero di 
In auto: e vecchio di un anno. 
oggi; ma, vorremmo dire. 
era gia vecchio di dieci anni 
quando e stato trasmeiso la 
prima volta come novita asso-
luta. L'inehiestina rosa sul pal-
loncino che controlla I'alcooli 
smo dei guidatori; le sbiadite 
osservazioni sulla necessitd di 
un piu rigoroso esame di pa-
tente; t consipli utili per im-
parare a frenare sono, infat
ti, esattamente Vopposto di 
quel che dovrebbe dire un set
timanale televisivo che, ispi-
randosi all'automobile, affron-
ta uno dei probiemi piu com-
plessi di una societa altamen-
te motorizzata come la nostra. 

Non dire per non dire, e evi 
dente che le banalitd $i pos-
sono ripetere senza far danno 
a nessuno; fidando fors'anche 
sul fatto che un settimanale 
fatto di sUenzi sui probiemi 
concreti non pud lasciare — 
anche su quelli che I'hanno gin 
ascoltato — una gran traccia. 
Ma, ci pensate?, di questo pas-
so potremmo anche « replica 
re * almeno i tre quarti delle 
trasmissioni televisive. 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
12,30 CORSO Dl INGLESE 

1$,0* CICLISMO 
Da Como, Adriano Da Zan tagua il Giro dalla Lombard!* 

17,00 PER I PIU' PICCINI 

Le awenture dell'orso Dick 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Capitano Kidd, di Franchi, Mantagazza a Salvinl: quinta 
puntata; b) I duo ortetti lavatori 

11.45 LA GRANDE BARRIERA CORALLINA 
Documentario di R. Mason 

19,10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 

19,50 TELEGIORNALE SPORT, Cronacha del lavoro 

20,30 TELEGIORNALE. 

21,00 CANZONISSIMA 1949 

22,15 UN VOLTO, UNA STORIA 
Dovrebbe andare In onda questa sera la puntata che pre
sents, tra I'altro, Sergio Tofano nelle vetti del famoso 
Bonaventura 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 RECITAL LIRICO 
II tenora Alvino Matciano « il soprano Margharita Robert! 
cantano brani di Verdi, Puccini, Rossini, Trenet, Massenet, 
Rota. Orchestra diretta da Danilo Berardinelli 

22.05 BREVE GLORIA Dl MISTER MIFFIN 
Replica dal teleromanxo interpretato da Cesco Baseggio a 
diretto da Anton Giulio Majano 

Radio 
VI SEGNALIAMO; La stagione della paura, radiodramma di 

Luigl Malerba (Radio 3", ora 22,30) — Regie di Ottavio 
Spadaro. Tra gli interpret!': Arnaldo Ninchi, Franco Spor-
telli, Cesarina Gheraldi 

NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, », 
10, 12. 13, 15, 17, 20, 23; > Cor-
so di lingua tedesca; »,30 Mat-
tutino musicale; 7,10 Musica 
stop; 8,30 Le cantoni del mat-
tino; 9,0a Musica slop; 8,30 Le 
canzonl del mattino; 9,04 Mu
sica a immagini; 9,30 Ciak; 
10,05 Le ore della musica; 11,15 
Dove andare; 11.30 Le ore del
la musica; 12.05 Contrappunto; 
12,31 Si o no; 12,3* Lettere aper-
te; 12,42 Punto e virgola; 12,53 
Giorno per giorno; 13,15 Ponte 
Radio; 14 Trasmissioni regiona. 
l i; 14,40 Zibaldone italiano; 15,45 
Schermo musicale; l i Program-
ma per i ragazzi; 14,30 Incontrj 
con la scienza; 14,40 Mondo 
duemila; 17,10 Piccolo trattato 
degli animali in musica; 17,45 
Orchestra diretta da Paul Mau-
riat; 18 Gran varlela; 19,20 Le 
Bone in Italia e all'estero; 
19,25 Sui nostrl mercati; 19,30 
Luna-park; 20,1$ II girasketchas; 
21 Fantasia musicale; 22,10 In
tervals musicale; 22,20 Compo
sitor! Italian! contemporanel. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 4.30, 
7,30, 8,30, 9,30. 10,30,11,30, 12,1$, 
13,30, 14,30, 15,30, H.JO, 17,30, 
18,30, 19,30. 22, 24; 4 Prima di 
cominciare; 7,43 Biiiardino a 
tempo di musica; 8,13 Buon vlag-
glo; 8,18 Pari e dltpari; 8,40 
Signori I'orchestra; 9,05 Come a 
perch*; 9,15 Romantica; 9,40 
Chlamate Roma 3131; 10,40 Bat-
to quattro; 11,3$ Chlamate Roma 
3131; 12^0 Trasmissioni regio
nal!; 13 Bentornata Rita; 13,35 
Ornella per vol; 14 Camonitsi-
ma 1949; 14,05 Juke-box; 14,45 
Angolo musical*; 1$ Relax a 45 
glri. Cicllsmo; 15,15 II personag
gio dal pomarigglo: Lletta Tor-
nahuoni; 15,18 Dlrattar* Frlti 
Lthmann; 14 Pomarldiana; 17,25 
BolleHIno par I navlgantl; 17,40 
Bandlera gteda; 1I4S Aparttlvo 
In musica; 18,55 Sul nostrl mer

cati; 19 Serio ma non troppo; 
19,50 Punto e virgola; 20,01 II 
Gattopardo, di Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa; 20,50 Italia che 
lavora; 21 Canzonistima 1949; 23 
Cronach* del Meuogiorno; 23,10 
Chiara fontana. 

TERZO 

9,30 W. A. Mozart; 10 Con
certo di aperture; 11,15 Musi-
che di scena; 12.10 Universita 
Internazionale; 12^0 Florilegio 
madrigalistico; 12,35 Intermezzo; 
1345 Concerto dei violnista Zino 
Francescatti; 14,20 Giulio Cesa-
re. Musica dl Georg Friedrich 
Haendel. N*w York City Opera 
Orchestra a Core dir. Julius Ru-
del; 17 La opinion! degli altri; 
17,10 Corso di lingua tedesca; 
17,35 Gil Import dal Ch'l-tan e 
del Oar a Qultal. Conversazione; 
17,40 Jazz oggi; 18 Notizie del 
Terzo; 18.15 Clfre alia mano; 
18,30 Musica laggara; 18,45 La 
grande plate*; 19,15 Concerto di 
ogni sera; 2045 Divagazloni mu
sical!; 20,45 Concerto tinfonico, 
diretto da Lorln Maazel; 22 II 
Giornale del Terzo; 22,30 Orsa 
minore. La stagione doll* pau
ra. Radiodramma di Lulgl Ma
lerba; 2340 Rivlsta della rlviste 
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AW1SI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio a Oablnett* Medic* p*r le 
dlagnotl * cur* dell* i sol* t dlttun-
tlonl • debolatx* tetsuali 41 nature 
nervosa, psichica, endocrln* (neu-
r*st*n|a, defklense eetsueli). Consul-
tationl e cure repute pre nrntrhnoni*!!. 

Dolt. PKIM MONACO 

letter* 

Via del Vtwtnali, M . nat, 4 
(StaxloM Termini) • Orert* 1-11 • 
la-IPt teerivh t-10 - TeL 47.11.10 
(Non el curana vonaraa, aelle ecc) 

•ALB ATTUA HPABATI 
A, Caa*. BttM 1M1> dal 1S-11-M 

Cosa fare perche 
abbia successo 
il sindacato CGIL 
nella scuola? 

Caro direttore, nel momi*-
to della riapertura dell'anno 
scolasttco mi pare opportune 
denunctare ancora una tolta 
la sttuaztone smdacale della 
Scuola media, dominata pur-
troppo dat sindacatt corpo-
rativt dell'lntesa (ex F1S j . 
quelli, rtcordiamoto, che re-
clamarono I'mtervento repres-
stvo della polizia all'epoca del 
i'occttpazione dealt tstituti. Cio 
che stanno facendo anche at 
tualmente U SASMl. d SXSM 
e compagnta... prolificante e 
vergognoso; e la cosa tragi-
ca e che esii hanno trovato 
nel mmistro della PI Perron 
Aggradi un duciltsstmo ese-
cutore. 

L'lntesa, lungt tial propurre 
soluzwm sta pur linutale di 
rmnovamento, st batte perche 
tutto proceda come prima. 
Prendtamo un esempio recen-
te: essa e amvata ad estgere 
(con qualt vantaggi per gU 
msegnanti che da anni cosli-
tuiscono U « bracctuntato del
la scuola » e jactle tntutre.'j, la 
emanazione dei bandt di eon
corso a caltedra con il vec
chio e squaltfwatisstmo stste-
ma che ha data come risul
tato la formaztone di 140.000 
fuori ruolo. 

E' gtunto tl tempo dt rom-
pere il quasimonopolio del
l'lntesa attraverso un' azione 
capillars di senstbtlizzaztone 
del mondo della scuola e del-
Voptnione pubbhea da parts 
delle grandi Confederaziont 
e specialmente della CGIL-
scuola, che trovt a Itvello po
litico it sostegno delle forze 
democratiche e progressiste 
che vogliono una scuola nuo
va per una societa nuova. 

L'umca via, w credo, e quel
la per il sindacalismo confe
derate, di porst in coraggiosa 
alternattva all'lntesa. senza se-
guirla, come talora (orse e 
accaduto, su un terrenu so-
stanzialmente concorremtale 
per obiettivi di i carta ait 
tola: 

Grazie dell'ospttalita 
ARNALDO MUSTI 
(ViarecRic- Lucca) 

Puo essere accaduto taJvolta che 
it sindacato scuola CGIL abbia as-
aunto posizlom simili a quelle 
dell'lntesa (non certo quando gli 
« autonomi » apprnvarono gl'inter-
venti polizieschi contra gli studen 
tl); va detto per6 che da quando 
esiste, 11 sindacato ha cercato di 
presentarsl con una propria line* 
e dl proporre agli insegnantl pro-
spettive d'azione smdacale non cor-
pr^atlva e coerenti con un dtse-
eno strategico dl mutamentl nella 
situazione della scuola. 

II successo de) sindacato CGIL 
dipendera da due (attori che de) 
resto si condizionano reciproca 
mente: 1) la chlarezza tdeale e dl 
linea, alia cui precisazione *• au 
splcabite che 11 prossimo congres-
so dia 11 necessario contribute 2) 
la capaclta dei suoi tscritti e dei 
dtrigenti di fargli assume re un 
carattere di massa 

E" chiaro lntattl che di tronte 
agli altrl sindacatt e al governo 
occorre avert) la forza contratiuale 
e 11 prestigio necessario perche la 
funzione del sindacato CGIL non 
si esaurisca, nel glusto e necessario 
rifiuto del compromessi tra mini 
stro e difensorl d'interesst corpo-
rativi, ma sia quella d'una forra 
orgmnlxzsta accanto alle altre for 
ze che milttano nel sindacatt di 
classe e capace di guidare gl'iiv^ 
gnantl elementarl e medl nella 
lotta per nuove condizioni dl vita 
e dl lavoro in un'altra scuola (g o j 

Un costante invito 
ai compagni a leg-
gere «I'Unita » 

Caro compagno direttore, 
ho let to I'tnvito che hai ri-
volto a compagni e lavorato-
n a leggere il nostro giorna
le. Giusto quello che diet. 
perche se t lavoraton com-
prano quelli borghesi, ftntsco-
no col finanztare proprio chi 
e loro nemico Questo tuo ap 
pello conferma una mta opi-
nione: e cto$ che tanti compa
gni non hanno ancora una 
maturita politico ed ideologi-
ca tale da indurli a leggere 
la stampa del partito e non 
quella dei padroni 

Forse sarebbe opportune 
che ognt giorno, a fianco del 
la testata. si pubblicassero 
sintettche ma significative fra-
si come: «Contadini, operai, 
pensionati, studenti, questo 
e l'unico giornale che difen-
de 1 vostri interessi. Leggete-
lo e (atelo leggere! ». Oppure 
altre frasi, rivolte esplicita-
mente ai lavoratori che quel 
data giorno sono in lotta; per
che soltanto su I'Unita pos-
sono trovare Varticolo ad ea-
si dedicato, un articolo che 
ti dtfende e non che li attac-
ca o li calunnta come puo 
accadere sul giornale bor
ghese. 

Penso che tantt compagni 
verrebbero stimolatt nel loro 
amor proprio, rwedrebbero il 
loro indirtzzo di lettura, at 
accorgerebbero che devono 
smettere di finamiare la stam
pa dei padroni e di alimen-
tarsi ad una ideologia qua-
lunquista. 

Scusa del dtsturbo, caro di
rettore, ed abbiti i miei saluti. 

ANDREA ANGELERI 
(Alessandria) 

Dalla Mongolia 
Sono uno studente mongo-

lo e imparo la vostra lingua 
senza insegnante Da poco ho 
cominciato a leggere tl vostro 
giornale I'Unita Ancora non 
ho relaziont con nessun ita 
liano e pertanto roglto tare 
corrispondenza con un giot-a 
ne del vostro Paese (ragazzo 
o ragazza). Aspetto con im 
pazienza' Con nspetto 

GURBADARIN PURVE 
T Sciudan 

Avagc Vlan Bator <Be> 
pubblick Popolare Mongol*.) 


