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Scuola 

TESTI SCOLASTICI: un problema 
vecchio che si aggrava 

II libro come 
strumento di 

discriminazione 
Alia riapertura dell'anno 

scolastico, fra i molti pro-
blemi che — come era ine
v i table , data 1'incuria e la 
improwisazione della poli-
tica scolastica italiana — 
sono riemersi in forma ag
gravate e quello dei testi 
scolastici, i quali proprio 
nella scuola dell'obbligo ri-
schiano di vanificare il pur 
modesto passo in avanti rea-
lizzato con la riforma, gra-
vando pesantemente sui bi-
lanci delle famiglie dei la-
voratori. Basti pensare al 
numero di lettere di pro-
testa cbe son piovute sui 
quotidiani, per capire quali 
preoccupazioni ha potuto 
provocare la lista dei testi 
adottati: una spesa che, a 
seconda del «tono > che le 
tingole scuole voglion dar-
»i, oscilla da un minimo di 
25.000 lire a una cifra me
dia di 35.000, se non si cal-
colano — ovviamente — i ti-
toli non obbligatori ma sem-
plicemente * consigliati >, 
gli strumenti vari che fact-
litano o arricchiscono il 
processo di apprendimento, 
Tattrezzatura essenziale. 

Di fronte a una simile si-
tuazione che — soprattutto 
nelle zone depresse — co-
stringe la maggior parte 
dei genitori a maledire il 
diritto acquisito formalmen-
te per i propri figli (un di
ritto al quale corrisponde 
nei fatti una organ izzazione 
scolastica dell'obbligo che 
ne scarica il peso economi-
co sulle famiglie); a nulla 
servono i modesti espedien-
ti che si son venuti escogi-
tando: ne l'intervento sta-
tale neH'acquisto dei testi, 
che sara sempre estrema-
mente limitato e che si ri-
solve ad esclusivo beneficio 
della speculazione editoria-
le; ne 1'opera « caritatevo-
l e * di una istituzjone squa-
lificata come quella del pa-
tronati scolastici; ne per al-
tro verso la pressione eser-
citata sugli insegnanti per-
che non mutino i testi di 
anno in anno e favoriscano 
il passaggio del libro da 
mano a mano o il tradizio-
nale mercatino dell'usato. 
Perche deve essere ben 
chiaro che tutti i ragazzi 
hanno il diritto di avere a 
loro disposizione non un te-
sto qualunque ma il piu 
aggiornato e perfezionato, 
non soltanto i manuali ob
bligatori ma anche tutta 
quella vasta gamma di ma
terial! sussidiari, che gli 
editori stanno producendo 
a ritmo quasi frenetico e 
spesso caotico (un fenome-
no per certi aspetti analogo 
a quello da not analizzato 
qualcbe anno fa, al momen-
to del boom del libro eeo-
nomico e delle pubblicazio-
ni a dispense), ma fra i 
quali e pur possibile pesca-
re con discernimento buo-
ni strumenti atti a consen-
tire almeno l'impostazione 
di una ricerca personale. 

Fino ad ora, infatti, da 
questo punto di vista la ri
forma della scuola media 
inferiore e la cauta e pur-
troppo ancora episodica in-
troduzione in essa dei me-
todi attivi (sia nella loro 
esatta applicazione, sia nel
la loro scimmiottatura) si 
sono puramente risolte in 
un gigantcsco afTare per 
grandi e piccole case edi-
trici, che si son viste ina-
tpettatamente allargare le 
possibility di mercato e al 
tempo stesso ridurre i mar-
gini di rischio. sia per la 
facilita di rcalizzare una 
piena copertura delle spese 
eon poche adozioni, sia per 

La scomparsa 
di Gina 

Formiggini 
NAPOLI. 13 

E" morta, nella sua casa del 
Vomero. la scnttrice e giorna 
lista Gjna Formiggini Voghcra. 
noLa e stimata figura di mili
tant* democratica, di anima-
trice di circoli cultural!, au-
trice di intoressanti pubblica-
jioni per bambini, di romanzi 
e di saggi. L'ultimo libro di 
Gin* Formiggim. Anocalisse sui-
VEuropa. si apre con la dedica 
«in memona di mio cognato 
Emilio Levi, deportato dai ns/i 
fascist) nel settembre 1943 e 
dei dieci milioni di assassinati. 
ebrei e non ebrci, nei campi di 
alerminio >. 

Appartenentc ad una famiglia 
di antifascist! e di perseguitati, 
pubbbc6 il suo primo libro 
nel 1950: Einstein nella vita e 
neU'tbraiamo; nel 1961 Inno at 
difeneori del ghetto di Varsavia. 
oltre a romanzi e pubblicazioni 
per ragazzi, che le valsero al-
cum premi. fra cut. nel 1956. 
quelle della Presidenza del Con-
•iglio-

Collaboratrice alia terta pa-
gint di Patte-Sera, pubblico 
Lntereasenti reportages dei tuoi 
viafgi in Garmania ed in 
Israel*. 

I/Unita invia U P"i itntiU 

il finanziamento indiretto 
garantito dallo Stato con la 
distribuzione gratuita che 
dicevamo. Va da se che tut-
te le collane sussidiarie si 
qualificano come produzione 
da elite, destinala soprat
tutto ai figli della borghe-
sia, che alle biblioteche fa
miliar! (prodotte spesso dal-
la « cultura del sottoscuo-
la », e vero, ma sempre di 
piu che niente) possono 
aggiungere nuovi scaffali di 
materiale utile non solo per 
svolgerc intelJigentemente i 
compiti assegnati dai nuovi 
program mi ma anche per 
prepararsi a comprendere 
le opere piu impegnative 
contenute in quelle biblio
teche. 

In questo modo, i metodi 
attivi si sono im media ta-
rnente nsolti in una nuova 
forma di discriminazione 
classista, che continuera ad 
aggravarsi col perdurare 
dell'attuale situazione edi-
toriale, favorita per altro 
dalla tenace resistenza del
le vecchie strutture scola-
stiche a ogni tentativo di 
rinnovamento. Fin da quan-
do nel 1956 nella scuola 
diuma della Societa Uma-
nitaria vennero per la pri
ma volta sperimentati i me
todi attivi, risulto subito 
chiaro che preliminarmente 
andavano risolti i problemi 
delle biblioteche di classe 
(con la relativa soppressio-
ne delle adozioni), del pie-
no tempo per studenti ed 
insegnanti (con la categori-
ca abolizione di ogni com-
pito a casa), della forma-
zione degli insegnanti non 
addestrati (allora come og
gi) a guidare il lavoro spon 
taneo ed autonomo degli al-
lievi ed a rinunciare al so-
lido sostegno di un testo 
esclusivo. Problemi che so* 
stanzialmente non sono mu-
tati, se non che daU'amhito 
limitato di una scuola spe-
rimentale si sono estesi al 
campo infinito della scuola 
di massa. 

Per questo quindi ci sem-
bra che siano da respinge-
re le soluzioni parziali pro-
spcttate, come pure e da 
respingcre la proposta di 
una partecipazione dei ge
nitori e degli allievi alia 
scelta dei testi da adottare: 
non perche la proposta in 
se sia fuori luogo (certo, 
se realizzata, servirebbe al
meno a far scomparire dal
la scuola testi arretrati o 
farraginosi o esageratamen-
te costosi), ma ptrche si
gnified un'accettazione del 
principio stesso dell'adozio-
ne. E poiche nessuna legge 
prescrive di imporre agli 
studenti 1'acquisto di deter-
minati libri, nulla vieta che 
gli insegnanti agiscano in 
modo da costringere la 
scuola a costituire una se-
rie di biblioteche scolasti-
che, fornite di quel che di 
meglio offre l'editoria at-
tuale, dove tutti gli studen
ti, a parita di condizioni, 
possano trovare agevolmen-
te quanto loro serve per 
maturare la propria perso-
nalita, senza che lo Stato 
continui a spendere il pub-
blico denaro per favorire la 
speculazione editoriale. 

Resterebbero infine da 
analizzarc uno per uno i 
testi che normalmentc ven-
gono adottati nella scuola 
clcH'obbligo, dalla prima e-
lementare alia terza media, 
per trovare una conferma 
al discorso avviato su que-
ste pagine da Hotondo in-
torno al condtzionamento 
ideologico che i ragazzi son 
costretti a subire: su ognu-
no di essi si pud dire che 
la scuola si sforza di ope-
rare una trasformazione a-
naloga a quella subita dai 
povero Pinocchio, che da 
burattino simpatico e pieno 
di vitalita e costretto a di-
ventare uno scialbo bambi
no piccolo borghese, rispet-
toso dell'ordine costituito, 
cosl ragionevole da perdere 
ogni tratto di personality 
sempre pronto a chinare la 
testa e a obbedire. La so-
stituzionc dei testi adottati 
dagli insegnanti con i mol
ti strumenti offerti da una 
bihlioteca comporta un me-
todo divcr.so d'insegnamen-
to e di studio e in partico-
lare lo sviluppo delle fa-
col ta critiche del ragazzo 
(sia che lavon individual-
mente sia che operi in un 
gruppo) e delle sue capaci
ty di resistere ad ogni for
ma d'imposizione. 

Ma di questa liberta in 
Italia si ha una sacrosanta 
paura: molto meglio riscr-
varsi il controllo autorita-
rio su quel che pud passare 
per le mani del ragazzi, e 
lasciare che le cosiddette 
biblioteche di classe si riem-
piano (I'abbiamo veduto col 
nostri occhi) di Nievo e 
Manzoni e De Amicis e di 
tutto quel che ricorda I sa-
cri testi della Seala d'oro. 

G«nnaro Barbarisi 

Mostre 

La rassegna internazionale di Faenza 

La ceramica tra 
arte e tecnologia 

Novita di linffuagsrio e molteplicita di soluzioni tecniche hanno carat-
terizzato l'ampia (e non sempre rigorosa) rassegna faentina 

i-Tv 

Controcanale 

FAENZA, Ottobre. 
Tecnica, fantasia, utUita pra 

tica sono le tr« categoric che 
•tanno alia base del lavoro 
ceramico, e tanto meglio se 
vanno inaleme nella stessa 
opera, il che assai di radc 
accade, anche in questa bel 
la mostra internazionale che 
fa di Faenza un poco il cen-
tro di un universo d'artigia 
nato, d'arte e di produzione 
industrlale. Come ogni anno. 
cio che balza agli occhj e la 
straordinaria complessUa del 
problema che una mostra co
me questa tnevttabilmenta po
ne. E" possibile, veramente 
parlare di un'arte della cera
mica? O, addirittura. e pos
sibile. oggi, impegnarsi in una 
operazione artiatica limiUuido-

sl all'uso di un soio mate
riale, anche se assal rlcco di 
possibiUta come questo? La 
pittlira e la scultura, che re-
stano comunque alia base di 
ogni tradizione artiglanale, og 
gi di "umilta" ne hanno oen 
poca. E la ceramics steasa. 
salvo laddove si presents -o 
me ancella deU'industria — e 
non sempre, anche in quest! 
cast — tende a sfuggire alia 
dimensions di "arte applies 

ta" in cui una cntica amante 
delle proporzioni 1'aveva ridot-
ta. Cosi, piu die di *botte-
ghe" o di "manUatture" — 
vecchi e carl nonu di un tera 
po in cui le terre si cuoce 
vano e si coloravano in vista 
della loro funzionalita diret-
ta — si paxla volentieri di 
"maestri" o di "scuole". Nulla 
di male, si intende, nell'epo-
ca in cui I'orcio non nasoe 
certo per portare acqua e -lo
ve ogni peszo finisce per es
sere acquisito dai mercato *» 
senzialmente per una 'unsio-
ne "decoratlva" o "artistica'. 
Tuttavia questa situazione ob-
blettiva, per la quale ogni ar-
tigiano si propone come artl-
s u , portandosi -iietro tutti i 
peal cbe questa oondizione 
sottintende, finisce oer create 
curiose cootraddizloni. 

II ceramist* che « mlma * 
dipinti «op» od mtormaii, o 
che costruisoe «forme s, o mi-
ra addirittura a create «um-
bienti« si condiziona itrana-
mente all'uso di un materia
le particolare, dl ana tecnica 
specific* cbe. sebbene riccbis 
sima, rests pur swrnpre una 
Umitazione: specie nel m o 
mento in cui le art! nmcgio 
ri vedono la piu iucredibile 
sintesi dei matenali » quando 
non ha quasi piu senso una 
distinzione fra pittura e scul 
tura. Cosl * tacile vedere rhe 
I'acciaio o la plasties nvrpb 
be permesso a certi ceraml 
sti che tendono all'arte ge 
staltica (dai tedesco Gestalt. 
forma) o si muovono per U> 
atesse strade battute dai tec 
nologici o dai cultori di «tor-
me primaries di ottenere ri 
sultati certamente piti a^vm 
centl Si dirt cbe il virtual 
sroo tecnlco (la pr*ma delle 
categorie) e una condizione 
per ottenere queste soiniglian-
se, ma e altrettanto evidente 
che ci6 va a scaplto della 

fantasia (la seconds cataqona), 
che viene limitata e unpn-
gionata proprio dai oon po 
tersi sbizzarrire ^)n t>itre ie 
risorse dei modern! mafenah 

U problema. riicevo, e ZTC* 
so, e quasi insolubile. (i pn 
mo premio, ad esempio, e an 
date a una grande composi-
zione del cecoslovacco Vla?ti 
mil Kvetensky che e difficile 
non definire una scuirtira. Si 
tratta di una gntnde compo-

slzione a croce ti/iurdpna 
maaaiccia, In cui la realta pla 
stica si traduce in un HUJCO 
tntricato di piem e di VUHI, 
questi in realta an poro in-
quinati dai gioco del pannel 
li di fondo. spesso ingenaa 
mente figurativi LA tecnica, 
ml dice il segretarlo de.'la 
mostra Edmondo Marabtni, e 
stata considerata 1alla com 
mlssione abbastanza ecue£io 
nale. II premio forse a RJU 
stificato dal fatto che U ce 
ramista e andato alia ricerca 
di difficolta per poi superax-
le? Sembra di si, a mano cne 
non abbla prevalso un puro 
senso «estetico • Nel primo 
caso sarebbe U trionfo delia 

Schede © 
Ragazza partigiana 
In occasions del XXV annl* 

versario della «repubbllca a 
dell'Ossola, e uscito un volu
me — Ragazza partigiana (1) 
— che ripropone U problema 
dell'uso, in sede storiograflca, 
della letteratura memortalisti-
ca sulla Resistenza. 

L'autrlce, Elsa Oliva, fu par
tigiana, dapprima, per aJcu 
ne settlmane subito dopo I'8 
settembre, in bande operantl 
in Alto Adige; in seguito, rien-
trata in Ossola, fece parte del' 
la brigata autonoma « Beltra
mi » per poi passare. dopo la 
esperienza della zona libera, 
nella divisions cattolica • Val-
toce» (raggruppamento Di 
Dio). 

Gift In questa somma di espe-
rienze diverse sta un non se
conds rlo elemento di interes-
se. Ma il pregio maggiore del 
libro e quello di essere stato 
pensato e scritto per la mag
gior parte gia nel IMS, su-
bendo prima della pubblica-
zione solo pochl ritocchl, per 
lo piu di forma. Conserva per-
eld tutta la carica delle testl-
monlanze « a caldo»: valid* 
non solo al finl dl una lettu 
ra awincente ma anche a 
quelli di una utilizzazione sto-
riografica. 

Un rigoroso lavoro dl siste 
mazione e di analisi del do
cument! non pu6 certo essere 
surrogato e messo in ombra 
dal ricorso alle testimonianze 
ed alle memorie. Queste pe
rt ne possono costituire un 

tndispensabile complements 
innanzitutto in difetto dl una 
sufficiente documentazione; in 
secondo luogo, ad integrazio-
ne di un apparato documenta-
rio che, seppure esteso, non 
sempre riesce a dar conto di 
manifestazioni militari e poll-
tiche verificatesi in zone pert-
feriche per opera di militant! 
di «base». Fenomeni in se 
magari di scarsa portata, ma 
comunque di notevole (mpor-
tanza per intendere corretta-
mente e slno in fondo II rap-
porto tra direzloni politico-
militari e movimento autono
mo della « base » partigiana e 
civile, ed, al Hmite, delle for-
ze soclall. 

Indagare questi rapport! 
pub essere un terreno tra 1 
piu fertili per I'attuale lavoro 
stortografico sulla Resistenza. 
E siccome e evidente cbe le 
forze social! subalterns non 
lasciano traccia scritta delta 
loro iniziativa, e necessario ri-
farsi alle testimonianze «d al
le memorie che. non fosse al
tro che per la precisione cro-
nologica e le notazioni impres-
slonistiche, permettono alme 
no di avere un primo approc-
cio con una realta ed una ini
ziativa che raramente trova-
no riscontro tra le carte d'e-
poca. 

particolarmente lnteressanti 
nel libro della Oliva, ad esem
pio. le indicazloni su come 
la direzione cattolica e mode
rate della « Valtoce » trovasse 

una amblgua e difficile media-
clone con le spinte unitarie e 
radical! che le formazionl di 
« base » esprimevano nella pra-
Uca quotidians della guerri-
glia. Dalla somma di tnotl-
vasioni individuali sulla parte
cipazione alia lotta antifascl 
s u , dall'insieme delle caratte-
ristiche dei singoli pertigiani. 
e agevole rtsalire all'lndlvidua-
alone di una linea collettlva 
- e percib politica — che tro
ve la sua espresstone oelle 
azioni annate e nei oontattl 
oon la popoladone, e che non 
sempre riesce a definire fino 
in fondo 1 suoi rapporti con 
le dirigenze militari e politi 
che. 

E' appunto in questa pro-
blematica tutta aperta e te-
sa alia corretta individuazio-
ne dei nessi tra direzione po
litica ed iniziativa «di mas
sa », che le memorie del sem-
plici gregari, attenti ed intlma-
mente partecipi del travaglio 
e della crescita non solo nu-
merica di'le formazionl. pos
sono risultare di valldo aiuto 
anche per lo storico-

Giulio Maggia 
( l ) Elsa Oliva, Ragazza parti

giana Edito dal Raggruppa
mento partigiano Verbano-Cu-
sio-Ossola. Novara 19W, pp. 
188, L. 1500. 

n 
f ) La DauUehf Bibiiolh*k 
Rom, *«dt romana dal Go*-
tht-lnttitul, annuncla la prin
cipal) manif«tt*tion| artltll-
ch« p«r la ttagion* 1949-70: 
ottobra, motlra dtllo tcullo-
ra Tonl Fiedler; novambra, 
fitotlra r«lr«tp«ltlva di Raf-
feel* Catltllo (catalees con 
••Qfli di Gluttppe Unflaraltl 
• Jiirean Claut); eannalo, 
mattr* dl inciilani dl Hwber-
tui von Pllorlm; m i n i , mo-
tlra f Graf ica deU'ttproiiio-
nlimo todaico ». atlottlta dal 
Douttchor Kunitrat dl Par-
miiadl. con oporo di ftocW-
mann, Cemeendona, Dl* , 
Folningor, Hockol, Kandtn-
•ky, Klrchaer, Kloo, Marc, 
Mutlltr, Moldo, Pochtloin, 
Rohlfi o Schmidt • Rottluff; 
aprlle. moitra rotrotptttlva 
dl Willi taureoliUr, In col
laboration* con le Gellerla 
Nailonalo d'Arfo Moderns; 
con eeosle ultimo dee me* 
•tro, I'ltllhrfo intondt prose-
flulr* nails see mltlaflva, 
fete a ereseetare elasskl 

modarnl dalla pittura todo-
tca: Stckmann, Noldo, Ha-
cktl, Muollor occ. La Doul-
tcho Blbllolhok * tlata invl-
tala • p*rl«clpar« all* mani
festation! del Mogglo muil-
calo n*r*nllne 1970 con la 
moitra DAOA, gl* proMnla-
ta al pubtellco romano n*l 
corio dolla ttaglono 1904-07 
alia Gall*rl* National* d'Ar-
lo Mod*na. 

f ) Ad Anna O* Slofano, ••-
»ltt*nt* ordlnarla dl lottora-
hiro Italian* all'Univoralt* 
dl Moitlna, * ilata aaaoflnata 
la torts *ditl*n* del promt* 
nailonalo dl eootla • CIM0 di 
Giarro • per lavorl Inodlll. 
La glaHa, composts d* An
tonio Carter* dell'unlvortft* 
dl Palormo, L**nard« Rober
to Fatan* d*M'anlv*r*ll* dl 
Catania. Oleteeee Lemeardo, 
Nlcele Mine* «*lfwnlver*lta 
dt Catania, Glr*l*mo Bar* 
l*Ha, talvafer* Dl Sarfel* • 
teeestlane Sereeeelle, te-
0fetarie« ha aasefnato II are* 

mio alia unanlmlM. Ann* O* 
St*f«no 0 nata • R*««io Ca
labria ma tvolg* la sua *t-
tlvitA a Motslna dove rlsl*-
d«. E' autrlc* dl « Tradliio-
n* o lossico nol Uriel 4*1 Ri-
torglmonto • peeblicalo nol 
1944; II primo lovoro dot ee-
nor* In Italia. C«ll*bor* * l -
I'Encldopodla Curclo, o alia 
ton* pagina dl alcunl quoti
diani. 

J| Elonco doll* oeer* pla »*n-
Mt* nella totllmon*. I nu-

morl tr* p*r*nt*»l indlcano 
II p*ato ch* lo ito»H op* r* 
occupano noil* cl*»»lrk* eel* 
l'ultimo notlilarlo 

NARRATIVA 

1) VIMorlnl: «Lo clttA del 
mondo >, Elnaudl (3) 

I ) teuonl : c C Alrono », 
Meneedert (1) 

I ) TomUai i V alber* del 
•oenl i , Mendaderl (|) 

4) Murdoch: a La sua earl* 
dl c* l * *» , FoltHnolll 

tecnica, ad essere oelebrato. 
Nel secondo. invece, uo i n v 
lore ». quello di « poeeia ». 
cbe oggi con la tecnica ha 
ben poco da spartire, anzi 
spesso si pone come sua ne 
gazione. le teorie dell'arte pro 
grammata sono esplidte su 
questo punto. Ma il discorso 
rischia di farsi troppo inv 
pio. 

Ricordiamo che la rassegna 
ospita artisti di Austria, Be) 
gio, Canada, Cecoslovacchia. 
DanUnarca, Finlandia, Fran 
cia, Crecia, Indonesia, Inghil 
terra. Italia. Jugoslavia. Lu» 
semburgo, Malta. Norvegia. 
Olanda. Pakistan. Peril, Polo 
nia, Portogallo. Repubbllca 
Federate Tedesca. RAU, Ro 
mania. Spagna. Svezia. Sviz 
zera. Turchia. Ungheria, URSS. 
USA, Venezuela. Come si ve 
de le adesioni sono impor 
tanti, per numero e per tra 
dizione dei paesl espositori 
Occorrerebbe perb piu rigo-
re nelle scelte, troppo spesso 
aifidate ad organ! buroeratici 
e amministrativi del singoli 
paesi: U che rende difficile 
una vera selezione. Non man 
cano certo opere lnteressanti, 
anche se quella reramica e 
indubbiamente una situazione 
di crisi, specie per il perico-
loso diffondersi di una specie 
di esperanto delle forme cbe 
si vjene a sovrapporre ai I in 
guaggi tiplci di ogni paese 

Oi Kvetenslcy, il vincltore, 
si e detto Fra gli altri da 
segnalare Edouard Chapallaz 
totalmente rinnovatosi rispet 
to agli annl scors! che porta 
rono alia Svizzera rlconosci 
menti per opera sua Premia 
ti anche l tamosi ceramisti 
tedeschi Wilhelm e Elly Kuch 
con originali soluzioni « a re-
tea delle superfici. Rodolfo 
Mele della Keramische Indu
strie « Lore » (Beesel, Olan
da) na ottenulo un premio 
per un gruppo notevole di 
bottigUe pib legato aU'Indu-
strial design che non alia tra 
dizione artlglana. Altri premi 
sono andati a Paul S. Don 
hauser (USA) nel cui vasi si 
rivela una tradizione tutta im-
portau. ma un amore per le 
forme e per la ricerca tecni
ca da non sottovalutare in 
un paese che conta molti ap-
passionati collezionistl ma non 
certo uca tradizione di stud! 
in questo campo; infine a Pa-
nos Tsclakos. Imrich V»y 
nech (Cecoslovacchia). Antoi
nette Geneuz e Aline Favre 
(Svizzeraj, Edward Rogusrak 
(Polonia). Alan Spencer Gresn 
(Inghilter/a), Lies Cosijn (O-
landa), Michel Leveque (Fran-
d a ) , Dmitriy Golovko, artiita 
aovietico, splendido interpre-
te della alta tradizione popo-
lare russa, Marilyn Anne Le-
vine (Canaan). Per ultlnu ci 
teremo i premlatl Italian! Ivo 
Sassi di Faenza, Giuseppe l<u 
ciett) di Basaano ed Emtdio 
Galassi di Faenza. 

La mostra s: artlcola in tre 
sezicnl: il concorso Internazio
nale propriamente detto, 11 di 
segno industrlale e la mostra 
degli lstituti e scuole d'arte. 

Per fl disegno industrlale e 
da citare il premio alia • R» 
aentha) > per lo splendido ser 
vizlo da the, forma • Tac I * 
del designers W. Gropius e 
Mc Millen Per gli IsttturJ c 
scuole 11 discorso dovrebbe 
farai generico, perche qui ven 
gono alia luce ancor p!b le 
contraddizionl e lo *tato di 
crisi generate di cui si e det
to. In concluslone. quello di 
Faenza e ancora II panorama 
pit) attendibile che si abbla 
au piano internazionale. 

Franco Solmi 
Nelle foto. opere di Ivo Sas

si e del cecoslovacco Vlasti-
mil Kvetensky. 

Notizie 
i) Cronln: <Uno ttrano amo-

ro », Bomplani (4). 

SAGGISTICA E POESIA 
I ) Koloiimo: • II plirtOla 

iconoiciulo *. Sugar (1) 
t ) Manchoitor: « I cannoni 

di Kruppi, Mondadori (3) 
I ) Sarnard: < Un* vita », 

Mondadori 
4) Paiottl: «Omega 9 a, 

Biotll (J) 
5) Ragionlorl; i L'Hail* glu-

dicata 1041-mSt. L*. 
tono (4). 

La ciattinca * state conv 
pil* i* *u d*tl raccoltl prooto 
I* llbrorl*: lnt*rnaiion*l* 
OI Stotano (Gonova); Intor-
nailonalo Holla* (Torino); 
Internationale Cavoui (Mil*-
no); Catullo (Verona); Gol-
donl (Vonoila); Intornatio-
nol* Soobor (Fir*nto); Unl-
vonltai (Trioito)f Caaeelll 
(•etogna); M*d*rnl»»luis • 
Oromsr* (R*m*)) Minerva 
(N*e*ll) j U t t r w (Sari); 
Cec* (Cagllarl); S*rv*t*r* 
Faual* Fl*cc*vl* (F* l*rm*) . 

SPOCK CENStHATO -
Grazie alia manipolazione e 
alle varie censure di cut e 
stato oggetto sin dall'inizio, il 
servizio sui pediatra america-
no Benjamin Spock — gittnto 
finalmente std video dopo i no-
U rinvii — e risulfoto Vt in 
contro» piu lungo (e anche 
piu noioso) della serie. Sem
bra tin paradosso e non lo e: 
se da una parte, injatti. sono 
stati operati vari successivi 
tagli. dall'altra sono stati ag-
giunti una sussiegosa introdu-
zione di Leo Wollemborg e un 
minuscolo « dtbattito » in co
da, destinati a tutelare presso 
i telespettatori i'« onare » de
gli Stati Vniti. di cui il gruppo 
dirigente della R.4I-TV e. co
me si sa. estremamente gelo-
so. C'e da chiedersi, pero. 
perche Uyo Gregnretti e Enzo 
Tarquini. autnri di « incontri » 
anche polemici. abb'<ano at-
consentito ad avallare ancora 
con la loro firma questa ope
razione e il loro servizio » con-
ciafo » dalla censura. 

Sembra che i due autori fos 
sero andati negli Stati Vniti 
con I'intenzione di Iracciare 
un ritratio politico di Benja
min Spock, apprezzando Vim-
pegno de! personagg'w ma an
che inquadrandone criticamen-
te la Dersonalita di borghese 
radicale nell'arcn della nuova 
sinistra americana. Appunto 
per questo, essi avevano gi 
rato anche una intervista con 
un esponente delle * Pantere 
nere» (la formnzhne marxi-
sta leninista degli afroameri-
cani). una intervista con uno 
studente del gruppo « SDS » e 
un brano di un dibattito tra 
Spock P alcuni giovrini del mo 
vimenfo contro Vaaaressione 
dl Vietnam Tutto auestn. tran-
ne un frammento d<>lla dich^a 
razione dello student e dello 
« SDS » peraltro. sembra, mo-

dificata nel testo), e stato. in 
successivi momenti. escluso 
dal servizio. La trasmissione 
e stata costruita, inrece. sul
fa base delle lunghisrime e 
mmuziose dichiarazioni di 
Spock sui suo libro e sulle sue 
esperienze di pediatra (ma 
perche. poi. Gregoretti e Tar-
qumi le avevano girate, dal 
momento che la prospettiva 
dell'incontro doveva essere 
un'altra?) e di un poio di bra 
ni sulla azione del protagoni-
sta contro la guerra m Viet 
nam: un amalgama spuria. 
frammentarkt, contrassegnato 
da bruschi passaggi da un ar 
gomento all'altro e anche tec-
nicamente monotono, 

Ma c'e di piu. Nella pro 
spettiva di un inquadramento 
critico della figura di Spock. 
Tarquini e Greporetfi arerano 
girato le conversazioni politi 
che con il protagonista in una 
villa lussuosa e su uno yacht, 
ecidentemente per sottolineare 
la differenza tra il tipo di 
impegno del pediatra e quello 
dei militanti rivoluzionari. Ve-
nuto a mancare, pero, il pun
to di riferimento denli esvo-
nenti piu avanzati delta nuova 
sinistra, questo « ridimensio-
namento » di Spock si e rare 
sciato in una vura e semplice 
sdrammatizzazione del * ca
so ». che ha finito per conver 
gere con le accuse di * dilet 
tantismo » e di « 'wgenuita -
lanciate dai « liberal-marines % 
Wollemborg e Bartoli contro il 
pediatra (e resvinte, con im 
barazzata timidezzn. da For-
cella), nel cor so del /into di
battito finale. E appunto que
sto hanno imp'irifamente ac-
cettato Gregoretti e Tarquini 
accettando In censura e aval 
landola con le loro firme. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1# 

12,30 UNA LINGUA PER TUTTI 
Corio di ingles*. Qu«Hordic*sima traamiHian* 

13,00 OGGI CARTONI ANIMATI 
1345 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
1740 L'ALLEGRA BANOA 

T e n * puntata di un intcresiant* esomplo di tea tro per 
bambini dell'argentino Tito Pineiro, interpr«tato dal Gruppo 
Teatro Nuovo Mondo, diretto da Roberto Galve. 

17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) La facile scionza; b) II teatro degli animali; c) II 
fin to nonno 

11,45 ANTOLOGIA Dl SAPERE 
Profili di protagonist!: Einstein 

19,15 LA FEOE OGGI 
Spcclale per il Sinodo 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
21,00 LA PARIGINA 

Commedia di Hanri Bacqu*. Contidarato • audace » n*i lon-
tani annl della tua nascita (1195), quetto testo * oggi sol
tanto un piacovole esempio di toatro loggero * disimpognato, 
fond*to sui piu classico od abusato dai « trlangoli ». Lo in-
terprotano Anna Proclomer, Nando Gaxtolo, Ferrucdo Oo 
Corosa. Regi* dl David* Montemurh. 

22,25 INCONTRO CON MAURO LUSINI 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 I SETTE MARI 

Quest* poco convincente rassegna do) «marl > del nostro 
globo, e dedicat* ai Caraibi. E' probablle, tuttavia, ch* le 
ridotte dimension! geografiche contentano un discorso piu 
precise e stimolante. 

22,10 ILLUSIONI PERDUTE 
Se»ta puntata della riduzion* felevisiva fspirata * Honore 
de Balzac (replica) 

Radio 
VI SEGNALIAMO: Gli uomini « la terra (Radio 3°, or* 10,45) — 

Prima puntata di una Inchiesta curata da Daniele Prinzi sui 
problemi * le prospettive dell'agricoltura in Italia. 

NAZIONALE 
GIORNALE RADIO: or* 7, 0, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23;; 4,30 
Matiutino muslcale; 7,10 Musi-
ca stop; 7,41 l*ri al Parlamen-
to; 1,30 Le canzoni dot matti-
no; 9,04 Colonn* musical*; 10,05 
Lo ore dalla music*; 11,30 Una 
voce por vol; 12,05 Contrappun-
to; 12,53 Giorno par giorno; 
13,15 Quanta donne, pover'uomol 
14 Trasmlttloni regional); 14,45 
Zlbaldon* italiano; 15,45 Un 
quarto d'oro di novita; 14 Pro-
gramma per I ragazzi; 14,30 
Siamo fatti cosi; 17,05 Per vol 
giovani; 10.50 II dialogo; 19,13 
I moravigliosi «anni venti »; 
19,30 Luna-park; 29.15 Un ballo 
in maschera. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ora 4,30, 

7,30. 0,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12.15 
13,30, 14.30, 15.30. 14,30. 17,30, 
10,30, 19,30, 22, 24; 4 Prima di 
cominclar*; 7,43 Biliardino a 
tempo di music*; 1,40 Signori 
I'orchastr*; 9,15 Romantica; 9,40 
Interludlo; 10 Un'ovventuro * 
Budapest; 10,17 Improvvlso; 10 
o 40 Chiamato Roma 3131; 12,20 
Trasmltsioni regional I; 13 Po
co, abbastanza. molto, moltissi-
mo: 13,35 Little Tony Story; 
14.05 Jux«-boK; 14,45 Rlbalta di 
success!; 15 Plsta dl land*; 14 
Pomoridiana; 10 Aporltlvo in 
musica; 19 Ping-pong; 19,50 Pun
to o vlrgola; 20,01 Personale dl 
Nlco Fidenco; 20,40 Orch*str* 
dir*H* da Carlo Esposlto; 21,10 
Faust* • Anna; 22,10 Poco, ab-
baatama, molto, moltlstlmo; 23 
Crenache d*l M*tiogiorn*. 

TERZO 

10 Concert* dl aperlura; 11,05 
Muslch* per strumenti a flat*; 
11,40 Cantata dl G*org Frl*drleh 

Haendel; 12.20 Itincrari operi-
stici; 13 Intermezzo; 14 Musiche 
italiane d'oggi; 14,30 II disco in 
vetrina; 15,30 Concerto sinfoni-
co; 17,40 Jazz oggi; 11 Notizie 
del Terzo; 11.15 Quadrant* eco-
nomico; 11,30 Musica Uggera; 
10,45 Gli uomini e la terra; 19,15 
Concerto di ogni sere; 20,30 I 
virtuosi di Rom*; 21 Music* 
fuori schema; 22 II giornale 
del Terzo. 

ASCA ASSICURAZIONI 
conventional* organlztailo 
ni d*mocr*!ich* con tariff* 
RC Auto *cc*zionall CERCA 
PRODUTTORI Roma Pro 
vincia. Talafonar* or* uffi-
cio «7.914 417.172. 

AVVISISANITARI 
M*dlce S0*cl*list* dormaMog* 

°DAW STROM 
Cur* *cl*roa*nt* (ambutaterUl* 

•anaa operazione) delle 

EMOmiDI e VENE VAfiKOSE 
Cur* d*ll* eompllcaalaai: rafadl, 
flabiti. ecmnL aleer* vmrreow 

V I N I I I I , P I L L I 
DiaruNUONi OBtaoAu 

VU COU 01 RIB(Z0 n. 152 
T*l. IM.ftoi . or* 0-aO; feativt »- l l 

t ^ ^ ^ ¥•—•»•• "" t t f / a jM i i ) • M to magjla l»»fi 

I I rapporto fra so-
cialbmo e liberta 

Ho letto con interesse Ui 
vostra nsposta alia letter a del
la giovane Tama Soldani di 
Suzzara sulla censura * posso 
anche dire che sono piena 
mente d'accordo per quanto 
riguarda U modo come pen 
siamo not di nsolvere m una 
socteta socialista italiana que
sto problema e quello, piit 
generale. della liberta della 
cultura. 

Mi pare, pert, che la ri-
spotta tia insuffietente per 
quanto concerne il problema 
della censura nei Paesi socia 
listi e tale comunque da non 
soddisfare la nchiesta della 
lettrice. che credo non abbia 
voluto solo lanaare una tree-
datinn antveomumsta, ma eo-
noscere il nostro pensiero sul
la questions. 

Orbene. to ntengo che not 
dobbtamo essere piit desist 
nella condanna di tutte le 
censure (dnematografiche ed 
altre) che possono sotfocare 
lo sviluppo cultural* dei Pae
si sociatisti. come mi pare 
sia successo m dtverst cam-
pi. E non si tratta, o per to 
meno non si tratta put ah 
talso moralismo, di film con 
Qualche nudo in piit o in me
no (si vedono i recenti film 
cecoslovacchi. ungherest. m-
aosUtm dove di nudo ce n't 
to abbondanza ,). problema 
da piit parti suverato (un po" 
meno in VRSS. o mi sba-
olio7), ma di una questione 
mil protonda Di una censu
ra. per parlar chiaro. ideolo 
aid. che hlocca possibili crt 
tiche ad aspetti della societd 
tra i mil diversi. 

ffoi dobbinmo dir chiaro 
rhe condanniamo decisamen 
te ouesta censura che e som 
mamente dannosa non solo 
alio sviluppo delta cultura mn 
alio sviluvpo stesno del soda 
'ismo come va rettamente in 
teso e come i fatti cecosto 
ivicchi larqnmente dimostra 
no. 

Cordialmente 
NEDO CANETT1 

(Imperia) 

Anch* 11 compagno cenetti, co
me la giovane Tenia, forse oon b» 
sempre seguito COD attenzlone le 
nos tre pubblirazionl. perch* eltri 
mei saprebbe che piu volte, nei 
document! ulficiali de) nostra Pai 
tito. abbiamo rilevato i rilardl con 
cut neinjnione Sovtetice e oegit ai 
trl Paesi socialist! si sono affron 
tail I problem) del rapporti tro 
:ittadino e Stato E non abbiamo 
mat mancato di rilevare come sta 
necessario porsl in modo dtverso 
il problema del rapporto tra socia 
llsmo e liberta. Ira sociallsmo e de 
mocrazla, (ra Stato socialista e so
cieta civile socialista. tra politica 
e cultura. 

Esporre i fatti 
sui Paesi socialisti 
(anche quando 
ci sono 
contraddizioni) 

Compagno direttore. nella 
edizione di gwvedi 4 settem 
ore a pagina 7 si legge una 
cornspondema dalla Bulgaria 
a cura di Ferdinando Mauti 
no. Se la corrispondenza pud 
essere interessante per certi 
punti, quando si arriva a par
lare di salari, case e macchi-
ne il discorso oltre che non 
precise per le cifre ed H cam 
bio ml sembra anche trivolo 
e superficial. 

Mi spiego: st arnva a dire 
che K a Sofia sono molte le 
famiglie, di professiumsii, im 
piegati, operai che vivuno nel-
l'appartamento in aifitto in 
citta e si stanno costruendo 
la casetta per fine sethmana 
sulle alture dei dintorni» 
Piit avanti si legge: « Resisto 
no, specie nella citta. le Iran 
ge della 'provincia Ottomans' 
o 1 gual s o m con la traslor 
mazione, come quello delle 
coabit-7|oni». /o credo co 
glierai. compagno direttore, in 
queste nghe dell'articolo una 
grave contraddizione dt meto 
do e costume. 

Saluti. 
UMBERTO TRIAN1 

(Varese) 

Quella che 11 compagno giudlcs 
una contraddizione dei giornale, t 
in realtfe una delle contraddizioni 
cne .mcora esistono in quel Pae*e 
boctallsta: ed era dovere del no 
stro corrispondente non nascondar-
la, mettendo appunto in eviden 
ta sia 1 grandlosi progressi cam-
piutj to Bulgaria, sia ie lacune cne 
devono ancora essere superate 
Questo ci sembra appunto 11 com 
pito de • I'Unltt» quando scrlvc 
sui Paesi dei mondo socialise*: da
re il maggior numero possibile di 
inlormasioni, alt inch* i ooitri let-
ton slano in grado di poter trane 
a loro volta un gludulo (ondato 
ed Obiettivo-

Ubri per una 
biblioteca 
a Giuliana 

A Giuliana (Palermo) nel 
Vambito della Biblioteca po-
polare e sorta I'atttvita di na 
movtmento culturale « Gruppo 
Biblioteca Popolare» decisu 
ad affrontare problemi precv 
si di interesse comune me 
diante tndagtnt sociologtche. 
Detto « Gruppo » e costituito 
da giovani studenti, professio
nal, operai, contadmi, ch* 
unitt si propongono di pro 
muovere un programma chia
ro. impegnato, responsabile. 
Prtncipalmente tl «Gruppo » 
si propone la creaztone dt una 
biblioteca popolare aperta a 
tutti per spingere i giovani a 
leggere. a discutere. a dialo 
gare. 

Giuliana e un piccolo cen 
tro depresso delta province 
dt Palermo, posto ai marginx 
della tns'e Valle del Belice 
Non esistono circoli culturalt. 
initiative sportive 

Siamo fiductost che questo 
appello possa trovare nscon 
tro in tutti gli amid perche 
ci vengann incontro con I'm-
vio di libri. di qiornali. dt 
riviste. 

Disttntt taiutt. 
CARLO CAMPISCIANO 
(Biblioteca popoUro «P. 
Olimpio » . via Santoro 7 
• Giuliana • Palermo) 


