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La scuola e la cittd 

Leftmttnre ettiUzie sono scoppitte: an gravissimo 
problenu politico che BOD si poo eladere 

Le university 
nei centri storici 
e nelle metropoli 
Ua'ipattsi Ji MfMiaazine territorial* • ref imam callatata all'in-
ten sistsan scalastics — DaNa prastste anricMe a ^itelle del 
«tena aw*Ja» — Strike** aahwsitana e latta aaticapitalista 

Da Mosca 

Confermata 
l'espulsione 

di Solzhenitsin 
II noto narrators e state esclvso dall'Unione 
degli Scrittiri — II conunicatt e aaparso sul-

la « Literatunuia Gazieta » 

MOSCA. 12 
Come preannunciato, si e a-

\uta oggi. tramite la Literatur-
naia Gazeta. la conferma uffi-
ciale della espulsione di A-
lexander Solzhenitsjn dall'Unio
ne degli scrittori soviet it i. La 
breve comunicazione — in tutto 
meno di mezza coionna — dice 
che l'organizzazione degli scrit
tori di Rmzan ha nlevato c che 
ll comport a men to di Solzhenitsjn 
riveste un carattere antisociale 
che contraddice radicalmente ai 
pnncipi e al compHi fissati nel 
to statuto deU'Unione» e pe"" 
tanto ha deciso di espellerlo 
La decisions e stata ratificata 
da Ha Direzione deU'Unione de 
gli scrittori della Repubblica fe 
derativa russa. 

La motivazione dell'espulsione 

dell'inasprimento della lotta 
ideologica neJ mondo contempo-
raneo. si eleva it grado di re-
sponsabilita di ogni scrittore so 
vietico per la propria opera 
creativa e per ll proprio com-
portamento sociaie ». 

Sin qui il contenuto del co-
municato. Si deve anzitutto no-
tare — e la cosa e rilevante ~ 
che in esso non e contenuta e-
splicitamente j'accusa che le 
Opere di Solzhenitsjn abbiano 
di per se carattere antisovie-
tico. L'accusa e che 1'autore 
non si e opposto o non ha preso 
le distanze da!la utilizzazione 
speculativa che possono averne 
fatto gli awersari dell'URSS. 
Come si sa. Solzhenitsjn si e 
difeso npetutamente, e a quan-
to si sa anche nell'assernblea di 

CMceg* O r e l * in f a t * di re*lizz*zion* 

II 
Quale aara la oonClffuraiio-

ne edilixia deUUnivanita del 
(uturo? II dibattlto che e In 
corso da aicunl azml ba avu> 
to ID prime luogo un gran-
de merito, quello di matter* 
a dlspostslone del pubblico 
una doeumentasione ooroplo-
ta su quanto nell'ultiino de-
cennio ai va taoendo net mon
do in fatto di edillsia uni 
versitaria. 

Si va dalle aoluztom del 
terao rooodo (Zambia. Medio 
Orient*), a quelle europse 
(franoesi, tedeaeh* e sopratut-
to britanniche — Bath Edlm-
burgo —), alle grandl concen 
trazioni amerlcane (Chicago 
Circle, California); e ae. come 
scrive r •»«**«>» De Boaa in 
« Piantfieazsane e dtsegno dei-
I Universita » (ed. Uiiiversita-
rie Itaiiane) «la definition* 
degli obiettivl spedfid e del 
caratteri di una atruttura uni-
versitarla,~ tende ad easere 
strettamente legata al oonte-
sto stotico di ognl sltuaslo-
ne, e ogni propoaU rappre-
senta la risposte ad un par 
ticolare insieme di eondizio-
ni, tuttavia da ciaacuna e poa 
sibile trarre indicaaionl di ca-
rattere generala, non aok) e 
non tanto per U cbiarimen-
to del concetto di atruttura 
universltaria, quanto per la 
soluxione del probtotna della 
progettaziooe di questaw. 

Sin dalle prima battute la 
discuaaione ai e ooncentrata 
sul problema del rapporto 
tra ftlrUvertita e la «tta , • 
si e trrigidiu nella contrap-
poeizione antltettca « unlverai-
ta nella citta» o «campus 
umveraitario extraurbano». 
Coma ai e arrtvatl a queata 
contrappositdone apparente-
menve inconciliabUe? 

L'unlversita in Italia • na-
ta 8JD dagli inial del aeoolo 
XIII nelle citta, e d o e In 
un oontesto urbano preeai-
stent* ad etaa: per lo plii 
in veccol oonvenu, antlchi pa 
lazii, aiaaggregata per faool-
ta man mano one eaaa al 
aviluppavA-

Con 11 creacere delle cltta, 
e con U rtlativa ma non an-
eora saturik espanalone unl-
versitarla, si sono verificatl 
g rosso modo atie tipi di rap 
porti tra unlvertita e c i tu 
QueUo dellUniwrsiU nella 
metropoli, vedi aoma e Ml 
lano, nei quail lUmverslta ba 
cercato dl trovare le MM aree 
d'espansione ai margini della 
citta (margini one oomunque 
oggi sono autl aaaortHtl dal
le espanalone cittadint) e 
queUo deU'univeratU nel <en-
tro minors e oentro atoivo, 
dove Cuniveralm pare abb** 
assorbito la dttk, che e in-
fatti divenUta una « Cltta uni-
versitaria •• 

In entrambl i oaal ai puo 
dire non eajatano rapportl d: 
integraaaooe tra univeralta • 
citta. Se nel caao della me 
tropoil I'aaaunto pub rtaulta 
re evident* (il oompteaao uni 
versitario e un amblente chiu 
eo ed lnacceaaibUe anobe nel
le sue atruttura ttaksne) nel 
aecondo puo rteuhare meno 
comprenaibile ed enal legaer 
mente eretlco. Bppure, ae pre-
acindiamo per un momento 
dall'inaidioao faactoo emena-
to dal eUcoatoeo rmimg'f-
nmrte deUe mure aatione, 
quale Upo dl rapporto al e 
eanraaao nel ohtuao del Cen
tri atorld torn citta e unlwer-
s iU. at non queUo atiatocra-
tlco ad ettterto. e qutodl eatre-
neo alia orobleinetkie aoda* 
le della CltteT 

Tuttavia, nel oonirooio oon 
1 medeul <M aaeanainni urn-
rei iherle del ratio del moo-
do, in Italia at puo parlare 

bana> dedTTnlniiHa one po-
trebbe easere one rtrustions 
fertile e produttiva in nre-
aensa dt un aalto qualltalivo 
one colDTOlfsen non aole lo 
ariluppo deUe atruttura uni 
feraitaiie, ma ancas quelle 
•Jsllintiara citta. 

ABn etato di parallel deOa 

pianificazione urbanistlca Ita-
llana o meglio di sviluppo 
delle citta sulla base delle 
leggi di produzione accumu 
lazione consumo del sistema, 
I'unica alternativa poasibile 
alio acoppiare delle strutture 
univeraitarie sotto la spinta 
deU'eepansione e parsa a mol-
tl queue di uscire dalle citta 
aecondo il modello anglosas-
aone prima, americano poi, 
del «Campus*. Solo cosl, si 
e penaato, potremo dotare la 
Universita non solo delle at-
treneture neceasarie alia ri-
oerca, ma anche del servizj 
per gli student! nella dimen 
alone neoessaria al problema 
attuale. 

Ma polche In Italia le pos 
albUita dl sperlmentazfone 
concrete sono nella generali-
ta del casi, nulle, ed anche 
queUo che sembrava dover 
easere 11 primo Campus uni-
Tersitario rasidensiale Italia-
no, quelle caiabro, e ancora 
In alto mare, la discussione 
e andata avanti, ed e comin-
clata ad atfiorare la tematl-
ca cne ha messo in crlsi in 
Gran Bretagna il modello di 
Campus extraurbano. Essa 
parte dalla tradlxione britan 
nice di universita residenzla-
le. a college, ed e portata 
avanti dagli student! che ri-
fiutano di estraniarsi dal con-
testo dttadino e richledono 
maggiorl scambl di esperlen-
M e dl contatti umani. E' 
un riflesso di questa tema-
tica che ha portato lo scorso 
anno gli studenti di Milano 
ad affrontare 11 problema 

Suantitativo della mancanza 
1 alloggi per gli studenti, 

qualificandolo con la occupa-
sione dell'albergo Commercio 
nel centre di Milano e con 
il rlfluto di essere deportati 
a decine di chilometri dalla 
universita e dalla citta: occu-rlone che dette, nel mesl 

cui e durata, la possibi-
lite dl esperimentare nuovl 
canall dl rapporto tra studen
ti e opera!. tra studenti e 
ponolazlone 

Oggi la discussione sul rap 
porto tra universita e citta 
pare avere superato la con-
trapposizione abbastanza ste
rile nella quale sembrava fer 
marsi; essa non e peraltro 
portata avanti eschisivamente 
daj sostenitori della necessi 
ta dl Integrazione. Uno stu
dio della Pacolta di architet-
tura di Milano (1) sostiene 
infattl la tesi opposta, e cloe 
rlfiuta di «strumentallzzare 
gli insediamenti universitari 
come poli capaci di caratte-
rizsare e rivitallzaare 11 tea-
suto della citta» e sostiene 
la configurazione dell Univer
sita come « antlcitta ». come 
•dialettica contrapposizlone di 
un mondo a un mondo, di 
un amblente a un ambien-
te», • occaaione di un ritor-
no, per l'insediamento univer-
sltario, alia tradizlone e, in
sieme, alls grande srchltet-
turea (1) 

La formula dell'« antlcitta 
universltaria » pub anche ap-
parlre affaacinante, ma a not 
sembra intellettualmente ste
rile; eaaa coetringe 11 proble
ma deirinsediamento uni ver
sitario neU'ambito di scelte 
strettamente architettoniche. 
con una mittzsazlone del po 
tare di trasclnamento cultu 
rale ad esse attribuito. Pare 
a noi che 11 problema dello 
avlmnpo delle strutture uni 
versrairie poaaa uscire dalla 
mutlle oontrapposlsione « uni
versita integrate alia cltta* 
o «universita diff erenaiata 
dalle cltta* attraverso una 
impostasione volta a volta ri 
gorosa del ruoio che esse puo 
svolgere nel territorio. sis es-
ao urbano o regionale. In que
sta otttoe, proposte di orgs 

territorial* 

prio programma di rtcerca i 
programmi di ricerca voluti 
e diretti dalla grande indu-
stria Internationale; tali pro
poste — dicevamo — potreb-
bero costituire uno del canali 
attraverso il quale inserire la 
lotta per lo sviluppo della 
Universita in quella piu gene-
rale per il rovesciamento del 
sistema capitalisticc. 

Novella Sansoni 
(1) Ouido Canella • P<u$ato 

9 prospettive deU'anticUUi uni-
versitaria • 1968 • CiclonWato 
a cura delta Facolta di ar-
chitettura di Milano 

(L'articolo precedente sulle 
strutture edilixie univeraitarie 
e stato pubblicato in questa 
pagina, ieri, mercoledl 12 no-
vembre). 

e cosi prospcttata: « Negli ulti-
mi anni. il nome e le opere di 
Alexander Solzhemtsjn sono sta-
ti attivamente utilizzati dalla 
propaganda borghese nemica 
per una campagna di calunnte 
contra il nostra pa esc. Cid non 
di meno Solzhenitsjn. non sol-
tanto non ha espresso in pub 
blico il proprio atteggiarrtento 
nei rispetti di queste campagne, 
ma — nonostante la critica del 
I'opmione pubblica sovietica e 
le ripetute raccomandazioni del
l'Unione degli scrittori — ha in 
sostanza contribuito con talune 
sue azioni e dichiarazioni a mon-
tare un clamore antisovietico 
attorno al proprio nome >. 

In realta gia un anno fa lo 
stesso Solzhenitsjn in una let-
tera inviata alVUnita e in una 
altra. piu ampia. inviata alia 
Ltteroturnaia Gazeia declinava 
ogni responsabilita diretta o vir-
tuale per l'arrivo in occidente 
dei suoi manoscritti e per la 
pubblicazione di easi da parte 
di un editore italiano e di uno 
inglese. Si tratta. come e noto. 
dei due romanzi « Reparto can-
cro » e « n prime cerchio ». 

II comunicato odierno aggiun-
ge quindi che 1'operato di Solz
henitsin va giudicato alia luce 
del « fatto che nelle condizioni 

Riazan. da tale accusa dlmo
st rando di non avere ne pro-
mosso ne tollerato la fuga del
le sue opere all'estero. 

II riferimento a « talune azio
ni > di Solzhenitsjn che avreb-
bero facilitato la campagna 
avversana. nguarda traaparen-
temente la piu importante e 
clamorosa delle iniziative prese 
dallo scrittore: la sua lettera 
ai congresso pansovietico degli 
scrittori nel maggio '67. nella 
quale, sia pure in termini che 
rtsentivano di una condizione di 
angoscioso isolamento, venivano 
sollevati i problemi della li-
berta di espressione artistica e 
dell'opera di tutela su di essa 
che l'Unione dovrebbe espli-
care. 

Enzc Roggi 
Sull'tntera vicenda l'Unita ha 

eid espresso il suo otudizio due 
piorni fa, quando le voci del-
l'espulsione di Solzhenitsjn hanno 
cominciato a prendere const-
sterna. Tale giudizio pud essere 
solo confermata e accentuato 
oggi che la notizia deU'espul
sione. lungi aall'essere smen-
tita, ha acquisfafo corattere uffi-
ciale. 

Lettera da Budapest 
II nuovo artigianato ungherese 

Artisti alia ricerca 
di motivi popolari 

o regio
nale deU'unlverslta, coUagat* 
elltntlero siaUma di istruzlo-
ne, oapaci dl soUevar* ten 
slonl pluttosto che di adeguar-
ai al rapporto eaiatsnt* Indu
strie • personals quallfloato e 
di contrasure con un pro-

BUOAPEST, novembre 
Esiste ancora un vero e 

proprio artigianato popolare 
neU'Europa centrale, in pae-
si cio6 dove l contadim era-
no capaoi dl tirare fuon da 
un sempllce pexzo di legno 
statue, intarsi o di traafor-
mare un vaso di terracotta in 
ur soprammobile di gusto, 
con decoraaioxu a piu colori? 
Non 6 facile rispondere, al-
meno per quanto riguarda la 
Unghena, perche continue so
no le trasformazioni social i 
nelle zone di campagna e in 
quelle piu arretrate del 
paese. 

Cerchiamo di prooedere con 
ordine alia ricerca dell'arte 
popolare partendo da Buda
pest dove numerosi sono 1 ne-
goii che ospitaxio oggetti pro-
venienti dalle vecchie case di 
campagna. II ncercatore po-
tra cosi trovare i piattl di 
ceramica e di terracotta con 
decorazioni a fion rossi, gial-
li ed azzurri; brocche ed an-
fore che venivano usate per 
1 sorvizi casalinghi; cassapan-
che e sedie intaroiate e ver-
niciate con tint* forti; fruste 
di pelle; icone contadine (pz-
raszt-ikon) disegnate su vetri 
o specchi; tessuti, sclalli, ri-
cam! e tendaggl lavorat] a 
mano con i vecchi tela!. 

L'arte popolare — come e 

ne del legno, confezione di 
tessuti, cottura di ceramiche 
ecc.) hanno abbandonato tale 
tipo di produzione e sono sta
te integrate nelle attivita coo
perative sia nel campo della 
agricoltura che in quello del-
l'inaustria. Si e cosl avuto 
un rallentamento nell'artigia
nato popolare. Di questo, in 
Ungheria, ci si e accorti in 
tempo proprio perche" nei ne-
gozi si sono avuti aumenti 
di prezzi. Molti sono corsi al 
riparo cercando di spacciare 
oggetti di produzione attuale 
per materiale prodotto tren-
ta, quaranta o clnquanta an
ni fa. 

Le manovre, a volte, sono 
riuscite. E' aocaduto che il 
sistema del « pataccari * ha 
funzionato con qualche turi-
sta tedesco o austriaco in ve
na di acquistl facili. Ora, pe
rt, si cerca di invertire la 
tendenza e di ridare fiducia 
all'artigianato popolare. 

Non si tratta solo dd far 
riprendere alle vecchie fami-
glie un lavoro abbandonato 
da anni, ma anche dl dare 
la possibilita ad artisti e ri-
cercatori dl vivere sui luoghl 
che videro il fiorire delle tra-
dizioni popolari. 

Nasce, quindi, un artigiana
to non piu basato sul nucleo 
familiare. ma suU'artista. E 

noto — rlentra nelle tradlsio-
nl unghereei piu genuine: 
ogni region* ha apportato il 
suo contributo sia per quan
to riguarda I modi di realis-
sasione, sia per le differeiuM 
negli ornament! e nei colori. 
Ma con il pasaare degli an
ni, con 11 progreaso nelle 
campagne e neue son* piO 
arretrate, si e assiatitv ad 
un graduate abbandono della 
arte popolare. Molte famiglie 
che prima si dedicavano ai 
lavori manual! (lavorazio-

gti effettl possono essere vi-
sti a Budapest dove molti ne-
gosi (Nipmuveuet e Hazipa-
ri bolt) aspongono opere di 
grand* valor*. Vi e cioe una 
riqualificaalone di tutto il 
settore cb* non disturb* mi-
nlmamente la genuinita del 
prodotu siano as*i ceramiche, 
anfore o piatU. 

Naturalmente e nella cera
mica che piu si esprimono le 
quaJlta di molti artisti. Gia 
nel medioevo si avevano in 
Ungheria vasi di t*rra dl ve

na forma senza ornamentl 
Nel XVI secolo, sotto Tin-
fluenza det turchi. i vasai ven 
nero stirnolati a raffinare le 
loro produzioni. A poco a po-
co l'arte della decorazione di-
venne patrimonio comune e 
il XVIII secolo erano nume-
rose, in tutto il paese, le 
piccole Industrie che si dedi
cavano alia ceramica. In mol
ti casi, pero, la produzione 
in serie provocb vere crlsi 
nel settore artigianale. Molti 
furono costrettl a rinunoiare 
all'uso del fomo di cottura 
casalingo. proprio perch* ora-
mai I'industria vendeva a 
prezzi di concorrenza inaccet-
tabili. 

A Nkdudvar e a Mesotbr 
numerosi vasai si dedicavano 
alia preparazione di anfore 
opache, levigate con la pie-
tra e poi annerit* col fumo. 
Ad Hodmezbvasarhely, lnvece, 
piatti e vassoi erano ampia-
mente colorati; a Oyongyos, 
Pasztb e Sarospatak il vasel-
lame era decorato con colo
ri vivi su sfondo chiaro o 
scuro. 

Oggi, non esiste una vera e 
propria it Industrie» arti
gianale. Esistono artisti che 
rtcercaiio i motivi popolari. 
Cosl a Tlhany. I'lstmo del la 
go Balaton, meta di turistl 
e luogo di villegglatura. le 
tradisioni del vasai maglarl 
rtvivono in una vecchla onsa 
di contadini ora trasformata 
in laboratorio-museo dove 
una giovane artiste, Lidla 
Berth, prepare, cuoce, amalta 
e dlsegna piatti. anfore e pen-
nelll che poi s Budapest fi-
gurano nelle migliori vetrine. 
E' anche questo. quindi, un 
modo per conservare Parte 
popolare, per non farla rovi-
nare dei pmcedim«nti indu* 
striali. 

Carlo Bonodatti 

Quattro 
libri 

sul segreto 
del Vietnam 

II quaderno di Suova Ge
neration* su Ho Ci Min ed 
11 Vietnam, curato de Renao 
Foe, Ptero Lapiccirella e Due-
d o Trombadori. contine una 
ampia raccolU dl acritti e di 
discorsi di Ho Ci Min, dal 
discorso pronundato al Con
gresso di Tours del partito 
socialista franc*** fino al te-
stamento che 11 President* 
vietnamita ha lasctato al po-
polo vietnamita ed all'intero 
movimento comunista ed ope-
raio e di liberazione del mon
do. Accompagnano gli scritti 
ed i discorsi di Ho Ci Min 
una serie di comment! reda-
zianali e di scritti di altri 
dirigenti vietnamiti (Le Duan, 
Pham Van Dong. Truong 
Chinh. Vo Nguyen Giap, tra 
gli altri) e di lean Cheaneeu, 
insieme ai document! pHi re-
centi come 1 died punti del 
PNL del Sud Vietnam e il 
programma d'azione del go-
vemo rivoluxionario prowiso-
rio del Vietnam del Sud. La 
abbondanza del materjrle e la 
modestia del prezzo rr tritano 
a questa pubblicazioi«e una 
larga diffusione. 

n quaderno offre ai letto-
ri anche una grande foto-ma-
nifeato a colori di Ho Ci Min 
(ma un errata-corrige sareb-
be necessario: una fotografia 
di Ho Ci Min, pubbllcata a 
peg. 30, e indicate come ri-
salente al periodo della resi-
stenza anti-francese, risale in-
vece, come quella die compa
re suH'ultima pagina di co-
pertlna. al 1S50). 

« Archivio per il Vietnam », 
che e presentato da Enriea 
Collotti Pischel, raccoglie le 
monograf ie e la documentazio-
ne pubblicate tra il gennaio 
e il dicembre 1968 dalla rivi-
sta mensile «Archivio per il 
Vietnam ». tniziativa persona-
le di Giampiero Cotti-Comet-
ti, un giovane geografo che 
ha sopperito con una grande 
dose di buona volonta e di 
dedizione ad una acuta man
canza di fondi e di aiuti. Pri
ma sull'arco di dodid mesi, 
con la pubblicazione mensile, 
ed ora nel volume di 320 pa-
gine, egli ba dato !a miglio-
re e piu sicura documenta-
zione sul Vietnam che sia fi-
nora apparsa in Italia (ma 
anche all'estero, va detto, so
no scarsi gli esempi di tan-
ta completezza, rigore scienti-
fico e documentazfone rac-
chiusi in un*unica opera), di 
mostrando come sia possibi 
le fare opera compiutamente 
scientifica e globelmente uti
le anche contando sulle sole 
proprie forze. 

Una acuta necessita dl fon
di e di aiuti e la cosa che 
le edizioni Jaca Book hanno 
in comune con 1'autore di 
MArchivio per il Vietnam*. 
Una esplicita richiesta di so-
stegno economico e stampata 
a tutte lettere sulla seconda 
pagina di copertina de « / 
contadini del Nord Vietnam 
e la Querra*, volume doppio 
della «Piccola serie», risul-
tato da una mchlesta nelle 
provincie nord-vietnamlte di 
Hung Yen, Thai Binh, Ha-Tay 
e Ninh Binh, e corredato di 
una appendice di Wilfred 
Burchett sul tema a Vietnam 
1945-1968 *. che fornlsce la piu 
vasta cornice entro la quale 
inquadrare l'indagine di Ge
rard Chaliand. II giomalista 
e ricercatore ha lasciato par
lare i protagonisti vietnami
ti della storia di questi an
ni, e ci ha messo, di suo, lo 
stretto lndlspensabile. E' un 
libro che spiega perche. alia 
fine, l contadini abbiano scon-
fitto la tecnologia americana. 

Le ragioni di questa scon-
fitta Pino Tagliazucchi, col 
suo libro su Dien Bien Phu, 
le ricerca in quella che sem
bra ormai storia passata e 
Ion tana, ed 6 invece lezione 
tanto vlcina ed attuale. E' 
una piacevole sorpresa, del re-
sto, scoprire che un autore 
italiano si occupi, con acu-
me, di un periodo di storia 
che sembrava dover essere ri-
serva di caccia dei grandi 
special 1sti dl estrazione Iran-
cese. L'autore, con grande mo
destia, avverte di non avere 
voluto scrivere un trattato dl 
storia, e nemmeno un trat
tato di scienza militare, e so
stiene che la sua opera « non 
ha ntente di originate», pro-
ponendosi soltanto di rispon-
dere ta questa domanda che 
ci aiamo tutti rtvolta: quale 
e il segreto del successo viet
namita? » -E pare poco, in 
un'epoca in cui tanti autorl i 
quali scrivono con gusto le 
piu atroci banalita pretendo-
no di fare opera distinta ed 
originate? 

a, t. a, 
c H o Ci Mm, il Vietnam*, 

quaderno di « Suova Genera
tion* », organo delta FGCt, 
pagg. 66, lire 300. 

« Archivio per il Vietnam », 
di Giampiero Cotti-Comettt, 
Sapere Edtxioni, pagg. 320, 
senea tndtcazione di preuo. 

« I contadini del Nord Viet
nam e la guerra*, di Gerard 
Chaliand, Piccola Serie della 
Jaca Book, pagg. 265, lire 1.600. 

«Dien Bien Phu, tremila 
giomi», di Pino TagHaeuccht. 
serie « Teoria e storia di etas-
se». Musoltni Editore, pagg. 
252 ptit una serie di car line, 
tire 1.200. 

Programmi Rai-Tv 

Televisione 1* 
MM CORSO Dl INGCESE 

1MS 10 COMPRO, TU COMPRI 

1341 TELEGIORNALE 

MM IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 

MM TELEGIORNALE 

17/45 LA TV DEI RAGAZZI 
R**lt* • fantasia: II M M di Giuli* Verne. S*c»na* earte 
del film Dalle Terra alia L w u 

11/45 OUATTROSTAGIONI 
L»Ha antiearaasltaria 

19,15 ANTOLOGIA Dl SAPERE 
Preflli di prelaeeelsti: ttewte* 

1ty4S TELEGIORNALE SPORT, CrwMcR* itaiiane, Oa«i al Par. 

HM TELEGIORNALE 

t\M ELEONORA DUSE 
CMMincia Miie tcewaegiale di Gilaterl* Levers* * Cnicra 
Serine aulla vita sell* fames* attrk* Hali*M. L* reeia 
• «H Flamlnle BeiHni. PrartaoMtista h Lille Rrlgnana. In 
quest* prim* parte si narrene gli inizi diffklll oMI* D m * 
e il sue amor* per Arriao Beit*. 

2 t M TRIBUNA SINDACALE 

UM TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
VM TELEGIORNALE 

21,15 BADA COME PARLI 
Pass*t*mp* a prnmi prtsentate da Enze Tortora 

23,10 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
Uno del servizi si occuper* delle r*diazieni solari, anch* 
in rapperto all'impres* dell'Apollo 12 che ha initio domani. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO ere: 7, 
I , 1«, 12, 12, 15, 17, M, 23; 
O S : Mettutino mu»k*ln; MS: 
Musics Stop; 7^7: Peri e di
aper!; 7y*t: Ieri al Paiiamen-
te; 1^8: Le canzoni del mat* 
tine; 9: I nostri flail- M i : Co
ionna musicals- 1MS: La Ra
dio per I* ScueU; 11^5: Le ere 
delta muska; 11M: Una voce 
per voi; 1245: Contrappunlo; 
1241: Si o ne; 12,3»: Lettere 
aperte; 12,42: Punf* * vlrool*; 
12,53: Giorno per giern*; 13,15: 
Le Corrida; 14: Tretmissioni 
rogionall; 14,45: Zibaldone ita
liano; 15/5: I nostri successl; 
UM' Meridian© di Roma; 
17^5: Per vol giovanl; 1 M I : 
Sul noslrl mercati; 19,13: II 
piHore di tanti; 19,M: Luna-
park; M,15: Pagine da operet-
to; 21: Concerto del pianista 
Dlno Cianl; 21,45: Orchestra 
diretta da Vitterie Sforzi; 22: 
Tribuna tlndecalo; 23: Oggi al 
Parlamento. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO ore: 4,M, 

7^ i , MS, 9^ i , 1*M. "M. 
UM, I * , * , UM, MM. HM. 
A7M. 1M0, MM. 22, 24; «: 
Prima di cominciare; 7,43: Bi-
lierdino a tempo di musica; 
1,13: Buon viaggio; 1,1 •: P*ri 
* disparl; 1,41: Signort I'or-
chestra; ijsi' Com* e percM; 
9,15: Romantic*; 9,4i: Inter-
ludlo.- 19: Una tempest* dl 
neve; 19,17: Improvvlso; 10,40: 
Chiamato Roma 3131; 12,20: Tra-
amissioni regionali; 13: II vo* 
stro amico Gino Ccrvi; 13,35: 

Millegirl; 14: Canzonissima 
19*9; 14J5: Juke-box; 14/5: Su 
o giu per II pentagramma; 15: 
La rassegna del disco; 15,15: 
II person*ggio del pomerigglo; 
15,10: ADpuntamente con Gou
nod; 13,35: Ruoto e motor 1; 
15,54: Tre minuti per to: 14: 
Pomeridlan*; 17^kS: Class* 
unica- I I : Aperitlv* in musi-
ca; 10^5: Sui nostri merest); 
19: Un cantant* tra I* folia; 
1943: Si o no; 1940: Punto 0 
virgola; 2041: Fuorigioco; 
20,11: Arcirom*; 21: Haifa che 
lavora,- 21,10: La boutique; 
21,55: BoltottliM per I navi-
gantl; 22,10: Amor* e melo-
dramma; 22/0: Appuntamenlo 
con Nunzio Rotondo; 23: Cro-
nache del Mozzegierno; 23,10: 
Concono UNCLA per canzoni 
nueve; 23,40: Music* logger*. 

TERZO 
ORE 10: Concerto di aper

ture- 11,15: I Quartern per 
•rchl di Paul Hindomith; 11,45: 
Tasttore; 12,10: Universita in. 
ternazional* GugKelmo Marco
ni; 1240: Civllta ttrum*nt*le 
Italian*; 13: Intermezzo; 14: 
Concerto della vlollst* Lin* 
Lama e del pianista Bruno Ca-
nino; 14,55 Parsifal • 17; L* 
opinion! degli *ltri 17,10: Cor
so di lingua francos*; 1745: 
Tre libri al mesa; 17,40: Jazz 
oggi; I I : Notizie del Terzo; 
11,15: Quadrant* economko; 
1140: Medea; 1940: Concerto 
di ogni sera; M40: Turandot; 
22: II Giornale del Terzo; 22,40 
Rivista doll* rivlst*. 

VI SEGNALIAMO* Medea di Lukio Anneo Seneca (Radio 3. 
ore 11,30) - Regia di Viltorio Sermenti, Tre gli Interpreti: 
Elena Zaretch) • Sergio Fantoni. 

Contro 
canale 

DUE SCUOLE A CONFRONTO 
Seconda ptmtata — e prima de-
lusiome — deil'inehiesta $u La 
scuola degli altri di Enrico Gras 
e Mario Craveri dedicata a Stati 
L'mti e L'mone Sovietica. 1 dw 
autori avevano inmate la set-
timana scona abbastama m sor-
<i\na. ma con molte promesse. 
Avevano mjatti tmpostato la pri
ma uuniata come una carrelimta 
«ui c problemi * della scuola m 
tutto il mondo. rtpromettendost 
— ed annunciando — che nelle 
seltimane successive avrebbero 
cnalizzato nel dettaalio i sinaeli 
temi e le soeetjiehe e*penenze. 

Sulla base di questo tmpegno 
la puntata di ieri si e aperta 
con un lungo esame della scuola 
xtatumtense al quale ha fatto 
sepuito. assai ptu brevemente. 
quello dell'Vntone Sovietica. Di-
cianto subtto che questa struttu-
ra espostUvo ha reso particotar-
mente dificUe — e coinunque 
meno chiaro — Volte to confron-
to dtretto: oiacche. pm che *I-
tro. si e avuto il susseouirsi di 
due dtstinti servizi che assai ptu 
uiilmenle avrebbero dovuto ao-
\ rapporsi in uno seambio ce-
stante di informaz'ioni. II con-
fronto, mjatti, non era (o non 
avrebbe dovuto essere) un sem-
plice espediente narrative o. co-
munque. la semplice espos'tzione 
di un ennesimo scontro fra t 
due giganti (come precisa il ti-
tolo della puntata): avrebbe do
vuto essere una articolazion* 
narrativa capace di evidemiare 
le differenze profonde che esi
stono fra due sistemi scdastiei, 
dei quali I'uno fa affidamento 
soprattutto sull'iniziativa private 
e laltro si vale di una oraanit-
ZQtissitna struttura centralizzata. 
E mettere in eVidenza. ancha. 
le analogic Questi due aspeM 
del problema. invece. sono stati 
afMati soltanto alia esposizione 
verhale dello « speaker >: e lo 
spettatore. piu spesso di quanto 
non vi sarebbe stato bisogno. ha 
dovuto effettuare da solo — 
quando ne ha avuto materiale 
suffic'iente — i necessari raf-
fronti. 

Ma e'e dell'altro. purtroppo. 
Per restore alia tecnica esposi-
tira. bisogna mfatti rilevare an
cora che Gras e Craveri hanno 
fatto ricorso ad una narrazione 
assolutamente suoerata: nella 
quale I'informazione dello « *pea-
ker * procede sostamialmente 
disgiunta dal materiale visivo 
e piu autenticamente televisivo 
e documenlario. Moito spesso. lo 
sforzo per decifrare le immaa'm 
ha fatto perdere il filo del com-
mento: o Vattenzione alle sottili 
precisazioni dello < speaker » ha 
fatto accogliere con fastidio tl 
materiale filmato. 

Infine e sia pur brevemente 
(ma torneremo, insieme all'in 
chiesta. su questo argomento). 
va aggiunto che non sempre i 
due autori hanno saputo coglie-
re Vessenza dei problemi. anch1; 
quando li hanno enunciati. Cosi, 
per fare Yesempio piu vistoso. 
troppo frettolosa i apparsa la 
loro informazione e il loro esa
me delle ragioni del segregazio-
nismo razziale neUe scuole ame-
ricane e della contestazione uni-
versitaria. Certo, abbiamo visto 
immagini (le violenze della po-
Iizifl contro gli studenti) che non 
sono usuali in TV, anche se sono 
state abbondantemente consuma-
te sulla stampa borghese: ma 
non bastano queste foto e le 
generiche parole che le hannn 
accompagnate a chiarire la por
tata di un fenomeno che ha 
investito contemporaneament? 
scuola e societa. E non solo in 
America. 

vice 

Non aspettare che ti informino i padroni 

ABBONATI 
Abbonamento sostenitore L. 30.000 
Abbonamento annuo (a 7 numeri) L. 21.000 
Abbonamento annuo (a 6 numeri) L. 18,000 
Abbonamento annuo (a 5 numeri) L. 15.000 
Abbonamento semestrale (a 7 numeri) L. 10.850 
Abbonamento semestrale (a 6 numeri) L. 9.350 
Abbonamento semestrale (e 5 numeri) L. 7.850 


