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la nuova generazione l ' U n i t d / sabato 27 marzo 1965 

RIPRENDE LA LOTTA 
NELL'UNIVERSITA 

Nelle fabbriche e nei cantieri 

I)u mercoleri) 3 1 ninrzo riprendera in tut lo 
il paese I'agitazione tlegli studenti univerai-
turi c o n l r o il p iano Cui , la polit ica «lei rinvii 
e per una democratica r i forma della scuola. 
lAi^ituzioiic prosegtiira s ino a sahato 3 apri lc . 
Sul la rip res a delta lotta e sul le prospett ive 
d i e I'azione del mov imento stt idcniesco apre 
puhh l i ch iamo una dlehiarazione di Roberto 
Spuno , vice pres idenle n az iona l c del l 'Unuri 
(Uiu'one iia/.ionale univergituria rn p present a-
tivu i tal iana) e presidente nazionale dell 'Ugi 
(Ui i ione goliardica i ta l iauu) . 

Ln pubblica/iono della re-
lazione della Commissione di 
indagine suilo stnto o lo svi-
luppo della pubblica Istru-
zione in Italia che costituiva 
un tentativo di dare final-
mente una visione organica 
dei problemi deU'istrnzione in 
Italia p»r non riuscendo in 
questo compito, limitandosi an-
zi ad una raccolta delle posi-
zioni da piu parti cspresse in 
precedenza, dava tuttavia per 
la sua stessa rilcvan/a una 
grossa spinta a una precisa e 
ampia ripresa dol dibattito sul 
problcmn. 

Anche per 1' UNURI qtiel-
1'evento coinciso con un mo-
nicnto di grande ripresa di eln-
borazione sui nuclei di soste-
gno, i principi fondamentali 
cioe e i settori piu importanti 
di una seria riforma universi-
taria. 

La presa di posizione c for-
tcmente critica > sul contenuto 
delle proposte della Commis-
sione di indagine, la giornata 
nazionale di agitazione del 18 
giugno 1964 che apri politica-
mente l 'attivita di agitazione 
e allargamento del dibatti to tra 
tuttj gli studenti , trovarono 
origine da questo lavoro non 
meno che dalle carenze della 
« relazione ». 

II fatto piu grave, suecessivo 
fu la presentazione delle linee 
direttrici per la riforma della 
Universita da parte del mini-
stro Cui. Le conclusion] in essa 
presenti erano obbiettivamen-
te piu arre t ra te della stessa 
Cornmissione di indagine che 
proponeva una riforma nel set-
tore dell 'istruzione tecnico-pro-
fessionale, nella aper tura de-
mocratica deglj organi diret-
tivi, nel diri t to alio studio, in 
definitiva in tutti i punti ca-
ratterizzanti una riforma. Era 
gia presente in questo momen-
to una unita sostanziale di tut-
te le forze at t ive dell 'Univer-
sita nelle valutazioni sulle p ro
poste del « Piano » e sulle ne
cessity della scuola, unita che 
sfocio nella formulazione di 
due progetti di legge concre-
tamente riassuntivi del dibat
tito precedente e costituenti 
il perno di una proposta aller-
nativa della scuola alia propo
sta ministeriale. 

Nei primi giorni di dicem-
bre il Movimento Studentesco 
con le giornate di sciopero del 
3. 4, 5 si assunse pienamente 
il ruolo di puntn avanzata del-
lo sforzo per creare un dibat
tito allargato nel paese. di 
stimolo nei confront! di tutte 
le forze politiche, di qualifi-
cazione di tutti gli studenti sul 
problema della riforma univer-
sitaria. Questo tentativo di su-
scitnre il piu allargato qual i -
ficato e concretamente jndiriz-
zato dibattito possibile tra tut
ti gli studenti e 1'interessamen-
to delle forze politiche ai pro
blem! della scuola e una co-
stante nell 'attivita dell 'UNURI 
che pubblichera tra breve an
che con questo intento un « li-
bro bianco » contenente le di
verse posizioni espresse sul 
piano Gui. 

Questo tentativo. che ha gia 
ottenuto alcuni risultati stimo-
lando persino i professori di 
ruolo come dimostra il con-
gresso ANPUR del 17-18 di-
cembre in cui finalmente si 
t rovano t imidamente espressi 
alcuni accenni positivi. deve 
tuttavia oggi proseguire pie
namente favorendo un proces-
so di ammissione di responsa-
bilita soprat tut to dei sindara-
ti al problema della scuola 

Cio in quanto vi e un pre-
ciso nesso tra problema della 
ricerca scientifica nel settore 
produttivo. della qualificazio-
ne professionale della forza la
voro e la ricerca e preparazio-
ne scolastica universitaria. 
N'on a caso cade sui sindacati 
l ape r tu ra dell 'UNURI alle 
forze politiche come non a ca-
so soprat tut to sui problemi 

della preparnzione professio
nale (i t i e livelli di la urea 
ecc ) si era incentrata la criti
ca dell 'UNURI: proprio il stio 
ruolo di allargata preparazio-
ne professionale ad alto livel-
lo contraddistingue infatti la 
Universita e no determina la 
sostanza cosi da imporre che 
proprio su cio avvenga lo scon-
tro tra spinta democratica di 
rinnovamento e interessi con-
sei vativi. 

Non altro infatti che un ten
tativo di incidere profonda-
mente sulla picparazione e 
qualificazione scolastica del 
professionista in una visione 
ampia ma concreta dei pro
blemi della istruzione sono le 
proposte di apertura democra
tica deH'Universita sul piano 
del diritto alio studio come sul 
piano della possibility di di
battito interno e di avanza-
mento del contenuto scientifi-
co dell ' insegnamento lo sono 
i dipartimenti . come nuclei 
ove si verifica 1'unione tra ri
cerca e didattica, con dirigen-
za democraticamente control-
lata 

Dopo le agitazioni del dicem-
bre diversi nuovi fatti politici 
sono avvenuti . Da prima lo 
impegno ministeriale a consen-
tire la collaborazione con le 
Associazioni universitarie nel
la stesura dei progetti di leg
ge pur nel rispetto dei tem
pi previsti: poi il reale rifin
to a tale collaborazione e l'ani-
pio superamento delle scaden-
ze. poi ancora il tentativo di 
ricorrrere alia prassi delle 
< Ieggi-delega >, che avrebbe 
ulteriormente eliminato la pos
sibility di un aperto dibattito. 
tralasciato solo per la pronta 
reazione delle forze seriamen-
te impegnate al problema del
la riforma. Infine la grave ri
presa del piano Gui nel piano 
Pieraccini che puo significare 
l'assunzione da parte del go-
verno di un piano che giusta-
mente va considerato una pro
posta, di un ministro... indub-
biamente, ma avente carattere 
personale. 

Infine 1'orientamento di e-
mettere una legge finanziaria 
non collegata alle riforme cosi 
da non mutare nulla nella spe-
ranza di affievolire la spinta 
propulsiva solo con concessio-
ni economiche. La prima rispo-
sta a cio e stala la giornata di 
sciopero unitario del 17 che. 
con la sua piena riuscita ha 
riaperto e riproposto a tutti la 
necessita di una nuova spinta 
agitatoria che si concreta ora 
nei giorni 31, 1. 2, 3, attual-
mente programmati e in even-
tuali e prnbabili. se la si tua-
zione permarra nelle attuali 
condizioni. nuove scadenze. 

Si t rat ta non solo di rifiu-
tare precisamente una prassi 
dilatoria non certo motivata 
dalla presenza di una aperta 
discussione. sul considerare. il 
problema universitario come 
un qualsiasi punto di contrat-
tazione politica non riconosren-
dogli quella dignita e quella 
priorita nell 'interesse della so-
cicta tutta che esso ricopre. 
La questione e che veramente 
si chiariscano le volonta di 
tut te le forze che possono con-
dizionare positivamente questo 
momento veramente decisivo 
per le future sorti dell 'Univer-
sita 

E veramente il movimento 
studentesco ritiene di dover 
ancor piu allargare |a propria 
opera di impostazione e propo
sta di interessamento qualitn-
tivo ai problemi universi tan 
non solo agli studenti ma oggi 
piu che mai nei confront! di 
ogni forza che possa accrescere 
la spinta in una battaglia che 
pur restando in un unico set-
tore coinvolge veramente e 
pienamente tutta la situazione 
sociale e assume un contenuto 
e un respiro ampio e pregno 
di significato e prospettive di 
rinnovamento democratico. 
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II consumo della musica leggera 
I 

Sono3< I I I • I I I I I 

i ragazzi sffruttati 
500 giovanissimi «operai >» ogni anno Ira gli del lavoro 

Enzo Jannacci e senza dubbio uno t r a i pIQ slngolari • Interessantl cantautor i del momen to 

Muoiono sul lavoro all'cta del
la scuola Lo abbiamo Ria scritto 
altre volte denunciando l'assur-
da situazione in cui si trovano 
mighaia e migliaia di bambini 
sfruttati nelle fabbriche. nei can
tieri nelle botteghe. 

II problema e stato atlrontnto 
ultimamente alia Camera dei de-
pututi: ad una interpellnnza del 
compagno Brighenti che poneva 
la necessita di adottare provve-
dimenti urgenti e a carattere 
straordinano per lmpedire lo 
sfruttamento minorile. il sottose-
gretario Calvi diede una risposta 
assolutamente inadeguat.i alia 
gravity del fenomeno La com-
pagna Pina Re rinnovo poi. nella 
replica, la richiesta di una Ini-
ziativa del Ministero per accer-
tare la vastita del fenomeno. m-
dividuarne le cau^e. indicarne i 
rimedi. 

Ma sino ad oggi niente si b 
fatto Sono 300 000 i bambini che 
lavorano nei cantieri. nelle cam-
pagne. nelle fabbriche e rappre-
^entano un acifra che fa vergo-
gna E" un insulto alia coscienza 
democratica del popolo italiano. 

Sono. ovviamente. i grandi in
teressi che prevalgono: si cerea 
in ogni modo di coprire le vio-
lazioni. di lasciar correre Si gto-
ca sulla pelle di questi ragazzi 
con il ricatto del pezzo di pane 

MolH giovanissimi lavorano per 
500 lire al giorno la meta delle 
quali vanno a pagamento dei 
mezzi di trasporto. I ragazzi si-
ciliani, adibiti ad inchiodare cas
sette per la frutta. ricevono. per 
dieci ore di lavoro al giorno 250 
lire. Le bambine di undid, do-
dici anni che cuciono tomaie nei 
calzaturiflci della l.ombardia gua-
dagnano 100 lire l'ora Cosi ^ per 
i piccoli muratorl che nschiano 
quotidianamente la vita sulle im-
palcature. insieme ai - grandi». 

E* accaduto anche al bambino 
Giuseppe Mazza, morto a Cara-
vaggio il 2B agosto del !964, nel 
crollo della costruzione alia qua
le lavorava. Guadagnava 100 lire 
l'ora per aiutare la famigha. 

Ma centinaia sono i bambini 
che rimangono feriti negli inci-
denti del lavoro solo nelle tra-
giche occasioni ci si ricorda di 

'loro, si piange sulla sciagnra I'n 
giornale. rArnnt i '. in una sua 
inchtesta ha parlato di 500 bam
bini che in seguito ad mfortun: 

Le contravvenzioni 

effettuate 
Friuli-Venezla G. 
Trentlno-A. Adige 
Veneto 
Plemonte-V. d'Aosta 
Lombardia 
Liguria 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbrla 
Marchc 
Lazio 
Abruzzi e Mollse 
Campania 
Puglie 
Basllicata 
Calabria 
Sardegna 
Sicllia 

Totale 

140 
150 
800 
850 

3.500 
250 

1.300 
1.350 

200 
550 
530 
140 
400 

1.150 
50 

350 
120 

1.200 
13.030 

1 dati si riferiscono a 
contravvenzioni effettuate 
nel corso del 1962, 
prlmo semestre 1964 

1963 e 

sul lavoro ogni anno passano ad 
ingrossare le file degli invalid!. 
Sono cifre sulle quali occorr* 
riflettere. 

Le contravvenzioni elevate per 
violazione della legge sul lavoro 
minorile — legge che non con- < 
sente l.i utUizzazione nelle Indu
strie di mano d'opera inferior* 
ai 15 anni — sono state, nel cor
so del lDti2. 19U3 o pnmo seme
stre del l!»li4, solo 13 030. Ma 
questa eifra e estremaniente ap-
pros-iimativa e non oflre il qua-
dro eonipleto del fenomeno- in-
chieste reeenti ealcolano. infatti, 
che sono almeno 300 000 i ra
gazzi e le ragazze avviati al la
voro ^otto i 15 anni di eta. 

NeH'industrla oalzaturiera ven-
gono impiegite oentmaia di bam-
b'.ne tra i duvi e i dodici anni 
un particolaro nolle Marche). ra
gazzi di dodicl-tredioi anni ven-
gono impiegati largamente nelle 
Industrie di trasformazione all-
mentare 

E' pir tendo da queste conside-
razioni. da quosti dati di fatto 
che occorre chiedere con forza 
maggiore che il diritto alio stu
dio s.a esteso a tutti i ragazzi 
italiani. che in nessuna fabbrica 
si possa liberamente sfruttare un 
giovane Perche colpendo la pra-
tica del lavoro minorile si colpi-
scono — come abbiamo gia det-
to in altre occasioni — tutte 1» 
storiche carenze (dalla dequalifl-
cazione. al supersfruttamento, 
alia inattuazione del dettato co-
stituzionale che prevede la fr«-
quenza scolastica obbligatorla n-
no al 14. anno dl eta) che ancora 
affligeonn la eiovcntii italiana. 
E' urgente qulndi Tapprovazione 
di una nuova legge e di prov\'«-
dimenti che rispondano a crtteri 
di giustizia per impedlre lo sfrut
tamento minorile in tutti i set-
tori. 

GIOVANI E L'INDUSTRIA DELL'EVASIONE 

II gruppo art is t ico del Nuovo Canzoniere Italiano ha Incontrato sin dalla sua costituzione una appassionata adesione di pubblico, soprat tut to giovanile 

Oltre 7 milioni 
gli studenti 

L i popolazione scolastica. ad ogni livello di istruzione. ha rag-
giunto. queft'anno, le 7.417.400 unita. cost riparti te: 4 433 900 nelle 
scuoie elenieutari: 1.702 000 nelle medie: 383 500 nel Heel classici. 
scientifici c negli istitiiti mngistrali: 437 000 negli istituti tecnici; 
188 000 negli i«titu1i profe>sionali: 8 500 nelle scuoie magistrali: 25 300 
negli i.-tituti arti-tici. 2 100 negli istituti di belle arti . 246 000 nelle 
universita 

E" Mato calrolato che negli anni scolastiri 1965-66. 1968-69. 1969-70 
la curva til incremento toccher.i ri>pettivamente i valori massimali 
di 7.7a=i000. 8 594 000. 9 914 000 unita. fino a raggiungere nel 1974-75. 
10 nulioni e 231 nnla unita: tre milioni circa in piu dei frequentanti 
oggi i corsi clementari. medi e superior! 

Dalle rilevazioni condotte dal Ministero della Pubblica Istruzione 
rtsultn inoltre un dato molto significativo: mentre cioe. lespansione 
della popol.nz'one scolastica di tutti gli ordini di studi varia nel 
tempo in ragione quasi diretta dell ' incremento demografico. le pre-
vie'oni ieirau.-nento. valutato al 1974-75. per il solo icttore deil'istru-
zione professionale. danno cifre eievati>sime. minimamente influen-
zate dill'ancLimento demografico. 

Gli student! che frequenteranno. infatti. tra dieci anni gli istitut: 
professionali sono stati calcolati nelle previsioni. in tomo alle 600 000 
unita cemtro le 188 000 di oggi. Va tenuto infine presente che quel 
contingente s tuden te^o eguagliera qua<i il numero di coloro che 
seguiranno I corsi dell'istruzione classica. scientifica e m a g i s t r a l 
1637 000 contro le 388 500 di oggi». alia stessa data di previs.one. Cio 
significa che lammonta re della popolazione studentesca de inn te ro 
arco delle scuoie tradizionaii U-iceo Classico. Scicntifico e Istituto Ma-
g.>tra!e) nei prossimi anni. subira una contrazione rispetto al ritmo 
di naturale incremento demografico. 

Curiel commemorato in un liceo romano 
Roma, annlversario delle Fosse 

Ardeatine, 24 marzo 1965 Non 
sono piu i tempi in cui i sindaci 
d;'i Roma si rifiutavano di celc-
bra re la Resistenza in omaggio 
agli alleati nelle giunte di centro-
destra II pn^sidente democristia-
no della provincia. SignorcUo. 
nel ventennale della Liberazione. 
fa la sua commemorazione delle 
Ardeatine. r icordando soprattutto 
Pio XII Nello stesso momento la 
Resistenza en tra ufficialmente al 
liceo elassico Pilo Albertelli 

E il vecchio liceo ginnasio Urn-
bono I. intitolato nel dopoguerra 
al nonie deli 'insegnante partigia-
no di Giuslizia t liberti. tradito 
nel *44 da una spia. torturato a 
via Tasso c assassinato con gli 
a l tn alle Fosse Ardeatine. Ma 
neanche questo nomc ha Impe-
dito, negli anni o v u r i . che il 24 
marzo fosse hcordato del tutto 
ysivaUmente, da alcuni professo-

ri coraggiosi che tutti gli altri 
preferivano non aver visto. e per 
i qualf il trasferimento in pro
vincia e arrivato sovente a tron-
care certe lezioni di s tona Que
sto n to rno della Resistenza, sen
za essere il p n m o . coipisce per 
1'impcgno ufficiale che lo carat-
terizza 

Ma si tratta di un'ufficialita ben 
singolare: accanto a Pilo Alber
telli si commemora Eugenio Cu
riel La Resistenza entra nella 
scuola con tutta la tendenziosita 
che ne fa ancora oggi una pagina 
non chiusa della storia del paese: 
- La Resistenza continua oggi.. -
npetoiio piu volte 3I1 oratori 

La verita sugli orrori del fa-
scismo. sociali e politic!, e sulla 
dura c aspra lotta che II ha spaz-
zati via. e ancora tra le cose che 
piu comunemente si ritengono 
capaci di 111 rbare Ic caste aule 
della scuola italiana non meno 

che le coscienze dei piu gio\ani 
La Resistenza vi entra. quando vi 
entra. con cautela e pudore. con 
uno sforzo di imparziahta ed 
equidislanza che arriva a falsar-
la Ma non e questa la veste uf
ficiale con cui t> entrata nell'aula 
del - Pilo Albertelli -. E' entrata 
nei suoi termini reali. e si e par
lato di sfruttamento e di clause 
operaia. di impegno civile di i en 
e di oggi. si sono chiamati 1 gio-
vani a meditare sulle sorti della 
democrazia. li si e invitati a e--
sere queila - scuola vigile • di 
cui il paese ha bisogno 
Franco Ferrarotti . ordinano di 
sociologia dell'Universita di Ro
ma. uivitando 1 giovani a medi
tare e a vigilare affinche i valori 
della Resistenza non finiscano tra-
diti da una societa in cui la giu
stizia e luguaglianza sono ancora 
da realizzare. in cui lo sviluppo 
industriale si costruisce con un 

co-to troppo grave per 1 p:u. nel 
silenzio di troppi, troppo inclini 
a rinchiudersi nella propria vita 
privata. non ha esitato ad andare 
- fuori tema - per nehiamare 1 
giovam alia lotta per il diritto 
alio studio- che non puo esi-ere 
tale se non e di tutti 

II compagno Enzo Modica. al-
lievo di Pilo Albertelli ed editore 
di Eucenio Curiel. ha ricordato !a 
vita e I'opera diverse e il comune 
sacnficio dei due maestri che la 
Si-uola italiana ha dato alia Re
sistenza. la loro azione di uormni 
di parte e di patr.oti. il pa'rimo-
mo di pen*iero che I'uno e 1'altro 
dedicarono ai giovani 

CIi studenti hanno partecipato 
numerosissimi alia mamfestazio-
ne cogliendone con viva sensi-
bilita il carat tere di episodio 
esemplare nella vita democratica 
dell'istituto e della citta. 

I. C. 

U adesione della strayrondc 
maggioranza dei giovani italiani 
al mondo della miwira leggera 
— intesa qui in tutte le sue ma-
nifestazionl — {• ormai un fatto 
acquisito e del quale, nuindi. non 
si pud piu dubitare. D'altra parte 
non sono I giovani e i giovanis
simi deali anni '60. i primi nd aver 
costituito queito dato di fatto: 
precedenii generazioni. dall'im-
mediato dopoauerra in poi. e. *e 
pure in maniera direrra. anche 
le gini-ani aenerazioni ancora 
precedenii a questo periodo. ave-
rano ritrorato nella musica tea-
gera e in tutto cio che es*a de-
terminava. un modo di utHtT-'a-
zione del temvo lihern (dischl. 
danza. tprttamli) un terreno di 
•cvaoo e di sfoao. un momento. 
insomma. di Vhe^azione. anche *e 
temnoraner. dalle annustie qun-
tldiane. dalle prmccupazioii. una 
evaslone p'acevole 

l.a novitd e lr differen~e »?rI7n 
situazione drnli nnni 'fO slanno 
e<;sen~ialmerte in un c<-f*»nd»»rcf 
oioantaco di questa adesione. di-
remita ormni di mn**a. dei gio
vani ad ogni manife*ta~ione mu-
*iccle che nnn trnval'rhi comun-
nue I confin' della canzon". del 
pezzo ballabile I.'c*nlo*;one. che 
* poi anrhe momento di roHitra. 
si }• ve-r^cc'a alVirrfrra attorno 
al 19^9'62 Fino ad nllora doml-
vava i4n certo w / o . irj r'»» Vcal-
tazlove del patet:co f del *cnt'-
mentale avreniva attrarertn le 
pre<1azioni di vc/ci. orr^n; afpr-
•m.ate nel publico <f'" cUora. rhe 
rraudivann nUa rterfcinne l'in-
ten~inne di chi avera intrre'^e a 
diffnndere nuel particolare cu-
*fo tra la aente e soprattutto *ra 
i niorani 

Cnnoni mut'cnli. jvjrolc r.m-
norTi con il pubblico. furono com-
rtletnmente rir<tovati nel O'ro dl 
oochi rnerj Fatton direrei. dal 
boom economico cl maacior po-
ierf di acnuitto. all'innre*to in 
Italia di tjr/ori idoli di imooria-
z'one americaria. furono aVa hfi<» 
di nue*1o radical*- rinnovm^n'o 
deUa canzore itaVana 1 niornvl. 
primv in vochi poi TFTJ'" - ' ' "n TITJ 
rnern maoo'tnre. cj tra'fnrmarn'nn 
da tpettatoT' a vT^or'r,r^^'i. tol-
*ero la pamin anli adulti canori 
Frann arrahb^nfi r.revano da 
reprimcre nunlcoca di nnnvo r 
rtnvernnn farln ncccv'ariamcnte 
con niian'.a viu cririca arerano 
nddossn 

II rock'nd roll *i pr<-<;td bene 
a questo scopo F.'vis Presley :n-
tegnaca, rrux anche da not ben 
presto si formarono dei veri cam-
pioni in questo stile musical? e 
di danza Ha cosi inizio la vera 
cpoca d'oro della rancoTic italiana. 
un'cpoca che ancora continua: e 
«c pure TJHOL'1 cambiamenfi nr! 
frattempo sono avvenuti, Vanima 

che 5-6 anni fa mosse alia rivolta 
e rima.^o la stessa. Ma, eviden-
temente. questa e solo una faccia 
della medaglia canora italiana. 

I giovani, gli adolescenti hanno 
un po' piu di liberta. un po' piu 
di soldi di prima: ballare. ascol-
tarc della mutica serve per di-
strarsi. per libcrarsi da qualcota. 
per stringere nuovi rapvorti 
umani. anche per evadere E al-
lora e bene dare una organizza-
ztone a tutto cid. mettere a fom^ 
pleta disposlzione di questo 111-
trito pubblico tutto cid che si 
confa ai suoi gusti. aiutarlo il pih 
po'isibile. E" sorta e si t conso-
lidata cosi una vera e propria in-
dustrla della canzone Festivals, 
spettacoll. prodxizione di*cogra-
f.ca. juke-bores, clubs, sale da 
ballo: una rete perfetta di inizia-
txve. nttrezzature. mezzi II -JS gin. 
e ora anchf il mirro^o'co. *nno 
direnuti ormni il simholo ma'e-
nale che confianra questo mondo 

Sfruttamento del 

mercato canoro 
La rendtfa ncll'ardinc di ren-

finaia di mialiaia di come di un 
d'sco di succc**o i> ormai un fatto 
che von meraviaVa piu TIC**-I->O 
Owp'fo p*r JrsfinioTiiare la d'fTti-
tione che la mu*ica l^agera ha 
o'tenuto nel r.axtro pac*e Si dice 
che il mercato ade<so t *aturo e 
in vartf e an^he rero Riteniamo 
rerft che cid sin rclativa.mcr.le 
imnortante. r>erchf *f frafM ren-
z'altro p'.it di un momenfo di a'sr-
*tamento che di una vronr'm 'ta*i 
L'organizzazinne industrial? p*r 
1/ consumo di mai*a della musica 
leggera e talmente forte che non 
si allarrna certamente di fronte a 
una momentanea battu'a d'arre-
*tO E poi valgono enche p*r la 
mutwa leggera i fattorj *tagionah. 

Con la primavera e l'e<-tate. 'ase 
di'cografxhe. radio e televtsione 
all'opera. sard ripresa la ma<vc-
cia azione di diffu^ione di nuoci 
motivi. nuovi idoli. nuove ini-
z,ative 

In questo periodo. partico:ar-
mente. si discntc anche nill'tnt'r-
rogativo se <iano 1 aiovani che 
orientano e imponaono con 1 loro 
a»j<li e le loro csHienzc la f.rodu 
zione musicale, o ie trirccc non 
<-:a piutto'to l'industr,a — con i.-na 
*celta aitura ed oculata — che ae-
termtna e impone certi gusti al 
pubblico giovanile. e che questi 
finisce quasi sempre per accet-
tare Crcdiamo che I'interropaltvo 
<ia superato dall'cndamcnto \tc\so 
delle cose. Se si fa di tutto per 

far credere ai giovani che sono 
loro che in fondo creano, esaltano 
e distruggono idoli c gusti. In 
realta e I'organizzazione che de-
tiene in mano. e saldamente. lc 
redini dell'iniziativa. da essa parte 
e soto essa decide, in definitiva, 
cosa deve ajjermarsi e per quanto 
tempo e in che misura. 

Questo c necestario, perchi* il 
sopravvento del pubblico sulle de
cision! capovolgerebbe tutti i piani 
e non consentirebbe il soddisfa-
clmento del fine in fondo piu im-
portante che I' orpanizzazione. 
fatta di uomini. di case dtscogra-
fiche. di impresari di autori. si 
prefigge, cioe il matsimo puada-
gno. lo sfruttamento del mercato 
canoro. sino alle sue piu riposte 
possibility di rendimento 

Questo t un fine, ben preciso e 
Importante Ma non e fl solo, cer
tamente. La canzone, oltre che 
prezio^a fonte di puudaano per un 
gruppo di privilegiati. diviene 
sempre di piu prclesto per disto-
gliere intenzionalmente i giovani 
da un impegno ideale. civile e po
litico diverso. che condizioni eco
nomiche. sociali. grigiore di pro-
spettiva e garanzie demoeratiche 
sempre piu pongono. vengono a 
sollecitare e a provocare. Non e 
un di*cor*o strumentale e inop-
portuno: secondo no: si pone e in 
termini preoccupanti. 

Xe*suno ncga che la canzone, 
di per s*1. ?ia un fatto distensivo. 
se piace. e con la quale si poi-
sono fare quattro salti e diver-
tini Legittima esigenza che nes-
suno *i permette di contestare. 
Ma dopo di cid i problemi riman
gono. tntatti. e allora anche lo 
sfogo che si e aruto ballando. 
ascoltando una bella. piacevole 
canzone, la rabbia che si ^ rcari-
cata risultano .oluziont fittizie e 
insufficienti a dare nuovo corag-
g\o, nuova forza di agire. di lot-
tare per quatcosa di direrso. di 
pifi sostanziale c importante. 

E~ a quato punto. di fronte a 
questi impegm che nes.n/no pud 
trascurare. nemmeno p*r poco 
tempo, che si pone il problema 
del proprio ruolo nella societd, 
quello che *i coma realmcn'e e 
che si pud contare. cosciente-
mente. in un tipo di rapvorti di
versi e su ogni ptano F7 il pro
blema di sempre. Vacqulsizione di 
una coscienza che faccia dell'in-
dividuo e della massa una forza 
u'ttonoma, creativa. capace di dl-
rigersi e non di essere diretta. 
quindi ahbindolata 

Anche sul piano della mus'ca «l 
\mO dar vita ad un proccsso di 
rivolta contro cid che va sconfitto. 
trasformalo, cd csempi in questo 
it'nso ve ne sono Se da un lato 
e'e il mondo ufficiale della can-
<one, fatto di milioni di dischl 
y -̂y**, di cJub< su m>.\ura. di 
• teen agcrs in liberta vigilata •, 

dall'altro ci stanno coloro che 
pensano che si possa fare della 
canzone anche un fatto dl costume 
serio. di impegno ideale, di esal-
taztonc della protesta popolare. 
Non e retorlca, ma dlmostrazlone 
di un impegno morale e ideal* 
che pud passarc anche attraverto 
lc note di una canzone, dl un* 
ballata, di un pezzo musicale. 

Chi vuol esprimere cid, non fa 
parte, certo, di quel mondo uffi
ciale, non usufruisce dei suoi be-
nefici. ma lavora con fatlca per 
rlccrcare un rapporto, un dialogo 
nuovo tra pubblico e compositori, 
attori, cantant'u m ctii si stabi-
li<ca una completa parteclpazione 
comune alia ricerca di un linguap-
gio musicale nuovo che superi lar
gamente i confini dell'esibizioni-
smo, drll'anticonformlsmo di ma
niera, per innestarsi direttament* 
in un tessuto umano C ideale che 
e sempre e comunquc la compo-
nente plit slgnlficativa e impor
tante di un popolo e del suoi gio
vani in particolar modo. 

Una preziosa 

esperienza 
Vesperienza che su questo ptano 

hanno compluto e compiono tmt-
tora certi gruppi artistlci, com* U 
Nuovo Canzoniere Italiano, il 
Gruppo di Piadena, quello di 'Ita
lia canta -. o certi cantautori come 
Tenco. Jannacci e. se pure in mi
sura diversa. Gabcr ed Endrlgo, 
c senz'altro molto preziosa e «f-
gnificativa di larghe possibility di 
affermazione di questo nuovo ge-
nerc musicale. staccato dai canard 
tradizionaii della cenzonetta al-
l italiana 

II N C / , con lo spettacolo Al 
' Bella clao » prejentafo ne! 0lro 
di una diccina di mesi in nume-
rose citta italiane, ha incontrato 
poi un favore, soprattutto tra i 
giovani. che conferma con mag
giore inclsione il tipo dl disponi-
bilita esistente per un dlscorso che 
roinrolpa e trasformi completa-
mente gusti, parteclpazione e im
pegno musicali della gente. Su 
qucft'ullimo gruppo di argomentl 
niorncremo in seguito. prcmen-
doci di sottolineare la reale ade-
\ione a queste nuove forme dl 
espressione musicale e di spetta
colo. che trovano soprattutto nel 
giovani una fervida disposition* 
alia ricerca. alia creazione, in un 
clima di comuni interessi ideali 
c politici. 
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