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VISSE 
MALAMENTE 
E MORI MALE 
MA VINSE 
CON LE SUE 
OPERE 

Sul video la vita di Caravaggio 

Avvid una rivoluzione 
dipingendo la verita 

L'incerta biografia di Michelangelo Merisi - Le intenzioni di Barbato e Perilli, autori del tele-

romanzo che comincia stasera - Un pittore di eccezionale culture cui I'arte moderna deve molto 

Gian Maria 
Volonle (nella 
foto a sinistra 
con C a r I a 
Gravina) in 
due immagini 
di «Vita di 
Caravaggio » 
il telefoman-
zo in onda da 
stasera 

INGHILTERRA 

A par t i re da s t a se ra , ore 21, vedremo sul p r o g r a m i n a nazionale, in t re punta tc , il teleromanzo Vita di 
Caravaggio . L ' impegno spc t tacolare si annuncia p a r i a quello della assa i discutibile Vita di Michelangelo. 
La por ta ta cul turale potrehbe esserc assa i piu g r a n d e , se quant i hunno lavorato aU'iinpresa avranno tenuto 
conto che dalla pi t tura di Michelangelo Merisi da Caravagg io , e non dalla sua biografia, cosi d r a m m a t i c a 
e ribelle, prese l 'avvio un modo nuovo, il cui s t imolo rivoluzionario ancora dura nel l 'a r te moderna , di 
immergers i nella vita e di g u a r d a r e al l 'uomo e al suo inesauribile mondo. Avvenne col Caravaggio uno 
di quei salt i di quali ta nella veri t iera conoscenza del la vita che contano nella storia dell 'uomo e il cui 
significato profondo va oltre la par t ico lare conquis ta del l ' a r te . Con Caravaggio tutto un secolare s i s tema 
gerarchico di ideologia, religione e gusto entra in c r i s i nella pi t tura , e non si r i sa ldera piu. Poco dopo la 
sua sven tura ta mor te sulla spiaggia di Por t 'Erco le , so t to il sole feroce di una giornata del luglio 1610, pote 
a n c h e s e m b r a r e che la sua p i t tu ra della rea l t a a v e s s e perso la pa r t i t a . Tornarono lc p i t tu re di s to r ia . s tor ia i l lustre e digni tosa 
a uso c consume), religioso e laico. dei potenti di s empre . E c a p i t o che fior di pi t tori . m a g a r i galoppini della Cont ror i fo rma, 
si s e rv i s se ro ab i lmcnte del suo st i le pe r svuotar lo . pe r da re na tura lezza alia menzogna . pe r r e a t a u r a r e cio che il Ca ravag 

gio a v e v a demolito o incri-
na to . Ma il Ca ravagg io aveva 
vinto sul tempo lungo e su 
sca la e u r o p e a : l ' i s t an /a del
la ver i ta u m a n a c socia le e r a 
d iventa ta la spinta forse pri-
m a r i a pe r la p i t tu ra . Gli a r t i 
sti che ancora oggi ha senso 
d i r e moderni gli furono debi
tor) di qua lcosa , molti in ogni 
dove furono subito au tent ica-
m e n t e « c a r a v a g g e s c h i » (co-
s toro tu t t i . s i . me r i t e r ebbe ro 
una p a r t e nel te le romanzo piu 
c h e Tinsignir icante Lionello 
S p a d a ) . Mori m a l a m e n t e co
m e m a l e aveva vissuto — 
sc r i s se il p i t tore Bagl ione. ve-
lenoso eoncor ren te e biogra-
fo del Ca ravagg io . Ma aveva 
vis to bene e dipinto megl io : 
que i suoi « s imi l i» e quei 
« peggiori » che un a l t ro bio 
fcrafo. il Bellori . l a m e n t a v a 
a s p r a m e n i e che aves se ro fat-
to ingresso in folia nella pit
t u r a non usc i ranno piu facil-
m e n t e dai q u a d r i . 

Comunque , quella vita ma le 
v i s su t a . che comincio a pre-
c ip i t a r e con r i tmo s e m p r e piu 
violento e t r ag ico nel lfi05. 
g ius to ai giorni che Giordano 
B r u n o veniva b ruc ia to vivo e 
c h e il notaio Mar i ano P a s q u a -
lone cor reva a denunc i a r e il 
p i t tore g r idando : « Io sono qui 
all 'ufficio pe rche sono s ta to 
a s sa s s ina to da Michelangelo 
da C a r a v a g g i o >. c una vita 
tu t ta sbr ic iola ta e a f rammon-
ti nelle pag ine dei cronist i 
del t empo . Una v>ta che c 
a r d u a impresa r a c c o n t a r e . 
ficeneggiare. p o r t a r e sul pic
colo s c h e r m o . Si p re s t ano i 
q u a d r i . invecc , pe r quel la 
qua l i t a p las t ica di luce e om-
b r a . di c fo togrammi > della 
reaitf i . c h e as sa i bene molti 
ann i fa fu messa in luce in 
o n doeumenta r io m e m n r a h i l e 
di Umber to B a r b a r o e Ro 
be r to Longhi . 

Gian Mar ia Volonte s a r a Ca
r a v a g g i o : I ' abb iamo visto in 
q u a l c h e b rev i ss imo sprazzo 
puhbl ic i tar io del t e le romanzo 
e la f igura ci s embra s t a r e 
a l l ' immagine che ce ne ha la-
sc ia to un biografo del tem
p o : c Egli ha il tor to di non 
a t t e n d e r e s tab i lmente alio stu
d i o : quando ha l avo ra to quin-
dici giorni. si da al bel tern 
po per un mese. Spada al 
fianco e un paggio dietro di 
se, si porta da un campo di 
poco all'altro semnre pronto 
a rissare e ad azzuffarsi. tan 
to che non e comodo accom 
pagnarsi a lui » F.' tin'imnii 
fine del 1601. quando il Cara 
vaggio e pittore famo<n am 
mirato e odia'.o in egual mi-u 
ra. Ed e for«e Timmag'ne piu 
sobria: le altre saranno «o1 
tanto peC2iorati\e. deforman 
ti. astiose. 

Speriamo bene per il P°r-
sonaggio Caravaggio: e'e da 
augurarsi che si siano guarda-
ti anche i quadri. dove la fi 
gura del pittore ricorre a \a-
rie eta cd c singolarmente fi 
gura fiera ma non violenta. 
anzi piena di malinronia. qua 
si alitante una pena di vita 
c che si tira da parte (come 
ne! quadrn del Martina dt S 
Motteo che e a S Luigi dei 
Francesi) E tale la conferma 
no le rare immagini pittori 
che del tempo, mnanzitutto il 
bel disegno di Ottavio Lioni. 
Degli altri personaggi del te
leromanzo Carla Gravina e 

' Tullia, la donna del Cara
vaggio che dovrebbe chiude-

Ambizioso progetto del governo laburista 

NEL 1970 
L'UNIVERSITA 

DELL 'ARIA 
Corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni alia TV per dare a tutti la pos
sibility di laurearsi • Voci discordi sull'iniziativa del ministro Jenny Lee 

Con l'« Universita dell'Aria », non sara piu lo studente ad andare a scuola 
ma spettera all'insegnante visitare a casa un nuovo tipo di allievo, Grazie alia 
TV le poche decine di eletti nelle tradizionali aide aeeademiclie dovranno mol-
tiplicarsi in un uditorio libero di molte migliaia in ogni angolo d'lngltilterra. II 
progetto e stato personnlmente curato dal mmhtro laburista per lc Arti e la Cultura, Jenny 
Lee, con la stessa pa^sione e coracjaio per le uuzmtirc sacuili che (ad csempio nella ereazione 
del Servizio Medico Nazionale) aminarono un tempo I'lnduncnticalnlc l eader della sinistra in-
glese, Aneurin Bevan, suo manto c compaano di lotta per un trentenuio. Dopo un anno di d\-
scussione preliminare, .si e or 
mai entrati nella jane di p te -
pnra2io«e attira e il secondo 
canale della BBC TV prendera 
ad irradiare lezioni. conferenze 
ed esercitazioni pratiche a par-
tire dall'autunno del 1970. Vi 
saranno due ore r/i trasmiss'w 
ne serale per i cinque giorni 
feriali della settimana con ripe-
tizione dei programmi nelle pri
me ore del mattmo. nel ponie-
nggio. a tarda notte e durante 
le due giornate del week-end. 

« Una lezione accademwa die 
una volta vctnva scauita solo 
da un ristretto numero di slit-
denti. pud ora essere trasmessa 
a nulioni di ascolfnfon. t " r'*'''-
cw diventato per la prima colta 
potsibtle pensare in termini di 
ur.' " Unit'Tsita dell'Aria " . . . 
un' " universita " aperta die 
ojfre corsi di laurea allreltanto 
riporosi ed es'ujenti come quelli 
delle universita existenti ». Co-
si si lenae nel prnno txiraqrafo 
dell'apposito Libro Bianco pre-
sentato al Portamento nel feb 
braio del 1%6. L'aaqctliro di 
« a p e r t a » (con cui i promotori 
prcferiscono dejinire d nuovo 
ornanismo d'mse(tnaniento) si-
gmfica che non saranno neces-

r e in una f igura sola le possi-
bili donne della sua \ ita e che 
gli autor i fanno finire prosti-
tuta e a n n e g a t a perche il pit-
to re la possa n t r a r r e come 
madonna nella Morte della 
Vergine. 

Uno dei maggior i protc t tor i 
del Ca ravagg io , il Card ina l 
Del Monte . 6 aff idato al me-
s t i e re di Car lo H in t e rmann . 
Manca , insp iegabi lmente . il 
Giust iniani a l t ro pro te t tore e 
collezionista che conto as sa i 
pe r il p i t to re : e m a n e a il ca r -
d ina le Scipione Borghese . 
F r a n c o Odoardi e Bagl ione; 
Hnldano Lupi. Wignacour t pro
te t tore a M a l t a : Manlio Guar-
dabass i e il Cava l i e r d 'Arpino 
che si t rova sulla s t r a d a del 
Ca ravagg io al t empo dei qua
dr i a S. Luigi dei F r a n c e s i ; 
Manlio Busoni e Pasqua lone . 
Manca pero quel Ranucc io di 
Tern i che il nos t ro accoppo e 
che fu la « goccia > ehe fece 
t r a b o c c a r e il vaso . 

I costumi sono di Veniero 
Colasan t i : a n c h e qui i quad r i 
del C a r a v a g g i o e dei t an t i 
f rances i . t edesch i . olandesi e 
f iamminghi . piu o meno « ca
ravaggesch i >. che si agg i ra -
vano fra via della Croce e 
s t r ada Margu t t a . fanno tes to . 
Le scene sono di Mi^ha Sean-
del la . le mus iche di Bruno Ni-
colai . La regia e di Silvcrio 
Blas i - nnn nascondiamo che 
la nost ra curiosi ta e g ran
de . La seenegg ia tu ra e s t a t a 
s tesa da Andrea Ba rba to e 
I \ o Peri l l i . 

II B a r b a t o . negli appunt i p e r 
il servizio s t a m p a . conviene 
che la vita di Caravagg io e 
tu t ta f ramment i e che * dal 
momento della fuga da Roma 
e ancor piu c i rcondata dal-
I ' ignnto. Ci si t rova davan t i 
?oltanto a delle domande ^en 
za rhpo^ t a » Non e propr io 

RITORNA TV 7 — Ai primi di 
novembre, e con qualche varia 
zione, lomera la rubrica setti-
manale « TV-7 ». La trasrnissione 
avra infalti luogo di venerdi 
(antiche lunedi); s ura volta 
al mese sara messo in onda un 
servizio unico, lungo circa due 
ore. Sono slali chiamali nuovi 
collaborator!: Pier Pao'o Paso-
lini. Go rT redo Parise. Ramero 
La Valle, Furio Colombo. 

E ADESSO CANTA! - Non 
contento di t Partitissima •, e di 
tulte le altre invasion! domesti-
che dal teteschermo, Alberto 
lupo ha deciso di esibirsi anche 
come canlattore, in attesa, sem
bra di diventare carlautore Ha 
inciso infalti un disco con una 
dichiarazione d'amore! Ma ha 
dichiarato che poi provera an
che a cantare. 

NON E* REATO - Al tribuna
te pena'e di Caltanissetta e sta 
ta depositata la <eitenza che as-
solve Giovanni Lo Cascio dal-
l'« accusa > di non aver pagato 
il canone. La sertenza spiega che 
poi che c I'ammontare del cano 
ne e stabilito da un decreto mi
nisterial e non da una legge », 
la c mancata ottemperanza a t i 
le imposizione non pu6 costitul-
r* rtalo ». 

cosi : e 'e un 'opera g igantesca 
filologica. s torica e er i t ica che 
ha rest i tui to concre te /za al 
personaggio Caravagg io e, 
sopra t tu t to . ev iden / a all'o|K'-
ra sua a r r i cchendone . fra 
l ' a l t ro . il cata logo di un ta le 
numero di ope re da t r a c c i a r e 
un profilo piuttosto nuovo del 
p i t tore . E c red iamo di non 
f a r e tor to a nessuno se dicia-
mo c h e ta le opera di studi e 
r i t rovament i puo e s s e r e esem-
plificata dal nome insigne di 
Rober to Longhi E ra una t r ac -
cia da segui re (a nostro gu
sto d i r emmo quasi a occhi 
chiusi pe r r iaprir l i davan t i al 
v ideo) . Sembra . invece . che 
I 'ancoraggio al r igore storico-
cr i t ico. a quanto a f fe rma Bar
ba to . sia s ta to s c a r t a t o : 
« Avremmo manca to al nostro 
incar ico . evi ta to di cos t ru i re 
uno spet tacolo. di fornire un 
raccon to . di t e n t a r e una spic-
gazione. di res t i tu i re il senso 
di un periodo. di abbozzare 
un personaggio credibi le . E 
CO<M abb iamo scelto un ' a l t r a 
s t r a d a . cer to la piu rischio-
s a . Abbiamo insomma " in-
venta to " ». Certo che inven-
t a r e su un pi t tore che non 
lnventava ma che s t ava . an
che d i s p e r a t a m e n t e . alia ve
rita concre ta degli uomini . 
delle co=e c dei fat t i . e on 
bel r ischio 

Aggiun«e il B a r b a t o : < II 
metodo e lo s t c ^ o di quello 
dei piu seri fctituti di res tnu 
ro. dove , nnn per fal^ificare 
ma per r tcos t ru i re . si ridi-
pingono tes te , lembi di m a n 
tello o fondali di paesagg i . 
p e r c h e l ' idea delKautore e la 
r a p p r c e n t a z i o n e da lui im-
m a g i n a t a sia piu c h i a r a . cvi-
dente e c o e r e n t e » Eh. no! 
Non ci s iamo proprio- e e-at-
t a m e n t e il cont ra r io . e n re>«o 
re r t i an l iouar i e r e s t au ra to r i 
ehe M fanno eert i lav o r e " i. 
W'rimcnti one=tamrnte si tol 
g^no le agg iun te e i re^ taur i 
che hannn de tu rp i fo ouan to 
re-tax a di un or ig inale \ d 
e - r m n i o . nella pr ima p u n t i 
ta e 'e una pr ima in \ e rv :npe -
ri mos t ra il Ca raxagg io r h e 
lavora alia fahbr iea di S P i e 
t ro al fine di l egar lo ai ma 
nnval i . ai mura to r i anche suoi 
p i e s a n i . agli e te rn i » edili » — 
come e det to - di tu t ta la sto
ria u m a n a Tn rea l ta il modo 
di incontro del p ' t ' o r e con la 
v»»a e r n | mondo p-oie tar io fn 
al»rn V^mi jo bene da i n a r 
Hv*e*fo do ' m a r r h e ^ e di C i 
r . ivagg 'o ri~ei H HTl r r r b 
K"> eer f7 'nmlTi f 'n ' e p - r r o r e 
f n R-^'gam.! e M ' h m ed en 
•ro r i p - v m d o r ^ i n ^ -v-Ma hot 
•ega del Pe ferza- io E ra p-o 
pr io 1'ambientp e la cu l ' u r a 
arti«t'"ca l o m b i r d a innanzitu* 
to che ind^xa-M me^-i a fuo-
co. II C a r a \ a g s i o non fu un 
m t i r a ' o r e r o s i n e v a il fatto 
s u o ' la sua cu l tura di p i t tore 
fu ce r to eccezionale Certi 
quad r i (e anche tant i *enza 
ma i fall iroe unnM non «i fan 
no oer n s o o ql di n m o al 
di 1«T della cul tura E non si 
fanno nemmeno l avo-ando 
quind'C' ffiorni ogni t an to co
m e ebbe a «erivere quel bio 
* n f o Sper i amo che per vo 
le>*e a tuMi i eosti un perso 
naggio «p'i^ vero di quello 
che esee dalla nolvere deeli 
a rehivi » non siano s tat i ridot-
t? a sfondo propr io 1 t empi , le 
idee e le p i t ture . 

Dario Micacchi 

A COUOQVtO COt KIGISJA OMSHI MOSHIGl 

Cos) funziona Sa TV giapponese 
I canali della NHK e quelli commerciali - 1 p rogrammi dellr« ora d 'oro»- Trasmissioni in 

diretla con Tintervenfo del pubblico - Telefilm e feledrammi ispirali alia vita quolidiana 

Una scena di «Orfeo a Hiroshima *, I'opera musicale della NHK giapponese presentata quest'anno al Premio Italia. 

In tu*:e !e ra^=e^ne mterna-
z.onaii tecVi ; ive !e oDerc giap 
pone-i rappresenuno un polo 
di :n:eres-e e non di rado. si 
qualificano tra le mialion. Par-
tieo!armen:e sul piano tecnico, 
m j non ?olo su quel.o. la tele-
\ i s o n e giapponese ha raggiun-
to. mfatu. un alto lne l lo : i te-
te^petiatori aaliani ncorderan-
no il dcxrjmentano * Che cosa 
aceade I3N-U'> >. Prem:o Italia 
1966. cho la RA! ha program 
ma'o a:e.:n: meM fa: era una 
efficace nda2 ,ne su un tragico 
ncHen'e aereo avvenuto nella 

b i ' a di Tok\o 

De.la ' e e u - o n e giapponese. 
>1.' v o ' p r . iheTi: e de'.'a sua 
o-^ar.i7/aziono noi conosciamo 
i^-a. "KKO C. c -omb'aio inte 
re<*i.Te p i ' ! a rno . qir.ndi. con 
:! re^ -ta Om-hi Kiyo-h;ce, cor-
r ->>n\- rTe Je.'.a NHK da Pa 
nc i . ' n r a n c a ' o d- =e2uire tutti 
z'\ awen:nx ,n;i che hanno luo-
zo m E y o p a . m Africa e nel 
Mel.o Or ente. Kiyoshige a lk -
-tisce oani due mesi un pro-
gramma doeumentario di tren-
ta m nuti ehe \ iene regolar-
men'e mandi to in onda nelle 
ore di maag'or a«colto 

— Quanti canali ha la TV 
giapponese?, abbiamo ch e-
sto mnanzitutto a Kiyoshige 

- La NHK. che e I'organi-
-mo a gestione pubbhea. ha 
due canali: il pnmo destinato 
a diffondere programmi di ogni 
genere: il secondo particolar-
mente dedieato ai programmi 
educativi, corsi di lezioni, tra
smissioni specializzate. ecc. Poi 
c"e la te!e\nsione commercial* 
che ha cinque canali a Tokyo. 
tre ad Osaka e due a Sapporo. 1 

— Come si distribuiscono 
le trasmissioni lungo la gior
nata? 

— Attemamoci ai programmi 
del p n m o canale ciella NHK 
che <ono diffusi «u tJ t to il ter
r i t o r y nazionale e =ono i p u 
popo 'an Dalle 16 al!e 18 \ e n 
gono trasmes-i i orogrammi per 
ragazzi: da'.Ie 18 a"e 19 \ an
no in onda. solitamente le 
cronache -po r tue Tra le 19 
e lc 20 — T e a di mazaior 
a scol:o. che no e h a m i a m o 
« l'ora d'oro ^ — \engono tra 
S T V - - I in nn*!7nr o d: 'ren*a 
•nin.iti e un do.'-umo.ntaro d' 
a:*'ia!''a d al '-i *ren-a m n I'I 
ET ar^nanto q ie=:a a co' ora 
zione "lel'e corr.»noT>-n/o c i 
r a ' e da! m o jffic o \'.'.c 20 
ha m z.o !a «era -a cne com 
p-ende van ceneri di t rasm": 
«ioni e di spet'?coli I program 
mi terminano al 'e 24 

— Che cosa preferisce II 
pubblico? 

— Naturalmeme. a p a n e le 
trasmissioni de!l'« ora d'oro >. 
ill spettacob p:u popolan so
no l te'efilm e ; varieta. I do-
cumentan hanno un pubblico 
che va. credo, dal 10 al 16 
per cento: gli intellettuali so
no particolarmente in te reso t i 
a questo genere di trasmis
sioni. 

— La NHK fa trasmissio
ni In diretta? 

— Certo. e molte. Non sol-
tanto in occasione di av\enl-
mentl sportivn. Anche grand) 
fatti di cronaca vengono tra 
smessi in diretta. Ino'.tre, di 
Unto in tanto. si portano le 
telecamtre io foodo ai mare o 

in aereo e *i t ra-me"te in di
retta .V.tualmen'e si t ra-mei-
tono :n dire'.ta anche col.ocjai 
con :I pubbi.eo Un gruppo di 
e-perti \ . ene convocato neg'i 
studi e I te!espcttaton po-sono 
r 'volsere !oro le domar.ie che 
voahono oor teiefono I 'no dei 
temi prefenti di que-te tra-
smi^-ioni e I'edueaz one dei 
g:o\ani . 

ti 
- La NHK Irasmette mol-
dibattiti? 

— No. non molti. pe rch t un 
dibattito *e non e d: i n t e r e » e 
immediato non raccoglie i fa 
von del pubblico Parecchi di
battiti vensoro de- tmi t i al «e 
condo canale Tra !e t r a im s-
<iom p u popolan. in qtxMo 
campo. «ono quelle cho : n \ e 
«f«no problemi politici. con di-
<ciis'=ioni t ra i rappre«cntanti 
del g o \ e m o e i rappre^entanti 
dei part it i d> Oppo=,zione. 

— La NHK produce in-
chieste sui problemi del 
Giappone? 

— Si. Quello delle mchieste 
e ra il mio la \oro . quando stavo 
in Giappone Ci occupamo di 
v a n problemi. -=enza a<spettare 
che la cronaca ce ne offra lo 
spunto Se si guarda o;tre la 
«uperficie delle co*e. ci si ren 
de conto che nella vita di eia 
<cuno est<tono drammi e con 
flitti Noi cerchiamo di metterli 
in e\ndenza mdividuandone le 
radici sociah. E queste inch e-
ste vengono t rasmesse nell>ora 
d'oro >. 

— Un'ultima domanda. E-
•1st* In molti Paetl una ttn-
deosa a crtara talafllm • 

teledrammi in chiave socio-
logica, ispirandosi alia vita 
di ogni giorno. Anche in 
Giappone? 

— Credo che la magsioranza 
di coloro che la \orano alia TV 
Ciapp^ne=e nel settore dram-
matico e dei telefilm sia inte 
ressato proprio a que-io t p o 
di opere. Non si e tanto mte-
res«ati ai drammi :ntimi-ti. al-
le <=tone d 'amore. quanto ai 
fatti che «ono radicati neila 
nostra «ocieta e che n \ e l a n o 
problem! capact di su<;citare 
tra il pubblico access di-cin-
«ioni IJO d ^cu-s.om nop d<:b-

j bono finire quando la trasmi* 
j «ione ha t f m m c . ma riebtwio 

cominciare p'-opno illora Q ie 
«to. del re^to. e anche il nvo 
m'enfo nel camoo dei docu 
mentari Naturalmente. non <:i 
t ra t ta di un comp to facile, an
che perche btiona par te del 
pubblico preferisce sneora le 
opere rieehe di intreccio. di 
av \ ?n tu ra . d 'amore E dal mo
mento che i telefilm e i te!e 
drammi costnno molto. e ne 
ces<;ario tener cor.to di oue-ta 
r i ches t a del pubblico Qtie^ta 
d la dfficolta con la quale 
<i t rovano a lottare coloro ehe 
lavorano alia T \ ' m oue«to cam 
po. anche <=e la NHK e up or-
eani*mo a ge-t -one pubblirs e. 
onindi. non mira al nrofitto 
Ma e anche vero rhe il pr.b 
blico. di anno in anno va chte 
dendo programmi «empre mi 
gliori: io credo ehe g ;a ogci 
la TV ria di\-enuta un merzo 
capace di eontribuiro alia cul
tura del no«tro Pacse . 

g. c. 

s'irie quahliche tcola^t'che nC 
I'vHmt per accedere all'llntver-
silti fe ienwra . L'niorcsso r a 
di^posizwne di clnunqiie abbia 
la volonta e la di^powzione ne 
cc>^arie olio studio La tasMi 
d'iscrizione e minima e com-
prendc libri. material? dtdattico 
vano. correzione dei compiti e 
— ad un certo livello — la su 
l>eri isione e il eonlrollo di un 
m^eqnante in lame ed os^u 
L'c\trcma liberahta dc'l'appioc 
cio e dell'orpanizzazionc non de
ve prcmudicare la M'liifri de!-
I'lntprcsa Al con'rario: i La 
rreparazionc IXT i corsi die 
danno diritto ad un certificate 
a diploma di tivo qeneralc — 
lia a-tsicurato Jcnnti Lee — sa
ranno assai \crupolo i, nella at-
tcnta salvaquardia del nece-><a-
no livello accadcmico Aon rl 
sara alcttn compromesso su que-
.sfo punto ». 

// conntato re^ponsabtle (die 
comprende nonu come lo scien 
ziato Ritchie Colder, il sociolo-
0<) Asa Brings, lo stortco Sor-
man MacKenzie. il profes^-ore 
Wilstshirc. Lord Fulton e altri) 
sta mettendo a punto il piano 
di lavoro. In pnmo luoqo si 
spera di coordmare la \erie 
piuttosto frammentarta dei pro 
qrunimi didaltici e scientificl 
die la BBC e la 1TV qia da 
anni forniscono ad un pul)l>lico 
che fin dall'inizio ha mastrato 
vn o iMteresse alia cosa. Ma 
I' i t 'nirerMtd dell'Aria i e una 
unpresa di carattcre complcta-
mentc dn'erso. Vuole dare un 
inscgnamento formate al ptu 
aran numero e incaragqiare 
quelli che per un inotivo o per 
l'altro sono rimas.fi esclus't dal 
ciclo di istruzione normalc. II 
progresso dello studente verso 
d diploma o la laurea verrd 
compiuto attraverso fasi suc-
ce.sN*ii€* il cm completamento 
dara diritto di volta in volta a 
riconoscimenti o < crediti J> che. 
cumulativamcnte. convergeran-
no ver^o il certificato finale. 

Gli orqamzzalori assicurano 
die il numero degli iscritti. fin 
dal pnmo anno, puo rivelarsi 
ptu largo del previsto. Ai fmi 
della buona riuscita del pro
getto. cssenziale e la callaho-
razwne delle autoritd scolas.fi-
che e accademiche tradizionali, 
specialmente quelle perifcriche 
(i numerosissnni istituti scrah 
di Londra uUhzzano gia certi 
corsi televisivi per le loro le
zioni dt lingua: I'intelligente in 
tcrvento della BBC ha ad esem-
pio conlribuito negli ultimi anni 
a popolarizzare lo studio del 
russo). Fra il personale insc-
anante fiourctanno i miqliori 
decenti uiglcsi: in qucsto senso 
V i L'riircrsifri dell'Aria » e in 
arado di fare concorrenza a 
qualsiasi alfra c cittadclla > ac-
cademica. sia es-sa Cambridge o 
I'Vniversitg College di Londra. 
Saturalmentc non Si deie so-
pravvalutare la portata dell'im-
prcsa e nessuno deali mteres 
sati fi nasconde i limiti e lc 
difficoltd di un'idea cost nuova. 

Come era prevedibile si sono 
O'd fatte udire voci discordi. 
Ce chi ha cnticato il proget
to come arcaico e superato. « un 
fossilc del pensicro sugaerito 
dalla mentahta difens'na di chi 
riticne die le masse poj>olari 
s'ano ancor oggi. come 50 an
ni fa. culturalmente poverc e 
abltan'lonatc >. CM ha mosso 
qvcsfattacco dalle colonne del 
Vautorcvole x Times i e un di-
naentc delta televisione com
mercial die duhita della sgg-
grzza di spcr.dere 3 4 miho'ii 
d\ sterbne all'anno (qucsto c 
il costo dei soh programmi) 
per una mcerta e risclno-a 
€ Universita deU'Ana». a-izi-
die impiegare la somma in al
tri seltori disperatamente a cor-
to di mrcstimenti come Ved.li 
zm scolasfica. il personate in-
seanantc e le universita 

11 rdicvo critico sulla penu-
ria di finanz'amcnti c qius'.o 
perche sono proprio lc defiacn-
ce di bilancio per Visfruzioie 
puhhhca che tutt'oogi condizio-
nano penosamente i pur ammi 
revolt programmi labunsfi per 
la ' r«o' / i . quel!'* mresttrtcn'.n 
nel 'ul'irn della naz'nnc > cl.e 
WiUon aveva annwnciafo Un dal 
W Ma l'nppo*iz'or>e all't f*i'-
' er*ild Ap^rfn * v rr.e on-''fi 
cafa m base ad una capZ'O'a 
raluJazmic d^'.'e qualita mtnn 
seche del'a 7 1 ' Jo cui efficacm 
e m n " ' m n qunidrt « istru<sce 
divertendo * e il cut pubblico 
si annoicrcbbe di fronfc alia 
prospe'.fit a di vgiii program-
mi d'inscgnamento formate: 

11 discorso viene fatlo in eh>a-
ve di faci'e «popolanid » re, 
di fronte aV.a concorrenza deVa 
BBC. con un occhio per t mo 
fittt commerciali delta /TV) 
S'nmn qumdi di frnnte ad t.na 
inndamenfale dircroenza d opi
nion! sul rui'o della TV e il 
mento del governo e dt Jennu 
Lee c di aver dato p<rta fidu 
ca alle capocifd po'enziah del 
pubblico e del mezzn' di con 
'idare cioe nela risposta del 
onmo dietro soHecdazione del 
secondo. co*i da pari are la TV 
ad essere uno strumento di r e 
rfl e integrate comumcazionc 
umana in campo saentifico. 

II critico 
scacciapensieri 

Leo Vestri 

Z Tn qurMc tfllimnnc, il rr i-
~ •*• tito (ii.iii l.uini Itnndi 
~ dil.i^.i Mil \idco. Ininiiliicn 
— riii i l«'i i i | i i tr. i iHMlll( ' i i lt> i f i l m 

— pi o^i-.imtn.ili -ill priiuo r> 
Z «ul '•croiidii c.in.ilc. cull un 
~ .illi\i-iiiu flu- non lui pr««-
2 <i'ilt'iili. I iliiifitnli di \ialn 
•• .M.i//ini li.inmi for-r dcri-
— so di iiomin.irlti, ron la 
_ I I I IO\ . I siauionc, (i iiilimlul-
~ line » uHiii.ilr di In!'1 i 
— film li.iMii.->i dalla T \ ? 
3 Se COM fn-.-r, lii-iifiiicich-
— be cfitarc i liinli v\w han-
— un ilt'lt-iinin.ilo i|uc-.|a 5CI>1-
— I.i. Oia. Kmiili in quelli 
Z anni non lia .itTalln «MI| |O 
Z alia lr lr \ i-innc un l.uoro 
— p.nlit iil.iimriih' qiialiliiMlo 
— '•ill p iano i-iitirn e rllllil-
— i.ili'. \ l I'linlr.u in. I r i -
Z cli da lui nn . i l i 5111111 slali 
Z i-pir.ili. | H T lo pin, i-ri-
~ li'ii ipi.inlii m.ii pt ' i i rr ici : 
— 1111.1 .ilfinil.'i ra<-iialr (la 
— p.irlcrip.i/Hiiip alio Mostre 
— M'lie/i.uu', ail o i ' i n p i o ) , la 
Z |irp»eii7.i di 1111 i l i \o o di 
Z una d i \ a ^li cmio hnelaln 
— |>cr p'liMilii-.ire il ra^firiip-
— paini'iiio di film tra loro 
Z il i \ i ' iNi«imi 

— D'allia par l r . le inlroilii-
Z 7ioni di I tnndi sono ECIII-
Z pro stale i-:irallori/7.ite dal-
~ la Innlpii7ii a I ta l ian: lut-
— lo o lulli run ^orridoiite 
— iinni ' t iran/a. oliiilouilo opni 
Z *oria nnalUi r r i l i ra . Gli 
~ slo«>i iiilorlociilori i-lic rp l i 
— si i ••n'lio p r r qui'^lo iti-
— Iroi lu/ ioni — f o ^ t r o at lori 
— o r r u M i — <onit slali ge-
• ii iTaliurnlc d.t lui indiri/.-
Z ' a l i i i ' i -n r .md l i in to e la 
Z lialliil.i d'ori-a^ione, p iu l lo-
— slo rhe \cr"ii 1111 ilisior«o 
• mile a una tnipliorc cum-
— prcn-i imo ilcllc opere in 
Z programina . lu-oiiiina, la 
Z line.! di Houili e siala go-
^ prallulli i <( r o m i i n n l e » : 
— opii ciilo da lui ruralo, 
Z o;:ni film d,% lui inlrodol-
Z to si'inliravn do-linalo ad 
Z ci-crc nulla pin rlic una 
~ lunula orra-ionc prr Ira-
— si-orrcic un pain d'oro ili-
_ n.in/i al \ idro. I..i «orio 
Z "he i" «|iic»li» ofiiiniane di 
Z oiiolirc Ititmli prc-i'tila sul 
— srronilo r.inalr o tipira di 
— f|iio«la liiie.'i: a siii-tiflrar-
— la e siillanlo la |»re-rn7a di 
Z \ illorio (»a--m.m e L'go 
Z Topn.i77i nri film rlic la 
2 roniponpono (o nulla po-
— In-lihr e ' - r n i di pin ra-
— -11.de); dallra pane, ncr-
Z Mlll.i di'llc quallro nprre 
Z in pro^r.itnma — Crimen, 
~ La tnnrcin %u linma. II /e-
— derate. I briunnli ilnlinili — 
Z -i «run.ila prr parlirnlari 
Z qu.ililj 
_ I.*, ililiiqiir. 'iill.i rrnrta 
Z dl ipic-l.i l ima, iliriauio ro-
^ «i. «i.irri.ipon-ii'ri. rlir llon-
— di lia linito prr prr\. i lrrr 
Z Midi altri -imi roltrslii iili-
— li/7.ni in p.i«-nlo dalla TV. 
• ^i:ni(ira qur-lo rlic i di-
Z riprnli di \ ia lr Maz/ini 
Z condividono i rritori del 
— rriliru *rarciaprn-irri « li 
— ron>idrrano i pin adatti at 
— piibltliro lole\i»ho? Ch da 
Z Irmcrlo. \ i - ia la ronrr7io-
Z no rlie i ilirizcnti ilella 
•• Hai-1 V lianuo pi 11 volte 
— iliruo-ir.ilo di a\rrr. Inol-
• Ire, 1.1 prrfcrenza prr Ron-
Z di. riir rqni\alr. oliirllisa-
Z mrntr. alia prrfrrrn7a per 
Z una linra di di'imprsnn e 
— di trampiillo ad.illimrnlo 
Z anrhr nrl ramp" del cine-
Z nia, pnlrrlilie l irni"imo r i -
Z fere "lata farililata dalle 
~ rirhir-lr drllo a-*oria7ioni 
— dri pri.diillori. drsli c§er-
Z rrnii r ilri <li>iriliulnri, 
™ K* rrrlo. infatli. rlic una 
Z lrlr\i-ionc rhe. in\rre di 
Z orirntare il publiliro, lo 
" «pin5r»«o a ron'iilrrare il 
— rinrma r«rlu*i\amcnle ro-
•• me un di\rrl imrnlo, r rlie 
Z fnn/iona--r masari anrlie 
Z da i» piazza n fwr i film or-
— mai dr-linali irrimnlialiil-
— mrnlr aeli arrhi\ i . polrrb-
• he romrnirc .11 zruppi rlie 
Z "sai »annn - amcrirani/-
Z zando •> il cinema ilaliauo. 
• Ma non al publiliro. mm 
— al puhhliro rlic ama il r i -
Z noma c pajta la televisione. 

E Giovanni Cetareo 
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