
PAG. 10 / c u l t u r a i ' U n i t A / toboto 8 novembr* 1969 

Scuola e societd 

Milano: almeno ventimila sono gli 
universitari fuori sede e i pendolari 

Repressione doppia per 
lo studente immigrato 

A colloquio con un gruppo di giovani - A ll'intemo delle strutture alloggiative rego-

Umenti e condizioni di vita ripropongono una rigida divisione di classe — L'ag-

gravante di essere ragazze — Un compito politico per il movimento studentesco 

A Milano su una popolazio-
ne universitaria di 45.000 stu 
denti, 20.000 sono i fuori se
de ed i pendolart. I collegi 
disponibili sono 25 di cui 8 
sono dipendenti dalle opere 
universjUrifc c 10 sono privft-
ti e gestiti quasi tutti da en-
ti religiosi- I posti letto so 
no 2617. II costo pro^apite 
per vitto ed alloggio varia da 
un minimo di 39.800 ad un 
massimo di 60.000 nei collegi 
universitari; da un minimo 
di 56.000 ad un massimo di 
90.000 nei oolleg privati, con 
punte d) 216.0n«' per una stan-
xa (al Sacro Cuore in una 
s'nnza vivonc> 4 persone e pa 
gnno una retta pro-capite di 
54 000) Degl; altri 173A3 stu
denti fuon sede che non pos-
gimo usufruire di un posto-
l«'tc in un colleglo le alter
native sono. fare I pendolari, 
vivere laolati in pensioncinc 
o ne« migliore dei casi rag-
grupparsi e prendersi in af-
fitto un appartamento In tut-
ta Italia la popolazione stu-
dentesca e per il 95% di estra-
zione dell'alta della media e 
della pinhole borghesia, solo 
11 5% deriva dalle classl ope-
raia e contadina. di questo 
ft% solo una piccolissima ali-
quota riesce dope essere sta
tu decimata a concludere gli 
studi 

Ora, come vivono gli stu 
d*>nti fuori sede ed i pendo
lari in una metropoli come 
Milano quali sono le condi-
zuwii social] ed umane in cui 
si dibattono le piccole schie-
re di studenti proletari, come 
si modificano nell'azione e nel 
pensiero a contatto con pro
blem) di soprawivenza e con 
le strident! contraddijsioni del
la societa capitallstica? 

Per discutere di questi te
rn: abbiamo organizzato una 
tavola rotonda con studenti 
provenlent! da aree di «sot-
tosviluppo» economico. Han-
no partecipato alia dlscussio-
ne: G.M.. (lettere moderne) 
di Matera; G.P (Filosofia) di 
Napoli; AG (FilosoHa) di Daf-
fo in provincia di Brescia; 

• • • 

A.G. (Lingue, Universita Boc-
coni) di Nuoro, G.B (Lingue) 
d> Napoli; CM (Medicina) di 
Toimezzo; F.F (legge) Paler-
mo; M.D (Agraria) di Beggio 
Calabria 

La motlvazione psicologica 
che presiede ai fenomeno del
la emigrazione studentesca e 
da rioercars' nello stato di di-
soccupazione endemlca che at-
traversano le zone sottosvi-
luppate. Tale disoccupazione 
oggi non invest* solo il cam-
po della manodopera meno 
qualificata ma anche il cam-
po del tecnici e dei diploma-
tl- quest] ultimi per sfuggire 
alio spettro della disoccupa
zione si spostano verso 1 po-
ii tradizionah dello sviluppo 
Industrial alia ricerca di un 
posto di lavorc che gli per-
metta di prosepinre negli stu-
di Le loro condizioni econo-
niiriio rli partenrn sono qua 
w semprp molto disagiate; 
e«sl appartenuono a famiglie 
chp hanno dovuto affrontare 
prossi sacriflc per farli stu 
diare e che ora, alle soglie 
deH'Universitn non hannn pin 
1 mezzi per garantir loro la 
pontinuazion*- degli studi. 

Una volta arrivato nella 
grsnrip "••': ! «-tiirlente fuo
ri sede deve affrontare due 
problemi fondamentali- il la-
voro e l'inserimento universl-
tario e sociale: esperimenta 
quindi in prima persona due 
ript di repressione. quella che 
nrnviene dal mondo unlversl-
tarin (cioe professor), pro 
fframmi, esami) e l'altra che 
f]i viene dal mondo del la-
»oro. 

Nel migliore dei casi I'inse-
rltnento si realizza attraverso 
le istituzioni classiche dell'TT-
niversita i collegi e le case 
dello studente All'interno di 
aueste il prohlema della "«n 
rtl?ione umann e sociale del
lo studente non viene risolto. 
anzl r< acuitf dalla presen7A 
delie stesse forme di repres-
•ione che ci sono all'ester-
no; dalle modaltta di arretta-
alone. basate sut merit! sco-
lastici. all'organ i^zazi one della 
vita interna e un continuum 
d) coerciziom e di rinuncia 
all'autonomiri ed all'autodeci-
slonnlita: gh studenti sono 
laolftti gli un: dagli altn. non 
hanno contatt- con la comu-
nitA e con 1 problemi della 
o4ttA( del quartier* addirittura; 
I refolamenti di tipo arcaico 
•d autoritarlo vleUno ogni 
form* di attivit* poiitica, oRni 
posslbilita d- rapporti tra ses-
•i diversi p negata manca un 
eontrollo effettivo dei bilancl 
da parte dell'< studente. vige 
m ultima initial una rigida 
divisione d< classe che propo
ne quella della societa esterna. 

Alia base d qu«st« struttu
re allofgiaUv.' e'e una preci-
sa volonts politics «di met-
tm* tutti gli studenti In un 
ghetto., di non farli awici-
oar* alle problematiche delle 
grandi cittA, altrimenti si 

co#denj» •. aifermm 

CM Lo studente insomnia 
viene allevato in vitro, astrat-
tamente, in mode che doma-
m espiichi c proprio ruolo 
in maniera acritica e funzio-
nale aJ potere politico ed eco
nomico E pei questo che la 
tocialdemocraxia milanese ha 
fatto di tutto pet distrugge-
re la Casa dello studente e 
del lavoratore in quanto essa 
proponeva un nuovo modo hi 
far studio e di essere stu
denti calati nella concreta 
realta del mondo circostante, 
personalizzand<i ogni processo 
di apprendimento e colletti-
vizzando ogni forma di inter
v e n e e di gestione 

Per le ragazze. il problema 
dell'insenmento e molto piu 
grave perche j posti a loro 
disposizione sono molto pochi 
rispetto a quelli dei ragazzi. 
I'alternativp per loro e: an-
dare dalle suore oppure vi
vere in pensione (Solo alcu-
ne istituzioni come il Pensio-
nato Universitario, Femminile 
^ via Ravenna sono riusci-
te a realizzare una vita co-
munitarjti armonica e l'auto-
gestione) Esst- altrettanto du-
ramente che i ragazzi sono 
"ioggettp a repression! che af-
'ondanc le lore radici nella 
f^ultiira tradizinnaU' borghese 
e nel ruolo di suddlta che 
essa ha assegnato alia donna. 
Venendc in citth « si scontra-
no con una serie di proble
mi di mod' di vedere e dl 
fare che sono diversi da quel
li del paese * afferma C.N. 
universitaria di Medicjm Se 
queste difficolta possono es
sere attenuate e lentamente 
superate da una ragazza che 
si ferma in cittA si aggrava
nt ulterlorment* per quella 
che e costretb) a fare la pen-
dolare - secondo G.R. univer
sitaria di Lingue — «Per la 
oendolare gli interessi si liml-
tano alVesame ed alllJniver-
sitAn Non ha possibility di 
instaurare dei rapporti perso
nal!. di collesars1 con altrl ra
gazzi vive ossessionata dagli 
orari dei treni e dalPisola-
ment" ambientale del paese. 

E' questn una condizione 
molto vicinit a quella dello 
studente-lavoratore 11 quale 
deve sdnpoiarsi continuamen-
te per Inserirs; nell'ambiente 
di lavnro P«I in quello di stu
dio Per questo « tipo » di stu-
dentp esistnnr due modi di 
snnravvivere Uno e quello 
ii fare lavor saltuari come 
î iiellf) dellp carovane, dove 
<( in due giorn ti frantumano 
ia sehienn ed il cervello » se
condo quant' ha notnto spp 
rimentare In studente A.G di 
Daffo r/altn. e il la voro a 
temw nieno Tn questo caso 
lo studente raramente riesce 
i portare avanti gli studi in 
quanto |a poiitica dei padro-
ni liauidn aH'intprno della 
azlenda lo sturlente-lavoratnre 
[nfattt molti lavoratori si tro-
vano nella condizione di non 
ooter deniinciare di essere stu
dent! per paura delle repres
sion! p dei rlcatt.' («ch! stu-
dia In aziendfi P considerato 
un sowersivn »•) se aualcuno 
'o rivela b messo nella situa-
tione di non poter andare a 
1are cli esami «Ora — af-
ferma lo studente-lavoratore 
F F - siornmr i! lavoro b 
la sola ed union soprnvviven-
za prima o pot lo studio sei 
'vystretto a lasoiarlo se non 
viioi fnrorrpr" !n un esauri-
•nentf nervoso •. 

Occorre in realta eliminare 
quest*- onntraridi^ionl, fare si 
^he il dirittr alio studio sia 
annl!rah!1p n tutti ! livell) e 
f*hp esso vener inteprato dal 
diritto al lavorc e ad una en-
sa: comhatter-^ 1« pianificazio 
np rapitalistifa la quale crea 
ielle ^on«' nd alto tnsso dl 
svilunnn industr'nle. vprso cui 
fa ronvorapr" la massn deeli 
;rnmiETati opernl P studenti 
per rontrnllari metrllo Nello 
•itesso tpmoo *> opnortuno lot 
tare contro questo tlno di 
-•rutturn universitaria chp se-
PUP pedissenuampnte la logica 
"lello svilunrw- canitalistico e 
"ontrnnnorrc nrl essa un dise 
mo rlvnluzfnnnrio che distrl-
huisca IP ied- MI tutto H ter 
"•itnrii na7iopiU in maniera 
equllinrata che evlti la scis-
sione nffeffivn dello studen
te dalle ?one d: nrovenipnra 
!>r(Ti infatti V studente fuori 
sedp nordf fnrilmente 1 lepa 
m! col grupT* oriRlnario. ^ 
estraneo nlln citta ed al pae
se. vive in una situazlone di 
fluidity nH'osciiro del nroce^-
•ii oolitic! e social! che si 
•!vol<Tonn nolla Mia 7nna (« No! 
soffrlamo delle enntrnddi^io 
Hi soesso irri«n1vlh!li in one 
sta societa e spesso ci rlmet-
tiamo o non laureandocl o 
non comblnanrfo niente nrf 
sul lnogo de lavoro n*1 nello 
«Midio» l> questa !a consta-
tazlone n"i fiiale approdano 
gli intervlstatO 

Quale nrospettlva dl lavoro 
e di lotta si apre Per realiz
zare i suddet'i oblettivi? 

« Anzituttn e necessarlo col-
legarci con gl opera! immi-
*rntl che vivnno le nostre 
stesse esperienze, i nostri 
^tessi drammi elaborare nuo-
ve forme d- lotte contro le 
" coree " |e central) clientela-
n ed elettoralistiche che nio. 
tano attorno agli Immigrati 
ingannandoli e controllandoli » 
rihadlscp G.M Inflne occorre 
trovare una nuova modalita 
d1 ratvporto con il movimen
to studentesco, iJ quale deve 

essere rifondato su basi di
verse 

<« Non a caso questi proble
mi che abbiamo affrontato 
questa sera i; movimento stu
dentesco non li ha analizza 
f-1 sino alle estreme conse 
guenze Sappiamo che a Tori-
it; - afferma A.G studente 
dl Filosofiii — esso si e sfor-
juto di dart ur> giusto ed ar-
monico peso a tutte le com 
Donenti della realta universi
taria Qui a Milan* invece. es 
«) ha sottovalutato questo 
aspetto dellrt strategia del 
coinvolgimenti generale ed ha 
dato 1'impressione di voler 
tare un'tiniversitii rni(;i!or<-
con seminari gruppj di stu

di, esami... lasciando tutta la 
selezione d: classe in groppa 
•igli student: lavoratori »». 

Una rifondaziont del movi
mento studentesco nchiede, 
se oon si vuol* fare il gioco 
de: padroni j, superamento 
del frazionismc e della fran-
oumazione delj«i coscienza pro-
letaria; l'elaborazione di una 
strategia unitana che colleghi 
tuui • gruppi che convergo-
n(' ne: movimento studente
sco: in presenz* costante di 
un organism« i che coordini e 
'he unitariamentf formuli una 
poiitica di intervento sull'uni
versita 

Giuseppe De Luca 

Dalla Francia 

La «lelterarieta» della lelferalura 

II messaggio 
letterario e 

il suo codice 
Gli interessi cntici di Ge 

rard Genette sono rivoiti al
ia cosiddetta « letterarieta » 
della letteratura, che si di
stingue nella propria forma e 
in una sua autonoma « essen-
za» per il suo particolare 
linguaggio, come «scrittura» 
che evidenzia una distanza 
tra « significante » e « signifi-
cato » tra « segno » e « senso ». 

Genette si serve degli stru-
menu di una metodolugia ti-
picamente strutturalista e 
operando su quei meccanismi 
che regolano il funzionamento 
dei vari piani narrativi, per 
viene ad una scomposizione 
del Tope ra presa in esamc. Per 
Genette — va pure detto — 
1'analisi strutturale deve pre-
cedere la ricerca storica, poi-
che e impossibile stabilire una 
qualche correlazione tra ope
ra, autore e societa, senza una 
definizione delle leggi morfo 
logiche e del funzionamento 
dell'oggetto letterario. Quindi, 
oggetlo dellindagnie per il 
cntico trancese, non e il mes 
saggio letterario ma il «co 
dice » cioe un sistema di « si-
gnificuziom » di cui bisogna 
scoprire la struttura formale. 

GiA in un suo saggio (Strut-
turalismo e critica letterario) 
apparso nel primo volume di 
Figure (pubblicato in Italia 
duU'editore Einaudi) Genette 
aveva scritto che «il metodo 
strutturalista si costituisce co
me tale nel momento preci
se in cui si ritrova il mes
saggio nel codice, svincolato 
da una analisi delle strutture 
immanenti, e non piu Impo 
sto dall'esterno da pregmdi-
zi ideologici ». Essendo questo 
secondo G., loggetto dello stu 
dio letterario: non la lettera
tura nella sua complessa ar-
ticolazione di riferimenti sto 
rici, sociali e ideologici, ma la 
sua « letterarieta », cioe la ca
rat tertstica che la distingue 
come opera letteraria nel ri-
fiuto di ogni altra dimensio-
ne cosiddetta autre — che 
Riii I'estetica crociana, qui in 
Italia, aveva definita allotria, 
cioe « estranea ». 

QuincH, G. parte da un di-
scorso sul linguaggio lettera
rio (« metalinguaggio ») per 
arrivare ad un esame della 
letteratura e della vita socia 
le nella loro struttura di « pu 
ri slstemi formali» che co-
stituiscono. secondo 11 crttico 
transalpino, dei caratteri ape 
cific! della funzione lettera-
ria: cioe le figure (a simbo 
H), istituzionalizzat.9 dalla re 
torica classics Le figure, co
me e noto per G. fanno par-
te di un sistema che rende 
possibile una differenziazione 
di livelli tra stile letterario 
e linguaggio della comunica-
zione. 

La ftgura Ida G. definita 
come «scarto tra il segno e 
il senso come spazio interio-
re del linguaggio») e fonda-
ta sull'ambivalenza del lin
guaggio: un valore prunano 
di « signilicazione» (o deno-
tazione) che definisce l'entita, 
verbale nella sua accezione 
comune, ed un vajore secon 
dano (o corinotazione) deter-
rmnato daila posizione dei sin-
golo elemento linguistico in 
rapporto con gli altn elemen 
U del sistema. 

Si tratta, m detimtiva, di 
un linguaggio che resiste die-
tro il linguaggio e che e igno 
rato da colui che parla, il qua 
le si vede definito proprio da 
questo linguaggio « secondo » 
(o connotazione). 

Tale critica viene conside-
rata demistificatrice. al pan 
delle metodologie critiche 
ispirate alia psicoanaiisi o n-
gorosamente marxiste, anche 
se non ne t> tnbutana. Essa 
si puo defuure come una de 
mistificazione alio stato na-
scente, avendo come fine ul
timo della propria ricerca so
lo se stessa. Come si vede, 
da un lato, ci troviamo ai 
fronte ad una nvalutazione 
della retorica classica come 
punto di avvio all'indagine, 
dall'altro, ad un nuovo tipo 
di retorica (ma come riget-
to del cosidetto « pregiudizio 
ideologico» della espenen-
za creativa dell'autore in 
quanto categoria «romanti-
can) incentrata tutta su iui 
meccanico giuoco ad tncastro 
fatto di nuove «figure u (o 
sunboli) rinnovantinsi ad li
bitum. 

1 nuovi saggi compresi in 
questo secondo volume (Ge
rard Genette Figures U E$-
sais. Ed. du Seuil. l%». pp. 
294) ruotano attorno ai pro 
blemi suindicati. Cosi, nel pri
mo saggio, « Ragioni della on 
tica pura », G. su alcune pa 
gine critiche di Albert Thi 
baudet trova motivi di verifi 
en per la sua metodologia 
critica. Per G., non esiste piii 
I'opposizione volgare tra « for 
ma )> e « contenuto » ma Tap 
parizione congiunta di una 
forma del contenuto e dl una 
toy ma dcU'espresstone. 

Negli altri saggi, G. si oc-
cupa dei metodi e dei conte 
nun dell'insegnamento, della 
« letteratura e lo spazio » (su 
alcune intuiziorH di Proust) 
del raceonto, della verosimi-
glianza nel Cid e nella Prin-
rexse de Cleves, del « linguag
gio poetico* di Stendhal, del 
«raceonto barocco» e di 
Proust e del «< linguaggio in-
diretto ». 

Nino Romeo 

Quel che deve 
la modernita 

a Lutero 
II quarto volume, second* pane, della storia della mu 
ski di Oxford e dedicafo all'« Eta del Mnascimerrio » 
(1540-1630) e tratta delle vtcende rmaicali europee 
dalle raccolte di canti protestaitti come quella delle 
« Musae Sioniae »a Heinrkh Schuetz. da Byrd a Monte
verdi e Frescobaldi e alle origin! deH'opera italiana 

La paura d. nmuiiere per 
quaiciie tempo con un lioro 
monco (ii primo tomo dei 
quarto volume dehu Stona 
oella musiUi di Oxlurd) e sta
tu subito superata. Con esem 
plare puntualiU, leduore t'«i 
trinelh ha, iniatti, pubblicato 
U secondo tomo dell El a del 
Htnasamento U54u-1MU.». Au 
ounio recemeniente iiidicatu i 
pregi del volume che, nella 
prima parte, iia anone qual-
che a difetto»: punte nazio 
nausticne ungiesw, divers: 
ta di criten (auion con b.ogra 
lia, altn ssnzaj. Ma era pro 
prio una prima pane incom-
pieta che ora, coliegala al re-
sto, acquista una nuova luce. 
Lo stuuiuso ha sottomano, per 
quel che nguarda il Rinasci 
mento, un'esposizione che nes 
suna ultra Ston? della musi-
ca puo ottnrgU-

Questo secondo lomo si apre 
con un aflascinante capitolo 
dsdicato alia musica protesum-
te nel continente europeo. Ne 
e autore Theodoro Gerald, 
piuttoslu eniusiasta dellinci-
denza di Lutero SIL'IO sviluppo 
della musica sacra. E' alia Ki 
ioi ina, ael resjio, ciie la cultu
ra e la musica debbono il 
loro « nlancio » muderno. Tan 
t'e. il padre della musica pro-
testante tedesca e appunto Lu
tero. E diremmo che 1'opera-
zione luterana — combattuta 
dalla Contronforma (e i pen-
Umenti arnvano adesso) — si 
ft dimostrata cosi bene azzec-
cata che ad essa ha dovuto 
nfarsi la Chissa per supera-
re oerti punti morti della h-
turgia. L'esigenza odierna di 
una musica sacra con test) in 
volgare (cioe non in latino, ma 
nelle lingue dei van Paesi) e, 
appunto, quella posta e nsol-
ta da Lutero piu di quattro
cento anni or sono, quando il 
tedesco tu sostituito al lati
no (con meiodie sempucissi-
me), perche tutti i fedeli ca-
pissero e potessero interveni-
re nei riti da attori e non 
piu da ascoltaton passivi. 

Non e senza emozione che 
nelle paguae di un libro vedi 
annodarsi problemi antichi e 
nuovi; i primi, ben superati, i 
second-i, ancora insidiati da 
mille opportunismi. II fatto 
e che Lutero aveva a disposi
zione la forza del canto popo-
lare e a quello adegub la strut
tura lei nuovi canti liturgici, 
instaurando nuovi rapporti tra 
la musica e la parola tedesca, 
nel presupposto (sembra di 
sent ire l'ammonimento di un 
Bart6k!) che «la melodia e 
l'andamento generate (di una 
composizione) devono prove-
nire dalla lingua e dalla vo
ce autenticamente native Al-

Ecco, quindi, come l'antica 
eta luterana puo diventare 
espenenza moderna, anche 
nel respmgere soluzioni pre-
se una volta per sempre e 
nell'adottare — invece — di 
volta in volta, le modiiiche 
necessarie. Dopo la conquista 
del canto da parte dei tedeli 
fu necessario allargare le co-
noscenze, abbandonare l canti 
monodici, alfrontare ia poli-
foma, nstrutturare la pratica 
musicale, senza pero, distrug-
gere quel che si era creato. E* 
il momento in cui la Riforma 
luterana si uiuontra con le 
maniiestaziom musicali instau-
rate in Francia da Calvino e 
diffuse poi negli ambient! ugo-
notti. A poco a poco i testi 
da cantare furono elaborati da 
poeti e si pubblicarono le 
grandi raccolte della musica 
protestante. Si pensi a quella 
intitolata Musae Sioniae, pub-
bhcata in nove volumi tra il 
1605 e il 1610 da Michael Prae 
torius (1571-1621), contenente 
piu di rmlleduecento compo-
sizioni. E' cosi che 1'esperisn-

L U T E R O 

trimenti, e tutta un'nnitazio 
ne, come fanno le scimmie »• 
E' sulla base di questo nuo 
vo rapporto che la Deutsche 
Mesne di Lutero dischiudera 
le Passioni in tedesco di Back, 
e il Deutsche Requiem di 
Brahms. Si ha con Lutero la 
riseoperta del « verbo » tede
sco, la fusione (« mirabile fu-
sione», dice I'autore del bel 
saggio) della parola con la 
melodia E, alio stesso modo, 
la fusione tra la musica e la 
scuola. II che avvenne non 
come potrebbe succedere og 
gi. quasi per una imposizio 
ne dull'alto (la legge sull'ob 
bligo dell'insegnamento musi
cale), bensi per una concreta 
esigenza sociale. La musica 
serviva alia societa, ne era 
una eomponente essenziale. E 
a tal punto, con la Riforma, 
fu una reale esigenza della so
cieta che. contro l'apparato 
« burocratico » delle corti, sor-
sero le prime societa musica
li. « lihoro ». nutonome. disin-
tpressatamonte votate alia dif-
fusione della musica. 

M O N T E V E R D I 

za luterana si moltra nel Set-
cento, ereditata anche dalla 
triade di grandi compositori 
tedeschi (le grandi « S » del 
Seicento): Herman Schein 
(1586-1630); Samuel Scheldt 
(1587-1654) e Heinrich Schuetz 
(1585-1672). 

II nmbalzo a protestante» 
in Inghilterra fu, invece, com-
battutissimo. Mettete insteme 

umanesimo, luteranesimo e pu-
ritanesimo: il meno che po 
tesse capitare turono i roghi 
dei testi luterani e scontri im-
placabili tra l sosteniton del 
nuovo e quelli dell'antico, sfo-
cianti in una catena di di-
struziom e di restauraziom. In 
genere, la musica sacra inglcse 
fu «papista»; Byrd non voi
le rinunziare al latino. G'e per-
sino un po' di suspense nel 
raceonto della musica presa 
in mezzo alle lotte per il po
tere. 

Un po' meno centrato sem
bra il Seicento itahano, con 
Monteverdi in testa, per6 
stranamente insento in un cli-
ma barocco. In realtA, il '600 
semplifica le cose; la musica 
riduoe le sue architetture, in-
chna alia monodia, con Varia 
per una sola voce, ad esem-
pio, alia quale contribu) lo 
stesso Monteverdi. Dov'e il 
barocco nel celebre Lamento 
d'Arianna? 

Piu illuminanti sono le pa-
gine sulla musica strumentale 
solistica (organo, cembalo, 
liuto, e c c ) , dominata dal no
stra Frescobaldi — cui e sem
pre di sostegno, e anche qui, 
un famoso studio di Luigi Ron-
ga — che e il musicista piu 
diffusamente trattato (una de-
cina di pagine), ben delineato 
nel « voli di fantasia », come 
negli indugi contrappuntistici. 
Ricco e anche il capitolo su-
gli strumenti e sulla loro no-
tazione: una rassegna che do 
cumenta quel momento della 
musica in cui gli strumenti 
acquistano una loro precisa 
« personality », un loro stile e 
pongono, per quanto destina 
ti a scomparire (violone, ri-
beca, ghironda, lira, tromba 
marina, liuto, cetra, clavicor-
do. certi tip! di organi, ecc ) , 
la struttura dell'orchestra mo 
derna. 

Due importanti capitoli 
(peccato che siano un tanti-
no avari) chiudono questo 
straordinario quarto volume: 
Musica e dramma di Edward 
J. Dent (con sguardo su tut
ta 1 Europa); Le origini della 
opera italiana, di Simon Tow-
neley. 

Erasmo Valente 

Schede 
Una traduzione di canti popolari portoghesi 

II «fado» della protesta 
In portoghese la parola fa-

do e 1'equivalente del latino 
latum, il Destino, e con e s n si 
designs una forma d'arte mi-
no re, che possiede tuttavla 1 
suoi canoni e le sue regole 
lessicall e semantlche, oltre a 
vantare nobili ascendenze ro-
manze e trobadoriche; e che 
qui da nol pu6, sil'lncirca, tro
vare il suo corrispettivo nello 
storneliate regional!, e meglio 
ancora nelle canzoni della ma
la, ottocentesche, tipo « Porta 

Romana bel la », per in tender 
oi. 

Net tados (di cui Elena Cle 
mentelli ha ora pubblicato 
una scelta, Fado$, Guanda, 
1969, pag. W , lire 1300) « tut 
to si dice e tutto si eanta » 
come nel flamenco ch'e il suo 
parente spagnolo, o come nel 
blues, dove la sofferenza an 
tica e i mali present*, l'im-
potenza e il furore, attraver
so la medtazione del ritmo, 
diventano protest* sociale, «m-

Drionale coscienza politics. 
Effusione lirica che nella 

chitarra e nella viola ha U 
suo supporto naturale. il ta 
do trae la sua ispirazione piu 
fonda dalla saudade, la « ma 
hnconia at Ian tica » o, secondo 
la poetica definizione di F. 
Manuel de Mello, «un male 
di cui si gode, un bene di 
cut si soffre ». Ma teggendo si 
nesce, anche abbastanza Age 
volmente, ad awertire un ele
m e n t a l pres«nM di CIMM, ft 

livello gnomico ed esisten-
ziale, tipico dei paesi sotto 
sviluppati, alle cui letterature 
si potrebbe ricorrere per even 
tuali agganci. 

Malgrado la scelta unidimen 
sionale dei testi — con pre 
vaienza del momento passu) 
nale, amore e morte, il giuco 
erotico, — la traduzione ha 
il merito 01 non cedere inasi 
maj al folklore piii scoperto. 

a. ge. 

Programmi Rai-Tv 

Teievisione 1 
MM CORSO Dl INOLESC 

13.M OCGI L E COMICHE 

1J.30 T E L E C I O R N A L E 

17 .« IL PAESE Dl C IOCACIO' 

17.31 T E L E G I O R N A L E , EdrazMNt del loHo 

17.45 CHI$$A' CHI LO SA ? 
Gioco prtMntato 6m Febo Conti 

1 M 5 LA G R A N D E A V V E N T U R A 

Documontario di Yvon Collet i P lerr t Kartell 

19.10 SETTE G I O R N I AL P A R L A M E N T Q 

19.3S T E M P O D E L L O SPIRITO 

1».S» T E L E G I O R N A L E SPORT, Cronochc d«l Uvoro 

*X T E L E G I O R N A L E 

21.M CANZONISSIMA 1H9 
Si concludt tt»s«r« la prima eliminatoria. Sono in gara 

Al Bano, Rita Pavono, Nino Forror, Carmen Vil lani, O'tno, 
Michel* 

22.90 LUNA MISSIONS D U E 
Piero Angola ha girato queito servizio *p«tial« del T * l t -
giornalc per descrivcrt la proparaziona c gli scopi dal-
I'Apollo 12, la nuova mission* iunare che partira tra M i 
giorni da Cape Kennedy 

23.15 T E L E G I O R N A L E 

Teievisione 2* 
21.00 T E L E G I O R N A L E 

21.15 CAVALLERIA RUSTICANA 
II famoso mclodramma di Pietro Mascagni e diretto da 

Herbert von Karajan. La regia teatralc • di Giorgio 
Strehler. Interpreti: Fiorenza Cossotto, Adr ian* Martino, 
Gianfranco C*cchel«, Anna Di Stasio 

22.35 L ' INSURREZIONE D l VARSAVIA 
Documentario di Silvio Maostranzi, tosto dl Jas Gavron-
ski. In questo programma viene rievocata la famosa ri-
vol l * della capitate polacca contro i nazisti e vengono 
analUzate, anche alia luce del l * tesl sovietiche, le ragioni 
per I * quali I 'Armat* rossa non ando, o non riusci ad 
andare, in soccorso agli insorti. 

Radio 
N A I O N A L E 

G I O R N A L E R A D I O : ore 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 6 Corso 
di lingua tedesca; 4.30 Mattu-
tino musicale; 7.10 Musica stop; 
7.41 leri al Portamento; 1,30 Le 
canton! del mattino; 9 I nostri 
f i f l l i ; 9 .N Musica e immagini; 
9.30 Clak; 10.05 La Radio p*r le 
Scuole; 10.35 Le ore della mu
sica; 11.15 Dove andare; 12.05 
Contrappunto; 12.31 Si o no; 
12.34 Lottere aperte; 12.42 Pun
to e virgola; 12.53 Glorno per 
giorno; 13.15 Ponte Radio; 14 
Trasmlssioni regional); 14.40 Zl-
baldone italiano; 15.45 Schtrmo 
musicale; 16 Programme per j 
ragazzi; 16.30 Incontri con la 
sclenza; H.40 Mondo Duemila; 
17.10 II mi to del tenore; 11 Gran 
variela; 19.25 Sui nostri mer-
cat i ; 19.30 Luna-park; 20.15 I I 
girasketches; 21 Conversazioni 
musicali; 22 L'amore-odio di Ca-
tullo; 22.10 II giro del mondo; 
22.20 Compositori Italian! con-
temporanei. 

SECONDO 

G I O R N A L E R A D I O : ore 6.30, 
7.30, 1.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.15 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
10.30, 19.30, 22. 24; 6 Prima dl 
cominciare; 7.43 Billardino a 
tempo di musica; 8.13 Buon 
viaggjo; 8.10 Pari e dlspari; 8.40 
Slgnorl I'orchestra; 9.05 Come e 

perche; 9.15 Romantica; 9.40 
Chiamate Roma 3131; 10.40 Bat-
to quattro; 11.35 Chiamate 
Roma 3131; 12.20 Traimissioni 
regionall; 13 Bentornata Rita; 
13.25 Ornella per vol; 14.05 
Juke-box; 14-45 Angolo musica
le; 15 Relax a 45 gir l ; 15,20 
DireHore Antal Dorat i ; 15.56 
Tre minuti per te; 16 Pomerl-
diana; 17.40 Bandiera gial la; 
18.35 Aperitivo in musica; 18.55 
Sui nostri mercati ; 19 Serio ma 
non troppo; 19J3 Si o no; 19.50 
Punto e virgola; 20.01 I I Gatto-
pardo; 21 Cantonlsslma 1969; 
23 Cronache del Mezzogiorno; 
23.10 Chiara fontana. 

T E R Z O 
Ore 10 Concerto di apertura; 

11.15 Musiche di scena; 12.10 
Universita Internationale Gu-
glielmo Marconi; 12.20 Piccolo 
mondo musicale; 12.55 Inter
mezzo; 13 40 Concerto del chi-
tarrista Alirio Diaz; 14.30 Mar-
la,- 16.45 J . Brahms; 17 Le op I 
nioni degli a l t r i ; 17.10 Corso di 
lingua tedesca; 17.35 Gengis 
Khan; 17.40 J a » oflgl; 18 Notl-
zie del Terzo; 18.45 Cifre a Ha 
mano; 18.30 Musica leggera; 
18.45 La grande platea; 19.15 
Concerto di ogni sera; 20.35 
Musica e poesla; 20.45 Concer
to sinfonico; 22 II Giornale del 
Terzo; 22.30 L'intervlsta. 

V I SEGNALIAMO: L'intervista di J .P . Donleavy (Radio 3n, ore 
22.30) - Regia di Massimo Scaglione. Tra gli interpret): Ma
rietta Furgiuele, Giulio Oppi, Franco Passetore 

Contro 
canale 

SALUTE rJ SOLDI -- /.o anAia 
rr>o aid scrttio altre volte' i pr" 
hie mi delln s'Kteta i'al:a''a soma 
crijruci e yunuii *emt>rt> attua'i. 
Faccia a facia ne <• ia iimca lari 
Itante: nebhene non .si fvHnixmpa 
a jMirticolari sforzi per co'leoarsi 
alia crntiaca e alia realta in m« 
rimento. oo'ii volta c'te toccc «« 
qualsiasi i>roblema. lo twa ron 
« caldo * che nscina di r.rattarsi. 

In quesi'ultimo numero e e,*plo 
so il problema delle muiue e 
dell'assi.*te>i:a aamtarta in Itaba: 
come era facile prevederr. data 
il letna. si e trattato d: una tra 
•>missinne paiticolannente t'irac*'. 
nella quale la deiiunria di una 
•<ituazione intollerabile ha trona'n 
eco in qun-i tutti <iu interveiiti. 
e I'ottimismo di qualcuno e stofo 
immediatamPiite rintuzzato. 

Ma aid qu>, ci pa>e. non si puo 
non awertire una urai'e Mranezza: 
se tutti. o quasi tutti Tui'.ico ad 
essere convinto che le co;e siano 
bene avviate sembra essere H 
presidente dell'ISAM) rono <f'«r 
cordo sulle profonde stnrture del 
tistema e sulla nt'ce.<sita di una 
radical? riforma. e se. come e 
apparso. nessuno ha obieziani dn 
zvanzare sulla prospettiva del 
servizio sanitarh nazionale, n&r 
che le cose continuant ad andare 
come nel passalo; di cbi <> la 
responsabilitd. se twit si cambia'.' 
L'interroqativo e pressante. enn 
hunna pace deU'ineffahite presi-
dente dell'IS.Wt. che considern li 
ricerca delle resimnsabilita alia 
strequa di una sinqolare mania 
tutta italiana. Ma a questo hiter 
ropativo, purtroppo. Face-in a far 
cia won >ia risiwto: come al sn 
lito. la rubrica, infatti. ha funzio-
nato soprattntia da sfnqa'oio. 

Eppure. alcune precise respon 
lahilitd avrebhero potuin essere 
individuate nel corso stesso della 
trasmissione. Ad esemvio. sareb 
be stato opportuno pnrtare avanti 
il discorsa .'•.•ii prezzi dei media 
nali e sul monopolio farmaceuti 
co: discorso che non e marginale 
mn fondnmentale. \bbiamo udito 
dire da uno dei ma^simi diriacti 
delle mutue che la ttessa modi 
cina casta, in conlezior.e ospedn 
Hera, il CO TO per cento di men 
che nelle iarmacie: e un siw'l'' 
dato avrebbe meritato una inda 
uine su due piedi per arcertnre 
a quanto ammonlino i >-cri e pro 
prii profitti fli rni>ina delle Indu
strie farmaceutiche. rhe tanto 
pesano sale spese per l'assistenza 
sanitaria. 

Comunque. nel corso della di-
scussione. sono emersi almeno 
dati come questo. che hanno fnt 
to riflettere. E questa volta. Fa 
livena, ci e porso. e stato un i"' 
piu eneroico del soldo nrllo sti-
molare il dibattito e nelVim itare 
a precisi confront!. F. I'attacco 
degli operai. dei mutuati (nelle 
parole dei quali si riflcttevano 
con chiarezza le cunsenuenze dob 
la divisione m classi d^lla nostra 
societd) e siato enerqico. anch" 
se le cose dette erano. o'Tiarncn 
te. tutt'altro che nuovc. 

g. c. 

Editor! Riuniti 
Giulio Cesare Italiani 
Paolo Graldi 

CINQUE 
CONTRO 

m ctnqya mnitta 

B ( M « 4>lb M l H W l W I i 

Puoi dare 
una mono 
all' 0 

Vuoi aiutare 
il tuo 
giornale ? 

Questo e H tuo giornale Perch* p«rl* con la 
tua liber* voce, difende i tuoi interassi, n 
batt* per le tue idee focialiste. Ma. soprattut-
to, perch* diviene sempra piO fort* • drftuso 
quanto piu tu ti impegnl nel renderlo tale. 
Aumentare la diftutione e il prestigio del-
I'UNITA * quindi nelle tue possibilita. nelle 
tu* capacita di renderlo uno itrvmento di 
penetrazion* politic* ancor piu efticac* * 
puntual*. 

L'iniziativa dl Unciare in un modo nuovo. d» 
metta, la campagna per gli Jbbonamenti 1970 
natc* proprio da qu«tte consideration! Vale 
a dir* dall'etigenza di esser ticuri — in vista 
delle elezioni di primavera — che I'UNITA' 
posta giungere ovunque. mediant* un eon
trollo capillar* della sua ret* di diffusion*. 

P*reh* • modo nuovo •? Chiediamo ad ogni 
compagno di diventar* un «collaborator* • 
dell'UNITA', dedicando a questo lavoro il tempo 
libero (poco o molto) che possa avere a dispo. 
tizione. Si tratta. in tostanza: 

1) di awictnare i lettori per farci 
conoscere • loro suggerimenti, 
con'sigli, osservaiionj ( • p*r 
questo vi %ath on apposite que-
stionario); 

2) di controliare in loco la diffe> 
sione. segna'andoci dove il gior
nale non arriva e dove invac* 
pu6 • deve arrivare; 

3) di procorare nuovi abbonamen. 
t i ; di farci sapere come e dov* 
h possibile ottenere piO abbo-
nati. 

Un lavoro politico, dunque, e insiem* orga-
nizzativo- Al f in* di costituire. nel piu breve 
tempo poiiibile, una fitta trama di eoMaboratori 
organici dell UNITA' su tutto il terrilorio "»• 
zionale. 

i cempagm che vogliono coMaborar* con gli • Amici dell'UNlTA' ». avendo quaicne or* 
dl g cmo — o quaiche giorno alia seftimana — da mettce a disposizione del giornale, 
s-ro pregati di nempire il seguente modulo ed inviirlo, in ona bus'a. alia reaanon* 
ao I'UNITA' - vid dei Taurini, 19 . 00185 • Roma. 
NOME E COGNOME 
INDIRIZZO ._ 
tTA* ..... 

• w ^ m n l B * B 

PROFESSIONE - _ , 

QUALI ORE AVETE LIBERE ? 

QUALI GIORNI ALLA SETTIMANA ? 

POSSEDETE UN MEZZO SU CUI VIAGGIARE ? I 
| QUALE LOCALITA' SIETE IN GRADO 01 COPRWE? 

I 
I 

Ahr-iamo bisog^o di cominciare subito e di esser* in tanti Vi ctrcheremo al piu preito 
e s'abiliremo ins'eme i! lavoro da ivo'gere. Per qtiM'o vi p.*ogh:amo anche di scnverci. 
rrrtivandoci i vo^tri suggerimenti e la vosfr* opinioni in mento a queifa iniziahva In 
questo caso, allegata alia lettero il tagliando. I 

SE'lfltW™ *" **•' 
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