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La scuola e la cittd 

Le strutture edilizie sono scoppiate: un problema 
politico gravissimo ehe non si pud eludere 

Come costruir e Y Universita 
della «rivolta» studentesca 

Un mittono) • soMcantomila universitari nel 
641 — L'equrvoco delle misure cfemerge 
soldi universitari* — Non razionalizzazio 

Eceo ehe. r n o o settanta al
to porte, li riprasenta 11 pro
blem* deiraffoUamento delle 
strutture univenitarie. Dopo 
una estate carattertoata dal-
la operaxiooe aemlclandestina 
della demolisfcwe - lampo del-
la ca*a dello students (ex al-
bergo Oommercio) a Milano. 
l'auturmo d ha portato la 
bella novita del anumero 
ehiuaoa e della minaecieta 
•errata da parte del rettori. 
Universita di massa? Carta-
mente, siamo tuttl campion! 
dl demorrazia; ma, sino a 
che le strutture ediusie sono 
quello che sono. niente da fa
re: non ci si sta. Vadano 
avanti quel pochi, quelli che 
contano, che hanno la possi
bility di arrivare sino in fort-
do, con 11 loro bel diploma 
di laurea e la carriers assi-
eurata dalla propria coUoea-
•tone sociale; agli altri diamo 

so infatti esse sono state chia-
mate in causa per (ax ac-
cettare soluwoni di comodo 
prowisorie che risultavano In-
vece ben presto definitive. 
Non a caso le «misure dl 
emergen** » sono aistematica-
mente collegate alls questio-
ni edilisie e mai, ad esem-
pio, alia rimozione dl una 
delle peggiori piaghe dell'uni-
versita italiana e cioe la se-
lettivita di claase che impe-
disce di fatto alle class! su-
balterne U conaeguimento del 
massimo diploma di studi. 

A questo proposito e dun-
que necessario parlar chia-
ro. Non e lecito. nel 1970, af
fronter* i problemi dello svl-
luppo delle strutture unlver-
sitarie con la faclloneria e it 
pressapochismo con II quale 
ad esempio essi lo furono nel 
defunto Piano Gul. Da allo-
ra c'e stata la rivolta del 
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magari I'llluslone di entrar-
ci. nell'universita, con la li-
beralizcaxione degU sbocchi 
dl scuola media supertore, ma 
poi, di fatto teniamoli fuo-
ri, nell'universita italiana non 
c'e posto per loro. 

Se le argomentaaionl del 

£lu retrivl poasesaori del po
ire cattedratico poasono es-

aere talvolta anche coal cru
de, quelle del rappreaentsntl 
del potere politico devono es-
aere necessariamante piti pru
dent!. Si ricorre parcib alle 
• Commiaatoni dj indaginea 
che girano 11 pease (tre aedi 
univerattarie) par sentire 
«dalla viva voce del diretti 
protagonist!» notM* aulla si-
tuaatoae degli atenei. orten-
tamenti in merito alia rifor-
ma dell'ordinamento univerai-
tario. Si scopre, dopo tre an-
nl che lo andiamo dicendo 
(ma. si sa. i muustrl del po
tere sono duri d'orecchi) che 
la legge Ml auil'edilteia sco-
lastica ha avuto effettj para-
lizsanti e che sopratutto per 
l*universlta (ma percbe. per 
le scuole elementari no?) bi-
aogna correre a! piu presto 
ai ripari, approntare misure 
d'emergenza. 

A questo punto ci fermta-
mo, percbe otfni volta che si 
parla di misure di emergen-
•a. suona un eampanello dl 
allarme che ridesta J nostri 
peggiori sospetti. Troppo spes-

mondo studentesco, il movi-
mento che ha investito tutta 
la scuola sino alia media 
d'obbligo; c'e stata, non ul
tima, una ricerca ed elabo-
razione culturale che permet-
te di impostare 11 problema 
in termini seri e documen-
taU. (1) 

fJna questione, soprattutto, 
appare ormai acquisita: lo 
sviluppo delle strutture edili-
aie universitarie in Italia non 
pud essere affrontato in ter
mini dl semplice raztonaliz-
sazione, ma solo in quelli di 
radicale ristrutturazione dello 
intero sistema; il che non si
gnifies peraltro che si debba 
procedere ad un piano di in
tervene sulla base di un 
astratto schema generate, ma 
alia elaboration* di una stra-
tegia che partendo dalle di
verse complesse situazioni in-
quadri il problema dell'orga-
nizzazfone dell 1struzlone su-
periore nel rapport! di inte-
razione con il resto delta si-
tuazione scolastica sociale eco
nomics ed urbanistica. 

Questo per quanto rlguar-
da il primo livello di pro
blem! connessi alio sviluppo 
delle Universita, e cioe quel
lo della distribuzione territo-
riale delle sedi a seals na-
zionale e regionale. 

« Le decisioni che riguarda-
no la distribuzione del patri-

I monio universitario in un ter-

Schede 

Un'utile storia 
della guerra 

Dopo 1 quattro volumettl 
del Rothberg editl da Dal-
l*Oglio — di cui gia ci siamo 
occupati — ecco un'altra sto
ria lllustrata — anche quests 
da numerose fotografie, sep-

8ure torse un po' piu tscon-
ite a — della II guerra mon-

diale che viene proposu, nel 
trentennale del suo inizio, al 
lettore itoliano. E* a cura di 
Hans Adolf Jacobsen e 
Hans Dolllnger (Sanson! edi-
tore) e ne e uscito adesso 
11 primo del dieci volumi pre 
visti — al prezzo effettlvamen-
te economico, datl 1 tempi, di 
Wi lire — 1939-1940. Le « guer. 
re lampo*. 

[/opera — si e detto — sa
l t di dieci volumetti: oltre 
a questo, 1940'41 La guerra 
tontro la Gran Bretaona. 1941, 
I'opertuione Barbaro$sa, 1941 

1942. Guerra su tutto tl globo, 
i942-'43. La svolta della guer
ra, 1943. L'assalto alia « For-
tezza Europau, 1943-44. Bat-
taghe su due fronti, 1944. La 
invaMione, 194S: la conquista 
della Germania, 1945. La fine 

Si tratta, come si compren-
de di un lavoro divulgatlvo, 
che, tutta via, va segnalato po-
sitivamente per I'ampio spa-
zio dedicato at documents il 
che imppRna il lettore ad una 
riflessione personale, crltica, 
come di solito non awiene in 
pubblicazioni del genere. 

Hanno collaborato all'edlzlo-
ne Italians A degli Alessan-
dri, L. Becheruori, G. Mori, 
N. Salvetti e L Schneider. La 
traduzione »• di Riccardo Po-
sani. 

m. ro. 
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2) « Enciclooeiila Klentlfl-
ca», Ganantl (4); 

I ) Koletlmo: i N«n 4 ter. 
rtttrt w, Suqar; 

4) Scvlfarl: < Auhinno del
la rapubblka i , Elai-Kom-
•»•» (J); 

5) 0arnsrd; « Una vita », 

« 
l] «D*a Cs-

• I g4s*s#4 *regg4a, 

t ) VHtorliii: a U dt t * M 
aasadsa, UMJatl (t)« 

H Ai»—lain a f«para»s-
asiteaft, reftrliwlli (4); 

4) l e a l Til « L'sfrsea », 
MsUasM (t); 

f ) FaHecii a Ma*** , • ct-
ai alea, KtaMN. 

gasjjMica e Pvaila: 
11 tOavia ana fsnnezla-

• • « « M fc4Mis4acs av*bi(< 
», imaajal (1); 

La clattlflca « state com-
pllata w osti racceltl srat-
M le llbrarta Intemailsnale 
<H I M I M (Oeaeva); Inter-
netleMte H«4las (Tsrlns); 
IntenwiUfiala Caveer (Mi
lan*); Cstulle (Varsns); 
0*Mwil (Vanaxla); Intsrns-
tlensl* lasher (Flresia); 
Universita* (Trtaste); C*s» 
pvlll ( I I I I J M ) ) Medernlul-
mt a Gfsmase (Rama); Ml-
serve (Nssell); Lstens 
(Bad); Ce«* (Cagllarl); 
ialvaler* Fasat* Flaccevl* 
(Patarms). 

Paolo Barataila: « In moHe di J . P. Marat a, I N I 

1975 _ La paralisi provocata dalla legge 
nza • la prolrferaziona incontrollata dalle 
ne, ma ristrutturazione del sistema 

ritorio — scrive Giancarlo Oe 
Carlo — non possono piu es
sere impostate sui cslcoli sem 
plicisti dei fabblsogni. delle 
aree di influenza, degli stan 
dards, ecc. ftnora usati e del 
resto raramente rispettati»; 
anche per quanto riguarda la 
dimensions del complesso uni
versitario non eslste un va-
lore ottimale, eslste semmai 
«una dimensions oonforme, 
cioe appropriata a una par 
ticolare configurazione orga 
nizzativa e morfologica a. Una 
dimensione che nero, ancora 
secondo De Carlo, ha un suo 
valore limite che si aggira 
intorno ai 10.000 studenti; ma 
il decentramento, che si ren-
de necessario al di sopra di 
questi valori, «non pu6 es
sere inteso come puro espe-
diente tecnico destinato ad al-
leviare la congestione di una 
sede troppo affollata ma e 
una operazione urbanistica 
che va calcolata in un qua 
dro globale di situazioni e di 
conseguenze territorial! e so
cial! ». 

E' sulla base di quests stes-
se premesse che Paola Cop
pola d'Anna dichiara insuffi
cient! le attuali 32 sedi urn 
versitarie per acccogliere 1.600 
mtla student! previsti al 1975 
(il progetto tlO ne prevede 
l'accrescimento sino ad un 
milione); ma anche osserva 
che «le cento universita di 
Italia proposte da alcuni cul-
tori dell'argomento sembrano 
essenzialmente frutto di una 
malcelata mania di gran 
dezza », 

Di fronts alia tentazione di 
stabillre delle cifre pare a no! 
necessario ribadire il concet
to espresso in precedenza, e 
cioe che un piano nazionale 
non pu6 che scaturire dallo 
esame approfondito delle sin-
gole diverse situazioni; anche 
U fissare un valore limite 
per la dimensione di un Can-
tro Universitario, in astratto, 
potrebbe non avere senso in 
un processo di pianlficazlone 
mondiale che vede ad esem
pio il progetto di accentra-
mento a Tokyo di una uni
versita per 100.000 studenti. 

Tutto c!6 detto per esigen-
za di rigore metodologico, cl 
rendiamo conto nello stesso 
tempo del grave pericolo cui 
si va ineontro con una simi
le impostazione nella situa-
zione italiana. La giusta esi-
genza di non fissare in ter
mini apriorjstici uno schema 
generate di distribuzione del
le sedi universitarie sul ter-
ritorio nazionale, pu6 anche 
funzionare da paravento dl 
comodo per i sistematic! 1m-
prowisator) di esigenze dl 
istituzioni universitarie: i qua-
li, a dir il vero, sino ades
so non ne hanno avuto bl-
sogno, se si sta all'elenco chi-
lometrico dl nuove istituzio
ni di sedi approvato durante 
I'anno '68*69 con decreti pre-
sidenziali e al moltlplicarsi dl 
iniziative local! favorite dalla 
complicity di Camere di Com-
mercio e di parlamentari po
tent!. 

II caso dellTTniversfta cala-
bra, p!u volte ricordato, e 
senz'altro il condensato pit] 
tipico: quella che doveva es
sere 1'iniziativa principe del 
centra - sinistra in fatto di 
pianificazione universitaria 
(concorso nazionale per una 
universita residenziale, dotata 
dl tutte le attrezzature e le 
prowidenze) non ha resist!-
lo di fronte alio scoglio de
gli antagonism! local! e si e 
dequalificata in partenza con 
la istituzione deH'universita 
«libera» di archltettura a 
Reggio Calabria, retta da un 
preside che lo e contempora-
neamente anche a Torino e 
a Genova. 

In concluslone, il compito 
che ci ripiarda e difficile e 
sot tile: mentre da una parte 
ci rifiutiamo di schematizza-
re una astratta distribuzione 
delle sedi universitarie sul 
territorio nazionale, dobbia-
mo impostare una proposta 
culturale e di lotta che pos-
sa costituire un parametro 
di riferimento e d! verifies 
nella battaglia contra gli au
tomatism! dispotici e anticul-
(urali del sistema. 

Essa assume termini di 
maggiore roncretesza quando 
si affronts il problema del 
rapporto tra Universita e ter
ritorio. tra Universita e citta; 
di questo tratteremo in un 
prossimo artlcolo 

Mostre 

Pitture di Baratella a Milano 

Marat puo 
r isorgere ? 

Un complesso discorso artisfico che investe 

e rovescia quella«sociela delllmmagine» 

in cui si esprime la mrtologia del consumo 

Novella Sanson! 
(I) * PtanUicazione e dhe-

gno delle universita », a cura 
di Giancarlo De Carlo • Ed. 
Universitarie Italtane - Vene-
zia. giugno '68, pp. 318. 

— « L'universita in etpan-
alone » di Paola Coppola d'An
na Pignatelli • Ed. Etas Kom-
pass • Milano, febbraio '69, 
pp 306, L. 1000. 

— iRivolta studentesca e 
campus universitari», di Pie-
tro Bellasi - Ed. Franco An-

r li - Milano 1968. pp 239, 
4000. 

— « University e territorio i 
Vnhvrsitd degli Studi di Bo
logna, Istituto di Architettu 
ra ed Urbanistica • Ed. IA 
Suova Italia • Agosto 1969, 
pp 367, L. 7500. 

— Cicto di comunicazioni 
sui problemi dell'Utrutkme -
CiclostUato a cura della Fa-
colta di Architettura di Mi
lano • Anno '6l-'69 • Ricerca 
del prof. Guido Canella. 

Almeno da dieci anni a quests parte Ba
ratella cerca con testarda energia di pro-
nunciarc il suo drammatico giudizio sulla 
sorte dell'uomo contemporaneo. I quadri 
che in questi giomi espone alia Galleria 
Vinciana non fanno eccezione. Veramente 
egli non e un artista a neutrale a. E neppu-
re e un artists che s'appaghi con facilita 
nello schema o nella formula di un deter
minate linguaggio plastico. Di una cosa e 
siouro: che il giudizio sulla condizione del-
l'uomo d'oggi non puo essere enunciato che 
In termini di bruciante attualita; al tempo 
stesso per6 e capaoe dl far agire all'interoo 
delle component! del gusto o delle piii va
ne ed estreme indicazioni figurative, cosl 
come sono annate articolandosi in quests 
ultima stagione, un amaro impulso, un tra-
g3co accento, che ne rimescola carte e 
motivi sino a rovesciarne i simboli, i segni, 
le allusioni; sino a far emergere da tutto 
ci6 una nuova fisionomia d'jmmagini. 

Ma e chiaro che la sostanza del discorso 
e dell'ispirazione di Baratella sono di natu-
ra vivacemente contestativa. C'e chi ha de
finite la nostra societa attuale come «la 
societa deU'immagine ». 

Baratella pensa che le immagini che 
si rovesciano da ogni parte, con ritmo con-
citato e Ininterrotto, sull'uomo contempora
neo, sono una sorta dl nuovo «oppio». E 
sono queste, appunto, le immagini che si 
accampano anche neglj spazi di Baratella 
con l'evidenza del loro «messaggio» lmme-
diato, «messaggio di massa a come si dice. 
Baratella ne fa un montaggio ricco, folto di 
riferimenti, che appare con tutta 1'immi-
nenza dei prim! piani. Ogni figura e aillu-
strazione », non realta; « rappresentazione a, 
uon storia. E' quindi una sorta di mondo 
In «panavision» quello che ci ste di fron
te, nei suoi quadri. Ma dietro di esso, af-
florante da una inquieta profondita psicolo-
gica. tra le brillanti stesure cromatiche, ec
co l'improwisa comparsa del volto dell'ar-
tista: un volto urlante, assurdo, spettrale, 
«fuori posto», Ed e come se di colpo l'in-
tera struttura dell'opera entrasse in crisi, 
sprigionando da se un senso contrario a 
quello ostentatamente conclamato. Si com-
pie cosV il rovesciamento del signiflcato del-

l'immagine, poiche 11 volto assurdo e spet
trale si rivela come 11 vero segno della 
realta, mentre c!6 che sembrava tanto evi-
dente e affascinante si manifests ora nella 
sua essenza precaria e fantomatica. 

La contmddizdone one nasce tra l'appari-
scente, awenturosa e facile sequenza delle 
immagini di «superficie» e gli element! che 
scandiscono drammatlcamente il sottofondo — 
ora 11 volto e ora altri segnali dl emergen-
za, come la sagoroa brutale del soldato na-
zista o il profilo del dittatore, lndid di un 
pericolo permanente anche nella storia di 
oggi — e la causa prima della tensions che 
si genera all'interno dell'opera, costituendo-
ne il suo punto di forza. 

Talvolta l'opera e piu coroplessa, come 
La morte di Superman, Western da Came
ra, In hoc stgno vinces, Una situazione qua
si intlma. Qui e una folia d'immagini che 
investe U quadro. Sono le immagini che non 
ci danno pace, che contlnuano a turbinarci 
negli occhi, one ci risorgono nella mente 
ad ogni istante, che partecipano ai nostrj 
sogni, che si confondono ambiguamente con 
la nostra vita interiore, tentando di sosti-
tuirsi ai nostri pensieri. Baratella si muove 
tra queste immagini accogliendole e al 
tempo stesso scaricando su di esse le pro-
prie ire, i proprl sarcasmi. le proprie di-
sperazioni e le proprie speranse. 

C'e un quadro che rlsulta del tutto chia
ro ed esemplare:£a morte di Marat. E' un 
quadro mono gremito degli altri, netto e 
forU>, che s'ispira alls oeiebre tela dl Da
vid. Baratella ha dipinto la figura del rivo-
luzionario con la severs compostesza del-
l'originale, ma dietro, sul fondo cupo del 
quadro, ha rafngurato se stesso con le brec
cia alzate in un gesto di dolore e di richia-
mo per quella grande morte. E' questo 
forse l'indizio piu preciso dei sentiment! di 
Baratella e quindi del pathos che domina 
le sue opere; un indizio che ci pone diret-
tamente nel cuore della questione, che del 
resto non interessa soltanto Baratella: Ma
rat pud risorgere? h* risposta positive a 
questo interrogativo e senz'altro una delle 
componenti deU'energia figurativa di Bara-
tella Mario De Micheli 

Ritratti recenti di Renzo Vespignani esposti a Roma 

Giovinezza d'una 
vecchia madre 

La nuova stamperia e galle
ria « Aldina» in Roma (via 
dei Greci 40) apre la stagio 
ne con una mostra di Ren
zo Vespignani. Sono qui espo
sti tuttl i disegni pubblicatt 
nel volume «Rapporto sul-
l'autorea, gia recensito su 
queste colonne con la nota 
critlca «Autoritratto di un 
uomo a pezzi» e altri dise
gni recenti: dodici fra autori-
tratti e ritratti della madre 
del pittore. 

Gli autori tratti sono lo svi
luppo formale estremo e al-
lucinato — lo si potrebbe an
che dire un esaurimento di 
contenuto — del tipo umano 
ripetuto nei fog)! de) «Rap
porto a e in molte pitture del
la sene « Imbarco per Cite 
ra » presentata a Milano, Fer 
rara e Modena I ritratti del 
la madre, in vece, sono le on 
me forme di un contenuto 
nuovo e stranamente gio 
vane, 

Negli autorltratti, venuto 
meno lo spleen da societa dei 
consuml — quel clima « mo
rale a che nell'« Imbarco per 
CJtera a aveva consentito s ve
spignani di dare forma deca-
dentlstica, gelida e funebre 
nell'allegria hippy del colore 
di un festino privato, al dis 
solvimento storico-esistenziale 
di uominl e oggettl in uns si-
tuasione opulenta — la forma 
e un fantasma spaesato e fer-
mato aul fogllo come alito su 
vetro. 11 naturalismo ostsessl-
vo del disegno ha perduto 
energia, forsa dl provocazio-
ne, Uttllita. II disegno rests 
di grande probiU e di nobile 
maniera ma e come se nun 
rluscisae piu a chiudere una 

Renzo Vstpignsni: * Mia mi-
dre » 

forma quando e necessario. 
In alcuni di quest! autoritnit-
ti si apprezsa il sentimento 
di trtstezzs mattutina, come 
di chi faccia fatica e pens a 
ricominciare un giorno. 

Vespignani ha voluto invec-
chiare la propria giovinizza 
in questi ultiml autoriuatti 
ma, per quella misterlosa ri-
sorsa viUle che cisscuno il
ls fine ha in se, 11 concreto 
corpo del pittore e sfuggito 
alia viviaextone poetics, si e 
fstto fantasma, smblguo alito. 

Per contra, diaegnando la 
vecchia madre, e ci sembra 
che sia la prima volta che 

Vespignani la disegni, e riu-
scito a scoprire e a rendere 
evidente la giovinezza della vi
ta dentro una forma che piu 
che vecchia appare antics, au-
rorale, arborescente. 

La figura della donna assai 
tenera e bella viene alia su-
perficie del foglio da molto 
lontano. E' una forma * con-
vessaa per quanto gli autori-
trattl erano forme tconcavea. 
Quests figura femminile e tra 
i rari personaggi positivi e co 
struttorl che Vespignani aobia 
mai dipinto. Come forma e 
costruita con infinite variazio-
ni di luce che concentrano « 
rendono tat tile l'energia spi-
rituale del tipo nelle man! e 
nel volto alia maniera dei vec-
chi di Rembrandt. 

La somiglianza della madre 
col pittore e molto forte ma 
non si tratta di quella somi-
glianza che e abituale. Non so 
per quali vie della espenenza 
e deH'immaginazione Vespi
gnani pittore abbia visto per 
la prima volta la madre. Fat
to sta che neU'anatomia della 
figura della madre ha ritrova-
to se stesso con grande emo-
tione. II disegno che porta 
il titolo Una earezm e dav-
vera impressionante, e una 
metamorfosi germinate In-
consueta nell'arte di Vespigna
ni che pure di metamorfosi 
ne ha dipinte. In quests im-
magine c'e una energia poei-
tiva che, a giudlcare da come 
si distende felloe al possesao 
dello spasio, potrebbe dare 
principio s una esperienza pla-
atica nuova. 

Dario Mkacchi 

Televisione 1* 
I t^ lCORSO Dl INGLESC 

UM TANTO ERA TANTO ANTICO 

MM TELECIORNALE 

MM IL PAESE Dl GIOCAGIC 

17^1 TELECIORNALE 

17,44 LA TV DEI RAGAZZI 

a) GioaccMno Rouini dl Tito 

IMS OPINIONI A CONFRONTO 

19,1S ANTOLOGIA Dl SAPERE 
a svill del n*a»re i«c«4o 

•Ma; b) Wsilv Ge*er 

t«/4$ TELEGIRNALE SPORT, NoMiia <M Uva«a • dalfacwwaata, 
CranaclM italiana, Oggi al Pariaaa>»*a 

»M TELEGKNtNALE 

t\& LA SCtiOLA DEGLI ALTRI 
c I dHa Qlssatl: Ststl UnlM « Unl*M* tovfetic* ». Gra$ t Crs-
veri si occupena In quaata puntata dalla ateertassv del sistams 
«c*U»Nca Hi UR5S a in America 

UM MERCOLEDI' SPORT 

njm TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
H J I T V M 

tiM LA SPIAGGIA 
Film. Raeia di Alberto Lathiada. Tra all intarpraN: Martina 
Carol, Raf Vallon*. II film fa parte di un n a m cklo, cursto 
da Ftrnaldo Di damnuHvo, oaAaricsmenta intlaslste a t Mo-
menti del cinema italiano». " L a sptseals" dl LaHusds 
tvelaa una critlca dl coatuma contra il Burltanatlmo Ipa-
crito dalla borolietia a II culto del danaro. II raccsnte ha 
momanti convonzionali, ma a nel compla«io moedanta. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ora 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17, M, 23; 4 Cor
se di lingua inglest; «,3f Mat
tutina musicals; 7,10 Musks 
•tap; 7,4t leri al ParlsMMnta; 
t ^ l Lo canzoni dal mattino; • I 
nottri flgii; 9M Colanna musi
cals; I M S La Radio par k acuo-
k; H,X La ora della m y t k i ; 
1141 Una vece par vol; 12^5 
Centrsppunto; 12^2 Larkra apar-
ta; 1243 Giorno par akrno; 
13,1$ Quanto donna, pover'uo-
n » ; 14 Trasmlstknl ragionali; 
14/45 Zibsldona Italiano; 15,45 
Un quarto cKora di novita; I I 
Pragramms par I raeazzi; 1*^0 
Samo fstti coil; 1745 Par vol 
gUvsnl; 11^1 II dialogo; 19,13 
II pittora dl asnti; 1*^0 Luna-
park; 2t,15 Dldon; 22^5 Mutica 
kooars da Isrsok; 23: OgaJ al 
Psrlsmonto. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 4,30, 
7,3t, 1^0, 941, 1«40,11,30, 12,15, 
13,* , 1440, 15,39, 14,30, 17,30, 
1141, 1*40, 22, 24; « Prima di 
comindsra; 7,43 Blliardino a 
tempo dl muslca; l,1t Pari a 
dlspori; f,40 Slenori I'orchestra; 
9,15 Romantics; 9,40 Intorludio; 
10 Una tompasta di nave; 10,17 
Improvvlao; 10,40 Chiamato Ro

ma 3131; 1240 Trasmiaeiem' ra-
Bionaii; 13 Pace, ahbettanza, 
molto, momsaimo; 1345 Ssgna-
disco; 1445 Jukebox; 144$ Ap-
puntamonto can to nsstrs can-
loni; 1$ Piste dl kneto; 1545 
Servitk speclsk dal Gtornsk 
Radio; I t Pamsrldlawa; 1745 
Oataa unlcs; I f Aparlffve In 
muslca; 19 Ping pens; 1940 
Punto a vlrojek; M>1 Parsons-
k di Nice Fldance; 2040 Or
chestra diraMa da Zsno Vwke-
lich; 21,10 La baMNque; 22,10 
Poco, abbsstonta, molto, mel-
titsimo; 22,41 Un carlo ritmo; 
23 Cronacna dal Mazzookrno; 
23,10 Concert* UNCLA par csn-
zonl nuova. 

TERZO 

Ora 10 Concerto dl aperture; 
11,15 Muiich* par atrumanrl a 
Hato; 1140 Urkbs de camera 
franco*!; 12,10 Scllla a II ea t * 
cllsms dal 17tS; 1240 IHnarari 
aparlattd; 13 Intormano; 14 
Minich* Halisna d'agajl; 1440 
II disco In vetrina; 1540 Con
certo tmfonke; 1745 Lo «Da-
ma Ingle*! • ; 17,40 Jazz oggi; 
I I NoHzle dal Terza; 1041 Mu
sics loggers; H45 GN uamlni 0 
la torra; 19,15 Concerto di ogni 
sara; 2045 I virtuosi di Roma; 
21 Muslca fuerl schema; 22 II 
Giornak del Tana. 

VI SEGNALIAMO: < La promesu » (Radio 1", era 20,15). - Dramms 
dl Akfcskj Arbuzov. Rogla dl Valorio Zurllnl. Tra «H intorpraN: 
Anna Maria Guarnlerl, Giancarlo Glanninl. 

Contro 
canale 

CANZONI E OONTESTAZIO-
NE — Seconda puntata del-
Imchietta dt Luciano Rtcci 
9 Luca Ptnna tv X nuovi di-
vi, dedicate agii idoli della 
cantone Al termine, un di-
batttto al quale hanno par-
tecipato Baroltnt. Moravia, 
Gttunmonco, Lietta Tornabwo* 
«t e Sergio Endrigo 

Dteiamo aubico che. pur-
troppo, tl rapporto di tent' 
po (e per certt aspetti dt t*-
teres**) fra il materiaie pro-
potto alia discussione e to 
fWtmffTf stessa non e sta-
to fetict: Bicei e Pinna, tn> 
fatti, hanno dotmto sovraf-
foUare poco piu di mezt'orm 
di tratmUtkme eon una se-
He davvero enorme di no* 
taxtoni; ed ottreHanto tempo 
e ttato anegnato ad una d*-
tcMmaione ehe soltanto in vm> 
ri rnterventi ha trovato mo* 
do di uscire dal gmerico 
e dal nperficutle 

La brevistima puntata, in
fatti, ha affrontato un tema 
assd arduo: tndividuare i 
modi e le ragioni delle modi-
flcazioni tubite dal divismo 
dell acamone negli ama see-
santa; collooarle dentro M 
quadro del nuovo posto ocas' 
polo dot giotani nel mercato 
dt consumo; illustrare 1 mee-
eanisml attraveno i quali an
che la protesta giovamle puo 
diventare « mercato» (disco-
grafico, nel caso); accenna-
re at tentattvi eomphiti dalla 
canzone e dai cantanti folk 
per useire dalle secche d% 
questa infernale situazione. 
Cera a fuoeo, insomma, ro-
ba sufficiente per una mtera 
serie di trasmissioni tetevist-
oe. Ed e dawero un pecca* 
to che il tutto sia stato stret-
to m limiti di tempo cosl 
ineonsueti alia nostra TV. 

Gli autori, infatti, hanno 
avuto appena il tempo di 
esprimere la tesi che gli ido
li indtviduaU sono tramontaU 
per dar luogo al fenomeno dei 
complessi piu atti ad identi-
ficarsi con la psicologia di 
gruppo, che gia erano dovuti 
passare ad accennare ai mo-
tivi della nascita di questa 
psicologia e quindi al feno
meno della contestaaone gio> 
vanile e al tentativo di df-
gradarla e comprimerla al 
ruolo di una qualsiasi merce. 
Propria questa seconda par
te — che meglio del resto si 
atteneva alia problematica 
di un nuovo divismo — e sta
ta ridotta a poche battute; 
dalle quali, tuttavia. ci e sem-
brato di capire che Ricci e 
Pinna si stavano muovendo 
nella direzione gtusta; una di-
resione dalla quale forse si 
tarebbe potuto risalire fe-
condamente ai produttori di 
divismo ed alle ragioni eco-
nomiche ed ideologtche della 
sua esistema e delle sue mo-
dificazkmi (potevano utilmen* 
te essere sviluppate, in que
sto senso, sia I'intervista con 
VEquipe 84 che quella con 
Sandra Mantovani). Lo stes
so tema dell'industria della 
protesta (con il riferimento 
perfino owio al Piper roma-
no) e stato strozzato e, cu-
riosamente ma anche signl-
flcativamente, dall'esame di 
questa industria e rimasto fuo-
rt proprio quello strumento 
che oggi contribuisce mag-
giormente alia mistificazione 
dei gusti ed alia imposizione 
delle mode canore: la RA1-TV. 
Ma gia: la trasmissione era te-
levisiva. e questo spiega — 
oltre alia lacuna — anche la 
sua fretta generale. 

vice 

LAV0RAT0RE ABB0NATI AL 
TU0 GIORNALE 

Abbonamento 
Abbonamento 
Abbonamento 
Abbonamento 
Abbonamento 
Abbonamento 
Abbonamento 

sostenitore L. 30.000 
annuo (a 7 numeri) L. 21.000 
annuo (a 6 numeri) L. 18.000 

annuo (a 5 numeri) L. 15.000 

semestral* (a 7 numeri ) L, 10.850 

semostraJe (a 6 numeri ) L. 9.350 

ismestral* (a 5 numer i ) L. 7.850 


