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£ Economia 
L'espansione dei gruppi 
a partecipazione statale 

Le metamorf osi 
del capitale 

Gestione in forma privata di capitali accumulati in forma 

pubblica - L'efficienza imprendiloriaie e I'assenza del 

controlio politico • Non fare di piu ma fare diverso 

I] d e c e n m o d i e ci s ta al 
le spa l l e e s e g n a t o da pro-
fonde t r a s fo rmaz ion i ne l lo 
a sse t to del cap i t a l e e da 
piu pa r t i si s e n t e il b isogno 
di fare il p u n l o di def ini re 
i! g iud i / io su q u e s t a evolu 
/ lone I) p a n o r a m a p i e s e n t a 
a l cun i pun t i di n f e n m e n t o 
p rcc i s i il t r a m o n t o di a lcu 
ni g r u p p i che a v t v a n o se 
g n a t o p r o f o n d a m e n t e la vi 
ta del ta socie ta i t a l i ana 
dal la Ed i son al ia C e n t r a l e 
al ia Bastogi Monteca t in i e 
Snde fino alia cr is i de l la 
Monted i son da u n a p a r t e , 
dall a l t r a la c resc i t a dei d u e 
g r u p p i che meg l io h a n n o sa 
p u l o u s a r e il n f o r m i s m o po 
h t i co la P i r e l l i e la F I A T 
In ques to q u a d r o si colloca 

1 c s p a n s i o n e dei g r u p p i a 
pa r t ec ipaz ione s t a t a l e sin 
g o l a r m e n t e s t imo la t a dal di 
s tacco da l la C o n f i n d u s t n a 
con la cos l i tuz ione de l l In 
tersmd (1957) e de l min i 
s t e r o p e r le Pa r t ec ipaz ion i 
s ta ta l i Ne l ruo lo de l l e P a r 
tec ipaz loni s t a ta l i Giorg io 
Bo che c o m e m i m s t r o ha 
d i r e l t o fasi dec is ive del p r o 
cesso vede La niiova di 
mensione del s i s t ema i ta l ia 
no e p e r s i n o u n a nuova dc 
finizione di Pubblico e pn 
vato nella soaeta di doma 
ni ques t i sono in fa t t i t i to lo 
e so t to t i to lo di u n l ib ro che 
h a p u b b l i c a t o p r e s so 1 E 
T A S Kompass p p 150 l i re 
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P e r Giorgio Bo e l e m e n t o 

q u a h f k a n t e d e l l e P a r t e c i p a 
z iom s l a l a h e la « capac i ta 
di a d e g u a r s i a l le es igenze di 
sv i luppo de l paese ant ic i 
p a n d o n e i f e r m e n t i e agen 

# 

d o da co r r e l t i vo n s p e t t o al 
le t e n d e n z e invo lu t ive a l l e 
fasi di stanaa, a l l e r a r e f a 
zioni di iniz ia t ive, a l l e con 
cen t raz ion i d i t ipo m o n o p o 
l is t ico, a l l e d i s t o r s i o m de i 
merca t i e dei prezzi • ( pag 
18) Eg l i n o n sv i luppa pe 
r 6 il suo giudiz io p a r t e n d o 
da l l ' ango lo v i sua le che h a 
sce l to , non ci m o s t r a 1 effi 
cac ia d i q u e s t o t i po d in t e r 
v e n t o pubb l i co ne l l e d i r e 
zioni c h e p u r e , egli r i t i e n e 
g h s t ano pecu l i a r i E non po-
t r e b b e far io , infa t t i , senza 
m e t t e r e m luce u n a c o n t r a d 
diz ione p la t ea l e d i f ron te 
a l le c i f re i n ip re s s ionan t i de l 
lo sv i luppo q u a n t i t a t i v e — 
in t e r m i n i di f a t t u r a to , d i 
i n v e s t i m e n t i d e l l e P S — 
sta n o n la correzione, m a 
ta lvol ta u n a g g r a v a m e n t o 
degl i a spe t t i nega t iv i de l lo 
a s se t t o economico i t a l i ano 
Ben in t e so , la necess i t a di 
s u p e r a r e ques t i a spe t t i ne
gat iv i 6 s e m p r e p r e s e n t e , 6 
il mot ivo d o m i n a n t e p e r 
s p i e g a r e 1' o p p o r t u n i t a d i 
n u o v e iniz ia t ive, e ad o g m 
nuova fase ci si r e n d e con 
to che b isogna fare d t p i u 
iNessun dubb io , invece che 
oecor ra f a re a n c h e qua lcosa 
di so s t anz i a lmen te diwerso 
Cosl, se da u n la to si r e 
s p m g e la p r e t e sa de l la Con 
f indus t r i a di s t ab i l i r e un li 
m i t e all i n t e r v e n t o pubb l i co , 
da l l a l t r o si r i v e n d i c a 1 e 
s t r a n e i t a de l l e P S ai « sal 
va taggi • d i i m p r e s e in e n 
KI e m e n t r e si p r o p o n e u n a 
azione di r o t t u r a in s e t t o n 
s t r a t eg ic i de l l economia ( e 
l e t t ron ica ch imica a t t iv i ta 
ae rospaz ia l i ) si c h i e d e la 
inzzazione d i a t t iv i t a pub-
b h c h e , dai p o r t i a l l e infra 
s t i u t t u r e u r b a n e p o r t a n d o 
il m e c c a n i s m o d e l proGt to 
al ia base d i s e t t o n che do-
v r e b b e r o invece e s s e r e so-
c iahzza t i 

11 t u t t o si basa su l la sco 
p e r t a c h e e poss ib i le r ag 
g i u n g e r e u n a l to g r a d o di 
efficienza i m p r e n d i t o n a l e ge-
s t e n d o in fo rma privata ca 
p i ta l i a c c u m u l a t i i n fo rma 
pubblica s e c o n d o flni d i n 
t e r e s se pubb l i co ovv iamen 
t e , d i ce Giorg io Bo Salvo, 
pot , a n e g a r e p e r s m o la pos 
s i b i h t a di u t i bzza re g h e n 
U di ges t ione p e r n l e v a r e 
le az lende in cr is i ques t io 
n e e l e m e n t a r e d ' i n t e r e s se 
pubb l i co , c o m p i t o c h e si 
v o r r e b b e d e m a n d a t o agl i 
i n t e r v e n t i l i qu ida to r ! de l lo 
i s t i t u to b a n c a u o ( a n c h e s s o 
pubb l i co , ce r to , m a funzio-
n a n t e in base a c r i t e n b a n 
car i e pnvati) Quest i s e n t 
t i d o c u m e n t a n o c o m e ne l 
I ' w s i e m e non vi sia s ta ta 
u n a subo rd inaz ione de l po 
t e r e pol i t ico a u n a spinta 
espans iva dei g r a n d i g r u p p i 
pubbl ic i di n a t u r a t ecnocra -
ticfl — c o m e da d ive r se 
pa r t i , si va n p e t e n d o — m a 

al c o n t r a n o 1 i f fe rmars i di 
u n o n e n t a m e n t o pol i t ico di 
r e t t o ad a l l a rga re 1 efficacia 
dei meccan i smi del m e r c a t o 
cap i t aus t i co m e d i a n t e I aecu 
mulaz ione e la manovra pub
blica del cap i ta le In effet 
ti la direnonc pubbhea d^l 
I economia e mdivis ib i lo 
cosi c o m e e s t r u m e n t a l e 
1 idea di az iende a pa r l ec i 
paz ione s ta ta le che sole 
a v r e b b e r o fim d m t e r e s s e 
pubb l i co ed i m p t e s e p n v a 
te che invece p o t r e b b e r o 
a n c h e m e t t e r s i con l ro t a le 
m t e r e s s e a l t r e t t a n t o e ve ro 
che 1 assenza di u n cont ro l 
lo pol i t ico su l le i m p r e s e s ta 
tal i h a le s tesse c a u s e p e r 
le qua l i si c o n t m u a a nf iu 
t a r e ad esempio 1 ist i tuzio 
n e di un obbligo g e n e r a l e 
p e r le i m p r e s e di so t topor 
r e l p r o g r a m m i all a p p r o 
vazione dei Comita t i l eg io 
na i l p e r la p r o g r a m m a z i o 
n e , 1 l l Jeggibibta de i b i lan 
ci de l le i m p r e s e cui p a r t e 
c ipa il cap i ta le pubbl ico si 
s u p e r a so l t an lo so t toponen 
do a con t ro l io pubb l i co i bi 
lanci di tutie le societa pe r 
az iom 

I p r o b l e m ! dei r a p p o r t i 
fra pubbl ico e p n v a t o dun 
q u e , sono s ta t i so l tan to res i 
p iu acut i dal l e s p a n s i o n e 
de l l e P S sia pe l la pa lese 
imposs ib i l i t a a t tua le de l con 
t ro l l o a ramin i s t r a t ivo — il 
cap i t a l e si au tonomizza n e l 
1 i m p r e s a — che p e r la m a n 
canza di r i spondenza fra 
e s p a n s i o n e quan t i t a t i va del 
le a t t iv i ta p romosse da l lo 
S t a t o ed efficace i m p i e g o 
d e l l e r i so r se del paese , a 
c o m m c i a r e d a q u e l l e d i m a 
n o d o p e r a II vmcolo ideolo 
g ico i n s i t o n e l c o n c e t t o d i 
< i m p r e s a mis ta • e t a l e che 
Giorg io Bo e p o r t a t o p e r 
s ino a d a c c e t t a r e 1 idea c h e 
lo S t a t o d o v r e b b e n c e v e r e 
dei profit t i dai fondi f o r m 
ti in dotaz ione ai suoi en t i 
( p a g 106) non b a s t a n d o , 
e v i d e n t e m e n t e all m t e r e s s e 
pubb l i co , i l d iv idendo cos t i 
t u i t o dag l i i n c r e m e n t i d i 
occupaz ione o ad u n mig l lo r 
uso de l l e r i sorse soc iah 
Col c h e si r i conduce 1 i n t e 
r e s se pubbl ico , consapevoh 
o no, a c o m c i d e r e con la 
fo rma cap i t ahs t i ca di ap 
p r o p n a z i o n e del profi t to 

L in s i eme di ques t i e le 
m e n t i c i p a r e sufficiente a 
far cap i r e , poi c o m e le « die 
ei c i r c o l a n » in m a t e r i a di 
r a p p o r t i di lavoro , n p o r t a 
te a l ia fine de l l ib ra , n o n 
possano esse re s t a t e a l t ro 
che u n o sforzo n o r m a t i v o 
u n a d imos t r az ione di sensi 
bi l i ta des t ina ta ad inf ran 
gers i sui d u n scogh di u n 
c o n f h t t o d i classe i l cui 
ogge t t o n m a n e i n t a t t o p u r 
ne l l e t ras formazioni del ca 
p i t a le 

Renzo Stefanelli 

Urbanistica e societa 

Un momento importante della lotta per il diritto alio studio 

Funzione nuova del 
«Centro scolastico» 
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PITTSBURGH - Un centro scolastico previsto In un area del 
la eltla americana (foto in alto) oggl usata come deposilo di 
auto e che fa parte di un programma di Hstrulturazione del si 
sterna scolastico superiere del terntorlo cittadino SI tratta dl 
un espenmento urbanlstico dl avanguardla, che si contrappone 
alia generallla del centri scolastici amerlcanl, per soldo isolatl 
In grandi parch! senza alcun rapporto con il tessuto urbano 
esistente 

L'attuale orgamzzazione territorial della scuola, 
con la divisione tra capoluogo accentratore e pro
vince, rimane una forma di selezione di classe 
La proposta alternativa del «Centro scolastico» in 
provincia comprensivo di tutti i tipi di scuola e 

con I'organizzazione di trasporti gratuiti 

Gioini fa in un convegno 
sulla scuola nel milanese un 
genitore l amentav i di non aver 
potuto far i iequentare alia fi 
glia il t ipo di scuoia media 
s u p e n o i e da lei prescelto 

Mia figlia \o leva s tudiare chl 
mica Ma come si fa Avrebbe 
dovuto star fuon tu t to H gioi 
no per frequentare il tecnico 
per chimica nel capoluogo e 
cosl ha dovuto np iegare sul 
commerciale qui vicino » 

Tralasciamo ogni considera 
zione sul condizionamento dl 
classe eserci tato sulle scelte 
dall attuale assetto della socie 
ta e sulla impreparazione dl 
un ragazzo di 14 anru in I at 
to di orientarnento professio 
nale poiche 11 discorso che cl 
mteressa ora e un al t ro E 
quelle dell orgamzzazione ter 
n t o n a l e della scuola e cioe di 
come la classe d ingen te abbia 
esercitato ed eserciti tu t to ra 
la selezione sociale nella scuo 
la anche a t t raverso il t ipo di 
organizzazione spaziale deile 
at t rezzature scolastiche e co 
me anche una poht ica di or 
gamzzazione scolastica di ro 
tura dei modi tradizionali di 
venti in questa situazione mo 
mento di lotta nella battaglia 
per il dir i t to alio s tudio 

Le sedi per 1 istruzione su 
penore dest inate nei secoli 
passati a n s t r e t t e Mites di 
pnvilegiat i sonu di norma con 
centrate nelle cit ta capoluogo 
di provincia ed e solo in 
quest ul t imo decenmo che 

sulla spinta della domanda cie 
scente si e proceduto ad una 
specie di decent ramento sco
lastico nelle cit ta m or! 

Quello che non 6 ancora 
emerso con sufficiente chia 
rezza e che si e t r a t t a to e si 
t r a t t a dl u n decent ramento 
di circuito C per la scuola 
in p r imo luogo perche con il 
cri terio di accontentare piu Co 
muni si e quasi sempre pro 
ceduto alia d is tnbuzione dl 
un solo t ipo di scuola media 
superiore per localita come se 
una valesse 1 a l t ra — un liceo 
stientifico qui un ist i tuto tec 
nico la, cosi d a condiziona 
re come abbiamo visto le seel 
te professionali degli s tudent i 

In secondo luogo perche 
il decent ramento realizzatosi 
quasi sempre su basi cliente 
lari o comunque casuali e non 
sulla base di piani territo-
riali di sviluppo dell istruzio
ne (salvo r a r e eccezioni) ha 

porta to all istituzione di asfitti 
che sedi m inon seziom stac 
cate dipendenti dai presidi di 
scuole del capoluogo con un 
corpo insegnante al ia continua 
ricerca di u n a diversa collo-
cazione e quindi instabile e 
con una es t rema poverta dl 
a t t rezzature edihzie per non 
par lare di quelle scientifiche 
e dei laboratori 

Ne e der ivata una dequalifi 
cazione del grado di istruzio 
ne che queste scuole riesco 
no a da re agli s tudent i che 
si e anche t radot to in insucces 
si scolastici nei cast d i t r a 
sferimento in scuole del capo 
luogo Tut to cio come diceva 
mo esercita un u l tenore con 
dizionamento di classe sugll 

Riviste 

Sei saggi su Machiavelli 
Machiavelli Interrogato a 

fondo — nel quinto centena-
rio della nasclta — con do-
m a n d e es t remamente at tual i 
(da un punto di vista deito 

svi luppo degli studi machla-
velliani) e oppor tunamente 
specifiche (nel senso di un 
net to rifiuto alle tentazionl ai 
la generalizzazione) questo of 
fre I ul t imo numero (II n. 4 
del 1969) di Studi Storict la 
rivista edi ta dall I s t i tu to 
Gramscl Contiene sei saggi 
ciascuno dei quail r isponde 
a d u n a d o m a n d a precisa 
« N a t u r a e societa In M » di 
N Badalonl «La religione in 
M » di A Tenenti a II tea t ro 
di M » dl E Ri imond l « Ap-
punti per una s t o n a della for 
tuna di M in Italia » di M Ci 
l iberto « M e Gramsc l» di 
L. Paggi «Gli eretici Italian! 
del 500 e M » di L. Penn l 
L a r c o delta ricerca come si 
vede e vasto e quel che e 
pit! Impor tante copre vuoti 
emersi nel corso delle stesse 
celebrazionj del quin to cente 
n a n o Ne si pud davvero di 
re che siano stati evltati gli 
scogli piu a rdul o come dice 
Badalonl le question! piu « i m 
popolar i» come quella dl in 
te r rogare sul te r reno filosofi 
co un pensatore cosl lontano 
dalla « filosofia» (nel senso 
p ro fe s s iona l ) come il Segre 
ta r io fiorentino o come quel 
ta di rendere ragione dl posi 
zioni che la critica aveva fi 
nora solo indicato o Intravi 
sto (come il tema della relt 
glone che trova precedenti at
tuali solo in alcuni Impor tan 
ti spunt l del Cantimori e del 
Procacci) 

In questa sede non e cer ta 
mente possibile da r conto del 
singoll saggi Le conclusion! 
del Badalonl segnano tut tavla 

un momento che e gia qui pos 
si bile segnalare 

Due sono — secondo Bada 
loru — i punti in cui Ma 
chiavelli ha dato un con tn 
buto decisivo al ch ianmento 
di una concezione borghe«e del 
mondo il p n m o e la sua teo 
n a della funzionalizzazione so 
ciale delle capacita e delle 
energie natural! in particola-
re vista come funzionalizzazio
ne di quella componente del 
mondo na tu ia le che e appun 

to 1 uomo 11 secondo e la ac 
cettazione della coesistenza 
della scienza e della ideolo 
gia cioe di una concezione p n 
\ a di illusioni e canca di 
realismo (propria del n fo rma 
tore del pnnc lpe ed estensi 
bile alle classi dominanti) e 
dt una condizione di sottomis 
sione non passiva non stati 
ca ma dinamica at t iva e per 
questo funzionale che e pro 
pria delle masse » 

Si badi tu t t a 1 analisi del 
Badalonl sebbene sia fortemen 
te sviluppata sul terreno teo 
nco non si pone tn a l terna 
tiva — come lo stesso Bada 
lord precisa — alia tendenza 
at tuale a storicizzare il pen 
siero di Machiavelli bensi for 
rusce « n s p o s t e piu art icolate 
piu complessive » e a porre la 
t eona come « u n a defmizione 
in s6 s tor icamente sigmfican 
te del campo delle nspos te 
possibili ad una varieta di si 
tua7ioni» 

Del resto t intero Insieme 
dei saggi dedicati da Studi 
Storici al Segretario tiorenti 
no si muove nel solco di quel 
la tendenza alia stonciz?azio-
ne che ha respinto e respin 
ge le tentazioni sempre attua
li di quello « sradicamento del 
pensiero machia\el l iano dalla 
corposa reaita s ^ r i c a e Idea-
le nella quale era venuto spe 
ciHcandosi e difieren?iandosl 
che Michele CUiberto nel suo 
iBgglo ha Identificato quale 
cara t tens t ica delle interpreta 
zioni in chiave nazlonalistica 
(F Ercole) 

L intero arco delle celebra 
zioni machiavelliane di questo 
quinto centenario non e pe 
rattro d a w e r o andato Immu 
ne d a quest ul t imo t ipo di lm 

postazione metodologica (che 
fu poi quello che tnonfo nel 
le celebrazionl del 27) Si puo 
ncorda re come esempio recen 
t issimo un articolo apparso 
sull Osservatore Politico Let 
terarto in cui viene nscodel 
lato 1 accostamento Machiavel 
l! Nietzsche e dove dopo un 
uso abbastanza scorret to di 
citazioni (ai solito la « v e n t a 
effettuale viene trasformata 
in t reai ta effettuale >) si mi 
schiano insieme Croce ed Ab 
bagnano DAnnunzio e Modi 
guani (il pi t tore!) per porre 
Principe e Superuomo sotto la 
comune ca tegona della «vo-
lonta di potenza > A voler tro 
var il positivo in un tentat i 
vo di tal genere si puo forse 
dire che un elemento di inte 
resse e dato dal fatto che a 
supporto deli impostazione e 
chiamato il Croce p r o p n o con 
quelle consideration] di indo 
le speculativa ) che recente 
mente sul Comere della Sera 
sono sta n contrapposte da uno 
studtoso alle nce rche di na 
tu ra storica o storico fllologi 
ca Con il che e dimostrato 
che a r imanere esclusivamen 
te sull unilaterale terreno cro-
ciano del Machiavelli «politi 
co in generale» o t scienzia 
to pu ron senza andar oltre 
la giusta atfermazione de l lau 
tonomla della polltica si n 
schia alia fine di ritrovarsl e 
celebrare il Segretario fioren 
tino come precuibore dello 

Sta to forte cioe di torna 
re agli anni del 26 27 quan 
do Francesco Ercole quasi 
•; muta r paiola poteva 

telepaticamente trasforma 
re un proprio studio sul Ma 
chiavelli in un saggio intitola-
to Morale del fascismo 

strat i social! inferior! a t t raver 
so il t ipo di organIZ?azione 
urbanistica del te r r i tono or 
gamzzazione che fa cornspon 
dere le zone piu servite dalle 
at t rezzature scolastiche alle 
zone a composizione sociale 
piu ele\ ata 

Sono queste per sommi ca 
pi le ragioni per le quail da 
anni ci bat t iamo per una so 
luzione di decent ramento rela 
t w o pianificato delle scuole 
medie s u p e n o n secondo la ti 
pologia del Centro scolastico 
comprensivo di tu t t i I tipi di 
scuola soluzione che compren 
de nello stesso tempo 1 orga 
nizzazione di t rasport i gratui 
ti per tut t i gli studenti affluen 
ti al Centro dai comuni gravi 
tantl su di esso La tipologia 
dl Centro scolastico non rom 
pe soltanto la logica delle seel 
te condizionate dalla localiz 
zazione delle scuole ma anche 
r^e l l a della incomunicabilita 
r a scuola e scuola t ra scuo

la e at t rezzature culturali e n 
creative a disposizione del 
la popolazione si tnserisce per 
tanto come momento di rottu 
ra del t ipo di rapporti attua
li t r a 1 divers) rami dt istru 
zione prefigura e consente la 
realizzazione di una n forma 
dell istruzione media s u p e n o 
re che abolisca i canali distin 
t i e parallel! a favoie di una 
scuola nd asse unico con m a 
t e n e opzionali 

Certo nessuno pensa che il 
Centro scolastico sia di per 
se stesso una garanzia di rea 
lizzazione del dir i t to alio stu 
dio e questo problema che 
va ben oltre 1 confini stessi 
dell orgamzzazione dell istru 
zione oltre gli stessi provve 
dimenti di pre salario e di as 
sistenza generalizzata — e non 
e certo nei limit! di un ope 
razione urbanistica e archi tet 
tonica che puo rtsiedere la so 
luzione di un problema che 
investe la s t ru t tu ra stessa del 
la societa E una operazlone 
che costituisce n p e t i a m o mo 
mento di lotta e di ro t tu ra 
degli schemi attuali e che lo 
sia s ta a dimostrar lo il fatto 
che in tantl anni che se ne 
parla in I ta l ia (almeno dal 
64) ancora non ne sia s ta to 
non dico realizzato ma nep 
pure proget tato uno 

Di fronte alia elaborazione 
di questi ultiml anni del Pia 
no mtercomunale milanese 
con la proposta precisa di co-
stituzione di una s e n e di Cen 
t n scolastici nel t e rn to r lo ai 
margmi della metropoli s ta 
a d esempio la prat ica realiz 
zativa della Ammimstrazione 
provmciale che continua a di 
s tnbu i r e pezzl di scuola con 
il vecchio sistema arr iva tut-
t a l piu a far comcidere (ma 
solo nel capoluogo) i tipi dl 
scuola di propr ia competen 
za (scientifica e tecniea) ma 
non esce dall ottica se t tona 
le dei limiti istituzionali 

E ancora a proposito dell e 
spenenza milanese e di que 
sti giorni la risposta tanto as 
surda da a p p a n r e ridicola se 
non fosse pesantemente vera 
contenuta nel decreto mini 
s t ena le che d i s t r i b u t e e i fon 
dl statali sulla 641 per ledi l i 
zia scolastica e pervenuta al 
Comitato regionale lorn bard o 
per la programmazione scola 
stica mente sold! per i Cen 
t n scolastici da voi previstl 
perche le scuole In essl conte 
nute non sono ancora state istt 
tui te 

Per « istituire una scuola 
per avere cioe da! Mimstero 
della Pubblica Istruzione la at-
tnbuzione del corpo msegnan 
te e la denominazione ufficia 
le della scuola 1 Ente locale 
deve perd dimostrare di avere 
i local] nei quali alloggiarla 
E come fa a costruire i loca-
li se lo Sta to nega i soldi 
fmche la scuola non e t isti 
tui ta >•> 

I Centri scolastici organismi 
che nascono soprat tut to sulla 
base di un prograrama di 
decentramento, non possono 
cosi sorgere s tando alia men 
talita burocratica che vuole 
che si costruiscano le scuole 
solo dove gia esiste 1 istitu 
zione e quindi con la mecca 
mca della conservazione solo 
nei capoluoghi e nei centri 
piu important! cos tnngendo 
cosi sempre piu gli studenti 
del t e r r i tono provinciale agli 
spostamenti pendolari giorna 
lien verso la citta gia sovrac 
car ca di congestion? e di traf 
fico 

Novella Sansoni 

g. be. 

Suicida a New York if grande pittore astratto amencano: 

una ricerca di luce che non ha fugato I'ansia della vita americana 

La morte di 
Mark Rothko 
la sua tragica f ine ricorda da vicino i l suicidio d i Arshi le Gorky 

e la morte di Jackson Pollock — Anch'egli e rimasto vi t t ima del 

« modo d i vita amerieano » ? ~ II potere calmante della pittura 
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Mark Rothko, considerate 
come uno fra I maggiori 

artisti amencam, e stato 
trovato morto len con le 
vene dei poi si reuse Se 
condo la pohzla si e trat 
tato di un suicidio 

Amici di Rothko che 
aveva 66 anni hanno rife 
rito che in questi ulhmi 
mesi appanva molto de 
presso II pittore si e uc 
ciso nel suo studio 

II direttore del museo dt 
arte moderna di New 
York William Rubtn ha 
dichtarato La perdila 
per I arte moderna e meal 
colabile Fu uno dei pio 
nieri dello espresstonismo 
astratto e le sue opere sono 
state essenziali per la crea 
zione di una tradizione pit 
torica » 

Difficile dire qu e o n da 
un secco flash di igui / ia se 
il « modo di \ i t a airei ic-)no» 
m questi anni ultimi propa 
gandato al legramente dagl 
artisti •* pop » come mito ame 
ricano del mighore dei mondi 
possibile ancoi i una \ol ta ab 
bia distrutto un suo artista 
spingendolo ai suicidio M i c 
certo che il suicidio d Maik 
Rothko ricorda da vicino quel 
lo di un altro grande pittore 
amencano d o n g i n e armena 
Arshile Gorky e la moi te stes 
sa di quegli che fu il piu gran 
de di tutti i pitton informal! 
americani della citta Jack 
son Pollock 

Rothko era di ongine rus 
sa Era nato a Dvinks il 25 
settembre 1903 da geni ton 
russi poi emigiati nel Y)\i 
in America La formazione a r 
tistica di Rothko fu lenta con 
intoppi e msofferen7e accade 
miche e duro molti anni Fon 
do con a l tn pit ton nel 1935 
il gruppo espiession sta « The 
Ten » e nel 1*336 37 fece ta tor i 
su commissione del roose\el 
tiano W P A 

I pumi q u i d n ong inah di 
Ro hi o risalgono u ! 1945 e su 
no dtpinti nello stile surreali 
sta eiotico e angosciato di 
Goik\ e del francese Masson 
(pieseme a New York dal 
1941 al 1945) al quale si e r a 
richiamato anche Pollock Si 
t ia t to di un innesto importan 
te del surreahsmo europeo in 
America a New York e nella 
cultura artistica amer icana 
dt l la citta 

Ma se Goikj e Pollock ave 
vdno t i o \ a t o nel surrealismo 
i fondi menti pei una pit tura 
ges tu i ie vitalistica e ango 
be ita pei una pittuia del 
I eros umano schiacctato e poi 
venzz i to nella dimensione del 
la c ita americana dove il 
m e s t c i e e la poesia del pit 
toi e t egisti avano informal 
mente la separazione dell esi 
stenza mduidua le dalla «c i 
u l t a di massa » e dalla « so 
cie t i dei consumi» Mark 
Rothko nella breve espenen 
za plastica surreahsta scopn 
la s u i opposta natura di pit 
tore mente iffatto sconvolto 
e sconvolgente nella citta al 

l a r r e n c a n Anzi ct,l scopn il 
p->tor<- calmante oggi potremmo 
dir t t r i n q u i l l a m t n k della pit 
tu ia Rothko occhio penetran 
te e colonsta i s t i a t t o di ec 
cezionale sensibilit i visiva 
uso il colore con effetto \ isi 
\o r a s e ienante nnunciando 
anche al « gesto » \ i tal ist ico 
di un nfoimale come Pollock 

Se iza piu mettere m discus 
stone i ulla della vita nello 
sppiio della c t U c n o gigan 
tesche ""one colonstiche di 
trnnquillita per I occhio or 
gani/70 la visione negli spa 
zi dell a ichi le l tura u r b m a 
con molto anticipo sulle r icer 
che x op » in senso contem 
plativo statico e spintuahst i 
co La su i fama e 11 sua qua 
lita di pit toie moderno sono 
af fda te alle pittura espre^ 
sioniste » e « imprrssioniste » 
as t ra t te del 19481958 quasi 
sempre titolate con un nume 
ro o comt omaggio a un al 
tro pittoie A Matisse ad esem 
pio del quale Rothko ami) le 
(uminose camp tin e di coloie 
fcome amo la lucp degli af 
ficschi del Bcato Angelico a 
San Mai co visti d u r i n l t il 
\ dggin in Ita id del 1950) 
Non Fece ncssun omaggio a 
J o w p h Mbers c al Bauhaus 
ma il suo colore e impensa 
bile senza quella prccedente 
espenenza ghestaltica e il tra 
sferimento di essa negl Sta 
ti Lnili 

Nel 1% Rnthko con/incio 
una s e n e di grandi ( Murali » 
a olio che sono t i a lo sue pit 
tu re piu famose per il Sea 
gram Building di Mies V in 
dei Rohe a New \ o i k un ci 
clo che il p t tore poi u t enne 
inadatto a quell ambiente ar 
chitettonico e che e la sua 
« summa » di colonsmo i s t i a l 
to t ranqmllante e certo uno 
dei veitici della pittura as t ra t 
ta americana po prolungato 
per tutti gli anni sessanta in 
un adorazione del vuoto e del 
I immobilita della luce come 
solvente di tutte le ansie e 1 
problemi contemporanei Oi i 
questa r icerca a m e n c i n a di 
luce e serenita si e spez?ata 
La volonta di \ i v e i e si d dis 
solta come in quelle « s u e *> 
campiture dove il neio affon 
da nel viola (con la vibra7io 
ne di un t imbio nebbioso del 
piu dissolto colore mai dipin 
to da Monet net q u a d u delle 
nmfee) F aftonda m mt77( 
al cemento all acciaio ai con 
flitti di classe del «modo rii 
vita a r r encano » Molte espt 
sizioni in I tana dell a r te amp 
n c a n a hanno fatto ronoscere 
la pittura di Rothko e piu di 
ogm al t ra la grande rassegna 
personale organizzata nel 
1963 dalla Gal lena Na?iondle 
d Arte Moderna a Roma 

Dario Micacchi 

Programmi Rai-Tv 

Notizie 
E stata Inaugural a a Niz 

za la mostra sul tema «Len n 
In Francia » allestita per 
inizlat va del comitato nai o 
nale dell associazlone Fran 
oa URSS 

Durante la sua permanen 
za in Francia dal 1908 al 
1912 Vladim r ltic Lenin wis 
se in nume rose citta tra 
cui Nlzza Alia vigil a del 
centenario della sua nasclta 
il comitato nazionale dell as 
soclai one Francia URSS al 
lest ra numerose mostre de 
dlcate alia v i a e all opera 
dl Lenin 

TV nazionale 
9 30 Lezion 

Francese Educazione ci 
vica Stona Chimioa Fi 
losofia 

12 30 Antolog a di Sapere 
Quarta puntata di 11 lun 
go viaggio la via di 
Cristo 

13 00 Uomim e macch ne 
del c elo 

13 30 Telegiornale 

15 00 Replica delle 
Leziom del matt nr 

17 00 Lanterns mag ca 
Programma per i piu pic-
coni 

17 30 Telegiornale 

17 45 La TV del raqazz 
a) H deaerto di Atacama 
b) Sei tipi in gamba 

18 45 Concerto de v oh 
nista Franco Gulli 

19 05 La prova 
Or ginale coreot^rafico 
bdiietto suE a registra/io 
ne di un balletto 

19 15 Sapc e 
Soconda p intata d Vita 
noderia e gene metltale 

1945 TeleQ o r n p Sport 
Cronache italiane 

20 30 Teleg ornale 

2100 TV 7 

22 10 La came a d Geo qe 
Telecommedia della ser e 
Spa2 o per due d MUD 
O e l che narra dell un 
p a -\ so nascere d un 
rappo to fra un giovane e 

i 1 tucdmere Inter 
pret LUr a Occhini e 
i nzo Ce Ubico Rcgia di 
Carlo Quartucci 

22 40 Incontro con Tdmas 
e il suo qu ntetto 

23 00 Te eq ornale 

TV secondo 
15 00 Sport 

U Lima tappa del giro ci 
eiotico della Sardegna 

18 30 Corso di Inglese 

21 00 Telegiornale 

21 15 XX Festival 
d Sanremo 
Seconda serata elimina 
toria alia quale pa i t ea 
p ino fra gii altn i can 
Lanli Rocky Roberts Pao
lo Mengoli Rosanna 
tratelio Carmen VUlani 
Donatello Mansa banrua 
\ cola Di Ban bergio 
Endngo I Gens Dino 
Drus am Nada Catenna 
CaselU Mai Luciano 
la job 

l iar a Occhln 

G ornale radio ore 7 8 
10 12 13 14 15 17 20 
23 6 30 Mattutino musica 
le 7 10 Musics stop 7 43 
CsFF& danzante 8 30 Le can 
zoni del mattino 9 Vol ed 
o 10 05 Cavalier a rustica 

na 11 30 LB Red o per le 
Scuole 12 10 Contrappunto 
12 38 Giorno per g orno 
12 43 Quadrifogl o 13 15 It 
cento ntavola 13 30 Une com 
med a in trenta m nutl 14 16 
Buon pomenggto 16 • Onda 
verde » 16 20 Per vol g ovi 
n 18 Arcicronaca 18 20 
Per gl amloi dei d sco 18 35 
Ital a che lavora IB 45 Week 
end muscale 19 05 Le chlj 
v della mus ca 19 30 Luna 
park 20 15 La civilta dell* 
cartedral 20 45 A quakuno 
p ace nero 21 15 Concerto s n 
ton co 

Radio 2° 
G ornale rsd o ore 6 25 

7 30 8 30 9 30 10 30 
11 30 12 30 13 30 15 30 
1630 1730 1830 19 30 
22 45 24 6 Svegl all e can 
ta 7 43 Bit a dino a tempo 
di musica 8 40 I protagon 1sti 
9 Roman! ce 10 Con Mom 
pracem nel cuore 10 35 Ch a 
mate Roma 3131 12 35 Cn 
que rose per M Ivs 13 Hit 
Parade 14 05 Jukebox 14 30 
Trasm ssloni regional! 15 
L OSR te dt pome Igg o 15 15 

Pomer d ana 17 55 Apent vo 
n mus ca 18 40 Stasera sia 

mo osp t dl 18 55 Perso 
nale d Anna Salvotore 19 55 
Ouadr fogl o 20 10 Ind ana 
poi s 21 Cro ache dal Mezzo 
g orno 21 15 XX Fest val di 
Sanremo 23 05 Musica leg 
gera 

Radio 3° 
10 Concerto dl apartura 

10 45 Mus ca e immag il 
11 20 Archlv o del disco 
11 40 Mus che Italiane d ogg 
12 20 Lepoca del p anoiorte 
13 Intermezzo 14 Fuorl re 
pertor o 14 30 Anton o Ve 
retl 15 10 Muslche dl Anto 
n o V aid 15 50 I Maestri 
Cantor d Nor mberga 17 45 
Jazz ogg 18 Notiz e del Ter 
zo 18 45 P ccolo p anetR 
19 15 Concerto nella sera 
20 15 L adottamento nel man 
do Bimale 21 II G orn«l« 
del Tcno 21 30 Li DUM 
22 30 R vista della rivist* 
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