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In mostra a Milano quegli anni di forti contrasti e innovazione. Parlano Portoghesi e Crepax 
• i Bianco, nero e rosso Se ci so-
no tre colon che nassumono gli an
ni Sessanta, sono proprio questi tre 
Si comincia con il bianco e nero 
delle magliette a strisce della rivol-
ta, nel luglio del 1960, conlro il go-
verno Tambroni, e si linisce col ros
so delle bandiere nei cortei del 
1968. In mezzo c'e tutta la tavoloz-
za del colon di un decennio vivo e 
vitale, nei fatti e nei misfatli, nella 
realta e nelle utopie, che va ben al 
di la e al di sopra di ceite stucche-
voli noslalgie per 1 flfavolosi" anni 
Sessanta Vivaci, piu che formida-
bili quegli anni, clamorosi alia fine, 
piuchealloroinizio. 

Per Guido Crepax, autore di fu-
metti e papa di Valentina, una delle 
icone della cultura italiana, e per 
Paolo Portoghesi, architetto e ston-
co, il fascino di quel penodo si coa-
guia proprio sul finire del decennio. 
«Sono gli anni degli studenti - ricor-
da Paolo Portoghesi - un fenomeno 
di massa, I'unico che 10 abbia visto 
nella mia vita, con i cortei di mi-
gliaia e migliaia di persone, i canti, i 
suoni, certi momenti gioiosi. Que-
sto aspetto della piazza 10 non I'a-
vevo mai conosciuto, ricordando-
mi solo, quando ero bambino, del
le adunate oceaniche del fascismo, 
che erano tutta un'altra cosa. L'l-
dea che ci potesse essere un coin-
volgimento di massa, un movimen-
to anche intelleltuale su parole 
d'ordine come 'Timrnaginazione 
al potere" o "proibito proibire", per 
me che da ragazzo avevo avulo il 
mito di Rimbaud, mi dette la sensa-
zione di un momenta magico che 
poteva sfociare in qualcosa di mol-
to positive" Manifestazioni e cortei 
gioiosi anche nella memoria di Gui
do Crepax: «Ci andavo spesso con 
mia moglie - dice Crepax - anche se 
come sessantottino ero vecchio, 
avevo 35 anni In un certo senso, 
pero, partecipavo perche facevo 
dei disegni per Bandiem mssoche 
era I'organo dei trotzkisti italiani» 

Nei disegni di Crepax, quelli 
per Unas, dove apparve Valenti
na (allora personaggio seconda-
rio in un fumetto che aveva per 
protagonista Neutron, alias Philip 
Rembrandt, l'eterno compagno 
di Valentina) e'erano anche i li-
bri di Trotzki. Spiccavano, assie-
me a tanti altri, da Freud a Bel
low, sugli scaffali di certi mterni 
milanesi che il disegnatore ritrae 
con raffinatezza e puntigliosita 
Sono i salotti di un'intellettualila 
di sinistra, pieni di libri e soffusi 
di musica colta, dal jazz di Col-
trane a Hindemith, frequentati da 
gente ben abbigliata che discetta 
sull'ultimo romanzo o sulla prima 
alia Scala. C'e dentro un po' del 
«bingnao» delle rubriche satinco-
mondane di Camilla Cedema su 
L'Espresso, ma anche una certa 
inquietudine rivoluzionaria che di 
II a pochi anni (la prima Valenti
na e del 1965) sarebbe scesa dai 
salotti nelle strade. II rosso, dun-
que, e ancora da venire e nella 
prima meta del Sessanta predo-
mina ancora il bianco e il nero 
Non solo quello del fumetto di 
Crepax, ma anche quello della 
op-art, dei taleurmi di Rabanne o 
di Dior sfoggiati da Valentina 
Magari anche da Veruska, foto-
modella simbolo dell'epoca, fini-
ta anche lei in una storia di Cre
pax, prima di passare nei foto-
grammi del Blow-Up di Antonio-
ni. «Ho persino latto due spot con 
lei - ricorda Uuido Crepax, par-

Un'intera epoca tra architettura, design, moda e fotografia 
Una messe di materiali effimeri: fotografie, decennio caratterizzato da un'eff erv< 
manifocti rnnprtinp rii lihri o riuictp tostimnni nilhiralp rfai nrnnrpcci tornnlnniri l» 
Una messe di materiali effimeri: fotografie, 
manifest!, copertine di libri e riviste, testimoni 
dello stile e del gusto dell'epoca. Un'esuberanza 
visiva per desrivere «Gli anni Sessanta, le immagini 
al potere», dal titolo della mostra che s'inaugura 
domani a Milano presso la Fondazione Antonio 
Mazzotta. Curata da Anna Detheridge, la rassegna 
promossa dalla Fondazione Antonio Mazzotta, 
dalla Provincia di Milano e dalla galleria d o 
Marconi (oggetto di una rassegna collaterale nella 
sede della galleria), e divisa in sette sezioni: 
Comunicare/Consumare, la Maschera e il Volto, il 
Viaggio, Metropolis, la Regola e il Caso, Violent! e 
Violentati, un Nuovo Disordine. Un panorama di 
arte, architettura, moda e design, fotografia e 

decennio caratterizzato da un'eff ervescenza 
cutturale, dai progress! tecnologici (e il decennio 
della conquista dello spazio, da Gagarin a 
Armstrong) e dalla rivolta studentesca del 1968. La 
mostra e allestita presso la Fondazione Antonio 
Mazzotta, in Foro Buonaparte 50, da domani e fino 
al 22 settembre (orario: 10-19.30, giovedi 10-
22.30, chiuso lunedi; biglietto d'ingresso lire 
10.000,5.000/7.000 ridotti). Perlostesso 
periodo sara visibile la rassegna "Marconi Anni 
Sessanta. nascita di una galleria d'arte», presso 
I'omonima galleria in via Tadino 15, che 
ricostruisce I 'attivita espositiva di questo centre II 
catalogo, a cura di Anna Detheridge, edito da 
Mazzotta, corrtiene alcuni scritti ineditj di autori 

graflca per restituire, se possibile, la vivacita di un che vanno da Simone de Beauvoir a Andy Warhol. 

iSfltA tanee 

Gli anni Sessanta sono al centro di una mostra che s'inau
gura domani a Milano presso la Fondazione Antonio Maz
zotta e che restera aperta fino al 22 settembre. Furono anni 
ricchi di idee e di contrasti, sul piano culturale, come su 
quello sociale e politico. Ne abbiamo parlato con due pro-
tagonisti di quella (ma non solo) stagione: Guido Crepax, 
autore di fumetti e creatore di Valentina e Paolo Portoghe
si, architetto e storico. 

RENATO PALLAVICINI 
lando della fotomodella - e a pro 
posito del film di Antonioni devo 
confessare che allora mi arrab-
biai un po' perche mi fu uibata 
1'idea In Quo Valentina, una mia 
storia di poco precedenle al film, 
c'e un delifto scoperto per caso 
attraverso una fotografia, proprio 
come in B/ou>-Up» 

Fotografi, come Valentina 

(professione allora insolita per 
una donna, frequentatissima in-
vece dagli uomini del decennio) 
e archiletti come Philip Rem
brandt o come Crepax stesso, "ar
chitetto per dovere familiare, sen-
zd troppi entusia$mi», come si au-
todefinisce Di entusiasmi ne ave
va mvece molti Paolo Portoghesi, 
architetto per dawero giovane 

professore e poi preside della fa-
colta di Architettura del Poiilecni-
co cii Milano In qucil'ateneo Por
toghesi, assieme ad un gruppo di 
alln stonei ed architetti, portera 
avanti una spcnmentazione di-
daldca e di autogestione che gli 
toslera piu di un guaio «Fu un 
tentativo coraggioso - racconta 
Portoghesi - che nacque dall al

ii modello 
dimacchina 
dascrivere 
<<Divisumma»; 
sopra, 
la prima foto 
-Polaroid". 

Accanto, 
Guido Crepax 
e, a sinistra, 
Paolo Portoghesi 

leanza tra un gruppo di professor! 
c di studenti in cui confluivano 
diverse componenti, da quella 
socialists e riformista a quella co-
munista e rivoluzionaria In fondo 
lu I'unico punlo in cui si tentb 
una media7'one, anche se fuggc-
voie, tra queste due anime della 
cultura e della politica italiane E 
fu lo sforzo di mettere al centro 

della didattica la ncerca, piutlo-
s!o che il noziomsmo, un tentati
vo reso possibile, tra I'allro, da un 
gnippo di studenti molto colti, 
per lo piu della buona borghesia 
milanese, autocntica fino all'ec-
cesso ma molto preparata» 

II decennio dei Sessanta, tn ar
chitettura e il decennio dell'asce-
sa e della caduta dell'utopia i 
progetti pet la baia di Tokio di 
Kenzo Tange, le futunbili visioni 
degli Archigram, la Tnennale sul 
"Grande numero» Tra megastrut-
ture tecnologiche, citta mobili e 
design radicale c'e pero spazio 
anche per altro «La Tokio di Tan
ge - dice Portoghesi - non si e 
realizzata, e le fantasie degli Ar
chigram erano all'insegna di uno 
sradicamento totale Sono anni 
ricchi di fughe in avanti, ma que
ste fughe in avanti sono state an
che alia base di fallimenti Per 

mia formazione ero piu propenso 
ad un tentativo di mediazione, 
anche in architettura, tra passato 
e future E di quegli anni - conti-
nua Portoghesi - ncordo con piu 
piacere certe opere di Aalto, di 
Saannen, eredi della grande tra-
dizione del razionaiismo, ma con 
dentro uno spirito nuovo una 
sintesi tra ragione e sentimento, 
fnitto di una liberazione dai do-
gmi del razionaiismo per riawici-
narsi all'espressionismo che era 
stato un po' dimenticato In Italia, 
in un panorama di professioni-
smo squalificato, dominavano 
ancora i maestri degli anni Cm-
quanta, da Gardella ad Albini, 
Belgioioso, Ridolfi e Moretti che 
pero, ogni quattro, cinque anni, 
reahzzavano un'opera da manua-
le» 

Tra mediazioni e fughe in 
avanti, i Sessanta sono 1'incuba-
zione di una rinnovata stagione 
dell'architettura italiana che, pur 
tra molti limiti, ritrovera se stessa 
e la propria autonomia discipli-
nare E proprio la nvista diretta 
da Portoghesi, Controspazto, sara 
la sede del dibattitto architettoni-
co piu vivace tra i Sessanta e i 
Settanta 

Milano, aU'epoca, non e anco
ra «da bere», ma molto del nuovo 
che attraversa cultura e costume 
passa da li. architetlura, design, 
fotografia e moda Anche se Ro
ma, per altri aspetti, non e da 
meno Portoghesi ricorda una ca
pitate altrettanto viva e cultural-
mente agguernta « C'erano per-
sonaggi di grande qualita sul pia
no internazionale, anche se non 
sempre nconosciuta, come No-
velli e Tano Festa E poi e'era il 
cinema, in un suo momento feli-
assimo, Fellini, Pasolini». Anche 
Guido Crepax mette il cinema tra 
le fonti della sua ispirazione e tra 
le fonti cultural! degli anni Ses
santa «Ero un patito della nouvel-
le vague - ricorda Crepax - e non 
mi perdevo un film di Truffaut, di 
Godard o di Resnais. II taglio ci-
nematografico riconosciuto spes
so ai miei fumetti parte da li, piu 
che al soggetto ero interessato al
ia sceneggiatura, al montaggio e 
in fondo nei miei disegni volevo 
ricreare i'atmosfera della nouvelk 
vague* Persino Valentina, forse, 
viene da li, piuttosto che, come 
sempre si e sostenuto, dalla Loui
se Brooks di Pabst «Non mi ricor-
do - racconta Crepax - ma non 
escluderei che la prima ispirazio
ne sia stata qualche attrice o 
qualche modella francese, maga
ri vista sulle pagine di Elle». Co-
munque un tipo femmmile in 
controtendenza nspettc al filone 
che attraversa il decennio dalla 
presenza opulenta di Marilyn fino 
alle modelle gnssino tipo Twiggy, 
passando per la Bardot, comun-
que una Valentina immersa in 
quegli anni, a ta! punto che i suoi 
capelli a caschetto diventano la 
<isigia» dei Vergottini, famosi par-
rucchien milanesi 

I Sessanta furono anni in bian
co e nero, pieni di contrasti, viva
ci e impegnati, con al loro inter-
no i semi dei successivi due de-
cenni tanto Fimmaginazione al 
potere e la rivolta gioiosa tramu-
tatasi nei cupi anni di piombo; 
quanlo la spensierata e colorata 
eufona delle mode e delle forme, 
fimta nei futile protagonismo de
gli stilish degli anni Ottanta 

Noi, cresciuti aH'ombra della tv incubatrice 
T EMPO FA, una rubrica del-

rtJntta curata da Enrico 
Menduni ripercorse il mon-

do degli oggetti scomparsi negli ul-
timi decenni Ne venue fuon ui 
piccola, lacerala Atlantide delle no-
stre abitudini Sul filo dei ricordi 
scorrevano mangiadisc-hi radioli-
ne, lambrette, I'Ovomallinae il mo-
noscopio Rai Gia allora, a (ante 
icone, proposi di aggiungeme una 
che ntenevo inestncabilmenlo col-
legata alia nostra infanzia auagrafi-
ca Non so quanto fosse diffusa, ne 
da chi, so solo che piu tardi la asso-
ciai a un sonetlo di Manarme subli
me c mtraducibile, tutto centiato 
sulla vertigino.v descnzionu di un 
merletto-iabolitoii 

L'accostamento non voleva suo-
nare blasfemo, eppure, quando mi 
imbattei in quesla pocsia dedicala 
al flcoiiflilto d'una ghirlanda con se 
stessa", il suo ricamo del nulla sul 
nulla mi (ece subito nandare agli 
scupidu Erano appunto strane 
[recce che, tessule con fill di plasli-
ca, vcnivano in generc appese alle 

VALERIO 
manopole delle bit iclctte Talmen-
te insensate e complesse, lalmente 
mistenosc e vane, da far pensare ai 
rnerletti, e dunque a quell estremo 
merletto che era, per Mallarme. il 
verso medesimo Non male, pet un 
aggeggio in vendita dai tabatxai 
Per fare cosa, poi11 ()sc illare al ven-
to.esserecontemplato.sfilau larsi 

Continuando a nflettere su quel 
magico invenlano del nuslio pas
sato, su queH'archeologia del so-
gno (.he furono gli anni SessaiUa 
per la nostra generazioue, < ilavo 
ancora, come oggetto lalismaiin-O 
il cerchielto nero del A ri gn i In que-
slo caso, al di la di ogni c nnsidera-
zione sociologica, il moli\o era 
esclnsivumente personate, e nsali-
va a un ncordo di villeggiante Du-
ranle un lungo pomeiiggio d ago-
sto. entrando dentro I auto pal 
chcggiata ore i^rima, riniasi sb,ilur-
dito nello scoprire, sul fiianalr del 
lunotto postenore, sei esempldii \t-
nilitidefoimatiddlcaido Davanlia 

MAGRELLI 
me stava 1 immagine del Suono 
piegato dalla Luce, un vera e pro
prio modello topologicodi strutture 
galattiche, insomnia, un Rockv Ro
berts non-euchdeo in versione big 
bang 

Ma dischi e scupidu, come gli al
ln membn di quella estinta famiglia 
di accessor!, scompaiono se para-
gonati ai veio ospite che da alloia 
l>rese alloggio nelle nostrec ase, dii-
/ i denttodinoi Perche, come nel
la slonografia del Celeste Impeto 
gli .mill Sessanta segnarono I av-
ventodi una nuovadinastia, quella 
tele\ isiva Sappiamo bene a quanlo 
traslormazioni politiche cullurali, 
antropologiche, il modesto ap[)a-
tetchio ha dato vita Restd il fatlo 
t he d fare da cavia fu una genem-
zionecresciutd inleramente sotlo il 
suo sguardo, come se fosse stata 
esposta a un flusso di radiazioni vi-
sive, o a un onmpervasivo aeiost)l 
psn luco 

OgniepoiaatcampaisuoKlinlti OccupazionedellafacoltadiLettereaRomanel'6S 

o le indesiderate prerogative Certo, 
pero, quella di coloro nati dopo Hi-
rashima, e sotto tubo catodico, ne 
ha di special!, se e vera, come ha 
notato Waller J Ong, che la televi-
sione ha generato un mondo lonta-
no da quello vero, diverso sia dalla 
vi!a sia dalla finzione Chi ha tra-
scorso infanzia e adolescenza negli 
dnni Sessanta, ha dunque inlroiet-
tato e dssorbito la sfasatura tra im
magine e realta propria del video 
infatti, senveva Ong gia nel 1977, 
non solo la televisione costituisce 
I'attuazionediun nuovo slatodico-
scienzd e di una nuova, combatti-
va relazione con il tempo e eon lo 
spazio, ma la sua azione ha ristrut-
turdto ia coscienza umana, cioe il 
senso the ogni muividuo ha della 
propria piesenza nspetto d se stes
so eal mondo che to cireonda 

Per spiegare il fenomeno, lo stu-
dioso ha ricordalo il parallelo di 
Paul Ryan fra Id telc\,isione e la co-
siddettd «bottiglia di Klein» Questa 
costruzione, ben nota m matemati-
ca, si ottiene facendo npassare I'e-

stremita piu stretta di un tubo ap-
piattito attraverso il tubo stesso, al-
largandolo in fondo per farlo coin-
cidere con I altra estremita dell'm-
terno La forma che ne nsulta e in 
certo modo una versione solida del 
nastro di Moebius Cosi come que
st ultimo e una superficie dotata di 
un'unicafaccia, la bottigliadi Klein 
e un contenilore senza fondo, dove 
il contenilore e il suo contenuto, e 
weversa Ebbene, non capita lo 
stesso nel rapporto tra spettacolo e 
pubblicotelevisivi'^ 

Morale In quel laboratorio che 
fuiono gli anni Sessanta. ebbe luo-
go un bizzarto espen'mento- nulio-
ni di creature vennero affidate ad 
una specie di incubatrice mentale 
Vennero su sotto la sua costodia, 
gia da sempre msenti in uncircuito 
senza uscita, racchiusi in una dolce 
forma di Klein Sara una prova diffi-
c lie, ma prima o poi dovremo ac-
cettare il fdtto che in questa botti-
glia non c'e nessun mossaggio, 
iranne noi stessi E tranne qualche 
consigliopergliacquisti 


