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3! Saggi 

La ricerca di Umberto Cerroni sui pro
blem! del diritto e dello Stato politico 

La liberta 
dei moderni 

Che cos'6 la liberta mo-
derna? In che misura il 
pensiero giuridico - politico 
contemporanco ci da una 
spicgazione scientifica di 
questo fondamentale proble-
ma-istituto della modorna 
societa? Muovendo da que
sto duplice interrogativo, 
Umberto Cerroni organizza 
in otto saggi i risultati tco-
rici e scientifici della sua 
ricerca sui problemi del di
r i t to e dello Stato politico 
moderni . Si tratta di scritti 
di recente elaborazione, an-
che se alcuni di essi sono 
nuove stesure di saggi ap-
parsi fra il '63 e il '04 su 
Critica marxista c negli an
ni scorsi su riviste stra-
niere. 

Sintomaticamente intito-
lata alia « liberta dei mo
derni » (1) , la ricerca rive-
la una considerevole com-
pattezza teorica e una pro-
fonda connessione proble
matics, sicche la pura e 
6emplice elencazione dei te-
mi trat tat i non chiar i rebbe 
il suo reale contenuto e la 
sua portata scientifica. 

Infattl, sia che affronti i 
problemi metodologici che 
sorgono nell ' indagine scien
tifica sui dirit to e sullo Sta
to politico moderni; sia che 
entr i nel vivo della proble-
matica relativa al diri t to, 
alia politica, alio Stato ran-
presentat ivo, alia burocra-
zia, al part i to politico, alia 
famiglia; sia, infine, che 
considcri la tematica filoso-
fica dell 'alienazione e della 
l iberta moderne e del ruolo 
della ragione filosofica e 
dell ' intelletto scientifico ai 
fini dolla reale emancipazio-
i\e degli individui associa
te; Cerroni fa valere una 
identica esigenza: consegui-
r e una conoscenza scientifi
ca delle istituzioni giuridi-
co-politiche della societa 
moderna, tale che la teoria 
relativa sia esplicativa del
le at tuali istituzioni e, nel-
10 stesso tempo, si ponga 
come ipotesi di una loro 
trasformazione, funzionale 
all 'eliminazione dei rappor-
t i economico-sociali capitali
stic!. P e r modo che la pro-
pr ie ta sociale dei mezzi di 
produzione si articoli nella 
gestione sociale delle for-
ze produtt ive da parte di 
una comunita materialmen-
te , nella storia, libera: au-
togovernantesi . 

Da questo punto di vista. 
11 problema della rivolurio-
ne sociale, tradizionalmente 
ridottosi nel movimento 
operaio al problema della 
conquista e della conserva-
zione del potere politico, 
dello Stato, e della sanzio-
ne giuridica della proprie
ty sociale dei mezzi produt-
tivi, assume nuove dimen-
sioni, collegandosi stretta-
mente al problema della 
progressiva estinzione del
lo Stato politico, necessita-
ta, nelle ipotesi di Marx. 
Bngols e Lenin, dal pro
gressive estendersi della 
sfera di autogoverno dei 
cittadini-lavoratori. II pro
blema dei mezzi, cioe, si 
salda al problema dei fini, 
evitando cosl che il fine 
sfumi, aneora una volta, 
neU'« utopia » democratica e 
che i mezzi, perso il colle-
gamento con esso, si assu-
mano essi stessi come fini 
sfociando, aneora una vol
ta, nel ciilto dello Stato e 
nella dedizionc del « vero » 
ci t tadino all 'autorita e al 
potere politico. 

Da questo punto di vi
sta, aneora, la tematica del
la liberta moderna finiscc 
dl essere un problema « sol-
t a n t o » filosofico, risolubile 
con la teorizzazione di « nuo-
vi » umanesimi o con la ne-
gazione soltanto filosofica 
(e quindi moralistica, ideo-
logica) della societa attua-
le, per farsi teoria csp'ica-
tlva delle istituzioni giuri-
dico-politichc moderne, nol
le quali quella liberta tro-
va la sua sanzione positiva 
e mondana: la « liberta giu
ridica ». E finisce di essere 
un problema c soltanto » tec-
nico, di analisi e di cla-ssiii-
cazione delle normc poste a 
questo riguardo dallo Stato 
(il lavoro dei giuristi « pu-
r i »), per farsi critica stn-
rica della • liberta giuridi
c a » e ipotesi scientifica di 
una strumentazione socio-
politica (non puramente 
giurdica, cioe statuale) del
la liberta sociale, materia-
le, dei cittadini-lavoratori. 

In tal modo, Cerroni fa 
propr ie , al livello specifico 
della problcmatica giuridi-
co^politica. le istanzc for
mulate da Marx nella sua 
polemica contro la filosofia 
speculativa, per la fonda-
zione di una scienza della 
societa che spieghi il mon-
do delle relazioni sociali 
moderne, fomendo quindi 
gli d e m e n t i per la forma-
zione di una coscienza cri
tica della propria esistenza 
nmano-sociale a quanti in-
tendono trasformare mate-

rialmente l'intera societa e 
con essa la propria esisten
za. Marx, egli osserva, ha 
iniziato 1'imprcsa affrontan-
do i problemi specifici del-
1'economia politica classica, 
in quanto nivvisava nella 
struttura della societa mo
derna, nei rapporti economi
co-sociali capitalistici, la ba
se niateriaie su cui si innal-
za l'intero organismo socia
le moderno, caratterizzato 
dalla atomizzazione privati-
stica, individualistica, della 
societa civile e dalla sua 
unificazione soltanto politi
ca, nello Stato politico mo
derno, s t ru t tura lmente e sto-
r icamente funzionale a quel
la base materiale. Ci ha da-
to, cosl, una teoria della so
cieta moderna e una meto-
dologia della ricerca socia
le la cui portata scientifica 
pud essere verificata quan-
do si porti l ' indagine sul-
le istituzioni giuridico-poli-
tiche della societa moderna, 
sulla « liberta giuridica » e 
sui diritto e lo Stato poli
tico moderni cui essa e im-
mediatamente connessa. 

E \ questo, un campo di 
indagine in cui il pensiero 
marxista deve lamentare an-
cor oggi una grave carenza 
di analisi scientifica e di ela-
horazione teorica, carenza 
che ha la sua base nell'in-
differenza tradizionalmente 
diffusa nel movimento ope-
raio verso le istituzioni giu-
ridico-politiche moderne e 
le questioni e i problemi 
relativi. Con la conseguen-
za che tale campo di inda
gine resta dominato dalla 
tradizione idealistica e dal
la sociologia di orientamen-
to positivistico. Non si trat
ta, come qualcuno potrcbhe 
pensare, della necessity del
la presenza « ideologica » 
dei marxisti (che non man-
ca) in questo settore della 
cultura accademica univer-
silaria, che ha il « vanto », 
non solo in Italia, di sfor-
nare i piii fedeli servitori 
delPordine costituito: i bu-
rocrati . Ma si tratta di pe-
net rarc criticamente nella 
problematica specifica alle 
scienze giuridico-politiche, 
facendo scientificamente i 
conti con le difficolta teo-
riche, gli obiettivi non rag-
giunti, le apologie del di
r i t to e dello Stato (e del
la societa) esistenti, in cui 
si dibatte e cui perviene 
la scienza giuridico-politica 
odierna e, in gencre, la 
scienza sociale (2) . 

Cerroni ha il merito di 
aver ri tenuto necessaria, gia 
da molti anni, questa im-
presa e fornisce oggi a stu-
diosi e a politici e in gene-
rale a quanti si battono per 
trasformare materialmente 
la societa attuale e, con es
sa. la propria esistenza, uno 
s trumento di indagine e un 
punto di riferimento teori-
co 

Dopo un secolo di lot-
tc operaie e dopo cinquan-
t'anni di edificazione del 
socialismo, sempre aper te 
alia mistica socialdcmocrati-
ca dello Stato di diri t to 
« neut ro» e alia riduzione 
verticistica della lotta poli
tica c della gestione del po
tere. possiamo dire di di-
sporre oggi di un' indaqine 
scientifica che, spezzando e 
superando la partizione bu-
rocratico - accademica delle 
scienze sociali, puo metterci 
nella condizione di chiarire 
ul ter iormente a noi stessi il 
senso storico della lotta in-
trapresa e i limiti che essa 
puo conoscerc non gia per 
la cattiva volonta dei singo-
li, ma per la consistenza 
materiale della scissione m.»-
derna fra societa civile e 
Stato politico, fra sfera pri-
vata e sfera pubblica del-
l'esistcnza sociale. 

La scarsa coscienza di que
sto fatto storico, tipico del
la moderna societa, puo e> 
sere (o In r s tata) soltanto 
ncfasta per il movimento 
opera io. che si £• trovato 
esposto a subire acritica-
mente le o ^ e t t i v e . s tni t tu 
ra'ii. contraddizioni sociali 
moderne, per nn verso ri-
ducer.dole a contrasti teo-
logici fra invidui e per l'al-
tro producendo modelli di 
Slati e modelli di conduzio-
nc della lotta politica. dei 
quali si a w e r t e ormai la 
inadeguatezza ai fini della 
costruzione di organismi 'so
cio-poli t ic i materialmente 
adeguati a strapparci dalla 
illusione verticistica e stata 
listica della soluzione del 
problema rivoluzionario. 

Abhiamo a disposizione 
una ipotesi critica. Possia
mo discuterne. 

Emanuele Bruno 

Dentro e fuori del video 
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L'atteggiamento della sinistra italiana verso la rivoluzione 
ungherese del '19 in un attento studio di Enzo Santarelli 

Bela Kun al potere 
Alia fine della prima guer-

ra mondiale l'attesa ai una 
serie di rivoluzioni europee 
che portnsse a compJmento Ja 
opera iniziata dai bolscevichi 
con la Rivoluzione d'Ottobre 
era pressoche generalo m tut-
ti i gruppi e movimenti di si
nistra. La rivoluzione russa 
semorava soltanto il momento 
iniziale di un processo rivo
luzionario che, in modi e tem
pi diversi, ma senza soluzio-
ni di continuita, avrebbe in-
vestito tutto il sistema capl-
talistico e che avrebbe avuto 
termine solo con la sua scom-

parsa e con la nascita di una 
societa nuova. La crisi del ca-
pitalismo appariva inarresta-
bile e la sua dissoluzione, sui 
piano mondiale, sembrava si-
cura: sui fondamento di que
sta previsione, ed in questa 
prospettiva, si svolgeva l'atti-
vita dei gruppi di sinistra (e 
in particolare di quelli che poi 
avrebbero dato vita al partiti 
comunisti): l'analisi delle si-
tuaziom locali veniva, perci6, 
sempre collocata in un am-
pio orizzonte internazionale. 

La conoscenza della situazio-
ne europea, dei mutamenti 
rivoluzionari che vi aweniva-
no. delle modifiche che essi 
apportavano al sistema capi-
talistico mondiale era consi-
derata indispensabile anche in 
Italia per Timpostazione del
la linea politica da seguire 
sui piano interno. La ricostru-
zione del modo come le ri 
voluzioni europee (la russa, 

ma anche l'ungherese e la ba-
varese) influirono sulle anali
si fatte dai gruppi rivolnzio 
nan, e, percib. un elemento 
essenziale per la comprensio-
ne degli avvenimenti ^he por-
tarono alia fondazione del par
titi comunisti. L'opera di En
zo Santarelli su Italia e Un-
gheriu nella crisl postbellica 
(Argalia Editore. Urbino, pp. 
278, L. 2000) affronta appun-
to lo studio deH'inlluenza che 
la rivoluzione ungherese eb-
be in Italia. 

fn quest'opera vt sono pagi-
ne assai interessanti sulla 
missione Morgari in Dnghe-
ria, su quella Romanelll (il 
colonnello italiano che, essen-
do a Budapest il solo rappre-
sentante dell'Intesa, vi ebbe 
un ruolo di notevole lmpor-
tanza), su D'Annunzio, sulla 
accorta politica di Nitti che si 
rifiuto di fare intervenire le 
truppe italiane contro i go-
verni rivoluzionari russo ed 
ungherese (pur appoggiando, 
sui piano diplomatico, l'azio-
ne dell'Intesa) e, infine. sulla 
emigrazione ungherese a Bo
logna. Si tratta di argomenti 
specifici alia cui conoscenza 
l'analisi del Santarelli porta 
un contributo di rilievo. Inol-
tre, Io studio del modo come 
la sinistra italiana cercb di 
trovare dei collegamenti con 
la seconda rivoluzione comu-
nista scoppiata in Europa get-
ta un fascio di luce sull'inca-
pacita dei dirigenti del parti
to socialista di stabilire dei 
rapporti stretti tra I'azione del 
le forze rivoluzionarie italia
ne e quelle che agivano in al-
tre regioni d'Europa. e fa an
che comprendere meglio le ra-
gioni che, piii tardi, spinsero 
i gruppi comunisti a fonda-
re un nuovo partito. 

La ricerca del Santarelli si 
svolge, appunto, su due pia-
ni: la ricostruzione delle vi-
cende ungheresi e la loro in
fluenza in Italia. Per il primo 
aspetto le pagine del Santa
relli sono piuttosto cronachi-

Riviste 

Elettronica 
anno zero 

stiche. ma occorre ricordare 
che anche la cronaca in que
sto caso ha una notevole im-
portanza, e non solo perche 
riguarda vicende poco ccno 
sciute in Italia, ma anche per
che la ricostruzione della suc-
cessione degli avvenimenti ne 
mostra anche la logica inter
na; nel mesl seguenti, inoltre, 
il movimento operaio «uropeo 
rivolse molta attenzione ai fat-
ti awenuti in Ungheria ed 
una loro piu precisa conoscen
za e Indispensabile oer la pie-
na comprensione dei modo co^ 
me venivano recepite in Ita
lia le esperienze rivoluziona
rie europee e come venivano 
impostati e portati <tvanti i 
dibattiti ideologic!. 

La rivoluzione ungherese col-
se il movimento operaio ita
liano di sorpresa e questo fat
to va messo in forte rilievo, 
perche accentub la fiducia nel-
1'irresistibilita del movimento 
rivoluzionario e nell'inevitabi-
lita di una sua estensione ad 

(1) Umhe.-to Ccrmni, Ixi It 
bertd do mofirrni. Riri. IX̂  Do 
nato. 1968. p.its>?. 287. L. 2500. 

(2) U tTObYma de'.ie se.enze 
sociali c al contro di un altro 
!;bro di recente pubWicazwne: 
Umberto Cerroni. Mclodolowa e 
scienza sociale. IJCCCC. Ediconi 
Mitelfc. 1968, pdgg. 231. L. 3000. 

II Centre studt investlmen-
ti sociali anticipa sui n. 84-
R5 del suo Qumdicinale di no
te e commenti la prima par 
te di un rapporto sulla ricer
ca e lo suluppo nel settore 
del. 'c^ttronica. Poiche l'elet-
tronica e una delle « chiav: » 
che apre la porta al!.i eosid-
detta rivoluzione scientiUca. 
ll Rappv>rm .se-^na un p o ' la 
posizione in cm si trova la 
economwi italiana nspetto a 
tale evento. I ricercatori im-
piegali nel settore elettronico 
sono effettivamente solo 900; 
per completare gh effettivi 
della ricerca si aggmngono pe-
r6 730 tecnici e 700 adderti ad 
« alt re mansioni», che e un 
modo un po' strano di goniia-
re le cifre alio scopo di rc-
clamare sproporzionati aiuti 
dallo Stato. 

E' con queste citre gontia-
te, poi che le az:ende fanno 
apparire di avere speso 12 
mihardi in ricerche, pari al 
6,5'> del propno tatturato (le 
aziende piii impegnate nella 
ricerca dovrebbero spendero 
almeno il lO^V); ma sappiamo 
gik che la spesa effettiva de
ve essere ndctta a meno del
la meta. Conclusione? L'indu 
stria elettronica, se dovessl-
mo giudicare da quel che e'e, 
non si pone affatto l'obietti-
vo dl svolgere il ruolo di in-
dustria dal cui progresso di-
rende Tavanzamento tccnolo-
gico di tutt« le altre attlvi-

ta: che e il problema che do-
vra porsi invere un piano pub-
blico per 1'elettronica. 

Su! n. :< I%8 di Coopera-
ztone e societa compare una 
ricerca di Carlo Pagl:ani sul
la ciH>per.i2ione .î r:o>>Ia e il 
suo finanz:amento. In una si-
tuazioiit* in cui Wignco'.tura 
di giupjM). o gestione interfa-
nuliare dei'.e 37:rnde. e rite 
nuta una soluzione inevitabi 
le per 1'impresa contadma eu
ropea e imp<.->rtan;e vedere co
me alia prova dei fatti un ta
le onentamento ncn abbia tro
vato (mora alcuna nsponden-
za nel finanziamento pubbli-
i-o. Di qui Pevidente necessi-
ta di una svolta nella politi

ca stata'.e e di mtegrazione eco-
nomira europea. svolta solleci-
tata anche dalla rinnovata ri-
chiesta delle masse braccianti-
li d: accedere alia proprieta 
della terra in forme collettive. 

E' uscito il n. 3,19«%3 del 
S'otiziano sUitistico dell'Isti 
tuto nazionale per gli infor-
tuni sui lavoro, un vero e pro
pno « libro nero » della clas-
se lavoratnee italiana. In 268 
pagine di statistiche contiene 
i datt anahtici per il 1966 e 
le prime elnboraz:oni del 1967 
sulle cause dell"enorme nu-
mero d'mfortuni. una delle 
« patologie » piu importanti e 
trascurate deU'economia del 
lavoro. 

r. s. 

altri paesi. II Santarelli. for 
se, non insiste a sufficienza 
su questo aspetto, che era po-
sitivo e negativo insieme: ne-
gativo, perche dava maggior 
forza, in una parte della sini
stra, all'attesa di una rivolu 
zione che sarebbe comunque 
venuta, anche senza fare mol-
to per prepararla, e positiva 
perche spingeva i gruppi co
munisti a ritenere le vicende 
russe non un fatto isolato. 
ma l'inizio di un movimento 
rivoluzionario assai piii vasto. 

In realta, come mostra il 
Santarelli, gia nel 1916 e nel 
1917 si erano andati delinean-
do in Ungheria movimenti di 
nbellione che non solo acce-
lerarono 13 dissoluzione aello 
impero aust ro-ungarico, ma 
formarono il terreno in cui 
affondi> poi le sue radici la 
iniziativa dei gruppi rivolu
zionari. Inoltre la rivoluzione 
ungherese fu favorita da par-
ticolan condizioni geografiche 
e storiche, come la viclnan-
za al fronte russo e la de-
bolezza della borghesia unghe
rese. Ma m Italia gli elementi 
che colpirono la sinistra fu-
rono. soprattutto. il suo scop-
pio improwiso e la sua lapi-
da vittoria. Ed e proprio que
sto, come si e accennato so-
pra. uno degli elementi che 
ebbe maggiore influenza nella 
e'.aborazione della linea poli
tica del movimento comuni-
sta. e non solo in Italia. 

Puo appanre errato, e per-
finv) mi-omprensibile. :1 rap 
porto che veniva stabiuto tra 
lo >pos:ar>; vex so destra del 
la bor.ahe>:a te le crescent: 
difficolta che ne denvavano 
per il movimento operaio sui 
piano de'.l'azione legale) e Io 
evolversi della situazione ver
so soluzioni rivoluzionarie. Ma 
propno la suecessione degii 
av\-enimenti che si erano avu-
ti in Russia ed in Ungheria, 
sembrava poter offrire il so-
stegno deHesperienza a quan
ti affermavano Tesistenza di 
uno st ret to rapporto tra l'ag-
gravamfnto generale della si
tuazione e la vittoria finale 
delie forze rivoluzionarie. In 
Ungheria. Bela Kun e gli al
tri dinsjenti comunisti furo-
no arrestati il 20 febbraio del 
1919: un mese dopo essi era-
no al pcrcre insieme con 1 
socialdemocratici. II ricors»i al 
la forza da parte della bor
ghesia sembrava cosl solo un 
rimedio disperato. che non 
pregiudicava, ma accelerava la 
azione rivoluzionaria. Quanto 
ai socialdemocratici, la loro 
unita d'azione con 1 comuni
sti si spezzo quando, soprat
tutto per l'intervento delle 
truppe dell'Intesa, la situaiJo-
M &i f«ce difiicil«. Anche que

sto fatto fu mteso come una 
lezione e si dedusse che an-
dare al potere con 1 socialde 
mocratici poteva essere rovi 
nob<> per il movimento comu-
nista. 

L'azione di appoggio del pro-
letariato europeo alia rivolu
zione ungherese si esplic6 (ed 
esauri) in uno sciopero gene-
rale. che pero si svolse tardi 
e con una non massiccia par-
tecipazione delle masse ope
raie. II Santarelli, che in al
tre ope re ha studiato a ton-
do 11 sindacalismo, avrebbe 
forse potuto approfondire me
glio la questione dell'equivo-
co di fondo che era in que
sto tipo d'azione: uno sciope
ro generale sembrava aneora 
un fatto di portata rivoluzio
naria, ma la direzione socia 
lista affermava poi che esso 
non doveva essere considera-
to come l'inizio della rivolu
zione, ma soltanto come un 
a monito » alia borghesia. Ma 
in tal modo il sostegno alia 
rivoluzione ungherese veniva 
ad essere molto limitato, ve
niva ad acquistare il caratte-
re di una manifestazione di 
«simpatia». piii che di una 
partecipazione ad una comu-
ne azione rivoluzionaria. II 
Santarelli ricorda anche i mo-
ti per il caroviveri, che non 
furono organizzati dai sociali-
sti, e mi pare che qui egli 
tocchi un momento assai im-
portante della storia di que-
gli anni; quei moti infatti, fu
rono pur dovuti ad un'inizia-
tiva popolare, rimasta pnva di 
direzione e quindi pressoch^ 
inefficace sui piano politico. 
Parlando al congresso del par
tito socialista d'Ungheria. il 
Morgari assicurava che pre
sto la rivoluzione sarebbe av-
venuta in altre parti d'Euro
pa, ma in realta i socialisti 
non riuscivano a collegare la 
lotta che si svolgeva sui pia
no intemo con quelle che si 

svolgevano in Europa, e cio ap-
pare evidente anche dallo stu
dio dell'atteggiamento che es
si assunsero verso la rivolu
zione ungherese. 

Aurelio Lepre 
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Notizie 
• ECCO f E L K N C O delle 
upi're piu vendule nel corso 
della seltl in.ina 1 numerl 
tra pareniesl IIKIIC.IIIO II po-
slo che le slesse opere oc-
cupavano nrlla cU>5lflca 
dell u l t imo nuliziariu. 

Narrat iva: 1) l iassanl: 
« l . 'a lroni '• , Mondadurl (2 ) ; 
2) Kawnbala: • Kuto •. Itiz-
zull (1 ) ; 3) Slvri.il: • Le 
confession) dj Nat Turner », 
Klnaudl (1 ) ; 4) K£i \a l iata: 
« Mllle sru •, Mnndadnrl 
(3); S) l la l le l : « Aaeropor-
to . , Uall 'Ogllo. 

SagRlsl lta: I) Muntanelll-
Gerva^u: . I / Italia della 
coiitrorlfornia », Rlzzoll ( I ) ; 
2) ("earn: < I detect ives del-
rar i l ieo logla ». Klnaudl (2 ) ; 
3) l ie Fel ice: • Mussolini fa
scist* », Klnaudl: •>> Accrho: 
• Fra due ploionl dl esecu-
zlotie •, f'appvlli: 5) Arhasl-
110: < Off-off », Fellrlnelll . 

I.a classidca e stata enm-
pilata su d.ill rarcolll presso 
le llhrerle Inleriia/ioiiale Ul 
Stefano ( G e n o v a ) : Interna
zionale Hellas (Torino): I11-
terna/ ionale Cavour (Mila-
110>: Catullo (Verona): Gol-
donl ( V f i i i / I . i ) : Interna/ lo-
nale Seelier ( F i r c n / e ) : Unl-
versltas (Trieste) : Cappelll 
(HoloKiia): Moili-rnlsslina e 
G i e m e s e (Itonia); Minerva 
( N a p o l l ) ; I.aterza (I iarl ) ; 
f'occo (CaKllari): Salvatore 
Fausto Flaccovlo (Pa lermo) . 

• II. 31 GENNAIO scadra 
II l ermine utile per le ade-
slonl al * I'remlo Ilancarel-
la-Sporl I96U - Alia ma
nifestazione pontremolese , 
glunta alia sesta edizlone 
ed organiz /ata dalla fonda
zione Cltta del I.lbro. dal 
• I'auatlilon International ». 
dal . i 'aiiathltin-Cluh • dl 
Carrara e Massa, daU'Unlo-
ne I.ihral I'ontremolesl e 
dall 'Assoclazlotie Nazionale 
I.lliral del le I lancarrl le . 
sono aimnessl I llhrl di ar-
Romento sportivo pulili l lca-
tl, o tradottl . In prima edi 
zlone, nel corso dell 'anno 
1968. 
• I .AZIES'DA Autonoma 
dl Cura, SoKRlorno e Turl -
smo d | FluKgl, con gli a u -
splcl deU'Unione della S tam-
pa Turistlra Italiana ( U s I I ) , 
ha >>andito per il blennlo 
1968-6!) II III I'remlo inter
nazionale • FiugRi • USTI • 
Imperuiato sui termal lsmo 
nelle sue component I inedl-
che. social i ed economlche . 
II premlo unlco e Indivlsi-
tiile. auiti lontante ad un ml-
lione di lire, sarii asscs ' ia -
to al clornalista Italiano o 
stranlrro d i e con uno o piu 
articoli su C|iuitidl.iitl. aitcn-
zi.i dl slauip.i o periodic) 
a riiffusione nazionale. all-
Ida p irtirolarnuiiti- t-onirl-
liuiio alia priimo/loue del 
tlTllMlKmo sociale In Italia. 

#) Nl; l . I ' U . A Z Z O cli-lle 
l .spnsi/ioiil dl via Na/iot ia-
le (ICom.il rimarra apirta 
lino al 'I fi-lil>r.no una mo
stra delle opere di Hans 
Sch.iroun nrg.iuiziata dal-
rislituto 

t> GLI AMll ' l TOKINKSI del-
I'Arte Coutemporauca aniiun-
ciauo clie. In collaliorazlone 
con I Musel l l v l c i dl Torino, 
e in corso dl preparazloiie ta 
seconda mostra patroiiiial.t dal
la loro assoi 1.1/ioiif. I .a mostra 
e dctlic.it.1 al Simiiollsmo nel
le arli plasticlie e fa secu i to 
e Idi-almente si allaccia alia 
prima, che . al lesl ita nel no-
vembre I!lfi7. col t i lolo • Le 
Muse liKlliietanti • ha csplora-
to II dominio del Surrealismo, 
realizzando un successo di 
puliblico (oltre set tantamila v i -
s i tatori ) . 

La mostra del Slmboltsmo 
vuole essere un ultcrlorc con
tributo alia migllor conoscenza 
delle originl dell'artc contcm-
poranea ed In particolare del
le tendenze che cost l lulscono 
le tendenze non rcatistiche 
dell'arle dell 800 e del primi 
anni del '9U0. 

La mostra dara II piu ampin 
svi luppo posslblle alle test imo-
nian/e plasticlie del Stmbolismo 
In i | i ianio movmici i io s iorlca-
menle dr l imi lato e caratlerlz-
zalo. ma nel tempo s iesso II-
lustrera I moviment i che sono 
confluiti nel Slmbnllsmn e 
quelli che nc hanno rappre-
sentatn la forza di rspanslnne 
in ttitta FKuropa 

N'cl contestti deU'csposizlone 
sar.i quindi possihile vedere 
per la prima volta in Italia, 
riunlle secondo una coordlna-
Hone crit ica. le opere di ar
tist! europel . da Hlabe a Kllnt, 
che In qualrhe modo ri( lc l lono„ 
isnlati o In cruppo. afflni esi-
eenze d'esprcssione. 

I_a mostra sar.i aprrfa nelle 
sale della Gallcrla Civlca di 
Torino a met.\ maee lo dot 19K9 
e sar.i acromp. i?n . ih da un 
catalnco che accanto alia rl-
prnduzione dl tutte le opere 
esposte porter.i I lestl letterarl 
r portici cop \ l piii sizniflrallvi 
del rlima e delle aspirazloni 
del Simbol ismo. 

Schede 

II vero basket 
Con II rero ba'ket (edito 

da Longanesi. pp. 189, lire 
3.200) il dirigente-tecnico Ce-
sare Rubini e il giornalista 
Giulio Signon ci mtnxliicono 
nei segreti di uno sport, ap
punto la pallacanestro. in co-
stante sviluppo pure in Italia. 

La tratta7ione dell'argvimen 
to e fatta con linguajs;:o chia 
ro, sebbene tecnico. II libro, 
dopo una spintosa prefazionc 
di Gianni Brera il quale ar-
nva a scomodare G.B. Vico, 
Rabindranath Tagore ed an
che Aristotele, si addentra nel-
l'argomento presentando una 
piacevole introduzione stonca 
di questo sport. Si ricorda 
che in America s: comincib 
usando due cassette per rifiu-
ti nelle quali cent rare il pal-
lone. Owiamente col passare 
degli anni tutto miglior6, re-
golamenti compresi. Nel 1919 
« ... 1 trentamila che aspetta-
vano nella vecchia arena mi-
lanese tl trionfo di Girarden-
go nel giro d'ltalia. assisto-
no ad una stonca partita fra 
aviatori e automobilisti con-
clusa con lo straordinario pun-
teggio di 11 a 11 ». 

Cj sono, quindi, tantl capl-
toll nei quali gli autori trat-
teggiano con la men tali ta di 
pignoli, ma sapientl istrutto-
ri, il modo di giocare al ba
sket. SI parla ael ruoli, dei 
fondamenUU individual! e di 

squadra. del tiro, ecc. II tut
to conie2ionato alia maniera 
di autent:che lezioni documen
t a l da schemi disegnati e da 
un preziOMj materiale fotosra-
f:co did.ittico Protasonista in-
d:scusso nel'.e dimostrazioni 
pratiche o Bill Bradley, mi-
hardano amer:cano, iiiocatore 
di basket, che nel "f>8 onorb 
la formaz:one milanese del 
Simmenthal (allenara da Ru
bini) militandovi nelle parti
te della « Coppa Europa ». Ed 
appunto Brad'.ey (dal quale 
Rubini si lascio volontaria-
mente condizionare nella im-
postazione del gioco di squa
dra) ci mostra in una serie 
di fotogrammi come il cesti-
sta deve eomportarsi nella di-
fesa individuale, nel tiro, nel 
passaggio ad uncino, ecc. 

a II vero basket» e un'ope-
ra che agli appena miziati 
parra robusta da digerire in-
teramente, giacche sulla palla
canestro c e veramente tutto 
con un'ampiezza fors'anohe ec-
cessiva. Ad ogni modo il li
bro costituisce una piacevole 
sopresa per tutti coloro che 
si sono awicmati a questo 
sport. Anche i tecnici dopo 
un'attenta lettura, si sentiran-
no in coscienza di ammette-
re: quacosa s'e lmparato. 

Franco Vannini 

Rai-Tv 

Controcanale 
STORIA DI UNA ESPE 

HIENZA — Noniadelfia: una 
proposta: con questo titolo. 
ieri sera, e stata prospettata 
(rna il prooramma era una re
plica. anche se la prima tra 
smissione e passata quasi inos-
servata) Vesperienza del centra 
comunitario di Somadelfia e 
del suo fondatore, Don Zeno 
S'e trattato, certamente. di un 
documentario di grande im-
pegno: non foss'altro per la 
lunghezza assolutamente in-
consueta nspetto alle sintetiche 
abitudini dei nostri telescher-
mi; quasi un'ora di trasmis-
stone, tnfatti. e un dato pres-
socche eccezionale per un ser-
vizio monotemat'tco. Ce stato. 
dunque. tutto il tempo neces-
sario per esporre a fondo 
tutta la sloria della comu
nita. dai suoi esitanti sviluppi. 
al rapido e quasi forzoso fio-
rire ne! Vfopoouerra. al con 
solidarsi di questi anni: sotto 
questo aspetto (I'informazione 
pura e semplice) il materiale 
presto poco fianco alle cri-
tiche. Oltretutto Vautore. con 
fel'ice scelta. lia praticamente 
lasciato ogni commento alio 
slesso Don Zeno: una inter-
vista fiume. infatti, cone lungo 
tutto il programma illustrando 
le varie fast di attivitd della 
comunita, cosi da fondere in
sieme momenti narrativamente 

diversi. Delta questo. tuttavia. 
resiano altri e maggiort inter-
rogativi: cotl come e'e stata 
presentata, infatti. Vespenenza 
di Nomadelfia e stata soltanto 
una esposizione dai foni itlil-
liaci, senza alcun ehmento di 
reale appro)ondtmento e quindi 
di piii aperta comprensione 
dell'eccezionale fenomeno or-
aanizzativo. Totalmente. arl 
esempio, e mancata una ana 
lisi del confronto fra Soma 
delfia — ieri ed oggi — e la 
societa civile che la cirennda: 
e senza questo elemento ci 
sembra ovvio che tutto il tono 
del servizio abbia avuto neces 
sahamente il senso di un rac-
conto di tagl'to pubblicitario 
che. alia lunga, ha ftnito con 
I'essere irritante. E e'e del-
laltro: con tanto tempo a di 
sposizione, non sarebbe stato 
utile anche un esame critico 
— con un ascolto di posizioni 
diverse — sulla reale portata 
ed i limiti dell'esperienza nar-
rata? Come si lega Nomadelfia 
con certi momenti rinnovatori 
del mondo cattolico? Di tutto 
questo. purtroppo, e mancato 
gualsiasi accenno: ed un buon 
svolgimento tecnico non puo 
bastare a sopperire a queste 
yravi carenze. 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
12.30 SAPERE 

« I robot sono tra nol ». a cura dl G. B. Zorznli (Ra puntatai 

13.00 OGGI CAHTONI ANIMATI 
Due telefi lm ungheresi del la serie di Gustavo e « Le avven 
ture dl Foo-Foo • 

13.30 TELEGIORNALE 

17,00 CENTOSTORIE 
• L'oro di Celestino ». regla dl Lorenzo Ferrcro con Waller 
Marchesell l e Clara Droet lo 

17.30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
Sono in programma: un serviz io di Tull lo Altamura, « L'uo-
mo e II treno », per la serie « I / a w c n t u r a della velocl ia » 
e la terza puntata del d lvertente film tedesco • II baronr 
dl Munchhausen » 

18.45 LA FEIIF., OGGI e Conversazione dl f* Mariano 

19.15 SAPERE 
« L'cta della rag ione* , a cura dl Renato Sigurta ( 3 a puntata) 

19.45 TELEGIORNALE SPORT, Cronache Italiane, Oggi al Par-
lamento 

20.30 TELEGIORNALE 

21.00 CANDIDx\ 
Commedla dl George Uernard S h a w . Rcgia dl Eros March!. 
Tra gli Interpret!: Nando Gazzolo, Anna MIserocchl. Gian-
rico Tedeschl . Rappresentata per la prima volta nel 1895. 
fa parte delle « commedie gradevoll . dl Shaiv N> * pro-
a^unlsta una donna (e . Infatti, la p a n e lia si-mpre an i 

rato It- grand! mattatricl : se ne ricorda. in Italia, una 
Interpretazione dl Emma Gramat lca) : e II personaggto e 
disegnato con cura sottl le , ma non rlcsce del tutto a evi -
tare la convenzional l ta della donna « femmlnl le -. In que
sto lavoro. la polemica socia le di Shaw si at tenua. per 
lasciar posto all'anallsi pslcolnglca — si potrehbe dire che 
questa t una commedla • int imlsta »-

^2,35 RAPPORTO UNO A VENT1 
Documentario sulle mlsure dl sicurezza e dl cnntrollo adot-
tatc dall'Alitalia. 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
19.00 SAPERE 

Corso di tedesco 
21.00 TELEGIORNALE 

21.15 CORDIAUUENTE 
Dopo « TV 7 », anche « Cordialmente » adronta II proble
ma del lo Inquinamento atroosferico. La rubrica. srmhra. 
ci dira quel che puo essere fatto per dimtnulre I'inqulna-
mentn: ma II fatto * che . ormai. quel che pu6 essere fatto 
ci e s tato detto piu vol te — sarebbe ui l le sapere. piutto
sto. perchr- non si fa nulla 

22.15 DISCO VERDE 
Molte « voci nuove » stasera nel lo spettacolo scritto da 
I.uiel Compagnone t diretto da Romolo Siena. Presents . 
come al sol l to , Gabriele Antoninl . 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7: 8: 
10; 12; 13; 15; 17; 20; 23 

6,35 Corso di l ingna Inglesc 
8.30 Le canzoni del matt ino 
9.00 Ineontrt con donne e 

paesi 
9,06 Colonna mnslcale 

10.05 La Radio per le Scuole 
10.35 Le ore del la mus i c s 
11.00 La nostra salute 
12.05 Contrappunto 
13.15 Glallo su giallo 
13.30 Le place il classic© ? 
14.00 Trasirissionl reglonall 
11.45 Zibaldone Italiano 
15.45 I n quarto d'nra dl novltA 
16.00 • I m p r o w i s o ». program

ma per I ragazzl 
16.30 II sal iuarlo niar lo d'una 

ragazza 
17.10 Per vol glovanl 
1913 11 cumrto Gerardo 
19 30 I.nna-park 
20.15 I/« Arlesiana » 
22,15 Fantasia musicale 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 6.30; 
7.30; 8.30: 9.30; Ift.JS: 
11.30; 12.15; 13.30; 14.30; 
15.30; 16J0; 17.30; 18.30; 
19.30; 22; 24 

6.00 Prima di cominelare 
7,45 n i l iard lno a tempo di mu-

sica 
8.13 pari e dlsparl 
8.40 f.lenorl I'orchestra 
9JS II mondo dl Lei 
9.40 i m e r l n d l o 

10,00 • Grand! speranze «. ro -
m a m o dl C. Dickens 

10.17 Caldo e freddo 
12.20 Trasmissionl reglonall 
13,00 La chUcchler ln* . Presen-

ta S. Mondatnl 
13.15 II senza titolo 
11.00 Juke -box 
14.45 Ribalta dl successl 
15.03 Pista dl lancln 
15.15 Glovanl cantantl Uriel 

15.35 Servizio speciale a tnra 
del G r. 

16.00 Concorso U N C L A p»T 
canzoni nuove 

16,35 Lo spazio musicale 
17.13 Pomertdiana 
17J5 CUsse unlca 
18,00 Aprrlt lvo in mnslea 
19.00 Ping-pong 
19^3 s i o no 
19JO Radinsera - Sette art! 
19.50 Panto e vlrgola 
20.01 Ferma la masica 
21.00 La voce del Irvnratori 
21,10 Le sorelle Materassi 
22.10 La ehlacchlcrina. P r . i e n -

ta S. Mondalnl 
22.40 N'asclta dl nna mui lca 
23.00 Cronache del Mezzoglorno 

TERZO 
9.25 Miss l l o u a r d . coplatrice 

per a m o r t 
9.30 \jt Radio per le Scuole 

10.00 Mnsiche cUvlcembal l i t l -
che 

10.25 J. Brahms - R- Gerhard 
11.45 Sinfonle dl Arthur Ho-

negger 
11.45 E Grieg 
12.10 Goffredo Parlse 
12.20 Mnsiche Italiane d o c f l 
12^5 Recital della planlsia M. 

Llmpany 
1IJ0 Pagine da « Castore e Pol-

luce • 
I5J0 Corrlere del disco 
15.55 S Prokofiev 
16JO F Liszt 
17.00 Le opinion! degli altri 
17,20 Corso di l ingua Inglese 
17.45 M. Ketemcn 
18.00 Notlz le del Terzo 
18.15 Quadrante ecnnomlco 
18.30 Masica leggera 
18.45 II diritto del fanclullo 
19.15 C o n c e n o di ogni sera 
20.30 Nicola Porpora 
21.00 Music* fuori schema 
22.00 II G i o m a l e del Terzo 
22,30 Tribuna Interna/ion del 

Composltorl 196S Indettx 
dall CVESCO 

VI SEGNALIAMO* € Tribuna Internazionale del compos) . 
tori • (Terzo ore 22.30). Vengono trasmeise tre opere: la ' ' s o 
nata * per v lo l lno e pianoforte del mess lcano Hector Qnlntanar; 
II « Qnartetto n. 1 • per archl del brasl l lano Marlof Nobr»; *.e 
. variazion! » per pianoforte del canadese Jacqaea Htt*. 

http://Slvri.il
http://ICom.il
http://dctlic.it

