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Saggi 

U i profilo p l i t ic t 
di Nietl i Pistelli 

Cattolici 
e 

demo-
cristiani 

Una generazione convin-
tamente cattolica che tro-
v6 i motivi validi di una 
cultura negli tcritti di 
Gramsci 

II 17 settcrabre del 1964, di 
ritorno dal congresso di Roma 
della DC, Nicoia Pistelli. par-
lamentare e leader della si
nistra di base, perdeva la 
vita in un incident* d'auto. 
A cinque anni dalla sua im-
matura scomparsa, Politico, 
dopo la pubblicazione dei suoj 
scritti. ha inteso tracciarne il 
profilo politico, con un volume 
di Giovanni Di Capua (.Nicola 
Pistelli, Ed. Politica, I960, 
pagg. 207. L. 2.000). 

L'itinerario iniziale di Pi-
•telli e quello di una genera-
zione * convintamcnte cattoli
ca e pur costretta a cercare 
sui test! di Gramsci — come 
lui stesso ebbe a scrivere — 
i motivi vitali di una cultura 
valida, dopo aver scandaglia-
to invano la sostanwale mar-
ginalita d'una letteratura cat
tolica opaca ed assente >. Ar-
mato della volonta di colmare 
questo vuoto e di portare fuori 
del c ghetto dell'infantifismo 
politico > il roovimento giova-
nile DC, Pistelli si getta nel-
la lotta politica, con vivacita 
polemics ed intuizkni ardite. 

Laico ed antintegralista, 
alieno dalle compromissioni 
religiose, Pistelli — osserva 
1'autore — era indotto a riflu-
tare il mito del c partito-tut-
to ». « rappresentativo di tutte 
le classi e depositario della 
veritA rivelata» e a respin-
gere anche il raito della DC 
come partito di < tutti i catto
lici »: c tra me e un cattolico 
monarchico. fascista, liberale 
— scriveva nel '51 sulla ri vi
sta giovanile San Marco, da 
lui fondata — di oomune non 
c'e che il battesimo: quanto 
al resto mi sento piu lontano 
dal pietismo ipocrita e insen-
sibile di una classe che va 
a messa la domenica e sor-
ride, assente, sulla fame dei 
propri dipendenti opera] e 
contadini che dairateismo in-
cosciente e storicamente spie-
gabile di qualche indurito uo-
mo in tuta >. 

Questi motivi. tuttavia. do-
vevano trovare nella suoces-
siva azione politica di Pi
stelli sempre minore spazio. 
per moltepliei ragioni. che il 
libro, peraltro. non affronta 
criticamente. Sta di fatto che 
Pistelli impegnato nella lotta 
aU'interno di quelle iceberg 
della politica nazionale che e 
la DC». flniva per aecettare 
la logica di una certa politica. 
ripromettendosi di operare sui 
€ tempi lunghi». Con la fon-
dazione, nel "55, di Politica, 
si apre la fase estenuante 
della lotta per il centro-sini-
stra. nella quale Pistelli ri-
tiene di poter esaurire il oom-
plesso e fondamentale pro-
blema dei rapporti con il mo-
vimento operaio e risolvere. 
anche, con una politica di ri-
forme. il problema della tpre-
senza > oomunista. 

Le travagliate vicende degli 
anni successive lo vedono al 
centro della lotta politica. in 
campo nazionale e a Firenze. 
ove la socialdemocrazia anti-
cipa lo scontro con quell'ala 
del mondo cattolico che aveya 
in La Pira uno dei suoi piu 
signiflcativi esponenti. Ma su 
queste vicende, sui loro ri-
svolti ideologici e sugli stessi 
rapporti tra sinistra dc e 
mondo cattolico progressist a. 
11 libro non si sofTerma ade-
gualamente: la principal 
preoccupazione dell'autore e 
quella — ci pare — di collo-
care Pistelli nella strategia 
della corrente di base, nella 
quale, peraltro, egli non si 
riconosceva del tutto. Di Ca
pua osserva che la tragedia 
colse Pistelli in un momenta 
di scoraggiamento e amarez-
za: il centro-sinistra era or-
mai diventato una «formula 
imbalsamata >. « disancorata 
da ogni riferimento all* Tone 
politiche con cui portare avan-
ti le riforme » ed anche l'f ul
tima battaglia ». quella presi-
denziale. era perduta e con es-
•a le speranze (e le illusioni) 
di poter realizzare la riforma 
dello stato e dare al nostro 
paese prestigio e dignita in-
temazionale. svincolandolo dal 
rigfdo atlantismo. 

Dopo tall dalusioni. che ave-
•ano Cia investito gruppi e 
eettori del mondo cattolico e 
d.c, approdaU a scelte piu 
radical!, Pistelli conUva di ri-
prenoere il conUtto con la 
tperiferia* per approfondire 
i temi di cui era andato soo-
prendo, parUoolarmente rtegli 
ulUmi tempi, la fondamenta e 
lmporUnxa: tra questi, quello 
di una diverse consideraziooe 
del movimento comunista e 
auindi 41 un nuovo rapporto 
^ U PCI. Ma • queato V* 
swtto. enoora aoerbo ed Infor-
male. Nicola Pistelli non po-
m ptt dar corso. 

m. I. 

Mostre 

Carlo* Mem*: cTrlo», i f t t 

Carles Menu; (Toreros*, 1Hf 

Riviste 

Un'indagine di « Riforma della scuola » 

Solo 60 su 100 
conseguono la 
licenza media 

< La lotta per U diritto alio 
studio, inteso non soltanto 
corns rivendicazione delle con-
dizioni material! per l'accesso 
alia scuola. ma come richiesta 
di modincazioni radicali del 
sistema dell'istruzione e della 
sua destinazione sociale. deve 
diventare uno dei temi domi-
nanti della dialettica sociale e 
politica in Italia >: questa la 
conclusione dell'editoriale di 
Giuseppe Chiarante su Rifor
ma della Scuola (n. 8 9) il cui 
assunto dimostra la macrosco-
pica incidenza della selczionc 
classista fin dai primi anm di 
scuola (solo il 60% dei giovani 
consegue la licenza media) 

La rivista dedica tutta la 
seconda parte all'analisi dei 
compiti degli enti locab in 
rapporto alia problematics 
scolastica e al loro irrimanda-
bile impegno di contestare 
gli orientamenti governativi 
creando situazioni alternative: 
all'introduzione storico-critica 
di Marino Raicich, seguono 
stimolanti testimonianze di 
amministratori e di educator) 

(Filippelli. sui caos dell'edili-
zia scolastica; Bruno Ciari 
sulle ricche e originali espe-
rienze psico-Dedagogiche del 
Comune di Bologna: Liliano 
Famigli del Comune di Modc-
na; Aldo Bonacini della CGIL; 

• B • • B 

e la contraddittorieta della 
espansione a livello postobbli 
gatorio che avviene in condi 
zioni di imputridimcnto e di 
senescenza di tutta la realta 
scolastica e di degradazione 
del sistema di istruzione. 

In stretta connessione con 
questi principi politici gene-
rali, Francesco Zappa denun 
da la volonta politica che sta 
a monte di determinate scclte 
discriminanti per cui la riven
dicazione di una scuola nuova, 
una scuola di tutti propone 
l'obbiettivo avaniato di una 
•ocieti diversa nel segno e 
nella prospettlva del sociali-
smo. Scendendo ai livelli peda
gogic! e didattici Giorgio Bini 
tndica lucidamente il ruolo 
nuovo degli insegnanti U cui 
oompito e quello di distrugge-
re il carattere enciclopedico 
ed elusivo della didattica cor-
rente per contrapporvi una 
viaione moderna. contenuti 
nuovi, un lavoro cscolastico 
agguerrito il cui tcopo e di 
preparare ad easere se stessi, 
a taper stare al mondo e a 
conotoerio e trasformarlo». 

Giorgina Arian Levi a propo
siti degli studenti che lavo-
rano), 

Cade poi a proposito l'appel-
lo per un nuovo sindacalismo 
- formulato da Livio Rapa-
relli - volto a ricostituire una 
piattaforma unitaria che gua-
risca le lacerazioni settoriali 
che hanno negativamente pe-
sato sulla coscienza e sull'azio-
ne degli insegnanti. Lombardo 
Radice, inflne, afferma che 
una educazione rivoluzionaria, 
oggi, deve esse re intesa come 
sintesi di scienza ed Utopia: 
I'uomo libera e onnilaterale 
sara colui che e capace di 
divenire padrone della tecnica 
e della scienza d'avanguardia, 
di trasformarle in fondamento 
della libertf di tutti e di cia-
scuno >. Seguono le consuete 
rubriche con una panoramica 
interessante sui movimenti 
studenteschi nel mondo e con 
la prosecuzione del dibattito 
sui tenia cSooola e lotta di 
classe ». 

Giovanni Lombard! 

La «bruttezza» 
degli spagnoli 

Con crudele fantasia critica il giovane pittore spafnolo Carlis Mensa 
ha dipinto i quadri ora esposti a Roma e che rapprosentano un grot-

tesco barocca sullo spettacolo del potere borghese e clericale 

II piuore caiaiano Carlos 
Mensa e ben noto in Italia 
dove il suo realismo critico 
ha trovato piu dun seguace 
tra i giovani artisti figurativi, 
Ci6 deriva daj fatto che l'espe-
nenza artistica dei giovani 
spagnoli, particolarmente at-
tivi tra Barcellona e Madrid, 
si e sviluppata con lo sguardo 
su un ambiente sociale bor-
ghese e fascista, su una situa-
zione di classe e su un me
mento contemporaneo dell'Eu
rope che, pure nella diversita 
dei punti di vista e delle situa
zioni. fanno anche il terreno 
dell'esperienza dei giovani ita-
liani della sinistra pittorica. 
C'e, insomma. un'esatta pas 
sione comune a dipingere la 
c bruttezza » di spagnoli. ita-
liani. tedeschi. ecc. (come 
Grosz am6 dipingere la « brut
tezza > dei tedeschi). Inoltre. 
negii anni '60. gli artisti spa
gnoli hanno tessuto una fitta 
rete di rapporti con l'ltalia: 
Roma e Milano sono loro piu 
familiari che Parigi. 

L'esperienza plastica di Men
sa — dai tempi dei « Gruppo 
Sintesi > (1961-62) alle esposi-
zioni «Ciclo Arte de Hoy» 
(1962-64) e «Cronica de la 
Realidad » (1965) — e matura-
ta in antitesi all'informalismo 
e aU'espressionismo astratto 
spagnolo- II punto plastico di 
approdo di tale esperienza e 
stato reao noto da noi. nel 
1966 e nel 1968. con le mo
stre presentate a Milano da 
Mario De Micheli. 

Mensa espone ora a Roma 
(galleria < La nuova pesa») 
una serie di pitture recenti ed 
e presentato da Antonelln 
Trombadori il quale sottolinea 
la funzione di rottura avuta da 
Mensa nella cultura artistica 
spagnola e acoenna alle radici 
dello spagnolo nella grande pit-
tura sociale tedesca degli anni 
'20, in partkolare in quella di 
Otto Due e di Georg Grosz. 
Non si tratta pero della stessa 
crudeltA analitica, della stessa 
spettrale metafisica evidenza. 
della stessa <poverta» boJ-
soevica e spartachista (con 
tanto di radici nel Quattrocento 
tedesco) ma della pittura cri
tica e crudele d'un mondo ba-
rocco. Semmai. non a Dix 
ma aJ momenta piu narrativo 
e illustrativo della < Nuova 
oggettivitA > tedesca si colle-
ga Mensa, al momento di 
Georg Schrimpf, Hemrich Dav-
ringhausen, Rudolf Schlichter, 
Anton Raderscheidt e Chri
stian Schad (che trovarono una 
consonanza a Roma negli 
anni '20). 

Lo sguardo del pittore si af-
fissa. ed ha visioni, su una 
specie di gran teatro degli og-
getti che £ anche un teatro 
della morte. Voglio dire che il 
grottesco e barocco. di un ba-
rocco familiare agli italiani e 
ai latino-americani (oggi si ve-
dano Antonio Segui e Antonio 
Berni), La vita si prcsenta co
me spettacolo del potere a di-
versi livelli, dai vertici bor-
ghesi e ecclesiastic! alia base 
tipica della societa dei con-
sum i. 

Di qui l'importanza del ba
rocco mediterraneo. spagnolo e 
italiano; dello spettacolo, degli 
abiti. delle decorazioni uffi-
ciali. delle cerimonie. dei riti, 
del funerale. della corrida, del 
teatro. dello spettacolo in ge-
nere dove si condensa e si 
cvidenzia socialmente il senso 
plastico del potere capitalista 
e imperialista, 

Nella mostra ci sono alcuni 
quadri cosl fitti di racconto 
da cadere nella dispersione 
visiva. in tanti segnali, del 
messaggio e della comunica-
zione: d il racconto di una Spa-
gna coloratissima e oppressi
ve societa dei consumi. Altri 
quadri. invece, danno evidenza 
tattile a personaggi sempre 
solitari anche quando figurano 
in posa nei gruppi personag
gi ambigui, sguscianti dentro 
le tappezzerie molto fiorate 
di private stanze del potere 
oppure in posa fuori del pal-
coscenico o dell'arena. E an
che il dominante gusto erotico 
floreale. neo-simbolista e neo-
liberty, quale diffondono fu
me tti, televisione, cinema e 
moda. fino al vampirismo di ri
viste come « Vogue ». 6 sen-
tito da Mensa come una cari 
catura funebre del barocco. 
E Mensa, da pittore motto 
fiero e malinconico, vede tale 
gusto abbigliare una Spagna 
nana, non un popolo ma una 
di cmeninas > alia Velasquez: 
toreri. play-boy. invertiti, fern-
mine tuttofare, calciatori. di-
vi, burocrati e autorita fasci-
ste, gerarchie ecclesiastiche. 
Mondo di nanl in costume, do-
rati. in posa a volute, in vita 
e in morte recitanti. coloratis-
simi. superdecorati, sempre ri-
denti. Mensa li strappa alia 
cerimonja del potere, alio spet
tacolo di gloria, 1! lascia in 
posa fino a gelarli. a far sba-
vare in grinta violenta e luri-
da il sorriso. Ed ecco I'impor-
tansa delio sguardo • del suo 

freddare i colori di questo 
mondo barocco mdû ianoVj 
sull'abito. sui motivi ck-corati-
vi. sulle stoffe. sulle pdrruc-
che femminili, sui pdrticoldri 
anatomici a \olte con mvetti-
va popolaresca (le mani di 
quasi tutte le figure, il sesso 
dei toreri nani. le facce molto 
meridionali dei toreri e dei 
burocrati fascisti. le bocche 
femminili). Tra i quadri piu 
riusciti sono Honbre. Toreros, 
Trio, El Palco. Torero, Mujer 
11, Hombre 1, 11 e ///. 

Nella serie delle femmine 
vampiresche c'e pero una ca-
duta di spirito critico e una 
ironia un po' troppo leggera 
e svolazzante sui tipo « sexy » 
fabbricato per il consumo ero 
tico cartaceo. televisivo. cine-
matografico. Troppo al Iimite 
di tappezzeria, queste figure 

sono il risultato plastico di 
un inconsapevole « Kitsch >. 
di un « cattivo gusto > che sem-
bra quasi il prolungamento del 
« cattivo gusto » di certi autori 
dell'area simbolista (da noi 
un pittore come Bruno Caru
so usa consapevohnente il 
« Kitsch*). I risultati pittorici 
piu alti sono raggiunti nei ri-
tratti individuati dei mostric-
ciattoli. nelle singolari figure 
di questa popolazione di « me-
ninas» uscita dalle segrete 
stanze delta corte di Velasquez 
per riempire le strade della 
citta e. e chiaro. mandata in 
giro perche il potere di oggi 
possa ad ogni passo inorgoglir-
si e sentirsi bello confrontan-
dosi con tale stirpe di mostri, 
di servi e di buffoni. 

Dario Micacchi 

Da Milano a Firenze la 
mostra di Nillo Tinazzi 

Un primitivo 
t r a op e pop 

Le pin aggiornate formule figurative sottoposte 
alia vigorosa pressione della passione politica 

Nillo Tinazzi: • Hobby «n»rlcam>», IMS 

MILANO. ottobre 
Conclusa a Milano e in pro-

cinto d'aprirsi a Firenze. la mo
stra delle opere recenti di Nil
lo Tinazzi. I'artista trevigiano 
gia atleta, giornalista sportivo 
e quindi, fmalrnente. pittore, 
Dai suoi primi incontri con 
Gino Rossi e De Pisis ne e 
passato del tempo, cosl come 
sono trascorse le sue varie e 
persino eontrastanti esperienze 
figurative. Uguale invece e ri-
masta la sua ostinata volonta 
di dipingere e la sua natura 
di schietta radice contadina. 

Tinazzi e un uomo inquieto e 
curioso. cui non e sfuggito 
quanto va succedendo da qual
che tempo nella vita e nella 
cultura artistica. Io ncordo be-
nissimo i suoi quadri rustici, 
d'autentica vena plebea. con le 
abbondanti ragazze nude nel-
1'acqua della tinozza e gli amo-
ri paesani nell'ombra calda dei 
meriggi. A guardare le tele di 
oggi si direbbe dunque ch'egli 
e profondamente eambiato E 
cambiato e senz'altro. Ma in 
che senso? E' forse cambiato 
il suo modo di guardare le cose 
e il mondo? Nel fondo direi 
proprio di no. Anche nei qua
dri di oggi infatti Tinazzi man 
tiene la sua rudimentale ener-
gia, il suo vigore diretto. Solo 
che oggi, colpito vivamente dal
le tendenze che in questo ulti
mo periodo si sono verificate 
nell'ambito delle arti figurative 
sotto 1'influenza dei cosiddetti 
mass media, egli ha dato al suo 
lavoro una direzione diversa. 

Ci6 ehe appare interessante 
per6 e il fatto che Tinazzi i> 

penetrate in questo campo, 
dove gli altri si sono inseriti 
assai spesso in chiave di gu
sto. col piglio rustico dei suoi 
quadri precedenti. Ne e venu-
to fuori cosi una sorta di t pri
mitivo » delle nuove esercitazio-
ni visuali. Voglio dire cioe che 
la suggestione di questi nuovi 
modi e mezzi. gia sussunti e 
articolati dalle ancor piO vane 
declinazioni pop e op, non ha 
in alcun modo modifioato il 
suo temperament©, ne la fua 
particolare maniera di metter-
si di fronte alle cose, anche 
se le c cose > non sono piu i 
rustici idilli di un tempo. Per
che questo e accaduto: la pas
sione politica e sociale. che in 
lui e sempre stata presente. 
in questa ultima stagione di 
contestazioni, di lotte anticolo-
niali, di terzo mondo in rivolta. 
ha invaso anche le sue tele. 
diventandone i) motivo domi
nante. 

Un motivo drastico. senza sfu-
mature, senza mediaziom. Nel 
le sue immagini attuali. con-
tro \a violenza, 1'arbUrio. â 
prevaricazione. egli infatti va 
dritto alio scopo. alia denun-
cia esplicita. piegando le nuo
ve formule figurative ad una 
inelegante. risentita e urtante 
efficacia. L'ordinata e nitida 
struttura delle esperienze vi
suali acquista cosi una disso-
nante asprezza espressionistica. 
diventa qualche altra cosa dal
le quality delle sue origini. Ed 
& proprio in questo senio che 
le opere di Tinazzi offrono un 
motivo d'intere.ss* 

Mario De Micheli 

Notizie 
# LE CONTRADDIZIONI 
CRESCCNTI In sano alia 
toclat* tUhinlttnM — manl-
(tftatatl In HiHa la toro ecu-
t«zza can le grand! manlfa-
tlailonl (N lotta contro la 
guerra nel Vietnam ch« pan. 
gono In seri* dlffkolt* la 
stotsa ammlnlttrazlene di 
Nlx«n — M I M uno dei temi 
iratuti dal n. 9 della Nuova 
Rivista Internationale utclto 
In qwtttl glernl. 

In un r*Mc«nle d«l recenlt 
XIX cftngr*»M 6»\ fartlto 
comunitta degli Slatl Unlti, 
vltne tracclato un qutdro 
(klla tltuaileiM am*rlcana 
odiertM • della funztone che 
tpeHe alia clatse eoerala, 
purcne la w e avanguardte 
nen rlmanga Isolate — In at-
t«M, par « . , dl wn'evanhiale 
crltl Menemlca — me rieKa 
tJA egtl a stare alia testa 

dl hitt* le rivtndlcazionl po-
pelari t Mppia traicinar* 
• I I * lotta I cell opprottl e 
•fruttati, in perticolaro I* 
minoranzo di color*. 

A qwost'ulHmo torn*, pol, 
o dedicato un artlcolo sui 
Black Power, od alia itorla 
di quests perola ifordlno cui 
tutti odosso fanno rlftrimon-
to, me eho non dovo ilgni-
near* uno toperaziono d«l 
Norl dagli altri sfnittati, In 
vitta doll'ovvonto dl una 
vara omanclpiiilono, per lo 
quale Malcolm X (poco pri
ma dl ostor* ucclto) dicovo 
ch* otto • non si for* tutla 
base del colore deMa polio ». 
Numorotl altri tottl - fro I 
euoll duo corrlsDondenzo sul
lo N A I I M I H che Inionflwi. 
nan* tuHora I'lrlond* del 
Herd — comelotano Tint*-
reasent* fasclcelo. 

Televisione 1 
Ml ROMA: CERIMOMIA Dl OMAGGIO AL MILITE IOMOTO 

12,31 CORSO Dl INOLESE 
IMt OGGI CARTONI ANIMATI 
UM TELEGIORNALE 
IMS CALCIO 

Do Roma, tolocr*neca dir*Ho dolla pariita Italia-Gollot (la 
mta di Roma o MCIMU) 

MM CENTOSTORIC 
VM TCLEGIORMALE 
17^5 LA TV DEI RAGAZZI 

a) La facile scienzo; b) SoiozioM della XXI mwtro intor-
nazionol* del film per ragazzl di Vonozia 

11,45 LA FEDE, OGGI e Convortaziono di P. Mariano 
I M S ANTOLOGIA Dl SAPERE 

Pr*flll di protofionitti: Marconi 
19,45 TELEGiORNALE SPORT, Crotiodt* Italian* 
1 M I TELEGiORNALE 
t\M GL'INNAMORAVI 

Com—dl* di Carlo Goldoni. AdaHamonto o regia di Carlo 
Ledovki. Tra gli intorprot: C«co Raseggio, Loda Nogroni. 
E' la viveco storia doi rapporti tra duo innomorati, en* 
pr*cwl* tra litigi * riapeacificozieMi 

1X35 PALADINI Dl FRANCIA 
O M U Profazio, in qu**to programme curato da Fortunato 
Pasojuelino, ci amenta I* traditional! o antkh* storl* o 
C M W I d*ll'0*)*ra d*i Pupi tkillana 

Televisione 2' 
I f jM CONCERTO DELLA BANDA DEIX'ESERCITO 
19,19 MUSICA PIU' , MUSICA MENO 

Va in onda l« tpoHacolo di Miranda Martin* o Carlo L*ffr*do 
ch* d*m*nka • stato rinviato per cokbrar* la gtornata do-
dkata ai dofunti 

21J9 TELEGiORNALE 
21,15 I NUOVI DIVI 

Ha Inizk un'lnchksta curata da Muclono MkbotN Rkcl con 
la colloborazkn* d*l tociologo Luca Pinna. Intorrogand* 
cantantl o c fans >, Mlchetti Rkcl • Pinna carcano di ana-
lizzoro gli a*P*tt| (* tporiamo I* radici) dol nuovo diviune, 
inccntrato sui cantantl 

2M5 DUE NOVELLE Dl MAUPASSANT 
I do* tckfilm, prvdatti in collaborazkm* d* francos! • 
ingksi, son tratti dell* nov*ll* « I due amki» • t In famigli* • 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* I , 
13, 2t, 23; t Mattutino music*-
le; Music* slop; 7,41 L* Com-
miuioni p*rl*m«ntari; f^9 L« 
canzoni d*l mattino; *M Colon-
na muskal*; 10 Music* por 
benda; 10,30 La or* della mu
l le t ; 11^4 Le ore della mu
sic*; 11,30 Una voce per vol; 
12,32 SI o no; 12,47 Punto 0 
virgola; 13,15 Quant* donn*, 
povor'uomo; 14,15 Radi*cron*ca 
dall'lncontro di calcio lt*li«-
Gattes; I M S Siamo fatti cosi; 
17,05 Por vol giovani; 19,10 
Grand! succ*$si italiani p*r or
chestra; 1940 Luna-park; 20,15 
L'avventuriaro; 22 Ricordo di 
Natalirw Otto; 22,30 Musica l*g-
g«ra dalla Gr*cia. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: or* 7,30, 

•40 , 940, 1040, 1340, 11,30, 
1940, 22, 24; « Prima di comin-
cl»ro; 7/43 Blllerdlno a tempo 
dl muska; 0,10 Pari * ditpari; 
0^0 Sigmri l'orch*stra; 9,15 
Romantic*; 945 Intorludlo; 10 
Un'owontur* a Budapest; 1045 
Chlamat* Roma 3131; 12,15 Fan
tasia musical*; 13 Poco, abba-

stanza, molto, moltisslmo; 1345 
Sognadisca; 1445 Juk*-box; 
14y45 Ribalta di swccossl; 15 Pi
tta dl lancio; 1545 SorvUlo sp*-
ciak del Gtornal* Radk; H Po-
moridiana; 10 Apcritivo In mu
ska; 19 Ping-pong- 1940 Punto 
o virgola; 2041 Personal* di 
Nlco Fidonco; 2040 Musiche del 
Sud America; 21,10 Gli egoisti; 
2141 Orchestra diretta da Puc-
cio Ro*t*n*; 22,10 Poco, abba-
stanza, molto, moltruimo; 2240 
Un certo ritmo,..; 2340 Dal V 
Canal* della RIodrHuilon*: Mu
sic* l*gg*ra. 

TER20 
Ore 10 Concerto dl apertura; 

11 Musiche p*r strumenti a fia-
to; 1145 Cantata dl Georg Frio-
drich H**nd*l; 1240 Itinera ri 
oporittici; 13 Intormozzo; 14 
Musiche Italian* d'oggi; 1440 
II disco in votrina; 1540 Con-
corto sinfonico; 17 Musiche di 
G. P. da Palestrina; 1740 Jazz 
oggi; 10 F. Mendols&ohn-Barthot-
dy; 1040 Musk* kogor*. 1045 
Gil uomini o la terra; 19,15 Con
certo di ogni sera; 2045 i vir
tuosi d! Roma; 21 Musica fuori 

schema; 22 II Gkrnale del Torzo. 

VI SEGNALIAMO: • L'avventurlero » dl Renzo Rossellln! (Radio I, 
ore 20,15). L'opora lirica e diretta da Pierlulgi Urbini. Cantano: 
Rolando Pancrai, Emili* Ravaglia, Rosa Laghezza. 
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TARIFfE ABBONAMENTI 
• Abbonamento sottenitore L. 30.000 
• Abbonamento annuo (a 7 numeri) L. 21XXX) 
# Abbonamento semestrale (a 7 numeri) I , 10J50 
# Abbonamento semestrale (a 5 numeri) L. 7.150 

A tutti gli abbonati semestrali a annuali a 5 - 6 - 7 
numeri verra dato in omaggio il volume di Guttuso: 
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Conirocanale 
IL BUCO - II film II Buco 

ha splenduiamenlv <.ow.iu*o 1/ 
aclo dedicato a Jack Becker: 
e ha permesso a mihom d\ te 
lespettaton di tedere un'ope-
ro che, a sua tempo, non *b-
be la fortuna che airebbe 
merttato. A$sutendovi, pensa-
vamo at tanti film di suspense 
che d cinema conUnua a rena 
larci m que^U tempr e diffi
cile ricordame uno m cui la 
suspense sta cost coiicreta, m 
tensa e insieme mmurata co
me in quat'opera di Becker, 
I ultima del regi^ta. i>erua 
fronzoli, ne trotate, anz\ con 
un severo rtgore, Becker e rte-
sciij m questo film a cvstruirt 
una vxcenda che atlanaylia la 
attenzume dello spettatore mi-
nuto per mmuto: perchf •>i»i si 
tratta semplicemente di ua 
gioco, e la suspense e stretta-
mente connaturata al racconto; 
ne e. ami, un modo e«presstvo. 

Anche la siluazione di par 
tenia, per tanti verst. e analo-
ga a quella di parecchi altri 
films: cinque uomini a confron-
to con se stessi e con gli oltn. 
in un ambiente anche fiuca-
mente nstretto come quello dt 
una cella. Altri regntt. m con-
duioni stmili. hanno in cental* 
complicate i>torie, passatt av-
venturosi. risvolti improvvisi e 
romanzeschi per dar luogo alia 
intraspeztone psicologica e al
ia co&truzione dei caratteri: 
Becker, invece. con grande a-
sauttezza ed esemplare coereth 
za, ha condotto I'analisi par 
occenni. con pochissmi dati. 9 
pure riuscendo ad andare mat-
to a fondo nel suo discorsm 
sulVamictzia, sulla soltdarieta. 
Non e un caso che U traditorm 
sia il giovane < educato e gen
tile >. dall'aspetto e daU'amma 
del piccolo borghese: c'e, m 
questo filmm il sapore della so-
hdarieta operaia e popolara. 
che e attributo di clause ancor 
prima di diventare coscienza. 
In questo senso. indimenticabi-
h sono le sequenze finali. 

• • • 

INCONTRO CON SEGOVIA — 
Con I'mcontro curato da Mas
simo Olmi e da Luigi Durissi, 
protagonista Andres Segovia, 
siamo tornati. diremmo, al vec-
chio stile delle prime trasmis-
swni di questa rubrica. L'mle-
resze era determinate esclusi-
vamente dalla personahtd del-
V'mtervistato. ami dalla sua 
«specialitd »; nessuna ricerca 
veniva condotta .sut . >urnj 
del Imguaggio televiMio. II 
ritratto di Svqona >T;I net 
tamente agiografico: Olmi si i 
limitalo a raccogliere le consi
deration del grawte chitam^ta 
e^ di un paio d\ « testimony » 
L'atmosjera del discorso era 
dectsamente U'ttemr^u. . > 
estetizzante, per nulla proble-
matica: e la dimensione era 
quella dell'«arte per rar/<- Le 
immagini erano elementari: i 
mutamenti di ambiente (dalla 
stanza alia terrazza, dalla ter-
razza al giardmo) servivano 
soltanto a variare esteriormente 
il servtzio 

g. c. 
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. , , Edicrice Sindacale Iuliana 

Dl VITTORIO L'UOMO IL 
DIRIGENTE 
opera In tro volumi 
Questi tre volumi presentano un 
panorama vivido di mezzo se 
0010 del movimento sindacale 
italiano dai primi del Novecento 
alia meta degh Anni Cinquanta. 
attraverso la stona sindacale e 
politica e U profilo umano che 
della vita di Giuseppe Di Vit 
torio traccia Renato Nicolai. e 
attraverso una antologia delle 
opere del grande dingente scorn-
parso presentate da Antonio Ta 
to. Una « cantica » popolare in 
versi. di un bracciante di Cen-
gnola che fu compagno e ami-
co di Di Vittono. nevoca la 
sua vita giovanile. 

Stampati due volumi. in corao 
di stampa il terzo 
Primo volume pag me 408 
— brochure L. 2500 
— rilegato in pelle » 3000 
Secondo volume pag. 676 
— brochure » 3000 
— rilegato in pelle » 4000 

AGRICOLTURA E SVJ-
LUPPO EC0N0MIC0 
di Renzo Stofanelll 
— pagin* 232 L. 1200 

Vigilia di rivoluzione — Citta 
campagna — II Piano e i redditi 
agricoli — II reddito previden-
ziale nell'agricoltura — II mer-
cato di lavoro — Rapporto ca
pitate e lavoro nelle aziende 
mezzadrili — Dieci anni di MEC 
— Tendenze della occupazione 
e della remunerazione del lavo
ro nell'agricoltura in alcuni pae-
si sviluppati. 

PETROLIO: SINDACATI 
ALL'AnACCO 
e cure di G.B. Aldo Trospidi 
— paglno 340 L, 2000 

11 volume contiene uno studio 
suU'economia petrolifera, il qua
le ne mette in luce 1 legami 
con le politiche monopolitische 
e imperiahstiche. Rsso pubblica 
pure gli Atti della Conferema 
dei lavoratori del petrolio del 
Mediterraneo. del Mar Nero e 
deU'Estretno Onente. 

NOZIONI Dl ECONOMIA 
a cure dl A. Dl Giola 
— pagin* 103 L. 1000 

L'economia politica — II proces-
so produttivo — l̂ » produnon* 
dei senna — Mercati e preni 
~ II reddito — Lo sviluppo eco-
nomico — Mercato del lavoro: 
caratteristiche e analisi — Teo-
rie e politiche del)'occupazione 
— Criteri di conveniens axien-
dale. 

7° CONGRESSO NAZIO 
NALE DELU C.G.I.L. 
In du* volumi 
— pegtno 000 L. 4000 
Nei due volumi sono raccolu 
gli Atti integral! di tutti gli 
interventi in assembles plenana 
e in commissione e 1 document 1 
del Congresso della CGIL tenuta 
« Livorno nel giugno del 1W 
tdltrke SlnaeceM Itellane 
Can* d-ltoll* n. 25 ROMA 
*.c.p, N, 1/41077 
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