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Storia ! Scienze Schede 

I dibattiti congressuali fino al 1921 

Lo scontro nel PSI 
da Ferri a Bordiga 
Un'antologia curata da Luigi Cortesi che punta su un'analisi in cui pre
vale il momento teorico - Gramsci ignorato o decisamente sottovalutato 

La n u o \ a an to logia l a te r 
/lana (- Jl socia l ismo Italia 
no t ra n f o r i n c e m o l u z i o 
ne Dibat t i l i congressua l i 
del P&l 1892 1921» B a u , 
La te rza , 1909, pp 913, l i re 
90(10) c u r a t a da Luig i Coi 
tesi che ha s c i i t t o l u n g h e 
in t roduz ion i ad ogni sezione, 
e t u t t a cos t ru i t a i n t o r n o al 
lo s tud io del l a l t e r n a t i v a t r a 
r i f o i m e e ì .vo taz ione nel la 
s tor ia del P a r t i t o Social is ta 
I t a l i ano , non p e r o verificala 
nel la conc re t a r e a l t à del 
paese , ma nel d iba t t i t o teo-
i i t o Al Co i t e s i non inte
ressa t an to c o n f r o n t a r e le 
sce l te t a t t i che e s t r a t e g i c h e 
del PSI con le s t r u t t u r e eco 
n o n u c h e e social i del t em 
pò (le pag ine ded ica t e ad 
esse non sono t ra que l l e fon 
d a m e n l a l i ) , q u a n t o m e t t e r e 
in n l i e \ o i l i i n t e r n o de l 
P a r t i t o social is ta 1 es is tenza 
di d u e l ince c o n t i a p p o s l e , 
una r ivo luz ionar i a ed u n a 
r i fo rmis t ica , s icché la s tor ia 
del soc ia l i smo i t a l i ano ri 
schia di r i d u r s i al la s t o n a 
dolio s c o n t r o fra q u e s t e d u e 
l inee 

Credo che la p r e \ a l e u t e 
a t t enz ione p o r t a l a al d iba t 
t i t o i n t e r n o non der ivi da 
u n a r ag ione e s t e r i o r e , qua 
le può e s s e r e il fal lo che si 
n a t t a di u n an to log ia dei 
congress i socia l is t i , ma da 
u n a r ag ione più p ro fonda , 
s t r e t t a m e n t e l ega ta al sot to 
fondo pol i t ico del la r i ce rca 
u n a anal is i i m p o s t a t a essen
z ia lmen te , se non esc lus iva 
m e n t e , su l lo s c o n t i o teor ico , 
esa l ta le posizioni oppos t e e 
conf ina sul p i a n o del com 
pi omesso le mediaz ion i poli
t i che Ma un ' ana l i s i t u t t a 
c e n t r a t a su l l e posizioni ideo
logiche e s t i e m e , di cui quel
la a n t i n f o r m i s t a v i ene defi
n i ta s e n / a l t r o r ivoluziona
ria , con un uso a l q u a n t o 
i m p r o p r i o del t e r m i n e , sen
za m e t t e r e in sufficiente ri
l ievo, se non c o m e e l emen
to s econda r io e dovu to in 
b u o n a p a r t e a rag ion i og
ge t t ive di a r r e t i a t e z z a socia 
le le con t radd iz ion i i n t e r n e , 
i l imit i e le debolezze de i 
* r ivo luz ionar i » ( l ' a p p r o d o 
di mol t i t i a que l l i che il 
t o r t e s i cons ide ra tali fu rono 
il r i fo rmismo o il f a sc i smo) , 
tmisco da u n la to col la 
sc iare noli o m b r a le rag ion i 

Filippo Turati 

di t o n d o del le lo io sconfit
te e dal l a l t r a col d a r e al 
r i f o r m i s m o u n eccessivo r i 
h e \ o (ed ef fe t t ivamente in 
ques t e p a g i n e Tu ra t i ha u n 
u s a l t o eccez iona le ) 

Le l inee d i re t t i ici del la 
r i ce rca sono i nd i ca t e con 
chia iezza ne l la prefaz ione , 
in cui la s t i inga te?7a del di-
scoiso p o r t a il Coi tes i a 
s empl i f i ca rne t r o p p o ì t e r 
min i Secondo q u a n t o seri 
\ e in essa il Cor tes i , le sole 
se r i e a l t e r n a t i v e al r i fo rmi 
s m o s a r e b b e r o s t a t e cosn 
tu i te da! s indaca l i smo r ivo 
l u z i o n a n o , dal musso l in i smo 
e ad un l ivel lo più e levato , 
da l b o r d i g h i s m o Ne l corso 
d e l l ' i n d a g i n e q u e s t a r ig ida 
impos taz ione si d i s t e n d e e si 
a i t i co la , e le conclus ioni 
p a i z i a h vengono a con t r ad 
d i r l a m d ive i s i pun t i Su al 
r u m singol i aspe t t i i n s u l 
lat i r agg iun t i dal Cortesi so 
no notevol i lo s tud io de l la 
d inamica i n t e rna del n f o i 
mis ino, l 'analisi de l le posi 
/ i on i di a l cun i i apprese l i 
t an t i del PSI , da l r e m al 
S e r r a t i allo s tesso Tura t i , 
le cons ide iaz ion i sugli eie 
m e n t i di coerenza del la pò 
litica g i o h t t i a n a Ma il i a t 
to è che al Coi tes i non in 
t c r e s s a n o c e r t o i r i su l t a t i 
parz ia l i , ma la val id i tà d<l 
Passe c e n t r a l e de l ia n c e i c a 
ed e p r o p n o qui che il suo 
ihsco i so non t pa i convin 
«en te A p p a i o spesso acu ta 
1 anal is i t k l n f o r m i s m o , di 
de s t r a o ministra che sia, 
m a esso è- poi solo u n o dei 
d u e e l e m e n t i i o n d a m e n t n l i 

Giacinto Menotti Serrati 

del la s tor ia del PSI così co 
me e t racc ia ta dal Coi tes i 
L ' a l t ro e l e m e n t o e da to da l 
le forze n v o l u z i o n a r i e che 
d o v r e b b e i o cos t i tu i re il fi 
Ione del marx i smo a u t e n t i 
co, ora più ev iden te ora ri 
do t to a d imens ioni assai osi 
g u e a nc he pe r l 'abi l i ta poli
tica di Tura l i 

Ed e p ropr io su q u e s t o 
a spe t to essenziale nel la ri 
cos t ruz ione del Cortesi che 
la sua anal is i non appai e 
pe r nul la persuas iva Natu 
Talmente egli e s tor ico t rop 
pò accor to pe r p r e s t a r fede 
al r i v o l u z i o n a n s m o di u n 
F e r i i P e r Coi tes i ì r ivolu 
z i o n a n sono, ne i p r imi an 
ni del Novecento , Cos tan t ino 
Lazzar i ( u n a f igl i la a cui 
g u a r d a con u n a s impa t i a 
u m a n a che mi s e m b i a giù 
s t i n c a t a ) , A r t u r o Labr io la , 
E n r i c o Leone ed E r n e s t o 
L o n g o b a r d i Un ' ampia m a 
lu taz ione dei s indaca l i s t i n 
v o l u z i o n a n e ra s ta ta già 
fa t ta da a l t r i , e r i c o r d o il 
San ta re l l i , ma ne l Cor tes i 
essa a s s u m e u n significato 
pa r t i co l a r e , di « r i p r e s a t eo 
r i ca » de l m a i x i s m o Quan 
do, pe ro , l ' indag ine si fa 
più prec isa e concre ta , il 
Cor tes i r iconosce che ne i 
s indaca l i s t i di marx i s t a 11 
m a n e v a ben poco, ed ì suoi 
giudizi si fanno m e n o posi 
t ivi (ma r e s t a n o tali pe r 
A r t u r o Labr io la , a lmeno fi 
no al 1906) E p p u i e il Cor 
tesi li definisce s e n z a l t i o ri 
vo luz ionan , ed a l lora il si 
gmficato di ques to t e r m i n e 
d iven ta assai a m b i g u o e, in 
rea l t a , poco cai a t t e r i zzan te 

Lo s tesso avviene p e r il 
musso l in i smo Si e d e t t o 
che ne l la prefaz ione esso e 
c ons ide r a to da Cor tes i u n a 
del le poche ser ie a l t e rna t i 
ve al r i fo rmismo Ma ne l la 
i n t roduz ione al congresso di 
Mi lano del 1910 egli affer 
ma poi che « solo lo s ta to 
di confus ione del soc ia l i smo 
i ta l iano il suo sos tanzia le 
a m a r x i s m o ( ) poteva far 
sì che que l la de l Mussolini 
a p p a r i s s e -— dal 1910 al 
1914 — una voce di u n n o 
v a m e n t o i n t e r n o del p a r t i 
t o » Ed a propos i to del con 
gresso di Ancona osserva 
che l ' a t t egg iamen to di Mus 
solini e r a o r i en ta to « secon 
do l inee che solo t r ans i to 
r i a m e n t e coincidevano con 
q u e l l e del socia l ismo e del 
le lo t te opera ie » II musso 
l in i smo, d u n q u e non è iden 
l i t icato con Mussolini , g iac 
che r a p p r e s e n t a un movi 
m e n t o p m vasto, e si può 
esse re d ' acco ido ma il Cor 
tesi lo definisce poi come 
« insofferenza nei con f rond 
di quals ias i g r a dua l i smo •> 
come * tendenza allo scon 
t ro poli t ico d i r e t to » E 
mol lo difficile considei a re 
u n a t endenza del g e n c i e co 
me una s e n a a l t e rna t iva al 
r i f o rmi smo a m e n o di non 
d a i e alla pa io la r ivoluzione 
un significalo e s t r e m a m e n t e 
g e n c n c o e n s t r e t t o , e ce r 
( a m e n t e non leninis ta Lo 
s tesso Bordiga d a l t r a pa r 
te non pensava ce r to nel 
1914 e nemmei io ne) cor 
so della g u e r i a ad uno 
s c o n t r o d i re t to 

P e r q u a n t o r i gua rda la 
p r i m a g u e n a mondia le il 
Coi tes i pa r l a di « u n e n o r 
me potenz ia le di opposizio 
ne r ivoluzionai ia ali m t e r 
v e n t o » Ma 1 esistenza di 
ques to potenziale res ta an 
cora da d i m o s t i a r e e le ope 
r e più recen t i da f o r c e l l a 
Mont icone a Melograni , non 
s e m b r a n o confe rmar la , se 
non al lo s t a to di res is tenza 
passiv a Questo ben in teso , 
non significa che 1 a t teggia 
m e n t o d< 1 PSI d i n a n t e la 
g u c u a sia stato posit ivo ma 
r u o fai r a p i l e p e r c h è non 
vi sia s ta ta r u s s u n a s e n a 
posi/ ione a l t e rna t iva m 1 
t o r s o d( 1 confl i t to Non w 
fu n e p p u r e d i p a r t e di Bor
di*, i n i e p i o p u o su que 
sto p u n t o che va cent i a lo 
ogni diM uso sul pa i a l l e lo 
t ra b o r d i l a ( 1 m i n ) Il Cor
tesi a p iopus i to (ìi I c o m e 
gno t enu to nel febbra io del 
3917 a Roma accenna ad un 

« \(ÌO pen^it i o • di Tjordiga 
che s a r ebbe r i su l t a t o poi 
ass i i a t t e n u a t o u t i l e p ic^c 
di posizione pubbl iche ma 
il > ve ro ptn-.it io > di Bor 
diga come a p p a i o ev iden te 
anche ut Ila sua » S t o n a del 
la s in is t ra comuni s t a » non 
lo spingeva c e i t o a chiedi re 
una r o t t u i a i ivoluzionai ì i 
Ino l t r e se come scr ive Cor 
tesi dopo Capore t to es l i la 
scio in se r i r e la t raz ione 
« nella d ia le t t ica dell apiia 
r a to » vuol d i re p r o p n o t h e 
il pa ragone tra I e m n e Boi 
diga fino al 1918 e impro 
ponibi le 

E non lo e n e m m e n o per 
il pei lodo successivo Tu t ta 
1 u l t ima p a i t e della u c c i c a 
del Coitesi e cen t r a t a su 
Bordiga ed il l avoio icori 
co e p ra t i co di Gramsci e 
i gno ia to o de c i s amen te sol 
tovalutafo Ola se u n a 
s t o n a sulla fondazione W 
par t i to comunis ta che igm> 
ri Bordiga s a r ebbe as=oluU 
m e n t e incomprens ib i l e lo e 
a l t r e t t a n t o una s t o n a che si 
occupi p ressoché esclusiva 
m e n t e di lui II Cortesi seri 
ve che 1 e l e m e n t o essenzia 
le nel c o m u n i s m o bord igh ia 
no era la - lotta pe r la isti 
loz ione di un pa r t i lo comu 
msta c i p a c c di d i n g e i e il 
p ro l e t a r i a to verso la n v o ì u 

zione e nella i i v o l u / i o n c » 
Ma solo la pr ima pai te di 
ques ta affermazione e evi t 
ta Boi diga volle te i iacemcn 
te la fondazione di un 
P a i t i t o comunis ta e pose 
ques to p i o b l c n u p u m a de 
gli oidinot isti Questo suo 
a t t egg i amen to lo por to ad 
e s se re già pr ima di I n o m o 
il fender della fi azione co 
munis l a Ma il pa r t i t o così 

) come e ra concepi to da Bor 
diga non poteva ° d i l i g e r e » 
il p i o l e t a n a t o verso la r i 
so luz ione pe rche la conce 
zione della « d i rez ione » nel 
pens ie ro bo id igh i ano aveva 
un significato assai l imi ta to 
era v i s t i sop ra t t u t t o come 
una cos tan te e r igida affer 
mazione di pr inc ip i s icché 
egli non usciva pei ques to 
a spe t to dall esper ienza mas 
s imal is ta Ed il p r o g r a m m a 
d i e Gramsci t r a c c i a \ a nel 
la t t ice l lo " I I Congresso di 
L i v o r n o » aveva una por ta 
ta assai maggiore di tu t t i 
gli e l emen t i p r o g i a m m a t i c i 
di Bordiga che non a r r iva 
r e n o a compors i in un di 
scorso organ ico n e m m e n o 
nell i n t e r v e n t o al cong iesso 
di L ivorno cosi da d a r vi ta 
ad un p r o g r a m m a v e r a m e n 
te r ivoluz ionar io 

Aurelio Lepre 

Pedagogo 
elettronico 
nell'Unione 
Sovietica 

MOSCA gennaio 
Un « pedago 'o elettronico » 

cioè una macchina universa 
le per l ' insegnamento è «stata 
realizzata — informa 1 agenzia 
Novosh — a Kui tnscev Es 
sa sarà i n v n t a alla most ra 
mondiale di Osaka La mac 
china chiamata KOD 12 può 
insegnare a dodici persone ed 
e capace di seguire smgo ar 
mente gli scolari 

Con coloro che apprendono 
bene le lezioni « KOD 12 » ^vol 
gè il p rogramma raptdamen 
te dando comp ti sempre più 
difficili Essa invece si e ìm 
porta diversamente con il me 
no dotato gli spiega pazien 
temente gli errori r ipete con 
lui le lezioni e non va avan 
ti nel p rogramma fino a che 
non si convince che egli ha 
appreso bene tu t to quanto è 
s ta to fatto m precedenza 

Per la most ra mondiale è 
s ta to prepara to un apposi to 
programma Sedendosi di fron 
te a un pannello ti visitato 
re del padiglione sovietico può 

eftettuare un interessante viag 
gio a t t raverso 1 URSS « KOD 
12 )> esamina il visitatore del 
la most ra sul tema « Conosci 
1 URSS » e completa le sue 
conoscenze con varie notizie 
sulle citta e le repubbliche del 
paese dei Soviet sui legami 
nippo sovietici 

Alla creazione dell 'originale 
macchina per 1 insegnamento 
hanno par tecipato i collabo 
ra ton scientifici e gli s tuden 
ti del Po itecwco i progetti 
stri e gli operai delle fabbri 
che della città Si prevede che 
le qualità pedagogiche di 
« KOD 12 » saranno largamen 
te utilizzate per insegnare nuo 
ve professioni agli operai del 
la f i b b r r a automobilistica di 
Citta Togliatti 

Una storia 
del 

Parlamento 
italiano 

I voluminosi tomi che fedi 
tore Piaccovio di Palermo va 
pubblicando sulla a S t o n a del 
Par lamento i ta l iano» per la 
penna di vari autori s embra 
no destinati a quanti r cer 
cano una documentazione sul 
complesso e indubbiamente m 
teressante « argomento » Al di 
là di certi giudizi e di deter 
minate intonazioni personali , 
del resto i libri finora pub 
blicati contengono una s e n e 
di elementi non cer to privi 
di significato e forniscono pa 
noramiche abbastanza estese 
della vita e dell 'attività del 
nos t ro Par lamento , met tendo 
anche in luce ti gioco delle 
forze che vi si sono scontra 
te e li ruolo dei principali 
protagonisti della vicenda pò 
htica e storica detl 'ancor già 
t ane s tato unitario italiano 

Un'opera cosi impegnativa 
tuttavia non avrebbe dovuto 
limitarsi a nostro parere a ri 
ferire fatti e discorsi verifica 
tisi alla Camera dei deputat i 
e al Senato ma avrebbe do 
vuto stabil ire un continuo rap 
por to fra le battaglie parla 
m e n t a n — che di questo in 
effetti, si è sempre t ra t ta to 
— e gli avvenimenti del Pae 
se Vogliamo dire, in sostan 
za che la storia del nos t ro 
Par lamento e la storia del no 
s t ro popolo sono int imamente 
collegate e che non si può 
par la re ad esempio delio 
scontro par lamentare sulla 
« tassa del macina to » senza 
r ichiamarsi alle aspre lotte so 
ciati che 1 iniquo balzello ha 
suscitato 

Ciò det to i volumi pubbli 
cati dal Placcovio conservano 
un evidente valore per chiun 
que volesse conoscere i r 'fles 
si ufficiali delle grandi batta 
glie politiche e sociali svolte 
si nel nostro Paese 

URSS Programmi Rai-Tv 

Demicev 
sui problemi 

della vita 
culturale 

MOSCV 7 
Il ruolo degli intellettuali 

dei paesi socialisti nella lotta 
ideologica e anche le tensioni 
e le Mtua/ioni di disagio che 
hanno come piotaeonis i i grup 
pi e singole pei '-onahta della 
vita culturale sono i temi di 
un aiticolo chp P Demicev 
uno dei segreta] de! PCUS 
ha pubblicato nell ultimo nu 
mero del Kommunist Al cen 
tro dell analisi di Demicev c& 
la questione della crescente 
combattività dell ideologia boi 
Khese questa deriva dal fatto 

Controcanale 
P H LLHObSV II-HI L 0( < 1 

1 ijn Ir i 
illa utalu 

li ma (in Idei isua idìllio 
Un un iti aulua ri ulta l ami 
di 11 minami) citila hunt iu i 
che l uigi. Cintai tini e Fu un 
l'iMìis hanno amalo con i i 
pi imo sin i io di ditata a ( i 
uomini dalli pilli rosM (cui 
'umnno sanato oliti quatiui 
puntale) Appai e indiale in 
lati clic i due autori stanno 
cercando di importale un di 
« >r > al>ba tatua e implt s o 
die ".coire continuamente dal 
riconto 'smitizzato ded Amei ta 
dei pionieri ad una medita ime 
attua -.ut modo di vita ami 

K t f , fliorm ! di 

che « 1 a r te l appre 

mciìlcm 
[ìcunt 

dunque al quale e 
•> il lungi ti i ira e m i 

i an piriuai possono u 
citami nte compie 

sir. se. 

senta per il mondo borghese 
una carica ideologica di enor 
me potere distrutt ivo » e inde 
bolne e screditare 1 ar te so 
vietica e dunque i< 1 obiettivo 
prmcip ile dei suoi avversa 
n » Demicev afferma poi che 
la borghesia conduce la lot 
ta ideologica « nascondendosi 
dietro la maschera della fine 
delle ideologie» (per nascon 
dere le contraddizioni fra il 
socialismo e 1 imperial ismo) 
della « democratizzazione del 
social ismo» e del «plural i 
smo » 

azioni tiittai ni 
io ono isscie aiaiuate subita 
nel baie i nel male Duerno 
innanzi tutto che la luna nar 
latti o sciita da Costantini t 
Pmtu e situa dubbio alcuni 
la pm cneientt alla sttumpitlo 
teìensuo Soltanto in teiensiu 
ne infatti e possibile impostate 
ima imitazione che si conceda 
la l berla di una sintesi audace 
Qìial e quella cric vede il gioì 
nalista Fintiti interniate il 
pre ideate Jejjeison senza che 
una simile parente i (o altre 
analoghi) tilt bino il ritmo gene 
rate o I osi mino o scnohno — 
tome aliiimenli sarebbe pi uba 
bile — nel ? idicolo La rìacu 
vantazione sul passato saldala 
alle immagim ed ai problimi 
del pi esente, assume — per 

a 

ti 
i 
11 

u in i u 
i ( 
io i itn 

e a per 
• ita mi 
uluar, 

il inratie 
11 idatiine 

iti della cune 
essi ic anahòi 

u no tio t 
dal sordio 

i ih imn dil l i lionlK 
a otti , 
i a lai 

no tia Ti 

e 
un no s 
ri. Ut ti 

i innu uno r 

e pecu 
che su 
sita «;tD 
e docu 
m pò -1 
dunque 
la san 
i quegli 

ut li 11 ts 11 di cui la 
e tanto aiar 

il pia c> d Ila 
III Oli 

quan 
tecnica 

Sin risultali utiece qtialitie 
dubbio e ile potrà essei e 
si dio n etiuiti — sancirà le 
cito In più di una occasione 
ad istnipio si ha la sensaz one 
die gli autori Ini tino a chia 
nrc lino ni toni alcuni nodi di 
fot dannatale impattane a che 
id nuche giusto può tsseie un 
aiate cuou li diano pei wwi 
lati quando in ece non lo siano 
allatto et ritti amo tanto pei 
dun una alla rapidità con cui 
si i trascoi o sulle Queir* in 
diane t sullo s quia di ( u ter 
Ha quali ini i ce si pn stava 
ad abbondanti i ifci unenti al 
piesintei id anche alla fi arti 

(inanità con cut — pur m un 
il SI O, SI assru ; i esìi' 

• del lltisirato il tema clnait 
la caccia e dclli stermini 
bisonti Queste ossei lozioni ian 
no al di la d un semplice ap 
punto di caienza di tn/oijno-
zwm giaccia se conjermatr 
risdnei ebhei a di colpii e ai cuore 
la lev stessa ni giustamente 
sembra presiedete questa inda 
gine sionca iinliarciaie ne'tle 
argini digli Stali luti alcunt 
lapioni fondamentali del IMO 
g ai e pi esente 

vice 

Mostre 

Aperta a Pontedera la rassegna nazionale 

I pittori italiani 
dopo il «novecento» 

La storia di un'epoca vista attraverso l'angolazione dell'arte — La 
mostra sarà ripetuta a Ferrara, Milano e, successivamente, a Parigi 

Una delle opere esposte a Pontedera Congiura (1944) di Tornea 

PONTEDERA gennaio 
Circa diecimila persone hanno us i t a to la 

mosti a i w t o m l e di p ttura organizzata dal 
Comitato Autunno Pontederese dell ammini 
^trazione comunale e curata per la p i r t e 
t r i t a d i lidi facle De Grada Marco \ al 
secchi e Dino Gallesi presidenti. La mostra , 
il cui tema e « I pittori italiani dopo il no 
\ ecen to» abbiacela un periodo particolar 
mente interessante della nostra vicenda sto 
n c a politica e quindi culturale e consente 
di \ a iutare ì In tuen t i che maturavano nel 
mondo artistico propno nel momento m eui 
i guasti del provincialismo idealistico e ero 
c imo e peggio ancora dell ottusità autai 
t inca fascista M face\ ano sentire nel coro 
conformistico e ipocrite) dell epoca «bia 
mostra ~ etnie afferma nella introduzmm 
il catalogo Pa l i ce l e De Grada — non come 
semplice terijua del processo unitario che 
porta l arte italiana da un periodo oscuro 
del novecento a quello dell assoluta liberta e 
lei riconquistati talari europei via come re 
gisti azione, la pm obbietttia possibile del 
dnevire delle arti m lapparlo dialettico con 
tutto un processo della stona italiana pre 
guatile di situazioni eccezionali i> 

Sui ri i di un epoca at traverso 1 ang^la/i 
ne dell a i t e pittorica ricavata da bonifica 
t u e s tono ^ ugole di ogni pittore e tosi pos 
s b ik M_fluire — a t l i a \ e r s o la testimoni mza 
d opere ictinLi d i t e elio vanno dal 1428 al 
1%9 — il pn cesso cieal ivo le espencn7C e 
^h apporti mutuati da stimolanti coircnti ai 
t slitlii o propisW poetiche noli ambilo di 
u m cu colar ta m n la problematica s o m l t 
t continue a pollile i elio e bcmp e presente 
aicht . q u i n t o i moduli figurativi stonhnan ) 
ne 11 ni m i n < din turno ani! che q ir ' ) 
tnst ih — ) i. ( i t e m mnlti d o p t H r pi t 
'•cu i — dt l i Io t to di ci =i e di in 

goscia che afferra 1 uomo contempoianeo e 
di cui 1 art ista non e che 1 anticipatore 

Alla mostra partecipano ì pitton Afio Bi 
rolli Bieddo B u m Cagli Cantatore, Capoc 
e bini Capogrossi, Cass inan , Cirri Cleuei 
Corpora Faraoni ron lana Gentilini Graz 
/mi Gultuso Lanini Levi Mafai Martinelli 
Meloni Migneco Morem Morlotti Mucchi, 
MUMC Omiccioli, Pardini Pauìucci, P n a n 
dello Pi7zareLlo Piz?inato Saetti Santini 
Santomaso Sassu Scialoja Spinosa Strado 
nt Tamburi lett-amanti Tornea Treccani 
Turca to \ i \ i a m e Z n e n una rappresentan 
là come si vede che basta di per se à dare 
il senso dell mipegno e del valore culturale 
di questa iniziali* a che v a segnalata anelie 
per un altro fattore non t iascurabi le 

Lasa intatti e disancorata da ogni sotto 
Tondo mt rcan tde e agiografico l en to b e a l e 
supelandò un andazzo che aveva aduggiato 
le iniziative democratiche tino agh anni ses 
santa ha superato le suggestioni municipa 
listiche ha criticamente reagito ali isolamen 
to tipico del l i piovincia italiana avanzando 
una proposta culturale e artistica di note\oIe 
nhevo non già in chiave illuministici e v;er 
tieisUei ma s t ie t tamente legata ai fermenti 
e u l t imi] nuovi come dimostra il fatto che la 
nmslia e stata v ie ta ta da centinaia di stu 
denti e che e ai nicchila di coniercn?e esph 
c i t ive 11\ olio ai lavoratoli Si fr i t ta a no 
^Lto avvi-o di un esempio riuscito del nuo 
impef.no culturale cui sono chiamati 1 C 
m u n e le Piovince La mosti a veira poi tata 
T 1 e n a i a a Milano e succe i snamen te a 
P ingi Gli niL un/7 itoi ì hanno promesso che 
litro ne seguiranno volto a comteress ire gli 
ni listi e i d I H u n col locazione ilotica ai 
t r n i f J i n il >1K J IÌL^U ultimi e nquanta anni 
nt no^f i pie^t 

Giovanni Lombardi 

• Ecco l'elenco delle opere 
più vendute al 5 gennaio. 
NARRATIVA. 

1) Cassola- «Una relazio 
ne », Einaudi. 

2) GuareschI: • Don Ca 
millo e I giovani d'oggi B, 
Rizzoli 

3) Nabokov. « Ada B, Mon-
dadorl 

4) Fallaci: < Niente, e co 
si sia », Rizzoli 

5) Prisco t La provincia 
addormentata •, Rizzoli 
SAGGISTICA E POESIA 

1) Montanelli • Gervaso 
a L'Italia del seicento », Riz
zoli 

2) Bocca «Storia d'Italia 
dalla guerra fascista », La 
terza 

3) Harrlson Sallsbury • 1 
900 giorni », Bompiani 

4) Santucci a Volete sn 
darvene anche voi? », Mon
dadori 

5) a Guida alla formazlo 
ne di una biblioteca », El 
naudi. 

La classifica è stata com 
pifata su dati raccolti pres 
so le librerie internazionali 
Di Stefano (Genova); Inter 
nazionale Heltas (Torino); 
Internazionale Cavour (Mita 
no); Catullo (Verona); Gol 
doni (Venezia), Internaziona 
le Seeber (Firenze), Uni 
versila» (Trieste), Cappelli 
(Bologna), Modernissima e 
Gremese (Roma), Minerva 
(Napoli); Laterza (Bari), 
Coco (Cagliari), Salvatore 
Fausto Flaccovlo (Palermo) 

• E' stato scoperto In Fran
cia un trattamento che per 
mette di lottare efficacemen 
te contro l'anchilosi e l'irrigi
dimento delle articolazioni 
delle membra Immobilizzate 
In seguito a fratture 

Un'applicazione di onde di 
alta frequenza (onde cor 
te) permette all'invalido di 
ritrovare, quando gli si to
glierà l'apparecchiatura che 
mantiene in sito le ossa, una 
ampiezza di movimenti qua 
si normale senza ch'egli ne 
soffra in alcun modo 

L'applicazione di queste 
onde e molto agevole In quan 
lo esse si propagano attra
verso i) gesso utilizzato come 
mezzo di immobilizzazione 
delle membra fratturate 

Ali origine della richiesta di 
una maggiore i ibei ta della vi 
ta culturale avanzata da vane 
part i nei paesi socialisti vi sa 
rebbe dunque pr ima di tut to 
1 influenza delle idee borghe 
si « Non e un segreto — af 
ferma infatti Demicev — che 
tra gli intellettuali di alcuni 
paesi socialisti sono venute 
alla luce tendenze alla accet 
tazione acritica delle idee del 
l 'arte borghese » 

Fenomeni di cedimento di 
questo tipo si sarebbero ma 
nifestati non soltanto m Ce 
coslovacchia (ove secondo De 
Tiicev « una Darte degli mtel 
lettuah influenzati dalla prò 
paganda borghese e di de 
stra » avrebbero di fatto « aiu 
tato a preparare il terreno alla 
contronvolu7ione »> ma nella 
stessa Unione Sovietica « An 
che da noi prosegue infatti 
1 artìcolo del Kommunlst, vi 
sono stati tentatici di affron 
tare i problemi della liberta 
creativa da posizioni as t ra t te 
e non scientifiche H A dirno 
s t rare ciò s tarebbero le « ope 
re non sane che puntano sul 
io scandalo che provocano la 
gioia dei nostri nemici, che 
suscitano clamore e vengono 
definite subito geniali e 
prof et iene 

( (Occone pero essere ciechi 
— dice Demicev — per non di 
stinguere le lusinghe del ne 
mico dall oggettivo riconosci
mento del valore di un opera » 
Concludendo 1 autore prende 
posizione contro la tendenza a 
concepire il « rea l i smo socia 
l is ta» come una politica am 
mimstrat iva per « det tare » 
agli art ist i rosa dovrebbero 
fare e come dovrebbero espri 
mersi «Uni ta politico ideolo 
gica — scrive — non significa 
uniformità delle opere d arte 
L esperienza d imost ra che la 
esistenza di diverse scuole, 
tradizioni maniere è un fatto 
positivo e legittimo » Ben 
vengano dunque le « innova 
zioni » esse sono però « in 
compatibili con gli e spenmen 
ti di t ipo modernista » 

Allo stesso tema e dedicato 
anche uno scri t to a firma V 
I ianov sulla rivista Snamia 
Per ribattere alle tesi di quei 
maixis t i che sarebbero « a m a 
reggiati per il fatto che nel 
1 Unione Sovietica non vi è li 
berta per il modernismo » lo 
autore critica in particolare 
1 compagno Vittorio Strada 

oltre a Fischer e Garaudy TI 
compagno Strada viene accu 
saio di aver sostenuto che 
« 1 ala i no luz iondna della let 
tera tura sovietica è r app ie 
sentala d i l l e avanguardie de 
gli anni venti » e — ancora — 
di aver scritto che « le cor 
renti d avanguardia sono mor 
te non per non aver trovato 
appoggi piesso il popolo so 
vietico, ma per un ' diktat del 
part i to n 

Da segnalare ancora nella 
m i s t a Kommumst che già 
abbiamo citato, una polemica 
e assai vivace risposta del 
set tantatreenne maresciallo 
Zukov agh storici occidentali 
della seconda guerra mondia 
le Non e giusto scrive fra 
1 al tro il maresciallo cont 
nuare a presentare il 1941 
«come una marcia tuonfale 
dei nazisti » dimenticando ad 
esempio che lo stesso capo 
di stato maggiore delle t rup 
pe tedesche Haider ha scn t 
to che in quell anno ebbero 
luogo « una s e n e di mmter 
rotte e sanguinose battaglie » 
Replicando poi al vice direi 
t m e del ì\ew York Timei H 
Sahsbury autore della prefa 
zione alledi7ione amencana 
delle memorie di Zukov l ma 
rese allo scrive che il giorna 
hs a < t u 1 incompetente m 
cose mi ' lai 11 p t r poi iromz 
z i ro sui ientdlivi di pai lare 
di ina « s t r a t ega zukov lana 1 
e imo sp « j a guerra fosse il 
f 1 1 d i l l i volrn 'a di singole 
peisone » 

a. g. 

Televisione 1* 
9 30 TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

12,30 ANTOLOGIA DI SAPERE 
Sesta puntala di « Storia della tecnica » 

13,00 IO COMPRO, TU COMPRI 
13 30 TELEGIORNALE 
15,00 TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

Replica dei programmi del mattino 

17,00 IL TEATRINO DEL GIOVEDÌ' 
« Viva gli animattl », testi di Tinin Manlegaiza 

17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) L'amico libro; b) Cuccioli in festa, e) Planofortlsslmo 
18,45 QUATTROSTAGIONI 
19,15 SAPERE 

Settima puntata di « I segreti degli animali » 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
Cronache italiane 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 LA FAMIGLIA BENVENUTI 

Settimo episodio della seconda serie della vicenda scritta e 
diretta da Alfredo Giannetti Enrico Maria Salerno e la sua 
famiglia d'arte continuano a vivere balorde avventui \ di 
gusto piccolo borghese per le quali, più che altro, si attende 
pazientemente la fine 

22,05 L'EUROPA DEI SINDADCATI 
Prima puntata di una breve serie curata dal Servizi spe 
ciall del Telegiornale e realizzata da Gino Neblolo Oueita 
sera si apre con «L'anno caldo» 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
19,00 UNA LINGUA PER TUTTI 

Lezioni di tedesco 

21,00 TELEGIORNALE 

21 15 UN UOMO, DUE DONNE 
Spettacolo musicale con prancoise Hardy, Udo Jurgan • 
Milva 

22,20 ORIZZONTI DDELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

Radio 
VI SEGNALIAMO Perché Fellini (Radio, secondo, ore 13) - Preti 

de il vìa una serie inferamente dedicata al regista clnemato 
grafico Federico Felhnt, il quale sarà sottoposto di puntata in 
puntata ad un intenso fuoco di domande da parte dì Rosangela 
Loca teli i 

NAZIONALE 
GIORNALE RADIO ore 7, 

8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 6 
Corso di lingua francese, 6,30 
Mattutino musicale 8,30 Le 
canzoni del mattino, 9 Voi ed 
Io, 11 30 La Radio per le Scuo 
le, 12,10 Contrappunto, 12,38 
Giorno per giorno, 12,43 Quadri 
foglio, 13,15 il giovedì, 14,05 
Listino Borsa di Milano, 14,12 
Buon pomeriggio, 16 Program 
ma per i ragazzi, 16 20 Per voi 
giovani, 18 II dialogo, 18,10 
Concorsa UNCLA per canzoni 
nuove 1B,20 Su e giù per il 
pentagramma, 18,35 Italia che 
lavora, 18,45 I nostri successi, 
19 Sui nostri mercati, 19,05 
L'approdo musicale, 19,30 Lu 
na park, 20,15 Pagine da ope 
rette, 21 Ricordo di Vincenzo 
Davico, 22 Balliamo con Kurt 
Edelhagen, Edmundo Ross Ray 
Conmff e Sergio Mendes 

SECONDO 
GIORNALE RADIO ore 6,30, 

7,30 8,30, 9,30, 10,30, 11 30, 12,30, 
13,30, 14,30, 15,30, 16,30, 17,30 
18,30 19,30, 22, 24, 6 Prima 
di cominciare, 7,43 Billardmo 
a tempo di musica, 8,09 Buon 
viaggio 8,14 Caffè danzante, 
8 40 I protagonisti mezzosopra 
no Gabriella Besamoni, 9 Ro 
Romantica, 10 Desi ree, 10,15 
Canta Anna Marchetti, 10,35 
Chiamate Roma 3131, 12,10 Tra 
smissiom regionali, 12,35 Ap 
puntamento con Aura D'Ange 
lo, 13 Perché Fellini 13,45 
Quadrante, 14 Come e perche, 
14 05 Jukebox, 14 30 Trasmis 
sioni regionali, 15,03 Non tutto 
ma di tutto, 15,15 La rassegna 
del disco, 15,40 Fuorigioco 16 
Pomeridiana 17,35 Classe uni 
ca, 17,55 Aperitivo In musica, 
18,50 Stasera slamo ospiti di , 
19 05 Quadrifoglio, 20,10 Pippo 
Baudo presenta Caccia alia 
volpe 21 Cronache del Mezzo 
giorno 21 15 Dischi oggi 21 30 
Folklore in salotto 21 55 Con 
trolucc 2210 Strumenti alla 
ribalta II pianoforte 22 43 Ca 
lamity Jane 

! TERZO 
O.e 9,30 E Granados, 10 

Concerto di apertura, 11,15 1 
Quartetti di Felix Mendelssohn 
Bartholdy, 11,40 Tastiere 11,10 
UHversìla Internazionale G 
Marconi, 12,20 Civiltà strumen 
tale italiana, 13 Intermezzo, 
14 Voci di ieri e di oggi «. 
pranl Frieda Hempel e Renata 
Scotto 14,30 II disco in vetri
na, 15,30 Concerto del Quarte! 
to Italiano, 16 Musiche Italiane 
d'oggi 17 Le opinioni degli i l 
t r i , 17,10 Corso di lingua frart 
cese, 17,35 Tre libri al mese, 
17,40 Appuntamento con Nunzio 
Rotondo, 18 Notizie del Terzo, 
18,15 Quadrante economico, 18 
e 30 Bollettino della transita 
blhta delle strade statali, 18,45 
Corso di storia del teatro II 
cavaliere dì Olmedo Tre atti di 
Felix Lope de Vega Carpio 
20,40 Orchestra diretta da GII 
Evans, 21 II giornale del Tene, 
21,30 La dama di picche Musi 
ca di Peter Mifch Chalkowski 
Direttore Boris Haìkin 

CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
difetti dei vi™ e del corpo 
macchie e nimort della pefie 
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ASCA ASSICURAZIONI < 
convenilonata organl t ia i lo I 
ni democratiche con tar i f fe 
RC Aulo eccezionali CERCA 
PRODUTTORI Roma - Pr«- I 
vincia Telefonare ore uff! ' 
ciò 487 936 487 872 I 
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