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A colloquio con Sergio Vilar 

Perche il Vaticano 
tace sulle 
torture in Spagna? 

« Perclie il Vaticano accet ta 
di dt tfondere document i sulla 
to r tu ta in Brasi le e tace sul 
la to r tu ra in Spagna? Siamo 
forse da meno dei brasiliani? 
S iamo una razza lnfenore? » 

Invece di aspe t t a re la nost ra 
p r ima domanda , Sergio Vilar 
ne spnra una per p n m o una 
domanda come si 6 visto, ag-
gressiva, provocator ia E pro 
nuncfata con rabbia sincere, 
con unu sdegno che coinvol-
ge 1'intsrlocutore, anche se 
questi con il Vaticano non ha 
nulla a che fare 

Osserviamo. « II documento 
sul Brasile e ra appoggiato 
daU'arcivescovo Helder Ca 
m a r a Comunque, se anche 
voi aveste preso 1'inlzia 
t i v a . n 

« L o abblamo fatto Dalla 
Spagna sono stat i invlati ai 
Vaticano document i che pro 
vano la t o r t u r a Ma il Vattca
no t a c e » 

« E la Chiesa? Perche Chle 
sa e Vaticano non sono esat-
t amente la s t essa cosa„ » 

« L a Chiesa spagnoia e di 
visa oripzontalmente, ed an 
che, ma assai meno, vertical 
mente C'e un clero giovane 
di base progress is ts , spesso 
di s inis t ra , ci sono cattolicl 
che si dlchiarano marxist i le 
ninistl , e cl sono le alte ge-
i archie conservatrici e (ran 
chiste, t r anne qualche eo 
ceztone, come J'arcivescovo di 
Oviedo, pe r esempio Cl sono 
slat i dei period] in cui la Chie
sa ha preso !e sue dis tanze 
da Franco , anche di recente 
nel 67 68, pe r esempio Ma 
ora Chiesa e Vaticano appog 
giano nuovamente 11 regime 
Non c'e da meravigliarsi II 
f ranchismo 6 n a t o con Pap-
pogglo della Chiesa, Franco 
e s ta to tenuto a balia dalla 
Chiesa, c'e una complicity 
pe rmanen te t ra F ranco e la 
Chiesa Tuttavla questa com 
pliclta va denuncia ta Ecco un 
fatto preclso- un mese fa cir 
ca, un prefce di Maarlcl, pa 
dre Gamo, e s ta to condanna-
t o a t r e anni per antifascl-
s m o Radio Vaticano ha dif 
fuso un oommento che crltl 
cava energicamente la con-
danna Poco dopo. per6 , 11 
minisrro degli Esteri spognolo 
Lopez Bravo ha visitato il Pa 
pa Nessuno conosce il t ema 
del colloquio, m a s t a dl fatto 
che il Vaticano ha autorlzza 
to la s t a m p s spagnoia a pub-
bllcare una nota ufficiosa che 
rinnegava n commen to della 
rad io n. 

Sergio Vilar, 34 anni , soclo-
Ingo e Riornalista o vonuto a 
Roma per presentare la tra-
duzione in italiano del auo li
b r a «Pro tagonis tas de la 
Espafia democrat ica » («Con 
t ro Franco — I protagonlst l 
dell 'opposizione alia di t ta tu 
r a n , Feltrinelli , L 1800) E1 

un Hbro slngolare, gia definite 
« t l piu impor tan te ed esau-
r ien te usci to sul l 'a rgomento » 

Oggi a Roma 

il convegno 

del PCI: 

«La ricerca 
scientifica 

e la societa 
italiana » 

India oggi a Roma (ore 9,30 
centro stucli CGIL di Ariccia) 
II convegno nazionale del PCI 
•ul tema « La ricerca scienti
fica e (a sociela italiana ». AI 
convegno, che si aprlra con una 
relatione del compagno Giovan
ni Berlinguer e dopo due gior
nale di dlbaltllo. In aula e In 
commission!, sara concluso do-
menlca mattlna dal compagno 
Giorgio Napoliiano, partecipano 
circa 400 delegatl di ognl parte 
d'ltalia, tra cul docenti univer-
sltarl, student), tecnlcl, rlcer-
catori del plu Importantt istituti 
dl ricerca e quallficate r-appre-
lentanze opera 1P dl alcune gran-
dl fabbrlche tra cul I'ENI dl 
S. Donato dl Milano, Montedi
son di Alessandria, Ansaldo 
meccanico nucleare dl Geneva, 
oltre a numerosl Invltati (esper 
t l , gtornallstl, Camere del la-
voro). 

Vilar dice che non si t ra t ta 
di un reportage, ne di una 
raocolta di testimonialize, ne 
di una r icerca sociologica, 
bensi di un l ibra politico che 
ha ob i e t t n i polltici In realta, 
I vu ume e tut te queste cose 
in una volta 

L 'autore na preso in esame 
cmquecento spagnoh lmpe-
gnata in att ivita politiche, e 
ue ha selezlonati cento: i plu 
rappresentat ivi , 1 « protagom-
sti », appunto Sono operai e 
borghesi, comunist i e soclali-
st i , anarchici , democrist iani , 
nazionalisti catalam o baschi, 
perfino ex fascist! passat i al-
1'opposlzione Li ha in te r ro 
gati, ha registrato ncord i 
personali , opinion!, idee 
speranze, a n c h e sogni, 
su l l ' avveni re della Spagna 
Poj ha pubblicato tut-
to questo « materiale » facen 
QOIO precedere da un' introdu-
zione e corredandolo di sobr ie 
annotaziond e di rapldi com 
ment i . E ' u n volume affasci-
nante , per una ragione sem 
plioe. grazie alia mecuazione 
di Vilar, che fa, per cosl di
re, da discreto ed efficace 
« in te rpre tB», il le t tore pub 
diaiogare con i personaggi piu 
signiticativi dell'u a l t ra Spa 
gna » 

Passato, presente, futuro si 
inti-ecciano « I I carcere di 
quel] epoca era una cosa ter 
ribile.. Sopra t tu t to a causa 
delle conte quotidiane, deLle 
continue fucilazionl C e r a una 
tensione t e m b i l e . . Nei pe i . o 
do in cui sono r imasto a Oca 
na ne hanno fucilato p m dl 
d u e m i l a . H o conosemto dal 
vero gli o r ror i dei campi na 
zisti, li ho conosciuti d i re t ta 
mente in questi altri campi 
che ne erano una copia fede 
le Quegli uommi erano sche-
letri viventi, a tal punto che 
alcuni- appena mangiarono 
qualcosa m o n r o n o immedla 
tamente , )), nar ra il comuni 
sta Miguel Nunez E il ban 
chiere socialdemocratico -rata 
lano Jordi Pujol. «S1 , se i za 
falsa modestia, mi hanno mal 
t ra t ta to molto Si, credo che si 
possa par la re di tor ture , sen 
za e s a g e r a r e . » Diomsio Ri 
drue jo , s c n t t o r e e gerarca fa 
langista « s ince ro» , capisce 
che 1 suol « idea l !» sono sta
ti t radi t i , va da Franco e gli 
dice che bisogna r e s t au ra re 
alcune forme di democrazia 
II cauddlo « mi ascoltfc molto 
affabile e lronico, e I'inutili-
ta del mio passo non mi sor-
prese min imamen te» Jose 
Luis Aranguren, professore 
un lvers i t ano cattolico pro 
gressista- n La Spagna si s ta 
decattollcizzando Ognl giorno 
t ra i giovani cl sono meno 
cattolici, gran par te della gio. 
ventu non e piti cattolica II 
cattolicesimo si sta trasfor-
mando nella rellgione di una 
classe precisa: la borghesia 
piu a b b i e n t e . la Chiesa cat
tolica protegge U fan-
selsmo. . .» . 

Dalla sua vasta, profonda, 
accura ta lnaagine f« 11 mio li
bra e fatto con metodo sclen-
tifico ») Vilar ha t ra t to la con-
vinzione che il franchismo e 
agomzzante, s ia perche sotto-
posto ai colpi di un'opposizio-
ne che avanza irreslstibilmen. 
te sia perche lacerato da con 
ti addizioni interne fnsanabl 
Is Dice* « L'andata al potere 
del] 'Opus Dei significa sem 
pllcemente che un set tore del 
franchismo ha espulso un al-
t ro se t tore . Ma coal non ban-
no r isol to nulla Vorrebbero 
Dresentare una facciata Ilbe. 
ra le agli altri paesi, m a la 
snstanza e la stessa S tanno 

Serflno discutendo se non sia 
1 caso di creare forme dl de

mocrazia borghesel Ma in 
realta non possono far nulla 
di serio Perche se concedDno 
delle vere l iberta, allora il 
popolo li fa fuorl 

Ma se non le concedono, 
pr ima o poi il popolo li fara 
fuori lo stesso Sono m un 
callejdn stn salida in un vioo 
lo cieco Cio non significa 
che la caduta del regime sia 
imminente Certe forze bor
ghesi all 'opposizione come 1 
socialaemocratici e i democri
stiani frenano gia oggi, o ten-
dono a frenare il movimento, 
perche ne temono eli shocchi 
t roppo avanza h Tuttavia si 
sta lavorando per ar r ivare ad 
un Pacto nor la Itbertad che 
raccolea tut te le forze di op-
posizione dalla sinfstra alia 
destra antifasrlsta con un 
programma minlmo, appog
giato dal movimento uni tar io 
e au tonomo dei partit i delle 
comisiones obreras » 

Arminio Savioli 

Magrit le: t La grande famiglia B, 1947 

Cento anni di pittura belga al 
Palazzo dei Diamanti a Ferrara 

Un'avventura 
terrestre 

e f antastica 
Da Ensor a Magritte, da Permeke a Van de Berghe e Delvaux, ai rap-

presentanti delle generazioni piu giovani, la mostra costituisce una 

efficace rassegna di una delle civilta figurative piu ricche d'Europa 

Magritte: particolare di uno degli otto carton! per i Le domaine enchante », 1953 

Si 6 aperta a Ferrara in 
queste set t imane 1 attesa mo 
stra dei Cento anni di plttu 
ra belga L'esposizione e or 
dinata nelle sale del Palazzo 
dei Diamanti e consiste in 
154 opere della Coliezione Gu 
stave J Nellens 

La most ra si muove da Fn 
sor e arriva sino alia genera 
zione di questo dopoguerra 
Le vane tappe di questa pit 
tura (real ismo, impressionl 
smo , espressionismo e sur rea 
lismo) sono il lustrate a t t ra 
verso i vari protagonist! di 
tali tenderize Ma i due pun-
tl di forza della manifests 

zione sono senz altro quelli 
che poggiano sulle ult ime due 
l 'espressiomsmo e U surreal i 
smo II movimento espressio 
nista e indubbiamente il piu 
impor tante dell ar te flammm 
ga e ha come suo esponen 'e 
principale Gustave Permeke e 
come luogo di nascita il vil 
laggio di Laethem Saint Mar 
tin, t ra Deynze e Gand, nelle 
grasse campagne bagnate dal 
Lys Questo villaggio ha un 
ruolo decisivo per Parte e la 
cul tura f iammmga La most ra 
si pub dire che presenti un 
compendio complete ed effica 
ce dei gruppi che in questo 

Importante contribute 
di « Critica marxista » 

LA QUESTI0NE 
AGRARIA 

DOPO L'AUTUNNO 
I problem) dell 'agricoltura italiana in s t re t to collegamento 

con quelli della mtera societa nazionale, le lotte e le prospett ive 
che s tanno di fronte ai lavoratori della terra , i compiti del 
nos t ra part i to e piu in generale le linee dl azlone proposte alle 
forze di sinistra, 1 problem! specifici dei vari set tori agncol i 
sono i temi affrontati nel numero di gennaio-apnle di Critwa 
marxista 

Attraverso venLsei lnterventl che danno un ampio pano
r ama su tu t to un ventagho di questioni di grande interesse, 
la rivista intende « contr ibuire al dibat t i to politico e culturale 
apertosl nel nost ra paese, dopo la conclusione delle lotte autun 
nali, sulJe prospett ive dello sviluppo economico e democrat ico . 
nella convinzione che la questione agraria costituisca un ele 
mento essenriale del piu generale impegno di nnnovamento e 
come tale debba essere presente nel dibat t i to , nella ricerca, 
nella elaborazione che ne conseguono » 

La nvista (si t rat ta di 450 pagine dl saggl ed interventi) 
assolve senza dubbio questo impegno che si e ra preflsso 
II collegamento tra lotte operate e contadme, fra citta e cam 
pagna va assumendo un sempre maggior rilievo anche alia luce 
dei problenu sollevati nel corso del l 'autunno Basta pensare 
alio spopoiamento delle campagne ed al continuo addensarsi 
della popolazione nei centri urbani con tutto ci6 che ne deriva, 
al continuo aumento dei prezzi di generi di pr ima necessita, 
all 'emlgrazione dal Mezzogiorno verso il Nord Italia e Pestero 
per comprendere 1 interesse delle anahsi , delle proposte avan-
zate su CrUica marxista Nell 'arco dei vari saggi si svlluppa 
un dibat t i to approlondi to che non da mente per scontato e per 
risolto, che non cade nella genenci ta di alcune formule e 
schemi che hanno blsogno continuamente di essere verificati 
alia luce degli svilupp) real] delle situazioni Con questo nu
mero la nvista da anche un notevole contr ibuto alia prepare 
zione della seconda conferenza nazionale agraria del Par t i to 

Ed e anche un invito a tut to il par t i to , a tutti i militanti , 
ad approfondire sempre piu questi problemi ed a farll diven 
tare oggetto di battaglia quotidiana per il nnnovamento delle 
campagne e piu in generale della intera societa 

a. ca. 

UNA NUOVA COLLANA STORICA 

Pisacane, La Masa e Balbo 
II ca ra t te re dist tnt ivo della 

sezione s tor ica dl una nuo 
va coliana di «classici Italia 
ni » (ma, a gludicare dal p r o 
g ramma, un discorso analogo 
si po t rebbe fare per quella 
filosofica, dove t rovano il mas 
s imo spazio le opere ricche 
di impegno civfle), di cui lo 
edi tore Fulvio Rossi ha co-
minciato la pubblicazione, mi 
p a r e sia dato dal rappor to che 
si viene a s tabihre t ra impe 
gno scientlfioD e socfale Que 
sti classici, sia per il nome 
del d i re t tore della coliana s to 
rica, one e Guido Quazza, sia 
pe r quelli dei cura tor] delle 
singole opere sia per la seel 
t a del testi , s embrano voier 
essere uno s t rumen to utile 
n o n soJo alle universita ed 
agli s tudiosi , m a anche alia 
•ocleta civile 

I p r imi due volumi pub-
Wioati r lguardano opere del 
Kaacane , del La Masa e dl 
Ba lbo . Alia « Guer ra combat-

tuta m Italia negli anni 1H4B 
IMil» di Pisacane ed aha 
«Guer ra insurrezionaie » di 
La Masa e dedtcato un volu 
me cura to da Salvatore Se 
chi INapoli , pp 593, L 5500) 
Non si t rat ta di opere stori 
che o tecniche, ma di lavori 
essenziaimente politic] Quel 
lo del Pisacane fu al centro 
di una discusslone e di un 
r ipensamento che po tarono i 
democrat ici piu avanzati a 
spos ta re Paccento dalla que 
stione nazionale a quella so 
ciale Queilo del Ls Masa, ap-
parentemente piu tecmco, si 
insensce ancn esso nella loir 
ta politica d) quegli anni, con 
tesi ben precise, anche se non 
del tu t to e iphci te 

E ' mer i to del Sechi aver 
messo in rilievo la sostanza 
politica degli atteggiamentl del 
La Masa, che per idee si tro-
vava agli antipodi del Pisa
cane, ma sapeva anche lul 
impiegare H s t rument l concet-

tuail concreti legati alia btrut 
tura reale della societa » La 
Masa voleva che i moderati 
potessero mantenere il con 
trollo della lotta Pisacane, in 
vece, si batteva per la rea 
hzzazione di una socieL^ so 
cialista Sul Pisacane il Sectu 
ha scri t to una introduzione 
assal equi lib rata senza ce-
dere alia tentazione di a t tua 
IJzzarne il pensiero II Sechi 
vede un elemento di debo 
lezza delie concezionJ del Pi 
sacane nell 'atteggiamento che 
egli assunse verso Garibaldi 
Si t rat ta di un osservazione 
interessante ma che va piu 
ampiamente diwcussa e veri 
ficata m tondo, anche Gari 
baldi Hnl sotto la direzione 
di Cavour 

Massimo L Salvadori , nella 
introduzione alia n Storla di 
I t a l i a» di Cesare Balbo (pa 
gine 638 L 5500) r icorda co
me la sua s tonogra l i a (e, piu 
in generale, quella nsorgimen-

taie> abbla avuto una « tun 
ziunp di celebrazione dt.i 1a 
ion pohtici e d] incitameiito 
prar ico» s tudiando poi, in 
concreto, quail furono questi 
valon Anche le affermazioni 
di metodo del Balbo (come 
quella che lo s tonco ha il 
dovere di giudicare) sono stu 
diate dal Salvadori per quel 
lo che esse venivano efietti 
vamente a significare sul pia 
no politico a cui tl Salvado 
ri npor t a anche le incom 
p iensKm e le ngidezze che 
possono essere avvertite in al 
cum gmdizi del Balbo sulla 
s tona d Italia Acuta e 1 ana 
hsl svolta dal Salvadori t>ul 
la difterenza tra le idee del 
Balbo e quelle del Gioberti , 
sul modo come si venne mo 
dificando nei Balbo il mito 
del p n m a t o italiano, che egli 
adatt& alle sue concezioni fi 
losabaudf 

a. I. 

• villaggio hanno lavorato, dai 
primi paesaggisti di fine Ot 
tocento I due fratelli De Cock 
a Lmile Claus al pit tore naif 
Ven Den Abeele, dal gruppo 
simbolista, con alia testa Gu 
stave Van De Woestijne ad 
Albert Seivaes che e un po 
come I anello di congiunzione 
col giuppo che acquistera de 
fmiliva fisionomia e consisten 
za subito dopo la fine deha 
p u m a guerra mondiale 

Pe imeke ha dipinto il mon 
do nella sua e lementare po 
tenza Non e tuttavia il p n 
mordiale cosmico di Nolde che 
egli cercava di cogliere nelle 
sue tele bensi it senso do' 
la giandezza dell 'uomo, che 
sta piantato sulla terra come 
un albero antico, il aenso 
deli uomo nella vastita, nel 
respiro potente degli o>tz?on-
ti nella t vagllata « Jtuijjia » 
delle st , jm, in cul vtta e 
mor te s 'avvicendano con nt-
mo mcessante, inarrestablle 

Dietro i suoi grumi terrosi 
di coloie, dietro la sua tavo 
lozza color cuoio, densa <s ca 
rica d 'ombra , s tanno i conta 
d im di Bruegel, fondatnenta-
le costante dell espressionismo 
belga Permeke e veramente 
un l iammingo non gli n u n 
ca il sent imento robusto , san 
guigno dell 'esistenza e n. jppu 
re il sent imento tragico di es 
sa Nelle sue immagini quin 
di non c'e mai debih 'a?ione, 
ma casomai un pessimism o 
energico, un pessimismo eroi 
co, che egli t raduce in foiine 
spesso cubisteggianti. 

Di un simile cubQ-espressio-
nismo partecipano ancne Gu
stave de Smet e Fr i ts Van 
de Berghe, ed anche Jules 
De Sutter , Foris Jespers , Hu 
bert Malfait, e persmo, a un 
certo momento , Edgard Tygat, 
che po t remmo definire un e-
spressiomsta candido, fresco 
nar ra to re di cronaehe e favo 
le contadme In una piu stret-
ta misura formale, sentira in 
vece il problema del cubismo 
un altro espressionista di pn
mo piano dell a r te fiammmga, 
Jean Brusselmans, p i t tore di 
netta e tagliente visione di 
n t m i essenziali, di una sintas 
si es t remamente semplice ma 
efficace, i cm personaggi e 1 
cui paesaggi, composti con as 
soluta fermezza, si rivelano 
unl tamente come un modello 
davvero msolito di ngore e 
impulso fantastico Ma per 
modi diversi, i nomi che re 
s tano da fare nell ambito del 
l 'espressiomsmo belga sono 
ancora da Leon SpUiiaert n 
Paul Maas tut t i artist! che 
appartengono ancora alia p n 
ma geneiazione del Novecen 
to Conviene tuttavia, a que 
sto punto , spostare 1 attenzio 
ne su di un altro aspetto del 
la pi t tura belga, queilo cne 
si apre sul fantastico e quin 
di sul surreale 

Ad una simile pit tura ave 
va gia dato il suo notevole 
appor to Ensor e ci r i p o u a 
ad essa anche un art] sta del 
gruppo di Laethem Saint Mai 
tin Fi its Van de Berghe 
che dall espressionismo cosmi 
c o t i a g i t o degli anni 20 25 
e nvulto sempi 
la creaz one d u 
t i m t e di una s 
tenci la n 
storescent 
n a n L im 
o r n d o si 
immag 

p u verso 
i , im allu 

una su„ t stiva ma 
nmers r m luci lo 

o fiedrle lut] lu 
nia il grottebco lo 
UL->colaiio a ques e 
da cui sembra sor 

gere una sorta di nu i u e s t ia 
na milologia quasi che Van 
de Berghe desse viia inquie 
Unie ed embnonole alle ener 
gie irrazionah che pe i \ adono 
la natura 

Ma la dove r n t s Van de 
Berghe procede anche in que 
sta sua nuova last mediant? 
la defonnarione e-spressioni 
sta anche be ormai tu in del 
la schematicila ctibistc ^giantt, 
vi sono al ii artisU t,ht; pro 
cedono nella dimensione al u 
cma tona e oninca con un or 
dine del tutto diverse Rene 
Magnt te e Paul Delvaux Si 
trat ta ancora di due a r t i sd 
della pr ima generazione del 
Novecento, ma con essi uscia 
mo dalle Fiandre ed en tna-

mo nel Beigio dej valloni 
p a t n a di quell artista vibiona 
n o che iu Telicien Rops Qui 
la t iadizione artistica e ass^i 
di i ierente da quella I n m m i n 
ga e cioe una tradiziowe piu 
avara e latta di artist] piu 
mentah che istintiv] salvo 
qualche ecccziont: s inie ide 
Ed e forse per questo che 
qui piu volentien e allignato 
U su r reahsmo prendendo tut 
tavia la sua part icolare spin 
ta iniziale dalla metafisica de 
ch inch iana 

Da tale presupposto infatti 
dopo vane espenenze, che 
vanno dal cubismo al neo pla 
sticismo per Magritte, dall ' im 
pressiomsmo all 'espressioni 
smo per Delvaux, si muovo 
no questi due artistl che in 
sieme ai maggion pittori fiam 
minghi hanno conquistato una 
risonanza largamente interna 
zionale Magritte verso il '25, 
Delvaux anche sotto 1'mfluen 
za di Magrit te verso il '36 

La sala dedicata a Magritte 
e senza dubbio la piu bella 
dell 'mtera mostra , poicbe vi 
figurano una ventina di capo 
lavori, t ra cui gli otto splen 
didi car tom che sono servjti 
per gli affreschi nel Salone 
d onore del Casmb di ECnokke 
esegiuti nel '53 La pi t tura 
di Magnt te e dominata da una 
ngorosiss ima logica, anche se 
si t ia t ta di una logica dell 'as 
surdo , dove 1 ironia la mah 
zia, U gioco hanno la loro 
par te ma dove e sotteso un 
sottile pensiero dialettico vi 
vamente intento a far scatu 
n r e le contraddiziom della 
real ta apparentemente fissata 
t ra le regole ab i tudmane del 
buon senso Magritte e un m a 
go moderno, e un affascinan 
te e civilissimo stregone, che 
met te in crisi i luoghi co
muni dei nostri rapport l col 
mondo, pei st imolare ed ec 
citare un contat to piu nuovo 

Preciso e scrupoloso nella 
esecuzione e nella cura ana 
htica del l ' immagme Delvaux 
e tuttavia all 'opposto di Ma 
gn t t e Una luce livida, da per 
pe tuo Limbo e quasi sempre 
presente nelle sue tele una 
luce uguale gelida dent ro cui 
t ra colonne, giardim, paesag 
gl pnv i di qualsiasi amma 
zione in stanze di frigido de 
coro, s tanno 1 suoi nudi mu 
h e b n le sue donne dai gran 
dl occlii fissi i suoi distmti 
s ignon m compassato abito 
scttro C e qualcosa di sonnam 
bohco in questa pit tura, anzi 
di funereo, e I 'erotismo che 
da essa promana e commisto 
ad un vago senso cimitenaie 

La mostra di Ferrara si 
chiude con le opere di dieci 
p i t ton delle generazioni piu 
giovani da Marc Mendelson 
che ha cinquaii taquattro anni 
a Pjeroo Roobjee che ne ha 
solo ventiquattro Tra Mendel 
son e Roobjee in ordine pro 
giessivo di eta si collocano 
Pol Mara, Ernest Van Hoorde 
Jef Van Tuerenhout . Gilbert 
Decock Yves Rhaye, Roger 
Nellens Nadine Van Lieide 
Guy Baekelmans L facile ca 
pire come questo gruppo di 
artistl non possa pretendeie 
di rappresent ire in modo 
m m p i u t o 1 ittnale Miuazione 
figurativa bel^i (he soprat 
tutto in qupsti d ipo ultimi 
anni ha nvelato una sorpren 
drnte ricche/za di un ion e 
entign1 plasl d ie Mancano in 
falh pai rcr ln nnmi che ac 
canto a quelli presentatl a 
vret)beio spn7aliro completato 
Pinsieme 

Limpiess inne che se ne n 
ca\ i e di u m condizione crea 
tiva (on t radd i t tona come e 
del resiu in qupslo momento, 
un po dovunque 

pur tra i modi proton 
ni nte mutVi M possono n 

t n iscpie i ^p«ni di una u ' 
r e n d i che non intende inter 
rnmofrsi la \ i r e n d i dell ar te 
belga c^in la sua eneigia ter 
rest ie e fanfastira col suo gu 
sto di m e i e t ol suo dolente 
sentimento dell uomo e con la 
sua t rasparente virtu mtellet 
tuale 

Mario De Micheli 

Progmmmi Rai-Tv 

venercii S O 
TV nazionale 
9,30 Lezioni 

I rdnceic sfoin niatema 
tJLa iiiduslut agiariL ]LI 
tcratura italiana 

12,30 Antologia di sapere 
II lungo viaggio la via 
di Cnsto ultima puntata 

13,00 L Europa dell'esrate 
breve 

13,30 Telegiornale 

15,00 Replica delle lezioni 
del mattmo 

17,00 Lanterna magica 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
a) Vangelo vi \o. b) le cit 
ta del jazz 

18,45 Omaggio a Franco 
Mlchele Napolitano 
Musiche per organo com 
poste da ex allievi del mu 
siusta scomparso Mazzot 
ta Napoli Di Martino Ce 
ce Sohsta Enzo Mar 
chetti 

19,15 Sapere 
Vila model na e igiene 
nicntalp 4a puntata 

19,45 Telegiornale sport 
Cronaehe italiane 

20,30 Telegiornale 

21,00 TV7 

22,00 Vivere tnsieme 
L * onginak » si intitola 
Un cosfrutlore Ne e auio 
re Gio\anm Guaita Regia 
di \ntonio De Giegono In 
Uipieti tra gli altri 
Emilio Marchesini Irene 
AIoisi Guaita cerca di mu 
strare attiavcrso il con 
trasto tra due industrial] 
dell edilma le ingcnuita 
della gente die \ i \ e nelle 
citta 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10 00 F Im 

Pt r Roma c zone colleaate 

16,00 TVM 

18,30 Corso di inglese 

21,00 Telegiornale 

21,15 II capitan Coignet 
SeLonda puntata dello 
scentggidto di produzione 
[] Tiled ltalidna sulle av 
i tn tu ie di un soldato di 
N ipokune 

22.05 Incontro a Pasqua 

Radio 1° 
Giornale latlio OI-Q 7, 8, 10, 

72 73 14 15 1 / 20, 23 05. 
e Coiso di lingua mglcse, 6,30 
Maltuttno musicalc, 7 10 Mu 
sica slop, S ZO Lc CBnzonl del 
mottmo, 9 Voi ed lo, 11,30 
La radio par in Scuoie, 12,10 
Conlrappunto, 13,15* tl can-
lamtavola 13 30 Una com 
media in Ire-ita minuti, 14 IS 
Buon ponienggio, 1G « Onda 
vcrdc ii 1G 2L Per voi 310 
vam, IS Arcicronaca, 18,20: 
Per ah amici del disco; 18,35-
Itatia che lauora; 18,45: Week
end musicale, 19,05 Le ehia-
vi della musica, 19,30 Luna-
parl . 0,15 La civilta delle 
cattedrah, 20 45 A qualcuno 
piace nero 21,15 I concert! 
dl Torino Direttore Stanislau 
Shrovacewsky Violoncellista 
Mstislai Rostropovlch 

Radio 2° 
Giornale rnd o ore 6 30, 

7,30 8,30, 9,30, 10,30, 
11,30, 12,30, 13,30, 15,33, 
16,30, 17,30, 18 30, 19,30, 
22, 24, 6 Svogliat! e cant a; 
7,43 Billardino a tempo 41 
musica, 8,40 I protagonist), 
9 Romantica, 10 Vita di 
Beethoven, 10,15 Canta Ser
gio CcntI, 10 35 Chiamate Ro
ma 3131, 12,10; TraimUsloni 
rogionali 12 35 Cinque rose 
per Milua, 13 Hit Parade; 
13,45 Quadrante, 14,05 Juke
box, 14,30 Trasrmtsioni re
gional 1, 15,03 Non tutto ma 
di tutto, 15,15 15 minuti 
con le canzom, IS 40 Ruolo 
e moto-i, 16 Pomerldiana; 
17,35 Classe unica; 1S,40i 
Siaiera siamo ospitl di ; 19,20: 
« Come io vi ho amato »; 20,10 
Ratfaclo Pisu, 21 Cronaehe 
del Mezzogiorno; 21,15 Tea-
tro stasera, 22,10 Piccolo di-
zionaiio musicale; 22,43- Le 
nostre orchestre 

Radio 3° 
Ore 9 30: La Radio per la 

Scuoie, 10 Concerto di aper. 
tura 10,45 Musica e linma-
q.ni H i s Aich vio del di
sco, 11,45 Musiche italiane 
d'oggl, 12 20 L'epoca del pla-
noforlc, 13 Intermezzo, 14 
Fuon repertorlo, 14,30 RI 
tratto di autore, 15,05; Arcan-
gclo Corelil 15,15 Giovanni 
Batlisla Pergolesi, 17 Le opl-
niom degli altri 17,10- Cor to 
di lingua Inglese; 17 45: Jazz 
oggi 18- Not zie del Ter to, 
18 45 Piccolo piancta, 19 IS: 
Concerto della sera, 20 15: 
L'adattamonro nel mondo anl 
male, 21 II giornale del Ter-
zo, 21,30, Casanova non a 
evaso dai Piomb!; 

Controcanale 
TRO\ WO II. CWIPION1 -
?T quiz di Mil < Bnnqmrno -
am In gm te a quahhe pole 
mua — na tioiato il < cam 
pintie» 0 compirjj?Pssfl che 
sia, nella pet nana della napn 
letana inmana Manaltna Fu 
ftllo ed ha raggmntn dunque 
il teltn delle sue ambizmm 
Raramenle, infatti, una 11 
cenda apparentemenle cos? 
tiascurabile ha poiuto dtmo 
straie 1 meccamsw di base 
su cm si fo??rtff il succt'ssn di 
un ceito tipo di evaswne te 
lei istva basata, sopraitulto 
sul rispecchmmento di terti 
lati deletion del pubhhea 

Miltom di persrme (Iredict 
fino alia sellimana scorsa se 
condo 1 dati del servmo api 
mom della RAD seguouo in 
jatii rt Rischiatutto pei po 
t$rsi identificare con i piota 
gomsti di una trasimssione 
che puu diUiibune — nel no 
me di una equ 1 oca «cu l tu 
ra » fatta piu di memoria che 
di xntelhqenza -— alcune cen 
Unaia di vugliaia di lire (a 
mdiom) A^aporando cosi, sia 
pure in 1 ta indiretta, un po 

di quella ncdiezza (he la ••o 
ciela esibi^ce quotiaiaua iwn 
te pur vm-ntenendola mag 
qtungibtle 0am 1 ma4a a Hi 
sclijdtutlo m^imma e unci 
ta mdiretti di mthom di spet 
tatoii the nel per^onaqgio del 
protaganwta ,i identificano 

Per raqgiunqeie tutta\ in if 
lertue del ^nccesso telei iv 
vo (e dunque per coiiqwsla 
re pwfessianalmeide una uti 
le posmone alia RAJ TV) hi 
snqna che que ta mitizzazmne 
ed idenhfcazmne assuma un 
1 alto ahbastanza idenltficabt 
le meno labile rfi quel che 
possa esseie mm cronaca 
quotidiana Occoire wsnm 
ma che il « campinne » lauv 
almeno per qualche t.ethma 
na cost die il suo vm 0 di 
lenti faalmente idcntificabile 
creando una smia di pioces'-o 
di simpal'a antipatia che {ac 
cia distuteie polemizzaie e 
— 111 defmtna — ncordare la 
liasmissmne cui si ufensce 
e I ei auone che propane Que 
sto e accaduto con la recente 
polemna al RischiaUittn e con 
la difjtale tincita di ieri se 

la della « campionessa » lo 
cui piewua sara sutyciente 
vioUio pinttappn, per richia 
mate la pios,ima sctttmana 
dinanzi m i idea aitn spetta 
ton cd a'inientare qualche 
cronaca mondana m put 

Dettn questo non icsta che 
aggitinqae the oltic a questo 
mectantsma - final mente fun 
ziananle dopa settimane rfi 
anonimita — il telequi? di Ban 

I qiouu 11 f lonfermato anche 
ten seia come una >cialba ri 
petizwne dell 01 ntai lunga it 
cenda dei quiz televistvi Una 
tiasmisstnne cost snstanzial 
mente debale che la RAI TV 
per sostenerla m qualche mn 
do von ha tmruta di meqho 
che mandare in onda <sul p n 
7710 caiiale (e dunque sul pro 
giamma pi mewe della sera 
ta) filmetti dai veio dohciiro 
bih di produzione amettcana tl 
cm intento fondamevtale sem 
bta quella di COKL. ncere \l te 
lespeitatore a pas^are senza 
esitazwne e senza rnnorso sul 
secondo canale dommato da 
Mike Bongmrno 

vice 

Anche con l'informazione . 
sidifendonoituoiinteressi 

file:///irendi
file:///ntonio

