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«Le descrizioni 
in atto» 
di Roversi 

Poesia 

ai 

ciclostile 
Perchfe uno scriltore « af-

fe rmato» ri f iuta i cana-

li dell ' industria culturale 

Una demistif icazione de l -

la condizione ambigua e 

colpevole del l ' in lel let tua-

le oggi 

Q u a l e s i g n i f i c a t o p u 6 
a v e r e oggl . 11 f a t t o c h e u n o 
s c r i t t o r e « a l f e r m a t o » (co
m e si d i c e n e l g e r g o d e l 
c o n s u m l c u l t u r a l l ) r i n u n -
cl p r o g r a m m a t i c a m e n t e a d 
u n a p u b b l i c a z i o n e d l p r e -
s t i g l o e d l s u c c e s s o , e t l r l 
p e r s o n a l m e n t e la s u a u l t i 
m a o p e r a al c l c l o s t i l e — 
t r a l ' a l t r o , n o n s e n z a q u a l -
c h e d l s a g i o — a . ' f i d a n d o l a 
p o l a l i a l e t t u r a d l p o c h l 
a m i d ? I n u n a s c e l t a d e l 
g e n e r e , c o m p i u t a d a R o 
b e r t o R o v e r s i c o n le s u e 
46 Descrizioni in atto (1963-
1969) In g r a n p a r t e p r i m a 
d'or.-i l n e d i t e , e 'e a n z l t u t t o 
e s c o p e r t a m e n t e 11 r l f l u t o 
d e l c a n a l l b o r g h e s l (g l l 
c d i t o r l , I n f o n d o , s i equ l -
v a l g o n o t u t t l : s embrc i d i r e 
R o v e r s i ) e d e l v a s t o 
« p u b b l l c o » c o m e f r o d e 
t l e l l u s o c i e t y d e l c o n s u m l . 

C e r t o , q u e s t a r l c e r c a d l 
n u o v e v i e , r l n t r a c c l a t e In 
u n a r e g r e s s l o n e a l ive l l l a r -
t i g i a n a l i e p r e i n d u s t r i a l i , e 
d e s t l n a t e a u n a p i c c o l a 
c e r c h l a d l l e t t o r l , h a l iml -
t l c h e e f in t r o p p o f ac i l e 
c o g l l e r e : u n a t t o d l r ivo l -
t a I n d i v i d u a t e , m o r a l i s t l c a , 
v e l l e l t a r i a , e f a t a l m e n t e 
( o g g e t t l v a m e n t e ) u n pec -
c a t o d i o r g o g l i o l n t e l l e t t u a -
l e . C u i s i p o b r e b b e c o n t r a p -
p o r r e , p e r a l t r o , l ' e s t r e m o 
r l g o r e m o r a l e c h e m u o v e 
q u e l l a s c e l t a n e g a t i v a d l 
p a r t e n z a , q u e l d i s p e r a t o 
t e n t a t i v o d l s o t t r a r r e l a 
p r o p r i a r a c c o l t a p o e t l c a 
a g l l e q u i v o c i e a l l e m l s t i -
f t c az lon i d e l m e r c a t o (e a 
R o v e r s i s i a c c o m u n a in 
q u e s t o — p e r c e r t l v e r s i — 
A n d r e a Z a n z o t t o , c h e h a 
p u b b l i c a t o t e m p o fa a p r o -
p r i e s p e s e u n p o e m e t t o , i n 
u n a o s c u r a t i p o g r a f l a de l 
T r e v i g i a n o ) . 

M a p o s t o i n q u e s t i t e r 
m i n i 11 d i s c o r s o n o n an-
d r e b b e m o l t o p i u i n l a ; 
m e n t r e n o n m a n c h e r e b b e -
r o n e p p u r e p r e c e d e n t ! p i u 
o m e n o i l l u s t r i . Q u i e 'e in-
v e c e u n s e n s o p i u s o t t l l e , 
c h e s c a t u r i s c e — o i t r e c h e 
d a l g e s t o e s t e r n o d e l l a 
p u b b l i c a z i o n e a l i a m a c c h i a 
— d a l t e s t o s t e s s o d e l l e 
Descrizioni: u n r l d i m e n -
s i o n a m e n t o d e l f a t t o l e t t e -
v a r l o , s t r a p p a t o a i s u o l 
/ e c c h i e n u o v i s a c r a r l ( l a 

s o c i e t a d e l n o t a b i l i , i sa-
l o t t l , l e m o d e r n e t i po -
g r a f i e , l e e l e g a n t ! edlz io-
n i , g l i u f f i c i - s t a m p a , le ve-
t r i n e , 1 p r e m i ) e a f f i d a t o a 
p i u u m i l l t r a m i t i ( l a c o p l a 
t i r a t a a l c l c l o s t i l e e diffu
s a a m a n o ) ; u n a d e m i s t i f i 
c a z i o n e d e l l a s o d d i s f a t t a 
c o n v i v e n z a — n e l l o s c r i t t o 
r e « a f f e r m a t o » — d i p r i -
v i l eg i a n t i c h i Go s c r i v e r e 
c o m o a t t o s q u i s i t a m e n t e 
p r i v a t o , s a o r a l e , s e p a r a t o 
d a l l a q u o t i d i a n a v i t a d i r e -
l a z i o n e ) e d i v a n t a g g i m o -
d e r n i ( i l s u c c e s s o , i l con-
s e n s o d i u n « p u b b l i c o », i 
f a s t i d e l l ' i n d u s t r i a c u l t u r a 
l e ) ; e s o p r a t t u t t o , in t a n t l 
v e r s l d e l l a r a c c o l t a a p p u n 
t o , u n v i o l e n t o e s a r c a s t i -
c o s m a s c h e r a m e n t o ( a n c h e 
a u t o c r i t i c o ) d e l l a cond iz io 
n e a m b i g u a e c o l p e v o l e 
d e l l ' l n t e l l e t t u a l e ogg i , c o n 
l e s u e a u t o s u f f i c i e n z e su-
b l i m l e f a l s e p r e t e s e d l In-
c l d e n z a s u l l a r e a l t y , c o n 
g l i a l i b i d e l l e s u e o p p o s i -
z i o n i m e r a m e n t e « l e t t e r a -
r i e » e l e v e r g o g n e d e l s u o 
r a p p o r t o c o n 11 p o t e r e (d i 
s u b a i t e r n l t a . e p r i v i l e g i o al 
t e m p o s t e s s o ) . 

R o v e r s i c e r c a l n s o m m a 
— c o n u n a s c e l t a e p t r e m a : 
p r e c a r l a , c o n t r a d d i t t o r l a , 
m a a g o n i s t l c a — di r lpo r -
t a r e l ' a t t o d e l l o s c r i v e r e , 
p e r s e e p e r gli a l l r i , al
i a s u a d l m e n s l o n e p i u ele-
m e n l a r e , m e n o m i s t i f i c a t a 
e c o m p r o m e s s a e c o r r o t t a . 
B la c a r i c a a u t o c r i l i c a de l 
s u o i v e r s i i n v e s t e lo s t e s 
s o s e n s o d e l l a s u a « o p e -
r a z i o n e » : d e l l a q u a l e egll 
e il p r l m o a c o n o s c e i e 
c o n t r a d d i z i o n l e l i m i t l , m a 
n e l l a q u a l e a l t i v s i ve-
d e u n a p i cco l a , f rag i le , m a 
t a n g i b i l e ( f ra l a r t o s p r e 
c o dl p a r o l e ) p o s s i b i l i l a d i 
g i u d i z i o c r i t i c o s u l l ' i m l v c r -
s o n e o c a p l t a l l s t l c o c h e lo 
a v v o l g e . 

©Ian Carlo Ferretti 

Controcanale 

Franco Sa.-narl: II mnre si muove ». 1970 

Pitture recenti di Ruggero Savinio, Tano Festa 
e Franco Sarnari csposte a Roma 

Lirismo e paura 
del sentimento 

L'onda di 17 metri per 6 dipinta da Sarnari - Gli intemi medirer-
ranei di Savinio - Gli affetti di Festa - II senso umano di questi 
giovani cosi liricamente ricco si ferma, per paura del sentimento, 
su una soglia che chi guarda i quadri, invece, vorrebbe valicare 

Ruggero Savino: « Aprire », 1970 

I! pittore Tano Festa 

Visitantlo a Roma le mo-
s t re di Ruggero Savinio (« II 
gabb iano») di Tano Fes t a 
(« La t a r t a r u g a ») e di F ran 
co Sarnar i (« La nuova pesa ») 
il mio occhio e s ta to eccita-
to in lensamente dal la novi-
ta e dal la violenza del liri
smo delle immagini ma, al
io stesso tempo, dalle imma
gini e venuto uno s t rano alt 
al sent imento e come un do-
loroso rifiuto aU'ospansione 
vitale della sensibili ta. II sen
so umano di questi giovani 
cosi ricco l i r icamente si fer
m a su una soglia che chi 
gua rda i quadr i , invece, vor
rebbe va l icare . E ' come se 
questi pittori soccliiudossero 
una finestra su uno spazio 
s t raord inar io della vita per 
subito r ichiuder la p res i da l 
panico deU'immensita e della 
vital i ta in t ravis te . Riflettendo 
poi su questo lirismo ambi-
guo, m ' e venuta in mente la 
si tuazione umana di Andrej 
Bolkonskij in 1 Gue r r a e 
P a c e ». 

Accade a Andrej di scopri-
re il cielo pprcorso d a grandi 
nubi navigant i come vascel-
li quando r i ap re gli occhi, fe-
rito e solo, t r a i morti n i la-
menti del campo di bal tagl ia 
sotto Mosca. Gli accade di 

mi su ra re col sent imento quel 
cielo cosi azzurro e cosi im-
menso come se lo veclesse per 
la pr ima volta. Voglio dire , 
per i quadr i cli questi giova
ni. che il lirismo autentico 
della vita moderna ancora 
una volta nasce nel pieno del
la t ragedia e della cosciqnza 
di essa . 

Accade cosi a Sarnar i , 
a Fes t a e a Savinio, e a tanti 
altri giovani intransigent! cri-
tici e accusator i del modo di 
vita borghese e della societa 
dei consumi « a l l ' amer icana » 
—- spesso al limit? del rifiu
to della pi t tura perche riduci-
bile a merce 0 a propaganda 
del s is tema — accade di ri-
scoprire e di r i t rovare pittori-
camente un senso lirico ener-
gico e fluido della vi ta e del 
cosmo m a di ave r e subito 
paura e diffidenza per il fiu-
me dei sentimenti che si av-
via. Allora nel dipingere inter-
viene un controllo ora spieta-
to ora ironico sul lirismo. 

Tano Fes ta , d esempio, ha 
un senso s t ruggente degli af
fetti familiari , dell 'amicizia, 
della memoria del fanciullo 
che s 'annida neH'uomo che 
cresce , de l l ' amore in una gior-
na ta umanamen te pulita. Pit-
t o n c a m e n t e lavora su ingran-

II secondo quaderno di « Classe » 

Due anni 
di lotte 

II significato e le implicazioni politiche del-
I'azione operaia - Sbrigativi giudizi sul PCI 

II secondo quade rno di 
« Classe 11 (febbralo 1970 • Edi-
t r ice Dedalo) esamlna 11 si
gnificato ed i contenut i delle 
lot te opera ie del 1968-69, che 
« r a p p r e s e n t a n o — come si 
afferma nella presentazione 
— un punto dl r i f enmen to e 
dl svolta ;-er la politica del
la S in is t ra . Le ipotesi , le ela-
borazioni , gll esper iment i set-
torial i degli anni passa t i nan-
no t rovato per la p r i m a vol
ta una verifica concre ta nel 
movimonto di massa a livel 
lo nazionale. Porze velleitarie 
e verbali sono scomparse ; 
nuove forze poli t iche si sono 
collocate a l l ' in terno del movl-
mento operaio . la s t ra tegia 
della Sinis tra ha subitu un 
processo di cn t i ca , di verifi
ca, di riolassificazione ». 

Senza dubb io l ' iniziatlva 
presa d a « Classe » e di note-
vole interesse; in saggi e do-
cuinenti infatti si cerca di 
t racciare una « s t o r i a » dei 
momen t ! di lot ta dl maggio-
re intensi ty d i e , di fatto, pol 
ap r i r anno i grandi processi 
de l l ' au tununo dei cont ra t t l . 

II « quade rno » apre con un 
a t t en to saggio di Renzo Ste-
tanelli che, fomendo utili ele-
ment l di ricerca e di dibattl-
to, compie un 'ampia analisi 
dei profondi nui tamont i a w e -
nut! nelta classe operaia Ita
lians dal 19511 ad oggl. 

Classe operaia , parti t l e sin-
dacati nellc. lotta della Mar-
zotto il tenia di una ricerca 
di Giuseppe Pupillo. Ellida 
Pietropaolo esamina mvece la 
lotta alia Pirelli con t ro l'or-
ganizzazione capi tahs t ica del 
lavoro e per la democrazia 
d i re t ta cor reda ta da docu-
ment i mteressant i quail 1 vo-
lantm! umta r i dei t re sinda-
cati , i gioniali di fabbri-
cu, prese di posi / ionc del par-
titi, del grtippetti es t remis t i . 

Alia luce delle lotto d'au-
tunno, anche sulla bat lagha 
opera ia alia Pirelli, 6 p r o p n o 
ques ta r iproduzione di docu
ment! che dii il senso delle 
posi t ion! us t ra t te e velleitarie 
dei gruppet t i , che, via via, so
no r imas te s e m p r e piu Iso
late. 

Le lotte alia F ia t dalla fi

ne del 1968 a l giugno 1969, 
con una documentaz ione am-
pia, anche se la scelta cl sem-
bra abbas tanza « g u , d a t a 11 
per da r modo al l 'autore di 
ap r i r e una a p e r t a polemica 
net confronti del nos t ro Par-
t i to, cost i tuiscono 1 'argomen-
to del terzo saggio. In ques to 
quad ro , vista la ser ie ta di in-
tenti che « Classe » si propo
ne, ci s e m b r a abbas tanza 
sbrigatwo il giudizio da to sul 
nos t ro Par t i to quando si af
ferma che « l e forme di in-
lervento d i re t to del PCI nel-
le lotte r imangono legate al
ia sua prospet t iva politica at-
tuale, quella che lega ognl 
possibility di progresso reale 
ad una al ternat iva di gover-
no al cent ro s inis t ra , alterna
tiva irrealizzabile senza la 
par tecipazione o a lmeno l'ap-
poggio con t ra t t a to dei comu-
nisti 11. Sigmfica, ques to , sor-
volaie, come se non esistes-
sero , sulle v a n e prese di po-
sizione del nos t ro par t i to , sul 
legami s t re t t i fra lotta di fab-
brica e lotta per le r i l o rme 

— che fanno par te , sono il 
fulcro della nos t ia s t ra tegla , 
•— sulla necossita di allargn-
re s empre di piu il Eronte di 
lotta, le alleanze della classe 
operaia 

Al tn due saggl affrontano 
— quello dt Aldo Agosti e di 
Giuseppe Manenti — 11 pro-
blema del delegati opera! 

II « q u a d e i n o » si conclude 
con un saggio di Lucio Liber-
tlni sul t ema « i l control
lo operaio come strategla del
la s i n i s t r a» in cul si fa un 
bilancio delle varie esperien-
ze di lotta alia Piat, alia Pi
relli, Rhodiatoce, Marzotto per 
t r a rne considerazionl che in-
te ressano tu l to 11 movlmen-
to democrat ico. II r appor to 
delegati • s indacato , 11 sinda-
c a h s m o « nvoluzionar io » che 
in realtii — afferma Libertini 
— « r ip rodur rebbe gll erro-
rl de i rana rco-smdaca l i smo» , 
la crtsi del centro-slnlstra, lo 
sbocco delle lotte, 11 ruolo del 
PCI e del PS1UP, la polemi
ca con i gruppi nunoi ' i tari , 
cost i tuiscono element! dl sti-
molante d ibat t i to . 

a. ca. 

Una nuova edizione delle Opere 

Tommaseo 
rovesciato 

Cade I'interpretazione moralistlca dello scrittore 
cattolico e viene alia luce il suo impegno politico 

Niccolo T o m m a s e o passa ancora , nella nostra cul tura , 
come scr i t to re mora l i s ta , chiuso con intransigente r igore 
In s6 s tesso o, a lmeno, r ipiegato nell 'assidua ricerca di una 
veritii inter iore . Le stesse vicende es terne della sua vita 
s embre rebbe ro riportabilt alia calegoria della occasionahla, 
come fosse in lut prevar lcante su ognl a l t ro Interesse la 
tendenza al l ' introversione. Capovolge, invece, ques ta inter-
pretazione tradizionale Michele Cataudolla in una agile rico-
s t ruzione della personal i ta di Tommaseo premessa alle 
« O p e r e i> da lul cura te (Ntccolb Tommaseo , Opere, Casa 
Edi t r lce Fulvio Rossi, Napoli 1969, pagg. 849 L. 7.000) per 
la collezione dei «Classici i taliam 11 d i re t ta da Alberto del 
Monte. 

Cataudella individua in Tommaseo , fin dai pr imi anni 
della sua formazione, « d u e opposte to rze» : la passione let-
terar ia , (per educazione, «pedan tesca e umanis t ica n), e 
un 'accesa «sensibi l i ta per 1 problemi vivi de! suo tempo >i. 
La ideologia cattolica, poi , sostanziera di se quella pass ione 
e quella sensibilita: e l ' impegno cul turale e la fede rellgiosa 
t enderanno a confluire neH'azione sociale c politica. Tutt 'al-
t ro che occasionale fu, perci6, la sua partecipazione alia 
lotta politica: tu, invece, una scelta consapevole e delibe
ra te , la na tura le prosecuzione e verifica della sua ricerca 
ar t is t ica . Gh stessi c lamorosi episodi di opposizione pole-
mica — 1 dissensi , ad esempio, col Manin du ran t e la lnsur-
rezione veneziana — non sono dovuh a n g o n s m o morali-
stico e a s t r a t to , m a sono anzi la r iprova della sua «coe-
renza » e della sua « fedelta » ai « pnnc ip i ». 

Tommaseo b c o n t r a n o pr ima al l 'msurrezione perche non 
crede alia possibility dl t ras tor tnar la in guerra conl ro PAu-
str ia : e ostile poi a l l 'annessione al Piemonte perche conce-
pisce il Risorgimento non solo come lotta politica cont ro 
r A u s t n a , ma anche come lotta per 1.1 t rasronmizione della 
societa « m favore degh icleali popo lan it 

Per questo , la sua ideologia politicn e tehgiosa non chia 
n sce solo la sua collocazione nelio ( schieramenio risoi^i 
menta le i>, ma e sottesa a tul ta la sua attivtta di scr i l tore 
Lo s ludloso in lui non 6 scisso daH'uomo la cul tura C pel 
lui s t rumen to di inle'.li^enza o dl t ras ormazione del mondo 

II profilo di Ca'audella tende a fornire una fisionomia 
inedita del poeta da lmata . che appa re pui t toslo che uggioso 
e aduggialo per remore di a t t a rda to bigott ismo, hbnio da 
pregmdizi nei confronti della cul tura laica 0 rozionahsta, 
dalla quale anzi mu tua spesso e t r aduce « neH'ambito dello 
sp in tua l i smo cattolico 11 le pill a v a m a t e istanze dl o r d m e 
polit ico e sociale. A memor ia della b i t t agha politica 0 cul
tura le che egll condusse den t ro II cat ohces imo i tahano non 
k forse inutile n p o r t a r e , con Cataudella, a lcune parole della 
sua accusa (da lui pagata col carceio) al vescovo dl Tre-
\aso: 0 ...vergogna che i nemicl della rehgione si facciano 
di tensori de ' d in t t i de ' popoli e gl: uomini religkisi non 
abbiano parola so non per comand.ire silcnzlo e villa.. » 

Ma, a questo punto, occorre rilovare una cer ta Incon 
grueiiza del volume, che nsu l t a privo propr io di quegll 
scrit t i su cui Cataunella conduce 0 vei lllca il suo intervento 
I testi presentat i (« II Duca d'Atene 1). « Fede e bellezza » e 
lo «Poes ie ii) sono precedut i da premesse essenzia.i e so-
guiti da note esphcat ive dello s tesso Cataudella: forse un 
discorso piu appro tondi to andava fatlo a lmeno per lo Poe
sie, ma e evidonie che il l lnute b della « formula » ent ro cul 
6 tenuta la Collezione. 

Armando La Torre 

dimenti fotografici, sui nomi 
cari e sulle parole slampiglia-
te, su ricordi pit tonci enfra-
ti a far par te del « Kitsch » 
come i nutli famosi di Miche 
langiolo, su frammenti di na-
tura s tampigl iat i nel quadro 
come emblemi . 

II senso lirico c abbas tanza 
affine a quello di Marin Schi-
fano ma ne rifiuta l 'abbando-
110 al flusso. Cosi ironizza la 
immagine in chiave t ra meta-
fisica e pop (il pr imo Andy 
Wahrol) volge la commozione 
in i lari ta di ragazza ta oppu-
re muta i quadri in pictre 
tombali e in epigrafi del sen
timento. Dalle campi ture ver-
di azzurre rosse del colore 
il sent imento t rasuda come 
muffa r ivelalr ice di un 'acqua 
profonda: ci h a guidati a una 
sorgente Fes t a e ci alza con
tro una misteriosa lapide. 

Ruggero Savinio, poi si 
chiutle in una s tanza nella 
quale f i l trano luci e suoni 
del Medi ter raneo piu so lare e 
erotico, e muta il giuoco di 
amore in una angoscia di 
ca rce ra t i . P i t tu ra tut ta di 
f rammenti , di spiragl i , di ge-
sti abi tudinari , di fuga dal
la luce, di ossessiva a t tesa , di 
figure umane come fochi fa 
tui e di misteriose relazioni. 
L'ambiguita erotica deH'imma-
gine medi te r ranea non e Ion-
tana da quella di un Cre-
monini e di un Tornabuom. 
Ma, al momento pittorico che 
I'eros dovrebbe espandersi e 
c r ea r e tutto un mondo di r ap 
porti e possedere cid d i e ama, 
ecco che Savinio si r i t ra re e 
invece della cosa conquista-
ta dipinge il desiderio ango-
sciato di essa . 

La tensione lirica e forlissi-
ma e, per non essere sentimen-
tale, il pittore intellettualiz-
za l ' immagine in una sorta di 
lontananza clie sconfina t ra i 
ruderi di Pompei e la fa in-
dugia re di fronte agli encau-
sti della Villa dei Misteri (la 
tecnica del t ra t to a pastello 
e grafite su grandi fogli poi 
intelati realizza ass ieme una 
mimesi e una :ance ' laz ione) . 

F ranco Sarnar i espone un 
solo quadro : « II marc '\ muo
ve v che misura metri 17,55 
per 1.95. ed e divisibile in 
tre «pezzi » di pari misura . 
F,' una grande onda gng i a 
con t rasparenze verdi e az
zurre abbuia lc La maniera 
pi t tonca monumentalc e geli 
da II molo dell 'nnda sem 
bra mura to . La costriizione 
pi t tonca e come 1'iperbole di 
un fologramma. Chi guar 
da sta dentro l'onda 0 me 
glio dentro questa evneazio 
ne mtellel luale dcll 'onda e 
della nalura 15' un'ontla clie 
ha spa /za to via 'ulti gli og 
getti del noslro presente e che 
vorrebbe riporci in un prin 
cipio, in una situazione lima 
na piu libera II gigantisino 
• di onginc |iop' forse Sarna 

n iiensa a un 'a l lernnl iva pil 
tonca al Cfiiadro nvuilgenk1 

F III di J a m e s Roscnqiiisl 
II gigantisino e un tentniivo 
ant isent imenlale dovrebbe 
consentire u r r iavvicinamenlo 
alle cose e d a l e <.' seiilinien 
to lirico una dimensione l ied 
da e capace rli orgnni/zazione 
del senso umano per l.i visio 
ne. Cunosamentc renerg ia 
della na tura volge in didalti 
ca e si •-compone in una se 
quenza volutamente inerte. 

La pos^ibilita uioderua del 
lirismo 1) indicata in uno 
spa/10 a trallo, nen primitive) 
for.se pet a l t ra silu.i/ione so 
ciale e altri uomiiu Anche 
qu ; I'ene gia dell V i c - non si 
espande e non po s'Vde ma 
subisce o m e un inl ngl iamon 
to e una vivise/.inm. 

Dario A/icacchi 

• (H.illo » m pi'm 1 H'l.i \nn 
nbl)iamn rn/u/u \>\ jaccntlo 
precede!? la prima punlala 
del intern < rptdlii 1 giovedi 
rlelhi signnra Giulia dalla 
brere presentazione di I'lern 
Chiara, 1 dirkienti telcniii 1 
ahbiana inlesti imbilitaie >•, 
con Varolii) diretto dello sent 
tore, il prociiannna, ttppurc .s'c 
ablnano xemphecweme valuta 
meltere le mam aranli Sta 
di lotto die le parole di Chin 
ro, pu) che a una preicnta 
zione. ^embrarano nurore a 
una mterpretazione anticipo 
la, anzi a una (iuntificaziori> 
dello scenetppalo: lo xcritto 
re, infalli, n ha dello ehe la 
rersiane lelerinina del suo 
saaaclto gli sta bene e che 
il raceonlo, oltre che un << (fial 
la », vuol estcre un quadro di 
ambiente. Adevso che lo sap-
piamo, non ci resta che stare 
a redere quel che ci rerra 
offerta sul video. 

La nostra speranza di assi 
s'/ci" a ir'n wcneoa'a'o (lie 
(. Inpen la tecuu a del « (jial-
lo » tier conduire iin'indaijine 
di costume, se non altro, in 
rapporto con la concreta real 
Id italiana dei nostii fjiorni, 
e sempre viva. K, a dire il 
vero. la firma di Piero Chiara 
sul soqqetto di questo I gin-
vetli deila signora Ciiuha la 
aveva naltizzata. Non stare-

mo a formulaic qiudizi sulla 
base fit una sola punlala la 
^peianza. come c nolo, e I'ut 
lima a inoiire. e anche un 
iiuzia pmttosto deludenle co 
me quelle cut ahbiamo assisti-
to puo essere snperalo in suo 
nonie Tiittavia, non possiamo 
fare a meno di notare che 
I'unpianto della storia cosi co
me ci e stato delineate, appa
re piuflosto veccluotto e sear-
sainente passibile di inattesi 
svilunpi. Permnagai e am 
biente sono e vero. della pro-
vincia italiana- ma di una 
proi incia convenzionale, rtsa-
piifa e priva di risvolti e di 
illuminaziani. 1/aovio della 
narrazione, curata da Paolo 
\'uzzi e Massimo Scaqlione, 
d'allra parte, e apparsa all
elic troppo piano. Non .si fa-
ceva il verso ai " gialli » aine-
ricani 0 inqlesi, e vero: ma e 
sitfficiente non copiare qli al
tri per baltere una via ori-
qinale '> 

Lo scoiiipio urbane - Nel
la sua seconda punlala. la 
nuova rubrica curata da Gitt-
lio Macehi, Habitat , e entiala 
di qello in arqomenlo, preci-
sandosi, ci pare, come una 
rubrica dt urbanistica. La 
Iraltazione orqanica dei pro
blemi dell'urbanislica pud dar 
luoqo a discorsi di grande in-

leie^se e respire, specie se 
nlenta a esempi concreti: e 
gia il .•icrmzio di G/on Lmfli 
Pali su Geneva ci ha fornito 
numerose iudieazioni. La piu 
impnrtante delle quali ei sem
bra questa: che il « ea.so <> di 
Napoli, con le sue jrane e i 
suoi erolli tragici dovuli alia 
speeulazione edilizia non d af-
talto un 1 casa », dai tiiomen-
tn die a Genoua (e dove altro 
ancora?) si pud ritrovare lo 
stesso jenomeno. 

Per una rubrica di urbani
stica, lutlavia, il servizio di 
Poll era ancora troppo tradi
zionale. Vogliamn dire clie, 
nello stile e nel modo di pro-
cedere, esso somigliava irop-
po ai servizi di TV-7 0 di al-
Ire rubriche gmrnalisliche, 
Mancava un'orig'male e spe
cimen lormula di inchiesta: 
sapratlutlo mancava tm'anall-
si approjondila delle cause 
politiche, sociali, eeonomiche 
dd tenomeno. compiuta sulla 
scoria d>a'! striimenti che la 
scienza (dalla geojisica alia 
eeonomia politica, oggi cl of-
Ire e che una rubrica cultu
rale dovrebbe avverlire la ne-
cessila di adoperare coslan-
(entente e con proprielA per 
individuare le leggl generali 
dei fenomeni descrUU. 

g. e. 

Programmi Rai-Tv 

TV nazionale 
9,30 Lezionl 

Inglese. storia educazio
ne musicale. biologia, aero-
tecnica 

12,30 Antologla dl s a p e r e 
Le ore dell'uomo. ultima 
puntata 

13,00 Oqgi carton! anlmatl 

13,30 Telegiornale 
15,00 Replica del 

programmi del mattino 

17,00 Storia dl una nota 
che s tonava 
Sceneggiaio di Fiorenza 
Pucci 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV del ragazzl 
a) II sapone, la clutarra, 
la pistola e a l u e meravi-
glie; b) Gli eroi di cartone 

18,45 La tede, oggl e 
Conversazione dl 
P. Mariano 

19,15 Sape re 
fmparare a nutrirsi, lfl 

puntata 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache Italiana 
Oggl al Pariumento 

20,30 Telegiornale 

21,00 I glovedl della 
s ignora Giulia 
Seconda puntata del « gial-
lo » diretto da Paolo Nuz-
zi e Massimo Scaghone 
con Helene Remy 

22,00 Sichellla 
Documentano di Renato 
Tomasino e Michele Ro
mano sulla Sicilia degh 
arabi 

22,45 Ouindici minuti con... 
Canlano Renato Greco e 
Maria Teresa Dal Medico 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
19,00 Corso dl tedesco 

21,00 Telegiornale 

21,15 La ter ra vlolenta 
E' la prima parte di un 
documentano sul vulcani 
in attivita Le immagini 
sono state filmate perso 
nalmente e vengono com
mentate dal famoso vulca-
nologo Haronn Tarzieff 

22,05 Un colore per 
II mondo 
Programme musicale 

22,50 Medlclna oggl 
Ha inizio una nuova rubri
ca, dedicata all'aggiorna-
mento professionale dei 
medic!. La cura Paolo 
Mocci, con la collabora-
zione di Giancarlo Bruni 
e Severino Delogu. La rea
lizza Virgilio Tosl 

Helene Remy 

Radio 1° 
Glornalo radio: ore 7, 8, 10, 

12, 13, 14, 13, 17, 20, 23) 
6,30) Mettutino musicalej 7,1 Oi 
Taccufno muslcalei 7,30: Muslca 
espresso) 8,30t Le canxonl del 
mattino; 9i Vol ed lot 11,30i 
La Radio per le Scuolai 12,10i 
Contrappuntoi 12,43i Ouadrh 
togllo; 13,15: Scacchlera dl can-
sonli 14,16) Buon pomcrlggloj 
16i Programma per I raganli 
16,20i Per vol glovanti 18i 
Arckronaca; 13,20: Cnnion) ah 
lo sprlnti 18,45i Un quarto 
d'ora dl novltas 19,05s Glradl-
scoi 19,30i Luna Park! 20,l5t 
Aacolte al fo saraj 20,20i 
s Leonore ». 

Radio 2° 
Glomale nilloi o n 6,25, 

7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 
11,30, 12,30, 13,30, 15,30, 
16,30, 17,30, 18,30, 16,30, 
22, 241 6> Prima dl comlncto 
rej 7,43i Blllirdino a tempo dl 
musical 8,14i Muilca aapreuoi 
9i Romantlcai lO,15i Cairtono 
I Camolaonth 10,35. Chlamata 
Boma 3131] 12.35i Invlato 
speclalej 14.05: luKe-boxi 
16,15) Plata dl loncloi 16i 
Pomerldlanai 17,55> AparlMvo 
In mualcai 18,S0i Stasera ala
mo ospltl dl..., 20,10: N m » 
la mualcai 21,15. Novltai 
21,40t La nostro orchestroi 
22,43i « La donna vestlta dl 
Blanco »i 23,05: Muslca laa-
gera. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto dl apartu-

toi 11,40: Muslche dl M. P. 
MussorgsKli 12,20: Callerla del 
melodrammai 14,30: II disco 
In vetrlnai 15,30: Concerto) 
17: Le oplnlonl dash altrli 
17,40: lazzramas 19,15: Tutto 
Beethoven! 211 II elornaie dal 
Terzo; 22,20: Rlvlsta delle ri-
vists. 

VACANZE LIETE 
SAN MAURO MARE - RIMINI 
PENSIONE VILLA MONTANARI, 
Via Pinela, 14 Tel. '1-1096. Memo 
marc in me/?o al vci'dc. zona 
\ci'amenle iranciuilla. cnnierc 
con-sclva ser \ i / i . cucina 'oni.l-
^nola. parchc^gio. C.imfno e scl-
lembrc 1600 1111)0 Lindio 2200 2500 
futfo comprcso AMOSIO nitcrpcl 
laloci. Sconto banihini. Dn. orop 

VISEMIiA - RIMIXI - PENSIONE 
FIRENZE. Tel .18 227 Su! m.iro, 
canicrc bnlconi. cuoina rom.iiuio. 
la. Bassa 11)00 l.uglio 2301), tulto 
compi'oso Altn lntoi'pcllatoci. 

RIMINI - PENSIONE LAUREN-
TINI. Tel 2G.7:)2 Vicina marc, mo-
floi'na, Cilnlcrn enn senza ser\izi 
(liimno c sclliMiibro 1700 lilOO 
l.uglio: 2200 2-100 \soMo inl.'lpol-
l.itcci 

HOTEL VIRGINIA - B E U , \ R l . \ . 
Tclclono -li) 218. Centraie, ambicn 
lo moclenlo. ascensorc, aulop.il" 
co Oesliono propnn Oiugno 
soltenibre 2 000 2 200 I.tiuho-
.iiioslo :|100.):»0 lulln coiopivso. 

RIMINI - PENSIONE GRAN 
BRETAGNA. Vi.ile fanlucci 2 
Tol 22 01') r.O in ill. u-c zona 
li.iiKliiillissiina. .iinp'o ai irrlino. 
ultimo liMll.uncnlo H.issa 2 000 
\lt.i 22(10 :tni)0 i'onii)l("s«n i' 

\ RIMIM per un l ido sogiiioinc 
,ll ill.ir.- PENSIONE SOUVENIR, 
Vi.ile Tivnlo. 10 To) 21 111.1 
PENSIONE FORTUNATA, \ „ilo 
Cornions 21, tel 21)^)0, virini-i 
•.una mart', cucnui c.is.ilin^.i. p.n" 
i hogmo. gi.uilino ScoiHi por co
nn: 1U1 

PENSIONE PESARESI Ri-".i.L\ 
Rl \ Tel '19 U'l I'oM/iono (ran 
ouill.i conloi touilc. calllorc con 
baK.ino o b.mno. anihirntc faun 
li.ii'c. paicluMl1".. (Iiimno c -ol 
(ombre I'MKi h.ulio 2100 
2')0II l i n o oinpi.-Mi 

SAN MAURO MARE Dl RIMINI-
PENSIOXE SOPHIA. Tel (05411 
'I0KJ2. jModcnia costriizione sul 
mare, tranquil! 1, Comoro con 
moderni comforls, balconi, bar, 
parcheggio, cucina eccellonle 
Mnggio, giugno e setlenibi'? 1700 
Luglio 2 100 Agoslo 2 600, (into 
comprcso Gesliono propriotario. 

MAREBELLO - RIMINI - PEN
SIONE TONONI, Via Rosmini, 65. 
Tel. 32.84). Vicina mare, Iran-
quilla, cucina romagnola, giarrli-
no, parcheggio. Bassa 1.C50 coni-
plessive. Alia mlerpellaleci. Di-
rezione proprielario. 

RICCIONE - PENSIONE MARINA, 
Viale Verga. Tel. 41.941. Tran-
quillissinia, vicinissinia mare, 
eoniforls. cucina casalinga. Bassa 
2.000 complessive. Alia inlerpel-
laleci. Geslione iiroprictano. 

UN AMBIENTE familiare per 
Vol a Mlsano Mare. Loeahla Era-
sile Forh. PENSIONE ESEDRA, 
ucina mare, balconi, eamero con 
e sen/a ser i i / i . acqua eakla e 
fretlda assicurala Tranqinllila. 
Guigno e seUembre 1000 !7~)i) Lu 
film e dal 24 al 31 luglio 2250 2400, 
dal 1. al 23 agoslo 2050 21)00. 
tutlo eompreso. Tel. 45 000. 

RIMIXI «VILLA SANTUCCI », 
Via Pansano. 83. (el. 52 285. Nuo-
\a , Mcinissima mare. tranqinDa, 
tulle eamero acqua eorrente cal-
da o tredda. Ba^sa 1700 conipies-
s n e Alia mlorpellaleci. (.c-uonc 
propria 

VISERBA Dl RIMINI • I'EXSIO 
XE GIAI.PIX \. Via Snlcino, 20. 
lol 38,010. Nuo\ lamina, nio.lerni 
. oml'oi'ts. \Kim.ssima marc, en 
i ma lom.mnoh familiare. Mag 
gio 1 500 guigno I 1)00 1 700, lu 
alio 2200. .most.. 2 701). sollem 
lire 11)00. tulto compiOMi Cabnia 
mare 

RIMIXI • H1VABF.I.I.\ - HOTEL 
SARA. Tel. 20 077 Direll.imente 
sulla spi.iggl.i. eonforloiole, n-
nomalo Bas-a da L 1 81)0 a lire 
2 200 coiuplessne. Alia pi ' 1 / / ! 
morlici. Parclieuaio coperto. In 
(erpellaleei 

1 riciie cabine ni.u 
RIMIXI PENSIONE SENSOLI. poll.ltivl Ge-lion.' 
Tel 27 '.Hill \ M ,iei l a. 10. 'li'tio 

S\X MAURO MARE - RIMINI 
PENSIONE VILLA PATRIZIA -
Tel 40 153 Vieino mare am 
lilia. i e.unero eon seiua doeca 
0 \\C P.iulipg'jio. tiall.Mir'nto 

ulaillili.ire lla-,-1 slag 1500 1.00 
1 '.gl.o S'OII MOD tulto ,om;l -so. 

•\goslo .nlor 
pi'opnolai. 

d.-l-ll.it.l. 150 111 m.iro ,mu ' . an j BELLARIA - HOTEL BERTI Po 
quill.i. a tubenie i anu la io , imr ,' i ed abhon I rue coniei'e do. c a 
re con sen / . doom i e \\(" ;»a: :,. et\ dili.vidailto eamero i\o<\ la 
. Iioggio olnin.' , a, m.i loin 'iiio | p'-|\ il i ogni ,omoi(s aiin.pnco 
,,. Ma f g i "^u :n v . e sell, inln-e M.t'lcio. mu i .o scttomliio liio 
1 Will 1300 M-,l..i 2)111. ' HKI \ll.ill 800 'Ollll Lu^.m 2 100 2 700 tutto 
2600 2300. i n to conipre.so. \o inpre>o. 

HOTEL ADRIATICO - BELLARIA. 
Tel. 44.125. ConiplelametKc rin-
novato all'esterno ed all'interno. 
Caniere con balcone e servizi 
privati. Nuove sale. Grande par-
co. garage. Interpellatcei. 

PENSIONE GIAVOLUCCI, Via 
Ferraris, 1 - RICCIONE. 100 ill. 
mare. Giugno seltembrc 1000, 
1-15 InglKi: 2 000; 10-30 luglio: 
2.200: 1 20 agoslo: 2.600; 21-31 
agosto: 2 000. lutlo comprcso. Ge-
stione propria. 

Qui si niangia bene! Rimini: 
SOGGIORNO VILLA FESTIVA, 
Via Costa. 21. Tel. 28.031, poclll 
passi mare, moderna, veramenle 
tranqinll.i. camere con-seirza doe-
cia, \VC, balconi, parclicggio. Bas
sa 1700-1.800. tutto comprcso. 
1 15 luglio nr.v7o spccialissimo. 
Alia mlerpellaleci. 

^piaggia Stile mare o cucina 
abboiidiinte a RICCIONE • HOTEL 
REGEN - via Marsala Tel. 42.788 

vieinissimo mare tranquillo • 
par, heggio camere con docoa WC 

bassa 1600 1000 media 2000-
2200 2600 alt.i 2800 3000 • tutto 
eonipreso cabine mare 

IGEA MARINA • HOTEL INTER-
NAZIONALE e BELLARIA . HO
TEL MIMOSA flno a 10 ifiugno e 
wllenibre 1700. 1130 giugno 1800 

luglio e 17 31 agosto 2300 • 1-16 
igosto 2700 • tuttl contorts • Scri
vere U.D 1 Dir Albcrghl • Fer-
rnra p lnne lU Foschtui. 4. 

RIMINI (Torrepedrera) HOTEL 
BELLI Via Somalia Moderno 

a 10 metri d il c u r e tranquillo 
cueina rom.ignola ablwndanle -

tulle camere eon telel.Hio oassa 
moil 201)0 aim interpellated • 
i in tieggio prn alo lirezione pro

pria 

RICCIONE Pcnslnne CORTINA • 
1'el 42 ?34 vicum marc • mo
derna con tutti I contorts • cu-
ettin gemnna bassa stag. 1600 • 
qlta interpellated • ambiente fa
miliare • acqua calda e fredda. 
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