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Saggi 

La " teoria critica della societa » da Lukdcs a Ma reuse 

«Rischio calculate » del 
pensiero rivoluzionario 
L'opera di un giovane studioso ricostruisce le Hnee del dibattito che la 
cultura marxista ha affrontato con slancio e rigore a partire dagli anni 
venti del nostro secolo - Lenin e I'Ottobre: il vero punto di partenza 

La s l tuazlone at tualc del 
m o v i m e n t o operaio . caratte-
rizzata, a l ivc l lo intcrna7io-
nale . da d ivergenze e contra
st! anche profundi, rende 
piu c h e mai neccssaria I'esi-
genza di uno sv i luppo tcori-
cu i m p e l u o s o del marxismu. 
E non vi e dubhio che un 
tale sv i luppo es iga , tra I'al 
tro, a n c h e una approfondita 
conoscenza, e un ripensa-
mento , del la stessa storia 
del marx i smo c del la sua in
fluenza sulla cultura conlem-
poranea e sulla nostra irn-
m a g i n e del mondo. 

In ques to quadru, anche 1 
contrjbuti c h e alia storia del 
marx i smo provengono da 
ambit i che non coincidono, o 
non co inc idono in tcramente , 
col m o v i m e n t o operaio, van-
no valutati e apprezzati al 
loro g ius to valorc: per il lo-
ro i m p e g n o conosci t ivo e cri-
t ico, per r a t t e g g i a m e n t o 
apcrto e appass ionato c h e 
talvolta — o forse spesso — 
li caratterizza. Ta le 6 certo 
il caso del l ibro di un gio
vane s tudioso mi lanese , Gian 
Enrico Rusconi, La teoria 
critica della societa (Bolo
gna, II Mulino, 1900, payg. 
304, L. 3000) . dedicato al io 
svo lg imento di quel la va-
sta corrente culturale , fon-
d a m e n t a l m e n t e ispirata al 
marxismo, c h e va dal Lu
kacs di Storia e coscienza di 
classe, e dal Karl Korsch di 
Marxismo e filosofia ( l 'una 
e l'altra opere del 1923*24) . 
attraverso un ricchissirno di
batt i to f i losofico e sociolo-
gico , s ino ai recenti scritt i 
di Herbert Marcuse, c h e 
tanta influenza sembrano 
avere ne l l e sp inte intel let-
tuali dei gruppi di avanguar-

dia degl i s tudenti in rivolta 
contro la societa dei consu-
mi e contro l ' imperial ismo 
americano. 

Non so lo Lukacs e Korsch, 
ma anche altri esponent i di 
ques to f i lone del la cultura 
contemporanea , sono stall — 
piu o m e n o a lur.go — mili-
tanti attivi del mov imento 
operaio o suoi simpatizzan-
ti; e con le corrcnti ideo-
log iche che nel mov imento 
s tes so hanno finito per do-
minare , si sono in vario mo-
do scontrati . E tuttavia, net-
l ' ins ieme, sarebbe giudizio 
superf ic ia le attribuirc so lo a 
torti di quest i intc l let tual i 
il d i f f ic i le rapporto con la 
realta del soc ia l i smo e del 
c o m u n i s m o : vero e, semmai , 
c h e proprio non aver saputo 
s e m p r e operare con I'intelli-
genza e la dutti l ita neeessa-
rie nei confront! di questa , 
o di al tre , correnti di pen
s iero s impatet iche , a lmeno , 
nei confronti del marxismo, 
e u n o di quei prohlcmi di 
autocrit ica e di valutazionc 
storica c h e si pongono for
se c o m e necessari per gli ul-
teriori svi luppi del la teoria 
r.el m o v i m e n t o operaio . 

E resta c o m u n q u e il fatto 
c h e 1'itinerario cul turale cul
m i n a t e in quel la c h e si de-
f inisce la «Teor ia crit ica 
del la soc ieta >, c c h e ha co

me piu noli esponenti Hor-
kheimer, Adorno, Marcuse, 
si e sempre posto, a l m e n o 
come rnornento di autoco-
scienza dei suoi esponent i , 
contro la societa capitalisti 
co-borghese e per una rivo-
luzione radicale che riapris-
se al l 'uomo — secondo le 
tesi di Marx — le prospetti-
ve di un e n o r m e ampl iamen 
to del la sua liberta e de l l c 
sue possibil i ta di espansione . 

Questo i t inerarlo cultura 
le e s egu l to con estrema at-
tenzione nel libro di Rusco
ni. La crisi politica e socia-
le della horghesia net pri-
mo dopoguerra, le i m m e n s e 
speranzc suscitate dalla RI 
voluzinne di Ottobre, la de-
cadenza teorica e pratica 
della socialdemocrazia. die-
dero, agli inizl degli anni 
venti del nostro secolo, un 
i m m e n s o s lancio alia ricer 
ca marxista. II dibattito teo-
rico e cul turale raggiunse 
un grado alt lss imo. e, spe-
c la lmente in Germania. in-
fluenzn a lcune tra le piu 
spiccate personality intcllet
tuali del rnornento — c o m e 
Karl Mannheim, per esem-
pio — e cosl i tu) il t erreno 
di formazione dei giovani 
studiosl piu apcrti al nuovo 
e piu drammat i camente im-
pegnat l , con tutta la loro 
personality, nella lotta con
tro le categoric del pens iero 
bcrghes i , f igl ic , a loro volta, 
del la oppress ione e del la re-
press ione del capitale. 

Punto di partenza ideale , 
al l ivel lo del la e laborazione 
teorica e concet tuale , fu la 
battaglia leninista contro il 
marx i smo del la Seconda In-
ternazionale . Questo non ap-
pare, in verita , dalla ricerca 
di Rusconi — ed 6 probabil-
m e n t e il piu ser io appunto 
c h e p o t r e m m o muoverg l i : 
ma vero e che senza Lenin e 
senza I'Ottobre non si spie-
gherebbero quel Lukacs, 
quel Korsch, e in g e n e r e 
que l l e r icerche intorno al 
marx i smo c o m e teoria rivo-
luzionaria, e non solo c o m e 
teoria immediata della rivo-
luzione polit ica, che cosl at-
t e n t a m e n t e ed acutamente 
sono s tate r ipercorse nel li
bro di Rusconi. 

Momento chiave del nesso 
tra marx i smo e « teor ia cri
tica » e cer to — c o m e bene 
individua I'Autore — la dia-
let t ica; e , piu prec i samente , 
la comprens ione , che e pro
pria del la dia lct l ica di Marx, 
c h e l 'uomo conosce i! mondo 
( e se s t e s s o ) s e m p r e attra
verso una mediazionc spe-
cifica, c h e e di carattere so-
cio-economico. (« I fatti, c h e 
i sensi ci trasmettono , sono 
soc ia lmente preformati in 
doppio senso: at traverso il 
carattere storico de l l 'ogget to 
percepito e il carattere sto
rico delPorgano percett ivo. 
Ambcdue non sono mera-
m e n t e natural! ma format! 
attraverso l'attivita umana », 
scrive Horkhcimer nel 1937. 
r iprendendo il Marx dei .Ma-
n o s c n l t i del '44 e del la 
Ideologia tedesca). Contro il 
posi t iv ismo. l 'obbiettivismo, 
lo sc ien l i smo, il falso rea-
l i smo, borghesi , la polemica 
e implacabi le: c non 6 una 
polemica inut i le se ancora 
oggi , e spesso tra i piu avan-
zati teorici del marxismo 
contemporaneo (quale , ad 
esempio , Althusser in Fran-
c ia) r inf luenza del positivi
s m o — nella sua odicrna va-
riante europea che e lo 
struttural ismo — apparc 
non del tutto debellata. 

Certo, privi legiare la dia-
lettica, significa muoversi 
sempre su un filo di rasoio 
tra Hegel e Marx: c, a par-
tire dal Lukacs di Storia e 
coscien:a di classe, questo 

ha voluto dire scivolonl e ri-
cadute indietro, da Marx a 
Hegel . Ma oseremmo dire 
che questo 6 un rischio • cal-
colato »: al contrario del pen 
s lero borghe.se, tronfio di se 
e del propri schemi. il pen 

slero rivoluzionario, come la 
prassi della rivoluzione, see-
glie eont inuamei i te il rischio 
e I'insieurezza. E" proprio 
della conservazione privile-
giare la sicurezza, gli sche 
mi formali apparentemente 
perfetti . la predeterminazio-
ne del futuro Noi — aveva 
detto Marx — nor. s iamo i 
etiochi della cucina dell'av-
venire: sappiamo soltanto 
che il s is tema borghese 
va distrutto, per impedire 
che esso distrugga l'uomo 
Aver sempre tenuto ferrna 
questa consapevolezza, da 
vanti alii; delus ioni c alio 
sconfitte personal! e ideali, 
non e il minor merito della 
scuola della « teoria critica 
della societa » E va ringra 
ziato un g iovane studioso. 
quale e Rusconi, di aver ri-
costruito per noi con esattez-
za scientif ica c rigore di me-
todo. questo drammatico ma 
viventp it inerario del pen
siero moderno. 

Mario Spineila 

In vetrina a Budapest 

Gli ungheresi 
di Garibaldi 

BUDAPEST. oennaio 
II libro dl Marcello Venturl 

Vacanza tedesca e statu tra 
doito in unRherese dalla casa 
editrice Euro pa e stampato in 
una ediztone popolare dl 30 
niua copJe, e in una edlzlone 
speeiale. riservata al sonl del 
« club della letteratura » dl 2 
mila cople. 

Ventun ha gia incontrato 
successo in Ungheria anche 
con Bandiera bianca a Cefa-
Ionia Nel glorni scorsi lo 
scrlttore e stato ospite delln 
casa editrice che lo ha pre-
sentato ai lettori nel corso di 
un tncontro svoltosl In una 
deile maggmrl l ibrene dl Bu 
dapest. 

c Durante 11 mio soggiorno 
Dudai>estino — ha detto Ven 
t u n — ho avuto occasione di 
osservare con quanta attenzio 
ne stano segulte in Unghena le 
opere della letteratura Italia 
na. E impressionante conosce-
re 11 touile delle tlrature e 
scopxire che 1'lnteresse per i 
Ubri e comune a tutti gli stra
ti soclali: dairintellettualo al-
I'operaio ». 

Lajos Lukacs. appassionato 
studioso dei rapportl s tonc i 
tra Italia ed Ungheria, nel pe-
riodo nsorgimentale, e autore 
dl un lmportante libro sulla 
vil» e I'attivjiii di Stefano 
Dunyov, eroe ungherese che 
fu in Italia al fianco dl Ga
ribaldi (Con Garibaldt per la 
liberta: la vtta e fatltiita di 
Ste/ano Dunyov IS 16 ISS9 
Edtztont Gondolat • Buda
pest 196S). 

11 libro su Dunyov 6 tl 
frutto di una s e n e di ricer
che tn archivi italiani. magia-
n e rumeni che 11 Lukacs ha 
compiuto tn quest! anni. La 

(igura del < garlbaldino n un-
gherese viene cosl ampiamen 
te lllustrata ed anahzzata al 
la luce dl una vnsta docu 
mentazione. 

L'autore di questa in teres 
sante rievocazione storica ha 
ora In proparazione una mi) 
nografla sin rapportl tra I'lta-
lia e gli emigniti magian dal 
lilfil al 1867 

Lo studio della lingua nana 
na tn Unghena si e ormai 
esteso a numerosi ordim di 
scuole e I'uscita della secon 
da edlzlone del grande dlzio 
nariu Italiano Un<;herese. del 
prol Gyula Herczeg vtene a 
colmare un v-uoto che si era 
creato nel corso di quest) ul 
timi anni. 

« In questa seconda edizio 
ne voluta dall'Accademla del
le scienze — precisa il pxofe* 
s o ' Herczeg — abbiamo cer-
cato di far tesoro dl quanto 
e stato pubblicato nel cum 
po delta lesstcografia itallana 
negli ultimi qumdicl anni. Nel
la redazlone del dizlonarlo 
ci siamo prefissi di descrive-
re e presentare l'italiano co
mune, quello dplla nostra epo-
ca. Cosl abbiamo dato am-
pio spazio al termini politici 
scientifici, medicl ed econo-
mici senza escludere I neolo-
gismi e determinate espressio-
nl tip'.che del gergo. Abbiamo 
adotUito un lesslco professio-
nale e scientifico: dal campo 
della radiotelevisione all'astro-
nautica. dnlla fisica atomica 
all'industna tessile. daU'auto-
mobtlisrr.o alia meccanica. Ab
biamo voluto in tal modo 
soppertre alia mancanza dl d i -
zionari tecnici speciallzzatc». 

Carlo Benedetti 

Contro 

Le piccole sviste del «numerone» 
Sul t numerone » di 24 Ore 

cftf presenla il panorama 
tconomtco italiano e inter-
ncnonale dei l^CS — con 
ampie prerwion: per I'anno 
append mxzialo — ci sono 
OLiiamenle parecctiie cose: 
Qalle ilalisttehe sulla rn& 
duiione e sull occupoanne. 
il cut rapporto nsulla an-
ccro piw ttavorevole ptf» t 
latcraton alle consid/ra-
zicnt svlla politico econo-
mica. sul MEC e sulla crisi 
monetaria. Ma questo jasci-

colo di fine danno, pubbli
cato dal oiornale de/l'As^a 
lomt-arcla non 6 tnlere^ante 
tanto per le ci/rc elencale 
« per it scontate o><erva-
ncnt che le accompaannno 
quanta per eerie sceite cu 
rio^e e stanihcative 

La rubnea « lo parota ai 
parhli ». ad esempio. con 
ttcne articnh dt Pucoti per 
la DC. Fern pet U P.SJ. 
La Malta per H PHI e Ma 
laoodi per U PL/. Almeno 
iotto questo aspetlo, dunqut, 

it panorama che I'. Ore of]re 
li suoi lettori appare pint-
tOfto anguflo. al punto che 
r-.cr.e il sospellc che lorse 
i Fvdatlon r/.'l volume uano 
atjclti da acuta miopia 

Certo not i;amo lieti che 
ne«<un pnrtaroce t&dronale 
ahhto mm pensato di chw-
dere un parcre ai dingenlt 
del PCI H dsaloijo con oh 
sfrullatort e am chi U to 
sticne ed aaltn il « sistema 
del prOfttto» nm e I laio-
ratori italiani lo facciamo 

con la lolla. Ma meltcrsi 
d paraocch; per fingeie che 
nan esistano dtcci milioni di 
ilahani all ' oppotuwne rfi 
questo rcaime a pore Iran 
camente un po' troppo E 
qii'-<.to anche se 1'insntenia 
con cut i teoretrirt del PSl 
e del PRI iOftcnaono su 
IM Ore la politico dei red-
diti spxeoa ampiamente per 
che1 costoro sono cosl ben 
otpdatt dalle colnnne del 
O-.ornale padronalc 

sir. se. 

E' aperta a Roma, fino a tulto febbraio, una bella 
mostra di opere dei maiolicari di Castelli Nelle sale 
del Palazzo Venezia sono presentate 178 maioliche 
di collezioni pubbliche e private che documentano 
assai bene I'eccezionale maestria tecnica e artistica 
raggiunta nel famoso centro d'Abruzzi dai maestri 
e dalle boMeghe operanli dalla prima meta del se
colo XVI alia fine del secolo XVIII. Nel catalogo, a 
cura di Lello Moccia. e traccjato un efficace profilo 
della storia secolnre della maiolica di Castelli in tutte 
le sue variola tecniche e stilistiche. 

Schede 

II coltivatore 
del Maryland 

Ona via di mezzo tra u 
racconto d'awenture e la sa 
tlra. scritto con intenzloni se 
misene, flutluante. nel deft 
nirsi, tra I generl «allegoria 
morale » e « farsa » — plii o 
meno e cosl che va d e s e r t 
to U libro / / Coltivatore del 
Maryland di John Barth (Riz 
zoll. 19fi« lire 5.20(); pag. 1025) 
Negli Stati Uniti questo volu 
me dl mtlle pagine ha porta 
to tortuna e sucresso al suo 
autore nel I960, e gia qui in 
Italia minaccia la fama dl 
bestseller Ma a noi pare 
piuttosto che i) DUhhlicu si SIB 
lasclato mipressionare non 
soltanto dalla reputazione dello 
autore all'estero (Barth e con 
siderato tra 1 due o tre ml -
gl ion romanzien amencan i ) 
ma anche dalla « grossezza » 
del suo romanzo: grossezza 
uguale * grandezza ». sembra 
essere stato 11 pensiero del 
compratore, e invero v'e qual-
cosa di calcolato da parte 
dell'autore nel presentare un 
testo cost gigantesco al pub-
bhco medio: quasi avesse vo
luto crearsi una sua speeia
le e pnvata Divtna Comme-
dta. U suo capolavoro stravol-
to. giudicando (evidentemente 
l'autore non fa fatlca a scrt-
vere) che « o la va o la spac-
c a » , sui piano commerciale 

II testo. sotto questa veste 
dl romanzo pseudo-storico, e 
d*'ncrocio imitative del Tom 
Jones con II Don Chisciotte. 
altro non e in realta che una 
specie di autohiografia fanta-
stica. smossa sul piano della 
neutra descnzione di perso-
naggi e di situazioni m ge
nere abbastanza avvilenti. Al 
suo inizio tl libro apre anzJ 
quasi possentemente, e sor-
prende per I'agtlita dello sn ie 
e per l'onginahta della tema 
tica; person3jZ!jio cent rale e 
non un eroe d'armi o di la-
vella, ma un poetastro medio
cre in tu'.to: nel suo raro e 
banalissimo po»>:are. nel suo 
perenne mfantilismo, nel suo 
disquisire a \-uoto. nella sua 
pignzia e generale ton'aggi-
ne: e qua ben colta e la 
generale attitudine (o man 
canza d'attitudine* dell'uomo 
cosiddetto di leuere. che sosti 
tuisce ad una aggressiva pre-
sa dl coscienza della realta. 
amabili o meno amabili ver 
si e passatempi. Ma purtrop 
po I'aver srelto per eroe i'ar-
ttsta tiptcamente mediocre, ed 
II continuare a descrivere le 
sue dis^razie e ingenuita per 
ben miile pagine. non ha JT:O-
va;o al racconto: ben presto 
U lettorc perde mteresse ao 
un personagi;io w fondo cosl 
poco s:gnif:cante. e dei resto 
al!e avventure deU'eroe e a4 
significati che si supporreb 
bero da cogliersi o meno da 
cosl dett.-uii.ito resoconto ai 
un amb:en:e e d'una vnta. nul
la asjgmn^e o n e s c e ad ag 
giungere l'autore. alia sua 
chiusura, amniesso che u :ei-
tore abbia awiro tempo e fan 
tasia di seguire sul p;ano in 
faiti soltanto fant.isioso e per 
cunositn storica l'nmmurrn:ar 
si dei p:ccoli event! londtne 
si e amencani del TiK) 'K.KI 
tl libro iascia 11 suo iettore 
« vergine » d: o^ni deduzione 
sintetica da far-i a prenno 
di ianta costanza. 

AI massimo ;>.i;r.'i>iie dedur-
51 cne l'autore abb:a voluto 
gentilmente prendere in giro 
se stesso e gli artisti in ge-
neraie; msomma recitare una 
specie di mea culpa in chia
ve farsesca e tn abltl sette-
centeschi per megllo camuf-
fame I'ovvteta. E si sa che al 
pubbllco benpensante c sem 

pr*- piuciutu sentire dendere 
artisti e letterati. commise-
rarne I'inadattabilita, 1'incapa 
cita pratica. (arne figure me 
diocri e ridicole. proprio co 
si come ha prefertto I'auto 
re. E da questo accordo tra 
vislone (o autocritica) dello 
autore e pubbllco un poco 
invipento. e nato II bestseller 
deg.i anni '60 

Vorremmo ricordure oerO 
che John Barth ha ai suo 
attivo lavorl in stile di orevi 
romanzi o s e n e d! racconti 
assai piu ongtnall: anzi U ro 
manzo Fine delta strada (an 
ch'esso iradotto da Rizzoli) 
benche di sole l«i)2»o pagme 
e s cnt to con ben minon pre 
tese e senza nfacimenti let, 
teran s tonc i . e secondo noi 
da considerarsi romanzo in 
telligente e pungente. e piu 
difficile a scriversi per la sua 
tematica ben sviluppata, che 
non questo suo abile ma ele-
fantesco chef-d'oeuvre. 

Amelia Rosselli 

Settimanali 

Piaget 
e la 

nascita 
della 

intelli-
genza 

L'fc'zpress na pubblicato 
una intervista con Jean Piagei 
che porta corne titoio La na 
<cuo dell'inlelliaenza 

li celebre Dioiog«< eo epi.-»:e 
mologo, nel c.'narire il propru/ 
compito dl ncercatore, non 
direttamente intere.ssato -«lle 
tuture applica/ion: praticne 
del'.e proprie scoperte. preci 
sa la distinzione fra scienzo 
ours e scienza applieath 

Prendendo in esame >ncuru 
degli aspetti piu salient! del 
la propria ricerca sullo svi
luppo mentale del bambino 
lo s tudioso ineue in evidenza 
come alia base dell'attenzione 
che rivoige alia psiculogia. vi 
sia U piti generale interesse 
verso l process! fortnativi del 
ie strutture conoscitive. rail 
processi poggiano sull'intelli-
genza che viene definita come 
% capacita di at lauamenio a si 
tuaziom ouove ». 

Nello sviluppo delle tacoi 
ta intellettuali. lambiente so-
ciale. con I suoi stimoli, na 
certo un ruolo tondamentale. 
ma tuttavia in tmsura nunore 
de. processo biologico Vi so
no degli stadi di sviluppo si 
mill tn ogni essere umano. 
sebbene si venl ichino dei n 
tardi ui relazione alia aiver-
sita degli stimuli social! Pro-
p n o per 1'importanza dttn 
buita a questi stadi comuni 
che escludono ie dilterenze 
qudptative tra soggeiti di di 
versa tormazione. il Piaget ri 
fiuta da una parte i tests, che 
misurano soUjinto 11 grado d: 
sviluppo dell'intelligenza ma 
non le sue potenzialita o n g i 
nane e. dall'altra lo studio di 
comunita che. nonostante poa 
sano appanre primitive, han 
no alle spalle secoli di s o d a 
Uzzazione Nel bambino tnve 
ce e possibile osservare lo 
svolgimento di questi stadi 
oasandosi sullo sviluppo del 
ragionamento lndividuale. in 
cui li soggetto conoscente puo 
dimostrare le proprie eiretti 
ve possibilita creative, rale 
capacita di creare autonoma 
mente pub essere lavorita in 
pratica dalla riduzione al ml 
nuno dell auioriia del :>eniu> 
n e dalla sua sostituzione con 
• relazioni di reciprocita aftet, 
live e inteliettuale ». 

La topoiogiu miantile, 10 
studio cioe dehe relazioni e 
dei nessi che il bambino po
ne tra individui e tra ciassi 
dl individui, na una caratte 
nstica tondamentaie Comune 
anche alle maiematiche m o 
derne. la capacita di trovare 
« relazioni generahssime che 
sono nello s tesso tempo ie 
piu geneticamenie proto:ide» 
Inlatti la coscienza dei nsul 
tati di un processo precede 
la conoscenza dei suoi punti 
dl partenza: 11 bambino tn-
tuisce la nozlone di velocita 
pur non avendo chiare le =ue 
implicazioni spazio-temporall 

Riviste 

Rai - Tv 

La crisi dell'oro 
Oiversi sono i problem) at 

fronLati nel numero 10II della 
iSuoia lliiisla Internationale e 
molti di quesi di m.lubbio in 
teresse. s:ano essi articoh o 
documenti in altro modo as^ai 
difficilmente rci>enbili Acce«si 
bile chiaro e mformato e ;n 
part'colare il lavoro di Victor 
Perlo su € Le radici Jell at-
tuale cru=i del sistema finan 
ziano deH'ini[>eriaIisnr>o » dove 
collegando I'analisi econonnca 
con quella politica (Vietnam) e 
cercando di prevedere «Ii el
icit) cli una ^va'.jla7ione aei 
dollaro tuH'cconornia art-enca 
na. si colgono alcune prime mo 
tivaziom de'la politica finan 
ziaro USA prv;a dalla contra.1 
dizione di nfiutare da un lat<: 
I'lmpCftno di camb.are in oro i 

dollan posjeduti HI estero e 
dall altro di provoeare con lo 
aumento del prerzo dell oro sul 
mercato liboro una sconfilta 
ect»n»>niica e polifca di non l:e-
ve portata: il quadro si com-
pieta tenendo conto dell invtr 
ilerc di vioppiu cre^centi /one 
di attnto tra gli t SA e » oro-
nn tradi7ii>nali allt-ati 

SH K>erv<in iorni-.ee un c:r 
co-tanz-ato re-iv<>nto della di-
-cu-«-:>>fie intorno al mar\i«fro 
avutaii al co-ij-e-.-o mondiale 
di filO'i>Iia ter. i'o>i a Vienna 
*it.i ni7i del -.-ttemhre *cor«.o 
T Pavlov «cn\e un sastsro 
non THTte acjiornato sul tenia 
• 11 :o:-.:r.'.^.o m lla battacha 
• V ' ' 'I,>TN1 • 

r. f. 

Notizie 
0 \ llll.MA AVKA I .UJ l iU 
una cnosit< dpi lihru <1 arir 
e scienlinco I rdnco eduo 
nrlla Krpuhhllca >1rmi><T» 
Ilea ir«lr>c» l_a m m i r i **• 
f.» «pcrt« f1*l 1 al I ft gen 
nalo nrlla t;»llrrt» d Artr 
drl | > i l i ; i r c .mun j l t drllr 
tspmiimnl ( i i » .Mlljnu 701 
1 glorni I rr ia l l dailr 10 ki
te I I e dxlle 16 alle ZO; rd I 
cn.rni fr>llvi dalle 10 alle I ) 
0 I I r i d . M l o • ! I R A -
>IM)KTI I'l.K |. ITALIA I I I 
I l l l M A N I . . . handllo cal pa 
irocinlo del i trcolo drlla 
< u m p ) dl Mllano, e giunic 
»l l j «rconda rriliione II pre-
m:o, di mr / j i i milione dl li
re e rl^rrvalo al «iorn<llin 
prnrrtMniiMil e al ctornall-
i l l pnhMlelsil annchf al 
Klnrnalmi dnla RAI - TV. 
per an arilcolo c ana <erle 
dl artlcolt puhtilleail da an 
Klornale qa.itldlanf) o da nn 
perliidlco rt! Inlerei ie Rene-
rale e a rilftiislnne oaxlnna-
le. o per an «ervlilo tra-

%rtir̂ »«> dalla raatu a dinum 
dalla i r l r iu i i ' i ' - - l latUn. ' -n 
un ctrcuilo n*jl<>nalc illu 
^iranie II valnre del m r i / i 
dl lra.<pi-rm in (uniinr.f 
d«-ile m m t f i r t nrrr»Nil.» ed 
i pniMemi lermcl ed eeo 
nnmiri c»nnr*>l 

II prrml.i indivisiMie, ter
ra ai lr lhulio nrl o i r i r dl 
ernn.tir> del |SRj> e <ar.» **<e-
cnaiii. in quesia <ed>nda 
edi/lnne, con ri 'erlmenio a 
un» o plii ari lroli <al ira-
i ix ' rn aerel. 
*> • I I IMIKMIK 5 VIK Î >v8 • 
e <taio « n r t n « l o a <;m-
<eppe Knoi i i di f>eicara. II 
quale l t f > « pr<-»rniai.i alia 
( m i l * ll f i ' m i n i " • I I re-
en.> di Uorcurfia . Altre 
t rsnaUf |..nl -tperlall <on» 
ttaie rane pei la <acc>*llea 
a Cluseppe Oadda Ci>nil r 
Oahrtele Helllu tcctirt. en
train hi dt Mliano. per la 
narrailva a • Piero delle 
Sielle • e per la poesta a 
f!a.<pare Trlzxtpo dl Pa
lermo 

Preparatevi a... 
(I baronc avventuroso (TV 1° ore 17,45) 

La rubrlca t II canlafilm » 
presenla oggl la prima pun-
(ala di t II barone di 
Munchhauien •. SI IraUa dl 
una produzione tedesca che 
rlpropone le celebrl avven
ture del barone. prolagonl-
sla delle plii strampafate e 
Incrediblll Imprese. Un te

sto celebre, per II quale e'e 
da augurarsl che la rldurlonj 
felevisfva non abbla total-
mente distrutto la fantasia 
e te evident) alluslonl so
clali dl cul II testo orlgl-
nale, /ecchlo dl due secoil, 
e pur sempre ricco 

Gli adolescenti (TV 1° ore 19,20) 
InUla oggl una nuova rubrlca di c Sapere », la 'ubtica 

pomeridiana che da questa settimana metle via le replicha 
ed inlzla una nuova tornata di p'ogramml. Questo pome-
rlgglo prende il via la serle Intltolata « L'e»a della raglone », 
curata da Renalo Sigurla, con la collaborarlone dl Franco 
Roslti e Antonio Tosl. La reallitazlone e dl E. Glacobino. 

Teatro naturalista (TV 1° ore 21) 
Una denuncia amara con

tro la societa borghese e la 
spletala legge dell'accumu-
lazione e del denaro: questo 
il tema entro II quale si 
muove il dramma scritto da 
Henry Becque nella seconda 
meta dell'ottocento, sulla II-
nea del teatro naturalista 
francese dell'epoca. Col ti-
tolo i I corvl a, infatli. ven 
gono delineatl alcuni carat-
teri l ipid della societa bor
ghese. La vicenda prende il 
via con la morte di un rlceo 
slgnore e con la gara che ne 
nasce fra i suoi vecchl aml-
cl per spogliare di ognl so-
stanza le legittime eredi: la 
moalie e le sue tre figlie. 
Come * corvl > questi rtdu-
cono alia mlserla te quat-
tro donne: e soltanto il sa-
crificlo finale delta piu gio
vane delle ragazze — che 

sposera uno del suoi spolia-
tori - mettera amaramente 
fine alia Iragedia: per tro
vare scampo alia leqae di 
rapina di questa societa bi-
sogna usare le stesse arm), 
in un clclo che non ha con-
clusione positiva Una de
nuncia, come si vede, dura 
ma lim<iata: e che per rjl 
piti. venendo Hproposta in 
ambienle ottocentesco. ri-
schla di appir | r e chlusa in 
un tempo passato, orlva di 
quei riferlmentl al presente 
che a suo tempo conteneva 
(e potrebbe ancora conlene-
re. naturalmente) Gil inler-
preti. comunaue. sonoi Rina 
More'li. Marina Dolfin. Lu
cia Scalers. Renzc Fl>-c"r. 
Ueana Ghione. Lin^ v*olon-
ghi, P?olo Stoppa, Tlno Car-
raro, Mario Pisu. La rogla 
e di Sandro Bolchi 

Guerra ai rumori a v 2° ore 21.4W 
«Cordlalmente •, presenta — fra I servlzi di questa 

sera > una breve inchiesta sul problema del rumor) general) 
dal traffico eccesslvo e disordinato delle cWa itallane 
(con punto di partenza dal caso llmlle dl Pavla) Seguira 
un servlzio sull'« ellslr dl lunga vita »: cioe su'le ricerche 
in corso In Svezia ed In Romania. Dovrebbe chludere la 
trasmlssione un servlzlo su un esDerlmento sc"las»lco con-
dollo in un paeslno delle Alpl 

Debuttanti all'antica (TV 2" ore 22.15) 
< Disco verde > conlinua a 

presentare debuttanti che si 
comportano come (e peqgio) 
I divi piu tradiziortali dl 
oggl Fino a questo momen 
lo, cantanti, atlori. prespnia 

lorl non hanno offerto alcu-
na novlla anche perche i te
st) che hanno a dispos'zione 
ripetono, con nessuna varia-
tione di soslanza. te seem 
-iiaqglni abituali. 

Programmi 

Televisione 1* 
12.30 SAPERE 

13.00 OGGI CARTONI AN IMAT I 

13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 

13,30 T E L E G I O R N A L E 

17.00 CENTOSTORIE 

17.30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

18.15 L 'UNIONE FA LA FARSA 

13,50 LA F E D E , OGGI 

19.20 SAPERE 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 

20,30 TELEGIORNALE 

21.00 I CORVI 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
19,00 SAPERE 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 CORDiALMENTE 

22,15 DISCO VERDE 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNALE RADIO: ore 
1, 8. 10. 12, 13, 15. 17. 20, 
23; 'J .W. l_'or:>o di lingua 
inclese. 7.10- \!u>ica stop. 
••i. W. l-e can/oni del matti 
no. 9.0o. Colonna mu-i 
cale: 10.05: |̂ > Kadio per 
le Scuole; 10.ii Le ore 
della mu-ica. HOT: l̂ -i no 
-tra salute. ll.HO. Tenv>re 
tiiai-into Pramielli: I2.0> 
Contrappunto: IJ.I5: (Jnl 
lo su giallo. I3..«0: Le p;a 
ce il cla.ssico'' U.OO: Tra 
smi^mni recionali 14. -IS-
Zibaldone italiano. 15.45. 
Un quarto d'ora di nonta: 
16 no- Projrramma per 1 
racazzi. l^.K): 11 saltua 
no: 17.10: Per vol ciovani 
13.SS: (1 dialoeo: 19.13: 
* 11 cucino Gerardo» 
Oncinale poliz'.c^-o; 19.30" 
I.una park- 20.15: t (;u 
clielmo Tell » Musira di 
(J:oacch;no Ro<«mi O-.ret 
tore Gpnmro D'Ancelo 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 

645. 740. g.30. 940. 10,30. 
11.33, 12.2S. 13,30. 14,30 
15,30. U 4 0 . 17,30, 18,30. 
19^0, 22, 24; fiOfl- I'nmi d-
commciare- 7.4.1: Rdiardino 
a tempo di musica: "H.40 
Siitnori l"orche>tra: 10.00 
« Gli ultimi ciorni di Pom 
pei ^ Roman70 di Edwurn 
Ru!wcr L\tton 10.40- Chia 
mate Roma 1131; 12.20: Tra 
smiv;ioni reilionali: 13.00-

l-a chii i-rhienna.n .ta- 11 
«en?.itiro!r>: 14.0.̂ - .Iukeb.-i\. 
14.4a: Appuntamento con le 
noMre ran7oni: 1515: So 
prano Gianna Amato: 15.35: 

Camano t;rietta Berti a 
Mino Reitano; 16.00: Cco-
v-or-o UXCLA per canzoni 
nuove- 16.35: Lo spazio 
musieale: 17.00: Bolletlino 
pt-r 1 navijanti; 17.13: Po 
iiendiarui: 17.3-5: Classe 
unic.-i. 18.00: Apentivo in 
riui-ica- 19.50. Punto e vir 
coin: 20.01: Ferma la mu 
siL-a; 2i.i>T: La voce dei 
lavoraton. 21.10: i L e u 
relle \!ateras<:i » Romanzo 
di A. Palazzeschi 22.10: 
La chiacchienna; 22.40: 
Va^ita di una musica; 
2100 Cronache del M « 
zoaiorno. 

T E R Z O 
Ore 9.30: \.Ji Radio per 

!c Scuole; lO.Oi): Mu=;iche 
c\a\ icembalistiche: 10.25: 
.IB i.uU>. 13 15. F Giar 
dim- MM Sinfome di Ar 
tnjr Honestcer: 11.2.5: F 
Sch.:N-n F Chopm :2.2.V 
I- Dehhes: !3 25: Cortcer 
to de « I Virtuosi di Ro 
ma >• 14.50 Pa o n e da 
« Kur>ar.:he » Vusica di 
Carl Maria 10a rteber: 
15 30: Cornere del D-.sco 
16.20: E De-den. 16 30-
R Strau«s: 17 03- Lt> opi 
r.mni dech altn. 17.20. 
Corso di hncua mcles^: 
17.45- B Marcello; 13 00-
Notizie del Terzo \<K 15-
Qmdrante rvorwnico IS.'JO 
Mu^ica Icacer.i IS 45- fl 
iinito del fir.cinllo 19 15' 
Concerto di ocr.i sera. 20 30-
N: cola Porpon. 21 M- \fu 
sica fuon schem! 22 00 
II C,iorni!.-> lei Terzo 22 3Q-
Lihn ricev.iti 22.45: R4v4-
sta delle ri\iste. 
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