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s Movimento operaio 

Un organismo per promuovere, stimolare, dirigere la rivoluzione « subordinando gli interessi del 

movimento di ciascun particolare paese agli interessi della rivoluzione su scala internazionale » 

Febbraio 1919: si prepara 
V Internazionale comunista 

Cinquant'anni fa, di que
sti giorni, si stava prepa-
rando la confcrenza da cui 
sarebbc nata I'lnternaziona-
le comunista. II suo artefi-
ce primo fu Vladimiro Hie. 
E quando si va a rivedere 
attentamente l'azione di Le
nin dalia rivoluzione d'otto-
bre in poi per crearc una 
nuova Internazionale dei la-
voratori si scoprono almc-
no tre motivi di fondo: trar-
re le conseguenze pratiche 
da una lunga lotta politica 
con dot ta contro la II Inter
nazionale csocialpatriottica 
e socialpacifista >; unificare 
le forze rivoluzionarie or-
mai prcsenti su scala mon-
diale; fornire al movimento 
comunista non soltanto la 
sua dimensione organizzati-
va ma 11 suo cemento ideale. 

Di questi motivi viene in 
evidenza particolare 11 se-
condo. La III Internaziona
le nasce « a caldo », sortisce 
da una « fortezza asscdiata » 
(1'espresslone e di Lenin), 
la Russia sovictica, in cui 
penetrano alcune staffette 
che recano notizic di quan-
to sta succcdendo su altri 
fronti. Non a caso e'e il 
famoso episodio del dele
gate austriaco Steinhardt, 
il quale, giunto in ritardo 
alia confcrenza, riferisce 
peri che a Vienna e un po' 
in tutto Tex impero asbur-
gico i moti popolari insur-
rezionali si sviluppano. E il 
suo rapporto riesce a far 
superare le riluttanze ini-
ziali, particolarmente esprcs-
se dal delegato spartachi-
sta tedesco Eberlein, a fon-
dare subito il nuovo orga
nismo. Ma tutti e tre i mo
tivi si ritrovano nelle posi-
zioni, nelle affermazioni, nel
le indicazioni di Lenin. 

In gennaio e partito Tin-
vito, rivolto a 39 movimen-
ti o partiti comunisti e so
cialist! o minoranze di essi, 
a partecipare a una confe-
renza a Mosea, convocata per 
i primi di marzo del 1919. 
Lo scopo e quello di dar vi
ta a un organismo che pro-
muova, stimoli, diriga la ri
voluzione, « subordinando gli 
interessi del movimento di 
ciascun particolare paese 
agli interessi della rivolu
zione su scala internaziona
le ». Gli occhi sono pun-
tati sulla Germania: ivi e 
fallita rinsurrezione di gen-
naio, sono stati ueeisi bar-
baramente Licbknecht e Ro
sa Luxemburg, ma la batta-
glia pare lungi dall'esscre 
decisa. Lenin stcsso, nel con-
testo di uno scritto com-
mosso sui due grand i mar-
tiri comunisti (che egli dc-
flnisee «gli element! mi-
gliori e i capi della vera In
ternazionale comunista ») 
fa un paragone tra lo sca-
tenamento delle * guardie 
bianche » della repressione 
in Germania e il momento 
di reazione attraversato in 
Russia nel luglio del 1917. 
Gli occhi sono puntati sul
la Germania non soltanto 
per la forza del movimen
to operaio tedesco o per il 
fatto che la Germania e il 
paese piu industrial izzato 
d'Europa, e quindi decisivo 
per una vittoria su scala 
internazionale, ma perche 
ivi il movimento dei so
viet, dei Consigli, e assai 
forte e pu6 essere quindi 
particolarmente espansivo. 

E qui si tocca un punto 
che e stato poi oscurato da 
tutta l'interpretazione stali-
niana, e dagli stessi criteri 
con cui si e operata, a par-
tire dal 1924, la « bolsceviz-
zazione > dei partiti comu
nisti, ma che e invece al-
l'origine della III Internazio
nale come raggruppamento 
non soltanto di partiti ma 
di tutte le forze rivoluzio
narie, non soltanto di un 
movimento unitario che vuo-
le attuare la dittatura del 
proletariato ma che la in-
tende attuare attraverso il 
sislema dei soviet, dei con
sign degli operai, dei sol-
dati e dei contadini e che, 
quindi, afire non soltanto 
una sua idea di democrazia 
diversa da quella della II In
ternazionale ma un'espres-
xione, un modello vivo di 
democrazia reale. 

Siamo entrati col 1919 nel 
punto piu acuto della crisi 
rivoluzionaria europea ed e 
agevole vedere come ora lo 
stesso pensiero di Lenin sia 
piu vicino, consentaneo, con 
quello di due altri teorici 
del comunismo, di Rosa Lu
xemburg e di Antonio Gram-
sci, la cui esaltazione del 
momento della democrazia 
diretta, del momento consi-
liare, e cosl univoca, netta. 
Preparando la formazione 
della III Internazionale, Le
nin si sofferma proprio su 
questo punto e il Manifesto 
che si lancera dopo la fon-
dazione suonera quale una 
•ontrapptcizionc radicalc ai 

Una rara fofografia della Conferenza per la Terza Internazionale. II secondo a destra e Lenin 

concett i socialdemocrat ic i di 
< democrazia pura >, c ioe di 
democrazia puramente par-
lamentare . N e l l e tcsi c h e 
Len in s t ende e presenta il 
4 marzo de l 1919 alia con
ferenza c h e si sta trasfor-
m a n d o ne l I congresso del
la Internazionale comunista , 
Len in scr ivc: « La dittatura 
de l proletariato d e v e inevi-
tab i lmente portare con s e 
n o n so lo i l mutamento del-
l e forme e de l l e istituzioni 
de l la democrazia in genera-
le , ma prec i samente un mu
tamento ta le c h e estenda 
c o m e non mai l'utlizzazione 
di fatto del la democrazia da 
parte degl i oppress i dal ca-
pi ta l i smo, da parte de l l e 
c lass i lavoratr ic i» . 

II c o n c e t t o d i forza rivo
luzionaria, quindi , non e ri-
s t re t to ai sol i partit i ope
rai , n e tanto m e n o ai par
titi comunis t i (al lora, del 
res to , ancora assai pochi ) 
ma compren d e tutti gli isli-
tuti e gl i organismi in cui 
si e s p r i m e ques to « o r d i n e 
n u o v o > d e l l e masse . L'invi-
to a partec ipare al ia confc
renza 6 infatti inviato an-
c h e ai gruppi s indacal ist i ri-
voluzionari francesi , al mo
v i m e n t o operaio ing l e se dei 
« dc legat i di rcparto », agl i 
e sponcnt i americani degl i 
I.W.W., a tutte que l l e isti
tuzioni sovicliche c h e si fan-
n o luce dal travagl io e dal
ia lotta di fabbrica del pro
letariato. « L'esscnza del po-
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terc sov ic t i co — scrivc Le
nin — cons is tc in ques to , 
c h e Tunica s tabi le base di 
tutto i l potcre s tata le , di 
tutto l 'apparato statale , con-
s i s te nel i 'organizzazione di 
niassa appunto di que l l e 
classi che finora erano s ta te 
opprcsse dal capi ta l i smo, 
c ioe degli operai e dei sc-
miprolctari (contadini c h e 
non sfruttano il lavoro al-
trui e che ricorrono costan-
t e m e n t e al ia vendita di ai-
m e n o una parte del la loro 
forza-lavoro). Appunto quel
l e masse, c h e pers ino ne l l e 
repubbl iche borghesi piu 
democrat ichc , pur e s s e n d o 
uguali dal punto di vista 
giuridico, in realta veniva-
no csc luse in mi l le modi c 
con mi l le espedicnt i dalla 
vita polit ica e daU'escrci-
zio dei diritti democratic i e 
de l l e l iberta democrat ichc, 
vengono att iratc, ora ad una 
partccipazione costante , im* 
mediata e quindi decisiva, 
alia d irez ione democratica 
de l lo S t a t o * . 

Forse mai c o m e in queste 
r ighe si ritrova il concetto 
l en in iano de l la democrazia 
in m o d o al tret tanto chiaro 
e so l lec i tante . Ad e s so i so-
cialist i c h e si s o n o radunati 
a Bcrna ai primi di febbraio 
del 1919 — ma si tratta sol
tanto di una parte, la piu 
destra del soc ia l i smo inter
nazionale — hanno eontrapj 
posto un pal l ido s c h e m a di 
r icalco de l la democrazia bor-

g h e s e . La r iso luzione di mag-
gioranza (con l 'opposiz ionc 
di A d l e r e di L o n g u e t ) non 
faceva altro c h e ribadire il 
par lamentar i smo piu tradi-
z ionalc ( e pers ino uno stu-
d ioso c o m e il Cole, di ispi* 
razionc laburista, la giudi-
ca s tor i camente in modo se-
v e r o ) , e mostrava la p iu as-
so luta i n c o m p r e n s i o n e per i 
fatti nuovi , per « la nuova 
democrazia proletaria ». 

A b b i a m o r icordato prima 
la L u x e m b u r g e Gramsci . E' 
supcr f luo prec isare c h e cia-
s c u n o dei due avanza csi-
genze , so t to l inea aspel t i , im-
met te una carica sua nel 
campo teorico, c h e non so
no tout-court identiftcahili 
con il l en in i smo . Nell 'ult i -
m o discorso c h e Rosa t i c n e 
al congresso cos t i tu t ivo del 
Part i to comunis ta di Germa
nia, il 31 d i cembre 1918, si 
s en tono i motivi di differen-
ziazione, sia ncU'ins istenza 
sul la necess i ta o dell'« assal-
to dal basso » quanto nel la 
conccz ione del la presa del 
potere come di un processo 
progress ive , « incuneandos i 
nel lo Stato b o r g h e s e » . Ma 
essa, in questa occas ione , 
fissa anchc quegl i e l e m e n t ! 
che staranno alia base del
ta nascita del la nuova In
ternazionale, del suo lega-
me unitario ne l la fase in-
candescente del la eosl itnzio-
ne: imparare daU'cspcrien-
za vittoriosa dell 'Ottobre per 
< insegnarc al le masse che 

il Consig l io degl i operai e 
dei soldati deve d iventare 
in tut te l e direzioni la le
va del meccan i smo statale , 
che e s so deve a s sumere tut
ti i poteri e convogl iar l i 
tutti ne l la m e d e s i m a corren-
tc del la r ivoluzione sociali-
s t a » . E Gramsci , commen-
tando su irOrdiue Nuovo la 
londazione deU'Internaziona-
le scr ivc: «11 compi to del 
proletariato nell 'ora at tuale 
cons i s te nel la conquista dei 
poteri de l lo Stato.. . II t ipo 
di Stato proletario e 1'auto-
governo del le m a s s e attra
verso i propri organi elet-
tivi ». 

La nascita del la terza as-
sociazione internazionale de i 
lavoratori — che durera dal 
1919 al 1943 — richiama, 
considerata c i n q u a n t ' a n n i 
dopo, una ser i e di a l tre 
considerazioni e r i f less iont . 
Ma ogni discorso non pud 
se non partire da una in-
dividuazione esat ta s ia de l 
terreno storico c h e e spres se 
la nuova formazione s ia del 
motore int imo c h e la guido . 
E quest i furono appunto 
cio c h e Lenin c h i a m o « l a 
registrazione di una conqui
sta »: non un s e m p l i c e ra-
dunarsi di vari re parti del 
mov imento operaio attorno 
a un obiett ivo c o m u n e , ma 
Tadcsione a una forma nuo
va di Stato scelta da l le mas
se in lotta. 

Paolo Spriano 

Comics 

Jodelle: sesso 
e violenza 

Dopo il successo deiredi-
zione onginale in lingua fran-
cese (e dopo le versionl in 
ir.glcse e tedesco) e apparso 
anche in traduzione italiana 
uno dei recent! classtci del 
fumetto: Jodelle, del belga 
Guy Peellaert, su lesti di 
Pierre Bartier. {Jodelle, Edi-
zioni «II Girabo », lire 5000). 
S iamo, sventuratamente, nel 
settare deU'editoria che raito 
costo nserva ad una nstret-
tissima 6"lite: sventuratamen
te, giacchd Jodelle e nutrito 
indubbiamente di un jrusto 
grafico ftd alto livello e pro
pone una lettura che — come 
giustamente sottolinea 'a our 
sbrigaUva mtroduzione di ll\ 
naldo Traini — deve n<v»»s-
sanamente svolRersi su piii 
piani. 

Ambientato in una lanlastl-
ca Roma lmperiale che ne-
cheRgia con tutta evidenza 
miti ed esasperazioni della ci-
vilta dei consumi, U volume 
si otfre come un pamphlet 
sul sesso e sulla violenza, 
Kiocati tuttavia sul piano di 
una < awentura > ai confini 

col gratuno. L"esaspcrata bel-
lezza della protagonista e in
fatti il filo conduttore per in-
trodtirre ad un mondo dove le 
pa&sioni dell 'uomo appaiono 
incontrollate ed incontrolla-
bili, schiave di un meccani
s m o di cui ha ormai perduto 
il controllo. 

Siamo. tuttavia, ben lontanl 
dall'isteria di un Phoebe Zcit-
Getst: Bartier e Peellaert 
condiscono infatti la loro 
amarezza col veleno di una 
ironia nella quale coinvolgo-
no anche, a piu riprese, per-
sonaggi apertamente identifl-
cabili di certi miti contempo-
ranei (dai Beatles a Gesii Cri
s ta ) . Quel che piu conta, pe-
r6, e la mano felice dl Peel
laert che diffonde un colore 
squtllante e agpressu-o (non 
sempre periettamente reso 
nella cdizlone italiana) in una 
fantasia armonica che, seppur 
qualcosa concede alia moda, 
nvcla un sicuro e pcrsonale 
gusto pittorico poeo usuale 
nei fumetti moderni. 

Dario Natoii 

Schede 

I briganti 
e le brigantesse 

// «Maggio» 

In una edizione di lusso, 
adorna di vecchie stampe e 
di dagherrotipi, l'editore Ca-
nesi ha pubblicato fnella col-
lana * II mercato dcll'antica-
glta ») alcune biografie di bri
gantesse, di donne meridiona-
li cioe che nel 1800 parteci-
parono, accanto al loro uo-
mini, alia vita dei boschi, 
combatterono e furono ucci-
se o prese dai francesi di 
Gioncchino Murat o, dopo la 
unificazione, dai piemontesi: 
Francaniaria Trapani, Le bri
gantesse, (Canesi, Lire 3000). 
Assai sbiadita. la raccolia si 
n fa a vecchi document!, a 
interrogator* dl tribunals, ad 
arttcoli di giornale e mai ne 
supera n<5 I'lmpostazione 
oleografica o granguignolesca 
ne. in deSnitiva, l'angolazione 
antlcontadina. 

E' per questo innanzitutto 
che resta assai gratuita e im-
motivata la affenr.azione del-
l 'autrice nella introduzione, 
che cioe <f il bnqantaggio 
femmtmte fu un fcnomer.o 
pstcologicamente autonomo 

La «presa di parola » delle masse 

Viva la 
comunicazione 
abbasso la 
telecomunicazione 
Sulle barricate, jntorno ai transistors, I'ascol-
to era coilettivo, e di qui nasceva una presa di 
coscienza collettiva attraverso la discussione 

eollaterale c distmto nspeito 
al bngantaggio maschile, an
che se per ovrii motivi tn-
corporato ad esso. Fu urui pri
ma nbelUone femminista alio 
stato di soggczione atavico e 
tradizionale della donna del
le province meridionali di 
ltaha ». 

II fenomeno del bngantag
gio mendionale . certamente 
non riducibile ai vecchissimi 
schemi iombrosiani n€ alle 
«negaz ioni» di c lasse d"un 
Croce o d'un Doria (per i 
quali non regge neanche — e 
a tutto danno de; briganti — 
il paragone con le vicende 
vandearie), deve essere affron-
tato come un tragico episo
dio di lotta per l'emancipazio-
ne. tuttavia sarebbe illusorio 
definire i contadini in armi 
come del combattenti consa-
pevoli della loro condizione e 
dei loro obiettivi storici: a 
maggior rapione & illusorio 
fare delle poche donne che 
si unirono a loro delle eroine 
del femminismo. 

a. d. j . 

Nel maggio del 1789. alia vi-
gilia della rivoluzione francese, 
a I'arigi si pubblicavano 4 quo 
tidiani: in agosto 350: nel 1790 
quasi 1000. Lo stesso fenometio 
si verillco nel 1848 e 1871. La 
strettUsirna correlazione esisten-
te tra clima rivoluzionano (o di 
^rande tensione sociale) e de-
siderio e moltiplicazicne dell'in-
forma/ione e coenprovata ddgli 
avvmimenti del Maggio fran
cese. ! giomali dei piccoli grup
pi di estrema sinistra raddop-
piarono o triplicarono le vendi-
te. mentre nuove pubblicazioni 
dai titob inequit'ocabiJi nasce-
vano e venivano lette: Le Pave, 
L'Enraot, Action, e c c , quest'ul-
twna con una tiratura dalle 100 
a He 150.000 copic. Per non par-
lare della massa di volantini. 
manifesti. scritte murali. ecc. 

In un bilancio di maggio la 
voce riguardante le comunica-
zioni ha un posto di tutto rilie-
vo. La giornalista e sociologa 
Evclyne Sullerot ha condotto una 
indagine t a caldo » — ponendo-
si al centro della materia esa-
mmata. e non solo metafonca-
mente, ma stando suUe barri
cate — sull'effetto traumatico 
che « luoiverso delle comunica-
zioni » ha ncevuto nel maggio 
1968. con parUcolare riferitiKTito 
al ruolo delle radiotrasmissiooi 
(in: LABRO MANCEAUX Bi
lancio di Maggio. 1968. L. 2000. 
pag. 151H79). 

Sotto l'incalzare degli a w e -
nimeiiti saltano clamorosamente 
le formule sociojogiche prefabbn-
cate sulla societa di massa fran
cese, ipnotizzata dalla televisione 
e vagolante in un mondo rarefat-
to i cm unici pimti di nfen-
fiutito sarebbero il totip. le can 
zom, le tasse di Killy, le vittone 
olimpiche. gli amori delle dive. 
II contraccolpo agisce anche sul
le stesse strutture informative. 
12.000 dipendenti dell'ente tele-
visivo scioperano per oltre cin
que settimane ponendo una serie 
di rivendicazioni nolle quali la 
liberta d'espressione e I'iodipen-
denza occupano il primo posto 
rispelto ai problemi di salario e 
di orario. < Cid che noi chiedia-
mo — affcrmano in un documen-
to — e che la struttura centra-
lizzata. napolecoica. verticale 
dell'ORTF sia sostituita da una 
struttura associativa che assicun 
un'autonomia di decisicne ». 

Dove. perd. i fatti agiscono in 
maniera rivoluzionaria e nel set-
tore radiofonico. che alia vigilia 
di maggio si dibatteva in una 
grave crisi riguardante la voca-
zione e la funzione della radio. 
Nelle giornate — e soprattutto 
nelle notu — di maggio i gior-
nali vennero cootinuamente su-
perati. pero. dagli awenirnenti: 
la notizia che si leggeva al mat-
tino era gia « vecchia >. D buio 
m cui erano precipitate le stra-
de c la relativamente scarsa 
maneggevolezza delle attrezzatu-
re in particolari situazioni di 
emergenza impedivano le ripre
se televisive dirette. In quelle 
circostanze la radio garanti 
istantaneita. agilita e ubiquita. 
al punto da far parlare, a pro-
posito delle trasmissioni delle 
emittenti Europa 1 e Radio Lus-
semburgo. di radiosommosse. 

Come dice la Sullerot. < il fe
nometio del maggio francese ri-
velo una folia originate, che non 
corrisponde a nessiria delle de-
scnzioni deali psicologi sociali 
classici e che utilizzo in modo 
com pi eta mente nuovo I'm forma
zione fomita dai transistors >. 
L'aiuto che diede la radio ai di-
mostranti non fu di natura stra-
tfgica. giacchd non dava notizie 
sulle forze e sugli spostamenti 
della polizia. ma psicologica. Le 
•nformazioni non aiflu«izarono 
l'esito degli scontri. ma la psi-
colo^ia delta foUa jn azione. 

Sulle barricate. jrstomo ai tran
sistors. TascoHo era coilettivo. e 
di qui nasceva una presa di co
scienza collettiva attraverso la 
discussione. La veriflca della 
obiettivita della notizia aweniva 
automaticamente. II reporter non 
poteva deformare la noiizia. co
st retto com'era a viverla nel suo 
farsi e a trasmetterla immedia-
tamente senza filtri o npensa-
menti. La Rioia del giomalista. 
riportato alia sua genuiia fun-
zkrw di specchk) e testimooe de
gli eventi. si -.noemtrava ftsica-
mente con la g.o.a deU"a?coka-
tore che trovava T» se stesso e 
noi suoi compagni la caranr.a 
di rnxi ncevere un':nfo:m;uione 
fals.ncata. Gh Titerventi del 
coordtvatore dagli stud: centrali 
venivano acco'ti come delle xito!-
lerab;!i ;ntrus:ofij x> ur. rapporto 
che si quabficava come « *ifor-
mazione diretta >. senza com-
menti. mterpretaz:oni e sovra-
stnitture men tali di sorta. 

I € nvo'.tosi > si trovavano nel
la prr.nleziata ed esaltante po-
sizione di attori informati o 
ascoltatan protagoni^ti. Non era-
no piu dei « mo'Juschi utenti a 
digerire l'iciformaz:ocie e ben 
poeo suscettibili di provocar'.a 
coo I'ar.one >. secondo la con 
daona senza appelio dei critic: 
apoeahttici. c Nei giovani era 

"soprattutto fimpressione di co-
stitmre rawenimcnto a soste 
nerli. nella misura -n cui ne n-
trovavano l'eco ^ooora :n quelle 
scatole di ri*onan?a >. 

Q.ianoo il govemo. preoccupa 
to. il 23 tol^e la frequenza SJ 
code corte alle autoradio — per 
renderJa loro iJ 30 :n occa«:one 
della tnanirestaz-onc gollista d. 
Place de la Conc\>rdt> — e la 
risonanza ces?6. l'effetto tra i 
rivo!t05i fu demorahzzante: si 
Ktiurono di coipo abbandonati. 

I radioreporter fino ad allora 
soldmente ostacolati dalla poli
zia vennero manganellati. per 
colmo d'ironia proprio nel mo
mento in cui il loro rapporto 
con la folia si spezzava ed essi 
si mettevano al passo con le 
direttive del governo. L'informa-
zione. tomata docile, non era 
piu una forza e non faceva pau-
ra al potere. 

II suo potere. la radio-infor-
mazione lo aveva realizzato non 
gia inventando o creando nuovi 
stili. ma applicando quelli vec
chi a realta e situazioni del 
tutto originali. in un contesto 
rivoluzionario (se soggettivamen-
te od oggettivamente tale, non e 
qui il caso di discutere), con 
risultati sorprendenti. Si pensi 
agli stili di reportage del tipo 
i come se foste 11 > o « su. co-
raggio, partecipate >, che nscat-
tavano l'individuo da una con
dizione di passivita e anonimato 
e riscattavano lo stesso medium 
dal piatto sensazionalismo delle 
consuete rubriche. 

Se gli awenirnenti hanno fat
to crollare certi schemi sociolo
gies, e pure vero che hanno 

Rai - Tv 

permesso la veriflca e I'uso so
ciale di altre lpotesi. in parti
colare di quella secondo cm la 
comunicazione e tanto piu de
mocratica quanto piu 6 ricca di 
informazioni originali ed impre-
vedibili ed elimina una man-
canza di conoscenza. Ha trabal-
lato altresi il dogma deli'iden-
tiflcazione medium-messaggio: U 
messaggio non appare cendizio-
nato e determinato dallo stru-
mento che lo trasmette fkio ad 
esaurirsi in esso, ma piuttosto 
diventa un momento. un aspetto 
di un contesto socio-poJitico. 

Veramente. si pud dire che la 
« rivolta di maggio > e una < ri
voluzione anticipata > nel senso 
che zndica e prefigura nuovi 
rapporti umani e fra uomkii e 
strumenti. II rapporto mezzo di 
comunicazione-fruitore (spettato
re o ascoltatore o lettore) si de-
termina come costruzione e cir-
colazione di un'informazione non 
monopolizzata, ma democratica. 
di tutti. provocata da tutti con 
l'azione e non semplicemente n-
cevuta. subita e consumata. Una 
informazione capace. come nelle 
« notti rosse > delle barricate. di 
restituire ad ogni partecipante 
la propria autonomia dj giudizio 
senza separarlo dalla folia, dai 
compagni. La scritta graffita sul 
muro deUa Sorbona — VTVA LA 
COMUNICAZIONE. ABBASSO 
LA TELECOMUNICAZIONE -
espnmeva e riassumeva il pri
mo atto di un processo rivolu
zionario che la gioventu, con 
molt a immag.'nazione. aveva 
battezzato < presa di parola > 
delle masse. 

Fernando Rotondo 

Notizie 

• COME GIA ' ERA STATO 
annunciate in preced«nza, il 
fascicolo n. 227 di Parago
ns (dedicato all'arte figu-
rativa. secondo l'« allernan-
za > di fascicoli d'arte e 
di letterahira) esce in que
sti giorni nuovamente sotto 
la i igla Sansoni, inauguran-
do il ventesimo anno di inin-
lerrolla aftivita. II somma-
rio del fascicolo vede le 
firme di l laria Toesca 
(< L'antica " Madonna " di 
SanfAngelo In Peschiera a 
Rom« i ) , Antonia Nava Cel
lini (c Stefano Maderno, 
Francesco Vanni e Guido 
Rene a Santa Cecilia in Tra-
stevere ») e di Roberto Lon-
gh! (« G.B. Spinelli e i na-
turalisti napoletani del Sei-
cento») ; menlre nella se-
zione « Appunti » figurano 
intfrventi di C Bertelli 
(«Traverse della tomba di 
Clemenle IV >) , di G. V i la . 
lini Sacconi (« Un inedilo 
giotte*co in San Francesco 
a Mafelica ») e di R. Tassi 
(« II " Bestiario " di Suther-
land >). I I fascicolo di gen-
naio riporta inollre In estrat-
to gli indici completi di 
Par.'gone Arte per il 19M. 

Controcanale 
A RITMO SERRATO - Vi-

(io-jq, lo sceneggiato televist-
vo a puntate acguhtato dalla 
TV francese. e iniziato ieri 
sera a ritmo scrrato fornendo 
una piacevolc dimostrazione di 
come si pud alleatire uno spet-
tacolo televisico avventuroso il 
quale, pur nell'assoluta man-
canza di pretese. possa costi-
tuire un intraltenimento non 
disprezzabile. lntendiamoci: Vi-
docq, sommariamente ispiralo 
a Balzac ma sostanzialtr.ente 
rifprito ad un personaygio 
riwlmenle esiUito nella storia 
di Fraim'a (siamo diuanzi a! 
fondatore della SjreteJ , e sol
tanto un insieme di colpt di 
scena. Jughe rocambole sche. 
amori. sparatorie. heffe spie-
fate. U tutto non vuol dire as-
solutamente nulla di piu di 
guel che dice: cioe un mecca 
nismo narrativo il cui unico 
scopo e quello di premiere I'm-
tercsse dello svettatore fin dal 
la prima battuta e portarlo 
avanti fino al finale e nell'at-
te^a della prossima puntata. 
Amhientato nella Parigi del 
I'Ottocenlo. questo originate te 
levisivo scritto da George iVe 
reux. ha a disposizione uno 
scenario naturalmente affaxei-
nante die richiama subito alia 
mente la grande irad'uione let 
teraria francese del romanzo 
d'appendice. E' un'arma sicu 
ra. d'accordo: che tuttavia vie 
ne uttlizzata con garbo e au-
5(o. senza strafare in notazio 
m parziali ed ambiziosc che 
si risolvano poi — come av 
viene .spesso in certi * or'uii-
nah > italiani — in un appe 
tantimenlo della narrazione. 
In questo scenario, gli attori 
rengono mossi e si muocono 
COM grande correttezza. anche 
essi impegnati nella ricerca di 
sintetici effetti spettacolari. 
ma sempre sorretti da un ta 
lento che e l'ulteriore confer-

ma di una scuola di recitazio 
ne che in Italia, purtroppo. non 
esiite. 

Asst.tlendo a questa prima 
puntata. infine. e venuto im 
mediato il riferimento ~al re 
cente (ed italiano) Kreccia ne 
ra : il raffronto e amaro. An 
che nella evasionc piu as<6tu 
ta, la TV italiana si confermn 
un buon grad,no al di sotto 
delle maggiori television! en 
ropec. Resta da vedere. tut 
tavia. se — dec'ulendo di ac 
quiitarp all' estero impepnati 
ri proprammi a puntate — <tia 
davvero il roso di xcegUcre un 
prndotto nel quale, ripetiamn. 
e'e da segnalare soltanto un 
notevole mestiere. 

LEZIONI E ATTUALIT.V -
H tcrzo numero della nuova 
serie di Onz^onti cella scnenzi 
e della teinica ha ripropo-.tr> 
i ri.sc/ii dj un vecchio errore: 
quello di oseillare fra una in 
formazione iroppo leaata a'l 
una atlualitd senza discussione 
(ri riferiamo al prima serv< 
zio dedicato all'intervento sul 
cunre del professor Morino) c 
quello di pav-iare a * lezioni « 
seienri/ic/ie espo^te secondo In 
pu't ovvia ma inefficace for 
inula di una lunqa esposizionc 
orale (e il riferimento p al 
servizio sul centro tedesco di 
ricerca pura). Tuttavia. il nu 
mero si e cfiiuto con una expo 
sizionc affa^cinantc e chiara 
delle ricerche in corso sulfa 
intensificazione della luce (eo 
me vedere al buio. insomma) 
che ha invece unito accortri 
mente i momenti piu specifica 
mente scientific'! a quelli di 
una informazione necessaria 
mente piu spettacolare. Ed e 
forse questa la strada sulla 
quale Orizzoiti — se no;i r i o 
le impeqnarsi sulla linca della 
ideolopia della scienza — pii'i 
pill utilmente muoversi 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 SAPERE 

« Corso dj francese » 
13.00 SF.TTEI.EGIIE 

Oil Itinerarl di flur settimana comprrndnno un srrvizin 
su alcuni vecchi castrHl a Santa Marinrlla e in Val d'An*la 
e la sesta lezione del corso • Impariamo a sclare » 

13,30 TELEGIORNALE 
17,00 I.ANTERNA MAGICA 

Film, documcntarl e cartonl animati 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 I>A TV DEI RAGAZZI 

Nuove puntate delle rubriche « Vanpelo vivo » e « I.'amtco 
llbro . 

18.15 CONCERTO 
II duo composto dalla violoncellists Jacqueline !)u Pre 
e dal pianista Daniel Barenboim esepue la « Sonata In 
fa maggiore op. 99» di Johannes Brahms 

19.15 SAPERE 
« L'no mo e II lavoro ». a cura di Angeln D'Alessandro (7» p » 

19.45 TELEGIORNALE SPORT, Cronache ttatlanr. ORS» at Par-
lajnento 

20.30 TELEGIORNALE 
21.00 TV7 

22.00 SEAWAY: ACQUE D1FFICILI 
II telefilm della serie. diretlo da Abner Uiberman, pane 
dallo strano caso di un ragazzo che crede di aver ucciso 
un marlnalo con la sua pistola-giocattolo 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
18.30 SAPERE 

« Corso dl inglese » 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 NERO WOLFE 

Comincia una nuova serie dl telefilm trattl dai romanil 
di Rex Stout. Recltano. sotto la regia di Glovanna Itrr-
Unffuer, Tino Bnazzelli. nei pannl del famoso « detective » 
Nero Wolfe, e Paolo Ferrari, in quelli detl'alutante Archie 
Goodwin. Pur struttura!! secondo i canonl del poliziescn. 
questi rouanzi rappresentano per Stout I'occasione per 
disegnare alcani Interessantl caraiterl — In primo Iuogn 
qaello del protagonista — per svolgere alcune acnte osser-
vazionl d'amblente e dl costume. Attraverso gli occhi di 
Nero Wolfe, detective Intellettuale, lautore guarda criti-
camente a] modo di vita americann con Ironia e acume 
corrosivo. questo primo telenlm, sceneggiato da Belisarlo 
Randone. si svolge in dne puntate e pane daU'awelena-
mento dl un'indossatrfce a New York 

22.15 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 
La rnbrira. sempre attenta a qualsiasi fatto abbia un n l -
nimo retroterra pnbbllcitario. si ocenpa tra I'altro. stasera. 
della nuova attivttA cinematograflca del pugile Benvenoti 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7; S; 
10; 12; 13; 15; 17; 20; 23 

7,10 Mnslea stop 
7.47 Ieri al Parlamento 
8J0 Le canzonl del mat tino 
9.09 Coloncc mnsicale 

10.05 La Radio per le Scuole 
1035 Le ore della music* 
11.30 L'na voce per vol 
12.05 Contrappnnto 
13.15 Appuntjmrnlo con Jnla 

De Palma 
14.00 Trasmissioni regionall 
14.45 Zihaldnne italiano 
I5J0 Chlosco 
15.45 Vltimlsslme a 45 jirl 
IS 00 Program ma per i raga?zi 
16.30 16.30 Special 
17.05 Per vol giovani 
19.13 Slssl, la divma impera-

trlce 
19J0 Luna-park 
20.45 La vo<tra arnica Ul la 

Brlgnone 
21.15 Concerto sinfonlco diret-

to da Nino samogno 
23,00 Oggt al Parlamento 

SECONDO 
GIORNXLE RADIO: ore 6.30: 

7.30; S.30; 9.30; 10JO; 11.30; 
12,15; 13.30; 14J0; 15.30; 
16J0: 17J«; IaV30; 19.30; 
22: 24 

6.00 Svegtiati e canta 
7.43 Billardino a tempo dt 

mosica 
8.40 Interlndlo 

10.00 L'uomo che amo . 
10.17 Caldo e freddo 
10.40 Chlamate Roma 3131 
12.20 Tra<ml«<loni regional! 
13.00 Hit Parade -
13.35 II senzatitolo 
14.00 Jnke-box 

14,45 Per gli amict del dlieo 
15.15 Pianista Geza Anda 
I6JS Le chiavi della musiea 
17.10 Le canzoni di Sanremo 69 
17.35 Classe nnlra 
18.00 Aperitivo in musiea 
10.00 Tony Cucchlara folk 
19.23 SI o no 
19.50 Punto f sirgola 
20.01 Siamo fatti Cosl 
20.45 Passaporto 
21.00 La voce del lavoratori 
21.10 Lo Spettarolo Off 
21,40 Dno pianistiro Alberto e 

Ginliano Pomeranz 
22.10 II Melodramma in dlfeo-

lera 
23.00 Cronache del Merzogloron 

TF.RZO 
9 ?5 Ineditl e varlantl dl OOT-

Jino 
9.25 La Radio per le Scoole 

10 00 Concerto di apertura 
10.15 Musiea e Immagini 
II.10 Concerto d e l l ' organists 

Bedrich Janacek 
11.40 Moslche italiane d'ogci 
12̂ J0 L'epoca del pianoforte 
13.00 Intermezzo 
14.00 Foori repertorlo 
14.30 Ritratto di aotnre: F.rn«.t 

Krenek 
15.10 H. Schist! • M. Hayfln 
16.45 N. Rota 
17.45 Mnsiche dl O Menlaer 
18 00 Notizie del Terzo 
18.30 Mnslea lrecera 
18.45 Piccolo pianeta 
19.15 Concerto di ocni sera 
20.30 II cammmo della nsln 

nncleare 
21.00 Frankein a Parigi 
22 00 H Giornale del Terzo 
22.10 In Italia e all'estero 
22.40 Idee e fatti della master 
22 50 Poesia nel mondo 

VI SEGNALtAMO: • Ricordo dl Giovanni Comltso », a cura dl 
Paolo Bernoblnl (Terzo. ore 18.45) — Nella rnhrica « Piecolo 
pianeta • va In onda una trismissione rievocatlva drdlrata alio 
scrlttore reccntsmente scomparso. 

http://ripropo-.tr

