
PAG. 8 / c u l t u r a I ' U n i t d / venerdl 21 marzo 1969 

s Editoria 

Le « case » italiane di fronte al 
problema delle lotte giovanili 

II mercato 
della rivolta 

Editori Riuniti 

Saldatura tra 
studenti e operai 

Rlsponde Roberto Bonchlo, 
dlrettore editorial© 

L'incidcnza quantitativa e 

qualitativa dci giovani nclla 
societa. incomparahilmente 
aumcntata rispetto al passa-
to, non pud non averc i suoi 
riflessi sull'editoria. Sta pro-
prio agli editori — in quanto 
organizzatori di cultura — 
non limitarsi a registrarc il 
fenomeno nei suoi aspetti 
piu superficial! ma avvcrtire 
tempestivamente e al livcllo 
piu alto quclli chc sono i 
profondi e rcali intcressi dei 
giovani. 

Gli Editori Riuniti cerche-
ranno di assolvere la loro 
parte in questo campo ope-
rando soprattutto in tre di-
rezioni: a) sviluppando le 
colJane che raccolgono i te-
sti dei classici del marxismo 
e del pensiero democratico 
nello sforzo di oFTrire ai gio
vani dei saldi punti di rife-
rimento da cui partire nella 
loro elaborazione politica e 
ideale; b) aflrontando attra-
verso studi ed analLsi (co
me quelli che abbiamo re-
centemente edito in L'autori-
tarismo nella scuola e altri 
in corso di preparazione) le 
queslioni piu gravi che inve-
stono le nuove generazioni 
con l'obieltivo di agevolare 
— anche sul terreno ideale 
— quella saldatura tra mo-
vimento studentesco e movi-
mento operaio. che ci sem-
bra oggi il problema politico 
di maggior rilievo della gio-
ventu; c) dando una mag-
giore attenzione alia produ-
zione parascolastica e uni-
versitaria. 

II rapporto editoria-giova-
ni pone inoltre la questione 
scottanle di un'editoria qua-
liflcata. progressista (e che 
non nasconda dietro la fac-

ciata progressista un reale 
volto consumista) di carattc-
re economico in quanto i 
giovani sono oggi si tra i 
migliori acquirenti di libri 
ma anche tra i meno abbien-
ti. Ad un giornalista di Le 
nouvel Observateur che con-
duceva uri'inchiesta sulle let-
ture dei giovani uno stiiden-
te su due. tra gli intervistati, 
ha risposlo: « I libri de po~ 
che si acquistano. gli altri si 
rubano >. E, purtroppo, ag-
giungeva: «si rubano nelle 
librerie democratiche dove, 
anche se scoperti, non si 
chiama la polizia >. Non cre
do che le risposte dei giova
ni italiani sarebbero mollo 
diverse. Per salvare da que
sto antico « peccato > la no
stra gioventii occorre rivalu-
tare l'editoria economica 
compromessa dall'espansione 
abnorme e dequaliflcante 
successiva al boom di qual-
che anno fa. 

Gli Editori Riuniti — mal-
grado le maggiori difncolta 
che la produzione economica 
comporta per una casa edi-
trice non legata all'industria 
— continucranno a sviluppa-
re la loro attivita in questo 
campo su un piano politica-
mente e culturalmente impe-
gnalo: gia oggi collane co
me « II punto » o come « Le 
idee ^, che raccolgono anali-
si politiche su temi di attua-
lita e classici del pensiero 
progressista, hanno pubblica-
to, in poco piu di un anno, 
una cinquantina di titoli rag-
giungendo una tiratura che 
supera di molto il milione di 
copie. Ci auguriamo che un 
numero sempre maggiore di 
editori — gia oggi non ne 
mancano — si muova su que-
sta strada restituendo al ta-
scabilc la dignita e I'impor-
tanza che merita. 

Feltrinelli 

Non basta la generica 
partecipazione 

Rlsponde I'editore Glangia-
como Feltrinelli 

e l l 1968. l'anno in corso e 
quelli a venire, sono stati. 
sono e saranno carattcrizzati 
da un costante sviluppo delle 
grandi lotte di massa ope-
raie. contadine e studente-
sche e dcll'attivita delle or-
ganizzazioni politiche di a-
vanguardia. 

II complesso di queste lot
te e di questa attivita assu
me oggi un nuovo particola-
re valore e significato poli
tico: esse incidono profonda-
mente nella realta e sul fu
ture del nostro Paese. Non 
tener conto del significato 
politico di questa nuova si-
tuazione e delle sue prospet-
tive future sarebbe certa-
mente un errore. Per quel 
che riguarda la Feltrinelli. 
gia a suo tempo gli avveni-
menti del '68 e del '69 erano 
stati anticipati e previsti. e 
sin da allora. piu che fare 
una nuova scelta cditoriale 
per < soddisfare le esigenze 
di questo p u b b l i c o di gio

vani, studenti e operai. fu 
compiula una scelta politica 
per precisare i compiti di 
una Casa editrice di sinistra 
in una situazione di crescen-
te tensione politica. di radi-
calizzazione e di scontro fra 
le forze socialiste rappresen-
tate dalle masse operaie. 
contadine e studentcsche e 
le forze conservatrici e au-
toritarie esistenti nel Paese. 

Si tratto quindi di passare 
dalla generica partecipazione 
culturale di sinistra degli an-
ni 50 e degli inizi del 60 ad 
una piu rigorosa forma di 
intervento nella realta poli
tica e culturale del Paese. 
Ma questo, non gia a poste
riori bensi procedendo lo 
sviluppo stesso degli a w e -
nimenti o al piu in concomi-
tanza con essi. 

In conclusione: la nostra 
politica cditoriale e stata gia 
da tempo deterrninata da una 
precisa scelta politica che a 
sua volta corrisponde alio 
esigenze del pubblico fse la 
scelta politica e enrrctta) e 
cosi sara in avvenire ». 

Laterza 

Tempestiva funzione 
di documentazione 

Rlsponde Nicola Perrone, 
capo ufflcio stampa 

«Le lotte giovanili che in 
tutto il mondo hanno carat-
terizzato lo scorso anno, in 
Italia, specialmente. hanno 
coinvolto anche i giovanissi-
mi. Si e traltato di una pre
sa di eoscienza. per lo piu 
spontanea, senza prccedenti, 
le cui ripercussioni non pos-
sono non intcressarc anche 
il mondo cditoriale. Non cre
do. perd. che questo feno
meno debba comportare del
le modifiche nei piani c nclla 
politica cditoriale della ensa 
Laterza. 

Mi sia consentito rammen-
tare. infatti. che queste edi-
zioni hdnno diniostmto per 
prime di sapcr coglicre il 
significato del movimento stu
dentesco (Documenti della ri
volta wiversilaria, in prepa
razione sin da I novombre 
1867. e apparso neU'aprile 

del 19CR. nel vivo di una lot-
ta che era ancora lontana 
dal raccoglicre. anche negli 
ambirnti piu avanzati. la 
solidarieta c i consent che 
oggi appaiono indiseussi) e 
di tutti I fcrmenti nue\i . a 
proposito dei quali hanno 
svolto una tempestiva funzio 
ne di documentnzione ed 
hanno consentito il piu am-
pio dibattito. in una co'.Iana. 
< Tempi nuo\ i s, n.ita pro 
prio con tali finalita. 

Re^ta un ultimo problema. 
quelln dvlla diffus'one di 
questi materiali a nrezzi che 
r.e consentano l'effcUua uti-
liz-zazione da parte dti na-
turali destinatan: gli oporai. 
gli studenti. l giovani in ge 
nere. Ed anche in questo 
campo mi scmbra che le edi-
zioni Laterza abbiano fatto 
degli sforzi, azzardando tira-
ture elevate che consentisse-
ro il contenimento dei prezzi >. 

Linea editoriale e 

scelta politica - II 

problema dei prezzi 

utenti di una 

nuova cultura 

Fra libro come oggctto di 
consumo e libro tome stru-
mento di lotta e di presa di 
eoscienza e'e, nella nostra 
societa. una sottile linea di 
demarca/ione, varcata la 
quale l'oj)era si fa mero pro-
dotto. l'impegno apparente 
si fa veicolo del consumo. II 
problema riguarda ovviamen-
te, anche l'editoria sviluppa-
tasi intorno alle lotte giova
nili. Esso. in fondo, e pro
blema tipico del sistema. Nel 
caso spccUlco. il «fenome
no » giovanile viene reinter-
pretato in termini di produ
zione e di scambio come ca-
pace di suscitare un nuovo 
mercato al libro, assicurando 
proficui introiti. Abbiamo gia 
visto. nel precedente articolo, 
come siano stati soprattutto 
gli editori di minor potenza 
editoriale i piu sensibilizzati 
dalla problemalica delle lot
te giovanili. Questo. ccono-
micamente. e stato possibile 
proprio perche assai spesso 
questi libri — in forza della 
dilatazione del mercato — 
raggiungono tirature suffi-
cienti a far vivere strutture 
editorial i non sorrette da 
grossi capilali. A maggior 
ragione, quindi, complessi 
spinti dalla loro stessa strut-
tura industriale a puntare 
su una produzione orientata 
per il mero consumo. hanno 
registrate il loro intervento 
in questa direzione mancan-
do di una scelta politica pre
cisa. e strumentali7zando ap-
punto il fenomeno. come d gia 
accaduto in Francia. 

La scelta odierna. cioe. ci 
sembra quella fra la risposta 
autentica alle esigenze del 
nuovo pubblico formato dai 
giovani e dai giovanissimi e 
la speculazione opportunisti-
ca e tutta contingente di un 
fenomeno nell'ambito delle 
strutture e di un mercato 
tradizionali e dilatati. 

In altri termini, come 6 
stato osservato da uno degli 
editori intervistati. la scelta 
e fra i libri «sulle > lotte e 
i libri «per * le lotte: fra 
libri sui giovani e libri per 
i giovani. II primo indirizzo. 
e cvidente, si traduce facil-
mente e quasi aulomatica-
mente in una speculazione 
tipica dcU'editoria, con la ri-
nuncia preliminare ad una 
scelta nuova di atteggiamen-
to culturale e politico. 

E' un atteggiamento che si 
era gia verificato al momen-
to in cui. qualche anno fa. il 
fenomeno giovanile si era po-
sto prepotentemente alia ri-
balta soprattutto sul piano 
del costume (lo scossone 
"beat" nella musica e nel-
1' abbigliamento). Ricordia-
mo, ad esempio. la rubrica 
televisiva < Giovani» che. 
sebbene "nuova" nell'ambito 
della nostra TV. in realta 
rispondeva alia curiosita su-
scitata dalla nuova < moda >: 
era qualcosa «sui giovani > 
piuttosto che la \ oce < dei > 
giovani stessi. non si ri-
\olge\a. di conseguonza. a 
questi ultimi. alle loro esi
genze. bensi ad un certo ti-
po di pubblico tradizionak-
con lo scopo. soprattutto, di 
< rassicurarlo ». 

Una scelta. questa fra li
bri « sui > e libri * per » i 
gio\ ani, che dovrebbe esse-
re destinata, ci fembra, ad 
ampliar.41 anche ad una ter-
za scelta. qiK-'.la dei libri 
« dei > giovani. segno d: una 
autentica matura7ione edito
riale. 

In questo quadro. fra re-
gistrazione dil fenomeno a 
fini di mercato c scolta po 
litica delle hrxo <ii tendenza 
da esso cmergvnti sul terre
no culturale ed editoriale. va 
affrontato anche \\ probkma 
della < cconomicita > dei prez
zi. !a cui importanza \iene 
giustamttite sottohneata nel
la rispoxtn degli f->litori Riu
niti e in quella di I-aterza. 
N'on si tratta. c ovvio. di un 
scmplice accorgimento cdito 
riale o di una risposta eco
nomica a sollecitazioni di 
mercato. Si tratta. anche qui. 
di una scelta orgarica a una 
visiono del libro, a una \a!u-
tazione della sua funzione 
che ncofii<sce nel prooe.sso d: 
critica df'-la \ccchia. compro 
me.-isa cultura e in quello di 
forma2ione degli utenti della 
nuova cultura il significato e 
la ragione dellattivita edito
riale. 

Daniel© lonio 

Ungheria 1919 

La proclamazione della Repubblica dei Consigli 

Bela Kun: «I1 pot ere 
operaio ha vinto!» 

A queste parole Lenin rispose: «Ti prego, compagno Kun, di trasmette-
re il saluto della rivoluzione russa al proletariato ungherese vittorioso » 

B U D A P E S T , giugno 1919 — I soldati della Repubblica dei Consigli difendono Budapest dagli attacchi delle motovedette dei 
controrivoluzlonarl in navigazlone sul Danubio 

BUDAPEST, marzo 
21 marzo 1919: cinquanta cn-

ni fa. In Ungheria viene pro-
clamata la Repubblica del Con
sign, la prima dittatura del 
proletariato magiaro che san-
cisce lo scrutinio universale 
segreto, proclama l'emancipa-
zione delle donne, il diritto al 
lavoro e al riposo, mette le 
basi per un servizio nazionale 
della salute pubbllca gestito 
dallo stato, nazionalizza le In
dustrie. 

L'Ungheria e uscita dalla pri
ma guerra mondiale lacerita 
e disfatta. Poco dopo si svt-
luppa quella rivoluzione demo-
cratlco-borghese che sfocia — 
con la costituzione del Parti-
to comunista — nella Repub
blica dei Consigli animata da 
Bela Kun. 

Oggi la storia di cinquanta 
annt fa rivive nelle strade di 
Budapest: nelle lapidi che ri-
cordano i caduti comunisti del 
1919 e nei manifesti che raf-
figurano le tappe della lutta 
del proletariato. Ma e'e un do-
cumento che piu di tuttl ri-

chiama l'attenzione: un interes-
sante lungometraggio del regl-
sta Laszlo Bokor che rievoca, 
attraverso una precisa rico-
struzlone storica, i giorni che 
precedettero la costituzione 
della Repubblica e quelli tri-
sti della caduta. E ' il aocu-
mentario dal titolo: Domnni 
sara primavera (Holnap mra 
tavasz lesz). 

Le immagini che corrono 
sullo schermo sono quelle 
sbiadite di vecchie pellicole 
conservate miracolosamente in 
qualche cineteca sfuggita alle 
distruzioni fasciste e naziste. 
Manifestazioni, comizi, scio-
peri, bandiere e cartelll, se 
dute del Parlamento, sce
ne della prima guerra mon
diale. manifesti clandestini, te
state di giornali, tipografie, 
parate militari: fe un susse-
guirsi di episodi che nel gi
ro di pochi anni hanno scon 
volto la storia del paese. So
no gli anni che precedono l'av-
vento al potere della classe 
operaia. 

Ed ecco sulla pellicola i pri-
mi scioperi di Pest, di Gyor 
di Kolosvar. Miusse di ope
rai con alia testa Bela Kim. 
II commento awer te : « Si lot
ta contro lo sfruttamento, per 
una vita umana, per i dintt i 
del popolo e contro il rina-
to militarismo mentre i signo-
ri dell'Europa — i re e i fab-
bricanti di armi — si prapa-
rano alia guerra imperiaiista 
per aumentare i profitti capi-
talisti». 

Ed ora le sfilate al suono 
di una banda militare che r:'-
ma il passo. «Sono i morti 
di domani che sfilano davan-
ti ai Romanov e agli Hohen-
zollern ». E' il 23 maggio 1912, 
le strade di Budapest si r.cm-
piono improwisamente: una 
folia compatta percorre gli 
immensi vialoni. La macchi-
na da presa e a bordo di 
un vecchio tram. L 'opentore 
non riesce a fissare immagini 
precise. Dinanzi all'obbietti-
vo sfilano voiti di operaj e 
di contadini. Gente che pro-
testa anche con gli sguardi. 

Un poeta Mihaly Babits cosl 
descrive la giornata: t Nelle 
vie di Pest il popolo accor-
re/ spari, poliziotti, re/ri rot-
til rivoluzione./» Ma oramai 
l'ombra della guerra avvolge 
l'Ungheria. Bela Kun paria al 
congresso socialdemocratico 
del 1913. Lo vediamo esporre 
con calma i suoi punti di vi
sta, insistere sulla necessity 
di un« politica di sinistra (he 
porti il paese sulla via della 
rivoluzione. Ma la guerra e 
alle porte. Kun parte ner il 
fronte. 

L'obbiettivo si sposta sulle 
azioni militari, sui campi di 

si sta rivelando come la di
sfatta dell'impero. Ecco le im
magini dei soldati italiani sul 
Piave e dei soldati ungheresi 
sfiniti. Poi i treni stracarichi. 
Vagoni stipati sino all'inve-
rosimile che riportano in pa-
tria gli stessi soldati che era-
no stati fatti sfilare per le 
vie di Budapest al suono di 
fanfare. «Non si contano i 
morti. Sono troppi e pesano 
sulle coscienze degli impera-
tori e dei signori della guer
ra ». 

Alle stazioni — e qui le im
magini ci rivelano il caos del 
rientro — i rivoluzionari di-

Manifesto di B i ro: « Vogl iamo la repubblica! » (apparso poco 
prima della caduta della monarchla) 

prigionieri, sulle masse di 
sbandati che battono in ntl-
rata. 

Le note dell'/niernaziorzaie 
accompagnano una visione 
drammatica: il campo di pri
gionieri di Krasnojarsk. E ' 
qui che il poeta ungherese 
Geza Gyoni dedica alia rivo
luzione una sua poesia «Tu 
che da tanto tl sonno ha cvl-
to/ Ed ora ti scegli frcsca 
e giovane: Rivoluzione!' 

E al canto AeWIntemaziona-
le si formano le prime origa-
te degli intemazionalisti rr.a-
giari. Sono piu di centomila 
ed andranno ad unirsi *i sol
dati dell'esercito rosso per la 
vittoria dei soviet. Li dirigo-
no Bela Kun. Ferenc Mun-
nich, Tibor Szamuely, Mate 
Zalka e Lajos Gavrd. In'an-
to la prima guerra mondiale 

stribuiscono volantini e gior
nali. Sono gli scritti di Be
la Kun che incitano alia ri
voluzione alia lotta contro 
quelli che hanno portato la 
nazione alio sfacelo. E ' l'au-
tunno del '18: si disgrega il 
vecchio regime ed un primo 
passo in avanti viene compiu-
to da tutto il proletariato. 
Vmce la rivoluzione democra-
tico-borghese e viene procla-
mata la Repubblica. Ma per 
Bela Kun la lotta continua. 
Ecco via Visegradi a Pest. Una 
casa come tante altre. Ma e 
qui che si rmnisce il primo 
comitato centrale del partito 
comunista, qui si distribuisco-
no le prime tessere, da qui 
esee il Giornale Rosso. 

La repubblica borghese pe-
r6, non tollera i comimisti. 
Iniziano le repressioni: Be
la Kun viene impngionato. 

Notizie 

% Ecco I'elenco delle opere 
piu vendule nel corso della 
settimana. I numerl Ira pa-
renlesi indicano il poslo che 
le steise opere occupavano 
nella classifica deM'ultimo no-
tii iario. 

NARRATIVA: 1) Arplno, 
« I I buio e il mlele * , Riz-
toli (2) ; 2) Updike, c Cop-
pie*, Feltrinelli (1) ; 3) Cald
well, « Miss mamme aimee >, 
Bompiani; 4) Battani , c L'ai-
rone >, Mondadori (3) ; 5) 
Kopi, c II ditsenso dl Do-
minck I , Elnaudl. 

SAGGISTICA E POESIA: 
1) Cartier, c La seconda 
guerra mondiale », Monda
dori (3 ) ; 2) Montanelll-Gcr-
vailo, c L'ltalla <2«IU Con-
trorifornta >, Rizisll (2 ) ; 

3) Piagel, « Lo *tru»turali-
smo », II saggiatore; 4) Ma-
sini, «Storia degli anarchi-
ci italiani >, Rizzoli (1) ; 
S) Comunita dell ' Itototto, 
t L'lsolotto 19S4 1969 », La
terza. 

La classiflca e stata com-
pilata %u dati raccolti pres
to le librerie Internazlonale 
Di Stefano (Genova); Inter-
nazionate Hellas (Torino); 
Internazionale Cavour (Mi -
lano); Catullo (Verona); 
Goldonl (Venezla); Interna
zionale Seeber (Flrenze); 
Universitas (Trieste); Cap-
pelli (Bologna); Modernissi-
ma e Gremese (Roma); Mi 
nerva (Napoli); Laterza (Ba-
r i ) ; Cocco (Cagliari); Salva-
lora Fausto Flaccovlo (Pa
lermo). 

9 Nel programma dell'Ac-
cademia cecoslovacca delle 
scienze sono previsti per 
quest'anno circa 50 convegni 
scientific! internazionali or-
ganizzati in Cecoslovacchia. 
In maggio ci sara anzitutto 
il congresso del Comitato 
per le ricerche cosmiche 
(COSPAL) al quale dovreb-
bero partecipare da 600 a 
800 scienziati. Ad esso sa
ranno in parte paragonabili, 
per il grande numero dei 
partecipanti, la conferenza 
della Societa europea delle 
culture dei tessuti (European 
Tissue Society), che avra 
luogo anch'essa in maggio, 
e la conferenza della So
cieta europea per la peda-
gogia comparativa (Compa
rative Education Society in 
Europe) che i l terra a Pra-
9a n«l mesa dl giugno. 

Ma l'ora della riscossa e or-
mai vicina. Ecco i manifesti 
che chiamano alia lotta, che 
indicano nella dittatura del 
proletariato il future del pae
se. Poi le immagini del ;:lm 
si spostano al quartiere ope
raio di Csepel. E ' il 21 mar
zo 1919. Dal telegrafo del vec
chio quartiere parte l'annun-
cio a tutto il mondo e a Le
nin: « / / potere operaio ha 
vinto». Lenin risponde: « Vi 
prego, compagno Kun, di tra-
smettere il saluto della rtv*-
luzione russa al proletariato 
ungherese vittorioso a. 

Ora le riprese sono chiare. 
Gli operatori girano in condi-
zioni normali. Si vedono le 
grandi fabbriche di Pest pre-
se d'assalto dagli operai che 
pongono la stella rossa sui 
cancelli e sulle ciminiere: si 
nazionalizza nel giro di venti-
quattro ore, si espropnano le 
grandi proprieta. « I figli dei 
proletari — dice il commento 
— incontrano per la prima 
volta un medico. Per la pri
ma volta si tuffano nelle on-
de del Valaton. L'isola Mar-
gherita — che ieri era aper-
ta solo ai signori — diviene 
proprieta del popolo. Un enor-
me cartello campeggia sull'in-
gresso: e'e scritto Tutto e 
nostro ». 

II mondo occidentale resta 
a guardare ma non ha ri-
nunciato alia controrivoluzio-
ne. II primo maggio 1919 e 
festa grande. Centinaia di mi-
gliaia di persone sfilano con 
le bandiere della vittoria. 

La reazione pero, e in ag-
guato. Si uniscono le forze 
militari dell'Intesa per schiac-
ciare la Repubblica dei Consi
gli. II governo chiama gli oi>e-
rai alia difesa del potere con-
quistato dopo anni di soffe-
renze. 

Ecco i soldati dell'esercito 
rosso nelle strade di Buda
pest con i comandanti alia te
sta Jeno Landler, Aurel ^trom-
feld, Bela Vag6. A Mosca Ti
bor Szamuely porta a Lenin 
un messaggio della Comtine 
ungherese. Si chiedono aiuti. 
Ma anche a Mosca il potere 
dei soviet, e seriamente mi-
nacciato. «Lenin chiede cite 
gli ungheresi resistano poi-
che la Russia deve condurre 
la lotta per la rita o la mor-
te contro gli eserciti di quat-
tordici pacsi capitalist! ». 

Cosi giunge il giomo del
la sconfitta. Mosca chiama in-
vano la stazione telegrafica di 
Csepel. II terrore bianco si 
scatena. Bela Kun riesce a ri-
fugiarsi in Russia dove Javo-
ra al Komintern. Lo vediamo 
impegnato alia tribuna di con-
gressi e riunioni mentre iot-
tohnea l'urgenza della costi
tuzione di un fronte popola-
re unico nelia lotta contro il 
fascismo. 

«Dore il fascismo avra il 
sopravrvnto — ricorda Kun 
— la prigione e i reticolati non 
attendono solo i comunhti, 
ma tutti i democratici a. 

Sullo schermo passano i 
volti noti dei combattenti del
la Repubblica. Ecco Ferenc 
Munnich — il grande dirigcn-
te seomparso un anno fa — 
che cosi ricorda K'in: « L ulti
ma volta che lo ridi stira-
mo per partire per la SJXI-
gna Bela mi disse: ''sii co-
raggioso come lo fosti nel 
1917. Arrirederci nell'Vnj\e-
rta libera e socialista!" Ma 
nin potd vedere rcahzzato il 
suo desiderio perche cadde 
rittima del terrore del per:i>-
do del culto della p?r%o-
ruih'.a ». 

Dopo Munnich ecco Irene 
Gal la moc'.ie di Be'.a Kun. 
«Guardo questo *:'m e pen-
so che se 50 e piu anni 'c. 
allorche decisi di divent^re '.a 
moa'.-.e di Bela qualcuno mi 
aresse proiellalo questa p> ili-
cla chiedendomi' Irene Gal 
maestra di pianoforte. *ei 
pronta a $po$are Bela Kur. 
e a sopportare tutte le iof>c-
renze della rita di un nrv>-
luzionario? Kbbene arrei ri-
sposto di si * 

II documentario si chkide 
con questa lmmaguie che 
e anche un omaggio dell'Un-
ghena alia figura di un K-'an-
de combattente caduto per d:-
fendere gh ideali del social:-
smo. Ed e nel nome di Bela 
Kun che oggi si ricorda la 
Repubblica dei Consigh del-
l'anno 1919. 

Carlo Benedetti 

Rai-Tv 

Controcanale 
UN PUNTO FE1LMO - Fra 
tanti rinnovamenti —• in ve-
ntd piii apimrenti che reali — 
la Rai-Tv ha ;x.'n$ato bene di 
mandare in onda un program 
ma che, d'un balzo, trasporia 
i tele.*j>ettatori all'epoca pio-
tierislica quando. piu chc al 
tro stupiie dalla nwitd del 
mezzo tecnico, le folle accor-
revano a radunarsi intorno 
agli schermi di Lascra o rad 
doppia? Parliamo delle < spet 
tacolo mustcale a premi » (co 
AJ viene ribattezzato, forse per 
mascherarlo, il vecchio tele 
quiz) di Castaldo, Torti e Co 
nma: A che giueo g.'ochramo? 
Un tilulo die tira subtto una 
ladle battuta: ma davvero. a 
che gioco vuol giocare la Rai 
Televisioiie? 

Lo siK'ttaeolo diretto ila Cor-
rado, con la collalxjrazione dt 
Valeria Fabrizi. e giunto in 
fatti ormai alia quarta sera 
ta (comprendendo nel cento il 
* numero zero»): ed e ormai 
disponilnle iter un giudizio 
pressoche definitive. La sua 
vtruttura e (fid duentata im-
mutabile e prevedibile. sera-
ta ptT .ierata. Si inizia con la 
pre.sentazionc irta dei sol:ti 
falsi equivoci. delle coppte 
concorrentx: poi si svolyonc 
gli invecchiattsumi battiltec-
chi fra il presentatore ufficia-
le e la tspalla». ai quali poi 
lo stesso presentatore agqiunge 
qua e la qualche sfotto alle si-
lenziose vallette (le quali. be 
ninteso. hanno proprio I'ordi 
ne di non parlare. devonc sol-
tanto mostrare un po' di gam-
he. per venire incontro alia 
nuova vuxla, piacevole del re 
vto, della minigonna). C'e 
quindi I'aspite d'onore. i pre 
mietti a sorpraa. il premionc 
finale. E le domande, natural-
mentc. 

Raccontato in questo modo. 

A che gloc-o g^ochtamo? pa 
trel>be benissmw essere la 
struttura base di ogni altro te 
lequiz messo in onda alia no 
btra Rai-Tv. Ma nemmeno 
scendendo ad un esame p\u 
upprojondito si notano diffe 
renze: le domandine hanno la 
stessa fulilitri del passato. pri 
re di ogni riferimento al pre 
sente. destinate a sodeticare 
la vena enciclopethca dei par 
tecipanti. Sono meno s?ecra 
hzzate. questo e tutto. I bal 
letti sono nuovamenie quelli di 
Paul Steffen. tomato alia Tv 
dopo una lunga assenza: ma, 
francamente. non si puo dire 
che tanta lontananza dalle te 
lecamere abbia portato un 
qualche rinnovamento alle sut 
coreografie (che poi sono co.?i 
deprimentemente sirnili a quel 
le viste in centinaia di altri 
fpettacoli consimih). 

Che resta <la dire? Dando 
per scctitato che i testt impost! 
ai presentaton della Rai-Tv 
sono tendenzialmente portati 
all'idiozia (e che. comunque. 
Corrado scmbra assolutamen-
te incapace di rinnoi-arsi. men
tre Valeria Fabrizi apvare sen 
pre piu a disaqio m un ruoln 
che le lascia soltanto la liber-
td di qualche turn deprecabile 
fKtlletto). detto questo c'e solo 
da rtlevare che. per la prima 
volta se non andiamo errati. 
questo tele<iuiz viene presen 
tato sul secondo programma. 
Una specie di declassamento. 
dal quale c'e da trarre speran-
za per una rapida e definitive 
scomparsa di questo genere di 
xpettaccli. I quali, anche in 
questa Rai-Tv che finge di mo-
dernizzarsi. sembrano mcapaci 
di ottenere un qualsiasi r«'n 
novamento. 

vice 

Programmi 

Tele visione 1 
12,30 SAPERE 

Corso df francese 

13,00 I.V CASA 
Trr serviz i : uno sul m o d o di leggere la bol let ta del t e l e -
rono; il secondo sull'uso del fr igo; il tcrzo ded icate alia 
prrparazione del the Indiano. 

13,30 TELEGIORNALE 

17,00 LANTER.VA MAGICA 

17.30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
« L'isola di nonno John (f i lm) e « I / amfco l ibro • 

18.45 CONCERTO 
I «so l i s t i vene l l » dlrettl da Claudia Scitnone r s e e u o n * tre 
concert! di Antonio Vivaldi 

19.15 SAPERE 
« I segret l degli animali », a cura di Loren Eisejey (quarta 
puntata) 

19,45 TELEGIORNALE S P O R T . Cronache i tal iane. Oggi al Par-
lamento 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 TV 7 

22.00 SEAWAY: ACQUE DIFFICILI 
II te lef i lm di stasera narra una storia d'amore coa U e o n -
sueto c o n d l m c n i o di un po' di sp ionaggio . 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2" 
10.00 FILM (per Roma e zone co l l rgate ) 

18.30 SVPERF. 
Corso di Inglrsr 

21.00 TELEGIORNALE 

21,15 NERO WOLFE 
Ha inizio s iasrra un nuovo racronto del la ser ie tratta dai 
roman7i di Rex Stout: « Per la Jama di Cesare ». Prota 
gonist* — anche se muto — ne c un toro, al eentro del 
contrasto tra due ricrhi proprirtari . II toro v i r n e accusato 
di un del i t to , ma Nero Wolfe dimostra che e innocente . 
I»rl racconto. che r dirrtto c o m e tutti quell i della ser ie 
dalla rrgUta Giuliana Berl inguer . sono intrrpreti . tra gli 
altri. Franro Sportelli e GahrietU Pallotta. 

22.15 CRONACHE DEI, CINEMA E IJEL TEATRO 
II numero include una d iscuss ione sul film • Fl Alamrin •: 
^periamo che non sr ne prenda spunto per darr Is i tura 
alia b o k i retorica. di sapore e i sp ira i iono fascist*, che a 
proposito di qurl la battagl ia tragica tante vo l te ahblarao 
udno . 

Radio 
NXZIONAI-E 

GIORNALE R. \DIO: ore 7. 8. 
10. 12, 13. 15. 17. 20. 23 

6,30 Segnalr orario 
8.30 i.e eanroni del matttnn 

10.35 Le ore del la muslra 
11.20 I / r s p r r i e m a crist iana 
11.30 I'na xore per \ o l 
12.05 Contrappunto 
13.15 Appuntamento con Jula 

I»e Palma 
H O * Trasmi^smnl rremnali 
11.45 Zihaldone it^liano 
15.45 N m i i i per \\ girartisehi 
IS 00 Programma per i racarri 
17.05 Per \ o i g i o \ a n i 
19.13 . L a prodigio*a \ i i a di 

G Rossini » 
20.15 Gli Fnti Uriel nel mondo 

musirale i tai iano 
20.45 l a rostra arnica I.ilia 

n n g n n n e 
21 15 Concerto s infoniro 
22.45 Parliamo di spettacolo 

s r . coNno 
CIORNVI.E R M H O : ore fi 30 

7.10 8.10. 9 30 10.39. II 30 
12 15. 13.30. H.10, 15.30 
lfi.10 17 30. 18.30. 19.30. 
22. 2« 

fi.Ofl Sxecl iat i e r a n t * 
7.13 Bil iardino a tempo di 

musica 
9 15 Romantlca 

10.00 Fal. iola 
10 17 Caldo e freddn 
10.10 Chlamatr Roma 3131 
13 00 Hit parade 
13.35 II senratitnlo 
14.45 Per gli amici del disco 
15.15 Pianista Arthur Balsam 
IS.00 Pomerld lana 

1635 I.e chiavi del la iniurtma 
17.35 r ia s sc I n i c a 
18 00 Aper i t iv" In mus i c* 
19.00 Tons Curchiara Folk 
20.01 S iamo fatti cosi 
20.45 Passaporto 
21.OO I-a \-oce del lavorat»rl 
21.10 IJO Spettacolo Off 
2 l 4 0 M o t l \ i popolari 
22.10 II m e l o d r a m m a in dtcee-

teca 
TF.RZO 

9.25 Lombard Street , la st»»-
da delle Banrhe 

9.30 I_a Radio per le Scuole 
10 00 Concerto di apertura 
10.45 Musica e immagini 
11 10 Concerto dell" organltta 

Marie-Claire Alain 
11.40 Musiche ttal iane d'oggl 
12.10 Meridiano di Greenwich 
12.20 I.'epora del pianoforte 
12.55 Intermer /o 
13 55 Fuori r e p e n o r i o 
II tit Giorgio Federtro Ghedinl 
15 05 Pass ione secondo S Marco 
17.00 Le opinioni degli altri 
17.20 Corso di l ingua Inglese 
17.45 I S t r a u i n s k s 
18 00 Not ir ie del Terro 
18.15 Quadrante economico 
18 30 Musica leggera 
18.45 Piccolo pianeta 
19 15 Concerto di ogni i er» 
20,30 Le materie prime nel fn-

turo 
21.00 Le serate pietroburghei l 

del conte Oe Malstre 
22 00 II Giornale del T f n o 
22.30 In Italia e a l l eJ tero 
22.40 Idee e fatti della mustea 
22.50 Poes ia nel mondo 

XT SEGNALIAMO: "Concerto s infonlco • (Naalonale ore 21.13) 
Sotto la d lre i lone del maestro Mlklos F.rdelsl. dlrettore stabi le 
dell 'opera dl Budapest , t'orrhestra s infonica della Raj di MIlABo 
esegue musiche dt Mussorgskl . Dvorak e Bortxfl* S e i l n a It ft 
kasto bulgaro Boris Chrlstoff. 
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