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I Lettera da Budapest 

UNA DOM AN DA A LUKACS 

La politica culturale della 
Repubblica dei Consigli 

La risposta del filosofo ungherese, c 
zione, alia rivista di teoria e politi 

he nel 1919 fu commissario alPIsiru-
ca del POSU « Tarsadalmi Szemle » 

BUDAPEST, marzo 
* Quali sono i valori pcr-

manenli della politica cultu
rale at tuata dnlla Repubbli
ca dei Consigli?». La do-
nianda c stata posta dalla 
rivista dl teoria e politi
ca del POSU € Tarsadalmi 
Szemle > (Rivista Socialc) 
al compagno Gyorgy Lukacs 
che fu, nel 1919, commissa
rio all 'istruzione durante i 
133 giorni di vita della pri
ma Hcpubblica dei Consigli 
magiara. 

Lukacs risponde rilevan-
do, in primo luogo, che nel 
periodo che precedet te la 
Itepubblica i comunisti che 
tornavano dall 'Unione So-
viotica non avcvano scnso 
teorico e «cul tura teoreti-
ca ». « L'unica persona che 
in quei tempi aveva un scn
so per la teoria — proseguc 
il filosofo — era B61a Kun 
che gia in quei tempi, a mio 
giudizio, aveva considerato 
Bukarin come il vero teori
co della di t tatura. Ne conse-
guc che delle innovazioni 
tcoretiche di Lenin tutti noi, 
in quei tempi, non avevamo 
appreso nulla. Poche erano 
le operc allora t radot te e se, 
successivamente, nel parti to 
ungherese, si poteva parla-
re di tradizioni leninistc tut-
to cio era merito delle espe-
rienze fatte nell'emigrazio-
ne e giunte poi in Ungheria. 
Comunque, al tempo della 
Repubblica dei Consigli Le
nin aveva pochissima in
fluenza ideologica ». 

«Tut t i pero — a w e r t e 
Lukacs — guardavamo al 
grande leader della Rivolu-
zlone, ma per essere sinceri 
lo devo dire che allora cono-
sccvo solo alcuni suoi arti-
coli e Stato e Rivoluzione. 
Dal punto di vista delle que-
stioni teoriche, quindi, era-
vamo prat icamentc abbando-
nati a noi stcssi >. 

AU'inizio del periodo del
la dit tatura del prole tar ia te 
— come ricorda Lukacs — 
si manifestarono crrori nel 
campo della cultura proprio 
perche era diffusa la con-
vinzione di trovarsi di fron-
te ad una grande ondata ri-
voluzionaria che nel giro di 
pochi anni avrebbe pcrvaso 
tutta l 'Europa. «Vi erano, 
quindi, determinate illusio-
ni che ci portavano a crede
re che in breve tempo sareb-
be stata liquidata ogni so-
prawivenza del capitalismo. 
E numerosi p rowediment i 
uiopistici della di t tatura fu-
rono proprio la conseguenza 
di tale atmosfera ». 

II filosofo affronta poi il 
problema della politica cul
turale che lo vide impegna-
to, in prima fila, in una va-
cta opera di rinnovamento 
e di costntzione. « Nel cam
po della cultura ci trovava-
mo in una situazionc molto 
favorevole perche tu t to il 
mondo culturale magiaro — 
sia in modo socialista che 
non socialista — era scon-
volto. 11 processo si era ini-
ziato con le riviste Nyugat 
(" Occidente") e Huszadik 
Szdzad (" Ventesimo seco-
lo ") e la guerra poi e la Ri
voluzione di Ottobre contri-
buirono ad approfondire i 
fermenti ». Tutto cio signifi-
cava che la maggioranza de
gli intellcttuali magiari era-
no disposti, sin dal primo 
momento. a collaborare con 
Jl potere dei Consigli- In tal 
modo la politica culturale si 
rrovo ad avere una vasta ba
se sociale. 

Lukacs prosegue ricordan-
do che tra i vari commissa-
riati del popolo < solo in 
quello deli ' istruzione pubbli-
ca furono sostituiti tutti i 
vecchi impiegati con forze 
nuo\-e». II racconto — av-
verte il filosofo — e diffi
cile « perche, sotto qupsto 
aspetto, sono eostretto a par-
lare in modo positivo di me 
stesso ». 

• Come e noto — scrive 
Lukacs — io sono stato il 
sostituto di Kunfi al com
missariato popolare per 
l'istruzione pubblica. Nei 
primi giorni del potere ci 
riunimmo una sera per di-
scutere la composizione del 
commissariato. E qui devo 
eonfessare di aver fatto ri-
corso ad una trovata molto 
maliziosa. Sapevo che Kunfi 
era malato di nervi e morfi-
nomane. Conoscevo la sua 
natura opportunista. Cosi at-
tuai l'ostruzionismo- Comin-
ciammo la riunione alle 21 
e alle due del matt ino Kun
fi era erollato accettando le 
mie proposte che erano rap-
presentate dall 'entrata di 
strati rivoluzionari, affama-
ti di riforme, nella direzio-
ne del Commissariato ». 

Qui Lukacs cita un lungo 
•Jeneo di nomi che, gia noti 
nei vari settori della scien-
n , deH'art* e dell* cul tura 

in gencrale, trovarono nel 
periodo della dittatura del 
proletariato, il modo di 
csprimere le loro idee e la 
loro pcrsonalitn. 

« Nel direttorio per la mu-
sica — aggiunge Lukacs — 
collaboravano con noi Hula 
Bartok, Erno Dohnanyi c 
Zoltan Kodaly. Nel campo 
delle arti figurative, oltre 
gli storici d'arte, e'erano 
Karoly Kernstock, Robert 
Bcreny, Hcrtalan Por. Beni c 
Noemi Ferencxj tutti della 
giovanc generazione. Nel di
ret tor io per la let tcratura 
e'erano quelli del Nyuyat e 
giovani e giovanissimi tra i 
quali Lajos Kassak e Tibor 
Dery ». 

Nel lavoro della Repubbli
ca dei Consigli vi sono sta-
ti, comunque, elementi «for-
temente utopistici ». Lukacs 
10 riconosce aper tamentc ed 
aggiunge che, vista nel suo 
insieme. l'attivita della Re
pubblica fu caratterizzata da 
una intcressantc politica di 
riforme, pur se Hmitatc ncl-
l 'arco di appena quattro me-
si e mezzo. « Solo in alcune 
question! — prosegue il fi
losofo — si e formata, a mio 
parere , una concezione che 
meri terebbe di essere presa 
dcttagliatamentc in osserva-
zione. perche applicata an-
che dalla nostra repubblica. 
Mi rifcrisco al piano di ri-
forma deir insegnamcnto at-
tuato dalla dit tatura del pro
letariato. Piano che consi-
dcrava la scuola primaria 
di otto classi, quella media 
di quat t ro e poi l 'univcrsita. 
Altro problema era che nel 
nostro paese non esisteva-
no istituti scientifici. Se una 
cattedra, quindi, era diretta 
da un bravo professore si 
svolgeva una certa ricerca 
scientifica. Ma 1'Accademia 
fece pochissimo in tal senso. 

11 potere dei consigli, invecc, 
aveva in progetto di rifor-
mare PAccademia ponendo 
come obiettivo quello di far-
ne il centro organizzatore di 
istituti scientifici ad alto li-
vello. E qui devo dire che 
questa concezione e stata svi-
luppata dalla repubblica po
polare ». 

Tutto il periodo della at-
tivita della Repubblica dei 
Consigli — aggiunge Lukacs 
— era. pertanto, caratteriz-
zato dalla convinzione che 
l'epoca del capitalismo era 
finita e che si stava cdifi-
cando cqualcosa di radical-
men te nuovo ». 

Lukacs sottolinea poi che 
oggi quello che pud e deve 
essere portato avanti come 
eredita della Repubblica dei 
Consigli d il fattore « popo
lare » della cultura. « P e r 
popolare — dice il filosofo 
— intendo dire che la ditta
tu ra del proletariato aveva 
raccolto le migliori forze del 
paese e aveva fatto il tenta-

tivo di conservare. da una 
parte la piu severa ed alta 
competenza — basti riferirsi 
ad uoinini come Bartok — 
e dall 'altra il tentativo di 
evitare tu t te quelle misure 
che potevano portare ad una 
amministrazione burocratica 
della cultura ». 

Qui Lukacs ricorda che 
con 1'aiuto di alcuni storici 
d 'ar te che collaboravano con 
il commissariato popolare, 
nel giro di pochi giorni. fu
rono registrate tut te le piii 
important i collezioni private 
d 'Ungheria. «Cosi. in una 
sett imana, tutt i i grandi va
lori dell 'arte del paese pas-
sarono in possesso dello Sta
to. E durante Testate alle-
stimmo una grande mostra 
che io — dice Lukacs — 
inaugurai sottolineando che 
rjostro eompito <*ra quello 
di raecogliere tutto quello 
che dal punto di vista della 
storia deU'arte era prezioso, 
senza far riferimento alle 
correnti. Jmportante era che 
le opere fossero in mano 
dello Stato. Una volta. quin
di, arriveremo al punto in 
cui il proletariato dira da 
solo quale c Veredita che ac-
cetta e quale quella che non 
accetta >. 

II filosofo afferma poi di 
aver raccontato tut to cio per 
sottolineare « che la ditta
tura del proletariato si e 
ben guardata dal considera-
re corrente ufjidale una 
oualsiasi corrente Con 
1'estensione della cultura la 
di t ta tura del proletariato. 
infatti. s\ prcfisse lo scopo 
di por tare il popolo lavora-

tore a decidcrc da solo sui 
valori culturali, a scegliere 
cioe quelle opere delParte 
e della cultura di cui piu 
aveva bisogno ». 

« Collcgata a tutto cio — 
prosegue Lukacs — vi era 
la lotta contro la ensiddetta 
ar te tifficiale. II grupjio Kas
sak, ad e.sempio, contava 
sempre sul fatto di essero 

riconosciuto come arte uffi-
c>aU- della dittatura. Ma talc 
manovra fu sempre respinta 
dal commissariato popolare. 
che difese Kassak e i suoi 
sostenitori dai tentativi so-
cialdemocratici che punta-
vano ad una azione soppres-
siva, ma nello stesso tempo 
rifiuto di considerare il 
gruppo Kassak come arte 
uffiviale. Noi considerammo 
il gruppo come una delle 
tante correnti che avcvano 
diritto aH'csistenza ». 

Kcco perche — dice Lu
kacs — sotto questo a-
spetto la Repubblica dei 
Consigli ha una fradizione 
che e ancora valida e che, 
per quanto riguarda la po
litica culturale era in forte 
contrasto con quella svilup-
patasi dopo il 1049 sotto 
I'influsso dcll'epoca stalinia-
na. « Io — conclude Lukacs 
— non affermo che il pote
re dei consigli aveva una 
adeguata teoria ed una ade-
guata pratlca per quanto ri
guarda la effcttiva e conse-
guente direzione marxisla 
della cultura. Ho gia detto 
che eravamo ad un basso li-
vello teorico. Affermo peril 
che la dittatura del proleta
riato ha avuto una corrente 
demoeratica, di ispirazione 
socialista d ie si basava sulle 
correnti culturali progressi-
ste ungheresi di allora. E 
penso. quindi. che sia questo 
che oggi dobbiamo rispctta-
re o portare avanti fra le 
Irartmoni della Repubblica 
dei Consigli ». 

Carlo Benedetti 

Narrativa 

« Le radiose giornate » di Carlo Bernari 

Nei labirinti 
della simulazione 

onesta 
Un«romanzo del ricordo »che dalle vicende della 
lotta antifascista a Napoli fra il 1930 e il 1943, sa 
ricavare una precisa analisi sulfa condizione umana 

Rai-Tv 

Noll 'ope razione clio jwrta 
al recupero dvi propri ricor-
di il sa^gistu franceso Alain 
raccomandavn la massima se-
verltii verso se Mcssi. Niente 
indulgenze <<>n 1 nrordt s<: si 
vuole che, alia pari delle idee, 
essi siano chiari e distinti. 
Ma per arrlvare a tunto occor-
re tenere «ogni pianeta nel
la sua orbita ». c cioe liberar-
si dalle fantasticherie « che so
no per se stesse assurde», 
riordinarc oj;t>i particolare 
traccla di passato «secondo 
In verita delle cose ». Non e'e 
da stuplrsi se proprio a que
sto procedimento fa pensare 
il nuovo romanzo di Carlo Ber
nari IA: radiose giornate (edi-
zlone Mondadori, pp. 28G Li
re 2.500). L'autore di Tre ope-
ral torna alia spcrlmentazio-
ne nel tentativo dl approfon
dire e periezionare il suo 
« realismo » narrativo. Ma do
ve nltri .si sarebbero compia-
ciutl delle evanescenze e delle 

fantasticherie nella « dimensio-
nc della memoria » egli tenta 
qui una a narrativa del ricor
do », e cioe una ricostruzione 
del passato che non si esau-
risce nella sfera privata o nel 
dato pslcologico. Ogni ricordo 
e anzitutto storia, e per rag-
giungerlu. ci awerte Bernari. 
blsojrna che il passato venga 
« rovesciato nel dopo ». 

Ricostniiamo in breve Ia si
tuazionc. L'uomo che narra. 
Eugenio. b arrivato ormai al
ia maturita piena. Agli occhi 
del piii giovani il suo v. passa
to » assume l'aspetto monoto-
no tlella mania o della fissa-
zione. II che vuol dire che un 
ciclo di storia si e concluso 

Potere negro 

Un grosso pugno nero 
11 vohmie Le confession) <H 

Sat Turner di William Stynm. 
pubbheato in Italia dall'editore 
Kinaudi. ha costituito una gros-
sa son>resa |)er chiuiKiue presti 
un ccrto interesse alia lotta di 
liberazione condotta dai negri 
negh Stnti Unili. In csso. infat
ti. si narra il dispcrato tentativo 
di uno schiavo ne^ro che ca-
peggio. nel 1831 in Virginia, una 
eroica rivolta nella «juale ven 
ncro uccisi sessanta biatichi e 
cento negri. Altri diciassette no 
gri. tra i <iuali Nat Turner, fu
rono successivamente catturati 
e. dopo un sommario processo. 
inessi a niorte tixxliante impic-
cagione. Quasi centocinquan-
t'anni fa. in5omma. nel cuore 
del profondo Sud americano 
non ancora scosso. nel suo 
assctto sdiia\istico, dalla \Tn-
tata della guerra civile, uno 
Spartacn nero sccglieva la via 
della insurrezione armata e met-
leva in poricolo. anche sc solo 
per un attimo. il potere assoluto 
della iwpolazione bianca. 

Proprio alia luce di questa im-
portantc « scoperta ». che retro-
data di quasi un secolo la ge-
nesi del nazionnlisnio rivoluzio-
nano negro, nteniamo sia par-
ticolarmente utile la lettura di 
una serie di saggi. 37 per l'esat-
tczza. che Floyd Barbour ha 
racco'.to sotto il tito!o 71 Black 
Power in azione e che Sugar 
pre<enta neU'edizione italiana. 

II hbro si pone 1'obiettivo. at-
traverso testimonianze. la prima 
delle quah nsale a! 1791. di n-
percorrere le tappe di un di-
SCOTSG ideale sfociato oggi in 
quella strategia che prende il 
nome di Black Power. La parte 
iniziale della raccolta. che si 
conclude con un sapgio di Mar
cus Aurelius (Jarvcy del 1911. 
contiene infatti una serie di con 
tributi nei quali. pur tra con 
traddizioni e incertrzze. c po?-
sibile indixiduaro attoggiamenti 
e posizioni radicali. se non nvo-
luzionarie. che nel rifiuto di il 
ln^orie speranze integrazioniMe 
preficurano una internazionali7 
zazione della lotta dei nvgn 
americani contro lo sfruttamen-
to capital:stiv*o c noocolonial^ti-
txi tin MaJoo'.m X dara. acli mi-
7i degh anni sessanta. una defi 
niziono politica e orgamzzativa 
pu'i coivreta. 

L"intcresve del l.bro non e tut
to qui Nella setonda parte, in-
fatu. compare u.ia scne di >ag-
gi e di di^corsi, qua^i tutti me-
diti in Italia, che con^ente i;n 
approfondimento della \asta te 
matira del Black Power. Non ci 
o poss:hi!e. in queste brevi no
te. dare conto doi numero«i e 
:mportanti contnbuti presenti 
nel volume curato i]^ Barbour. 
Ci hmitcremo a mennonarne al
cuni parlicolarmente interessan-
ti. « II potere negro e d Cristo 
arrk^ncano > di Vincent Harding 
compio una spregiudicata inda 
ginc sulla stmmentali7za/!one 
dei\.-\ rehg:ono cri>tiana da par
te della VKieta biama: Ah in 
Pou>*aint. nel saggio dal tito!o 
t II negro amer-.cano ». of fro una 
sor.e di d-animakche >tati-liche 
che documrntano la desolante 
o">nd:z:ono di infenonta vis*iita 
r.ogh Stah t'niti dalla popola-
7iono nera: Adelaide Hill, nfa-
cendov. alle (nine elalxirate d« 
FYam Fanoru cerca di scoprire 

il signifuaio di Africa per ur. 
negro americano a cui il bianco 
ha «rubato > trecento anni di 
storia: analogo tentativo \iene 
compiuto da Floyd McKissik che 
sp:nge il suo discorso fino alia 
proixista di comunita negrc au-
tnnome entro lc quali sia po^si-
bile il recupero di certi valori 
« nazionah > che il potere bian 
co ha distrutto e cancellato. 

L'elenco potrebbe continuare 
ma crcdiamo che i brevi accrn 
ni dedxati ad alcuni saggi con 
tenutt nel volume testimonino 
l":nterr=;-o che la racailta nie-
rita. Qj.indo I.eRoi Jones idi cui 
que.-to hbro contiene uno scntto 

sulla necessita di una sempre 
piu forte espansicne culturale 
tra Ia popolazionc nera) lancio 
a Floyd Barbour lidea di cu
rare una raccolta che offr;sse 
un ampio panorama di documen-
ti sul Black Power aggiunso che 
il futuro hbro < avTebbe dovuto 
essere come un grosso pugno 
nero >. Ci pare che. a parte al
cune pagine non sempre utih e 
comprer.s-.bili. il volume abbia 
tenuto abbondantemente conto 
delie indica/iom e delle spe
ranze del l'autore di 11 popoio 
del blues. 

S. Z . 

Notizie 
0 A Torino, la Galleria ci
vic* d' arte moderns (via 
Magenta 31) ha inaugurato 
la mostra « New-dada e pop 
art newyorkesi ». Nella rat-
segna, che e fra le piu Im
portanti dedicate in Europa 
alia produilone artistlca 
amerlcana contemporanea, 
figurano autori tipici come 
Robert Rauschenberg, Ja
sper Johns, Robert Indiana, 
Claes Oldenburg, Andy Wha-
rol, James Rosenquist, Jim 
Dine, Roy Llchlenstein, Ma-
risol, Senegall e molti altri. 

# Una plccola antologia del-
l'attivita scenograflca di Cor-
rado Cagli e presentata, a 
Roma, dalla galleria Piattelll 
(via del Corso, MA). Sono 
espostl studi • bonetti «te-

guiti per i seguenti balletti: 
< Jeux » di Nijinski, Milloss, 
Debussy; c Estri > di Milloss, 
Petrassi; c Marsia > di Mil-
loss, Dallapiccola; nonche 
studi e bonetti per II « Tan-
credi » di Rossini. 

# Riscuote successo di pub-
blico e di critica a Darm
stadt una mostra antologica 
del pittore Afro allestita nel
la Kunsthalle. Sono esposte 
184 opere, fra pitture e dise-
gni, eseguite dal 1945 al 1968. 
L'antologia e presentata dal 
critico Bernd Krimmel. La 
Kunsthalle, fra it 1949 e il 
1967, ha presentato con anto-
logiche altri art i i l i italiani: 
Birolll, Cassinarl, Marino, 
Morlottl, Guttuto, Burr) • 
Morandl, 

e solo un vecchio borbottone 
potrebbe illudersi di trarne la 
morale spicciolu da tra.smette-
re ai tigli Kugenio, invece, vuo
le sottrarre ad ogni equivoco 
questa materia incandescen-
te. Per questo nel narrare egli 
si rivolge a se stesso e a Biun-
ca, una donna che gli e stata 
accanto in un momento cru-
ciale ma solo perche entram-
bl awertissero lo spessore del
le finzioni e degli equivocl 
che possono compromettere il 
rapporto piu uutentico. 

Siaino in questo modo al 
culmine della vicenda. E cioe 
ai mesi che precedono la ca-
duta del fascismo. il 25 luglio 
1943. A Napoli l'attivita cospi-
rativa si fa di giorno in gior-
no piii intensa. Eugenio vi 
partecipa anche egli e improv-
visamente si ritrova con An
drea, un amico di infanzia 
che, tomato dall'esilio in Fran-
cia, ha ripreso il suo posto 
clandestino nella lotta operaia 
e popolare. 

Dietro a questa vicenda il 
narratore non pu6 fare a me
nu di trovare uno sfondo lon-
tano: chi erano e come si era-
no formati i giovani operai e 
intellcttuali che parteefparono 
a quella svolta antifascista? 
Essi avevano scontato per an
ni le conseguenze di altre 
« giornate radiose », come pro-
pagandisticamente furono de
finite quelle che avevano in-
trodotto al giuoco degli crrori 
e dei ronformismi imposti dal 
fascismo. Persino la ribellio-
ne si ammantava spesso di fin
zioni o « simulazioni oneste » 
per usare 1'esprcssione di mo-
da a quei tempi fra gli in-
tellettuali antifascist^ Per svol-
gere una qualunque attivitii 
pubblica occorreva masche-
rarsi. Nei casi migliori, si fin-
geva di avere le « idee confu
se ». Magari si frequentavano 
lu spie: sottoponendosi nella 
azione legale al controllo po-
liziesco. si tentava di eludere 
i controlli sull'attivita politica 
segreta. Su questo periodo — 
in cui si trovb ambientata fra 
le altre la formazione di alcu
ni quadri napoletani del no
stro partito — Bernari trac-
cia un panorama vivace e ani-
mato, evocando episodi vissu-
ti direttamente e ambienti co
me librerie, studi di pittori, 
riunioni, che furono al centro 
di una dialettica di attivita e 
di discussioni sulle tattiche di 
lotta del momento. 

Apparentemente il raccon
to rimane a livello descritti-
vo: la formazione del giovane 
Andrea, il suo lavoro in fab-
brica, il suo amore adolescen-
te per Bianca, la fuga in Fran-
cia. Ia sua ribellione contro gli 
adattamenti servili di tanti 
giovani, compresi i suoi com-
pagni di estrazione borghese. 
Ma in questo intreccio fra due 
piani di ricordi — 1'anno del
la lotta, il 1943, e gli anni 
giovanili. intorno al 1930 — 
il narratore costruisce, sui rac-
conti dei personaggi, un «tea-
tro », per usare una s*ia allu-
sione, un romanzo di impian-
to realista nel senso che ogni 
dato e sottoposto a una scel-
ta non casuale. a una verifi-
ca reciproca dei vari elemen
ti. E* in ogni caso la presen-
za di un personaggio o di una 
esperienza umana che serve 
a definire il personaggio o la 
esperienza che gli sta accan
to. Arabeschi allegorici e toni 
elegiaci non mancano. e que
sto e, qua e la, un freno o 
una caduta. Ma a volte anche 
questi toni vengono adopera-
ti dal narratore per definire 
se stesso nel groviglio senti-
mentale cui vorrebbe sottrar-
si per giungere a una chia-
rezza estrema sulle situazio-
ni vissute. E quanto piii con
fuse e ambigue erano nel mo
mento delle simulazioni tan-
to piii queste situazioni sem-
brano chiarirs: nel coniron-
to interno di posizioni uma-
ne: Eugenio che si autove-
rifica su Andrea, gli sterili in-
contri fra Andrea e Bianca e 
la suecessiva disperata ricer
ca di quest'ultima. 

Non a caso Andrea diventa 
cosi 1'eroe centrale del rac
conto. La sua esigenza di rigo-
re nella lotta fa scoppiare, nel 
ricordo di Eugenio le contrad-
dizioni altrui. Ma a questo 
punto ci troviamo gia sul pia
no stonco: quello del giudi
zio sui fatti. Mentre il narra
tore rimanda di continuo al 
piano dell'esistenza individua
te. e qui tutti. compreso An
drea. sono eolpiti e eondizio-
r.ati dalla passiv.ta altrui, dal 
13 deformazione in cui tutt: vi-
rono. II caso limite. fra trag'-
co e farsesco. e quello del po-
polano Plac:do che per anni e 
ann: rimane chniso :n una 
il'usione \\>lontaria: il sogno 
di un f:gl:o che per lui con-
tmua a crescere. mentre per 
effetto della v:o>nza aitrui. 
e nato mono. 

Questo metodo spenmen:i 
to da Bernari opera sulla v.-
cenda vnssuta per scelte e<;-
senziali di realta. Un po' tra-
seurato. in un quadro cosi 
vi\o. pu6 appanre il rapp-ir.o 
con V :deo!ogia del tempo. 
Alcune circostanze, ad e^em-
p:o tutte quelle sui giovar.i 
piii legati al fascismo, sono 
piii o meno nassunte e non si 
articolano dawero nella dia
lettica del racconto. Ma occor-
re dire che anche in questo 
il narratore — ossia Ia « voce » 
d*. Eugenio — ha scelto un'a!-
tra stcada: nsalire dai f-itti 
ai'.e motivazioni e alle posizio
ni umane e d: la ntomare 
ai fatn nesammando e venfi-
cando m concreto ia propria 
s'oria fuori deph alibi e delle 
g:ustif:caz:oni dei sentimenti 
e d<s;e illus:oni del mo-

Controcanale 
OA.MBI.UIK PKH NON CAM 
HIAKK — La fmztone scent 
ca pud essere jJrricolo.sa: ne 
abbmmo acuta una confer ma 
nella prima parte del Teatro 
uichii'sta La resa del conti, 
seeneouiato da Luigi Lunari. 
II pcncolo sta nella suauestio 
ne che la ricostruzione reah 
stica di tin avcemmento (che 
e. pur sempre una interpreta 
zione. non dimenttchiamolo) 
pud exercitare xullo spettato 
re, prendendolo nel ffioco see 
nico e allontanandolo. quindt. 
da un autentico i/iudizio crift 
co. Sta di fatto che per fino i( 
reyista Marco l.cto. a un cer 
to punto ha rischiato di esse 
re suut/estionato dal «fatto 
teatrale * da lui stesso messo 
in piedi con la /in troppn effi 
cace rievocazione della tamo 
sa seduta del Gran Consiglio 
del fascismo del 25 luglio (la 
cm </r«mmu(ici(a era accen 
tuata anche dalla teatrahtii 
proprio delle ccrimonie e dei 
personaiK/i del fascismo): tan 
to che. nelle immanini finali 
di Mussolini e di Scorza nella 
Sola del Mapjximondo. si (• la 
tciato andare a un clima di 
i virile malinconia » che con 
Xraslava con la dichiarata tin-
postazione dei uiudizi storici 
espressi nella puntata. 

Ma bisoyna chiedersi, a que 
sto punto, se sia (jiusto conti 
nuare ad adottare per queste 
ricvoeazioiii storiette sceneo 
mate la cltiave realistico imita 
tiva, o se non si dovrebbe. piut 
tosto, adoperarc sempre un 
taalio deformante. in modo da 
interpretare crtticamente per 
sonaogi e fatti nel momento 
stesso in cui uli si da corpo e 
da * cstraniare > lo spettatore, 
invitandolo alia riflessione. 

Hrecltt inseimi. 
II problema, comunque. i 

•ttato avvertito anche dauli au 
tori di questo I.a resa del con 
ti. die Itanno tentato di risol 
verlo in due modi: inlcrrom 
pernio e commentando dal 
I'esterno Vazione attraversa 
due oiornalisti, Zatterin e Ra
vel: affidando ad alcuni attori 
un aiudizin direttn sul proprio 
persanaoaio. Le due soluzioni. 

Programmi 

mento. 
Michele Rago 

pero. Itanno ramiiunto solo in 
parte d loro risullato. secon 
do noi: sia perche till attori, 
continuando a rccitare anche i 
outdizi. non rtuscivano a rom 
\tere del tutto I'artificio; sui 
perche uli interventi di /.atte 
Tin e di Havel .si nitiorcram, 
piu sul piano dello cronaca 
che su quello del (itudizio po 
litwo. Comunque. opportune so 
no state le « intcrt'iste * di Cit 
rola e. soprattutto. di Garni 
ni .sulla vif/liaccherta del re f 
di Mussolini. 

Molto confusa, invece, t ri 
stiftuId la « interuista > di l)v 
Carmine (l)ina Grandi). clu 
pure avrebbe dovuto assolven 
un ruolo fondamentule. Per la 
prima volta, infatti, in questa 
intervista veniva suuncrilo un 
oiudizio storico essenziale: se 
condo d riuale, «ambienti di 
corte. orandi industrial'!, anti 
fasctsli moderati » arerano vu 
luto. attraverso il colpo di Sta 
to del 25 lunho. impedire una 
rottura rivoluzionaria, un au 
tentico mutamento del reoimf 
socialc e politico in Italia, /i 
2J lualio. tnsomma. liberando 
.si di A/ii.iivolini, la classe do 
minante miro a salvare il stir, 
potere. Giudizio esatto (e op 
potto a quello accreditato dal 
la storioarafia boraltese) e ri 
petuto da Zatterin nel finale 
Ma si e trattato di un giudizic 
formulato timidamente e pel 
accenni. soprattutto se si potu 
mente all'equilibrio oeneraU 
delta trasm'v'sione dominntn 
dalla lunqhissima ricostruzione ) 
della seduta del Gran Coiui i 
alio e dalla scena dell'arrcsUi j 
di Mussolini (piu asciutta de1 

I'altra. ci e parso). Mancandu 
un ampio inquadramento sto 
rico e. soprattutto. una pun 
tuale ricostruzione dei rappor 
ti del renime e dei s'ini •> ti 
ranni > con la classe dominan-
te. il oiudizio cut nbbiama tic 
cennato .w affidava esclusiva 
mente a poche parole, men 
Ire il resto aveva il peso die. 
sul video, sempre acquistano 
le immaa'mi e le rievocazioni 
scenegn'iate. 

g. c. 

Televisione 1 
12.10 SAPKItH 

Tiirso dl fraitcesr 

13.00 TANTO F.rtA TAXTO A N T I f O 

13,30 TELF.GIORNAI.E 

17,00 OIOCAGIO* 

17.30 TF.I.EGIORNALE 

17.45 LA T V DEI BAGAZZI 
« II I-conr di San Marco •: cont lnua to scrneRKlaio rhc 
Iniendc riassumere un seco lo di storia veneziana. 

I M S OPINIONI A CONFRON'TO 
Mnila sr lrzlone 

19.15 SAPERE 
« I /oprra lc-rl r o)CRl ». a cura di Luciano Alhertl r Vittnria 
Ottolriighl (»• puntata) 

19.15 TKI.EGIORNALE SPORT, Not iz i e dct l a \ o r o e Cronache 
Italiane 

20,30 TELEGIORNALE 

21.00 U \ PACE PERUL'TA 
Srcnnda puntata del cic lo rurato da I lomtirn Ilianchl Nella 
puntata $1 parla i lrlU iiliUz/azintir del m « ; l di rnmunica-
zinne di m i « a al flni dl propaganda polit ica e tlcl c l i \ l -
smo. Naturalmrntr . la pot iz ionr di classe drll'auturr porta 
a una analisi clip accomuna i fenomrni che avvciifiono nel-
r i t a l i a fasclsta, nel la German la nazista c nel la Vnione 
sov lr l i ca . nel la consueta . jjenerica, chlavc dl crilica alia 
• dittatura >. 

22,00 MERCOLEDI" SPORT 
23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
19.00 SAPERE 

Corso d l ln)?lese 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 IL COMANDANTE 
Film. Repla di Paolo Hrusch. Tra s l i interpreti: Toto. A n -
drelna Pa^nani, Britt Eklund. Ancora una ocrasione per
il uta: rcco che cosa r questo f i lm, che racennta le \ i r e n d e 
di un inteRerrimo tnilitarr di rarriera in penslnne che viene 
a trovarsi roinvolto in una ser ie di speculazlnni edil lzle. 
Toto m e l l e alia prova.. come sempre. le sue grandi capacity 
di attore in un pertonacK' 0 nato solo per Interrssi di cassetta 

21 Oil I .WPPRODO 
I.a mostra dl opere di Picasso, at tualmente in corso a 
PariRi, costituisre il centro del numero odierno Tra i ser-

x i / i . ce n'e uno su « Uncus Italiana e t e l e v i s i o n e - . 

Radio 
NXZIONAI.E 

GtORNAI.F. R \ O I O : ore 7. R. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23 

£.30 Torso di l lnt-ia trdesca 
7.10 Musica s lop 
*.30 Le canzoni del matt ino 
9 OS Colonna masicale 

10.05 I.a Radio per le Scuote 
10.35 Le ore della muslra 
11.00 La nostra salute 
11.30 Soprano Nlcoletta Pannl 
12.05 Contrappunio 
13.15 Stella meridiana: Carmen 

Villanl e AI B i n n 
M.M Trasmissioni recionali 
14.15 Zihaldnne i ialiano 
15.35 II cinrnale dl hordo 
15.45 Pa rata di succe-si 
16.00 Programma per i piccoli 
16.30 Folklore In salotto 
17 05 Per vol g io ian i 
19.13 • IJ» prodi^iota vita dl 

Gioacchino Rossini • 
19.10 Luna-park 
20 15 Natnralezza 
22 00 Concerto 

s t rosno 
GIORNXLF R \ D I O : ore fi U> 

7 10 Jt.16. 9.10. 10 10. 11.30. 
12.15. 11.10. 14.30. 15.30. 
16 30 17 10. 18.3". 19.30. 
22. 24 

S.oo * \ e c l i » t l e ranta 
7.13 Ritiardino » tempo dl 

musira 
8 40 Musira leceera 
9.15 Romantlra 
9 40 Interlndlo 

10 00 I meravi f l los l anni vent i 
10.40 Chiamate Roma 3131 
12 20 Trasmissioni reeionall 
ll.fKl \ | vostTO servlzio 
13 15 Raffaella con 11 mlerofo-

no a trarolla 
14.00 4nke -box 
14.45 Recentisstrne In mlcro-

soleo 
15 00 Motivi scelt l per yoi 
15.18 \ppuntarnento con P o n -

chielll 

K.00 I / interruttore 
16.35 La Discoteca del Raclio-

corriere 
17.10 Pomerldlana 
17J5 Classe unica 
18.00 Aperit ivn in musica 
19.00 Canzoni a due tempi 
19.50 Punto r virgola 
20.01 Notturno di p n m a \ e r a 
20.45 U o l m e r BeltTami 
21.00 Italia che lavora 
21.10 II mondo dell'opera 
22 10 RaffacMa con il microfo-

no a tracolla (repl ica) 
22.40 N o i i t a discogratiche ame-

ricane 
23.00 Cronachc del Mezzo^iorno 

TERZO 

9.10 M Ravel 
10.00 Concerto dl apertura 
10 45 I poeml sinfonici di Ri

chard Sirauss 
11.25 Polifonia 
11.40 \ r r h ) \ i o del disco 
12 05 I." informatore rtnomusi-

co los ico 
12.20 Musiche parallele 
11.00 Intermezzo 
13.45 I maestri dell ' interpreta-

zione: Joseph S / n e t i 
14 10 Melodramm.i in sintesi 
15.20 Musiche dl I_ de Nar-

\ a e s . F Sor e F. Tar-
re.<a 

15.30 Ritratto dl autore: Ales-
sandro Stradella 

1S.30 Musiche i tal iane d o c c i 
17.20 Corso di l incna tedesca 
17.45 B. Mareello 
18 00 Notiz ie del Terzo 
18.15 qaadrantr eronomico 
18 30 Mnslca Ieceera 
18.45 Piccolo pianeta 
19.15 Concerto di ogni sera 
20.30 Psirologia e pslcanalisi 
21.00 Celehrazioni rossinlane 
22 00 il G i o m a l e del Terzo 
22.30 Inrnntrl con la narratKa 
23.00 D Sc ios tako \ i c 
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n o v i t d 

N . B u c h a r i n 
E , P r e o b r a l e n s k l i 

L ' A C C U M U L A -
Z I O N E 
S O C I A L I S T A 
A cura dl Lisa Foa 
Biblioteca dol pensiero mo-
derno. pp. 400. L 3 500 

II dibattito del 1924 25 sui 
rapporti cilta campagna e 
sui modi e tempi dell ' in 
dustrializzazione nell'Urss. 
In appendicc, i discorsi di 
Stalin, Zinoviev e Kame 
nev al XIV Congrcsso del 
partito bolscevico. 

A u r e l i o L e p r e 

S T O R I A D E I . 
M E Z Z O G I O R N O 
N E L R I S O R G I -
M E N T O 
Biblioteca di storia, pp. 300. 
L. 3 500 

La prima « vera >» storia del 
sud nel Risorgimento, Co
me e perche I'unita del 
Mezzogiorno con i l resto 
d'ltalia si compi secondo 
gli interessi della borghe 
sia. 

L u n a c a r s k i ) 
e a l t r i 
I G I O R N I 
D E L L ' O T T O B R E 
Traduzione di Aldo Enrico 
Vercellino 
Orientamenti . pp IDS. L. 1 700 

Un libro di storia che e 
anche una vicenda appas 
sionante. Le testimonian 
ze dirette e inedite dei 
protagonisti della rivolu 
zione socialista che ope 
rarono nelle piu diverse e 
lontane zone dell ' impern 
russo. 

Nella collana 
Le idee 

A d a m S m i t h 
LA R I C C H E Z Z A 

N A Z I O N I 
A cura di Valentino Parlato 
pp. 70. L. 500 

L'abbozzo dell'opera pii i 
famosa del pensiero eco 
nomico classico. 

VI S E C . N M . I W O : «I meraxlcl ios i anni \ e n t l . (Radio 2 ore 101 
L'orittnale radiofonlco. o f f i alia sua seconda puntata. narra la 
vi ta dello scrittore americano Francis Scott Fiiz^erald. personac-
)tio famoso e traclco drll'« eta del jazz ». Autore dell or lcmale e 
Mareello Sartarelli . che d l n c e anche l'ediztone radiofonlca Tra 
jElf Interpreti: Giorgio Albertaz i l , Lsd la Alfoni l , Bianca Tocca-
fondU 

L e n i n 

K A R L M A R X 
A cura di Palmiro Togliatti 
pp 112. L 5C0 

La vita e la dottrina di 
Marx nelle essenziali pa
gine di Lenin. 

l - u i g l L o n g o 
E. B e r l i n g u e r 
LA P O L I T I C A 
C O M U N I S T A 
II punto. pp 120. L. 500 

Le conclusion! al XII Con 
gresso del PCI. Un docu 
mento fondamentale par 
seguire la discussione po
litica in Italia nel prdssimo 
futuro. 

R l s t a m p e 

H i d a l g o 
d e C i s n e r o s 

C I E L O R O S S O 
D l S P A G N A 
Orientamenti 
pp 260. L 2 500 

Le memor ie del capo del 
I'aviazione repubbl icana. 
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