
PAG. 8 / culture! 1'Unit A / IMKOMI 21 moggie 1969 

Stato e Chiesa 
I cattolici in un paese socialista 

A colloquio 
col presidente 

delP Episcopato 
ungherese 

Monsignor Jozset Ijjas: « l rapporti sono normali ma si spcra che 
essi subiscano un ulteriore sviluppo ad opera delle due parti» 

L'eccezionale udienza priva
te si awiava alia conclusio-
ne quando Paolo VI, rivolto 
ai due laici della delegazione 
— jj dottor Istvan Szantay, 
segretario generate delTAzio-
ne cattolica ungherese, e il 
dottor Markus, redattore di 
« Uj Ember », il giornale cat-
tol ico che stampa circa 70 
mila copie —, prese a dire: 
« Quando tornerete in Unghe
ria parlerete con molti uomi-
ni. A tutti dovrete dire che 1 
cattolici debbono essere citta-
dim e&emplari, fedeli alio Sta
to. Essi debbono operare in 
modo da non turbare mai i 
rapporti tra Stato e Chiesa 
lavorando per the la Chiesa sia 
viva e presente in un vasto 
quadro di dialogo e di colia-
borazione...». Poi. indirizzan-
dosi al giomalista: « . . £ lei 
queste cose dovra scriverle...*. 

L'episodio, narrato da buo-
na fonte, e aocaduto in Vatl-
cano, nei g iomi scorsl, in 
occasione della consegna del 

le risalire. con un itallano 
lento ma preciso, il corso dei 
suoi ricordi: uno tra gli otto 
figli di un fluviale, nato a 
Baja nei pressl del Danubio, 
studente a Roma at tomo al 
1927. nei mesi in cul Jusz-
tinlan Seredi, il colto benedet-
tino che aveva raccolto il ma-
teriale di base per 11 Codice 
di diritto canonico del cardi-
nale Pietro Gasparrl, veniva 
insignito della porpora e del-
la dignita primaziale nella 
Chiesa d'Ungheria. Sull'oscu-
ro dramma che travolse Se
redi nelle tempestose gioma-
te del marzo '45 Ijjas sor-
vola pietosamente: « Era mol-
to ammalato... > conclude. 

E a me non rimane che 
un inappagato interesse e U 
remota immagine del porpo-
rato raccolto nei sontuosi pa-
ramenti per un « pontificale » 
sotto la crociera della Basi
lica inferiore d'Assisi. 

— Quando nei Giugno 1964, 
fui a Budapest — chiedo — 

aacrl pallii — slmboli del po-
tere episcopale — che rapa 
Montini ha voluto effettuare 
di persona nelle mani di 
mons , Jozsef Ijjas, areivesco-
vo di Kalocsa e presidente 
dell'Eplscopato cattollco un
gherese, e di mons. Brezanoc-
zy, vescovo di Eger, accompa-
gnati dagli ordinari diooesani 
di Vac e di Pecs. 

A Palazzo Falconieri, in 
via Giulia, sede dell'Accade-
mia di Ungheria e del « Pon-
tificium Institutum Eccle-
siasticum Hungaricum in Ur-
be », dove una pregevole mo-
stra della cultura ecclesia-
stica ungherese ha raccolto, 
in quest! giornl, uomlni di 
cultura e sacerdotl, diplomati-
ci e personalita vaticane — 
quali il cardinale de Flirst en-
berg, mons. Casaroli, padre 
Varga, assistente del « genera-
l e u dei gesuiti — mons. Ijjas 
ha voluto concedermi una dl 
quelle lunghe e private con
versazioni « off the record », 
senza uno schema flsso, ep-
pure piu produttive allorche 
si voglia cercare oltre le ava-
re formulazioni pjotocollari. 

Le prime ombre calavano 
su una giornata calda dell'ln-
cipiente estate romana ren-
dendo piu marcatl i segni del-
1* affatlcamento suit volto dl 
Ijjas che, per un attimo, vuO-

mons. Imre Sazabo, attual-
mente vescovo titolare e go-
vernatore apostolico di Esz-
tergom (la diocesi di Minds-
zenty), mi concesse un'intervi-
sta, nella quale assumeva 
una posizione costruttiva in 
merito alia sistemazione dei 
rapporti tra Chiesa cattolica 
e Stato socialista in Un
gheria. Da allora pass! in-
nanzi sono stati indubbia-
mente compiuti, a partire 
da quel protocollo sotto-
scritto nei settembre succes-
sivo, flno al recente giuramen-
to dei vescovi e degli arcive-
scovi nei palazzo del Parla-
mento. A che punto e, oggi, 
la situazione? 

Mons. Ijjas scandlsce len-
tamente ricercando le paro
le piu adeguate: « I rapporti 
tra Stato e Chiesa in Unghe
ria sono normali ma si spe-
ra che essi subiscano un ul
teriore sviluppo ad opera del
le due parti. Le trattatjve non 
sono finite. Le question! piu 
important! sono di competen-
za della Santa Sede e del 
governo dl Budapest, altre — 
minori — potranno essere af-
frontate e risolte tra episco-
pato e governo. Tuttavia og
gi predominate rapporti cor-
tesi da entrambe le parti». 

Per un attimo, quindi, la 
conversazione indugia sull'ir. 
riducibile nersonaggio del ras-

Critici a Parma 

Perche il congresso? 
PARMA, maggrio 

Dal 15 al 17 maggio si e te-
nuto a Parma il Primo Con
gresso Internazionale dei cri
tici letterari, con la presenza 
di rappresentanti di 22 nazio-
ni. Promotore dell'iniziativa 
era Yves Gandon, presidente 
del Sindacato dei critici lette
rari di Parigi. 

Scopo del congresso era dl 
costiiuire una Associazione In
ternazionale dei critici lettera
ri, sulla base di uno statuto 
approvato da una commissio-
ne internazionale di critici tre 
anni fa a Varsavia. L'Associa
zione intende, fra l'altro, stu-
diare i probleml di interesse 
comune ai critici dei divers! 
paesi e stabilire un olima dl 
effettiva commnicazione fra le 
diverse letterature (e qui e 
•vidente la polemica con 1'as
sociazione internazionale degli 
scrittori), in modo da agevo-
l a m e la conoscenza ai lettori 
di ogni paese, 

II progetto Gandon non 
sembra aver suscitato finora 
vero interesse: certamente non 
lo ha suscitato fra i critici Ua-
liani, del quali erano solo pre-
senti — e a titolo personate — 
E. Paci, M. Praz, G. Vigorolli 
e G. Salveti. 

Ma, nonostante la perplessi-
tk che poteva insorgere per 
l'assenza di molti tra i mag-
giori critici iUlianl ed euro-
pel, il ooncresso si apriva con 
un preciso piano di lavoro. 

II tema della discuasione 
verteva sugll aepetti della cri-
tica di oggi e si sarebbe do-
vuto articoHare, oulia base di 
specifiohe reiazioni, almeno su 
quest! tre punti: «Critic* • 
storia », « Critica e inconscio», 
« Critics e creazione». II te
rn* risultava propoeto dai rap-
nreaentantl franoesi, d i e inten-
J P M M ftm M punto aulla ort-

tica di ORRi in Frnncia. Un si
mile contributo avrebbero do-
vuto dure Rli altri delegati pt»r 
i rispcltivi paesi. E certo era 
il meno che si pot esse fare 
jvr ^iustificare l'ornaniz/.azio-
ne di un congresso interna
zionale. 

L'orj>anizzatore itallano, il 
prof. Losito, quasi a ccmclu-
sione dei lavori chiedeva an-
cora ai congresslsti dl stabili
re « chi b il critico ». Ma gia 
e'era stato chi si attardava a 
considerare «l'oggetto » della 
critica; chi si poneva il pro-
blema della « possibilita o im-
possibilita della critica»; o 
chi contestava la validita della 
critica «accademica» e di quel
l s « militant* <>; o chi pretenrle-
va di ridurre l'intervento del 
critico all'esclusiva individua-
zione di istanze social! nella 
opera d'arte. Intervento non 
intenzionalmente provocatorio 
e risultato quello di E. Paci, 
che in un discorso « a brae-
cio » ha voluto indicare som-
mariamente la -sua posizione 
critica, suscitand*) perh qual-
clie reazione in delegati che 
apparivano poco informati sul 
rnetodo della ricerca fenome-
nologica. 

II congresso non lascia trac-
cia di se in « atti » uificiali, 
Sul piano organizzativo, si e 
riusciti invece a costituire la 
Associazione internazionale 
dei critici, dl cui sono tempo-
raneamente presidente Yves 
Gandon e vice-president! Rys-
zard Matuszewski (Polonia), 
Boris Soutchkov (URSS), M. 
Praz (Italia), e Constantin Di-
maras (Grecia). L'elezione dl 
questo ultimo rappresentante 
della Grecia con il consenso 
del « colonnelll », ha ausciuto 
molte riserve. 

Armando U Torr« 

sato che, nelle stanze dell'am-
basciata americana di Buda
pest, fuori della storia e della 
realta, si atteggia a custode di 
una feudale mitoiogia dinasti-
ca, ma solo per costatare che 
— in verita — da tempo 11 
problema non e piii tale e non 
soltanto per l'episcopato di 
Ungheria. Del resto anche al-
trove e risaputo quanto lo 
scorso geonaio scriveva il 
« Nepszabadsag »: « Sebbene 
sia noto che Mindszenty ha 
offeso le nostre leggi e che 
trascurava gli interessi della 
propria Chiesa, lo Stato e di-
sposto ad una soluzione reali-
stica del suo caso personate, 
onde eliminare dai cammino 
della collaborazione gli osta-
coli non solo anacronistici ma 
superati dai la storia e dallo 
sviluppo stesso awenuto alio 
intemo della Chiesa ». 

— Tuttavia, benche egli resti 
arcivescovo di Strmgonia, la 
Chiesa d'Ungheria pone oggi 
la richiesta di ottenere un 
secondo cardinale? 

— Nessunu di noi — replica 
mons. Ijjas — ha sollevato 
il problema. Siamo solo 12 
vescovi. L'Ungheria ebbe, tal-
volta, due cardinal] quando il 
suo territono era piu esteso 
e comprendeva le region! slo-
vacche, transilvane e oroate. 

— E il sommovimento reli-
gioso post-conciliare quali ri-
flessi ha nei cattolicesimo un
gherese? 

Nella risposta del capo 
dell'episcopato d'Ungheria af-
fiora 1'immagine di una real-
ta ecolesiale legata a una tra* 
dizione autoctona, non priva 
di valori propri. Le meccani-
che trasposizioni non servono 
per comprenderla. Voter sal-
tare con disinvoltura storia e 
vestigia di un « cattoiicesimo 
di Xrontiera », one la sua stes-
sa logica secolare in parte an-
cora sospinge quasi per iner-
zia, facilmente si rischla di 
traboccare nell'inattendibile. 
Ne la solitudine del mondo 
contadino si dissolve nei bre
ve volgere di alcuni annj an
che se il siienzio antico e 
spezzato dai ritmi dell'indu-
.strializzazione, Un certo mec-
canico determinismo nell'ana-
lisi del fenomeno religioso si 
e sempre rivelato un errore 
frammisto di ingenuita e di 
pigrizia. La presenza stessa di 
una forte minoranza pro
test ante (27 per cento contro 
il 63 per cento di cattolici) 
solo in condizioni determina
te pu6 fungere da stimolo per 
una ri(-erca che infranga spe-
rimentati equilibri fatti di 
esemplilicazioni dottrinali e di 
pratiche rese per generazionl 
consuete alia visione piu im-
tnediata degli uomini sem-
plici, 

Mons. Ijjas, ricliiamato lo 
imperativo del «primum vi-
vere », non ha difficolta a trac-
ciare torse con qualche ac-
centuazione, I'immagine — in 
questi tempi di contestazio-
ne dottrinale e disciplinare 
— di una comunita ecolesia
le senza scabrosita, pur se 
solcata da un fervore che la 
mostra stessa di Palazzo Fal
conieri ha, m qualche modo, 
document at o: « I temi teolo-
gici sono per noi secondari,.. 
Non e'e contestazione... Sia
mo lietj che la gente frequcn-
ti le chiese aperte al culto. 
Abbiamo da t«mpo attuato 
la riforma liturgica: la lingua 
materna 6 in uso e l'altare 
e rivolto verso il popolo. La 
"Hutnanae vitae" e stuta 
pubblicata ma non ha suscita
to dispute...». 

Tali aiferniazioni potrebbero 
ingenerare l'impressione di 
uno statico campeggiare nei 
facile adeguamenio o addirit-
tura nell'empiria quotidiana 
scissa da una piu globale vi
sione di profetismi e dl 
escatologie: la moda polemi
ca, con il ditiicile consc-
guimento di traguardi concre-
ti e meno trionfalistici, non 
ha front iere. 

Pu6 darsi che la derlvazlo-
ne tradizionale condizioni, in 
Ungheria, anoura oggi — come 
del resto avviene nei cattoii
cesimo itallano — ricerche ol
tre gli arginl convenzionall. 
Nonostante Ci6 a noi sem
bra pero doveroso sottolinea-
re che, a passo a passo, su 
un versante irto dl difticol* 
tii, una parte non seconda-
ria della comunita cattolica 
magiara va assolvendo un 
compito non meno importan-
te, componendo una definizio-
ne nuova di se stessa nel-
l'amhito di un asseito socia-
le caratterizzato in senso so
cialista. 

E si tratta dl una esperlen-
za non di poco conto anche 
per l'intiero movimento ope-
raio e, in primo luogo, per 
quello ungherese che, inten-
dendo il senso di una leale e 
attiva partecipazione dei cre
dent i all'edificazione del socia-
llsmo, gia ne) 1966, ad opera 
di Janos Kadar, riconosceva 
che 11 fronte detla lotta di 
classe non e mat stato situs-
to, e men one mai lo e oggi, 
tra credenti e non credent!. 

Libtro Pi«rantoxxi 

Kipling 
lezioso 

John Lockwood Kipling, U 
padre del notissimo scrittore 
inglese della seconda meta del 
secolo scorso, illustro molti 
dei libri dei figlio, a comln-
ciare da Kim. Purtroppo noi 
non abbiamo mai avuto occa
sione di conoscere quelle il-
lustrazioni, ma e moHo pro-
babile che John Lockwood si 
rivolterebbe nella tomba se 
potesse vedere la leziosa tra-
sposizione fumettistica e cine-
matografica che la Walt Di-
sney ha compiuto del Libro 
della gtungla Non che Kipling 
si meritasse molto di piu per 
la verita: la sua opera lette-
raria (bench^ — ahime — una 
parte della nostra infanzia gli 
apnartenga) non ha mai toc
cata vette di perfezione poeti-
ca n£ quella profondita, quel
lo spessore psicologico, che 
permette di trasformare i per-
sonaggi in figure artistica-
mente plausibili. 

II repertorio di Kipling e 
un repertorio di tipi standard: 
tipici impiegati coloniali, tipi-
ci ufficiali ecc.. Si tratta quin
di di un autore che rimane 
alia superficie delle cose e in 
cui prevale il momento della 
azione e della didattica e 
quindi della schematizzazione 
monocorde del messaggio, pe-
raltro molto evidente: Kipling 
fe l'apologeta. il propagandista 
dell'imperialismo inglese del 
secolo scorso. EgH e il vate di 
una razza eletta, che deve por-
tare la civilta ai « selvaggi», 
anche loro malgrado, di qui la 
sua convinzione che suprema 
legge sia quella di servire ed 
ubbidire. Egli esalta 1'opera 
anonima e tenace dei funzio-
nari periferici delle colonie, 
sperduti avamposti della civi-
Uzzazione, che « eroicamente » 
tengono in piedi il vasto im-
pero anglosassone. 

Dal cantare l'esercito e la 
marina a cantare le macchi-

ne, la locomotir* il telegrafo 
eccetera, il passo e breve. La 
fiducia positivistica nella tec-
nica si somma al superomi-
smo eroico delle crociate co
loniali: s U m o insomma ai pro-
dromi del fascismo. Kipling e 
un esponente di quella lettera-
tura della borghesia imperia-
listica che in Italia si espres-
se in D'Annunzio. 

II libro della Jungla (che 
in realta sono due, seritti ad 
un anno di di stanza: 1894 5) e 
una delle opere migiiari di 
Kipling, stilisticamente piu 
curata delle altre e comunque 
esente dai linguaggio appros-

# 

simativo e soldatesco che ca-
ratterizza, per esempio, la 
sua produzione in vers!. 

Nei Libro della Jungla esi-
ste un maggiore gioco della 
fantasia e un maggiore gusto 
letterario. Passa quindi in se
condo piano il momento pro-
pagandistieo ed apologetico a 
tutto vantaggio dell'opera, il 
che non toglie che anche que
sto libro si iscriva nella pro-
spettiva ideologica cui abbia
m o acoennato. 

Detto questo si spiega forse 
perche" una delle espressioni 
« pedagogiche » del massimo 
peese imperialistico dei nostri 
anni si sia preoccupata dl ri
durre per i piii piccini e di-
vulgare in tutto il mondo l'o-
pera di uno degli scrittori 
anglosassoni piii partecipi del 
processo imperialistico del se
colo scorso. 

Giorgio Manacorda 

Napoleone 
e Pimpero 

Rai-Tv 

In occasione del bicentena-
rio napoleonico. che ha porta 
to anche una fioritura di in-
chieste spesso assaj discutibi-
li (basti ricordare quella del 
• Figaro Litteraire »>, e rievo-
cazioni in chiave aneddotica 
buone, tutt'al piii, per i setti-
manali illustrati, 1'editore La-
terza ha opportunamente ri-
prop*Kto un'opera ormai clas-
sica del grande storico fran-
cese Georges Lefebvre: Na
poleone (traduzione di Giu
seppe Sozzi e Luigi Faralli 
UL. I9fi». i n edizione Italia 
na, pp 764, L. 2.400). Non si 
tratta di una biografia. net 
senso stretto del termine. 

II libro, nato per la colla-
na • Peuples et civilisations » 
diretta da Louis Halpbeo e 
Philippe Sagnac, cerca infat-
ti — come l'A, sottotinea nel-
l'« Introduzione » — di mette-
re in luce i « caratteri essen-
ziali della vita collettiva dei 
francesi e dei popoli che lo 
imperatore aveva assoggetta-
to » e anche «1 "azione delle 
forze lndipendenti che egli 
non pot^ soggiogare e le ca-
ratteristiche particolarj delle 
nazioni che sfuggirono alia sua 
autorita » Traspare oos l .« sot
to l'apparente uniformita che 
il genio di Napoleone si sfor-
zava di darle », la « hsionomia 
mutevole e varia del XIX se
colo anche se al confronto 
di Napoleone «tut to sembra 
impallidire », anche se, in quel 
periodo. e Napoleone « a gui-
dare la storia ». 

L'opera del dittatore fu 
estremamente complessa, e 
con felice sinteticita il Lefeb
vre ne rileva i tratti essenziali: 
nerede della Rivoluzione egli 
ne rispctto U legato sociale; 
ma U suo temperamento au-
toritario non poteva adattarsi 
alia liberta: condottiero in-
vestito della dittatura per di-
fendere la Rivoluzione contro 
le Potenze d'antico regime, ' 

egli 9 allontand da codesta 
missione. per creare un iro-
pero europeo che la sua fanta
sia sogn6 senza dubbio di 
rendere piv tardi universale e 
la cui idea non concordo mai 
con le aspirazion! della na-
zione: conservatore ed anzi 
sempre piii favorevoie alia tra-
dizione aristocratica e assoluU-
sta, rimase rivoluzionario nei 
paesi conquistati e la cui 
amministrazione e soeieta pla-
smn sul modello della nuova 
Prancia 

«Cosl non ci pub destar 
meraviglia che tanta diversita 
di giudizi sussista nei suoi ri-
guardi». 

Quale, pero, il giudizio del 
Lefebvre? Gli storici — egli ri-
corda — «non possono, de-
scrivendo il passato, dimenti-
care le loro particolari ten
derize. Percio un dovere pro-
fessionale impone loro di ri-
levare tall personal! tenderize 
a colore che li leggeranno, per 
invitarii a tenere in guardia 
il senso critico. 

« l o diro dunque di esser-
mi proposto non gia di esalta-
n o dl denigrare Napoleone, 
ma di comprenderio e di spie-
gai io, se & possibile. Condivido 
rammirazione comune che il 
suo genio ispira, ma a mio 
parere tale ammirazione non 
implies necessariamente la 
simpatia; questa io la riser-
bo a colore che, perfezionan-
do il sapere e la tecnica, si 
adoperano a difendere l'uma-
nita dalle forze della natura e, 
volgendole a suo vantaggio, ad 
accrescerne la potenza e la 
liberta; la riserbo a colo
re che compassionando il de-
stino deU"uomo, cercano di 
renderlu migliore; a colore in-
fine, che si sforzano di strap-
parlo alia servitii e all'op-
pressione». 

m. ro, 

Lettera da Mosca 
I risultati del convegno italo-sovietico alia «Casa degli Scienziati» 

Automazione 
e tempo libero 

MOSCA, maggio 
Nei locali della Casa degli 

Scienzjati, ha avuto luogo un 
convegno sull'automazione e 
il tempo libero organizzato 
dall'Associazione Italia-Urss 
in collaborazione con 1'Acca-
demia delle Scienze sociologi-
che dellTJnione sovietica: per 
I'ltalia erano present! Ton. 
Barbieri della Presidenza del-
I'ltalia Urss, Carlo Pagliarini, 
segretarjo nazionale dell'ARCI, 
il prof. Lamberto Borghi, or-
dinario di pedagogia all'Uni-
versita di Firenze, il dott. Me-
lino, direttore generate della 
Soeieta Umanitaria (che ha 
presentato anche una relatio
ne dell'ing. Martinoli, membro 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche), il dottor Antonio Te-
scari, l'ing. Tommaso Galbari-
ni, l'ing. Nazareno Condulma-
ri; l'Unione Sovietica era rap-
presentata dai prof. Anatolio 
Zvorikin, dai prof. L.E. Mints, 
dai prof. V.I. Bolgov, dai pro
fessor L.A, Gordon e dagli in-
gegneri Dementev, Piggot, Tsy-
gankov. 

I lavori si sono articolatl 
in due sezioni distinte: una 
specificamente volta a studia-
re gli indirizzi fondamentall 
dello sviluppo dell'automazio
ne nei grandi complessi sia 
in rapporto all'industria mec-

canica pesante, alia chimica, 
alia produzione della gomma 
e dell'acciaio, sia ai connes-
si problemi di organizzazione, 
di direzione e di qualificazio. 
ne che i modern! orientamen-
ti tecnologici richiedono e che 
impongono un processo di 
controlli, di elaborazione. di 
regolazione e di ottimizzazio-
ne completamente nuovo e d 
aperto ai piii interessanti svi-
lupfrt. 

La seconda sezlone si e oc-
cupata piii specificamente del 
tempo libero centrando la 
pniprla analisl non solo sul 
momento quantitative (pur es-
so importante). quanto suite 
possibilita reali di esplieazio-
ne della personalita e, quin
di, sttlla partecipazione alle 
scelte, sul l s reciprocita intc-
sa com*- conUnuo arriochimen-
to interindividuale, sulla in-
formazione come dato cultu
r a l imprescindibile, sulla 
stretta connessione — ricono-
sciuta dalle correntl piii mo-
derne della pedagogia e del
l s psicologia — fra scuola e 
soeieta e. infine, sulla validi
ta di un permanent* proces
so educativo a tutti i livelli 
che rompano i vecchi schemi 
dell'arlstocraticismo e della 
discriminazione ed aprano il 
tempio dell'arte, della musi-

Riviste 

« Esprit» sulla Spagna 
Ben tre articoli riguardanti 

il fascismo spagnolo si posso
no trovare nei n. 3 (marzo 
1969) di « Esprit », l'autorevo-
le rivista francese, spesso 
aperta, come in questo caso, 
a contribute di diversa fonna-
zione ideologica e cult urate, 
Che cos'e il fascismo? si do-
manda Herbert A. Southworth 
in w. suo stimolante saggio 
dove, rilevando la insufficien-
za di molte delle definlzioni 
che gli storici hanno dato del 
fenomeno, generalmente limi-
tandolo ai casi tedesco e italia-
no, passa a ricercare le ca
rat teristiche specifiche del fa-
langismo spagnolo, che, a dif-
ferenza degli altri, fc ancor 
oggi realta, viva ed oppressive. 

IA borghesia spagnola ha 
trovato nei fascismo uno stru-
niento di unificazione nazio
nale capace di opporsi alle 
laceraziani della lotta di clas
se; ma esso non e riuscito (di 
qui anche la sua mancata par
tecipazione alia guerra hide-
riana) a trasformarsi in una 
potenza imperialist a per la sua 
endemica debolezza; senza 
riuscire in questo modo a sod-
dlsfare a apese altrui le am-
bizioni predatorie degli stati 
borghesi e piccolo-borghesi 
one l'Avevano appoggiato e sen
za ripagare, con i costi pro-
duttivi della espanslone unpe-
rialiatica, i oeti popolari co-
strettl tUVunita nazionale. 

Quest* autarchia del fasci
smo •pagnoto non slcnilloa 

clie esso sia capace di una 
iniziativa autonoma: la vitto-
ria della guerra civile e in am-
pia misura dovuta all'appog-
gio nazisla; cosi come il suo 
attuale mantenimento e spie-
gabile con 1'atteggiamento di 
aperto favore di Churchill e 
dei vincitori della seconda 
giterra mondiale. 

Segue un articolo di Joan 
Faig e di Manuel runon de 
Lara, noto ai lettori itallani 
per In sua Storia della guerra 
civile spagnola, a proposito 
del recente stato di emergen-
za in cui sono state aboiite 
le ilia scarse garanzie costitu-
zionali: le misure repressive 
(chiusure di varie universita, 
arresti domiciliari, ripresa del
la censura ecc.) dimostrano 
ancora una volta quando as-
surdi si rivelino quegli idillii 
della liberalizzazione del regi
me, su cui fanno leva le for
ze borghesi piii sicuramente 
aspirant! alia successione. Non 
ci sono — dice De Lara — 
due Spagne: ce n'e una sola, 
quella reale, dei lavoratori in 
lotta.. L'altra parte e un'oligar-
chia, 11 cui unico scopo e dl 
mantenersi al potere e ohe nul
la rappresenta al di fuori di 
essa. seguono alcune interes
santi opinion! suH'enciclica pa-
pale Humanae vitae, ritenuta 
incapace di esprimere le esi-
genze e i valori del credente 
moderno. 

r. f. 

ca, della letteratura, del tea-
tro alle grandi masse fino ad 
oggi escluse ed etnarginate. 

II problema — owiamente 
— ha dimensioni diverse nei 
due paesi: in Italia, per esem
pio — come hanno sottolinea-
to Barbieri e Pagliarini — esi-
ste un problema di conquista 
del tempo libero, di sfrutta-
mento alienante, di condizio-
namenti material! e psicologi-
ci, di sltuazioni psicc-fisiche 
allarmanti, di sollecitazioni 
evasive la cui mat rice ideologi
ca si richiama al disegno mo-
derato e riformista teso ad in-
gabbiare le aspirazioni del la
voratori entro schemi prefis-
sati e di comodo; nell'Unio-
ne Sovietica — come ha detto 
il prof. Mints — si intende par-
tire dalla nuova baae tecnico-
materiale del comunismo per 
soddisfare i bisogni materiali 
a cultural! dei cittadini sovie-
tici (nellTJRSS e stata realiz-
zata la settimana corta per 
tutte te categorie di lavora
tori) e per assicurare la frui-
zione di sempre maggiori be-
ni cultural! secondo il concet
to di personalita multilaterale, 
concretatosi in una soeieta nei-
la quale 1'awento del prole
tariate aJ potere ha reso so
ciale la produzione ed ha 
aperto ampie possibilita di ri-
duzione del tempo di lavoro. 

La delegazione italiana ha 
particoiarmente insistito sul
la necessita che la ristruttu-
razdone della vita sociale s i 
svolga con finalita democra-
tiche e che 1'educazione deb-
ba essere intesa non solo co
me formazione di personali
ty libere ed autonome (senza 
mortifican? il momento della 
comunlcazione), ma come 
comprensione critica di cio 
che awiene nella soeieta, co
me iniormazione sugli aspet-
ti della vita sociale e politi
co, come capacita d'interven-
to nelle scelte 

Solo cosl sara possibile evi-
tare che le esigenze culturali 
e spiritual] vengano saenfica-
te dalle spinte produttivisti-
che e tecnologiche, e al tem
po stesso si consentira al 
cittadino — attraverso le pro-
prie istanze personal! e di 
gruppo — di intervenire re 
sponsabilmente nei processo 
formativo generate della so
eieta evifando 1 ritardi, le scle 
rotizzazioni burocratiche. le 
dispersion! che sono state ca-
ratteristiche di un certo pe
riodo (quello del «cul to del
la personalita ») oggi sottopo-
sto al vaglio della riflessione 
critica. 

II dibattito si e poi riacceso 
in gruppi piii ristretti dove la 
informazione sulle singole 
esperienze e lo scambio del 
diver&i punU dl vista su alcu
ni problemi di fondo (fami-
glia, associazionismo, impegno 
politico ed Ideate, orientamen-
ti artistici) ha confermato ne! 
partecipanti al convegno la 
convinzione della fecondita dei 
lavori e la necessita di ulte
rior! lncontri ed approfondi-
menti. Questa i stata anche 
I'opinione espressa dai vi
ce presidente deU'Aocadenua 
delle scienae, prof. Rumenziev, 
nei saluto rivolto ai delegate 
i tali ani. 

Giovanni Lombard! 

Notizie 

O 
# Dal 20 al 30 maggio, al
ia Bottega dell'lmmagine in 
via S. Stefano del Cacco 27, 

m Roma, e aperta la mostra 
< Vietata I'affistione », ma-
nifotti del Movimento stu-
dentesco « dei gruppi della 
sinistra rivoluzionaria per 
un discorso sull' organizza
zione di base e sugli stru-
menti della lotta di classe 
(orario: tutti I giorni dalle 
21,30 alie 24; sabato 17-24; 
domenica 11-13). «...una 
esposizione che parte dalla 
considerazione che il mani
festo e oggi, piu di ieri, uno 
dei piii potent) mezzl di in
formazione di massa cui vie-
ne affidata non solo la pub-
biicita dei prodotti, ma an
che la propaganda delle 
Idee. In un sistema capita
l is t ic che vede sempre piii 
ridotto lo spazlo a dlsposi-
zione del singolo, solo chi ha 
grandi m e n ! finamiar! pi i i 
utilizzare quesli canali. An
che i pariiti dispongono di 
una efficiente organizzazione 
editoriale e pubblicitaria 
che consenle ai vertici II pie-
no controllo della comunl
cazione politics. La molte-
plicita delle posizioni sia al-
I'interno dei pariiti sia, so-
prattutto, da parte dei grup
pi che optrano aU'estemo 
ha reso percio necessaria la 
ricerca del mezzi di comu-
nicazione autonomi che nei 
manifesto trovano uno dei 
moment) piii important!. II 
manifesto — nonostante la 
modesta diffusione che pos
sono darne i gruppi, I quail 
lavorano percio su zone o 
per occasioni particolari, co
me lo sciopero in una fab-
brica, ecc. — e conlrinfor-
mazione, comunicazione di 
concetti, stimolo alia lotta: 
dalla sua effkacia dipende 
anche I' eflicacia di questi 
elementl. Immagini, slmboli, 
color!, tecnicho assumono 
percio primaria importanza. 
L' esposizione vuole avera 
questa duplice funzione di
dattica, oltreche informati
ve: stimolare I'uso del ma
nifesto come momento di au-
tonomia politica e dare no-
tizia delle tecniche t delle 
attreizature che rendono pos
sibile la sua realiziazione ». 

f ) A L'Aquila, gli artist! 
aquilani licrllti al sindacato 
provincial* della Federazio-
ne nazionale artisti hanno 
organizzato una mostra di 
gruppo che e allestita nella 
Sale VAS. 
Partecipano, con opere re-
centi, gli srtisli Anna Paola 
Andreassi, Giovanni Angeli-
ni, Sendro Arduini, Paolo 
Capannolo, Amleto Cencloni, 
Giuseppe Cenli, Luigi Cinel-
li, Franco Cluli, Luciano 
Coceccetta, Glno D'Alfonso, 
Armando Del Maestro, CUu-
dio Del Romano, A. Sara De 
Rocco, Rodolfo De Simone, 
Luigi Di Sclplo, Giovanna 
French), Nino Gaoliardl. 
Giuliano Greet, Massimo 
Leosinl, Bruno Ll t l , Angtolo 
Mantovaneltl, Adriana Mar-
cnesani, Marcello Marian), 
Berardino Marlnuccl, Save-
rio Mazxeschi, Vittorio Maz-
letchi, Fulvio Muri , Sergio 
Pappalepore, Augusto Pol-
I Ice lone, Maria Grazia Ros
si, Norma Sclomenta, Gio
vanni Seccia, Arturo Ursittl, 
Renato Vannlcelli, Numio 
Vospa, Walter Zarrell. 

Controcanale 
RES1STENZA CECOSLOVAC-

CA — Come tutti t programme 
storico in/ormatiii che cercono 
di racchiudere in breve tempo 
un arco troppo UinQQ di storia, 
anche la prima puntata del do-
cumentaria in rive parti di Al
berto Bami e Francesco De Feo 
(da Masaryck a Dubcek) pre-
senta il viiio di fondo di una 
Jrettolositd narrattva che spes
so. anziche risclversi in una 
*irttesi. si mamjesta in super-
jiciahta. Basti ricordare. tanto 
per dire la piii vistosa, i mo-
menti conclusivi della trasmis-
mone. sut primi anni della ri-
eonauisiala liberta all'indomani 
della guerra: ri M dice che i 
comunisti sono forti; si spie-
oa che sono il primo partita: 
ma si evita di tndtviduare i mo-
tivi politici di questa jorza. 
di illustrame il programma e 
spiegare la reale natura dei lo
ro rapporti con gli altri partiti 
della coalizione; e si gettano 
cosi le premesse per una in-
terpretazime frettolosa (se non 
di parte) della erisi che sta 
per seguire (e che. eoncluden-
do la puntata. gli autori indivi-
duano esclusivamente in una 
ulteriore guerra fra potenze da 
essi assimilata dalla guerra an-
tifascista appena concluso). 

A questo limite oggettivo dt 
fondo, tuttavia, un altro se ne 
aggiunge: ed e la costante 
ideologica borghese che cone 
iungo il filo di questa rievoca-
zione storica che pure ha pre-
tese di obiettivitd. Si veda con 
quanta cura la primi Repubbli-
ca cecoslovacca — all'indomani 
del 1918 — viene presentata co
me € rispettosa delle liberta fan-
damentali >; cioe delle liberta 
borghesi, fondate sullo s/rut-
tamento dell'uomo sull'uomo; 
oppure si bodi al Umo allarma-
to con cui si parla dei * peri* 
coli di una rivoluzione ». Questo 
filo conduttore finisce col met-
tere in secondo piano anche i 

dati storici che pure Bamo e 
De Feo pre&entano talvolta con 
uno sforzo autentico di obieftj-
ntd (e il discorxo vale soprat-
tutto per le seuuenze suil'aggres-
sione e la sconfitta nazisla: ma 
si sa che I'antifascismo del pas
sato e ormai piuttosto difficile 
da mettere in discussione, per-
fmo alia RAl-TY). 

Ad ogni modo: la seftimana 
pra.<sima. con i ben piu graci 
nodi storici da affrontare. ri 
sard modo di analizzare e in-
tendere meglo i sioni/icoti sto
rici di questa vicenaa. 

• • • 
SPECIALE COME NORMALE. 

Molte scuse- Ma per caritd. si 
sa. i giovani sono impulsivi. E 
via di questo passo. alia con
clusions dell'ultima puntata di 
Speciale oer voi. L'uitimo ten 
tativo di c portare la vita den-
tro ii video > mandando in onda 
un programma-dibattito (sia pu
re limitato al mondo della can
zone) si e concluso con questa 
autocritica all'italiana. cui ha 
participate in via straordina-
ria anche il regista Leone Man-
cini. La TV chiede scusa a se 
stessa della sua " audacia ". 
L'addio. o arricederci di Ren
te Arbore. si e srolfo cosi nel
la maniera meno felice: in rap
porto, soprattutto, ad un pro
gramma che sembrava nutrire 
ambizioni di rottura. 

Del resto tulta I'ulfima pun-
tata (se si eccettua la parteci
pazione dei Rockes con la lun-
ga canzone pacifista di Bob 
Dylan) e stata molto simile ad 
un " nor male per noi " (tele-
spettatori). Nemmeno Sergio 
Endrigo e il flautisto Gazzello-
ni sono riusciti, per motjri di-
versi, a rianimarla- Sembra pro
pria regola fissa, dunque, che 
la RAI-TV continui ad uccide 
re se stessa. 

vice 

Programmi 

Tele visione 1 
12.30 SAPERE 

Coreo di fraacese 
UM TANTO ERA TANTO ANTICO 
13.30 TELEGIORNALE 
14,06 SPECIALE TVM 
1S.4S CICLISMO 

Da Viterbo. Adrlano De Z*n e Nando Martellini seeuono 
U sesta tappa del Giro 4'Italia e Sergio Zavoli conduce 
il processo alia Uppa 

17,00 GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

A) Tre donne, tre grandi bittaglie: Florence Niebtirtfale: 
b) La. vela. 

1«,45 OPINIONI A CONFRONTO 
19,15 SAPERE 

< Mode e still del nostro secolo », a cura di Entilio Garroni 
(6« puntata). 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Notizie del lavoro. Cronache H»-
liane, Oggi al Parlamentp 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 DOCUMENTI DI STORIA E DI CINEMA 

«Valachi accusa» e 11 titolo della inchiesta dl stasera, 
curata da Arrlgo Petazco. Partendo dalla deposizione che 
il gangster Valachi fece nei 1963. Petacco crrrhrra di ricn-
struire, anche sulla base dl testimonialize dirette. l'nrga-
nizzazicne della malavita americana. 

22.00 MERCOLEDI' SPORT 
23.90 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
19,00 SAPERE 

Corso dl Inelese 
21.00 TELEGIORNALE 
21,15 8PETTACOLO DI VARIETA' 

Film. Rest a dl Vincente Minnelll Intprpreti: Frrd AsUire 
e Cyd Charisse. Comincla una rassegna dedicate al film 
rivista americanl tra 11 '52 e II '56. E' questo l'nltimn 
« musical • interpreuto da Fred Astalre, che vi sostiene 
una parte consona alia sua eta e alia sua rsperlenza. 
lanriando una nuova compagna: Cyd Charissr. La storia 
r trnue e conformista, come al solito: ma alcuni hallettl 
sono indovinati. 

23,15 I.'APPRODO 
II srttimanale stasera presenter^ una rassegna deiropera 
rid fntografo Francesco Panlo Michettl e un servizto sal 
recrnte spettacolo che la compagnia americana del sor-
domuti ha dato a Roma. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7. 8, 
iO. 12, 13, 15, 17, 20. 23 

6.30 Si-Riialr orarin - Corso dl 
lingua irdrsra 
7.10 Musica stop 
7.37 Pari e dispart 
7.48 Ieri al Parlamrnto 
8,:io I,e canzoni del mattlno 
9.00 I nostri figll 
9,06 Colonna mtislcale 
9.40 MIcrofono sulla giustizia 

10,0> l a Radio per le Sruole 
10,33 Le ore della musica 
11,00 l.a nostra salute 
11,08 I'n disco per Testate 
U,3o I'na voce per vol 
12.0.1 Cnntrappunto 
12.31 si o no 
12,3$ I.ettere aperte 
12,42 Punto e vlrgola 
12,53 Ginrno per giorno 
13.15 I'n disco per Testate 
U.oo Trasmlssionl regional! 
14.15 Zlhaldone Itallano 
15.35 II giornalr di hnrdo 
15,45 Parata di success! 
16,00 Programma per I piccoll 
16,30 Folklore In salotto 
17.05 Per vol giovani 
19.08 Sul nostri mercatl 
19,13 Grandi speranze 
19,30 I.una-park 
20.15 • i mariti > (commedia) 
22.10 Orchestre 
23.00 Oggi al Parlamento 

SECONDO 
GIOHNAI.K RADIO: ore 6,30, 

7.30, 8.30. 9,30. 10.30. 11.30 
12.15. 13,30. 14.30. 15.30. 
16,30, ,17.30. 18,39, 19.30. 
21.30. 22.30 

6 00 svegliaii e canta 
6,25 Rollettlno per I navlganti 
7.10 In disco per ('estate 
7.43 Hiiiardinn a tempo di mu

sica 
8 13 Buon vtegglo 
8,18 Pari e dispart 
8.40 I n disco per Testate 
9.05 Come e perche 
9,15 Romantlra 
9,40 Interludlo 

10,00 Kornigsmark 
10.17 (aldo r freddo 
10.40 t hiamate Roma 3»1 
12.20 Trasmlisionl regional! 
13.00 Al vosiro scrvl7io 
13,35 I.e orrastoni di R. Valll 
14,00 Juke-box 
14,15 Recentissime In microsolco 
15.00 Motivi sceltl per vol 
15.13 II personaggio del pome-

rlggio 
15.18 Saggt dl allievl del con

servator! itallani 
15.5$ Tre minuti per te 
16.00 LMnterruttore 
16.35 La Dlscoteca del Redlo-

corriere 
17.00 Holletttno per 1 navlganti 
17.10 Pomerldlana 
17,35 Clause Lnlca 
1?.03 Aperltlvo In musica 
18,20 Non tutto ma dl tutte 
18.35 Sul nostri mercatl 
19.00 Canzoni a due tempi 
19.23 Si o no 
19.50 Punto e vlrgola 
20.01 Nntturno dl primavera 
20,55 I'n disco per Testate 
21.10 Italia che lavora 
21.20 tl mondo drll'opera 
22,20 I.e occasioni di R. Valll 
22,50 Novtta discngraftrhe imr-

rleane 
23.19 Cronache del Mezzoglorno 

TF.RZO 
14.30 Mrlodramma In slntesl 
15.20 F. Chopin 
13.30 Ritratto dl autore 
16.15 F J. Ha.vdn 
16.30 Musiche llailane d'nggi 
17.00 I.e opinion! degli altri 
17.10 Conversazione 
17,20 Corso di lingua tedesra 
17.45 F. P. Neglia 
18.00 Notizie del Terio 
18,15 vtuadrante economico 
18,30 Mualca Irggera 
18,45 Piccolo pianeta 
19,15 Concerto di ngnl aera 
20,30 Le origin! deila seconda 

guerra mondiale 
21.00 Celebrarlonl rossinlane 
22.00 11 Giornale del Terto 

VI SEGNALIAMO: 11 mariti *, commedia dl Achille Torelll 
(Radio 1° ore 20,15) - Chi ha vfsto appena qualche settimana 
fa il film Interprrtato da NMtari pno essere Intrretsato a con-
frontarlo con questo testo, che r appuntn quello del quale la 
verslone clnemaiograilca fu tratta. La regia e d| Pietro Mas 
rano Tarirco. Tra til interpret!: Laura Adaol, Warner ~ 
vegna. Carlo Nlnchl. 


