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Saggi Mostre 

Un libro di Giuseppe Bedesehi 

Alienazione e 
feticismo nel 

pensierodiMarx 
DalParulisi d<>| conctrtto nml giovan* Ho> 
9*1 • « Storia • cotcttKiz* di class* * di 

Lukacs fino ai tardi atiti marcusiani 

Come e noto il termioe 
« alienasiane » non nasce con 
Man. ma occupa nella cuJtu-
rm tedesca una funzione dl ri-
liewo Kia nella filosofia Hege
lian* e nell'umanecimo mato-
riallstico di Fstierbach. L« cte-
finlsione del ruolo a del si-
gnificato di tale concetto nel-
I'opera di Marx vm e quindi 
una operaxiotM tneramente fi-
loloficm, ma si connefte inv 
mediatamente al problem* del 
rapporto tra l'ortaniamo teo
rico marriano e la filosofia 
borghese precedents. 

Due sono o n i . in sintesi. 

S attettfiamenti teorici cbe 
iscono per negare I'esisten-

aa di un concetto specifica-
tnente maruano di «aliena
tion* •: 11 primo (che data dai-
1'opera gioranile di Lukacs, 
Storia « cOKiema di cUuu, 
ed ha il auo ultimo esponen-
te in Marcuse) e queUo cbe di-
latando il debito teorico dl 
Marx verso Hegel, finisce per 
ridurre 11 primo al aecondo; 
l'altro (che fa capo ad Al 
thusser) dichiara totalmente 
•strane* al Marx autentico, 
quallo del Capitale, la cate-
forta dell'alienaxlone, la cul 
pramnia nelle o p e n fiovanl-
U di Marx Althusaer impuu 
aanxa resldui airinfluenaa di 
Feuerbach su quest i scrltti. 

Tali posizioni diveraamente 
«riduttive» sono i poU pole-
m i d del bel libro dl un f i o 
vane studioso marxista, Giu
seppe Bedesehi {Alienation* e 
feticismo nel pensiero di Marx 
Latent, 1969, pp. 211. L. 3000) 

* 

ebe, sulla lirtea deftli sviluppi 
che ne ha dati Lucio Colletti 
si colloca in quells tenderize 
interpretative del marxismo 
teorico italiano che la capo 
all'opera di Galvano Dell* Vol 
pe e che ha sempre rivendica-
to l'unita e 1'autonornia del-
l'opera di Marx. 

II libro si apre con un ca-
pitolo dedicato all'analisl del 
concetto di alienazione nel gfcr 
vane Hegel e specificamente 
nella « Fenomenologia ». 

Da tale esame emerge subl-
to e con chiarezza una con-
clusione: per Hegel «I'sliena-
rione in nuanto divenir-altro 
dello spirito e costituita dal-
1'oggettivjta in generate, stori-
ea ed empirics*, e quindi solo 
un momento del moto dello 
spirito, oil momento dells scis
sions e dell 'oggettivita in ge
nerate poiche nell'alienazione 
lo spirito diviene " oggetto ", 
diviene "a se un altro ossia 
Oggetto di se stesso"*. Tale in-
distinaione di alienazione e og-
gettivazione comports, nota 
Bedesehi. alcune rilevanti con-
seguense: 1) il concetto dl 
alienazione viene destorificato 
• viene assunto a momento 
necessario, tecnico. dello svol-
f imento dello spirito; 2) il su-
peramento della, ailanaxkv 
ne coincide con la >soppres-
sione dell'oggettivit*. onde lo 
assoluto rioonquista l'unita 
con se stesso ». solo neoando 
come « apparente » I'indipen-
denza dell'oggetto; 3) I'inter-
polazlone a monte della storia 
wale di un soggetto mistico, 
del quale l'assetto empirico 
dei rapporti umani nella SUM 
totality appare come il risulta-
to rationale e necessario, con-
flgura il superamento dell'alie-
naziooe come processo Inter-
no al pensiero. come riconosci-
mento. dietro rapparens* de). 
J'antuiomia, dell'intima razio-
nalita del reale. 

L'atteggiamento apologerjco 
verso il presente, il positivi-
ttno scritico in cui si rove-
acia l'idealismo hegeliano e 
quindi direttamente inerente 
al metodo dialettico stesso e 
non solo, come vorrebbero gli 
Interpreti hegeliani, al sistema. 

La critics della filosofia he 
gelisns come critics dells « ft-
loaofis speculsriva » costituisce 
il debito teorico piii profondo 
del giovane Marx nei riguar-
di di Feuerbach. E' a quest! 
infatti che Marx deve la di-
stinzione tra nggettivaaione e 
alienazione, la « nuova conce-
tione dell'uomo non piii come 
" autocoscienza " o come in-
eamazlone prowisoria dello 
spirito universale, bensl co
me uomo reale, ente raxiona-
le ma anche sensibile. capace 
al dl attivita teoretica, ma an
che soggetto di btsogni prsn-
d , materiali»- Ms ad che im-
mediatamente distingue Marx 
da Feuerbach sin dagli scrlt
ti giovanili. fa noUre Bede
sehi. e la chiara con$apevole&-
aa che il misticismo della fi
losofia begeiiana non e un 
•empUce errora teoretieo <ri-
movibUa eon una «riforma 
delta tiloaofsi») ma • il mi-
aUciamo steeeo dei rapporti so-
eiali modemi, e il misticismo 
reale della societa • dallo Sta-
to borghesi. 

Nella iPitotofta del dMt 
to » Hegel anziebe part ire dal 
la famiglia e dalla societa ci
vile par spiegare lo Ststo, 
entifica queafultimo e deftnl-
ace famiglia e societa civile 
come incsrnazione dello Sta
te. Marx comments: < Astrat-
aa e eerto quests vedula ma 
e I'astrazJone propria dello sta
in politico », queirastraelont 1 

per cui lo Ststo politico, bor-
ghese moderno. costituendosl 
come sfera separata e insensi-
bile alle differense reali del
la societa civile, finisce per 
sanzionarle come legittime. E' 
per questa via che Marx fan-
da la sua posizione original-
mente critics: le ipostasi dei 
la filosofia borghese, non so
no un parto della fantasia dei 
filoaofi. ma sono le forme di 
coscienzs in cui si risnecchla-
no le iposrasi reali della so
cieta borghese. 

Quest* scoperta della real-
t* delle categorie. e, afferma 
Bedesehi, di vitaie importanza 
per la ricostruxione del nesso 
intercorrente tra la giovanile 
critica marxiana della specula 
sione e la mature critica della 
economia politica. Se le iposta
si che dominano la filosofia 
sono prima di tutto iposftui 
reali, Viter teorico marxiano 
si configura come passaggiu 
dalla critica della filosofia al
ia critica dei rapportl sociali 
moderni. Questo originale ap-
proccio critico analitico di 
Marx, viene ricostruito da Be
desehi in tutto il suo svilup-
po del ManoKritto del '44, sul 
ulavoro alienaton dove Marx 
gia osserva che il lavoro del-
1'operaio moderno non e piu 
«il soddlsfacimento di un bi-
sogno, ma soltanto un mez
zo per soddisfare dei btsogni 
esterei ad esso », fino al famo-
so paragrafo del Capitate, de
dicato al «carattere di fetic-
cio della merces. 

Se negli altri modi dl pro-
dusione, osserva Marx in que
sto paragrafo, i rapporti tra 
gli uomini sono trasparentl e 
riconosciblli, nel modo di pro-
duzione capitalistico, essi « ap-
paiono come quel che sono, 
cioe, non come rapporti im-
mediatamente sociali fra per
sona nei loro sosssi lavorl, ma 
anzi come rapporti di cose fra 
persone e rapporti sociali fra 
cose «. Nells societa borghese 
infatti i prodotti del lavoro 
non sono immediatamente so
ciali, ma necessitano per so-
cjaliszarsl della mediazione 
dello scambio. Questo tipo di 
mediazione socials provoca 
quel rovesciamento one fa de-
gli uomini nient'altro che « tu
tor! » di cose e dell'operaio 
moderno il setnplice veicolo 
di quelle merce specifics che 
e la foraa-lavoro da cui e 
scomparsa ogni determinazio-
ne qualitativa, in quanto vie
ne considerata astrattamente 
o separatamente dall'individuo 
cui appartiene. II lavoro astrat-
to non b quindi un'astrazione 
mentaie, ma e un'astrazione 
che si compie quotidianamen-
te nella realta dei rapporti so
ciali di produzione modemi • 
su cui si fonda la schiavitu 
del moderno lavoro salariato. 

Come il lavoratore diviene 
il setnplice veicolo, predicato 
della foraa-lavoro entificata 
cosl nella sfera della produ
zione il processo lavorativo 
diviene 11 veicolo della valo-
rissazione del capitale, lo stru-
mento di quel dominio del la
voro morto sul lavoro vivo 
che ha la sua genesi storica 
nel processo di separazione 
della condisioni della produ
zione dai produttori. 

Su questa via 1'impossibill-
t« di una critica delle forme 
di coscienzs borghesi separa
ta dalla critica dei rapporti 
sociali moderni ha il suo n-
scontro immediato nell'impos-
sibilita di un processo di e 
mancipszione degli intellettua-
li dall'ideologia borghese se-
parato dal processo di enian-
cipazione criticopratlca del 
proletariate moderno. 

Conclude il lavoro un'Ap-
pendice dedimia all esame di 
Storta e coscicma di classe, 

* 

e ai suoi tardi esiti In Mar
cuse. Per Lukacs, dice Bede
sehi, la divisione capitalistic^ 
del lavoro ha il suo effetto 
principale nella perdita, da 

parte della coscienzs, della pos-
sibilita di dominare la « rota-
litk * del processo storico. In 
tal modo il problema della 
disalienazione, definendosi in 
primo luogo come recupero 
per il pensiero della catego 
ria della totslita. scopre il pro-
prio organo mediatoro proprio 
negli intelletuiali come ceto 
separato. come produttori di 
una roscienza totalizzante e di 
salienata che come tale coin
cide immediatamente (nel par-
tito) con la coscienza di clas
se del proletanato. D'altra 
parte, descritta in quest! ter
mini, la divisione capitalist ica 
del lavoro perde le sue con-
notaaioni sociali per di venire 
la divisione del lavoro in gene-
rale. A questo livello il recu-
pero della hegeliana confusio-
ne di oggettivazione e aliena
zione coincide con la confusio-
ne tra critics socisie marxia
na del feticismo e critica ro-
mantica della seienza. Una 
confusione che ha ella mar-
cusiana indistinzione tra le 
macchine e ii loro uso capita
listico la sua piii moderna rie-
dizione. 

Franco Cassano 

Venezia: un'esauriente antologia delFartista rivoluzionaria 

La realta di Kathe Kollwitz: 
dalla rivolta 

proletaria 
al dialogo 

con la morte 
NivMta opere grafiche che dacumentani tut
to il graiule arco creativo dal periado natiira-
listice a quello realista-simbolicc - Una pra-
tafaaista della cvltara artistica socialista 

Rai-Tv \UCM'^9n* 
! ctoi 2 miliardi 

Kathe KoHwifi: • Insurreziene > 

Kathe Kellwitz: « Calpestati •, 1MI 

VENEZIA. giuono. 
Finalmente una mostra che 

permette una conoscenza diretta 
della Kathe Kollwitz. la grande 
artists tedesca antinazista mor-
ta a Moritzburg nell'aprile del 
'45. proprio nel momento in cui 
sotto i colpi degli eserciti allea-
ti crollava il «nuovo ordine* in 
staurato da Hitler. La sua opera. 
come quella d: tutti ffli artisti 
espresstonisti e degli artisti le-
gati al movimento della « Nuo
va oKKettivita >. era stata messa 
al bando fin dal 19.13. lanno in 
cui le camicie brune presero il 
potere. e solo in questo dopo-
guerra se ne e ripreso lo studio. 

In Italia la prima monoKrafia 
critica, curata per le edizioni 
Hoepli di Scheiwillcr dal sotto-
scritto, apparve nel '54. In se-
guito vi furono molte altre ini-
ziative. prese in penere dal Cen
tre Thomas Mann, per divulga-
re le forti e ammonitrici imma-
gini della Kollwitz. Vi fu anche 
il bel documentsrio di Angella 
e Morosini. Non e'e dubbio tut-
tavia che l'attuale mostra dei di-
segni e delle incisioni organiz-
zats a Venezia dalla Direzione 
delle Belle Arti del Comune di 
Venezia e dall "Opera Bevilacqua 
La Masa con la collaborazione 
deH'Accadernia berlinese di Bel
le Arti della Repubblica Demo-
cratica Tedesca. e la degna e 
f el ice conclusione di tan to pre-
cedente lavoro d'informazionfe. 

Forse Guido Perocco. che ha 
compilato il catalono della mo
stra, scrivendone anche 1'intro-
duzione, avrebbe fatto bene a 
ricordare tale lavoro. accompa-
gnando il suo testo con una 
bibliogrsfia, anche per la mag-
giore completers scientifics 
deirimpresa. Ms questi sono par-
ticolari. Ora la mostra delta 
Kathe Kollwitz e 11, con circa 
novanta opere allineate sui pan-
nelli della Sals Napoleonica a 
Piazza San Marco, e I'incontro 
con la sua arte umatiiR*ima 
si compie nel migliore de< modi. 

Bologna: il tema dei conflitti di classe nella citta 
nei quadri del giovane artista realista Franco Mulas 

Uno sguardo «freddo» 
sul Maggio di Parigi 

«Rea!ismo freddos, tmailn-
conia lirica» e una sorta di 
disincantata metafisica della 
citta raggelata, colta nei suoi 
momentl di piu cupa — dispe 
rata — tensions sociale, sono 
le component! di un discorso 
per molti versi inedioo che la 
giovane plttura europea va 
conducendo nei confrontl del 
auo « presente ». Darlo Micac-
chi, che da tempo instste su) 
terma di questo nuovo * vede-
re» dell'artista, porta la sua 
indagine sul giovane pittore 
romano Franco Mulas colle-
gandolo ai moment! piu acce-
si della storia dell'oggi e di 
un «ler) » non ancora passa-
to, cosicche la presentazione 
riportata nel cacalogo della bo-
lognese gallena « Carbonesi » 
pretide it sapore di una inda
gine che travalica di molto il 
pittore che qui espone per sva-
riare in una ampia analisi 
storico sociale della situazione 
dell'artista nella societa con-
temporanea. Ne Micacchl na-
sconde i riferimenti di cultura 
per definire in qualche modo 
l'area di lavoro che gli lnte-
ressa: dal Ben Shan «pitco-
re di citta » al Rosenquist di 
F. Ill, dal Magritte «pietri-
ficante » al cremoninl pittore 
dellassenza, fino a Jardiel. 
Recalcati e Dino Boschl-

Sono norm che lndicano un 
certo modo, lucido e spietato. 
di dar voce ai problem! della 
violenza; nomi ai quail sem-
bra far sempre piu costante 
riferimento la giovane scuola 
romana permeata di una ati-
pica metafisica: da Sarnari a 
Mania, da Tornabuonl alio 
stesso Mulas. Lo sguardo di 
questi artisti si posa su di 
un paesaggio urbano, o estre-
mamente urbanizzato come 
quello della campagna del 
Weekend, traendone una un 
magine tanto mistificata da 
appanre immediatamente « co-
struitas per il discorso che 
l'artista intende condurre. 
Non pin 1'lmmagine « psicolo-
gica» della vecchia lnterpre-
tazione. ma un modo del tutto 
prefabbricato di render* 11 
aenso dl una realta altrettan-
to prefabbricau dal gioco lo 
glco e strumentalizeanta del 
aistema sociale in cul vivla-
mo. Quindi anche 1 sussulti, 
Is protesta, la rivolte aasu-
mono ritmi e tempi del pro-
dotto « confezionato » a prio
ri: le giomate del magglo 
frsneese, le battajilie antipoli-
tiesche e antlautorltarie, pren-

Franco Mulas: < Una bandiera per Victor Hugo >, 1*»» 

dono nei dipinti di questo gio 
vane romano una fissita stra-
na, come di un'esplosione in 
terrotta che, all'lmprowiso, 
puo scatenare 11 piii '.remen-
do conflitto. 

Ci6 che mi sembra predoml-
nl In queste opere, infatti, e 
un senso di minaceia e, nello 
stesso tempo, dl attesa lnspie-
gata. Anche la dove si Irrigi-
disce 11 verde metaltico della 
domenica italiana, consacraia 
al consumo dell'individuo. o 
dove guiz/a il gesto rivoltoso 
arrestato improvvisamente in 
unmanine retorica dall'occhio 
a una dimensions della (oto 
grafia, come accade in « Una 
tmndiera per Victor Hugo». 
Mulas si (a testimone pit) del
la tensione al fatto che del 
fatto in se, piii o meno liri-
camente mteso. 

. Mulas non concede nul
la alia pace deii'occhio, lo 
nempie di « realta » fino alia 
nausea, sforza lo spettacore a 
riconoscere il proprio sguardo 
e a rifletterlo in se stesso. Tut
to il vuoto delle lmmagini di
stribute a livello di massa, 
nelle quail la violenza rivolu
zionaria, la rabbia dell'indi
viduo oppresso, 1'orrore dello 
uomo massacrsto, si porgono 
come tngredienti owl , « quin
di innocui, deU'esistere auotl-
diano, si rivela in questi rac-
conti che non scorrono. In que
ste narrazioni che non voigono 
ad un fine, In quel fMU rivol> 

tost che s'tneatenano al loro 
divenire Immobile oggetto dl 
arte che il mercato inesorabil-
mente catturera. Ma cio che 
permette di sperare ancora e 
proprio rassenza dl ogni spe-
ran2a che questa arte porta 
con se in maniera assoluta-
mente, e pervicacemente, pro-
vocatoria, e bene ha fatto Da 
rio Micacchl a citare a propo 
sito di Mulas le parole di 
Rudi Dutschke: « E' soltanto 
la situazione disperata del 
presente che mi rtempte di 
sperama ». 

Anche Giorgio Cortenova, 11 
presentatore bolognese della 
mostra, parla di personaggi 
eversivi e disperati e. rife-
rendasi piu particolarmente al 
• potere » delle strutture arti
st iche, prcsenta Mulas come 
un esponente tipico della ^e-
nerazione tradita, quella del 
giovanissimi senza speranza 
di contestazione. Ma mi sem
bra che Mulas abbla In se 
abbaatanza forza per soprav-
vivere e per testimomare dl 
un tradimento non tanto es'.e-
tico ma «soclale» del quale 
e vittlma l'uomo lntegrale. e 
non solo l'artista.. E • que
sts OQstimonianza, che a an
che confessions vera e pro
pria di fede impossibila, ml 
sembra slano legati l moment! 
piii incistvi e inquletantl del 
suo «far pittura ». 

Franco Solmi 

Dal punto di vista cronologi-
co. le opere esposte coprono 
un periodo che va dal 1890-98 al 
1942. Vi e dunque rappresenta-
to 1'intero arco creativo della 

artista. daH'epoca d'impostazioDe 
naturalistica a quella che si po-
trebbe definire di visione reah-
stico simbolica. 

< L'artista — ha scritto la 
Kollwitz nel suo diario — e fi-
glio della sua epoca. special-
mente se il periodo del suo svi-
luppo coincide con I epoca del 
primo socialism?. II mio svilup-
po, appunto. e avvenuto in que
sto periodo. Ne sono stata inte-
ramente presa >- Si puo senz'al-
tro dire che tutta la storia 
espressiva della Kollwitz sia 
stata. appunto. segnata da que
sta circostanza formativa, da 
questa ispirazione. che agisce in 
lei anche attraverso l'evoluzione 
dei suoi temi e del suo linguag-
gio. anche quando cioe i suoi 
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rapporti con uno scultore come 
Barlach la spingeranno verso 
un'arte di piu generate spiritua
lity. 

La mostra si apre con le 
acqueforti del ciclo dedicato 
alia < Rivolta dei tessitori >. un 
ciclo di sei fogli che pero ten-
ne occupata la Kollwitz dal '94 
al '98 con studi. prove, disegni. 
di cui qualche esempio assai 
suggestivo per energia e imma-
ginazione e pure presente alia 
mostra. Un secondo momento 
significativo, che si colloca fra 
il 1902 e il 1908, documentato 
con la serie completa di sette 
acqueforti. e quello che ha per 
tema «La guerra dei contadi-
ni >. riferito alle lotte dei ser-
vi della gleba contro i principi 
feudali. che insangumarono l'in-
tera Qermania dal 1524 al 1535. 
In questo secondo ciclo lo stile 
della Kollwitz prende un accento 
piu largo, piu libero e dramma-
tico, giungendo. come nel quin-
to foglio. l'< Insurrezione >, ad 
una immagine di rara potenza 
epica. 

Cid che da alie opere della 
Kollwitz una particolare forza 
di persuzsione e l'assenza di pie-
tismo. che vizia purtroppo tanta 
parte dell'arte sociale europea 
tra la fine dell'800 e l'inizio del 
"900. La comprensione del prole-
tariato nella Kollwitz e tale in
fatti da farle superare la fase 
puramente umanitanstica della 
ispirazione. E questa e la ra-
gione per cui le sue immagini 
sfungono all'aneddoto per assu-
mere un carattere piu alto, poe-
ticamente definitivo. D'altra par
te le sue doti straordinarie non 
potevano di certo restare sacri-
ficate nei limiti di tanto diffu
se episodismo. Basta vedere co 
me la Kollwitz ha trattato il 
tema della morte di Liebknecht, 
assassinate nel gennaio del '19, 
sia nella xilograria che nella li-
tografis e nell'acquaforte. in 
quesfultima soprsttutto: gli ope-
rai che piangono suits saltna 
del loro dirigente sono gravi e 
solcnni; le loro grosse mani 
allunga'te sul bisneo lenzuolo 
funebre, quasi in gesto di ca-
rezza. dan no alia scena una for
te intensity patetica; le figure 
fanno blocco: la testa di Liebk
necht e spenta. disseccata; il 
ritmo narrativo semplice e lar
go: mentre t'insieme delfimma-
gine eommemorativa emerge ca-
rico di significato storico. 

Ma il dialogo con la morte, 
aperto fin dal '14. quando uno 
dei suoi figli cadde sul fronte 
nei primi mesi della guerra, 
diventera uno dei motivi della 
sua meditazione dopo 1'avvento 
del nazismo. come lo di mostra 
it ciclo delle sue Tilografte su 
tale argomento incominciato pro
prio in quegli anni. La distru-
zione di tutto ci6 che amava 
provoco in lei un accoramento 
profondo. Cos) visse 1 suoi ul-
timi anni solitana. chiusa nel 
suo dolore, non rinnegando mai 
alcvin gesto della sua vita. In 
una sua nota del '43. due anni 
prima di morire. scrisse ancora 
risolut.imentr queste narolr: 

«• Pr.'inli) l.i res|>on>al)ilita di 
ogni !,i\iiro die ho esettuitn * 

Di tutto questo lavoro la mo 
stra vononana offrc una visione 
concisa. ma sictira. Non sono 
presenti le sculture. che la Koll 
witz modello a cominciare dal 
1910. Ma la grandezza della 
Kollwitz rest a affidata soprat-
tutto ai suoi fogli, ai suoi di
segni e alle sue incisioni. Sia-
mo di fronte a un'artista che 
per piu aspetti ha anticipate il 
movimento artistico d'impegno 
civile della Germania degli an 
ni Venti. benche la sua perso 
nalita appaia comptutamente de 
finita in se stessa pin che le
gate ad una particolare ten-
denza. Certo e legata alia gran
de cultura democratica tede
sca. di cui e senz'sltro protago-
nista sicura e interprete pro-
fonda. 

Mario D* MicMi I, 

Controcanale 
L'IN'FANZU DI IVAN ~ A 

rentio decuto di trasmettert u* 
fi'.m mum commercial*, appema 

. mlrarute nei normal* eircutto 
delle MOU cimematoorafiche sette 
«nm fa, i dtngenti telerisiri non 
potetQHQ che farlo precetiere da 
una frettolo.ut e inconcludente 
introduztone: guai a far tutto 
bene, anche tier una sola t'cWtd. 
i« TV. Laaiiumv, dunque, sta
re 1'* eterna Ruisia » e tutto il 
re.ito che Sergio Frosati. auto 
re della prexentazitme letta dal 
lannunciatrice. ha creduto di 
vedere in Questa opera prima del 
reaista xorietico Andrei Tarko-
u-*ku: e astolulamente aiusto 
mettere i films in rapporto con 
le societa in cui essi si inq.ua-
drann ma per farlo oecorre 
oualco.<a di piu di aualch* for-
muletta stereotitjata. 

L'infanzia di Ivan, seconao 
not. e un'opera che ha qualita 
e limiti sui quali mette canto 
riflettere <a suo tempo, ricordxo 
mo. se ne occupo con impegno 
anche Sartre): la sua forta, 
ci sembra. sta nella costruzione 
del personaaaio del ragazzo pro-
taaonista. un bambino rjtrrnu-
to improrvisamente adulto nella 
loaica feroce della guerra an-
tinazista, quasi un simbolo del
ta necessitd — spietata ma non 
per questo meno netta — di 
render* colpo su colpo a chi 
si era posto contro l'uomo e 
cercava di radicalizzarne lo 
tfruttamento fino alia distm-
iione. 

Sell'* eroe » Iran non e'e nul
la di patetico. nulla di retorico: 
Iran e un « eroe » quasi torvo. 
perche cost lo voaliono le circo-
stanze, la realta. E il gioranis-
simo attore del film di Tarko-
usky rende il suo tiersonaoaio. 
nelle sue mutevoli eswessinni. 
con rara hravura. Belle, nella 
loro estrema semplicitd. sono 
anche le scene dei ricordi di 
pace, anche se. a momer.ti. so
no minacciate da un lirismo ai 
limiti della comenzione. La de-

holezza del film, inrece. ci sem
bra stia nel modo dt guar dare 
complessiramente alia auerra: 
un modo un po' latalisttco, che 
finisce per presentare il con
flitto — sueeialmente attror^r-
.oo if personaaaio del giovane 
tenente — come un eiento mi-
sterutso e terrtbtl*. nel quale 
gli uomini vengono coinvolti sen
za che ne capLicano la ragutne. 
Presentare con la guerra non 
equtrale ad amare la pace: 
perche la pace si pud raggiun 
gere e dtfendere solo avendo 
hen chiaro a che cosa e a chi 
senono le guerre — e certa-
mente per Vultima guerra qui--
sta chiarezza .«i puo ottenerla 
senza troop* difficolta. 

• • * 

ANZIANI K ADULTI - L'ul-
tima puntata della rubrica Ln 
Terzs eta. curata da Giorgio 
Chiecchi, era intieramente dedi 
cata ai rapporti tra la genera-
zione dei sessantenni e quella 
dei quarantenni. 11 tema non 
era banale e la breve inchiesta 
cercava di non ripetere le so 
lite cose: in realta. pero. il 
risultato e atato modesto. Cer
to, non e facile condurre in-
dagini stimolanti in soli venti 
mtnuri: la via peggiore, pero, 
e quella di seguire — come si 
faeera appunto in questa pun
tata della rubrica — il metodo 
della < panoramica *. 

La Terza eta. dobbiamo dire, 
ha piu volte tentato di uscire 
dai confini consveti delle ru-
briche * di servizio * e. in par
te. e'e riuscita: b'isognerebbe, 
pero. che per le prossime sta-
gioni essa facesse tesoro del-
I'esperienza e puntas.se ricer-
che in umtersi deliberatamenfe 
piu limilati. tentando di appro-
fondire i prohlemi. e di risa-
lire dal mrticolare al genera 
le. invece di raccnrflwre sol
tanto qua e Id alcune sporxe <c 
maoari tropin ben calibrate) 
opinioni. 

g.c. 

Programmi 

Tele visione V 
I2..1S SAPRRE 

I.s c l v i l t i cinesr m. r u n dt Glno N r b i o l o (VII puntata) 
I3.se O G « | CARTONI AN1MATI 
11.3a TKLF.C.IORNAI.F. 
17.e# CENTOSTORIK 

- I.a durhrx** s m r m n r l n a . dt N i t o Orengo 
17.3« TELKGIORNAI.K 
17.4J IJi TV DEI RACA7.ZI 

a) Ua dove v icn! O m p t n n * ? ; 
m a n d o Romro 

h) Flnal lno rauslcalr ron Ar-
Maaimi, n i i n i r u 

U.45 LA FEUE, OGOI • C o n v e n t i o n * di V. Mariano 
l t . l S SAPRRE 

< Qursta nos ira Italia • : S l e l l U 
IS.4.% TF.l.KGIORNAI.F SPORT. Tronarhe i t a l U n e 
20.30 TEf.EOIORNAI.K 

J1.0S Vti MESE IN CAMP.XfiVA 
r n m m r d l a di Ivan TurKhrnirv. ReBia dl Sandro l lotrhl. 
Tra KU I n t r r p m i : Aldo <ilnfTr<\ Val^ntina Fortunato I .s 
v l crnda si svo lgr In una vi l la di rampaena OVP una fami -
Klla di nohll i si * r inchl iua. Qui nastt« t v i m * troncatn 
un rapporto d i m o r r (ra la flKlU dpi padrone di casa e uno 
s fudrntr g iunto nella villa a far da procrttnrr a un ra^ai /o . 
At traverso ques ta storia. TurEhenirv crit ica la oltusiui . la 
boria. II duro rRoismo drl la nobi l ta russa. 

» , » • TKLKCIORNALE 

Televisione 2 
Zl.Sfl TELEGIORNAI.F 
21,15 VIII TANTAGIRO 

Vienr t rasmrss* la sr-rata di partrnza dpi Cantngiro cul par-
ter ipano parrrrhi cantapti dlvisl In tre fcironi. II meno ov -
v l o del quai l potra fssrrr quelln rlsprvato al cantautnri c o -
sldrtt l « folk • ( l .auzl , Tof lolo , Gaher. eec.) 

Z2.30 HKI.rAGOR 
Continua il tr lrromanzo dl produzione francese tu l fanta-
S K U de l Louvre 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNALE RAIO: orr 7. >. 
lit. It. 13. 15. 17, 20, HI; «.JU; 
Prr sola orchestra; 7,10: Mil-
s i r s s top; 7,37: Pari e dispa
rt; 7.48: Le commiss loni p a r . 
lamrntari ; 8.30: Le canzonl del 
mai t lno ; 9,M: I nosirl fifth; 
9,30: t 'olonna musicale: 10.05: 
l.e ore della miislra; 11.00: I.a 
nostra sa lute: II.JO: I n n voce 
per vo l ; 12.OS: c'ontrappunto; 
I2,.'7: Si o no: 12.32: Lettere 
aperte; 12,53: Giorno per glor-
pn; 13.1): I nunirrl uno; 14,00: 
Tra*mi*sioni reicionali: 14.11; 
Zthaldone i ta l iano; 15.10 / i -
baldone Ital iano: 15 45: I n 
quarto d'ora di novlta; 16.00: 
Ma rhe storia P questa.': IS.30: 
II Saltuarln; 17.05: Per vni * io -
vani: IS.SD: II dlitlo^o. 19.08: 
Sul nostri nirrcati: 19.11: I.a 
phi hplla del motido: I,ina Ca-
val ier l ; I9.:<0: Luna parrk; 
20.15: Alda; 22.00: XX secolo . 

SECONDO 
GIORNALF. RADIO: ore fi.10. 
7.10. 8.30. 9,10. 10.30. 11.30. 12.15. 
13.10. 14.30. 1S.M. 1S.30.. 19.30. 
22.10. 24. fi.Ofl: Pr ima di c o -
mlnrlare: 7.13: Bil iardino a 
tempo di tnuxica; S.18: Pari e 
riKpari; 8.40: Vrtrine di « I n 
disro per Testate »: 9.05: Co . 
tne e perche; 9,18: Romant i -
ca; 9,10: Interludlo; 10: Pa
mela; 10.17: Caldn e freddo; 
t« 40: Chtatnate Roma 3131; 

12.20: Trasmishlonl reicionali; 
13.00: Siel la Meridiana; 13.35: 
II Meii7alitolo; 14.05: Jt lkr-hox; 
14.45: Canzoni c musica pt-r 
tutt i; 15.00: Pista di lancio; 
15.18: Giovani rantant i ; 15,15: 
Servizio specia le a cura drl 
Ginrnale radio; 16.00: II b a m -
litilto: 16.35: Lo spazlo mus i -
ralc; 17.00: Bol le t t ino per i na-
vizator i : 17.10: Pompridiana; 
18.00: Apertt lvo In musica; 19: 
P i n g - p o n g ; 19.23: St n n o : 
19.50: Punto e v irgola; 20.01: 
Frrma la musica: 21.00: I.a vo
ce del lavoratori; 21.15: VUI 
CantHKiro; 23.00; Cronache del 
Me770Riorno. 

TERZO 
10.00: Concerto dl aprrtura. 
11.15: Mntiiche per Mrumomi a 
flat": 11.45: Archiv lo del disco; 
12.10: ( i iorna l l smo e Ipttcraiu-
ra; 12.20: Mu«iche ttaliane dl 
oURi; 13.00: IntcrmP77o; 14.10: 
II N o v e c e n t o <torico: Icor 
StrawinsUI: 15.30 Concerto s in -
fonlcn; 17.0S: Le opinion! dp-
jtli altri; 17.20: P. Locatell i . A 
Haz7int; 18,00: N o t i / l e drl Ter-
7o; 18.15: Quadrantr storico; 
18,30: Musica lesnera: 18.45: 
Mazia e soc ie ta : ritl e soprav-
vlven7e nella trariirlone popo-
Ure i ta l iana^ 19.15: Conrrrto 
dl o t n l sera: 20.25: 1 virtuosi 
dl Roma: 21.00: Musica fund 
schema: 22.00: II Ginrnale del 
Terro: 22.30; i , |hr | ricevutl 

VI SEGNAI.IAMO: • A l d a . dl Giuseppe Verdi (Radio 1° ore 
20.15* — Ilirijte 7-ubln Mrhta — Tra cli interpret) Shlr lev Verrett. 
Ltlfana Molnar-Talaj lc . A m r d e o Zambnn. 

La gradvatoria 
delle 

Federazioni 
Qu.-Vo I'eli 

TTH1 \er^AH' 
>nr<i delle 
d!l'snim:n; 

nurve ivr»»rt<;e < >»-st..i 

UTtn-
itra 
•«-tu 

IIM-V»> i>er id souo^'niione 
(k-ilj siainpn ( .••tniujn^td 
Urtj.e .A sott<>s4.ri,t:<jrie 
TdHXiuniQ L. 
M«4*na 
R e u r a 
A»ti 
Pralo 
r » U 
Rsvonna 
Livorno 
Aqulla 
Cironze 
Taranlo 
Avexzano 
Bologna 
Sirocuta 
Biolia 
CallanitMHa 
Verona 
Raau*a 
Torino 
Lecco 
Enna 
Bra tela 
Imols 
Aflriganto 
Varcse 
Pavia 
Rovigo 
Crema 
Ferrara 
Catania 
Reogie Em. 
TrU»to 
Arczzo 
Macerala 
Alessandria 
Terni 
Latins 
Udine 
Bari 
Viconza 
Siena 
Tr*p«nl 
Nuoro 
Padova 
Pistoia 
Avellino 
Gcnova 
Novara 
Cuneo 
Napoli 
Potenza 
Savons 
Lecce 
Pordenone 
Aosta 
Forli 
La Spezla 
Ancona 
Grossolo 
Como 
Brindisl 
Satsarl 
Palermo 
Cremona 
Goriilo 
Calanzaro 
Messina 
Ascoll Plceno 
Massa Carr. 
Mllano 
Salerno 
Rimini 
Rleti 
Roma 
Vlaregglo 
Cagliari 
Verbania 
Chieti 
Treviso 
Belluno 
Benevento 
Perugia 
Bergamo 

4W.XL>.173 
4i.421.IM 
1«.tsf.*M 

I .SMSM 
9 3 M . I M 

11.SM.aM 
H.41S.SM 
11.t2t.7M 

1.219.0M 
2S.3M.sM 
2.7M.M4 

TM.Mt 
S7.4M.Mf 

1813.4M 
l.SIO.Mt 
1.M9.SM 
3.2M.M0 
1.4M.7M 

1S.Mt.MI 
1.71I.SM 
1.245.3M 
7.S07.SM 
3-345.M* 
2.2M.M0 
4 M t . M t 
S.S42.SM 
3.S12.5M 
1.042.SM 
8 17$ MO 
2.t21.2$t 

13.7t7.SM 
2.SS2.SM 
4.7SO.M0 
1.33O.M0 
4.I32.SM 
2.49S.M0 
1.4I7.SM 
1.S52.SM 
4.3SO.MO 
1.M0.M0 
7.000 000 
1.40s.JSO 

S70.0M 
2.517.5M 
4.000.000 

MS.OM 
10.734.000 
1.7*5.0» 

720.000 
5.2SO.OM 
1.407.SM 
3-105000 
1.021.250 

720.000 
H7.SO0 

5.000.000 
3.212.500 
3,000.000 
2WSO00 
1.275-000 
1.200.000 

MO.OOO 
2.594.M0 
1.717.500 

•40.000 
1.112SO0 

M3.0M 
730.000 

1032500 
17.000.000 

1.327.500 
1.132.500 

417.500 
9.M7.S00 

7(5.000 
712.500 
750.000 
447.500 
•75.000 
430.000 
457.500 

2.715.000 
990.000 

Capo d'Orlando 417.000 
Formo 
Bolzano 
Lucca 
Parms 
Imperia 
Trenlo 
Caserta 
Reggio Col. 
Campobasso 
Pascara 
Cosenza 
Tempio 
Oristano 
Frosinono 
Viterbo 
Matera 
Foggla 
Carbonia 
Venezia 
Piacenza 
Toramo 
Cretan* 
Sondrio 
Vercelli 
Manisva 
EMIGRATI 
Germania occ 
Svizzera 
Belgio 
Varie 

570.000 
255000 
252.500 

1.990.000 
727.800 
357.500 
710.000 
675.000 
332.500 
797.500 
755.000 
112.500 
150.000 
552.500 
525.000 
310000 

1.205000 
200.000 

1.275.000 
M2500 
492.500 
325.000 
100.000 
340.000 
I55.0M 

130.865 
1.500.000 

500.000 
3.497700 

. In 
ha 

53.2 
St.t 
471 
41,1 
35,5 
31,4 
M,S 
30.2 
M.I 
» , t 
3 M 
» , 9 
21,7 
21.5 
27,3 
27,0 
1*,» 
24.7 
24,3 
25.9 
25,1 
2S.I 
25.3 
23.5 
22,1 
21.9 
21.2 
2t,S 
19,9 
I M 
19,1 
19,t 
19,0 
11.9 
11.7 
l t .5 
I M 
« ,1 
11,0 
17.5 
17,5 
17,2 
14,7 
14,4 
14,4 
14,5 
14,3 
14,0 
15.9 
15,4 
1S.S 
15,3 
15,3 
15,2 
15,1 
150 
15.0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
14,4 
14,3 
14,0 
13,9 
13.2 
13,0 
12.9 
12.5 
12,4 
12,2 
12,1 
12.0 
11,5 
11,3 
11,1 
11.1 
10.1 
10,7 
10,4 
10,4 
10,4 
10,4 
10,1 
9,4 
9,5 
11 
9,0 
1,9 
•,5 
1,4 
1,3 
7,9 
7,1 
7.4 
7,5 
4.9 
4,5 
4,2 
4,0 
5.5 
5,3 
5,1 
4.9 
4.6 
4,5 
3,7 
3,0 

83,0 
37,5 
33,3 

II 6 luglio 
si conclude 
la seconda 
tappa della 

sottoscrizione 
Hicordiamo a tutto > Fe 

doi'.î ioni oho il 6 hntl.n ii 
conclude la seconds tappa 
rW!a sattftscmionf P«v 1» 
st.imna; fra tutto !c Fede-
raz:i»ni clip u que*la riata 
avrani>^ radiimnto il IM) r> 
del 1'obietti \o verTHnno w>r-
tertXiati i scjtuc^ti premi: 
n. 5 autovetture; n. 13 vian-
(ti a Mosca: n. 2 proi>ttnn: 
n. 3 c«wnpi«"i'si di ampHfica-
zionc: n. 100 ahbnnanvnt; 
semestrali a Rina.v.ta e 
n. 300 aWxinammiti all't'nita 
dc\ wnerdi. 
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MORFLOT 
RAPPRESENTANTI 
Roma, 
^#4*>noid#i 

Sari. 
iWWAiTJts* 

• 312*41 
• 213 S0> 
. 259M 

ACCNTE CEnCRAU *CT L'ITALIA 

«italturist* 
ftz. 
Conowi 

a 

CON LE NUOVE MOTONAVI SOVlETtCHC OtLLA 

MORFLOT 
"ADJARIA" e "LITVA* 

DALL'ITALIA PER i*m*NC*U<XXlMMGIKC*n*<>*A BUlGAfttA IMS 
P A R T E N Z E D* V*nezla; a I/*. ?2/7, 2/», 1*/* Da Briadi i l : 23/S, l o / l , i « / i i i /? 

21/8. »5/t, 11/9, 15/9. 
Da Geaova: «/«, 28/«, (7/7, 19/7, 7/8. <</ 

28/1 10/8. 18/t. 2S/9. 
Da Napoli: 2S/S, 2«/«. l«/7. 20/7. 0/8 In 

J7/8 11/8. 17/9. 21/9 

mn MjflQiQi i m MTT«OH»« w ê̂ vmCTii JWOHKW K rtpiu 

c a p c i t w . c a p 

http://inq.ua
http://puntas.se
http://I3.se
http://4i.421.IM
http://11.SM.aM
http://11.t2t.7M
http://2S.3M.sM
http://S7.4M.Mf
http://1S.Mt.MI
http://13.7t7.SM

