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Lettera da Budapest 

Venticinque anni fa i nazisti deportarono 
cinqueeentomila ebrei ungheresi 

Parlano i collaborator! 
del <contabile della morte 

I sicari di Szalasi - Le responssabilita di Eichmann e dei fasci
st! - La testimonianza del barone Dieter von Wisliceny 

Letteratura 
I / * * * « Rttt WtJLtk p*tfcjti tt «MiUa»» 

La critica 
moderna 

Un'anpia sistemazione i\ Mtizit per in'iov 
forwaziont piu approfoMita: a a Writtk 

ambisce a descritere m pantf a«a canplett 
della critica letteraria eirepea 

BUDAPEST I t MARZO 1M4 — U prims stsffstts nsxitts eccupano i puntl tlrateglcl dalla dt ta 

BUDAPEST, settembre 
L'Unaheria ha ricordato in 

queati giomi 11 venticznquesi-
mo anniversario delle depor-
tasioni degli ebrei magiari nel 
campi di sterminio naansti: nel 
1M4 la comunita, iaraeiita era, 
di ofcre seicentomila persone 
quando i tedescui, aiutati dai 
lascisti, deportatrono oltre 500 
mil* ebrei, donne, bambini e 
veoohl che vivevano nelle dt
ta e net vluaggi. A Budapest 
xurono 1 sicari di SssJasi one 
ai oocuparono delle declma-
xioni. 

II ricorda di quei giorni e 
ancora vivo tra la popalazio-
ne: nan c'e strade di Buda
pest, non c'e casa, non 
c'e quartiere dove la furia na-
silaciste, non ai sia scate-
pata contro gli ebrei e non e 
un segreto che nella capitate 
magiara operava Eichmann. 

Lasciamo pariare uno dei di-
letti collaborator! del contabi-
le della morte, il barone Die
ter van Wisliceny (*) che di 
fronte all tribunal* interallea-
to di Norimberga e al tribu
nate del popolo cecoalovacco 
a Bratislava rivelo i orimini 
di Eichmann in Ungheria. 

«Nel marzo 1944 Eichmann 
organizzo il suo Kommando 
special* Ungheria al quale 
traatari quasi tutti i suoi re-
ferenti per l'estero, e in par
te a memtari del suo stato 
maggiore di Beriino (.-.). Fi-
gktoe le deportaaioni daUTJn-
gheria, neU'ottobre del 1M4, 
Il Kommando special* fu di-
•cioRo, ma Eichmann resto a 
Budapest lino al 24 dicem-
bre». 

Dieter von Wisliceny net suo 
ampio racconto ricorda poi 
numerosi fatti della vita pari-
vata del oriminale naaasta in 
Ungheria ed aggtunge che 
Eichmann < quando, nel 1944, 
si trovava nel casteilo di Der-
ckegyhaaa, temendo l'attaoco 
di un kommando anglo-ame-
rioano, leoe installare dei Ian-
ciabombe ned parco del ca-
atello ». 

II barone — finito poi sui-
la forca dopo che il tribuna
te di Norimberga lo aveva con-
segnato ai tribunal del popo
lo di Bratislava — prosegue 
ricordando che Eichmann — 
rioevuti gli ordini da Himmler 
UeU'aprile 1943 — spiegb che 
per soltutone defimttva dove-
va intendersi « distruzione bio-
logica della razza ebraica, ma 
che per il momenta gli ebrei 
an migaiori condizioni di salu
te sarebbero atati risparmiati 
• ImpiegaU nell'Industrie, per 
far fronts al programma de-
arli armamanti». 

« Nel giugno o luglio 1944 — 
prosegue von Wistioeny — pre-
muuai a Budapest a una riu-
nione tra Eichmann e Hoees, 
eomandante del campo di con-
oentramento di Auscwits, du
rante la quale easi parlarono 
soprattvtto deila percentuale 
di ebrei ungh*r*si in condi-
sioni flsiche tali da poter lavo-
rare. Sulla scorta degli esami 
dei trasporti fino ad un certo 
momento giunti ad Auschwitz, 
nonchd della riserva di ebrei 
da lul lapeslonaU nat cantri 
di raccoHa, Hoeas dlohiarb che 
sjoto U venti, al maasimo 11 
TsnUctpque par canto, di que-
ati ebrei ungneraei potevano 
•ssera U N U par 11 lavoro. (...) 
Tutti fU starminl di ebrei ve-
nirano effettuatt In campi ri-
aervaM. La aasioni di Au-
aonwHs e Majdenek addette 
• tale operarione erano indi-
oa»t coma campi di atermlnio 
A • U». 

Dieter von WWlioeny teatl-
mania poi un (atto che 11 nu-
maro degU ebrei ucclsi — ae-
oondo il pro#ramma di Eich-
• • O D nei Balcani — poteva 
eaaere coal ataddiviao: « MJOOO 
In Slovaoohia; aonOO In Ore-
• * ; tjOOO to Bsuamrja; fOOO in 
ORaWat • HMOO n OngbartB a. 

• a a v a v wWa^av*JB^B^p ^^^% • "^Pan^B^^p^B *a^^p^ 

Jo stermioio deajli ebrei ma-
giari. Gome e noto Hitler ed 
Horthy si accordarono, dopo 
l'entrata deU'esercito tedesco 
in Ungheria nel marzo 1944, 
per far si che le truppe re-
stassero fuori di Budapest. 
Ma — come ricorda von Wi
sliceny — « neU'accordo non si 
f ece menaione della Polizia di 
aicuxezza, per cui fu organiz-
aato aegretamente un gruppo 
apeciale di circa ottocento 

membri, oomandato dallo Stan-
dartanf uebrer, piu tardi Ober-
fuehrer, dottor Geschke. (...) ». 
Al gimppo specials furono poi 
aggiunti sessanta uomini del
le Waffen S3. 

« Gran parte degli esperti di 
sotuzione definitiva del probJe-
ma ebraico della IV A 4b furo
no uniti in un gruppo denomi-
nato Comando di azione ape
ciale Eichmann (...) tutte le 
operazdoni erano dirette per-
sonalmente da Eichmann ». 

L'entrata a Budapest di ta
le comando awenne il 19 mar
zo 1944; Eichmann giunse nel
la capitate 11 21. Iniziarono su-
bito le persecuzioni e le de-
portazioni. Raoconta von Wi
sliceny: «le azioni antiebrai-
che furono diacusse fin nei 
pdu piocoli particolari. L'inten-
to era queUo di iniziaxe al piu 
presto possibile la evacuazione 
degli ebrei. Verso la fine di 
marzo circa duecento ebrei 
piU m vista della vita econo-
mica e culturale d "Ungheria fu
rono preai come ostaggi su or* 
dine di Geschke. Dopodichrf, 
in conformita agli accord! hi-
ternazionali tra Endre ed Ei
chmann, gli ebrei furono con
centrate in determinate cdtta 
e borgate della zona russo-car-
patica e dei Sieben Buergen 
(Transilvania); l'operazione fu 
compiuta dalla gendarmeria 
ungherese, al comando del te-
nente coionnello Ferenzcy (...) 
Le condizioni create dalJ'am-
massarai dl centinaia di mi-
gliaia di persone entro i ri-
stretti recinti dei campi risul-
tarono Insopportabili. I dete-
nuti non potevano essare n6 
nutriti n6 curati. (...) 

«L'evacuazione degli ebrei 
dall 'Ungheria awenne in quat-
tro tempi, in primo luogo fu
rono evacuate le zone carpa-
tiche e la Transilvania (320.000 
persone). II secondo stadio 
comports l'evacuazione di 42 
mila ebrei presenti nell'Un-
gheria settentrionale e nei ter-
ritori ceduti alia Slovacchia; 
11 terzo atadio, 1'evacuazione 
del 46.000 raccolti nell'Unghe-
ria mexktionale compresa Sze
ged. II quarto stadio corrispo-
se alia evacuazione di 40.000 
ebrei daU"Ungheria occidenta-
le. (..) Nel novembre 1944, 
c*rr« aonnn ebrei furono eva 
cuati da Budapest in Austria. 
Un piccolo numero di loro fu 
awiato ai campi di concentra-
mento di Flossenbrueck e Sa-

chsenhausen. L'evacuaaione del 
trentamila ebbe luogo in con
dizioni terribill. Si trattava so-
prattutto di donne, piu qual-
che membro dei gruppi di 
ebrei ungheresi addetti ai ser-
vizi del lavoro, che furono ob-
biigati a percorrere a piedl 
circa 180 chUometri, sotto la 
ploggia e la neve, senza ciho, 
fino ai confini austriaci». Pin 
qui la tastimonlanaa di Die-
tar von Wisliceny, 

Oggi, ricordando ]« deporta-
siOfn, non c'e chi non veda 
le peaantt reeponsabUlta del 
oomplioi faacisti ungheresi. In 
un articolo del giomale del 
FOSU — U Nipttabadtdg — si 
rileva che se 1 maasaori erano 
voluti ed organizzati dai nazi
sti anohe le autorita fascists 
magiare si erano rese parte-
dpi degli eccidi. Miklos 
Horthy, govematore d "Unghe
ria, — sortve it giomale del 
POSU — poteva vantarsi di 
ever oostrtuito nel 1919, dopo 
* orotto dais RapubbUos del 
Consign, N primo sistsms fa-
sdsta dsi mondo. £ fu to quM 

pertodo che iniziarono le san-
guinose rappresaglie contro 
gli operai ed i contadini one 
avevano militato nelle file del-
l'Armata Rossa Ungherese. 
Grande e quindi la responsa-
bilita del regime di Horthy 
one per 25 anni ha portato 
avanti una propaganda antise-
mita che ha permesso ai te-
deschi, nel 1944, di trovars 
complicl e sicari tra i diver-
si strati della popolazkne. 

Delia Liberazione ad oggi 
grand! sono statj gh sforzl per 
distruggere 1 residui di antt-
semiUsmo. II problema reli-
gioso non viene minimamen-
te messo in discusslone e con 
1'awento del potere popolare 
gli ebrei hanno ottenuto ple
na liberta: le sinagoghe di-
atrutte dalla guerra sono sta

te rlcostruite; eadste una scuo-
la per rabbmi; ftinziona.no guv 
nasi e biblioteche ebraiche; 
viene pubbUcato un period!-
co per la comunita e si svol-
gono regolari manifestazionl 
religiose. 

Aver risolto, quindi, 11 pro
blema dell'antisemitismo in un 
paese dove la lotta agli ebrei 
era stata praticata per oltre 
25 anni e dove si e acatena-
ta nel 1944 la furia nazista 
pu6 essere considerato un 
successo senza precedent!. 

Carlo Benedetti 
(*) La dichiarazione di Die
ter von Wisliceny e stata pub-
blicata in Italia nel libro di 
Henri Ludwigg « lo sono Adolf 
Eichmann - La storia di un 
tedesco » edito da Sugar e da 
Longanesi. 

Beat Wellek e noto in Ita
lia per la Teoria della lettera
tura e metodologta deUo au
dio letterario scritta in colla-
borazione con Austin Warren-
Ma la sua opera piu ambi-
zioaa sembra questa Storia 
della critica moderna. Una 
vers • propria rassegna en-
cjclopedica della critica eu-
ropes (ed americana) dai Set-
tecento sd oggi. Del cinque 
voluml previsti anche per la 
edizione itaiiana, la Sodets 
Edttrice « n Mulinos di Bo-
logns ha gjs pubbUcato i pri-
mi qusttro, e con essi il di-
scorso di Wellek giunge stno 
sile soglie del Novecento 

L'opera risponde ad una 
esigenza tipica di certa cul-
tura aocademica americana 
(Wellek. nato a Vienna nel 
1903, dopo aver studlato a Pra-
ga e a Oxford, insegna alia 
Yale University), quella di una 
ordinata • generals (e per 
quanto possibile rapida) si
stemazione di notizie che pos-
sano dare un'informazione 
pressoche completa di un fe-
nomeno culturale. Un'informa
zione che, owiamente, non 
pub pretendere, e spesso non 
pretends, di presentarsi come 
proposta di lavoro scientifico 
ma solo come stimolo a ri-
cercbe piii approfondite e si-
stematiche. Questo non sem
bra. pero, il caso dell'opera di 
Wellek che ambisce a desert-
vere completamente il • pano
rama della critica letteraria 
europeaa degli ultlmi due se-
coli e insieme, di compiere in-
tsrventi e soelte che implicano 
spesso una sua presa di po-
sizione e, conseguentemente, 
spostano 11 discorso dai pia
no della mformazione a quel-
lo della discussione e del di-
battito. 

Questa confusione di proce-
dimento — che ora spinge lo 
autore a sortite nel campo del-
I'estetlca ora a ripiegamenti 
in queUo della storia lettera
ria — e teorizzata come esi
genza del suo «prospettlvi-
gmo», un metodo doe che 
vorrebbe studiare l'opera lette
raria da tutti 1 lati possibill 
ma lntanto, in Wellek, mostra 
di prediligere ora alcunl ora 
altri aspetti, a seconda cioe 
dei rilievi che da essi si pos-
sono arguire per un discorso 
che non sempre il critico 6 di-
sposto a verificare sui fatti 
quanto piuttosto a sovrappor-
re ad essi. E ci6 senza che 

Dalla Francia 
Ua gruppo di letters insdifle della madre del poeta 

L'autoritaria 
Madame Rimbaud 
La pubbliCBzlone di un 

gruppo di lettere, in parte ine-
dite. della madre di Rimbaud 
presents piu di un occasiona-
le motivo di interesse (Suzan
ne Briet, Madame Rimbaud, 
essai de biographic auivi de 
la correspondence de Vitalie 
Rimbaud-Cuif, dont tretie let-
tres medites Minard jdit. Pa
ris, 1968, pp. 133). lntanto la 
Briet fa precedere questa bre
ve raccolta da un primo ab-
bozzo di biografia della ma
dre del poeta francese dove 
e gia possibile scorgere 1 prin
cipal! motivi di una certa in-
comprensione alle sue aspira-
zioni che Rimbaud incontrb 
nei familiar! e quindi, si vie
ne ulteriormente precisando 11 
significato delle frequenti «fu-
ghe » del poeta, ancora adole-
scente, dalla famiglla e da 
Charlevllle. 

Quests letters mettono in 
luce una flgura di donna du
ra, possesaiva ma, anche, a suo 
modo, amorevole e generosa, 
specie verso Arthur, il suo 
«prediletto». Figlia di pro-
prietari terrier!, Vitalie Culf 
apoab un capitano oi tante-
ria ed ebbe quattro flgli. Se
condo una confessions della 
figlia Isabella, che ne sottc li
nes la durezza del caratters, 
essa « non avrebbe mai dovu-
to avere figli». (E not non 
avremmo avuto Rimbaud!) Ma 
si chiede la Briet — che don
na era: « Angelo guardlano o 
dragone? O tutti e due insie
me? ». Di fede cattolica, for-
matasi su una Bibbia gianse-
nista, il «lavoro, il denaro, la 
religione, costitulvano rossatu-
ra della sua personaUta r. una 
scsia di valorl one era sua 
base della sua condotta. lud 
« valorl» per quests donna, 
chiusa in un suo puritaneai-
mo contadlno per nulla indul 
gent* di fronte ai tfari aspet
ti dells vita, aasumevano gran
ds importsnss. E Madame 
Rimbaud, conaklerava come 
una missions ricordare agli al
tri quel suoi personali oonvin-
cimsntl (paUimonio in fondo 
dalla comunita in cui viveva) 
che svevano disgustato U gio-
vanisaimo Rimbaud. 

II suo morsUsmo, alqusnto 
groaaolano se vogUsmo, non at 
fodlltavs s oomprsndsrs Is ra-
gioni dsfU altrt. Infatti, il gio-
v«as Rimbaud si aoasms, ban 

presto, dopo aver invano cer-
cato una risposta alia sua sete 
di glustizia, di non poter con-
tare sulla comprensione di 
sua madre. II padre, poi, com
piuta la carriers nuUtare, si 
ritirava a Digione abbando-
nandola assieme ai figli 

Questa madre Intransigents 
che non rlusclva a capire le 
segrete angosce del figlio Ar
thur private della sua liberta 
in collegio, sorveglia la corri-
spondenza dei figli, diventa 
quasi la guardlana dei loro 
pensieri e arriva ad inviare 
una lettera di critica ad un 
giovane insegnante. reo dl ave
re regalato ad Arthur / Mise-
rabili di Hugo, romanziere 
di dubbia reputazione fra i 
benpensanti. Da qui, 11 susse-
guirsi delle prims cfughes 

Arthur Rimbaud 

dl Rimbaud ds un smbienta 
che non gli offre alcuna ri
sposta al suoi pressanU inter-
rogativl. E 11 poeta, anche se 
al ritorno a caaa. dovra ae-
oettare dl restaxs per due gior
ni s psne aecco, decide dl per
correre la aua strada. Si legs 
damicizia con Paul Demeny 
al quale confida 1 suoi pla
nt dl rinnovamento letterario 
« si traacura, si isscla creace-
re 1 capelU par tnfischiarse-
ne di sua madrs s della buo-
na genu dl Charlevills». 

E Is madrs one fa? Pa vela
rs la sua eutoritfc, e fin tan-
to one Rimbaud lavora in Afri
ca, col denaro che 11 posts Is 
invia ttt oompra dsils terre. 
(In qussto psriodo, come s no
to, a oauss del suo oommsr-
oio dl petH s ostts, Rimbaud. 
si unlsos spssso alls oarorsns 

Istrattsdsi 

negri. Sulla diiffusione di que
st! particolari episodi della vi
ta del poeta ad Aden e nata 
la incontrollata accusa di 
schiavismo che e pesata per 
molti anni su Rimbaud, con-
seguenza di un tendenzioso la
voro biografico di Enid Star-
Ide. Tale accusa, inconsisten-
te sin dall'mizio e che ha coin-
volto vari studios!, e misera-
mente caduta dopo la cono-
scenza della Correspondence 
del poeta, pubbiicata dall'edi-
tore Gallimard e a cura di 
Jean Voellmy). 

Ogni iniziativa del figlio, co-
si poco attento della propria 
reputazione, trova in lei una 
povera consigllera, pronta a ri-
petere, sino alia noia, le so-
lite norme di vita, in cui il 
cdoverev e bene insostltuibi-
le, premessa di ogni compor-
tamento present* e futuro. Fu 
una donna poco « coltlvata > 
ma si preoccupb sempre di fa
re del piu Intelligent* del suoi 
figli un « signore ». La lettera
tura, che profondamente de-
testava era per lei soltanto 
un mezzo con cui Arthur 
avrebbe ottenuto dei vantaggl 
nella sua asceea sooiale. Per 
questo, come osserva la Briet 
mancava d'apertura dl splrito 
ed « era rimasta alle due verl-
ta di Balzac, la Religione s 
la Monarchist. 

Nata sotto la Restaurazione 
era rimasta monarchice 4 fre-

2uenti furono 1 suoi attacchi 
Lla Repubblica — come ci te-

stimoniano quests lettere, co
me plena di rimpianti fu la 
sua solidarieta al noblli e al 
olero sspropriatl dsUs loro 
terre. Amava la terra, 11 « be
ne » per eccellenss, s sffron-
tava ogni difficolta cercsndo 
ispiracione neUMnico imperatl-
vo da lei conoscluto: queUo 
del « oovere » da compiere co
me regots costants dl vi
ta.«La vera falicita — scrlve-
va in una lettera — consist* 
nell'adempimento de) propri 
doveri, spiacevoU che sianos. 

E, a questx) punto, il mora-
llsmo oristiano oedeva 11 pas-
so si idovere» dl una man-
talita oonssrvatrics. Coal vis-
se la sua «trists vttas la ma
dre dl quel c sens* cuove a di 
Rimbaud. 

Nino Rofiwo 

egli sospetti U ruoto che in 
questo suo procedimento gli 
giuoca la sua ideologia. Che, 
comunque, e esphcita almeno 
quando egh dichiara, per e-
sempio. che «i problemi dells 
critica sono eterni, nel senso 
che furono posti agli albori 
della storia paraUelaroents al 
sorgere dells arti» o che la 
• critica non affonda del tut-
to nella storia» (• essa hs 
piuttosto la propria storia, re-
lativamente indipendente dai 
suoi rapporti con altri aspetti 
della ricerca umsna >) o quan
do si sforza di ctuarire 
11 suo € concetto fssenTislmsn-
te controverso > dells critics 

Dove e evident* cbe 1'eter-
nita della.« controversla » e un 
riflesso dell'eternitadel proces-
so dialettico (contraddittorio) 
della storia di sscendenza ro-
mantico • hegeliana: un pro-
oesso, cioe, deUo spinto su se 
stesso. in cui la contraddizione 
non sorge dai «fatti» della 
storia ma e operazione purs-
ment* intellettuaJe e mistifica-
toria dell'« idea > cbe si rttor-
ce su se stessa. Difattl, per 
Wellek «la controversia non 
si pub ridurre ad un riflesso 
delle condizioni soeisJl, politt-
che, filosofiche e persino sto-
rico - letterarie di un'epocs ». 
Dopo dl che. si potrebbe, tra 
l'altro, chledergli come msi Is 
critica romantics per esem-
pio, sorga proprio nell'ambito 
deU'idealismo hegeliano e co
me mai quella natunuistica 
si verifichi solo in seguito al 
trionfo del positivismo o co
me quella simbolista rispec-
chi la sensibilita decadent*. 

Da queste considerazloni, si 
pub capire in quale direzio-
ne si muovano le preferenze 
di Wellek e in quale altra le 
sue antipatie, e come egli de-
scriva per accettare o condan-
nare. In genere, nella seconda 
meta dell'Ottocento egli vede 
come «un declino e persino 
un'aberrazione nella storia del
la critica ». Specie se conside
rs quel periodo alia lues della 
sua prospettiva estetica. 

Dalla prospettiva della sto
ria letteraria. invece. egli ve
de neirOttocento come « un la-
boratorio di critica con un im-
menso, continuo dibattito ». Un 
dibattito, tuttavia, che non va
le per le nuove proposts cri-
tiche elaborate, ma solo per-
che ha preservato «ressenza 
della grande tradizione e la 
trasmlse a noi». Coal, «Tal-
ne e Baudelaire in Francis, 
De Sanctis in Italia, Nietzsche 
e Dilthey in Germanla, H. Ja
mes negli Stati Uniti» non sa
rebbero important! per gli esi-
tl della loro ricerca critica ma 
solo in quanto con la loro atti-
vita «prepararono il terreno 
alia rigenerazione awenuta nel 
Novecento con Croce, Valery, 
T.S. Eliot e parecchi altri a. 
Perche convinzione dl Wellek 
e che « nel Novecento e stato 
ristabilito qualcosa che nello 
Ottocento era crollato: 11 sen
so dell'unita di forms s con-
tenuto, la comprensione della 
natura dell'arte». E tutta la 
ricostruzione che egli traccia 
della critica europea delltH-
tocento e fatta proprio in 
conformita a questa sua con
vinzione: con la intensions, 
cioe, di reperire le ragioni 
del presente nel passato e con 
la conseguente riduzione di 
questo alle sole dimension! che 
possano costitmre un sup-
porto alle estetiche del Nove
cento. 

II lettore ltaliano pub veri
ficare questa riduzione di co-
modo nelle paglne dedicate al
ia nostra critica: a parte 11 
fatto che, specie per il periodo 
di • transizione a (1830-1850), 
la ricostruzione sembra esse
re sempre di seconds mano 
11 metodo seguito da Wellek 
6 queUo dl conslderars ogni 
contrlbuto critico in funzione 
delle ricerche successive. Co> 
sl, per l'intero periodo egli di
ce che « e important* perche 
preparo il terreno a De Sane* 
tis », e lo stesso fa per i sin-
goli critici (ad es., «lo sche

ma globertiano della storia del
la letteratura itaiiana... nelle li
nes essenziali anticipa queUo 
del Ds Sanctis*; Tommasso. 

nel commento alia Divlna Corn-
media «per 11 metodo antici
pa Ds Sanctis* e 11 suo car-
teggio con ninn Capponi s e in-
teressante perche sembra antl-
cipare le idee di Poe e persi
no di Valery »). 

Ma forse il punto in cui 11 
suo metodo rasenta un estre-
mo semplicismo e quelle in 
cui presents gli scritti lettera-
ri di Marx e di Engels, da lul 
liquidati con sommarJ gludl-
si che potrebbero sembrars uv 
genui ae non fossero determi-
nati da una specie dl idloain-
crasia ideologies. Basti pensa-
r* a certa banall battute con 
cui egli comments Is eonside-
rszloni scientifiche di Man 
(gli uomini non pth alienetl 
della preconiszata sodets co-
munista. egli suggerisoe, pa
re dovrebbero essere «simill 
s Churchill s Eisenhower •) o 
sneors sd affermazkjni corns 
quests: «Lo storictamo estrs-
mo crolla con Marx s Engels 
perche essi vogliono ancorars 
1 loro sognl a qualcosa dl 
psrmsnente e di universale, 
una future eta dell'oro, una 
utopis •: dove e svldsnts che 
sgllnon fa slcuno sforso nap-
purs par tantars di espim la 
concssions msrxtsta della sto
ria, 

Armando U Torro 

Rai-Tv 

Controcanale 
I MISTERI DEL BflSTERO 

— Diffcile dtre come si sia 
diviso U pubblicQ tra la pun-
t&ta di Gemmus • la finale di 
Giodii senza frontiere: diffi
cile anche dire chi, nella tcel-
ta, abbia guadagnato e chi 
ci abbia rimesso. 

La costante aUernatwa dei 
tervin giornalistici ci aveva 
indotto, neUe scorse settima-
**. a guardare Geminus dt 
Luciawo Emmer solo di sjug-
gita: ne avevamo tratto I'm-
preukme che 9 teteromamzo 
fatse piuttosto caotieo. Ma 
non volevamo pronunciarci 
sulia base di qualche seqven-
za colta qua e Id. Molte vol
te, tuttavia. ci avevano fatto 
pensare che la nostra impres-
skme non fosse del tutto de-
stituita di fondamento: e la 
quarta pmntata, che abbiamo 
vista per intero. ha confer-
mato quelle voei. II mistero, 
certo, e una delle componenti 
fondamentali del tgiaUo*: ma 
quando U mistero deriva sem-
plicemente dalla assoluta iHo-
oicUa della vicenda e daU'af-
fafteUamento di elementi di-
versi, aUora si tratta piutto
sto del coos. E questo ci pare 
proprio U caso di Geminus: 
qui siamo dmanzi ai misteri 
del mistero, si pud dire. 

Accumulando stranezze su 
stranexze. combtnondo tra dt 
loro eventi incomprensibili. 
situando u* tutto in un ambien-
te oscuro (oscuro soprattutto 
per mancanza di luce, come il 
sottosuolo di Roma) gli see-
neggiatori Francesco Milizia 
e Enrico Roda e U regista 
Luciano Emmer hanno credu-

to, evidentemente, di affasci-
nare ed emozionare il pubbti-
co. Uno dei personaggi, in 
questa quarta puntata. enela-
mava, infatti, ad un certo 
punto: < Ccme e emozionan-
te! >. Gia: ma I'emozione, in 
quel momento, era tutta sua: 
noi, froncamente. ci annoia-
vamo. Pensate alio lunga 
passeggiata del commissario e 
della direttrice del museo nei 
corridoi sotterranei: avrebbe 
dovuto essere un momento di 
alta suspense, e, invece, ci 
lasciava del tutto indifferenti. 
II fatto e che un mistero pud 
affascinare solo se riesce a 
suscitare is not as forte de-
siderio di svelarlo: se. invece, 
la soluzione ci e indiffertne. 
e U disastro. 

Si aggiunga che. a compii-
care ancora le cose. gU autori 
hanno adottato la tecnica del
le vicende parallele e delle 
sequenze mcrociate: con tl ri-
sulfate di rendere una storia 
gia cosi macchinosa anche an-
simante e frommentaria. Cer-
te ingenuitd, imperdonabUi in 
un *giaUo» (si pensi al par-
ticolare deUa statua rmvenu-
ta dai commissario a due pas-
si dall'uscita della galleria e 
ricercata, invece. dagti agen-
ti esottamente daUa parte op-
posta), e la recitazione trop-
po esagitata Q dUettantesca di 
alcuni tra gli attori (e, in spe
cie, delle attrici) ci sembra 
completino la totale gratuita 
d% questa storia televisiva che 
non si decide ad arrivare alia 
fine. 

g- «• 

Programmi 

Televisione 1 
f j t INAUGURAZIOME DELLA MOSTRA RADIO-TV 

TelecrMiacs dlretta dl Ello Spsrane 

11,1$ LA TV DEI RAGAZZI 
* ) Damsojuiz; b) Perch* II corvo e nere 

1 M I TELEGIORHALE SPOUT, CranaclM itaiiana 

M ^ t TELEGIORHALE 

ZIM AIUTO E' VACANZAI 
Anche sjsesto spettacelo, ftnalmente, • glunto alls sua ulti
ma Bsntats. Oapite di QjiMsts sers * AcUme. 

22,15 UN VOLTO, UNA STORIA 
Gil Intsrvlststl di sta«*r« dovrebbero osMro: Pabllto Calve, 
Y*% bambino pradlai* spagnolo, interprets dl c Marcellino, 
psne * vine»; il srUno camersmen itallano; II chlrurgo 
" — « • — i — a — i - i 
¥ V O W * W PS^W V^SS^kSpn 

UM TELEGIORHALE 

Televisione 2* 
t\M TELEGIORHALE 
21,15 IL MAESTRO 

Teledramms. Sogoetto * sceneaaiahira di Zdlslsv Skowran-
iky. Regis dl Jorzy Antczak. QuoiHopors polsccs, che fa 
part* della rassegns dedicate si Premio Italia, • di nebll* 
impegn* * di fsttura pregevole, anche se pluttesto tradlzle-
nale nella temstics e nails H I * trattwlone. Narr* Is storia 
dl un veccblo attoro che, trovandoei tra un gruppo di estsggl 
prosl dai nazisti dopo un'azlon* partigiana In Polonia, rissca 
•Hreverte il monologo del Macbeth a lancisre un alls d*«-
cusa centre I tedeschl invssori. La vicenda e vlsts attra-
vorto I ricordl di un giovan* attore cho si trovava anche 
lul tra gli ostaggi • che, venfsnnl dopo. si trova a dover 
Interpreter* lo stesso monologo del < Macbeth». L'autore, 
quindi, affronts II problems dei rspporti trs II testre • Is 
vits 

XUS ASSEGHAZIONE PEL PREMIO CAMPIELL0 
Telecronsca ds Venszls di Luciano Luis! 

VI SEGNALIAMO: t II ponwriggb del signor Andesmas (Radio, 
9*, or* 22,31) — Radlodramma di Marguerite Dura*. Rogis 
dl Glan Domenlco Glagni. Intorpreti: Sergio Tofano, Raltnd* 
Gellie e Gabriells Giecobb*. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* 7, I , 
10, 12, 13. 15, 17, 20, 23; * M*t-
tutino muticele; 7,10 Musks 
stop; 7,47 Pari e dUpari; 1,30 
Le csnzonl del mottlno; 9 L'ar-
te psichedelice; ».0* Mutica * 
immagini; 9^0 Colonna muiice-
le; 10^5 Mllano: XXXIV Mo-
sirs Hexlonole Radio * TV; 
10,35 Le ore della mutica; 11,15 
Dove andere; 12,0$ Contrappun-
to; 12^1' Si o ne; 12,3* Letter* 
aperte; 12.42 Punto e virgola; 
12,53 Glorno per glorno; 13,15 
Ponte rodi«; 14 Tetmissionl re-
gien*ll; 14,40 L* centoni del 
XVII Festival di Nspoli; 15,45 
Schermo mutlcale; 14 Program
me per i ragszzi: c II girana-
strl»; UM Incontrl con Is 
sclenze; UA* Un certo rltmo; 
17,10 Piccolo tratteto degli sni-
msli In musics; 17,45 Sergio 
Mendet • Brssll '44; 10 Gran 
verlota; 10^0 Le sort* in Italia 
• ell'ettero; 10,30 Luna-psrk; 
20,15 ii giratkatcha*; 21 Grand! 
succeul Hallanl per orchestra; 
22 Lettere di FJedor Dostoiev
sky; 22,15 Dlcono dl lul; 2240 
Compositor! Itallanl contomp*-
renei. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 445, 

740. 0,30. 9,30, 1040, 1140, 12.15, 
1340, 1440, 1543, 1*40, 1743. 
1040. 1940, 22, 24; 4 Prim* di 
ceminciere; 7,43 lillsrdlno s 
tempo dl mutica; 0,13 OVuon 
vlegglo- 0,10 Perl a dltparl; 
040 Vetrlns dl e Un disco per 
restate*; 045 Come • perch*; 
9,15 Romantic*; 940 Chlemato 
Roma 3131; 10/40 B*rH> quettro; 
114S CMamat* Rem* 3131; 13 
L'aw*ntura; 1345 Ornelle per 
vol; 14 Juke-box; 1445 Angolo 
musical*; 15 Relax a 45 girl; 
15,15 II personaggi* del pome-
rlggio: CaHrins Caselll; 15,10 
Dir*rtor* Plorro Dorvasx; 1544 
Tr* mlmtti per to; 14 II gi*c* 
del 5 cantonl; 1445 Serie m* 
sen trass*; 17 RoUerltne per I 
navlgantl; 17,10 P*m*rldl*n»; 
1740 KsiMJIsrs alslls; 1145 A-
perlthr* In musk*; 3041 *ul 
nestrl m*rcaH; 10 Plan* ssr; 
1943 SI* n*; 1940 Punt* • vlr-

V * r l | axOfiT* • ^ I C » V * B I •*»• wOV HW* 

s4*g*to; 3040 V*cl s cestsst*; 
I I 11*11* ch* levora; 21,10 J a n 

concerto; 2145 Bollettino per I 
navlgantl; 22,10 Venezia: Isola 
San Giorgio c Pramio Lettorario 
Campi*llo»; 2240 Chlar* fon-
tana; 23 Cronache del Mezzo-
glorno; 23,10 Le nuove canzoni 
dai concorsi par clnvito-ENALa; 
23,40 Dal V Canal* dells P||o-
dlffusione: Muska loggers. 

TERZO 
10 Concerto dl aperture; 11,15 

Muskhe di balletto; 12,10 Unl-
vertltA ftadiofonica Intemazlo-
nalo; 1240 Piccolo mondo mu
sical*; 13 Intermezzo; 13,45 Con
certo del planitta Wladlmlr Ho
rowitz; 1440 Euridko; 14 Mu
tica da camera; 17 Lo opinion! 
degli altri; 17.10 La tcomparss 
di Alslahk; 1740 L. Rocca, S. 
Fuga; 10 Notlzl* d*l T tno; 
10,15 Musk* loggers; 1045 L* 
grande plate*; 19,15 Concarto 
dl ogni sera; 2045 Musk* * 
poetla; 20,45 Concerto slnfonl-
co; 22 II Glornal* d*| Torso; 
22.30 II pomerlggi* d*| signer 
Andatmat; 2345 Rtvkta delle 
rlvltte. 

ASCA ASSICURAZIONI 
csnvsnslsnsts srgsntnsrle-
nl dsmocrstlch* con tsrrff* 
RC Auto *cc*zienall CERCA 
PROOUTTORI Roma Prs-
vtscls. Tslsfsasrs era 
els Ml .105 • oso.m. 

• • • i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i a i i i i i i i i n i 

A V V I S I SANVTARI 

ENDOCRINE 
Studl* * GebliMtto Moalc* Mr h) 
Slaonoel • cure dalla • tola • dhitun-
tlonl • *abol*o* otoMOII *i uture 
narvoaa, ptkhlca, andocrliw (nou-
rettenle, detltltnii miui l l ) . Conatu-
testoal e cur* reoMe m wlrwaaaloll. 

RmcconU on epfoo-
dio del *42 e avanxa 
UHR richie«U: 
il PO presli pin 
Rttenzione ai pro
blemi delle FF.AA. 

Egregto dtrettore. no letto 
eon ritardo la seconda punta
ta dell* «Lettere dei mHita-
ri» dt cui ett'tmckinta del-
ITJniut enUka parHcolarmen-
te cdpUo il fatto, gntvisn-
mo, di quel toldato mono 
per probabtie mentneite. Cid 
mi ha ricordato an fatto ana-
logo accaduto nel lontano 
1942. 

Sumo a Ravenna, net IM2 
appunto, sella easerma Qort-
zta che funge da deposito del 
if reggimento fanteria. in 
quel periodo arrivarono 500-
600 reclute della ctasse 1922. 
quasi tutti laxiali. II coman-
dante del deposito era il co-
lonneUo Cipriani. Ogni maili-
na, appena entrava in easer
ma, la prima vistta la faceva 
aU'mfermeria che si trovava 
a destra dell'entrata. Le e qua
nta * di questo cotoimeUo era-
no sconosciute a quei ragazti 
del 1922 per csi ogni mattina 
20-30 di questi erano a * mar-
care vistta B. It colonneUo si 
awiclnava e incominctava la 
sequela di improperi, mvet-
ttve e certe volte vere e pro-
prie aoaressiont contro ti la-
vativi • che marcavano vistta. 
Tra questi. un ragtuza dl Ro
ma, evidentemente gia soffe-
rente, non riusci mai a tarsi 
visitare datt'ufficiale medico. 
Una mattina fu trovato morto 
in branda. Ci fu un'tnehie-
sta (si disse) e I'ufficiale me
dico, U tenente Spada, fu 
trasferito (si disse in Russia). 
Ma il colonneUo restd al suo 
posto. 

Non parlo di altri fatU. me-
no grant, ma non per questo 
meno indicattvi di una men-
talita da negrieri. Basta ag-
gnmgere che il tenente Centis, 
comandante la compagnia de
posito, prese a scudisciate m 
faccia un soldato, richiamato, 
perche, dopo aver fatto U suo 
dovere quale piantone alia ca-
merata, ttava sulla sua bran-
da seduto a scrtoere alia fa-
miglia. 

Come vede, caro direttore, 
la storia si ripete. Anche se 
i fatti non accadono nelle me-
desime condizioni. Ma quan-
U eenerali, colonnelli e uffi-
ciali tipo Cipriani o Centis 
ci sono oggi nelle forze or-
mate della Repubblica? 

Credo che il problema del
le forze annate sia molto se-
rio e U parttto dovrebbe de
dicate adesso molta piu atten-
stone. Cioe, non bastano le 
sole tnchieste gtornalistiche. 
anche se lodevolL Ct vuole 
qualcosa di permanente tenen-
do eonto che U nodo da scio-
gliere e motto grosso. 

Grazie per I'ospUalita e cor-
diali talutt 

VTTTORIO DE TDGLTJC 
(Bsri) 

Che cosa eignifica 
«lnddismo » ? 

Cars Units, nel recent* di-
batttto sull'tmpresa deWApol
lo 11 e ricorso con frequensa 
U termine eluddlstnos. 

Per molti dei nostri lettort 
la parola in question* e nvo-
va. Basti pensare che delle 
quattro endclopedie da me 
consultate, la sola *Nuovtstt-
mas del Calendsrio del po
polo ne da spiegazione. Riten-
go quindi utile che il giomale 
cerchi di sptegare ai suoi let-
tori U significato della parola 
wluddismos, anche per una 
maggiore comprensione per 
tutti dell'tnteressantc dibatti
to svoltosi sul giomale. 

Cordiali talutt . 
A. BELLETTATI 

(Milenoi 

DoM. WET1K) MONACO 
f*\ SB. 4 

Termini) • Otsrl* frit a 
jS-IOl toUMi * - { • . teL 4T.11.lt 
(Nes al mess leswei. saUe *av) 

OALI ATTttA tffPAAATt 
I f f l t as) af>11<M 

Net primo qtHndtonnio del XIX 
eecolo. ID aozulto alia iatroduatona 
•ananiUsHiU dl tela! a vaporo oat 
dlttntu BMOIlatturieri inflaal, a al 
coneeguenta Tertiginoto aumento 
della dlaoccupaatone, oaploaa una 
vera a propria rtvolta operaia ooti-
tro le macchuie. Ne furono UITO-
•titl, ooo una aerie dl adoni orsa-
nlnaU par la distrusiaoe In mt*-
«a del telal aoprattutto 11 Derby-
ahlre, U Lefcettanhlxe, 11 Lanca-
anlra a 11 Yorkshire. Coma * no
lo, la repraaalone del govern! ingle-
si fu tang»liwaa. 

II tannine « luddiamo » rtatjgna 
quaato mowtwmto, oh* ebbe, oat 
resto. preoedentl tlgDlflcatlTl a par-
tiro dagU trUuppi tecnologki sel
la produtloDe rlaalonti al tarda 
aticento a alia meta del aetteoonto. 

Parch* «luddtsmo *T Qui non ad-
stono risposta fllologicamanu ae-
oertabUi. Alia testa del mortonento 
aarabba atato ua i Gaoer&l Uidd », 
con ritarltnento, aoatongono alcunl. 
a un Nad Ludd. optraJo, cho, nal 
177», ambb* dlatrutto un teJato s 
vapors a cbe aarabba divsnuto par-
tanto un antortgnann 4*1 mo*ttoan-
to organltaato avUuppatoai pi* 
tardl. 

Ma la question* daUa patandts 
fllologlca * esoondaris tiapatto a 
quelle poUtioa. rj tannine c ludaa-
amo », InfatU. 4 ranuto astnmando. 
oel dibattito tetciso al mortsiacta 
oparalo, a tlgntnoto dl una van 
a propria stdeolcsla* antnscnolo-
ilea. In quaato senso, eaao esse* 
quando, con ut afferaaalooa ga-
DaraUaaata del modo dl produaloao 
capitaUstlco at daomntna una dlva-
ricaalone (o una cattlra meecolan-
M ) ( n i modsmltk » e • raatona-
Uta«. fra •ecaenaai e <sooletai, 
fra maaao tnatarwla Al arodtuaona 
a Jormm socials Ai f/rattaaatnlo dl 
questo maaao o. at ai vaola, tra 
maochma a uao oiptullatlco dalla 
marrttfna. come dloa Man. 

Una erttta* al modo dl pioduale-
na rapitailatfcio ttm open una sv 
varaiona dalle raspoaaabulta etorl-
cbe (a un indeWto aeamblo dagll 
obtettM) a at appuoU contro la 
nfione e la actanaa tn quanto tall. 
pu6 onto eaaara definite • luddl-
sta t. Va ancbe oetto par* one ra-
otOM a aramae poteono coma ogni 
altra fecolt* o attfvtta umaaa eaaa
ra attratte sal proeeeio dl falo-
rlaaailnili da) capitals a divanlra 
tnodt 4t ttMemm Al quaau forma 
aodalo. m quaato aanao 1'aso co 
pttafeMoo daUa acianee puo oom-

i* irlwii U aola ga-
4 
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