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Lettera da Budapest 

Un importante articolo di Gyorgy Lukacs su «Uj Iras» 

Tentativi e forme di lotta 
dell' organizzazione 

antifascista in Ungheria 
U figure di Mihiry Karolyi • i sondaggr pojr la creazion* di vn partito legale dei conta-
dini - Parch* il piano non fu attuato - L'ostinata • appassionata opposiziono di tela Kun 

BUDAPEST, tettembre. 
La ftgura di Mihaly Karo

lyi — presidente della Re-
pubblica aorta in Ungheria 
nel 1918 e passata alia sto-
ria eon il nome di rivolu-
ZJOM dalle rote d'autunno 
— viene rievocata da Gyor
gy Lukacs nell'ultimo nu-
mero della rivista culturale 
• Uj Iras > (Nuova scrittu-
ra). 

«Ho eonosciuto Mihaly 
Karolyi — strive Lukacs — 
solo nelTemigrazione perche 
al tempo delle sue prime 
apparizioni politiche non mi 
trovano spesso a Budapest. 
II suo atteggiamento, du
rante In guerra, non mi in-
tereaaava troppo. Ero con
tra la guerra, e la vittoria 
degli unpen centrali, ma 
avevo d'altra parte pochis-
aima fiducia che la vittoria 
delllntesa potesse portarci 
ad un notevole rinnova-
mento, Solo nell* inverno 
1918-1919 cominciai a pre-
atare maggiore attenzione 
alia sua attivita. E' vero 
che da comunista presi po-
aizione contraria a tutto il 
governo di ottobre, ma era 
poi impossibile non accor-
gersi che nel governo solo 
Mihaly Karolyi rappresen-
tava, in modo decisivo e 
con convinzione, le idee ri-
voluzionarie insite nella tra
ct ormarione democratica bor-
gheae di ottobre. Karolyi 
non aveva riguardo per 
quello che avrebbero detto 
le vecchie classi dirigenti 
to merito alle eventuall mi-
sure di riforma. Sia Jaszi 
che la cosiddetta sinistra 
socialdemocratica erano sem-
pre preoccupati per la rot
tura o Teventuale indeboli-
mento di tali rapporti. Mi
haly Karolyi, no. Fu que-
sto a renderlo, in Quei tem
pi, ai miei occhi, un av-
versario stimato>. 

Lukacs ricorda poi il pri-
mo incontro personale che 
ebbe luogo a Vienna verso 
la meta degli anni venti. 
Mentre i comunisti unghe-
reai tentavano di riorga-

nizzarsi nell'emigrazione e 
nella clandestinita; allora 
per i socialdemocratici e i 
loro sindacati e per altre 
formaziotii fu possibile in
vece di valersi di forme le-
gali per la loro attivita. 
«Non ho in mente ora la 
data precisa — egli nota — 
ma erano i tempi in cui la 
frazione Landler preparava 
la costituzione del Partito 
operaio socialist* unghere-
se, quando 1' unificazione 
delle due frazioni era gia, 
secondo il desiderio del Co
mintern, per lo meno in 
corso di attuazione. Fu in 
quel periodo che Jend Lan
dler mi chiese di assicura-
re un alloggio in casa mia 
a Mihaly Karolyi in modo 
che nessuno, a Vienna, ol-
tre a noi, aapesse del fat-
to. La questione che doveva 
essere discussa mi aveva 
subito entusiasmato. Fra 
Landler e Karolyi erano ini
tiate infatti alcune trattati-
ve preliminari, di sondag-
gio (non so se per corri-
spondenza o a voce) circa 
la creazione in Ungheria di 
un partito legale dei con-
tadini con alia testa Mihaly 
Karolyi. Al centro del pro-
gramma del partito sarebbe 
stata la spartizione delle 
terre, ma il programma 
avrebbe tenuto conto anche 
di tutte quelle riforme ra-
dicali soatanziali nel qua-
dro e in preparazione di 
una futura democrazia bor-
ghese. Capo ufflciale ed ef-
fettivo del partito sarebbe 
stato Mihaly Karolyi che 
avrebbe anche proweduto 
al coordinaroento della po-
litica del nuovo partito con 
la linea del Partito comu
nista ungherese >. 

Karolyi — prosegue Lu
kacs — giunse a Vienna e 
fu sistemato nell'apparta-
mento fuori citta. Furono 
sufficient! alcune conversa
zioni per concordare su tut
te le question! di sostanza. 

«II piano, purtroppo — 
nota Lukacs — non e mai 
stato attuato. E' fallito per 

Un libro un film 

II bambino «007 
Ancora si aggira per I no-

atri cinema il fantasma del-
l'autore di 007. Ma sotto men-
tite spoglie. City City Bang 
Bang * un film tratto da un 
romanco per ragazzi di Ian 
Fleming. A prima vista pu6 
aembrare strano che un auto. 
ra di storie basate sul seaso, 
la vioianaa e un'apparente as-
•ansa di punti di riferimento 
« morali » o «ideali», si met-
ta a aorivar per l'infanzia. Ma 
poi ci al renda conto one a 
•bbastansa logico che l'autore 
di James Bond abbia aoritto 
storio per ragaszi. In realta 
Ian Fleming aveva una visio-
ne dad mondo molto semplifi-
cata, one ai basava su alcuni 
degli archttipi piu anttchi del. 
la narraaione: 11 Buono, 11 Cat. 
tivo, La Donna, il Denaro, la 
Azione, 11 Nemico, l'Amico ec-
oetera. 

AU'interno deljo schema so
no permease tutte le comblna-
iionl^na non il dubbio, che, 
ae compare, e un fatto abnor-
roe e caauala: da scacciare 
eon la «sana» asione. E il 
•nibbto compare: «la storia 
f*mm|ni in fretta ai nostri 
gkuvi. I buonl e i cattivi 
oontmuaoo a scambiarsi 1 mo
ll... a. Ma viene immediata-
mame cancellato: « E ora che 
hai visto un uomo veramen-
ta cattivo, a sal quale aapetto 
put aaaumnrn il male ti met-
tarai a oercare 1 cattivi per 
daitrusjgMil e per protagcere 
nafto itaaao tempo coloro che 
ami a te ateaao ». La diviaio-
ne manichea e infantile del 
mondo, malgrado tutto fun-
siona E all'Interno di questi 
aaaocati il raoconto e un gio-

co d) variant!. Un gioco con 
ael glooattoli. 

La meravifirliosa macchina 
di City City Bang Bang o le 
centrali atomiche sottomarine 
one James Bond sfascia come 
i ragazzi che rompono i me-
ravigliosi giocattoli automatici 
e telecomandati che piacciono 
tanto a papa. Ma chi era Fle
ming? Un gentiluomo inglese 
a riposo che per sette anni, 
compresi quedli della seconda 
guerra mondiale, fu il brae-
cio destro del contrammlra-
gho Godfrey, capo del Naval 
Intelligence, il servizio segre-
to della marina inglese. God
frey ha detto di Fleming; 
« Ian was a war-winner », doe 
uno di quegli uomini che vln-
cono le guerre. Un uomo ca-
pace di pensare e vivere so
lo in lunspione dell'azione. Pau-
sto Antonini nel volume mi-
sot iianeo sul caso Bond (Bom-
ptani 1965), psicanalizzando 
Fleming sostiene che l'autore 
d: 007 ebbe una vita sociale 
attlva poiche trovava nell'azlo
ne una fuga «dai fantasmt 
dell'inconscio rimosso: quan-
do 1'azione vissuta non e sta
ta piu sufficiente o possibile 
egli « passato all'azlone rac-
contata...». II sentimento dl 
inferiorita e d4 colpa viene 
cost esorcizzato mediante la 
identificazione con 11 perso-
naggio. Esattamente come fan-
no 1 fanciulli armati di spade 
di latta e maacherati da San-
dokan. Perche quindi non 
avrebbe dovuto scrtvere delle 
storie per ragazzi? 

Pier Giorgio Rubra 

Notizie 
• La fkMta dal S M H I I * 
irMM^d-ZafftraM, dall'im-
mtU * am m>M** dl lira, 
Ka staMIHa la naa aalM-

d » del » 
d « 
NHaate a tfacaaM In 
•Ha ghaia eaaelara del 
w e t a w . l « c a l NMI : cSet-
teotnto riformatore» dl 

fhMadL piaaaala** da Al-
karto Meravli la; cL'awentu-

a, di Mefeae 

a Vaaal 
i «Aathnafla oc 

a, dl " • 

chal* fantalMiw, edlilana 
glnaudl, araMntata da Vln-
ctnza Canaala; < II Wo di 
mezzogiorm >. dl Gallarda 
taplanza, adlzlaiia Oartantl, 
praaantat* da Dacla Maral-
nl; <Cavour a il suo tem
po >, dl Ratarla Ham«Oi adi-
slana Latarsa, praaaniafo da 
Ease Sklllene; < Sette ma-
gneticot, dl Gulda •alia, 
adlslaaa Oaaada, areaentata 
da Aataala Caraara; <Tra-
diiioM e rivoluuooe nella 
lettaratura rusaat, dl Vltta-
rla itrada, edlzlea* Elaau-
4\, arsaaatala da laala Lau-
ricalla; c La donna ae stes-
aa ». al Carta RavaML edl-
Htm Latarza, priMMata da 

l'ostinata ed appassionata 
opposizione di Bela Kun. E 
cid, naturalmente, non a 
caso. II settarismo di Bela 
Kun, negli anni venti, si era 
manifestato anche nell'aver 
voluto limitare il movimento 
esclusivamente ai comunisti 
che agivano nella clande
stinita (soprattutto quelli 
dell'emigrazione di Mosca 
che erano sotto la sua in-
fluenza personale) e di es
sere stato molto diffidente 
nei confronti di ogni ten-
tativo diretto a creare in 
Ungheria un movimento le
gale o semilegal?. Gia la 
rottura delle frazioni era 
una conseguenza del fatto 
che il gruppo Landler non 
era disposto ad accettare 
il piano di Kun che preve-
deva il rifiuto dei comunisti 
a pagare, nei sindacati, la 
quota del partito socialde-
mocrattco e il contributo 
sindacale insieme. L'accet-
tazione di tale progetto — 
secondo 1' opinione della 
frazione Landler - avreb
be reso impossibile ogni 
lavoro ed attivita tra gli 
operai iscritti al sindacato ». 

«II rifiuto del piano, in-
vece, dopo la rottura del 
partito rese possibile alia 
frazione Landler una atti
vita di agitazione e di or
ganizzazione efficaee, tanto 
che la rottura del partito 
socialdemocratico e la costi
tuzione del Partito operaio 
sooialista ungherese pote-
vano essere imminenti >. 

«Originariamente — ri
corda poi Lukacs — Bela 
Kun aveva disapproval) an
che questa politica e solo 
dopo l'approvazione del Co
mintern si rasaegnd. Cos! 
fu possibile influenzare, 
verso una direzione rivolu-
zionaria, strati operai con 
i quali i comunisti nell'ille-
galita difficilmente avrebbe
ro potuto allacciare rappor
ti organizzativi e pratici. E 
cio era maggiormente vali-
do nei confronti dei conta-
dini, anche di quelli piu 
modesti, maggiormente sfrut-
tati. Si dovevano, quindi, 
superare non solo le mag-
giori difficolta di contatto 
e di organizzazione — tut-
ti problemi esistenti nelle 
campagne — ma anche su
perare il fatto che la er
rata politica agraria della 
dittatura aveva creato nel
le masse contadine una cat-
tiva atmosfera generale nei 
confronti dei comunisti». 

Nelle circostanze della 
clandestinita — prosegue 
Lukacs — le larghe masse 
contadine non sapevano, 
non potevano sapere, che 
il partito comunista aveva 
gia superato gli errori com-
messi al tempo della dit
tatura. 

«Mihaly Karolyi, invece 
— anche in seguito alia 
distribuzione volontaria dei 
suoi possedimenti — gode-
va larga popolarita tra le 
masse- Secondo 1'opinione 
di Landler e mia — nota 
Lukacs — la persona di 
Karolyi sarebbe stata una 
sufficiente garanzia perche 
il nuovo partito dei conta-
dini collaborasse in tutte le 
question! decisive con il 
Partito comunista unghere
se, con il costituendo Par
tito operaio socialista un
gherese la cui parota d'or-
dine politica centrale era, 
come e noto: la Repubblica 
(e non la Repubblica dei 
consigli). Bela Kun aveva 
respinto tale piano after-
mando che ogni movimento 
contadino doveva essere as-
solutamente sotto il con-
trollo comunista. Questa li
nea, poi, per mediazione di 
Bela Kun, venne riconfer-
mata anche dal Comintern ». 

11 nostro primo incontro, 
quindi — ricorda Lukacs 
— non ha portato alia col-
la borazione politica. «Si e 
creata soltanto una certa 
simpatia personale e politi
ca fra noi. In base a cid 
ci siamo incontrati alcune 
volte a Mosca negli anni 
trenta e poi, dopo la libera-
zione, a Budapest. Nel 1949. 
invece, sono stato per alcu
ne settimane suo ospite nel
la aede dell'ambasciata un
gherese a Parigi che era 
appunto diretta da Mihaly 
Karolyi. A proposito di que
st! incontri e'e poco da se-
gnalare di valore pubblico. 
Nella prima met! degli an-
ni trenta ero completamen-
te fuori del movimento un
gherese. Neppure dopo ave
vo, nella direzione dello 
Stato e del partito comuni
sta, un ruolo tale da poter 
effettuare colloqui respon-
sabili au question! impor
tant!. Vale pero la P«na di 
ricordare che quando al 
tempo del mio soggiorno a 
Parigi ai presantarono i pri-

mi segni delle deviazioni di 
Rakosi, Karolyi aveva gia 
osservato tali segni temen-
do che si iniziasse una po
litica antidemocratica basa 
ta sul terrore. II processo 
Rajk — quando io non ero 
piu a Parigi — ha piena-
mente giustificato le preoc-
cupazioni di Karolyi ed ha 
portato infine alle sue di-
mission! e al suo ritiro. In 
quei tempi non mi sono piu 
incontrato con )ui. Ma dal
le precedenti conversazioni 
che abbiamo avuto a Parigi 
mi risulta chiaro che Kara 
lyi si opponeva, come un 
uomo politico pienamente 
d'accordo con i principi co
munisti leninisti, alia svol-
ta allora iniziata deU'epoca 
rakosiana >. 

Carlo Benedetti 

Mostre 

Esposte al Palazzo 
delFArchiginnasio 
di Bologna opere di 
Nieolo dell'Abate 

Fu il «pittor cortese» 
del manierismo emiliano 

L'occasione della rassegna h nata dal recupero di on eccezionale ciclo 
di affreschi in Palazzo Torfanini, imbiancato dai proprietari dell'edificio 
Un disincantato annotatore di costume • L'emigrazione alia corto francese 

Rai - Tv 

BOLOGNA, settembre 
Nicol6 dell'Abate, «pittor 

cortese» se mai ve ne furo
no, e presentato nel piii com-
piuto modo possibile nella 
bella mostra ordinata al Pa-
lazzo deU'Archiginnasio dalla 
Assooiazione per le arti «Pran-
.:esco Frsncia », che si e valsa 
della collaborazione tecnico-
scientifica della Soprintenden-
za alle gallerie di Bologna e 
del contributo di vsri Enti 
ed Iatituti cittadini fra i qua
il il Comune e L'Ente bolo-
gntse manifestazioni artisti-
che. 

L'occasione della rassegna, 
ci dice Cesare Gnudi nella 
pieiazione a catalogo, naace 
cU un episodio non raro di 
malcostume culturale: un ec
cezionale ciclo di affreschi in 
P».azzo Torfanini, lo stesso atr 
tcrno a cui mota la mostra, 
era stato • imbiancato » a cu-
ra della Societa ultima pro-
prietaria del paiazzo. Avuto 
notizia delta cosa, i tunziona-
ri addetti alia difesa del pa-
trimonio artistico sono pron-
tamente intervenuti e hanno 
potuto sottrarre le preziose 
opere a quel genere dl ope-
razione tipo «soluzione fina
le* a cui tanti privati, per 
ignoranza a volte, ma spesso 
per tenia di complicazionl non 
proprio cultural!, sottopongo-
mo i « mural i» di loro pro
priety. 

Non so quale sia stato 41 
movente nel caso speclfico. 
Fatto sta che il complesso e 
stato salvato e, dopo accon. 
cia ripulitura e restauro, e 
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dlvenuto propriety dello Stato 
al quale la « benemerita » So-
ciota, con usigniflcativo geato* 
te non si poteva davvero dir 
meglio e piu garbatamente) 
i*ha donate Cosl le storie di 
Ruggero e di Alcina, tratte 
aai ritmi ariosteschi, affida-
te alia Pinacoteca nationale, 
resteranno net tempo a testi-
moniare dl uno dei moment] 
piu falicl de4 manierismo emi
liano che riecheggiO, non ina-
acoiiato, fin nelle raffinate 
stante dl Fontainebleau. 

Sylvia Beguin, conaervatore 
dol Museo del Louvre, ba ri-
varsato U rlaultaio di lungni 
amdi net ricco catalogo pub-
bUcato dalle Edisionl « Alfa > 
si quala ha collaborato, par 

,a parte scientifica, Wanda 
Bwganuni. Prende cosi luce 
naova la singolare vicenda di 
N-.C016, svoitasi fra Italia e 
Francia. Jn quel paeae fu chia-
mato nel 1522 da Enrico II, 
su consiglio del grande Pn-
nuticcio col quale collaborO 
nei lavori di Fontainebleau, 
por^uidovi una nota originate 
li cui peso verra certamente 
ancor meglio chianto quando 
a Parigi &ar& preeentata la mo
stra della cSouola di Fon
tainebleau » studiata da Mi
chel Laclotte, nella quale, co
me a^e con bella sintesi Gnu
di, Nieolo ha perpetuate, in 
cosi dtverso chma spirituale 
ed artistico dominato datla 
mente « metaftstca » del gran* 
de Primattccto, la sua vena 
di felice tmmaginaztone e di 
sensualita, «dossesche», di 
spontanea e immediate natu-
ralezza espresstva. 

Comunque sia, dalla mostra 
bolognese si pub arguire che 
neli'ambiente cortigiano il ta-
lentoso ed elegante NicoiO do-
vettc trovarsi a suo agio, forse 
ancoi piii che nella setnpre 
terragna Emila, di cui pur 
censerva non lievi ricordi e 
die gli tribute riconoscimenti 
di qualche importanza; gli 
steaa:, sj pu6 pensare, che ne 
utteiminarono la chiamata in 
Francia. Nato torse net 1509 
(per alcuni nel 1112) a Mo-
d^iia, abbiamo notizia di un 
alfresco da lui eseguito nella 
chiesu bolognese di San Lo-
ILRZO di Porta Stiera sulla 
tombfi del gigante fiammingo 
Antonio Fopulier, milite di 
Carlo V, morto nel 1530. Del 
lrCi? e la partecipazione di 
Nicolb alia decorazione a fre
sco nelle Beccherie di Mode-
na. con Alberto Fontana. Di 
questo momento e esposto 11 
nurabile «Concerto» (ora del
la Galleria Estenae di Mode-
na>. con dame e cavalier! «ohe 
fanno musica a. La mostra re* 
stttuisce a NicoiO ropers da 
alcuni attribuita, atmeno in 
parte, al Fontana. 

Gia gli element! dell'arte 
(P*T alcuni nel 1512) a Mo-
cortese, che trovera naturale 
alimento nei temi dall'Enelde 
svolti nel Gabinetto della Roo-
ca dl Scandiano su commla-
4ion# dot Conte Giulio Boiar-
do, discendente di MaUeo Ma
ria, it cantore delfOrlando in-
namorato, sono praaentl nel 
Concerto delle Beccherie. II 
cido di Scandiano e del 1540, 
a alia mostra botogneee e do» 
cumnHato da affraaoni lapl-
rati al librl VII, X • 3QI 
doU'Bneide (Turno • i mot at-
leatt, 11 duello tra Bnea « 
Mttenxio, U Duello tra Bnm 

e Turno), da un alfresco del 
soffetto dei gabinetto con una 
scene di Concerto, e da una 
aerie dl Puesaggi, fra i quail 
la celebre lunetta del Paesag-
oio con Matteo Maria Boiardo 
che eompone U suo poema. 
Sono in genere plcoole e gen-
tm composizioni ove il senso 
un poco estenuato della natu-
ra vlbra tuttavia fresco e in-
genuo, come accadra poi nel 
Guercino giovane e to altri 
maeatri del Seicento bologne
se. In altre opere dl questo 
periodo (.La suonatrice di xtith 
lone, La suonatrice di flauto, 
11 convegno amoroso, RUrat-
to a* giovane uomo, Ritratto 
di giovane donna, del Prado) 
si awertono varUunente fusi 

• • • 
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gli influssi del prediletu Cor-
reggio, Dosso, Parmigianino e 
dei venezianl. 

Delia decorazione di Palas-
«o Torfanini, di cui s'e det
to all'iniato, sono presentati af-
freschi riferentisi ai canti VII 
e X dt&VOrlando Furioso, in 
cui il gioco cortese di NlcolO 
si fa piu raffinato e consape-
vole, anche rispetto al ciclo 
di Scandiano. Uno dei pezzl 
piii notevoli della mostra bolo
gnese e tuttavia la Partita a 
taroochi, proveniente dalla de
corazione della Sala dei Con
cert; di Palazzo Poggi, oggi se-
de dfU'Universtta di Bologna. 
E' una scena tutta «monda-
a&f, dove l'estro del pittore 
ai rivela anche nella praoisa 
e diaincantata notaalone di co
stume, oltre che net vaporoao 
e « settecente5co » gioco d'am-
biente. Dame e cavallerl, a 
coppie. sono intenti, assal piu 
che al gioco, a sottiH soherma-
giia d'amore, con gli mgannl 
sperati o sotUntesi che ne so
no 11 llevito e il aal« naturali. 

Questo grande affreaco con-
denaa tutto l'umore di Nkjoife 
e la sua atraordlnaria aenai-
billtk di illustrator gentile. Al
tre opera, e un coapicuo nu-
mam di diaagni, completano 
la raaaegna bolognese, che re-
ata documentata dal presioso 
ad eaauriente catalogo one con-
tlena la mlnuzloaa e ohlaria-
aima aapoalalooa dl Sylvia Be
gum « un gruppo di splendid* 
sohade ourata da Wanda Bar 
gamini. 

Franco Solml 

Controcanale 
UNA FIDUCIA IN CRISI -
Secondo film delta breve se-
rie dedicata a Marcel Carnk 
(net ouodro dei Momenti del 
cinema francese) e secondo 
capaiavoro. Dtremmo anzi che 
forse in Alba tragica (< Le 
jour se leve*, 1939) Marcel 
Carni realizza la sua opera 
piu compiuta, in una sintesi 
narratwa di straordmaria effi-
cacia. Siamo sempre. infatti, 
nel elima di crisi che ha aid 
dato J} porto deUe nebbie: ma 
qui U discorso si fa forse 
ancora piu aderente a queUa 
« crisi dt fiducia > attraversa-
ta dalla cultura democratica 
francese dopo la tragica espe-
rienza della guerra civile 
spagnola, lo sbandamento del 
Fronte Popolare. I'approssi-
marsi sempre piu minaccioso 
deUa guerra naxista. Lo stes
so Carni ha dichiarato che 
a protagonista di Alba tra
gica. Voperaia Francois, rap-
presenta tutto questo; e che 
il suo < pessimismo» — di 
cui si e parlato tanto spesso 
ma anche cosi frequentemente 
a sproposito — nasce proprio 
daU'esame di una situazione 
storica disperata e disperante. 

In questo senso. del resto. 
potremmo dire che in questo 
film Carni controlla con mag-
gior precisUme il contributo 
— sempre fondamentale — 
di Jacques Prevert. Certi slit-
fomenti espressiontsttct del 
poeta francese sono corretti 
qui con maggior efficacia, 
senza tuttavia che si perda 
il carattere simbolico dell'in-
tera vicenda e dei suoi sin-
goli momenti. E' per questo, 
ci sembra, che il colpo di 
plstola che chiude il film (con 
il suicidio-resa di Francois) 
ha scosso cosi profondamente 
per tanti anni — e scuote 
ancora oggi — mtlioni di te-
lespettaiori; i quali, in quella 

tragedia individuate, riesco-
no a eogliere i sigmficati di 
una tragedia collettiva che 
non si e ancora chiusa mal
grado la successiva sconfttta 
del nazi-fascismo. 

Da ricordare ancora, natu
ralmente, la nuova ecceziona
le prova di Jean Gabin che 
con questo film si conferma-
va attore di grandissima le-
vatura; nonche degli altri af-
tori: da Jules ad Arletty (in 
una delle prove piu convin-
centi di una pur intense car-
riera). 

• • • 
DIBATTTTO SULLA TV -
Una inuiativa utile, ma pur 
troppo mai collocata oltre che 
risolta con troppa prudenza. 
appare certamente la breve 
inchiestina su H linguaggio del
le immagini. curata — in oc-
casione del Premio Italia — 
da Massimo Vecchi e Umber-
to Orti, su iniziativa del Ser
vizio Stampa della Rot. E' 
da tempo, infatti. che si chie 
de alia Rat-To dt aprirsi ad 
un dtbafttto sulla sua naturo, 
la sua funzione, ed i suoi met 
zi espressivi: e l'occasione di 
tanti critici televisitn rhtnttt 
per un incontro internazionale 
era davvero un otftmo punto 
dt partenza. Purtroppo alia 
Rai e'e sempre coraggio a 
meta: cosi i critici sono sta-
ti chiamati non ad un dibatti-
to, bensi a fornire risposte 
smgole a quesiti preordinati; 
e fra essi e stata pure ope-
rata una selezione che ha ul-
teriormente limitato e ridotto 
il confronto. Dubitiamo forte-
mente che, malgrado le buone 
intenzioni di partenza, questo 
strano confronto di opinioni 
possa essere stato — nel com
plesso — davvero utile al tele 
spettatore. 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
1I.M PROGRAMMA CIMEMATOGRAFICO 

Par Bar! • zona colteflata In occasion* dalla Fl*r* d*l Levant* 

11.15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) I dlavatl volant); t*l*Alm; b) Hon hittt fill »rsi dermono 
In HlVfttnM 

11.45 TELEGlORNALE SPORT 
Crenach* Italian* • Ogol al Pariam*nto 

M.M TELEGlORNALE 

21.M IL GIARDINO DEI CILIEGI 
La comnwdia di Anion C*cov, va in onda nella Iraduzion* di 
G*rardo Gu*rriiti e per I* regie di Mario Forrere. La Inter-
pratan* Gaston* Motchin, Anoela Card!!*, Enrico Ottermann, 
Franco Sport«lli, Anna Miserocchl, Andrelna Pagnani, Tino 
Carrara, Mario Caratonuto, Rcnato D* Carmine, W*ro Null 

» J TELEGlORNALE 

Televisione 2* 
17.M ATLETICA LEGGERA 

Da Siracuaa, t*l*cronaca del c Mooting lnt*rnazional* » 

21 .M TELEGlORNALE 

21 .IS I SETTE MARI 
La s*ri* curata da Bruno Vailati (regis!*), cl porta oggi a 
confronto con <l marl polarl», anch* allrav«r»o II rlcordo dalle 
impr*M ch* sono s*rvit* alia loro conquista *d al loro studio 

22.10 ILLUSION I PERDUTE 
Torza puntata (di raplic*) dolla rlduzion* t*l*vi*iv* fr*nc*M 
d*l romanzo di Balzac. La puntata odiorna • imparniata $ul 
conflltto ch* si apr* p*r Luci*n d* Rufaompr* fra la sua ori
gin* f umll* * • la nobilt* sarlgina con la quel* * v*mita in 
contatto. Protagonistl-. Ann* V*rnon • Y v « R*nUr 

UM PREMIO ISOLA D'ELBA 
T*l*cronaca e*ll'au*gnazion* curata da Luciano Luisi 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* 7,1,10, 
12, 13, 15. 17, 20, 23; • Mattutlno 
muiicalo; 7.10 Mutlc* stop; 7.47 
Pari * dlspari; 1.30 L* canzoni 
d*l mattlno; 0.55 La forza d*l 
d*itino; 10.20 L* or* d*lla mu
sic*; 11.30 Colonna musical*; 
12.0S Cofltraeeunto; 12.32 L*H*-
r* apart*; 13.15 Per vol dolcli-
slm*; 14 Trasmlttlonl ragionali; 
14.45 Zlbalden* Italian*; 1S.45 
Mn quart* <f*ra di novlta; H 
Programma p*r I ragazzi; 14.30 
De*; 17.05 P*r vol giovani; 19.13 
Fabiota; 19.30 Luna-park: 20.15 
L'Italian* In Alg*ri; 22.30 Mu
sic* l*gg*ra d* Vienna. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: or* 4.30, 
7.30, I .M, 9.M, 10.30, 11.30, 12.15, 
13.30, 14.30, 15.30, H.30, 17.30, 
10.30, 19.30, 22, 14; 7.43 Billar-
din* * t*mpo di musics; t.13 
Buon viaggio; 3.40 Slgnori I'or-
ch*str*; 9.05 Com* * perch*; 
9.15 Romentlca; 9.40 Interludlo; 
10 La donna veiHt* dt blancn; 
10.17 Cald* • fredd*; 10.40 Chla-
mat* Rom* 3131; 1240 Trasmis-

sioni regional); 13 Margh*rlta e 
II tuo maeitro; 13.35 Littl* Tony 
Story; 14 Juke-box; 14.45 Ribalta 
dl succusi; 15 Pitta di lancio; 
15.35 Servizio special*; 1« II Club 
d*gli Otpiti; U.35 L'Approdo 
musical*; 17.10 L* nuov* can
zoni; 17.35 Pom*ridi*na; 10 Ap*-
ritivo in music*; 19 Ping-pong; 
19.50 Punto • vlrgola; 20.01 Voci 
In vacanza; 21.10 L* du* citta; 
22.10 Monsleut- Aznavour; 22.40 
Nascita di una musica; 23 Cro-
nach* d*| MozzogJorno. 

TERZO 

Or* 10 Conc*rto di aperture; 
11.15 Musica* p*r *trum*ntl a 
ftato; 11.45 Archlvi* d*l disco; 
12.20 Muskh* Italian* d'oggl; 13 
lnt*rm*tta; 13.50 ltln*r*rl op*-
ristici; 14.30 II disco In v*trina; 
15.30 C*nc*rt* sinfonlc*; 17.20 
A. Gln*st*ra, H. Villa Lobes; 
10 Notlzi* del Torzo; 10.15 Qua
drant* economico; 10.30 Music* 
l«gg*ra; 10.45 Psicologia d*l la
voro; 19.15 Concerto dl ogni 
s*ra; 20.25 1 virtuesi di Rem*; 
21 Mutica fuori schema; 22 II 
G(«rnal« d*l T*rz*. 

VI SEGNALIAMO: • L' Itallana In Ala*rl» (Radk* 1* *r* 20.15). 
II m*l*dr*mm* In du* atti, su musica* dl Rasatnl, * presan. 
tat* n*ir*a*cuzl*«* d*ll'Orth*»tr* slnfonka dl Term* <Mla 
Rat, diratta da Cart* Franel, • lnt*rpr*tata d* Rcnata TabaMt 
• Marl* Del Monac*. 

Leggete 

fiiiMniiiiB 

Che COM peoMno 
i lettori sui 
fatti di ijoerim 

I tattt smeemtn a Caeerta. 
no Hanno letteratmente dt*o*> 
ttata. Non eke non poeea am 
meUere le passion* per lo 
sport «nationale*. ma saw 
oaptaoo U famatismo e Vtrre-
sponsabmta: perche di fan* 
Usmo e trrespomsabilita at e 

Conosctamo i dettngH; ora 
nH dm&o: e possibile che at 
un Passe eosutdetto ctsile 
succedano quests cote? Oppv-
re voievanouna nrwoluTione* 
per la nquadra dt oofcto tsi 6 
phittosto che n\ CT 

Ho cereato e cerco dt tro-
vare una gtusUticaxkm* a lot
to, specie quando accadomo 
certi potto clamorosL Ma pot 
it smdaco di Catena (demo-
cristiano) ha tenuto a precs-
sare che loro non fanno poll 
Hca ma solo sport. Bella que
sto! Certamente i cateriant 
che hanno parteetpato alia 
MSommotso» e U loro stnda-
co non hanno problenU per 
cui si debbano muovere e ma-
ntfestare. Beatt loro! 

Ora vorret venire al aodo 
della faccenda e chtedere, 
molto sporttvamente. alio stes 
so skndaeo di Caserta: i dau
nt che ammontano r ptk di 
2 mUiardi di lire. cM U pa 
go? 

Grazte per I'ospttaltta. 
MARIA SADA 

(Uilano) 
* 

Non si pud sptegare U fat
to che una mtero cittadina, 
con ti pronto appoggio det 
comuni limUrofi. it aobondo-
nt ad atti di vandalismo trre 
sponsabtle con il solo prete-
sto della retrocessions dalla 
• S* alia «C» della locale 
squadra di calcio. la Caser 
tana. 

B' da stoltt suffragare que 
sta test, perctd to rlbadisco 
Video eke le drastiche aztoni 
di Caserta, trovano altrooe la 
loro giustificozione. e che Is 
sfrenate mtemperanee si tnse 
riscono tn un contesto gene 
rale ben pUt serio e misera 
bile. 

L'arretratezza sociale del 
Casertano, la notevole dtsoc-
cupazione, Vassenza di infra 
strutture di ogni ordtne e gra-
do, lo sfruttamento anche mi 
norUe: Quests sono la trre-
verstbUi cause che gktrno do
po giorno hanno accumulato 
neU'antmo di tutti quella cot 
lera che e esplosa cosi violen-
temente. La componente spor-
Hva e la meno importante ma 
essenmo I'ulttma in ordtne dt 
tempo ha dato it toceo pinole 
ad una situazione gia tesa an
che perche non ha investito 
una smgola categoria sociale 
ma una folia di tifosi scats-
natL 

Oggi si e pronti a condan-
nare simili gesti, ma quando 
la societa dei consumi — o 
del benessere, che dir si vo 
glia — inuenta la votgarc man-
tatura del gioco del calcio fun 
affare di miltardi per specu 
latori ed affmi) tacendo pas-
sare come qualcosa di tndt-
spensabile all'uomo cio che e 
soltanto una sovrastruttHra 
o illusions sociale. non e'e 
da meravigliarsi $e si arH-
va a tali disastrosi risuUati 

II sottosvUuppo culturale 
tmposto dal padronato a vol
te si rivela come un'arma a 
doppio tagUo, 

Se lo Stato e detentori del 
potere economico la smettes-
sero una buona volta di we-
fabbrieare idoli di comodo 
usandoli come altrettanti pa-
raventi di afflixioni tnaltena-
bili, forse anche U calcio tro-
verebbe una ghista collocaskh 
ne nella scala del color! e del
le attivita utnane. Si trove-
rebbe sem'altro un gradmo 
dopo le carenze ospedaliere 
ed assistenzialt, dopo le esi-
genze delta scuola e dei la-
voro, dell'emigrazione * dello 
sfruttamento. 

MICHELE BONAOCI 
(Calvi R. - Caserta) 

Come cittadmo casertano, 
anche se attualmente costret-
to per ragioni dt lavoro a •*• 
vers lontano dalla mia cttta, 
ho seguito con interests ed 
apprensione quanta e accadu-
to a Caserta m occasions del
ta retrocessions della squadra 
di calcio locale. Devo nvol-
gere un plauso al vostro aior-
nale perche ha cereato di ana-
lizzare ptu a fondo i fatti oc-
caduti, senza restore alia su
per fide come hanno fatto tan
ti altn. 

Ss mt concedete un po' di 
spoMio. vorrei proprio dalle 
colonne del vostro giornale, 
che viene diffusa in tutta Ita
lia, esprimer* ta mia appro-
vasione al comunicato unita-
rio dei tre sindacati dt Coavr-
ta i quali, condannando gtu-
atamente quei fatti che « acrw-
ditano U popolo casertano», 
ricordano pure come questo 
popolo sia ricco di ben altre 
nobili tradisioni tn tutti i 
campi. E sottoscrivo portico-
larmente I'invito del sindaca
ti ai lavorotori casertani *di 
riservare tutta la loro atten
zione e sentibUitH alls lotte 
stndacatt in corso e at pro
blem* dl fondo deUa nostra 
societa: 

Gratia a oordioli aatazL 

L. CARCATEBRA 
(Roma) 

Posta dai 
Paesi gocialisti 

Valeria OIM1TRU • Karl 
Marx 43 - PloUtti • Romania. 

Maria Magdalene VINCZE -
Karl Marx 2, ap. 23 - Ctuj 
Romania (oorrlaponde rebbe In 
iziglaae a In francea*). 

Latfuta CRCTD - atr. M. ICo-
talniceanu 0 - Arad • Roma
nia (ha 17 anni). 

MUzU BOBB3CA - atr. IgU-
tat M - Bucuresti aac 0 . Bo-


