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BUDAPEST — II monumento ai liberator! sovielici sul monle Gellerl 
(Foto Karoly Hemzb) 

llAnA mo s0") em " f' t0'° c" "" 
IISIIIBI settimanale fascista di Bu-
UVUU dapest degli ultinli mill 

• del regime dl Horthy, .ia 
questo titolo si offrivo <o-

y me tema politico n cui si 
fl A faceva spesso ricorso f ia 
I * a nel periodo tra le due gu< r-
1 1 1 re, volendo indicare clie 11 

popolo ungherese vive hel 
more dell'Europa abbancio-

> • • gl i nato a se stesso, sen/.a 
'AllTllflSIIA amici e parent!. Coloro cue 
k I l | | I I I I I H I I U proclamavnno questa trsi, 
IVIIIUUillV naturalmentc, si guardava-

no bene dal dire die l'odio 
istigato nrtificiosamente 

contro i popoli circostantl, non poteva provocare altro che 
« solitudine ». Oil uomini polltici horthysti lacevano aneho sul 
fatto che l'alleanza stipulata con 1'Ilalia fascista e con ll 
Tcrzo Reich hitleriano, per difendere il loro sistema semi-
feudale, aveva finito per porre l'Ungheria contro mezzo mondo. 
Durante la svolta storica del 1944-45, l'Unione Sovietica ha 
liberato il paese del fascismo e il popolo si e hberato dai 
suoi vecchi signori. Da allora, l'Ungheria e legata da innume-
revoli accordi, trattati e patti all'Unione Sovietica e ai paesi 
della comumta socialista: a paitire dal Trattato di Varsavia 
clie tutela la sua indipendenza e sovranita da ogni tentativo 
imperialistico, attraverso il COMECON, basato sui vantaggi 
reciproci, che ha creato rapporti economic! stretti e di miovo 
tipo, fine ad altri accordi bilaterali e multilateral!. La serie 
degli accordi 6 stata aperta nel febbraio del 1948 dal trattato 
ungaro-sovietico di amicizia, di collaborazione e di aiuto 
reciproco. 

Nel 1955, insieme ai paesi a democrazia popolare, anche la 
Repubblica Popolare Ungherese ha flrmato il Trattato di Var
savia, valido per 20 anni. Gia prima, le potenze occidentali 
avevano costituito i loro bloechi mllitari aggressivi, diretti 
contro i paesi socialisti. La NATO, per esempio, e stata ton-
data nel 1949. II carattere difensivo del Trattato di Varsavia 
6 dimostrato per esempio dal fatto che il suo statute dice: 
il trattato verra abrogato non appena si reallzzera il sistema 
della sicurezza collettiva europea. 

Durante gli anni della guerra fredda, nei giorni tragic! 
della controrivoluzione del 1956 e poi, nel periodo successive 
alia sconfitta della controrivoluzione, il popolo ungherese ha 
avuto l'occasione di sperimentare a proprio danno le inten-
zioni ostili e pericolose dell'impenalismo. A partire dai pro-
getti di « liberazione » armata — e qui ricordiamo il rnalfa-
mato piano Bethouart — ostacolando l'interscambio e appli-
cando le discnminazioni — fino al 1955 alia nuova Ungheria 
erano state chiuse le porte dell'ONU — le potenze imperia
l i s t avevano cercato, con le forme piii varle, di deviare il 
corso della storia in Ungheria. 

La diplomazia ungherese, anche mentre respmgeva gll 
attacchi nemici, aveva continuato incessantemente a dichia-
rare di essere sulla base di principio della coesistenza pa-
cifica. Ed oggi sottolinea, con ancor maggior vigore, che 
l'Ungheria e estremamente interessata alia distensione euro-
pea perche la calma relatlva europea attuale sia rafforzata 
e garantlta da un sistema di sicurezza nuovo e reale. 

La sltuazione geopolitica della Repubblica Popolare Unghe
rese e tale che il paese si stende in mezzo a due sistemi 
sociali diversi, al confine tra il sistema socialista e quello 
capitalista. Per questo, gli ungheresi, sentono in modo par-
ticolare che la possibility di scontri internazionali, che com-
portino le conseguenze piii gravi, minoccia il nostro con-
tinente. 

II popolo ungherese ha salutato il fatto che nel marzo del 
1969 sia stato lanciato dalla sua capitale l'appello che da 
allora e passato alia storia con il nome dl «appello di 
Budapest». Sono stati proprio i diplomatici ungheresi a 
trasmettere a tutti i governi dell'Europa ed anche ai govern! 
dei paesi della NATO l'appello dell'organismo consultivo po
litico del Trattato di Varsavia per l'organizzazione di una 
;onferenza paneuropea sulla sicurezza. 

II ministro degli esteri Janos P6ter, in una dichiarazione 
data ultimamente alia televisione della Repubblica Federate 
Tedesca, ha sottolineato che la Repubblica Popolare Unghe
rese considera come suo compito importante di politica 
estera la partecipazione alia elaborazione di un sistema nuovo 
per una vera sicurezza europea. Questo sistema di sicurezza 
si pub sviluppare, partendo da una rete di alleanze e trat
tati bilaterali e multilaterali, e potra proteggere efficacemente 
i paesi europei da ogni forma di rischio bellico. 

Per quanta riguarda i provvedimenti regionali per il di-
sarmo, la Repubblica Popolare Ungherese si attiene al pro-
gramma elaborate nella riunione di Bucarest del luglio 1966 
dai dirigenti dei partiti e degli stati del Trattato di Varsavia, 
al programma di azione elaborate alia conferenza di Karlovy 
Vary dell'aprile del 1967 dei partiti comunisti ed operai 
europei. 

Nella nostra epoca, caratterizzata dal pericolo della guerra 
termonucleare, nonostante i contrasti ideologici lnconcihabih, 
la coesistenza paciflca dei paesi a regimi diversi e una neces
sity impellente. La gara, l'emulazione tra i paesi socialisti 
c quelli capitalisti deve svolgersi in condizioni pacifiche. 
Comune e la responsabilita del paesi europei per eliminare 
la minaccia bellica. II nostro continente e quella parte della 
Terra in cui le nazioni dispongono delle maggiori espenenze 
stonche qui si possono trovare I piii vecchi paesi capitalisti, 
cosl come qui vi sono anche i piii vecchi paesi socialisti. 
Essi devono dimostrare insieme al mondo che, uniti, sono 
capaci di scongiurare il pericolo della guerra e che, nono
stante i loro contrasti, sono capaci di assumersi la respon
sabilita per la salvaguardia e la garanzia della pace. 

J6zsef Palfy 

Brani da un saggio inedito di GYORGY LUKACS 
T MIEI PRIMI passl non 
A hanno alcun peso lette-
rario. E' cosa nota clie 
io provengo da una fa-
miRha capitalista. Senza 
voler annoiare 1 let tori 
con dati autobiografici, 
voglio solo dire breve-
mente che, sin dalla mia 
infanzia, ero profonda-
mente insoddlsratto del 
modo di vita dell'ambien-
te che allora ml circonda 
va. E, dato che, in segui-
to alia attivita economi-
ca di mio padre, eravamo 
continuamentc a contatto 
con i rappresentanti del 
patrizialo urbano e della 
piccola nobilta impiegati-
zia, questo mio atteggia-
mento scostante si esten-
deva naturalmente anche a 
loro. Cosl, gia molto pre
sto, avevano finito per do-
minare in me dei senti
ment! di opposlzione nei 
confront! dell'Ungheria uf-
ficiale. Conformemente al 
mio livello immaturo di 
allora, con questo mio spi-
rito dl opposlzione io esa-
minavo ogni campo della 
vita, dalla politica fino al
ia letteratura, il che, evi-
dentemente, trovava In me 
la sua espressione sotto 
forma di un qualche so-
cialismo immaturo. Poiche 
non ho alcun documento 
scritto di quest'epoca, na
turalmente vive in me il 
dubbio se non abbelhsco 
posticipatamente questa 
mia tendenza di sviluppo. 

E' indifferente in che 
misura io oggi considen 
infantile 1'avere generaliz-
zato senza critica questa 
mia avversione, applican-
dola a tutta la vita unghe
rese, alia storia ed anche 
alia letteratura Cfatta ec-
cezione per il solo Petdfi), 
e certo, comunque, che 
questa concezione domina-
va sul mio pensiero. La 
controforza principale, il 
suolo stabile allora possi-
bile per me, dove potevo 
puntare i piedi, era esclu-
sivamente la letteratura 
straniera moderna di allo
ra, di cui avevo fatto la 
conoscenza all'eta di 14-15 
anni circa. Avevano agito 
su di me In primo luogo 
la letteratura scandinava 
(principalmente Ibsen), lo 
sUluppo tedesco (da Heb-
belt e Keller a Haupt-
mann), i francesi (Flau
bert, Baudelaire, Verlai-
ne), la poesia inglese (in 
primo luogo Swinburne. 
poi Shelley e Keats); in 
seguito assunse una gran-
de importanza la lettera
tura russa. 

Poiche secondo i ricchi 
budapestini di allora, la 
scuola veramente chic era 
il Ginnasio Fiformato, i 
miei genitori ml iscrisse-
ro in questo istituto. Si 
trattava per6 di una pes-
sima scuola. A titolo dl 
spiegazione voglio rlcorda-
re solo due fattori. II pri
mo fe che dagli studenti di 
quella scuola era uscita 
una parte notevole dl quel
lo strato della piccole :io 
bilth e pseudo-nobilta che 

aveva avuto un ruolo di-
rigento nella difesa e nei 
tentativi di restaurazione 
della vecchia Ungheria. II 
secondo e che vi insegna-
vano diverse figure diri
genti del conservatlsmo 
letterano ungherese. In se
guito a questa, non casua-
le, coincidenza delle civco-
stanze, i miei tentativi di 
liberarmi deirasservimento 
intellettuale dell'Ungheria 
ufficiale mi avevano porta-
to in dlrezione detl'et;alta-
zione del modernismo in-
ternazionale. II mio spin-
to di opposizione aveva tro-
vato la sua prima espres
sione nel miei compiti sco-
lastici, provocando lo sde* 
gno violent o dei miei pro-
fessori. La loro continua-
zione organica fu la mia 
prima attivita di cntico nel
la nvista Intitolata «Ma
gyar Szalon». Natural
mente questi germogli non 
hanno alcun valore lette
rano. 

Questo lngenuo avvlo non 
fu seguito da una attivita 
letteraria. Al contrario, il 
precoce inlzio fu seguito 
da una pausa di diversi 
anni, dal periodo dello stu
dio. Penso, a questo propo-
sito, principalmente al mio 
ruolo nella compagnia tea-
trale moderna, denomina-
ta «Thalia». Fu qui che 
imparai nella pratlca cos'e 
il dramma e cosa sigmfi-
ca, per me, il teatro; fu 
qui che spar) definitive 
mente la mia opinione er-
ronea originale, secondo 
cui la partecipazione alia 
letteratura per me poteva 
realizzarsi solo in un'ope-
ra letteraria. 

La mia partecipazione 
alia «Thalia», — pur se 
signlficativa — non fu al
tro che un episoaio inlziale 
di tutto il mio sviluppo 
successivo. Le sue conse
guenze pratiche mi allnnta-
narono dal lavoro teatra-
le; prese in me avvio la 
preparazione alia ncerca 
teoricn e storica dell'essen-
za delle forme letterarie e 
verso il lavoro scientifico 
e filosofico. Con questo, 
sotto l'influenza straniera 
(orincipalmenle t. desca), 
si acutizz6 nuovamente in 
me 1'opposizione contro la 
vita ungherese di allora. E 
non vi e nulla di sorpien-
dente nel fatto che, nelle 
date condizioni, il mio pun-
to di partenza potesse es
sere solo Kant. Cosi, era 
anche naturale che, quan-
do cercavo le prospettive 
delle generalizzazioni filo-
sofiche, le loro basi e il 
metodo di applicazione, 
trovai nel tedesco Simmel 
1'indicazione teorica, non 
per ultimo perchfe con que 
sto — sia pure in modo 
deformato — in un certo 
senso io mi stavo avvici-
nando anche a Marx. II 
mio interesse per la storia 
della letteratura mi aveva 
ricondotto dalle «celebri-
ta » del presente agli scien-
ziati della meta del secolo, 
presso i quali avevo trova-
to metodi piii avanzati di 

quelli usati allora nel cam
po della comprensione so-
cialc e storica. 

Disprezzavo profonda-
mente la teorla e la stona 
ungherese. Ben presto, 
pero, subentrarono nella 
mia vita fort) controforze 
in opposizione a questa 
unilateralita teorica. Nel 
1906 usci il volume « Nuo-
ve poesie» di Endre Ady, 
il piti grande poeta rivo-
luzionano borghese del se
colo XX e nel 1908 lessi lo 
poesie di B61a Baltizs nel-
1'antologia letteraria intito
lata « Domani ». In breve 
tempo fummo legati da 
un'amicizia personale e da 
una stretta alleanza lette
raria. 

II mio lncontro con le 
poesie di Ady fu — come 
si dice oggi — uno choc 
per me. Naturalmente, solo 
molli anni piii tardi, in-
commciai a comprendere e 
ad elaborare gli effetti di 
questo choc Nel 1910 feci 
il primo tentativo per etna-
rire filosoficamento I'un-
portanza di questa impres-
sione, ma, in sostanza ~ 
solo molto piii tardi, in 
eta piii adulta — compresi 
veramente 1'importanza de-
cisiva del mio incontro 
con le poesie di Ady per 
lo sviluppo della mia con
cezione ideologica Benche 
m tal modo io pecchi con
tro 1'ordino di tempo, pen-
so che sia questo il posto 
in cui devo descrivere tale 
effetto. SI tratta in breve 
del fatto che la fllosofia 
tedesca — non solo Kant e 
i suoi seguaci miei con-
temporanei —, ma anche 
Hegel (che solo parecchi 
anni dopo esercit6 la sua 
influenza su di me), no
nostante gli effetti ideolo
gici apparentemente per-
turbatori, erano rimasti 
conservatorl nelle questio-
ni del grande sviluppo del
la societa e della storia; 
la riconciliazione con la 
realta (Versohnung mit 
der Wirkhchkeit) e uno dei 
postulaLi della filosofia di 
Hegel. Ady ebbe su di me 
un effetto decisivo proprio 
per il fatto che mai per 
un solo momento non si 
era nconciliato con la real
ta ungherese. Gia nel pe
riodo dell'adolescenza vive-
va in me il desiderio per 
una ideologia di questo 
tipo, senza che io fossi 
capace di formulare que
sti miei sentimenti o di 
esserne consapevole. 

E' interossane che, in 
seguito all'effetto vasto e 
profondamente trasforma-
tore di questa percezione 
del mondo, io inserii nella 
mia visione del mondo, in 
tutto il mio pensiero, i 
grandi scrittori russi, in 
primo luogo Dostojevskij e 
Tolstoi, come fattori rivo-
luzionavi decisivi. Tutto cio 
non significava natural
mente la piena eliminazio-
ne della base sociale-sto-
rica oggettiva. Al contra
rio, fu proprio in questo 
grado di sviluppo che il 
sindacalismo francese eser-

cito su di me una forte 
influenza. Non fui inveca 
mai capace di familfanz-
zarmi con la teoria social-
democratica di allora e, in 
particolare, con Kautsky 

II mio incontro con Ernst 
Bloch diede un forte slan-
cio al mio sviluppo filo
sofico. Avevo iniziato co
me cntico, ma ben presto 
compresi che senza una 
base iilosotica scientifica 
(sociale-stonca) non pu6 
esistere neppure una cri
tica veramente attendibilo. 
In base alle mie esperien-
ze di allora non credevo 
che fosse valida una filo
sofia come quella incarna-
ta ultimamente da Hegel. 
(Con quesio metro, non 
consideravo come filosofi 
ven neppure quel miol 
conlcmporanei che altri-
menti rispettavo, dai quali 
avevo imparalo molto. Ba
sil, a questo proposito, ac-
cennare a Dilthey e a Sim
mel). 

Concludendo brevemen-
te. il mio incontro del 
1910 con Bloch mi aveva 
pertanto convinto che pu6 
esistere una filosofia nel 
senso classico della parola, 
ancbo in quel giorni. Sot
to questa impressione, tra-
scorsi l'inverno 1912-1913 a 
Firenze, per poter rivede-
re, senza essere disturbato, 
la mia esteiica, come pri
ma parte della mia filo
sofia. Nella pnmavera del 
1912 venne a Firenze an
che Bloch e mi convlnso 
ad andare con lul ad Hei
delberg, dove 1'ambiente 
sarebbe stato particolar-
mente favorevole per il no
stro lavoro. 

Non vi era nulla che mi 
trattenesse dal trasferirmi 
ad Heidelberg, anzi, che 
eventualmente vi fissassi il 
mio domicilio. E' vero che 
avevo sempre preferito la 
vita in Italia piuttosto che 
in Germania, ma la spe-
ranza di trovare la com
prensione era piii forte di 
ogni altra cosa. Fu cosl 
che mi recai ad Heidel
berg, non sapendo fino a 
quando vi avrei vissuto. 

• * • 
Non bo qui la possibili

ty d| illustrare, sia pure 
in grandi hnoe, il mio svi-
luppo successivo. Devo co
munque aggiungere che fu-
rono i problemi mterni del 
movimento clandestino un
gherese (e precisamenie 
l'influenza esercilata su di 
me dalle posizioni dl Jehtt 
Landler) ad allontanarmi 
dal setlansmo « messiani-
stico » di allora e ad avvi-
cinarmi ai problem! con-
creti del nostro movimen
to. Le tesi di Blum del 
1928-29 (la ditlatura demo
cratica come passaggio alia 
dittatuva del proletariato) 
significarono per me 1'ini-
zio della svolia. Da allora, 
lotto come comunista un
gherese contro ogni defor-
mazione della democrazia 
socialista e saluto oggi di 
cuore il 25esimo amiiver-
sario della Liberazione. 

BUDAP'FSf — Pdnorcima dclld cilld visto dal monle Gcilcrt: d ^imsltd I'ex palaz^o tedle dibtrutto nella beconda guerra tnondiale ed ora in tdse di avanea a ticostruzione (ospitera la Biblioteca Nd?Jonale e la Gallorid Na.'.ionale). A destra il 
Danubicp con il « ponle delle Cdlene » e sullo slondo I'lbola Mdicjhenla. (Foto Karoly Hemzo) 


