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OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRACOO 
IL SENATORE INFELICE 

«Caro Fortebraccio, tl 
segnalo e ti invio in co-
pla l'lnterrogazione che 11 
senatore Augusto Premoli 
(PLI) ha presentato in da
ta 28 magglo 1973 al pre
sidente del Conslglio, al 
mjnlstro dell'Interno e al 
minlstro della Sanita in 
merito al Festival deH'f/nt-
ta di Venezia. Desldero 

v farti presente non .solo 
i'anticomunlsmo viscerale 
che informa 1'lnterrogazio-
ne, ma soprattutto 11 fatto 
che il sen. Premoli, pur 
essendo presldente della 
XII Commlssione igiene e 
sanita del Senato non ha 
presentato Interrogazloni o 
interpellanze su a) i medi-
cinall nocivi reintrodotti 
nel prontuario Inam su 
pressione del mlnistro del
la Sanita; b) sulle 12 lavo-
ratrici calzaturlere della 
Provincia di Pesaro rico-
verate perche afTette da 
pollnevr'te tossica; c) sul
le condlzioni degli spastici; 
d) sull'incrediblle vicenda 
degli operai di Porto Mar-
ghera (pur tanto vicina a 
Venezia) con le maschere 
antigas; e) sulla impres-
sionante serie dl casi al-
luclnantl che si susseguo-
no negli ospedali psichia-

N trici italiani; /) sullo « sto-
rlco» ritardo del governo 
(con il PLI) nella presen-
tazione di un dlsegno di 
legge sulla riforma sani
taria. Eccetera. Tuo Nedo 
Canetti. senatore comunl-
sta - Roma». 

Caro Canetti, avevo gia 
pronte, per questa selti-
mana, due lettere alle qua
li intendevo rispondere, 
ma le rinvio e do la pre-
ferenza a questa tua per-
chi proprio oggi si conclu
de il Festival di Venezia 
e non vorret che i compa-
gni organizzatori, travolti 
dallo straordinario succes-
so della manifestazione, 
avessero dimenticato di in-
serirvi uno show intern-
mente comico, anzi farse-
sco. per le ultimissime ore. 
Prowediamo subito noi 
due, caro Canetti,, rievo-
cando la interrogazione del 
sen. Premoli, una interro
gazione che pud dirsi sim-
bolica perche" 6 rimasta ll, 
inerte e senza risposta, 
mentre il Festival si svol-
geva ogni giorno piu in-
teressante, piu dotato, piu 
signiflcativo e piu lieto: 
una grande manifestazione 
culturale e popolare come 
forse ^Venezia non aveva 
visto mai e come soltanto 
i comunisti sanno, ma so
prattutto possono organiz-
zare. In questo straordina
rio spettacolo corale. la 

interrogazione, d'altronde 
vana, ael sen. Premoli, pa
re lo squittio di una pan-
tegana, che se non fa pre
sto ad attraversare la cal-
le e a scomparire nel buio 
umido degli scantinati, ri-
iclua di cadere vittima 
della jestom ferocia dei 
« putei». 

Questo senatore Premo
li e uno scansajatiche: 
avendo letto sul uGazzet-
Uno» un corsivo critico 
nei confronti del Festival 
ancora in progetto (I'ho 
commentato qualche setti-
mana fa) lo ha ripreso pa
ri pari, aggiungendovi, di 
suo, una discuttbile sintas-
si e una faziosita non rab-
biosa, ma dispettosetta, a 
sua misura, e la interro
gazione che ne d nata va 
letta oggi, mentre la gran
de festa popolare si con
clude, per capire quanto e 
meschina e impotente. Lo 
interrogante si preoccupa 
per tutto: per i commer-
cianti locali, che probabil-
mente non hanno mai fat
to tanti affari come in que-
sti giorni di imponente af-
fluenza, per il danno «al 
normale flusso di visita-
tori» (I'ho gia chiesto la 
volta scorsa: i partecipantt 
al Festival cosa sono? Car-
ri armati?) e per la «in
tegrity dei monumenti sto-
rici e delle aree verdi, dal 
punto di vista artistico ed 
ecologico». Che cosa te-
meva il senatore Premoli, 
che gli sciupassero la Sa
lute o die crollasse il 
Ponte di Rialto? 

E invece Venezia non e 
mat stata cosl viva, cosl 
ardente e cosl attuale co
me in questi giorni. Essa 
non deve essere soltanto 
salvata nella sua integrita 
flsica, ma anche, se non 
soprattutto, nella sua vi-
talita culturale e poetica, 
e solo il popolo oggi pub 
viviflcarne la bellezza, ri-
suscitarne I'incanto, ride-
starne la magla. Ci voglio-
no i comunisti, infelice se
natore Premoli, per com-
piere questi miracoli e ri-
dar flato ai cadaveri, an-
corche~ sublimi, e io spero 
che Lei sia in giro per Ve
nezia, oggi. Ai partecipan-
ti al Festival non ci vorra 
nulla a trascinarla con lo-
TO, dal momento che a giu-
dicare dalla testa che si 
ritrova, Lei deve essere 
leggero come una piuma. 
Cosl Lei che sa (se sa) 
soltanto conservare i mo
numenti morti, vedra final-
mente che cosa sono i mo
numenti vivi e sentira nei 
canti dei comunisti. in una 
Venezia che 6 certamente 
piu loro che Sua, dove so
no la vita e Vavvenire. 

ANTIOPERAIA 

« Caro Fortebraccio, e ve-
ramente sorprendente co-
statare come anche nei 
giorneli " non politici '*, 
nei giomali cosiddetti di 
svago, si racchiuda un 
messaggio che, invariabil-
mente, non pud non esse
re quello del padrone e 
del capitale. Anche se i 
" merit! " della Settimana 
Enigmistica erano gia sta-
ti segnalati da altri com-
pagni e quindi gia noti ai 
lettori del nostra giornale, 
non mi sembra inutile se-
gnalarti un altro caso di 
ottusita e di ignoranza 
che contraddistingue que
sto giornale. Nel numero 
2150 di questo nefasto set-
timanale, a pagina 2, in 
" Parole crociate interde-
finite ". curate da un cer-
to Alfredo Riccardi (vuoi 
vedere che e un assiduo 
frequentatore di marce si-
lenziose?) la soluzione di 
"Influisce sui costi" e, 
guarda un po\ "Manodo
pera". E chi se non que
sti operai assenteisti e 
scioperatori assidui, dalle 
richieste assurde, pud in-
flulre sui costi? Dioendes-
se dallo " imprenditore". 
i prezzi non aumentereb-
bero mai, a lui si che sta 
a cuore la tranquillita de
gli acquirenti e il valore 
sociale dell'economia. Ma 
con questa massa di sfati-
cati come non possono au-
mentare I prezzi? Se gli 
operai stanno sempre a 
scioperare, rimorenditore 
che fa? Deve andare in ro-
vina? II fatto e che non 
va in rovina. va piuttosto 
(mosso da interesse turi-
stico, forse?) in Svizzera. 
Tuo Marcello Carved -
Acquaviva d e l l e Fonti 
(Bari)». 

Caro Carucci, hat fatto 
bene a segnalarmi questa 
nuova prodezza della Set
timana Enigmistica che i, 
in realta, la «Settimana 
Antioperaia* Naturalmen-

te il direttore del giornale 
e il signor Alfredo Riccar
di diranno che I'influenza 
della manodopera sui co
sti & innegabile. Ma gli 
alti profitti non influisco-
no sui costi? E perche" i 
costi non sono diminuiti 
quando i padroni hanno 
risparmiato, non attrez-
zando le fabbriche secon-
do le piu elementari (e 
obbligatorie) norme di si-
curezza? Chi k responsabi-
le dell'assenteismo operaio 
(se e quando effettivamen-
te c'i): la svogliatezza dei 
lavoratori o Vincuria delit-
tuosa e ingorda dei padro
ni, specie dei grandi pa
droni, che fanno lavorare 
gli operai in condizioni di-
sumane? Questa materia 
mi sta particolarmente a 
cuore. Senti fCorriere del
la Sera del 20 corrente) 
che cosa e risultato da 
una inchtesta condotta dai 
sindacati e dall'Universita 
di Milano nelle fabbriche 
di Cinisello Balsamo. Do-
po un anno di lavoro sono 
stati rilevati agravi indici 
di insopportabilita per 
quanto concerne: a) fu-
mo; pqlveri, rumori, peri-
colositd. aerazione estiva 
per il settore metalmecca-
nico; b) gas, vapori, odo-
ri, pericolosita, aerazio
ne estiva per il settore 
chimico; c) odori, rumori, 
aerazione estiva per il set-
tore grafico». Inoltre i 
stata denunciata a una 
drammatica carenza dei 
servizi sanitari di pronto 
soccorso ». 

Tutto questo che cosa si-
gnifica, caro Carucci? Si-
gni flea che quando si par-
la di manodopera e la si 
indica come elemento che 
influenza i costi, bisogna 
anche aggtungere come la-
vora, questa manodopera, 
e come la si fa vivere. Al-
trimenti si commetle una 
consapevole disonesta. Non 
sard la prima, per la Set, 
timana Enigmistica, ma 
almeno fosse Vultima. 

GRAZIE E SALUTI 
Numerosi lettori mi han

no scritto anche in queste 
settimane, suggerendomi 
spunti, segnalandomi arli 
coli. esponendo casi par-
ticolari. Alcum di loro 
avranno notato che ho te-
nuto canto dm loro sugge-
rimenti o delle notizie for-
nitemi A tutti. comunque, 
cerco di rispondere perso-
nalmente Non mi t possi 
bile farlo per i seguenti 
lettori che ron hanno in 
dicato il loro • tndirizzo: 
Franco Alberti di Suzza 
ra; Sergio DeMnn di Pon-
tedecimo; C. O' Palma di 
Francavilla a Mare; Ste 
fano Carretta; G. Lazzaro; 
O. Prezzosi di Como; G. 

P. di Roma; Un gruppo di 
studenti comunisti di La 
Spezia; Duccio Tripi; G. 
Bruzzo, E Navineri; L. 
Del Chienco e A Inno-
cenlt di Piombino; Rober
to L di Milano; A. L di 
Conegliano; E. C di Tori
no; N Btcchi di Viareggio; 
Un insegvanle di Verona; 
L Boschetti; B M Sapo-
ri di Firenze; G Manfre 
di dt Ivrea; N M di Win 
terthur; R S Pagani; U 
Tmpani di Messina. 

Ringrazio tu'tt di cuore. 
augurandomi una collabo 
razinne e un dialogo sem
pre piu assidui con I let
tori. 

Fortebraccio 

A colloquio con il regista ungherese Andras Kovacs 

IL CINEMA EfUOMO D'OGGI 
Un protagonista della « nuova ondafa » degli anni sessanta, frutto di un ripensamento sul piano economico, sociale 
e politico - Allievo e amico di Lukacs ha raccolfo le ultime conversazioni del grande filosofo - La ricerca artistica 
e le contraddizioni nel socialismo - La preparazione di una «nuova sintesi» -1 progetti dell'autore di «Giorni freddi» 

Dal noitro corrispondente 
BUDAPEST. 23 

« A me interessano le idee 
degli uomini piu che le azio-
ni, o meglio le idee che pre-
parano I'azione >. Cosl il re

gista ungherese Andras Kovacs 
definisce i suoi film e indi-
rettamente se stesso. Con Ko
vacs. che e presente alia set
timana del cinema ungherese 
di Verona (da oggi al 29 giu-
gno), abbiamo avuto una lun-
ga conversazione. L'impressio-
ne che si ricava parlando con 
lui e quella di trovarsi di fron-
te a un ideologo piu che a 
un pocta. anche se a un ideo
logo di grande sensibilita poe
tica. Dice: c Per noi fare un 
film e intervenire nella real
ta sociale. In Ungheria si e 
ormai formata una tradizione 
in questo senso ». In altre pa
role. Kovacs e nella vita quel
lo che si immagina vedendo 
i suoi film. A Verona saran-
no presenti Giorni freddi, I 
muri, Staffetta, fino all'ulti-
mo. ancora inedito in Italia 
A magyar ugaron (probabile 
titolo italiano Terre incolte). 

Analisi del 
particolare 

La cinematografia unghere 
se ha avuto un ruolo di pri-
mo piano nell'ambito di quel 
fenomeno generale che e sta-
to chiamato c nuovo cinema 
degli anni sessanta » e di cui 
Kovacs. insieme a Miklos Jan-
cso. e stato il massimo rap-
presentante magiaro. E' stato 
proprio da questo argomento 
che ha preso inizio la discus-
sione. «II film ungherese — ha 
detto il regista — e legato al 
movimento sociale che 6 co-
minciato negli anni sessanta. 
Con il consolidamento del po-
tere, successivamente al 1956, 
la discussione e passata dal-
l'interrogativo "di chi e il po-
tere?" a "come esercitare il 
potere?". Si e dunque svilup-

gata una discussione sui pro-
lemi piu general!, strategics 

Gli anni sessanta sono stati 
insomma il periodo del ripen
samento. sia sul piano econo
mico che sociale e politico. 
La nuova ondata cinematogra-
fica da noi e stata il prodot-
to di questo ripensamento*. 

Per Kovacs e difficile dire 
se 1'ondata degli anni sessanta 
sia 'inita o meno, oerto e che 

Da « Giorni freddi », di Andras Kovacs 

€ dopo il 1968 la realta mon-
diale e anche ungherese si e 
fatta piu complessa e le linee 
di tendenza di questa situa-
zione si sono fatte meno ri-
conoscibili, mentre appaiono 
nuovi conf litti >. In questo am-
bito un fenomeno nuovo, di-
ciamo degli anni settanta, e 
per il cinema ungherese quel
lo deU'analisi del cmicroco-
smo >. c Negli anni sessanta — 
egli spiega — l'elemento ca-
ratterizzante era la sintesi. ma 
non e'e sintesi senza analisi 
del particolare. E vorrei anche 
arrischiarmi a dire che l'anali-
si del particolare non serve 

se non vi e la disponibilita 
a osservare il tutto. Questa 
analisi del microcosmo dun
que e la preparazione per una 
nuova sintesi*. Questa tenden
za, transitoria ma abbastanza 
generalizzata della cinemato
grafia ungherese, secondo Ko
vacs ha i suoi rappresentan-
ti migliori in Peter Bacso (che 
sara presente a Verona) e nei 
giovani dello studio Bela Ba 
Iazs. 

C'e nella cultura ungherese 
una tradizione di compromes 
si tra forze progressive e con-
servatrici. Ii primo a operare 
una rottura di questa tradi

zione fu il poeta Endre Ady. 
al quale seguirono dopo il 
1919, il pota Attila Jozsef e 
il musicista Bela Bartok. Lu
kacs affermd una volta, in una 
conversazione sul cinema un
gherese, che Jancso e Kovacs 
si sono inseriti su questa li
nes di rottura. Essi * affer-
mano — disse il filosofo — 
che per lo sviluppo della no
stra cultura abbiamo bisogno 
di odiare effettivamente cio 
che deve essere odiato. Non si 
tratta pero di una cosa popo
lare nl presso certi burocra-
ti ne presso i nazionalisti. Per 
tanto, ideologicamente, nono-

Commosse dichiarazioni delTartista sul suo ritorno in URSS 

II tempo ritrovato di Chagall 
Entusiasmo per I'accoglienza ricevuta e per I'omaggio che gli h stato reso dai sovietici - L'iti 
nerario della memoria attraverso le strade di Mosca e di Leningrado - «Un popolo fiero 
della sua storia» - «in ogni quadra un frammento della via Pokrovskaia dove sono nato» 

Dalla nostra redaiione 
MOSCA, 23. 

La Russia? Mosca? Lenin
grado? Vitebsk? i ricordi 
— dice Marc Chagall — si af-
follano alia mente. E' un mu-
linello di gente, di facce, di 
situazioni, di personaggi. < E' 
un mpndo dove terra e cielo 
si fondono, dove ogni angolo 
e legato alia mia giovinezza. 
al periodo della formazkme 
intellettuale. all'amore per la 
pittura. per i colon, per l'uo-
mo, per gli animali». II pit-
tore parla a Iungo: e entusia-
smato. sorpreso e commosso 
per I'accoglienza riservatagli 
mentre una folia sempre piu 
numerosa si avvia. come in 
un pellegrinaggio. ad ammi-
rare le sue opere grafiche e i 
suoi quadri esposti da alcune 
settimane alia galleria Tretia 
kov della capitale. 

Per i moscoviti. finalmente. 
Chagall non e piu solo un 
nome o un c personaggio * del 
mondo deU'arte, perche nel gi
ro di pochi giorni e tomato 
ad essere — come dicooo i 
sovietici — < uno dei nostri ». 
La frase rispecchia pienamen-
te i sentimenti di coloro che 
amano l'arte e che ora guar-
dano con orgogfa'o quei raani-
festi a forti tinte viola do 
ve spicca. in caratteri cirilli-
ci, il nome di Marc Chagall 
con 1'annuncio della mostra. 

Ed e cosi che aU'omaggio 
dei sovietici (del ministro della 
cultura Ekaterina Furtseva. 
dello scrittore Simonov e del 
la ballerina Maja Plissetskaia 
e degli altri centinaia e cen-
tinaia di esponenti del mon
do della cultura) Chagall ha 
voluto rispondere con una bel-
la e appassionata intervista 
apparsa sulla Literaturnaia 
Gazeta. 

II pittore parla delle im 
pressioni riportate nel corso 
della breve permanenza nel-
I'URSS dopo 50 armi di as 
senza. « L'URSS? Non so da 
che parte cominciare — dice 
commosso — perche qui e 
tutto nuovo e ricostmito. Que
sta e forse la prima imgres-
sione che ho avuto pensando 

Chagall • Mosca con Maja Plissttskaya 

alle disgrazie s alia terribile 
guerra. Poi sono restate col-
pito dal lavoro, dagli uomini. 
dalla loro vita. E al Cremli-
no. passando accanto a quei 
magnifici monumenti ho visto 
i volti della gente e ho avuto 
la conferma che il popolo e 
fiero della sua storia. Lo stes
so sentimento di amore e di 
passione I'ho avuto quando 
mi sono incamminato nelle 
sale della galleria Tretiakov o 
quando ho assistko alio spet
tacolo del Bolscioi». 

La scoperta, per Chagall, e 
stata quindi la Mosca d'oggi 
con le sue fiumane di gen
te, i palazzi, le prospettive, 
i parcbi, i centri di cultura. 

c Erano 50 anni che mancavo 
— dice — e trovo ora gente 
che lavora, vive bene ed ama 
l'arte ». 

Poi Chagall passa ai ricordi 
di Leningrado. « Sono andato 
in giro con un'automobile per 
ritrovare i luoghi della mia 
gioventu e soprattutto per ri-
vedere la sede dell'associazio 
ne degH amici dei pittori. che 
esisteva prima della rivoluzio 
ne. Volevo ritrovare a tutti i 
costi l'edificio dal quale ave
vo mosso i primi passi nel 
mondo dell'arte dopo essere 
stato respinto daH'accademia 
perche, forse, non sapevo di-
pingere bene le ginocchia. Co
il aono partito alia ricerca 

della via Morskaia e I'ho tro 
vata>. 

Chagall racconta che nella 
antica strada c'e ancora il 
vecchio edificio, ma sul por-
tone c'e ora una insegna nuo
va con su scritto «Unione 
dei pittori *. «Ho bussato — 
dice Chagall — ed ho chiesto 
alia portiera Madame, mi scu 
si. in questa casa una volta 
e'era Vassociazione degli ami
ci dei pittori? Si, compagno 
— mi ha risposto la donna sor-
presa. E' stato come fare un 
sal to nel passato; ho rivisto 
quei locali, le stesse scale, mi 
sono fatto fotografare per fis-
sare un ricordo eccezionale di 
un luogo legato a tutta la mia 
attivita. alia mia vita. Poi so 
no voluto andare all'Accade 
mia delle Belle Arti dove un 
giomo non mi avevano accol-
to. Ma questa volta mi ha 
ricevuto il direttore che ha 
voluto che firmassi 1'albo di 
onore>. 

E i ricordi di Vitebsk? 
«Quelli sono i piu belli. E' 
la cittadina dove sono nato. 
ma che non bo voluto rivede-
re in questi giorni perche si 
dice che le emozkmi sono pe-
ricolose per gli uomini della 
mia eta. Cosl sono restate a 
Mosca e a Leningrado. Ma 
voglio approfittare dell'intervi-
sta per mandare un saluto 
a tutti gli abitanti di Vitebsk 
e dire loro che la citta mi 
e piu vicina che mai. Ricordo 
la vecchia strada Vtaraia Po
krovskaia dove sono nato e 
che oggi si chiama Ulitsa Ger-
ginski. Ebbene, vi confesso 
che in ogni mio quadro c'd 
un frammento delta via Po
krovskaia ». 
' Chagall parla poi della sua 
attivita di oggi, ricorda che 
tra poco in Franda verra 
inaugurato un museo dedica 
to alle sue opere e cosl con 
elude: « C'e tanto da fare, ma 
purtroppo devo partire. Vi di-
co pero che vorrei tornare a 
Mosca altre due o tre volte 
per fare una decina di bei 
quadri ispirati alia mia pa-
tria». -

Carlo B#n«d#tti 

stante le avversioni di questo 
tipo, tale atteggiamento e un 
grande passo avanti e per 
questo sono convinto che Ja
ncso e Kovacs, per quanto 
riguarda la concezione del
la storia. devono essere con-
siderati come una vera avan-
guardia ». 

Lukacs aggiunse anche che 
nei due regista si afferma una 
« effettiva aspiraztone sociali-
sta» a raffigurare la realta 
cosi come e, «a contrappor-
re nettamente. anche dal punto 
di vista emozionale, le posi-
zioni pro e contro ». Per que
sto, e necessario — disse il 
filosofo — che essi vengano 
appoggiati e che si compren-
da come clo smascheramento 
dei lati sbagliati del presen
te e del passato sia una co
sa positiva, un aiuto dato al 
socialismo > 

Kovacs. non solo gradisce 
il giudizio del grande filoso
fo. ma lo condivide. Egli del 
resto e stato suo allievo al-
l'universita. nei primi anni del 
dopoguerra. ed e rimasto sem
pre molto legato a Lukacs. 
Questi del resto ricambiava lo 
affetto di Kovacs. tanto e ve-
ro che voile assistere alia pri
ma di Staffetta, tre giorni pri
ma della sua morte. quando 
cioe era gia molto malato. Ma 
e Io stesso regista a raccon-
tere altri particolari sui suoi 
rapporti con il grande pensa 
tore. E' gia noto che Kovacs ha 
filmato una lunga intervista te
le visiva con Lukacs. che di re-
cente e stata pubblicata an
che in Italia dagli Editori Riu 
niti. ma e forse meno noto 
che Kovacs ha registrato su 
nastro tutte le conversazioni 
avute con il filosofo. negli ul-
timi mesi della sua vita. 

La societa 
nuova 

Kovacs racconta anche che 
il titolo del film 7 muri fu 
suggerito dallo stesso Lukacs 
e rivela che il personaggio di 
Palos. nel film A magyar uga 
ron altri non e che Lukacs 
stesso. A proposito dell'in-
fluenza delle idee lukacciane 
nel pensiero ungherese Kovacs 
spiega che « qui da noi c'e un 
tale meccanismo che interpone 
tutta una serie di mediazio-
ni le quali modificano alia fi
ne lo stesso messaggio d'ori-
gine. Questa e a mio parere 
la causa della scarsa influen
za di Lukacs >. E aggiunge: 
«Solo in alcuni brevi periodi 
egli ha potuto esercitare una 
notevole influenza, penso al pe
riodo '45-'48 e a quello '53-
'56, quando queste mediazio-
ni o non e'erano o erano sal-
tate. Lukacs ha posto delle 
question!. Quando le ha poste. 
in periodi poco propizi, hanno 
avuto scarso ascolto. Bisogna 
anche dire pero che molti so
no sotto la sua influenza sen
za che se ne rendano conto. 
Su Lukacs ci sono state mol-
te discussion!. Che avesse ra-
gione o torto. questi Z5 anni 
dell'Unghcria sono impensabi-
ii senza di lui; anche se a 
volte era isolato o addirittu-
ra avversato ». 

II discorso toma al cine
ma. ma I'impostazione resta 
sempre c lukacdana >, o se vo-
gliamo « kovacciana > nel sen
so che abbiamo detto all'ini-
zio. cioe della definizione di 
Kovacs come ideologo-refista. 
€ Quali problemi stanno oggi 
di fronte al cineasti unghere-
si?>. «Siamo alia ricerca di te-
mi da porn nel modo op-

portuno, perche il mondo 
esterno ci stimola a spalma-
re come il burro i proble
mi. oi spinge nella direzione 
delle domande mai poste. Vi 
sono domande la cui formula-
zione comporta problemi enor-
mi. Costruire una societa nuo
va. bene! Ma in che modo? 
Lukacs usava dire che dopo 
Galileo e Copernico non e piu 
un problema per la scienza 
discutere se la terra gira in-
torno al sole o il sole intor-
no alia terra. Per noi il so
cialismo 6 fuori discussione. il 
problema e: in che modo rea-
lizzarlo. La questione. per usa-
re ancora le parole di Lukacs, 
e quella di utilizzare l'ener-
gia di milioni di uomini. Al 
centro non stanno infatti gli 
oggetti. ma gli uomini >. E qui 
si toma al discorso del mi
crocosmo. L'analisi particolare 
dei vari aspetti di tutta una 
serie di nuovi fenomeni. dice, 
ci permette di poterci orien-
tare. c Le grandi verita — spie
ga — sono valide solo in sen
so storico: se le riteniamo va
lide per tutte le situazioni al-
lora viene fuori un mondo 
schematico, perche il processo 
storico si sviluppa tra mille 
contraddizioni. e se non ne te-
niamo conto ci troveremo nel
la stessa situazione del 1956. 
Le piccole contraddizioni igno-
rate minacciano la verita del 
1'intero ». 

Intervento 
sulla realta 

Pariiamo ora dei suoi im-
pegni di lavoro. II regista ha 
appena terminato per la tele-
visione un ritratto della signo-
ra Karoly, moglie del primo 
presidente della Repubblica un
gherese (nel 1918) e sta gia 
pensando di realizzare per il 
grande schermo una piece tea-
trale dello stesso Karoly inti-

tolata c Rawelsky >. Si tratta di 
una « operetta morale > scrit-
ta nel 1926. nella quale si spie
ga che non si pud mentire 
al popolo nemmeno per buo-
ni fini. Ma, ancora piu stimo-
lante, e il lavoro che iniziera 
nelle prossime settimane: < Sto 
per iniziare la lavorazione di 
un grosso reportage televisivo 
su un'esperienza che seguo da 
died anni. In occasione della 
lavorazione del film Uomini 
diffictli ebbi 1'opportunita di 
vedere l'inizio di un esperi-
mento di organizzazione pro-
duttiva in una fattoria stata-
le di Szekszard. II terreno fu 
diviso in vari settori e ogni 
settore fu affidato a una bri-
gata di lavoratori. Ogni briga-
ta ha le macchine. le semen-
ti e tutto quanto serve al la
voro. ogni lavoratore ha un 
salario garantito. Se produco-
no di piu. owiamente. guada-
gnano di piu. La brigata de
cide quando e quanto lavora
re, il capo-brigata viene elet-
to dalla base. Prima di que
sta riforma prevaleva un atteg
giamento di sofisticata indif-
ferenza nei confronti del lavo
ro e nei rapporti tra i lavora
tori stessi. Adesso tutti sono 
interessati e tutti partecipano. 
perche tutti possono control-
lare 1'intero processo prpdut-
tivo e vi possono intervenire. 
In genere il maggiore ostaco-
lo alia partecipazione sta pro
prio nel fatto che al singo-
lo lavoratore sfugge la com-
plessita deH'intero processo 
produttivo. Io vorrei esainina-
re questa vicenda dal punto 
di vista dell'esperienza umana, 
cioe vorrei analizzare il cam-
biamento di atteggiamento de
gli uomini in questi died an
ni. II problema mi sembra 
molto importamte anche per
che si pone soprattutto per 
gli operai industrial!». 

La discussione finisce qui e 
Kovacs ritorna su quanto ha 
detto all'inizio: < Per noi fa
re un film e intervenire nel
la realta sociale >. 

Guido Bimbi 

Una rassegna 
i — •- - -* 

a Firenze 

La citta 
a misura 
del 
profitto 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE, giiigno 
«Bambini e ragazzi non 

hanno a disposizione gli spa-
zi liberi di cui hanno biso
gno, ne la citta offre dl piu 
agli anzianl ormai inattivi, la 
morte sulle strade ha assun-
to ormai dimension! catastro-
fiche: questo scandalo della 
nostra civilta fa passare in 
secondo piano i combattimenti 
dei gladiator!, i sacrific! uma-
ni degli Aztechi e gli altri or-
rori delle civilta antichew: 
comment! come questi — che 
sono dl architetti, urbanisti. 
sociologl, medici. politici — 
accompagnano le 63 tavole di 
una mostra prodotta dal Die 
Neue Sammlung e dal museo 
statale di arte applicata di 
Monaco di Baviera, dal signi-
ficativo titolo « Profittopoli » 
(((ovvero. l'uomo ha bisogno 
di una citta diversa»). 

Questa interessante rasse
gna, organlzzata dall'assocla-
zione culturale italo-tedesca 
in collaborazionc con TARCI-
UISP di Firenze e Tlstituto 
Nazionale di Urbanistica. e 
stata aperta nei giorni scorsi 
nelle sale della S.M.S. di Ri
fted!. uno del centri di vita 
democratica della zona indu
strial fiorentina. 

II quadro sociale e urbani-
stico che la rassegna presenta 
e quello della societa e delle 
citta tedesche, dove «nono-
stante l'elevato tenore medio 
di vita, un milione di fami-
glie vive ancora in abitazioni 
che non meritano questo no
me ». dove «fra i morti per 
incident! stradali, uno su otto 
e un bambino». dove «circa 
il 50-% dei pedoni deceduti 
avevano piu di 65 anni ». 

La causa principale di que
sta situazione e individuata 
nello ordinamento fondiario 
che «fa si che l'uso del suolo 
sia deciso non da un bene 
comune. ma daH'ammontare 
del profitto che si pud trarre 
dal suo sfruttamento». Oltre 
questa presa di coscienza, la 
rassegna tuttavia non va. E 
le stesse soluzioni tecnico-ur-
banistiche proposte non sem-
brano uscire da un quadro di 
interventi razionalizzanti. In
somma il discorso non ci sem
bra tale da incidere profonda-
mente sui meccanismi della 
rendita fondiaria, ne capace 
di risalire alle responsabi hta 
politiche che hanno consen-
tito questo disumano svilup
po del centri urbani tedeschi. 
II problema, comunque, della 
incostituzionalita della politi-
ca urbanistica, denunciato con 
passione civile dalla mostra, 
non e soltarfto un problema 
tedesco. E" questione che ri
guarda anche e soprattutto il 
nostro paese. Cio e stato sot-
tolineato con forza dai rela
tor! che hanno presentato la 
rassegna: gli architetti Edoar-
do Detti, ordinario di urba
nistica allTJniversita di Firen
ze e presidente dell'INU. Leo
nardo Ricci, preside della fa-
colta di architettura all'Uni-
versita di Firenze e Giuseppe 
Campos Venuti, della facolta 
di architettura dell'Universita 
di Milano e consigliere regio-
nale del PCI alia Regione emi-
liana. 

Questi hanno dato vita ad 
un dibattito vivace e stimo-
lante che. nonostante qualche 
posizione astratta e velleita-
ria, ha messo a nudo le re-
sponsabilita delle classi diri-
genti che hanno gestito la po-
litica urbanistica nel nostro 
paese (Detti in particolare ha 
offerto un quadro amaro del
le a occasioni perdute » e della 
devastazione in atto), ha po
sto la necessita di una radi
cate riforma del settore che 
colplsca la rendita fondiaria 
e l'esigenza di una larga mo-
bilitazione a livello di quar-
tiere e territorio (Campos Ve
nuti ha sottolineato a questo 
riguardo il valore dell'espe
rienza di Bologna, ove i comi-
tati di quartiere esercitano un 
peso rilevante nella gestions 
delle scelte urbanistiche) ed 
ha insistito, infine, sul carat-
tere politico che deve assume-
re la lotta per sottrarre la clt-
ta e rambiente agli interessi 
speculativi e per giungere ad 
un uso diverso, sociale del ter
ritorio. 

Marcello Lazzerini 
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