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s Saggi 

Discutibile analisi della Spagrta franchista e 
delle sue prospettive in un libro di Frane Barbieri 

Dopo Franco 
« Tesi al ciclostile» e « modelli classici» non aderirebbero piu alia nuova situazione - La lotta 
per la liberta di tutti come base per un'alternativa socialista • II «sindacalismo» e la lotta di classe 

Storia 

Stato, anarchia e altri scritti 

«Attualita» 
di Bakunin ? 

« Per la Spagna avevamo 
previsto un preciso schema 
in base al quale era deciso 
che il franchismo sarebbe 
crollato e gli sarebbe sue-
ceduta una di quelle strut-
lure categoriche che il no-
stro mondo ha gia infelice-
mente sperimentato in que-
sti ultimi decenni. Attende-
vamo soltanto di attaccare 
a quanta sarebbe seguito 
Vetichetta giusta. E se nes-
suna di queste etichette 
belle e pronte corrisponde 
alia realta spagnola? Da 
questo interrogativo, da 
questo sospetto nasce il pre-
sente libro ». Bene, gli in
t e r r o g a t e sono sempre sa-
lutari e ques to in part ico-
tare, e assai pe r t inen te ; tut-
tavia giacche F r a n e Bar
bieri, noto giornal is ta co-
munista Jugoslavo (1) non 
ha costruito ques to suo li
bro sul Dopo Franco (2) 
ponendo solo degli in terro-
gativi, ma in qualche mo-
do offrendo anche delle ri-
sposte e su ques te che va
le la pena di soffermarsi 
p e r verificarne la validita 
(anche se l 'autore presenta 
il suo l ibro « non inteso an-
cora come una formula ma 
come una negazione, intan-
to, di tutte le formute e di 
tutti gli schemi interpreta-
tivi ») . 

Venendo al nocciolo della 
analisi qua le e la formula 
che Barbier i nega innanzi-
tu t to? E ' presto rifcri to. 
« Alia nuova situazione — 
egli scrive — non aderisco-
no piu le vecchie tesi al 
ciclostile del movimento di 
sinistra, tesi che in certe 
recenti varianti ripropongo-
no ancora I'inevitabilita di 
un'esplosione rivoluzionaria 
sul modello classico della 
lotta di classe». Messo da 
pa r t e dunque ques to « mo
del lo classico » tu t to e pos-
sibile e sopratttrt to e possi-
bi le offrire urib schema del
la situazione e del le pro

spettive spagnole cosl origi-
nali da t a r esul tare sul C'or-
riere della Sera Indro Mon-
tanelli il quale addir i t tura 
vorrebbe lirmare lui il li
bro recensito « tanto lo tro-
vo congeniale alle mie stes-
se esperienze ». 

Ma natura lmente Barbie
r i non e responsabile del
le esperienze di Montanelli; 
teniamoci dunque alle sue . 
Egli afierma — al fondo di 
un discorso che ha pun te 
assai vivide anche se non 
originali sul carat tcrc degli 
spagnoli e di Franco in par-
ticolare — che: 

1) il « dopo Franco » non 
deve essere visto come ri-
vincita delle istituzioni scon-
fitte nella guer ra civile in 
quanto « i l reale rapporto 
delle forze potrebbe risul-
tare sfavorevole al progres-
so poiche i gruppi capitali-
sti sono oggi meglio orga-
nizzati » e quindi alia fine 
non s 'approderebbe che a 
una democrazia borghese 
(« l ibera te*) quale e auspi-
cata dagli Stati Uniti e dal-
1'oligarchia spagnola ansio-
sa di liberarsi dello statali-
smo franchista pe r mette-
r e tutta la ricchezza del 
paese in mano al capitale 
privato. Non per nulla « la 
CIA americana si e rivela-
ta presentc, con mezzi e 
agenti, in ogni iniziativa 
che esigeva la democratiz-
zazione della vita politico e 
la fine del dtspolismo ». 

2) Contro i piani di 
pseudo-democratizzazione del 
paese avanzati sotto le ban-
diere dell 'Opus Dei e del-
1'oligarchia economica si er-
ge, forza valida anche se 
ancora egemonizzata dal 
franchismo, il s indacato 
cioe « i l piu concreta stru-
mento di trasformazione del 
franchismo », espressione di 
« quei raggruppamenti che 
desiderano evitare, nel pas-
saggio dal franchismo al 

I posf-/nmc/iismo, le scosse 

Mondo cattolico 

Dal dissenso 
alPazione 

In questi ultimi annl si e 
• parlato e scritto molto del 
cattolicl del dissenso. Og
gi, perb, questo fenomeno ha 
cessato di essere un fatto di 
curiosity e di Interesse gior-
nalisuco per divenire oggetto 
dl riflessione e di azione po
litica, Lo stesso dialogo t ra 
marxisti e cristianl, nel cul 
quadro e nella cm problema-
tica vanno vistt l cattolicl del 
dissenso, e divenuto ricerca 
di azione comune anche se 
U nuova fase di questo pro
cess*} e delicata e complessa. 

Ad essa, per6, non sarem-
mo giunti senza l'apporto im-
portante deU'iniziativa e del 
movimento di tantl grup
pi cattolici 1 quali. rifacendo-
sl al Concilio Vatlcano I I . 
hanno trovato e sviluppato le 
motivazioni ideali per un'azio-
ne culturale e politica rivol-
ta, innanzi tutto, a contesta-
re il falso problema dell'uni-
ih politica del cattolicl in un 
solo partito per proporre, co
me prospetuva, una ristrut-
turazione di tutta la sinistra 
capace di diventare nuova 
maggioranza xntesa come al-
ternativa a quella attualmen-
te esistente. 

Questo processo ha una sto
ria che. pero, non e stata an
cora scritta, ma nelle sue 
tappe e tn alcuni cuoi mo-
menu significativi lo vedia-
mo ricostruito in / cattolici 
« a dissenso (Editor! Riunl-
tl L. 600). 

La ricostruzione, curata da 
Aido D'Alfonso, e cssenzlal-
mente basata su documentl 
scelti con l'intento di mette-
re In evidenza resplodere di 
certe contraddizioni nel mon
do cattolico italiano, tradizio-
nalmente chiuso alle lnnova-
zionl e fortemente conformi
st* e di mostrare come 1 cat
tolici dettl del dissenso siano 
passati all'azione elaborando, 
In convegni e sulle loro rlvi-
§t«, una linea vera e propria 
per contribslre a fare uscire 

l'ltalia dal marasma in cul 
la DC, innanzitutto, e i suoi 
alleati lTianno cacciata. 

II documento sulla crisl dl 
L'Awenire a"Italia (oggi dive
nuto Atrcenire dopo la fusione 
in cmave moderata con L'lta
lia di Milano) di Bologna non 
e sieniflcativo solo perche rie-
voca le polemiche e i contrastl 
suscitati daU'esperimento di 
un giornale che, con la direzio-
ne La Valle, era diventato una 
delle vocl piii autentiche del 
rinnovamento conciliare, ma 
in quanto porta le firme di nu-
merosissimi circoli, dl nviste 
e periodici cattolici abbiamo 
gia una visione della forza, 
in un certo senso organizzata 
dello spontaneismo cattolico 
della contestazione. 

I documenti relativl al con-
vegno indetto dalla rivista 
Questitalia, un anno fa a 
Bologna, sul tema a credent! 
e non credent! per una nuo
va sinistra», al convegni di 
Modena e di Rimini, alia 
« Letters al vescovi d'ltalia a. 
alle dimissiom dalla DC di no-
ti dirigenti come Corghi, Al-
bani, Menapace, ecc. costitul-
scono momenti lnteressanti 
per una riflessione su! dissen
so cattolico che ha avuto i suol 
sviluppt con la fondazione del-
l'ACPOL da parte di Livio La
bor, ancora presidente delle 
ACLI, e con 11 dibattito viva
ce che si sta allargando in 
questa organizzazione e nel
la stessa DC. 

Posslamo dire che 11 dis
senso. oggi, per 1 cattolici cu-
venta sempre piu presa dl co-
scienza della mutata realta 
per cu: la ooluzione del pro
blem! della pace, della giusti-
zia sociale u del progresso 
civile passa attraverso l'incon-
tro e la collaborazione tra 
mondo cattolico e mondo co-
munista e le altre forze dlspo-
nibili per questa azione co
mune. 

Alceste Santini 

delle lotte di partito e di 
corrente »; infatti « la re-
visione sindacalisla del post-
franchismo si oppone sem
pre piu chiarameyite al phi-
ripartitismo » e « intorno a 
questa visione ha luogo lo 
avvicinamento di certi rag
gruppamenti sindacali della 
emigrazionc alia sinistra fa-
langista dei sindacati del 
regime ». 

Forse non 6 necessario 
aggiungere che il «sittda-
calismo » cui Barbieri si ri-
ferisce non ha niente a che 
fare con le « comisiones 
obreras * contro le quali si 
6 abbat tuta la repressione 
franchista; esse si reggono 
infatti esscnzialmente sullo 
incontro fra cattolici antl-
franchisti e comunisti e 
quindi sono sospette di ac-
cedere al pluripart i t ismo e 
di volersi battere, sul ter-
reno della lotta di classe, 
contro la burocrazia sinda-
cale falangista. 

3) La sinistra antifran-
chista e nei guai giacche 
« l a capacitd di mobilitare 
le masse e la difficolta di 
esprimere ntiove idee indi-
cano, a quanto pare, che la 
sinistra spagnola risente 
della crisi generate della 
sinistra europea, specie per 
cid che concerne I'interpre-
tazione dei fenomeni del 
neocapitalismo >. In effetti 
« i n Spagna si ripete un fe
nomeno che e la piaga della 
sinistra mondtale: i rag
gruppamenti di sinistra, 
cioe, riescono piu. facilmen-
te ad intendersi su generi-
ci programmi tattici con i 
gruppi democratici borghe-
si, e pcrsino con la destra, 
che non con le al tre forze 
di sinistra ». 

Tralasciando il resto del-
l ' indagine ci sembra che 
questi siano i punti essen-
ziali della analisi che Fra
ne Barbieri fa dei problemi 
spagnoli. E questa analisi 
non ci trova d'accordo, al-
meno nel suo filo condut-
tore-

Bisogna proprio voltare le 
spalle alia realta, per escm-
pio, per sostenere che i ser-
vizi segreti americani si bat-
tono per un regime di de
mocrazia e contro la ditta-
tura (sicche — a par te la 
situazione greca, per esem-
pio — la repressione di og
gi in Spagna sarebbe anti-
capitalistica e antiamerica-
n a ) ; cosl, nell 'analisi della 
situazione in un paese do
ve esiste una di t ta tura di 
classe — con tu t te le par-
ticolarita e gli orpelli che 
vi si vogliono aggiungere, 
di questo si t ra t ta in Spa
gna —, e almeno molto sin-
golare volcr negare valore 
alia lotta per la l iberta di 
tut t i come base per la co-
siruziune di una a i temat i -
va socialista e riconoscere 
invece questa base nel ca-
pitalismo di stato — incar-
nato dal « sindacalismo » — 
che si scontrerebhe vittorio-
so (ccco ra l ternat iva alia 
lotta di classe!) col capita-
Iismo privato. 

Su questa via pud essere 
sgradevole ma e naturale 
che i 'editore di Frane Bar
bieri tenti di portare avan-
ti il discorso (in modo cer
to s t rumentale e duramente 
offensivo) instaurando, a 
prcscntazione del libro, un 
parallelo « tra il paese di 
Franco c quello di Tito ». 

Ma e proprio l 'autore ad 
aprirgli la strada rinun-
ziando a una analisi della 
society da un punto di vi
sta di classe. Del resto non 
e questo — a nostro a w i -
so — il suo solo e r ro rc : 
ad esso si collega la diffi-
colt^ a comprendere una 
linea della sinistra che ab-
bia come obiettivo la ege-
monia opcraia in un siste-
ma progressista di allean-
ze, quindi la sottovaluta-
zione, nel quadro spagnolo. 
della piattaforma antifran-
chista e, in quello dell'Eu-
ropa occidentale, di una 
piattaforma di lotta per il 
socialismo che «ia anche 
lotta per le liberta politiche 
e per una societa plurali-
stica. 

In questa luce le sue cri- 1 

tiche ai « vecchi schemi » 
della « sinistra dell'Europa 
occidentale » .si colorano di 
incomprensione proprio per 
quello che la sinistra in 
questione presenta di nao-
vo nella elabora/ione tcori-
ca e prutica di una linea 
di lotta per il socialismo 
nei paesi di capitalismo a-
vanzato. 

Aldo De Jaco 

(1) Sull'appartencnza dell'au-
tore al mondo comumsta l'cdi-
tore del libro ptitita molto, fra 
I'altro s<tttolineaii(io in coper-
tma: «In iirima edizwne mon-
diale la Si>ar)tia d'ogni vista 
in modo sjneniudlcato da uno 
scrittore comunista». 

(2) Frane Barbieri - « Dopo 
Franco» collana studio delle 
edizioni Longauesi, pajig. 177, 
L. 1.000. 

II pensiero di Bakunin, nel 
corso del 1968, sembra essere 
tomato, per certi aspetti. di 
attualita. e le sue opere, di 
conseguenza, possono destare 
in questo momento un interes
se che va oltre quello degli 
storici e degli appartenenti al 
movimento anarchico. che ri-
conoscono in Bakunin uno dei 
suoi rappresentanti di maggior 
rilievo. L'apparizione delle 
bandiere nere dell'anarchia ac-
canto a quelle rosse del so
cialismo nel corso dei moti 
di maggio in Francia e l'af-
fiorare, in alcuni atteggiamen-
ti di lotta ed in alcune prese 
di posizione politiche, di ele-
menti libertari che, a torto o 
a ragione (e piu spesso a tor
to che a ragione) possono es
sere fatti risalire al Bakunin, 
sono dati di fatto innegabili 
che rendono la lettura (o la 
rilettura) degli scritti di Ba
kunin, utile e, se non altro 
sul piano deH'informazione, 
« attuale ». 

L'editore Feltrinelli, pubbli-
cando alcune opere di Baku
nin (Stato e anarchia e altri 
scriHi, Milano, 1%8. pp. 44G. 
L. 3000) ha risposto indubbia-
mente ad una precisa esigenza 
di mercato che, una volta tan-
to, pud avere anche un'utili-
ta culturale e politica, ma. 
come si e detto sopra. solo per 
quanto riguarda 1'informazio-
ne. perche il pensiero di Ba
kunin non e in nessun modo 
« attuale ». ma e legato ad un 
momento storico ormai assai 
lontano. 

Questa pubblicazione e perd 
resa meno utile dal fatto che 
manca un'ampia introduzione 
critica (le brevi note, sebbene 
siano accurate, non possono 
certo sostituirla). che permet-
ta al Iettore di collocare que

sti scritti nel loro tempo e gli 
consenta una lettura critica, la 
sola che, oggi, possa avere un 
senso. Nel caso di Bakunin, 
che rifuggiva da una sistema-
zione ideologica del suo pensie
ro, una lettura del genere e 
assolutamente indispensabile. 

II legame tra le sue afferma-
zioni teoriche e la sua attivi-
ta pratica (o, piu semplice-
mente, gli avvenimenti politic! 
che si andavano svolgendo) 6 
assai stretto. Anche in Stato 
e anarchia i riferimenti di ca-

Potere negro 

II «mito» di Malcolm 
Tra 1 biografi piu seri dl 

Malcolm X (non comprendia-
mo in questo novero Alex Ha
ley che ha semplicemente tra-
scritto quanto il grande rivo-
luzionario negro gli ha detta-
to) George Breitman si e gia 
distinto con un saggio pubbll-
cato da Einaudi la cui lettura 
costituisce una delle chiavi in
terpretative piu illuminanti 
deU'attivita del Rosso di De
troit. Sempre di Breitman in 
questi giomi e uscito in Ita
lia un volumetto, edito da Sa-
mona e Savelli, che raccoglie 
tre discorsi sulla figura di Mal
colm X: due dallo stesso Breit
man e uno dal rev. Cleage, un 
prete cattolico negro che e tra 
le figure piii combattive e !m-
pegnate del Black Power. Pa
re a noi che anche questo li
bro, seppure presentato e tra-
dotto daU'editore italiano con 
molta fretta, costituisca un im-
portante documento non so
lo per la conoscenza sempre 
piii approfondita della perso-
naliia e deH'esperienza politi
ca di Malcolm, ma anche per 
l'occastone che viene offerta al 
Iettore di entrare nel merito 
del dibattito. appassionante e 
contraddittorio, che si svolge 

all'mterno del movimento na-
zionalista negro. 

Bastera prendere In esame 
gli ultimi due discorsi conte-
nuti nella pubblicazione in 
questione; il primo dal titolo 
« Miti su Malcolm X » del rev. 
Albert Cleage propone, malgra-
do le intenzioni dichiarate del-
l'oratore, una visione mitica 
degli insegnamenti di Malcolm 
(L'odio o biologico» verso i 
bianchi) mentre il secondo, te-
nuto da Breitman al Friday 
Night Socialist Forum il 17 
marzo del 67, tenta di riporta-
re resperienza politica del pa
dre spirituale del Black Po
wer nei confini che le sono 
piu propri, nel contesto cloe 
di un grande movimento in-
ternazionale di lotta degli op
press! contro gli oppressori. 
In sostanza il contrasto tra il 
rev. Cleage e il marxista Breit
man esprime le due tradizio-
nali tendenze che spesso divi-
dono le forze rivoluzionarie: 
settarismo e chiusure dogma-
ttche da una parte, capacita di 
cogliere le contraddizioni ve-
re del capitalismo e desiderio 
di allargare i confini della lot
ta in una visione unitaria del
la problematica dei popoli op-

pressi dall'altra. 
Con tutto il rispetto che si 

deve al coraggioso lavoro del 
rev. Cleage fe opportuno rile-
vare che, proprio da posizionl 
estremistiche e riduttive co
me la sua, e sorta in America 
e altrove, nei confronti di Mal
colm e del Black Power, l'ac-
cusa di « razzismo alia rove-
scia » con cui la borghesia ten
ta di liberarsi della carica ri
voluzionaria ed intemazionali-
sta ormai diffusa tra le masse 
negre. 

Questo discorso di Breitman 
tende a sgombrare il campo 
da ogni possibile equivoco e 
a definire gli obiettivi di una 
strategia che non vede 11 pe-
ricolo nel colore chiaro della 
pelle ma nell'oppressione del 
potere economico e politico 
gestito dalla borghesia bian-
ca. Un contributo teorico im-
portante, quindi, il cui valore 
va ricercato nella serieta del 
confronto dialettico in esso 
proposto ma anche, e soprat-
tutto, nello arricchimento di 
una prassi rivoluzionaria che 
si richiama, in maniera oggi 
sempre piii esplicita, al socia-
lismo. s # z > 

Notizie 

Inchiesta 
in un 
nianicomio 
• Contlderare I'ammalato 
d! menle come un uoiou e 
nan come una cosa, modifi-
care le slrutiure medioeva-
li dl moltl ospedali pslchia-
trlcl Italian), rlvedere e mo-

dificare molli dei concetti 
« curativl > che stanno an
cora oggi alia base della psi-
chiatrta, molto spesso scien-
za al servizio di una socie
ta rcpressiva: questi sor>o al
cuni dei grand! temi messi 
a fuoco in questi ultimi tem
pi da sociologhi, pslchiatri, 
uomini politic) e giomatisti, 
impegnati nell'appasiionato 
esame di una serie di pro
blemi con i quali la socie
ta dc! fuluro dovra fare I 
conti. 

E' in questo quadro che la 
< Bottega dcll'immagine I , a 
Roma In via S. Stefano del 

Cacco, ha deciso di ospita-
re la mostra fotografka 
c Potrebbe succedere a noi > 
di Gianni Berertgo Gardin 
come primo contributo au-
tonomo alia ricerca su un 
tema di cosl scottante at
tualita e come denuncia 
della violenza di cui sono 
oggetto I malati mental! rl-
coverati ne! nostri manicomi. 

La mostra, che si e aperta 
venerdi, sara esposta fino al 
16 marzo con i seguenti ora-
r i : tutti I giornl dalle ore 
21,30 alle 24; II sabato dal
le 17 alle 24 e la domenica 
dalle 11 alle I I . 

rattere pratico ed immediato 
sono molto numerosi ed essi 
rendono difficile, per il Iettore 
che non abbia un'ampia cono
scenza della situazione di que-
gli anni e dei problemi che na-
scevano in essa. una precisa 
collocazione ed una plena com-
prensione delle stesse pagine 
teoriche. 

Certo. si pud ricorrere ad al
tre fonti e si pud avere una 
informazione piu ampia su 
Bakunin e sul suo tempo 
dalle opere di Nello Rosselli, 
Gastone Manacorda. Franco 
Venturi ed Aido Romano. Re-
sta perd il pericolo. per il let-
tore comune, a cui I'opera sem
bra diretta, di finire nel gioco 
dei troppo facili riferimenti a 
fatti e problemi di oggi, re-
sta cioe il pericolo di una sol-
lecitazione dei testi. Le tenta-
zioni non mancano: la polemi-
ca del Bakunin contro l'auto-
ritarismo e il dottrinarismo. 
le sue osservazioni sulla strut-
tura dello stato tedesco (che 
allora poteva apparire tra i 
piu avanzati sulla strada del 
liberalismo, ma di cui Baku
nin metteva invece in rilievo 
il carat tere autoritario e rea-
zionario). le sue affermazioni 
della necessita di evitare ogni 
compromesso con le forze e le 
ideologic borghesi sembrano 
aver trovato echi recenti. 

In realta, esse non possono 
essere staccate dal contesto e, 
se considerate nel quadro piu 
generale del pensiero del Ba
kunin. sembra evidente che le 
indicazjoni apparentemente piu 
« attuali >, le anticipazioni ap
parentemente piu esatte. erano 
prive di un solido fondamen-
to scientifico e, di conseguen
za. poste sullo stesso piano di 
analisi del tutto errate (non e 
nemmeno il caso di ricorda-
re che. accanto alle osserva
zioni sulla non democraticita 
delle societa economicamente e 
politicamente piii sviluppate, il 
Bakunin poneva I'osservazione 
che l'ltalia, insieme con la 
Spagna, era lo stato in cui il 
processo rivoluzionario si tro-
vava ad uno stadio piu avan-
zato). Del resto, si fa torto al 
Bakunin dando ad esse un 
significato piu ampio di quel
lo che egli voleva darvi: le sue 
pagine volevano essere soprat-
tutto un incitamento all'azio
ne immediata, ed anche quel
le profetiche avevano un valo
re essenzialmente politico, 
poiche miravano soprattutto a 
scuotere ed a spingere avanti 
le masse. 

Per lo storico, la ripubblica-
zione degli scritti di Bakunin 
potrebbe costituire un'occasio-
ne per riprendere l'esame dei 
problemi riguardanti l'attivita 
di Bakunin in Italia. Alcune 
pagine di Stato e rivoluzione 
sembrano richiamare pagine 
scritte da Carlo Pisacane. II 
Bakunin potrebbe avere cono-
sciuto le idee del Pisacane at
traverso la sua consuetudine 
col gruppo napoletano dei cor-
rispondenti ed amici del Pisa
cane, un gruppo che fini in 
massima parte, nelTInterna-
zionale.come ha ampiamente 
ricordato Aldo Romano. Ma 
tutto il problema dei rappor-
ti tra Bakunin e gli interna-
zionalisti italiani (si trattava 
di un reciproco dare ed avere. 
e non di sola influenza del Ba
kunin) pud essere ancora stu-
diato ed approfondito. cosl 
come pud essere sottoposta a 
nuove e proficue indagini 
rat t ivita dei rivoluzionari ita
liani che furono piu vicini al
le idee del Bakunin, e ricor-
diamo il Cafiero. di cui recen-
temente Gianni Bosio ha rac-
colto alcuni scritti, premetten-
dovi una interessante intro
duzione (C. Cafiero, La rito-
luzione per la rivoluzione. Edi-
zione del Gallo, Milano, 1968). 

In realta. piu che lo studio 
delle polemiche di Bakunin con
tro Marx o anche contro Maz-
zini, che sono largamente pre
sent! in questi scritti, ma che 
sono ormai largamente cono-
sciute e studiate, sembra piu 
utile oggi quello delle vicende 
interne del moviroento anar
chico in Italia, l 'esame delle 
convergenze e divergenze (non 
personali, ma di prospettiva e 
di azione politica) tra Baku 
nin e gli intemazionalisti ita-
Iiani. Un'accurata analisi di 
Stato e anarchia pud arrecare 
ad essi utili elementi (si pen-
si, ad esemp-.o, al rifiuto di 
Bakunin delle spedizioni di ca
rattere romantico ed alia sua 
affermaz'.one — altrove, peral-
tro, contraddetta — della ne
cessita di un movimento rno-
luzionano che investa tutto il 
paese e. di contro. al caratte
re che ebbero i mob anarchi-
ci in Italia). Ma un'analisi di 
Stnto e anarchia mostra an
che la prevalenza del momento 
propagandistico (di agitazione 
politica) su quello scientifico, 
la sostanziale estraneita del 
pensiero di Bakunin alle rivol-
te che scuotono la societa di 
oggi. 

Aurelio Lepre 

Rai-Tv 

Controcanale 
POVERO BO«ART - Per 

lunt/o tempo ii e svstenuto die 
la televisiotte co.-tituiva una 
vera e propria sciagura per il 
cinema: eppure. se non josse 
esistita la TV, film come Essi 
vivranno! non acrebbero mat 
avuto prolmbilmente l'occasto
ne di essere ripresentati al 
pubblico — e tiessuiio JIG 
avrebbe fatto una malattia. 
Questo filmetlo di Richard 
Brooks era piu che modesto. 
infatti. perfino un po' iioioso. 
nonostante i suoi protaaomsti 
riichiassero la vita ad o()iri 
passo. In realta. questa volta, 
Vomanaio reso dalla TV alia 
memoria del povcro Humphreu 
Bof/art e stato piuttn\to sea 
dente: e dire che Boaart c 
stato protagonLla di tanti film 
che avrebbero meritato di es 
sere trasmessi c ritrasmes.->i 
per la platea televisiva. In 
Essi vivranno! abbiamo visto 
Bogart nelle vesti di un uffi-
dale: e'e tin altro film nel 
(piale et/li compare uijualmen 
te nei panni di un ufficiale. ma 
per sostenere un ruolo di ben 
altra dimensione — i'Amniuti 
namento del Caine. Perche i 
profjrammtsti non hanno rcph 
calo quel film, ancora tanto at 
tuale? O perche non ci hanno 
presentato I'altro film di Ri 
chard Brooks interpretato da 
Bogart, /'Ultima minaccia, uno 
dei pochi nei quali il funzio 
namento di un giornale sia 
visto con cronistica esattezza'.' 
Comunque, speriamo di rivede 
de Bogart in un'occasione mi 
gliore. 

• • • 
LE TASSE — L'ultimo nu 

mero della serie Xoi e gli altri 
e stato, dal punto di vista del 
la costruzione, particolarmente 
monotono. La parte dell'inda-
ginc diretta e delle tesiimo-
nianze < dal vivo », infatti, die 
aveva con feh to una certa vi-
vacita ad altri numeri, questa 
volta e stata piuttosto qeneri 
ca e non ha documentato pro 
prio nulla: le tasse. essendo i! 

tema della trasmtssionc, non e 
difficile intuire il mofito d\ 
questo limite. Certo. sarebbe 
stato molto interessante ascol 
tare i legah di qualche finan 
ziere o confrontare diretta 
mente I'appannaggio di un 
grande industriale con tl red 
dito da lui dichiarato — ma 
simtli indagini sul vivo sono 
ovviameute ipericolose». Co 
M, ct si e contentati delle ana 
hsi degli espcrti e dt qualche 
citazione generale. 

In compenso, la trasmissw 
ne. proprio grazie a questo It 
mite, e apparsa piu ordmata: 
si e basata fondamentalmentc 
sul discorso, interessante e sen 
sato, di Francesco Forte e sul 
le informaziom fornite dai gwr 
nalisti stranien. Non abbiamit 
ascoltato nulla di particolar 
mente nuovo: ma certe cose 
val sempre la pena di sentirlt 
ripetere. Su molte cose, pero, 
si e sorvolato: soprattutto st 
e evitato dt indagare sui mo 
tivi the, finora. hanno impedi 
to una riforma fiscale e sulk 
raoiom per cui a evaderc il 
fisco sono in primo luogo e in 
grande prevalenza i ricclti (au 
questo I'unica indicazione d vr 
unfa con il discorso di Forte 
sui ricorsi: e a questo propn 
sifo sarebbe venuta a propoti 
to la citazione del caso di Gian 
n't Agnelli). 

Questa volta piu che mai lo 
S|ato italiano e uscito malcon 
cio dal confronto con i paes\ 
stran'teri: anche se. dobhiamn 
dire, gli euforici txmorami di 
seanati soprattutto da Leo Wol 
lemborg per gli Stati Uniti sa 
pevano di apologia lontano un 
mialio. Ma questo, per una ni 
brica come Xoi e gli altri non 
pud cfie essere scontato in 
partenza: altrimenti perche 
uno come Wollemborg. terri 
bihnente soddisfatto di se c del 
suo paese, avrebbe deciso di 
curarla? 

g. c. 

Programmi 

Tele visione 1# 

12,30 SAPERE 
« Gli adolescent! », a cura dl Assunto Quadrio (3 puntat.ii 

13,00 OGGI CARTONI ANIMATI 

13.30 TELEGIORVALE 

17,00 CENTOSTORIE 
«Vespertino al Luna Park », flaba dl Gianni Pollone 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
Nuova pumata dl . La Fayette » per 11 Contafilm » e 
« Pagine di musica » 

18,45 LA FEDE, OGGI e Conversazione dl P. Mariano 
19,15 SAPERE 

« L'ct4 di mezzo >, a cura dl Renato Sigurta (3. puntatai 
19,45 TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiane. Oggi al Par-

lamento 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 LA MOGLIE IUEALE 

Comnieelia dl Marco Praga Regia di Daniele D'Anza. Tra 
gli interpreti: Gastone Moschin, Ileana Ghione, Nando 
Gazzolo, Ferruccio De Ceresa. Si tratta dell'opera piu 
lamosa di Marco Praga, l'autore che forse piii di tutti gli 
altri, in Italia, camniino alia fine dcll'Ottoccnto sulla strada 
del « verlsmo » in cbiavr borghese. La muglie idealc» r 
II ritratto dl una donna (lo port6 sulle scene, con grande 
successo, Eleonora Du.se) che divide la sua csistenza tra 
marito e amante in modo perfctto, e, perfettamente cnnsci.i 
del mondo che la circonda. mette tutta la sua abilita nel 
non turbare le «apparenze • e nel risparm.are al marito 
1 sofferenze dertvanti dal « disonore ». 

22,35 AMAZZONIA INESPLORATA 
E' la seconda parte del docutnentario di Jescn Von Putt-
maker sulle tribu che vivono nel Brasilc ccntrale. 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
15.00 CICLISMO 

Da Fiuggl Adrlano De Zan segue I'arrivo della prima tappa 
della corsa TIrreno-Adriatlco. 

19.00 SAPERE 
Corso dl tedesco 

21.00 TELEGIORNALE 
21,15 1919: NASCITA DEL PARTITO POPOLARE 

In questo programma. L'mberto Andalinl e Stefano Roncn-
roni. giovandosi della consulenza di Gabriele De Rosa, rie-
vocsno la nascita del primo partito politico del cattolici. 
Gli autori si servono di materiale di repertorio e dl Inter-
\iste a Gronchi, Scelba, Spataro, Campilli e altri espo-
nenti della DC e del mondo cattolico. 

22.15 DISCO VERDE 
E* l"ultim.i puntata del programma. Gahriele Antonint. 
questa voita, oltre che presentare lo spettacolo. reeitera 
con Maria De Mattla un brano dal « Romeo e Ginlietta -

Radio 
N \ZION.\LE 

GIORNALE RADIO: ore 7. 8. 
10, 12. 13. 15. 17, 20. 23 

6.30 Corso di lingua inglese 
7.10 Musica stop 
8.3o l.r canionl del mattino 
9,06 Colonna muslcale 

10.05 La Radio per le Scuole 
10.35 Le ore della mnsica 
11.30 I n i voce per vol 
12.05 Contrappunto 
13.15 Giallo su giallo 
13.30 Le piace II classico? 
11.00 Trasmissloni reeionah 
11.15 Zibaldone Italiano 
15.45 I n quarto d'ora dl no-

vita 
16,00 Programma per 1 ragazzi 
16.30 11 saltuario 
17.05 Per voi cinianl 
19,13 • La prodigmsa Vita dl 

Gio.icchino Rossini .. rti 
Edoardo \nton 

I?.30-Luna-park 
20.15 « 11 mondo della I.una >. 

musica di Giovanni Pai-
Niello Direttore M Pra-
drlla 

22 Oi Fantasia musicale 
SECONDO 

GIORNVLE RXDIO: ore fi-tO. 
7.30. S.30. 9.30. 10 30. 11 30. 
11.30. I2.1V 13.30. 14.30. 
15.30, 16 30 17.30. 18.30. 
19.30. 22. 21 

6.00 Prima di cominciare 
8 10 Signnri Torchestra 
9.10 Interludio 

10.00 l.'onmo che amo (vita dl 
George Gershwin) 

10.40 Chlamate Roma 3131 
12.20 Trasmissioni reglonall 
13.00 U chiacchierina 
13.35 11 senratitolo 
11.00 Juke-box 
14.45 Appuntamrnto con le ne>-

stre canzonl 

15.15 Tenore nrniamino Prior 
15.35 Servizio speciale a eura 

del Giornale Radio 
16.00 Pomeridiana 
1S..35 L'approdo musicale 
17.35 Classe L'nica 
18.00 .\periti\o in musica 
18 55 Sui nostri mercati 
19.50 Punto e \irgoIa 
20,rtl Ferma la musica 
21.no La voce dei lavoratorl 
21.10 « I due fanciulli • Rnman-

zo di M Moretti 
21.10 Hit Parade de la chanson 
22.10 La chiacchierina 
22 Id Nascita di una musica 
23,00 Cronache del Mezzogiornn 

TERZO 
t.30 I,a Radio per le Scnole 

10 00 Concerto di apertura 
11.15 Mnsiche per strumentl a 

flato 
11 15 Cantate dl Alessandro 

Scarlatti 
12 20Mu«irhe italiane d oggi 
12.55 Intermezzo 
13,50 Itinerari operisticl: l/O-

pera inglese 
14.30 II Disco in \etrina 
15 10 n Galuppi 
15.30 Concerto »ingoniro dlret-

to da Carlo Maria Gln-
lini Violoncellista 4. Star
ker 

17.20 Corso dt lingua Inglese 
17.45 M. Kelemen 
18.00 Notizie del Terzo 
18.30 Musica leggera 
18.15 L'Cntvcrsita di Gerusa-

lemme 
19.15 Concerto di oeni sera 
20.15 Celebrazionl rossiniane 
20.30 Diriannove sonatine dl 

Knhlau 
21.00 Musica fuorl schema 
22.00 H Giornale del Terzo 
22.30 Trihnna Internazionali 

dei compositor! 

VT SEGVALIXMO: -II mondo d»*Ua Luna •. opera bnffa dl C«lo-
vannl palsieilo iNazmnale ore 20.15) . Dirice Massimo Pradella 
Cantano. tra gli altri. F.dda Vincenzl, I.ajos Kmnu, Adrlaaa 
Marilno. 
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