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Q Lettera da Parigi 

De Gaulle celcbra il bicentenario di Napolcone 

Fa ancora male 
laferita 

di Waterloo 
La borghesia francese lacerata e disunita si riconosce unita nelle guer
re napoleoniche di conquista e spoliazione • Gli incredibili risultati di un 
dibattito promosso dal « Figaro Litteraire» - Proihito dir male dell'lm-
peratore - Si rivendicano le ceneri del «grande corso» agli inglesi 

PAHICI, uprilr 
Per nnn borjjhesia francese 

lacerata. disunita, che il ge
n o m i c Do Caulle cerca di ri-
nie t te i e iii.sieinc COIIH* i tas-
Kclli iiU'Kuali di un difficile 
« puzzle » altraverso il re
ferendum del 27 aprile, an-
che il hicentenario di Napo
lcone puo servire alio sco-
po: co.si. poicho questo bi
centenario dclla nascita <U"1 
« grande corso • cade pro-
prio in quest'anno di erisi, 
dopo festcgKiamenli, parate 
niilitari. inodaglic ricordo. 
festival televisivi , congrossi 
di storia e viaggi turistici a 
prozzi popolari sugli itine-
rari napoleonici , il generale 
in persona si rechera ad 
Ajaccio il 15 ngn<Uf> e pro-
nunccra un discorso in di-
combro a Parigi al lorche le 
ceneri del « re di Iloma » 
verranno collocate accanto 
a quel le dell 'Iniperatore suo 
padre nel mausoleo degl i In-
validi. 

Purtroppo, il tentat ivo di 
Rtrunientalizzare la figura di 
Napo leone alio scopo di ina-
niidare la mollo unita di clas-
se del la borghesia francese . 
senibra gia fallito sul na-
secrc: perdu* prima ancora 
che De daiiHe si lanciasse 
persona lmente nel le celebra-
7ioni napoleoniche, le inizia-
t ive prese da riviste e gior-
nali per comniemorarc i due-
cento anni della nascita del
l'Iniperatore. h.inno solleva-
to tra i lettori un talc ve-
spaio di polemiche da far 
pensare che la Francia fos
s e appena uscita dal trauma 
de l le guerre napoleoniche. o 
si trovasse ancora in bil ico 
tra impero e restaurazione. 

Chi credeva che gli slorici 
avessero detto una parola 
definit iva sul le imprese c la 
portata universale del genio 
pol it ico c militare di Buona
parte. ha dovuto ricredersi. 
E chi si i l ludeva che 150 e 
piii anni tra^vorsi dal con-
presso di Vienna avessero 
rimarginato le sanmiinosc 
piauhe apertc nel corpo del-
la borghesia francese dalla 
traacdia di Waterloo, ha do
vuto piegarsi davanti ad una 
impensata realta ancora pal-
pi tante di vecchie qlorie e 
di vecchie vergogne. 

A met tere . come si dice, 
il • fuoco alio polvcri » — 
ed e il caso di dirlo par-
lando di Napoleone — e sta
to il « F i saro Litteraire » 
che ha avuto l'idea di aprire 
le sue colonne ad un dibat
t i to tra i lettori sul hicen
tenar io napoleonico: non lo 
avesse mai fatto! I buoni 
francesi , che fino a ieri si 
d iv idevano in collisti e anti-
go'liMi. in comunisti e so-
cialist i . in impegnati e non 
impes;nati. in sartriani e 
strutturali«ti. hanno vuotato 
l e t t era lmente il sacco de l le 
loro convinrioni r ivelando. 
o l tre al le divisioni sopradct-
te . tutta una serie di ant iche 
c mai sopite sottodivisioni zi-
rondine . rivohtzionarie. con-
venzional i s tc . napoleoniche . 
mi l i tar is t iche e cosi \ i a . 

A un lcttorc che accusava 
N a p o l e o n e di avere regalato 
all 'Europa piii di 20 anni di 
guerre . di saccheggi , di san-
guc . di .nopotismi, pudica-
mentc velati dalle s t o n e fat-
te in casa per amor di pa-
tria. 'ina leUricc reagisce 
melodrammat icamcnte esi-
bendo mi'dajhe e dociimen-
ti d; famisrlia come un CN: 
eomb.-ittento sempre pronto 
t mostrare '.e vecchie f e n t e . 

Nel pin hello sti le dclla 
« piccola posta » dei settima-
nali foniniuiili, essa scrive: 
« Come e possibile tanta 
porfidia'.' II mio trisavolo 
Jacques Diucui l , granatiero 
scelto della Guardia, dopo 
aver combattuto dal 1792 al 
1815 come {» provalo dal suo 
libretto militare e dalla mc-
daglia di Sant'Blena, ha avii
to 5 figli. li ha allevati nel-
la piu perfetta integrita fi-
sica e morale e non ha mai 
perdu to in puerra ne la sua 
allium no la salute del suo 
corpo ». 

K un'altra lettrice. cui il 
ricordo dclla Ilivoliiziono i> 
ovidei i teniente rimasto nel 
gozzo. rincara: « E' veramen-
te rivoltante loggero tali 
seempiaggini contro Napo
leone. Qualcuno dimentica 
che, salvo quella di Spagna. 
Napolcone ha condolto . sol-
tanto guerre difensive . E 
non bisogna dimenticarc che 
Napoleone ci ha salvati dalla 
rivoluzione c dalla guerra 
civi le ». 

Ma non basta. Un terzo 
lettore, ferratissimo in sto
ria. hattc pugni sul tavolo: 
« Ma dove si va a finire? 
Questa interminabile guerra 
che duro dal 1792 al 1815 
non 6 stato Napoleone a co-
minciarla. Sono stati gli ami-
ci di quell i che oggi deni-
grano Napolrone. i girondini 

deH'assemblea legislativa che 
la dichiararono senza moti-
vo nell'aprile del 1792. Na
poleone ha sempre cercatn 
di far uscire la Francia dai 
guai in cui l'aveva gettata 
sconsideralamente il regime 
parlamcntare ». 

E i massacri? Per carita: 
quell i di Napoleone erano 
roba da educande in confron-
to a quelli perpetrati € dalla 
canaglia al soldo della Cou-
venzione che di notte spn-
gliava i cadaveri dei ghi-

11814: I'imperalore e Maria Luisa 

Notizie 
% II Cornune di Pittrajar.U 
ha indetlo il X I X Concorio 
nazionale d: poesia « Pre-
mio Carducci » 1969, doUto 
di un milionc di lire, da 
aitegnarsi a un'opera edita 
« inedita. La partecipazione 
• I concorio e libera a lutti 
I citiadini italiani, anche se 
rctidenti aU'eslero. 

I corKorrenti dovranne far 
pervenire alia segreUria del 
t Premio Carducci » (Muni-
clpio di Pieirasanta, S5&45) 
enlro e non oltre il 10 giu-
gno 1949 una o piu raccolte 
di poeiie, %enz* alcuna li-
mitazione quantitaliva, in 
otto copie, i tampatt o Aal-
tiloicritte. Le op«re debbono 
contenere I'indice delle poe-
jie e, tulla coperlina, indi
cate) il cognome, il nome e 
I'indirizzo dell'autore. Le 
ope re inedite debbono por-
tare in calce la firma del-
I'autore. Non saranno am-
metie al concorso le cpere 
•dite avanti II 1* gennaio 'U, 
P)« potranno ettere prete in 

Miderazione, per II confe-

rimento del premio, le ope-
re, edite o inedite, gia pre-
miate in altri corcorsi. 

La commiiiione gludica-
trice tara compoita dal l in-
daco e da sei membri scelti 
fra critic! e letterati itaiiani. 
L'opera pretcelta sara pre-
miata nel corso della mani-
festazione che si svolgera 
in Marina di Pietrasanta, 
durante il periodo della sta-
gione estiva 1949. 
• c Una crociera intorno al 
mondo della parola », coii 
ha definito Luigi Santucci, 
nella sua presentazione, 
t Letteratura universale >, 
la nuova collana dei Fra 
telli Fabbri Editor) uscita in 
quest) giorni nelle edicole. 

Ogni volume con la storia 
della letteratura di un gran
de paese o di diversi piccoli 
paesi e seguito (dopo quin 
dici giorni) dal reUtivo vo
lume di antologia. Apre !a 
collana la letteratura tede-
sea; seguiranno la lettera
tura russa, la letteratura 
francese c via via tutte, la 
altra. 

gliottinati o che , sot to la di-
rezione di Saint Just, scorti-
cava le donne e ne conciava 
la pel le •. 

A questo ptilito, chi ose-
rebbe ancora « parlar male » 
<ii Napoleone? Eppure qual
cuno osa: un lettore — evi
dentemente un bieco eon-
venzionalista — sottolinea 
* Taspetto scandaloso rap-
prcsentato dal le fortune, 
i n i t i o di vergognosi saccheg-
gi, accumulate da Napoleone 
e dalla camaril la dei suoi 
maresciall i ». 

Come mai. si domanda co
st ui. « nessuno ha mai pen-
sato a eostringcre quosta 
gentc a rest i tu i ie il maltolto 
come si fa coi criminali di 
guerra? Cio suppone che vi 
fu tradimento e col lusione 
tra il potere francese e le 
potenze straniere, col lusione 
e tradimento di cui i popoli 
d'Europa hanno fatto le 
spese ». 

Ma dal lontano Canada 
viene un rinforzo inspera'o 
ai honaparlisti incolleriti: 
« Francese di origine, poi-
ehe abito a Queln-c, vi con-
fesso di essere sconvolto. 
Non avrei mai creduto che 
un solo francese potesse es
sere antinapoleonico *. 

Napoleone. chi era costui? 
Vien fatto di ch iederse lo do
po la lettura di questa dia-
triba che potrebbe far sor-
ridere per la sua estempo-
raneita se non iiascondcs.se. 
al fondo. fratture mai sal-
date e oggi piu che mai do-
lenti . Fa sorridere infatti, 
nel suo slancio nazionalista, 
questa Candida lettrice che 
esclama: « C'e chi afferma 
che i francesi non amano 
l'Imperatore. Menzogna. Non 
e vero che nessuno dei suoi 
contemporanei I'abbia amato 
e non e vero c h e oggi i fran
cesi possano non nmarlo. am-
niirarlo e comprenderlo . 
Quale arricchiniento. infatti. 
studiare e capire r impera-
tore! ». 

Ma non fa piu sorridere 
I'altro lettoro che . legando 
le due epoche e attualiz/an-
do i vecchi coi nuovi ran-
cori, scrive: « La nostra epo-
ca e tale che colui che ha 
torto (leggi De ( laul le) si 
prepara a fare alia televi-
s ione. davanti a 50 milinni 
di francesi, l 'elogio di colui 
che l'Europa intera. senza 
ingannarsi sul suo conto, 
aveva chiamato il Tiranno ». 

Dal tragico al grottesco 
e'e un solo passo: e questo 
passo v iene compiuto da 
Georges Restif de la Rre-
tonne. che col libro « Ingle
si. restituiteci Napoleone! » 
— come se tra Francia e 
e Inghilterra non vi fosscro 
oggi altri motivi di discordia 
— dimostra che i perfidi al-
bionici consegnarono alia 
Francia le ceneri di un ser-
vitore del l ' imperatore e si 
tennero que l le « buonc »: 
s icchc agli Invalidi milioni 
e milioni di francesi avreb-
bero venerato. nel corso dei 
decenni . un anonimo vallet-
to di Sant'Elena. mentrc !e 
ceneri di Napoleone si tro-
verebbero ancora nel le mani 
dei nipotini di Wel l ington. 

Ci sarebbe qui piu di un 
motivo per una nuova guer
ra. Fortunatamente vi sono 
doi francesi che non hanno 
perdnto \\ buomimorc . come 
Henri Viard. per esempio . 
che proprio in questo con-
testato hicentenario napoleo
nico pubblica nella • Serie 
noire » uno spassoso roman-
zo poliziesco a doppio fondo 
intitolato fe l i cemente (con 
un richiamo all 'Imperatore 
e una strizzata d'occhio alia 
• banda Bonnot »> « La ban-
da R o n a p » . I gangsters di 
questa banda rieordano mol-
to da vicino i personaggi 
dell'epoca napoleonica: c"e 
il capo. Ronap. un vero « du
ro », che si batte per la con
quista doi mercau europei 
del pesce: ci sono i suoi tro 
fratelli (iiiKoppc. Luigi e 
(xerolamo. autent iche nullita: 
e le tre f r o l i c Paolina. Ca
rolina ê l Eli^a. che. per 
contro. sono piene di tenipe-
ramento e ci sanno faro. 
E poi c'e un corto Foueho. 
spia del la polizia. c'e v.n cer-
to Talleyrand, furbastro o 
imbrogl ione. e ci sono i vari 
luogotenenti del capo che si 
chiamano Murat. Ney, Rcr-
thier. Cambronne. quest'ul-
t imo famoso per le sue hat 
tute. Lannes e Grouchv che 
a m v a n o sempre in rilardo. 
La conqiii>ta del mercato 
europeo del pesce -i rivela 
eroica ma improhabile e 
alia fine, come vuole la sto
ria. tutta la banda finira 
in p n e io n e . 

Augusto Pancaldi 

II P.CI. 
e la «svolta 
di Salerno» 

l /ult imo fascicolo di .Studi 
stwici e interanieiite dedicato 
alia storia degli ai.ni recenti, 
ed in particolare a tjuella del 
Partito comunista itahano. 
Paolo Spriano studia gli a w e 
nimeiiti del 11)28 e del 11*2!). 
centrando Tanalisi sugli atteg 
giamenti assunti da Tasca. e 
ricostruendo in manicra com 
plet.i il dibattito che si svol.se 
neirintemazionale comunista, 

munista fe che sono stati mes 
si in rilievo anche da Togliat-
tn . mentrc non mi sembrano 
ancora del tutto chiare le ra-
gioni piu profonde d ie porta-
rono un dirigente come To-
gl.'atti ad accettare una linea 
pohtica a cui negli anni |>re-
cc-denti cgli non era certo sta 
to molto vicino. Soltanto una 
ricostru/ione >< interna * del 
pensiero e deH'aUivita di To-

10 novembre 1799: il colpo di S»a»o In un dlpinto di F. Bouchol 

do\e Stalin aveva ormai una 
posi/.ione di assoluta pienu 
netizn, e poteva imporie la 
sua linea politica. superando 
le residue resistenzc. Mi pare 
che si possano senz'attro con-
dividere i giudizi di Spriano 
sugli errori di fondo che fu 

| rono coinpniti in (Kiel niomen-
' to storico dal movimento co-

Edizioni d'arte 

Nuove litogrctfie in volume di Fernando Farulli 

Una fabbrica illuminata 
l.a g.illena Cantmi preM-nta, 

a I'loinbiiio, im'aiitologia di di-
setini. aciiiivforti e llloar.ilk- re
cent! (li Fernando Farulli. Di 
grande evidetizji plastica sono 
le opere nuove che lignrario i 
temi prcdiletti della fabbrica e 
del puesag)?ii> industrjalc. l-» se
rie grallca piu itnportante e 
quella delle litogralie raccolte 
nel volume c 1'ioiubino 1D68 > 
(10 lito a colori e 10 in bianco 
e nero. formato 35x50. con un 
te?(o di Henato Guttuso. Tei>-
dorani Fxlitore. Milano. 1%H>. 
Famlli aveva gia figurato il 
tenia della fabbrica in un'altra 
sene htografica edita dal < Hi-
sonle » ill Firenze. Î a nuova 
sere segna uno stacco della 
fantasia e deH'iinenzione tec-
niea. 

.\\>n si tratta piu del con-
fhtto fr.i n.itura e niscdiauicnto 
uuUistrialc. fra la To<cana dcl-
I'ertxhta storiea e il concreto 
ambiente oporaio. Ora il pae-
saggio naturale e risucchiato 
<i.i ciuello innano: il inotuln 
della fabbrica seinbra essere 
limir.ito dal Farulli come tutto 
il mondo, il solo nuHido dove 
ei e dato storicamente di vi-
\ere e agire. ("e una cupa dif-
lideiiza dj artista nei confronti 
del momonto tecnologico del ca
pitalistic ma c'e un convinci-
mento profondo di artista the 
la via umana oggi passa den 
tro la fabbrica. Ami. c'e on 
modo molto poetico di idrntili-
<-are la propria giornata <li pit-
lorc con la giornata doll'oiv-
r.no: e co.-i i! imvio <li figti 
rare si fa meno espressionista 
e piu concreto. nx'iu* rivolto-o 
e piu coitruttivo in senso n\o-
hi/ionario. 

In ciase\in fosho litosraflco 
in bianco e ncro sono di^ecnate 
l>H-he nude parole: a inetterle 
tutte a^sieme ne \crrebbe fuon 
qualco^t di molto sim:le a una 
leltera scritta da un opcraio 
cho racconti una ciornata. 

Per la decima lito a colori 
il Famlli ha scritto: < 1*T gior-
nata e flnita. Buio, la via di 
ca<a. Alte le Iatnpade al tner-
curio. a terra la segna!ot:-.-.! 
st-adale. Donuni tornare al re 
iwrto della colata. II prc.^nte 
nieiilio v'nerlo nelle sue rKinie 
\ i \v . I-i fabb-ica e ancora una 
di questo. L'universo tecnoio 
gieo e dovunque ». 

I„i ooiiH'idenza della fo-;ii.i 
p.ttorica c^n le paro'.e *!e :c.ee> 
e forti<>i!iia: si potrebbe p,i_-
lare di una tra^parenza dc'.'.i 
forma p:,itorica delle COH1 che 
\ a a ne;ter;i a fu<X"o *.i; rn'n-
sieri. I colori — coirie 5-rr:ve 

il pittore in altro fonlio — sono 
quelli che \an tiogb <lis=e delle 
graiuii passioni uiuatie: e * alia 
van (logh » e il >-entimento <lo 
minante del «notturno > ckl-
1'immagine. Fu van (iogli. dal 
llorinage, a dire d ie la notte 
gli setnbrnva piii colorata del 
gionio. Nel «notturno > il se
gno individua oggetti c uotnini 
con concrctezza e tipicita. ma 
possicde quello scatto fanta-
stico. nel senso della metafora. 
per cui un filo spinato qual-
siasi riesce a allarmarti come 
il confine dun lager, mentrc 
dietro la ma?chcra di plexiglas 
il volto operaio e il solo segno 
certo che la fabbrica e un 
luogo tiinano e che potrebbe 
essere umano-r-ocialista. 

Verde, viola, giallo. ross<». 
bleu sempre trattati con la du-
TCZAa della luce artificiale. ba-
lenanti \>er tutto lo s[>a/io de]-
riminagiiic come "nice colorata 
proiettata sinili oiuetti. Que-
sti. i>oi. ridotti alio schcletro 

e diseguati come se emerge-. 
sero da una tramca lolta. Una 
« fabbrica illuminata » dunque 
(nel senM) della fabbrica mes.-a 
in imisic-a da Luigi Nono> civie-
sta «Piombino 1968 > di Fa
rulli ma con una sottolineatura 
autobiograflca fortissima e. di-
rei. in piu d'un punto assai 
ansio^a. S'e detto di van Gogh. 
E' |x?rci il caso di ncortlare 
che. in altri anni grandi e ter-
nbili per l'Europa. un pittore 
come Max Beckmann si mise 
a illuniinare. ton una sua can-
dela pittorica clic divenne un 
emblema, le stanze di (Jernu-
nia doxe si consumavano mas
sacri su massacri. Ora. da <|iie-
ste litogratie si direbbe che Ki 
luce al mercurio non illumini 
abbastanz;! c che il Farulli sia 
\oluto torrkire nella fabbrica. 
con una sua candela •>- alia 
Bec-kinann >. |>er provarsi a 
fare luce nella luce. 

Dario Micacchi 

Riviste 

«Problemi del socialismo»: 
un'alternativa per T Italia 

V. n. 37 di Prob.'cm: id so-
r:a.':.s";o. la r:\ista cbretta da 
Leho Basso, si apre con una 
sep.e ch articoli, prevalente-
mente dedicati all'intreccio tra 
lotta (e analisi) economica e 
pohuca nell'attuale fase dello 
scontro di classe. Antonio Let-
tier;, mettendo l'accento sul 
sonso di una divisione inter 

j naz-.ona'.e del lavoro (e del ca-
p:tale) nell'occidente capitali-
stico e delle relative conse 
guenze di una sua intemahz-
zazione da un lato e gerarchiz-
zazione ria'1'altro (che b poi 
:1 modo pai corretto di inten-
dere il rapporto Europa-Usa, 
oggi cosl caro al \-art Servan-

Schre:ber>, ir.du-a una aiter-
rutiva per !'Itai-.a :n crui il 
mov:men:o operaio sappia, 
adeg\iandosi a"e nuove scelte 
di politica economica. tradur-
re il suo potenz:ale di lotte in 
uno sch:eramento politico an-
:icapitai:st:ro. 

Intoressante il saggio d: Gu-
, glielmo Ragozzmo Mills Mon 

tedison e il suo progressivo as-
sorh:mentc a tutto vantaggio 
del l indti-tna di Stato e alle 
spese delle vecchie t>aron:e 
elettrichc (Edison), gia messe 
:n cr:si da: tempi della naz:o 
nahzi-azsone. Bisogna. tuttavia, 
tener present* che la « scala-
ta deUXNI si fc avolta all'aj-

t e m o del capit&Iisrr.o i ta l^no 
e non contro di esso ». 

Tra le r.ccrche, oltre quella 
di Tut mo sulla rivoluzione cu-
bana, c'e da segnalare un bre
ve ma significativo saggio di 
Chaketa Kamakele, mihtante 
del MPL.\ (movimento popo-
lare di hberazione dell'Ango 
la) su « Le prospettive deli'A 
fnca australe e la guerngl:a 
in Angola ». e un'inchiesta so-
c:oIog-.ca. la cui prima parte 
era apparsa nel numero 31, sul 
movimento studentesco a Mi
lano. Sejruono rassegne. studi 
<Con*:. Aymone). recensioni su 
divers: argoment:. 

r. f. 

gliatti (come qu«:Ma che ha 
gia ratt<i Hagionieri per il pe
riodo precedente) potra dare. 
for.se, una spiegazione piena-
mente persuasiva deH'ntteg-
giamento d i e egli prese di 
fronte ai gravi problemi di 
quegli anni. 

A Hagionieri si deve I'altro 
saggio sulla storia del Partito 
comunista pubblicato in que
sto fascicolo. La maggiore no-
vita di esso c data dal fatto 
che lo studio del periodo della 
resistenza. pur svolgcndosi an
che su un piano documenta
r y . che integra in misura no-
tevole le precedenti riccrche 
che sono state fatte su quel 
periodo. compie rispelto ad es
se un grosso passo avanti. per-
che non si limita a ricostruire 
le posizioni del PCI. ma cerca 
di cogliere i nuovi ed essen-
ziali elementi politic! che ven-
gono a inodificarne la natura 
ed ;i ca ratter izzarlo come 
t partito nuovo ». II Hagionie
ri. coglicndo e studiando il 
rapporto assai stretto che si 
viene a stabilire tra 1'attivita 
svolta dal PCI nella nuova 
situazione politica e l'elabora-
zione ideologica compiuta dai 
dirigenti. e soprattutto da To-
gliatti. rende del tutto supe-
rate ed inveccbiatc le polemi
che sul preteso carattere op-
portunistico che avrebbe avu-
to la linea attuata con la 
i svolta di Salerno >. 

D'altra pari^. il Hagionieri 
afferma anche In necessita di 
un'analisi critica degli errori 
di valutazione che furono a 
fondamento della fiducia nelle 
prospettive piu lontane della 
alleanza anlifascista. e sostie-
ne che essa deve estendersi 
all'esame dell'attivita pratica 
ed ideologica del movimento 
comunista negli anni prece
denti. perche * i limiti di pre-
visione e di impostazione co-
stituivano per l'appunto i ri-
svolti negativi di quella con-
centrazione sul problema dei 
fascismo e suH'imperialismo 
tedesco che era stata propria 
dell'Internazionale comunista 
e dello Stato sovietico sotto 
la direzione di Stalin dopo 
I'avvcnto al potere del fasci
smo in Germania >. 

Sia il saggio di Spriano. sia 
quello di Hagionieri mostrano 
come gli storici comunisti ita
iiani siano impegnati in una 
analisi critica della storia del 
movimento comunista che. 
senza cedere alle facili ten-
tazioni di awenta te rivaluta-
zioni o demolizioni. miri a 
fare piena luce sulle vicende 
del passato. Di questo fasci
colo va poi segnalata anche 
una ricerca di Antonio Papa 
sul problema contadino nel 
corso della guerra. Da essa 
risulta soprattutto che. men-
tre la borghesia si poneva. e 
sia pure su un piano pater
n a l i s t i c e con scarsi risultati. 
il problema di assorbire o di-
rigere le spinte contadme. da 
parte socialista la questione 
della * terra ai contadini > (e 
si trattava. del resto. delle sole 
terre incoltel. fu posta in ma-
niera disorganica ed ineffca-
ce. anche quando arrivarono 
le prime, confuse notizie sulla 
Rivoluzione d'Ottobre. 

L'assenza nel movimento so
cialista di una chiara con-
sapevolezza dei problemi del
le campagne. e. di conseguen-
za. la frammentarieta dell'at
tivita politica che esso vi 
svolse. costitui uno dei piu 
seri dementi di debolezza del
la sua nziorie neU'immediato 
dopoguerra. II fascicolo e chiu-
so da una lunga ed accurata 
not a di Franco De Felice ful-
l ' t e ta giohttiana ». il cui e!e-
mento pu'i importante mi sem-
bra dato dall'attenzione che 
viene rxtrtata alle stnitture 
della societa italiana (ed in 
particolare a quelle economi-
cheL in una considerazione ge-
nerale del giolitti^mo che r.e 
fa un elemento importante. m« 
non e^eliJsi\o, dello sviluppo 
della societa italiana in quel 
periodo. giacche tra l'uno e 
I'altra vi furono rapporti as-
sai stretti di condizionamento 
recipnvo. sui quali. a parere 
de! De Fe!:ce, occorre por-
tare la magc.ore attenzione. 

a. I. 
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Rai-Tv 

Controcanale 
CRONACiiF DEfiLI OPPHKS 
SI — In una sola si-rata. In 
TV ha passaXo due film iwt 
tamente iiwattsucU per i un 
stri telCAchvrmi. amhedue M 
nccupavano delle masse op 
pre.sxp del eontuientc amen 
vann. II primo, Trop'ci f/> (iian 
tii Am'wo. M oceuparn dei v«-
veri del Xorde-^e del Rra.silc; 
i( secaiiilo dealt ufroamcricam 
dvali Stati Uinli. 

II film di Amico raccontava. 
con taiilio iietfaiiiente ennuxli-
cn. U eiaofiu) (h una lamtiiha 
'/i fornrriflii/i dal Sorde-'te a 
San Paolo. Coxtrutto rim Va-
»ciuttvz2a e la solemiitti jiiiu 
lalna del < cinema novo » hra-
siliano. e.\^o nuseiia a comu 
n wa re al tele\iH'ttatore lo 
.•iifuallore iiuotidiano della eon 
diiione sultumaim dei iioreri 
del \ordesle e. oiwemr. offn-
ea (ileum scorci •••lieeessiri <lel-
la realtd del paese sfntttato e 
eotn'iresso dall't veriahsmo a-
meneano. Akune .>emi>Uci.-,*i 
me notazioni ba<tmano a ea-
ratteriztare stone e i>er.\ona'i 
(li, cite si proponci ono come li
pid exempi di problemi piu tie-
rierali; aletine infarmazirmi di 
rette. slortche ed economkhe 
servwano ad intpiadrare la TI-
tuazione dell'inticrn ; w « \ 
Molto iittensi ci xuno sembra. 
ti. in particolare. i brant tin-
ziali e quelli del breve son-
fliorno a Recife: e ben cah-
hrata ei e parsa la proares-
*wuc attraterso la quale i 
pusscuueri del camion acqui 
ntavano conftdenza e xolulariz-
zneaiM tra loro. (ill interpret!. 
(,t.a*i tutti presi dalla strada 

rcrilardiio •> se slessi: e lt> 
fact'iiMo, iiaturalmente. con 
tjntiide forza persuimira. 

II film dtmieitrura soprattut
to una cosa: die i povert non 
einnbiano sostanzialmcnte la 
lorn condizione tie eambiando 
lurora ne eambiando zona — 
in qucst'amhito. al massimo. 
possano cambiare padrone. /•;. 
/u(/ni-ifl, Amico ha avuto forse 
t.nviui fulucta nella eronaca 
nuda e cruda: si aiLertiva. nel 

fihii, una earenza di analisi. 
cshe i dati e le rtofaziimi. pi"''' 
acite, non nuscivano a col 
hiaie (tra I'altro. sarebbe sta
tu opportune .spieiinre che i 
» ar\n<io< v. in Jiifisill', sono i 
uorda"terieaiii). Faeendo man 
nor v-o del dialoao. anche <'i 

cUinte di discussione. I'autore 
e.neb'f pctuto (irriceinre la 
prablemattca del film; e ah 
••arebbe >tato pos.sibile uilro 
aurre >:el quadra almeno I'eeo 
delle lotlc che m Brattle si 
<i nl<i<ivn c«ntre It. miseria e 
I'lnipeiiali'tmo. t', (tue*to uvieh-
be spezzato la .i.itiazwr.e che 
la eo'i'hzione dei /wren , ui 
(fitl paese. sia fu'.almcntc chiu 
sa 1.1 un cerchio *cnza i/sci!'-. 

// dm umenluru) sulla prepa 
rtn.onc della « Mareia dei po 
ten ad opera di Luther Kiim 
e (h Hi: sua 'irqamzzjzione (a 
c.-ittato e tradoltt con mtell -
iicnza da (iraziella Ctcilcltti 
era. pur nella \t;u hrenta •• 
ndln sua relatica jrammenUt 
i ita. una lezionc (it eronai i 
t( In.sit a. Tut ui in <r presa di-
ict'.-i » CS.NO forntf.i al lele.spet 
tatore una messe di in forma 
zior.t iioii facile ua trovarp .n 
oltri nrvizi sttll t condizione 
deqlt afroan.eiieiini. Due </.• 
ni nti ci sono setnbratt soprat 
tutto lulercs.-ifiMti (anche te-
tici.ao tonUi del fatto cite, or 
riamentc. il doeumentano si 
-e< lucca tutto ail'iuterno dr! 
movimentit non violento e ne 
eondivtdeia la < uleolofjia »): hi 
tistnn')t:i:::i.a. che ci e venttta 
attrai erse alcuni lirani dt di 
'> ittito, delta nresenza d( I 
Hl.ic k Pi.wer. se non altro e<> 
me punto di ritcrnneutn nlihh 
onto, onehe nel eioinnento di 
Kt'iii; la I'isistciiza dt Kinti 
M(f/a imporffiiira e sulla di/fi 
eolta (iellr. nuova fase della 
lotta. leiinta alle liveudicaziae.t 
dt caintteic erotinmico e strut 
tttralf - tip punto hasilare per 
eoe.p,en.h re la sostanza at 
tuale di'da questione razziale 
neiili Stntt Uniti. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
12.10 S A P I : K K 

Corso dl francese 

13.00 IN CAs,\ 
Due >.. .vizi: « Come tnanglarr In primavpra • e • Opcrazlo-
nc Prnrlopp». 11 prlmo dl qii.ittro rltrattl rli donnr fh»> 
fanno mestlerl tiplcamrnte masrhlll 

13.30 TELEGIORN'ALE 

17.00 I.ANTERNA MAOICA 

17,10 TELEGIORN'AI.E 

17.15 I.A TV DEI RAGAZZI 
a) I.amlco llhro p b) CH amicl di Poly (telefilm) 

18.15 (OSTERTO 
II planisla Iliim Clanl PSPRUC la « Fantasia In rlo minorr -
d| Mozart c la « Sonata n. 3 » dl Uphpr 

19.15 SAPKRE 
« I spgrctl CIPRII animal! ». a cura dl I.orrn Elsrlpy (VI) 

19.50 TEI.EGIORNAI.E SPORT. CRO.VACHE ITALIANS 

Z0.30 TELEGIORNAI.F. 

20.50 TV 7 

21.50 l.A QUESTIONE VAN MEEGEREN 
E" un telrfilm IranrPsc chp ripvoca II caso dl un pittore 
olandrse che, arrrstato dal nazlsti. dipln*e ppr loro un 
quadrn nello stile dl Vrermcr. Protagonista dfl tolpfllm 
e Daniel Gplin. 

22.10 FUGA 
F." un documentarlo del cecoslovaeco .larnntl Jlres su al
cuni grupp! di glovani praghpsl che, ascoltando eon-
rprti di Dach in una chiesa harocca. cprrano un com-
penso « spiritualr » alia loro scontrntczza. 

21,00 TEEEGIORNALE 

Televisione 2' 
19.30 SAPERE 

Corso dl inslesp 

21,00 TELEGIORNAI.F. 

21.10 VIA CRUCIS CON II. PAPA AL COLOSSEO 
22.10 OR1ZZONTI DELLA SCIENZA 

II servizio centrale dovrebbe occuparsl del nuovi metodl 
di dia^nosi delle malattie del cervcllo at'ravrrso gli ricmi 
ladiolo^ici. Un aliro servizio si occuperA dei pe«cl che 
\ i \ono negli ablssl marini. 

Radio 
NAZIONALE 

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

6.30 Corso di lingua inglese 
7.10 Mnsichc per organo p cla

vicembalo 
8.30 Music* sinfonlca 
9.00 I noilri flgli 
9.10 Musica da camera 

10.05 A. Scarlatti 
I0.5O Gerardo Rusrnn! 
11.00 La nostra salute 
11.24 Per la Pasqua 
11.39 G. Verdi 
12.05 O. Re<piehl 
13.15 J. Brahms 
11.00 Trasmissionl regionali 
14.45 Mose Musica di Gioacchi-

no Rossini. Direttore W 
Sanallisch 

17.1* Passione e solenne Azlnne 
I.(turcica 

19.13 I. \an Rcpthowen 
20.15 \V. A. Mozart . F. Chopin 

. J Brahms 
21.00 Concerto sinfnnlco dlretto 
da Antonio Janigro 
22.45 K. Diners son Dittersdorf 

SECONDO 
GIORN'XI.E RADIO: ore 6.30 

710. 8.30. 9,39. 10.30. 11.30. 
12.15. 13.30, 11.30, 15,30. 

16.30. 17.30. 18.30, 19.30. 
22. 21 

6.00 Musiche dl F. Mendels
sohn - Bartholdy p F. 
Schubert 

7,41 Mutiche dl R Somma r 
B. nrilten 

X.13 nuon viagglo 
8.10 F. J. Ha>dn - F. Schu

bert 
9.09 Come e pprche 
9.15 R wacner 
9.10 Interludio 

10.00 Fablola 

10.17 Cantt gregortftni 
10.10 rhiamatc Roma 31-J1 
12 20 Trasmissioni reglonali 
11.00 3V. A Mozart 
11.15 G. Pctrxssl 
15.03 Musichp di A. StraritlU e 

D. Scarlatti 
16 00 Musichp tia-JIzlonali Ita-

lianp 
16.35 M. BalakirrT 
17.10 J. Brahms 
17.15 Melodramma In Aisrottca 
18.15 I. Pizzetti 
19.00 Mnslca sinfonira 
19.50 Musica da earner* 
21.15 Via Crucls 

TERZO 

9, 
10 
10 
II. 
11. 
12 
13 
13 

17 
17 

17 
17 
18 
18 
18 
19 
20 
20 

21 

2-

22 
21 

10 R. Schumann 
00 Concerto di aperturs 
55 Mnsica e Immagin; 
10 Concerto 
15 Mii'ichr ItaHane ri oggi 
20 L'Epoca del pianoforte 
eo Intermezzo 
35 J. S Barh: Passionr ie-

condo San Matteo ni-
rettorp Eueen Jochum 

00 Lp opinion! degli altri 
10 I Romant pagavann le 

tassp? 
.20 Corso di lingua inglese 
.45 G F. Malipiero 
0<J Notizie del Terzo 
5 Quadrante cron.imlco 

.45 Piccolo pianeta 

.15 Concerto di ogni sera 
00 I disciplinati di Sa<sart 
30 I.p maierie prime del fn-

turo 
,00 Storie dl fiorl. danimali. 

donne 
00 II Giornale del Terzo 
10 In Italia r aU'eslero 
10 Idee e fattl della musica 

.'iO Poesij nel mondo 
05 R|\ista delle m i s t t 

zlonale ore 14.451 L'npera. diretta da Wolfgang Sanalllsh verra 
VI 9F.GNALIAMO: « Mose » dl Gloacrhino Rossini (Radio Na-
rnterpretat* da Nlcolal Ghiaurov, Mario Petri, Gloria Lane 
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