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Musica 

Aveva ragione Adorno 

L'opera e 
le lasagne 
BifHettt, concerto e pranzo a Roma - Un flau-
to t i t to d'oro a una sftlata di modelli - Qual-
dw ctnsidemzione sulla trovate del Festival 
iitenuzionale e su alcune tourntes all'estero 

sucoede di buono 
in campo musicals, dopo 1 ten 
tatrri di conteatare per lo me
ns) la piii sfaccieta routine? 

Quell innovaaioni (modtfiche 
eoetanziali. nforme vere. nuo
va) atnitturasioni: rlmane tut-
t o netl'utopis) danno » vede-
«a one qualobe eslgeoza di nn 
oovainento sia state finalmen-
te insertta nelle attivitt mu-
«*oe4f? 

La rtapoeta * negative: nien-
ta di niente A M I — diremmo 
— le cose vanno anche peg-
ejlo, perch* sotto la maschera 
rinDOvatiiea. i'attlvita musica-
la (par quarto eosti miliar-
di ) va m malora, miseramen-
te .C*e aoltanto da segnalare 
quaicbe iniziativa. peraltro 
•atariora intesa (un gesto co
ma coo una maao sul cuore 
a l'altra lnvitaate) a «facili-

\ » rincontro con la musica. 
Par esempio? 
Bar aaamplo, la raoanta co-

di una spe-
» one tt aiuta 

* aoegUere ropera o II con-
oarto da seguire, ti procure il 
MgUatto (OOP un lieve so-
prapprano) a tl pranota anche 
II pranao, per dopo. Sono a 
cuaposislone degU appassiona-
tl (del concerto e del pranzo) 
addirtttura «guides specializ-
aate, pronte ad illustrarti vuni 
U programma vuoi U menu. 
Tutto dipende daU'appetiio 
Un passo di Bach sara piu in-
vogliante con la prospettiva di 
easagglare « dopo » le lasagne 
at forao. a un concerto di 
Vivaldi fltera meglio chlssa, 
eon « eonforto di spaghetti 
alia cmtaxra. 

Come al vade non a poi 
aoftanan una flaaaaione quella 
dl laaara oertl fatti musica-
U i d un fatto anche gastro
nomies. Ifuaiea e cullnaria 
haano atratto sllaanae con-
crate. Prosit/ pur ae si trat-
ta dl uD'aganala « non profit» 
ehe. d o e non ruole guadagnar-
el nulla, ma lo dice in un 
mode da richlamare anche un 
latino «maocberonico »; quel 
oha «1 tuola par renders me
glio l ldea musical-gastrono-

• * • 

A Milano al a aperto una 
apBolata Salone delta musica 
propria nal quartlere della 
Ftera. Tutto quadra al mi lie-
•Imo: sate musica, infatti, ol-
tre oha 1'arta cullnaria, spes-
ao sono avvtotoafei oarti atteg-

fujrtsttci. Quasto Se> 
Intarnaaionale della mu-

atom al praoccupa nseuralmen-
ta aoprattutto della cultura 
del proaajmo. Ma considera-
60 one, atmeoo da u d , In fat-
in oH atudl mualcaU, la socle-

• • • 
• • • 
• • • 

«b offre aasal pooo, ecoo one 
gH **poaltori vengono encorw 
w o anofaa con gtocattoii must-
call. Far atutare a distrarsl 
daft panaara aMa muaica eo-

tiv4 cj contest azione dl cui 
dicevamo. 

Ma, del restu, che co$a ha 
esooeitato q -mVanno lo stes-
so Festival lntemazionale dl 
musica contemporaries, giun-
to alia XXXII edizione per 
convincersi che qualcosa po-
teva carnbure ri«lla sua rou
tine? Si tratta per6, di mini. 
accorgunenti che e'e da bat-
tere la testa al muro per non 
averci pernatn prima Eceo, 
dunque, un estenore nbasso 
del prezzi. pfir»ato — al li
mit© della remissione — al 50 
per cento SJ e poi stabihto 
che, escluse le munilestazioni 
in teatro (La Fenice) le altre 
abbiano un biRlietto unico 
Senonche su tredicl, ben no-
ve puntate del Festival si svol-

^•4 

ma a una coaa 
tnoitra. una ditta ha co-

atruiao un flauto d'oro mas-
sicoo che Severino Gazzello-
nl (« ch< aKro ae no?) ter 
ra a battesimo, guarda caso, 
proprlo in una Sala Clcofrna. 

C"e aampre un recondito 
neaao tra fe cose: senza una 
carta okmgna non potrebbero 
aaaercl battesiml e nenzn bat 
tasntd non si farebbero fe-
ate a senza Teste la pent* non 
al metterebbe addosso qual 
eoaa dl nuovp e alls mnda 
In quella sala. GaTzellont «!ii(v 
nara 11 flauto d'oro alteman-
d o la muaica alia sNlata dl 
modelH. Oome Orfeo che am-
manarra le beetle, cost la do-
rata «flautiltta » careezera la 
llera delle vanita. 

Voce una mantfesteTio-
m» nuova, decisiT* per le sor-
H datta cultura muslcale ita-

aMlndomani del tents-

gono in teatro. Ma non e mat 
soltanto il eusto de» bighett) 
quellu cnt* determma tl vijoto 
intorno alia musica contcm 
poratiea Allelic a dihtiihm 
re gratis I hijtliftti, raiamente 
i luoghi del Festival si riem-
piono di gante Qualrlie suc-
cess(. tn tal senso si ebbe Ian 
no scorso, ma si tratto — a 
quel che si e saputo — di mse-
rtre tra U pubblico 1 rappre-
sentanti delle forze dell'or-
dine. 

Quest'anno si e aggiunto un 
regalino per gli abbonati: chl 
si abbona a un certo ciclo di 
manifflfitazioni avra In dono 
11 catalogo e una bella stam-
pa, altrimenti soltanto il ca
talogo o mente a seconds del-
rabbonamento. Ma sono ac-
cortezze che sosplngono la 
musica fuori da un suo vero 
interesse culturale. La stessa 
idea (e un'altra novith) di 
mettere a disposiztone, in mat-
tinata, le registrazioni delle 
musiche eseguite la sera pri
ma pud comportare H rischio 
di allontanare dalla musica. 
come esperienza diretta Tan-
to varrebbe av?re a domici-
Ho i nastri magnetic! Si ac-
centua, diremmo, un certo di-
sirnpegno dall'andare in pro-
fondlta (il Festival dovrebbe 
essere legato, a catena, con 
tutte le istiruzioni muslcali 
italiane e assicurare la piu 
ampla oircolazione della mu
sics nuova) e quindl, la ten-
aenza ad awalersi di mex-
zucci che in deflnitlva sfocia-
no neU'evaslone. 

• • • 
In un cltma d'evasiono deb-

nono anche collocarsi certe 
taurnteft non sappiamo quan-
to trionfaM. che alcuni Enti 
lirici e sinfoniri si aopresta-
no a compiere, o stanno gia 
svolgendo all'estero Ritome-
remo sull'argomento ad im
press ultimate, ma certo sor-
prende fin d'ora, ad esem-
pio. che il Maggio muslcale 
fiorentino, dopo il convegno 
sulla necesstta di muoversi 
musicalmente nell'ambito del
la regione. se ne sla anda-
to a fare mediocrl figure al 
Festival rti Kdtmbunto Baste-
ra dare una scorsa a gior-
nali donottitto B*t.?nrtibiH — 
fMclamo del Time* e del Daily 
Telegraph ~~ sulla improbabi-
Uth dl certe rappresentazionl 
del Rioolctto 

E allorn? 
Allor:i ,ivfva prnprlo raiinne 

Adorno (e lo dicova pift tan-
ti anni or sono) onando nvvi-
c.inava oprtr> ,»tt\vlsmo mtiMiM 
le vlsto^o ed inutilp all'imple-
go dl interr rolonne di la-
vornton prr MI«MP di p n w i u 
(ramento rhe si lntrnprenrto-
no non tanfo perchft si tratti 
di opera/ioni utili ma per la 
necessity dl dar lavoro E in 
questo sonso n lavoro musl-
cale, in Ttalia, non si pub di
re che manchl. 

Erasmo Valente 

Movimento operaio 

Fortuna deH'opera deUo slorico hsJeM Edward P. Thompson ora tndotta is Malta 

Rivoluzione industriale 
e classe operaia 

Successo di pnbhlico e freddezza nefli ambienti accadomici - Una storia « pliridhnensionale » - Cone 
i contemporanei sentirono il processo stories real o • La coscienza di classe • Le oallate popolari, i ro-
manzi di Dickens e di Charlotte Bronte e le inchieste parlamentari suite quail si docomeito Karl Mare 

«Gli studenti non al limits 
no a leggere questo tibro: al
cuni lo comprano a tre ghi-
nee e mezzo; 11 perlcolo e 
che esai non leggano altro, ed 
e quindl importante indlca-
re i suol limit! come la sua 
eccellenti qualitas. 

Le preoccupazionl di J-D. 
Chambers, che ha assolto pie-
namente 11 suo compito di re-
censore sulla tradizionale rl-
vista « History » — partlcolax 
mente indinzzata al mondo 
della scuola — notando solo 
Umiti nel libro e definendo 
I'autore un fantasioso ideolo-
go falsificatoro della storia. 
non erano infondate: dopo la 
prima apparizione inglese del 
1963. 1'opera di Edward P. 
Thompson ha aviito tanta for
tuna da essere ristampata nel 
196ft; su questa seconds edi 
zione e stata condotta da Bru 
no Maffi la presente traduzio-
ne italiana (Rivoluzione rndu-
stridle e classe operaia in In-
ghilterra, Milano. II Saggiato-
re. 1969, voll. 2. pp. 453 piu 430, 
lire 8000). 

Al successo dl pubblico si 
e accompagnatn un'accoglien-
za fredda o ironies negli am
bienti aceademlci, che hanno 
criticato il metodo storico di 
Thompson per vanlficare l'im 
postazione e t risultati della 
sua rjrerca e, spesso, la stes 
sa srplta del tenia Infatti i) 
libro — che «periamo susei 
ti da not rice'rhe cosl atten 
te sulle origini della classe 
operniii Italian-* — costltuisce 
una novita arche nell'attuale 
panorama degli studi inglesi. 
da un lato rivolti a indagare 
11 movimento operaio organls-
zato e 11 pensiero socialista 
(Cole) piii che la classe ope
raia nel suo insieme, dall'al-
tro dominati. ae al eccettua 
Hobsbawm, da quelll che 
Thompson d*»finisce polemics-
mente gl] « Btorici empiric! del-
reconomia » — C l a p h a m , 
Ashton, Hayek, Hartwell —. 
che con la loro interpretazio-
ne * ottimKUca » della rivolu
zione induptriale intendono di-
fendere «dalla minaccia del 
totalitarismo una socleta li
bera ». quella capitalista (F.A. 
Hayek, II rapttalismo e gli *to-
rici, Firenze, 1967, P 16). 

Alia loro visione economlci-
stica tesa a ricondurre tutta 
la storia a cid che e statist!-
camente accertahile. Thomp
son ha enntrapposto Tinteres-
se per gli sviluppi social! po-
litici e cultural! che accom-
pagnano la rivoluzione indu
striale, ricostruendo una sto
ria « pluridimensionale » (tan-
to da peccare di disorganici-
ta) attenta a come 1 contem
poranei sentirono il processo 
storico reale, e che percid 
fa largo uso di testimonian-
ze soggettlre: la ballate po
polari, i romanzi dl Dickens o 
di Charlotte Bronte gift uti-
lizcati come specchio della cul
tura e della socleta Inglese da 
Raymond Williams (guida teo-
rica delta <nuova sinistra* 
britannica), le inchieste parla
mentari su cul si documanto 
Marx. 

Soprattutto, alia falsa lm-
parzialita degli «empiric! • 
Thompson oppone la sua dl-
chiarata posizione mandsta. 
Ma con quests contrasta 11 
suo intento di «riscattara», 
con un certo populismo giu-
stlficazionistico, 1 poraii a 1 
vtnti protagonist! della sua sto
ria, e di vedere nclle loro « ln-
tuizioni v un insegnamento at-
tuale per i popoll asiatlcl a 
airicani che atfrontano pro-
blemi d'industrializzazione e 
di democrazia: il tentativo dl 
comprendere dall'interno la 
prima classe operaia inglese lo 
ha poitato ft sopravvalutarne 
la matnrita. a isolarln nell'ana-
lisi storipa. come essa di fa^ 
to si isolo. dall'lnsleme della 
socicta I non comprendeme 
picnamente i limit! e la scon-
fitta Otumo ncll'analisi del 
singolt fenomeni (come meto-
dismo e luddismo), il libro 
presenta incertezze di meto-
do e motivi di discussions 
per lo studioso della classe e 
del movimento operaio ingle
se e, piu in generale, per lo 
storico delle class! subalterne, 

« Negli arm! 1780-1832 1 lavo-

1199: una manlfastazlana dalla Snap Assistant Union 

ratort Inglesi raggiunsero tn 
grande maggioranza il senso 
di un'identita di interessi, sia 
nej loro rapporti reciproci. sia 
nella comune opposwione al 
loro governanti e imprendito-
r i» (I, 11-12). Da workers a 
working class, da lavoratori 
soggetti all'aristocrazia fondia-
ria a classe operaia subalter
ns alia borghesia industriale: 
nel 1832, l'anno del Reform 
Bill, 1 varl tipi di lavoratori 
(contadini, artigianl. lavoran-
U a domidllo e opera! dl far> 
brica) raggiunsero coscienza 
dl as come oWro dalla classe 
dominante, come un'unica clas
se oparaia. Per aostanere que
s t s taal contro quanti prele-
rtaeooo parlare dl clasal la-
voratricl, sulle orme di Marx 
(su questo punto, come e no-
eo, solo lpotizzabili) Thompson 
deflnisce la classe non una 
atruttura o una categoria (co
ma Dahrendorf), ma un rap 
porto storico: s l a classe na-
aoe quando un gruppo di uo-
mini, par affetto di comunl 
asperienEe (eredltate o visau-
te) , aentono ad eeprimono 
un'identita di interessi sia fra 
loro, sla nal oonfrontl dl al-
tri gruppd coo Interessi dlrar-
sl a, soUtamante, antitetici. I* 
aapariensa dl classe a deter* 
rnlnata, In larga mlaura, dal 
rapporti dl produsiona... La 
classe a definita dagU uominl 
coal oome vivono la loro sto
ria — che e l"unica sua dafi-
nialona poaslbtlas (I , 10-11). 
Questo concetto aperto (a va-

S») dl classe — Identita dl 
tereasl non eacluslvamente 

determlnati dal rapporti dl 
produsione — permette a 
Thompaon di combinare 11 mo-
mento ideologico e quello eco-
nomlco, ma spesso lo spinge 
a iaolare a privlleglare 11 prl-
mo: nella sua licostruzione la 
coscienza dl classe precede la 
nascita della classe operaia. 

E' Indicativo 11 posto che 
egll assegna alia rivoluzione in
dustriale- La Situation* della 
classe operaia tn Inghilterra 
dl Engels si apriva con la sto
ria della rivoluzione industria
le e della moderna classe ope
raia prodotto della macchlna, 
a dedlcava largo spazlo agll 
opera! dl fabbrica considera-

II Papa parla del sesso e della contestazione 

I f ulmini di Paolo VI 
contro Freud e Marcuse 

La Obese subnet oggi, forse 
aaaat aon mai, da parte dells 
•aetata, ana presstooa di <pro-
faoita ». di c amaralit* ». Lo ha 

Paolo VI in UD di 
proounciato tart dursole 

la eaoausta udiensa nella B<t 
•Ulca vaticans. La Chiesa pro-
daasa la sua vocszione alia 
aantita - b» detto Paolo VI 
— <la mom satton. cerca 
di aattflsilarst alia forme • »i 

del moodo lakso, si spo-
I suo restunanto di/fs 

a aacraJa. vuola saotir-
ai asaaaa a tarraoa • tends a 

dalla menta-
•ocisl* a tani-

• praas ooaai dal 

modo dtstinta e obbhgata ad 
uno stile di pensiero e dl vita >. 

Secondo \\ Papa la Clues* su 
birebbe « le mutaziont e le de 
gradazioDi > del mondo «con 
uno telo conform!vta e quasi 
avpn^iiardista otic non si sa pro 
prio come chMmnre cnstiann ne 
tanto meno a[k)«.i<ihco » < Tutti 
lo verfono - ha ditto I'aolo VI 
— in tenia di cit'iiuiiouia e vio 
lenrs rivolutionana. in tema di 
demitiuazione reliutoia, in te
rns »pec|alm<?nt* di acquicicen-
ca alls licenia di mods invere-
coada, di sessualita passionale a 
dl diffusiooe pomogrtfics ». 

In un'sltrs psrts del di«cor-
so. Paolo VI hs tenuto a se-
gnalara la minaccia che oggi 

sembrs la piu grave e la piu 
insidiosa per quella dignita urns-
n« e crtstisna alls quale dob-
biamo Is difess « la stima co
me a sommo valore. < ed e la 
minaccia. resa epidemic* ed ag 
Kressiva, dell'erotismo spinto 
ad esprensioni sfrenate e ribut-
tanti, puhbliche e reclamizzate 

Anche tn questo triste feno 
meno troviamo 1* teoris — ha 
detto ancora Paolo VI — che 
a pre Is ttrads alia licenza. am-
mantata di liberta. e sll'sberra-
ziooa dell'tstinto. chiamata libs-
razione dagli scrupoli convenzio-
nsli (Freud. Marcusa. ace.) Lo 
arotismo mediants la promiscui-
ta. Ilmmagine pornografica a 
poi la droga, J'asaJtatiooa a lo 

abbrutimento dei sensi, sssale 
anche gli ambienti piu sani a 
nservsti, come la fsmiglia. la 
scuola e la ricreazione. Ogni di-
fesa sembra indebolirsi e ca-
dere ». 

Delia contestazione il Paps hs 
parlato brevementt. 

II fennmeno della contestazio
ne - egli ha detto — mentre 
denuncia uno stato di disagio 
assai diffuso • inquietante tra 
la giovenu) di oggi. atllo stesso 
tempo solleva problem! delicati 
a complessi nel campo pastorale. 

lafioe, U Papa na accenoato 
al problems della oarrocchia 
deU'laoloUo a Pirenia sanxa 
tuttavia volar esprimere un giu-
dizio sulla comumta di DOB 

tl c perno del movimenti ope
ra! ». Thompson parla invece 
della rivoluzione industriale 
(trascurando operai di fabbri
ca e minatori) solo dopo aver 
descritto le tradizioni popola
ri settecentaache, lo spirito 
metodista e le agitazioni gia-
coblne. La rivoluzione indu
striale, di cui pur sostiene 
1'interpretazione catastrolica e 
« pessimista » (Engels • Marx-
Toynbee • Webb • Hammond) 

contro quella « ottimista » whig 
dl Qapham o Ashton, gli ap-
pare causa determlnante ma 
non eaclusiva o inistala dalla 
moderna classe operaia (11 ti-
tolo ltallano dal Ubro a quin

dl un'lnterpretazione llmitatl-
va di quello originale. The Ma
king of the English Working 
Close). 

Se e vero, come na dimo-
strato Hobsbawm, che «l'u> 
dustria cotoniera detto il paa-
ao alia rivoluzione industria
ls >, essa fu all'inlzio numerl-
camente debole;« un'accentua* 
alona asagerata della " novita M 

dalla fabbrica cotoniera pud 
indurre a una sottovalutaalo-
na della continuity dalle tradi-
sloni polltlcne e eulturali nal* 
la genes! delle comunita ope
raia. Lungi daU'eaaara "1 pri-
mogenltl dalla rivohiaiona in
dustriale'', gli operai di fab
brica na furono 11 prodotto 
tardivo. Molte della loro Idee 
a forma dl organlsaaatone fu
rono anticipate dal lavoratori 
a domicUio»: queatl, gli arti
gianl e I lavoratori specialixza-
ti operantl in plocole botte-
ghe furono U perno del pri-
mo movimento operaio (gia-
cobinismo, luddismo, radicali-
smo, cartismo). Ma Thompson 
non vede come proprlo quests 
composizione fosse una cau
sa della debolezza della classe 
operaia: suni taa (pur coo la 
parslatente diviatone fra ope
rai qualiflcati a no! I, 241-
344) attorno agli artigianl che 
aU'indlviduallsmo del loisses 
fatre opposero la settecen-
tesca « economla morale » pa-
temailstica a le tradizlonall 
organisxasionl dl mestiere, 
non seppe formulare i in'alter-
nativa moderna, non utopiatl-
ca, alls nuove forma di sfrut-
tamento. 

Invece, per dlmostrare co
me la classe operaia non fos-
ae solo meccanica forza-lavo-
ro ma anche attlva protago
nists nella lotta contro il ca-
pitalismo, Thompson ne sot-
tolinea il grado di matunta 
e coscienza politics autonoma 
e rivoluzionaria: «la Masse 
operaia non spunto come U 
sole a un'ora stabilita: fu pre
sente al suo " farsi "... Essa 
non fu una generazione spon
tanea del sistema di fabbrica; 
ne la "rivoluzione industria
le " agl come forsa estranea 
su un generico e indifforen-
tiato materlale umano, tra-
sformandolo, al termine dal 
processo, in un "nuovo tipo 
d*uomo". No. I rapporti prr> 
duttlvi e le condizionl dl la
voro tipici della rivoluzione 
industriale vennero impostl 
non a una materia gressa, 
ma agU " inglesi natl fibarl " 
creaciutJ alia scuola dl Tom 
Paine o forglati dal metodi-
emo... La classe operaia "si 
face " almano nella stessa mi-
sura in cul " vanna tatu " • 
(1, 8 a 194). Nel corso del la
voro, parb, il primo elemento 
(« al face ») e tsolato dal oon-
tatto della socleta a quindl 
aoprawalutato. 

I alnfoll lavoratori a la par* 
tlcolara l*artlglanato urbano 
aoqulatarooo ooaclenaa polltl-
oa par affatte dalla rivotuato-
na franueaa. D aajaooMnj. 

a Mttaxlatoaratloo, aguatt. 

tario a terjdecsialmerite ra-
pubblicano dl Tbomas Paine 
e dalla socleta coatltuzjonaU, 
che n«l 1790-lfOO rhml bor-
gbeai radlcali e operai, nagU 
anni dalla controilvotusione 
poUtiea di Pitt (antinapoleopi-
ca all'eatamo a antioperaia al-
llnterno) dlveone aampra piii 
retaggio della classe oparaia, 
vivified le trade unions ilia-
gall a form obiettivi poUtJci 
al luddismo a al radtcaliamo 
(X, 170-175; n , 57). «E* aolo 
negli anni dl repressions che 
ai pub parlare di una chiara 
a diatlnta maturaaione dalla 
coscienza di classes (J, 175). 
Thompaon rtconoece che s l a 
forxa dalle diatunioni dl clas
se a di status nalllnghUtar-
ra DOvacentasca a in parte 
conseguenza della mancanaa, 
nal movimento operaio del no
stra secolo. di virtu giacobl-
ne», che declinarono alia fi
ne dairaOO «quando la nuove 
correntl aodaliste apoatarono 
Taccanto dal diritti politic! a 
quelll eoonemki » (1,176); ma 
non vede come gia durante 
la controiivotuBiona, che pro-
dusse la frattura fra mtellet-
tuall a operai agjaonhtnis e 
risolamanto dl queatl ulUmi 
(1,170), U « glacobmiamo » par
se 11 suo carattere di visiorie 
e axione universale e rivolu-
zionaria, dando luogo a un 
senso (piii che coscienza) dl 
classe Umitato e passivo, dl 
una classe come corpo aepa-
rato, che cerca in se stesso 

auell'aiuto che non a capace 
I esigere dalla socleta e che 

quests non e dispoata a dare. 
Caries rivolusionaria ebbero 

certo (piu dei luddisti troppo 
« pollticisaati» da Thompson) 
gli insorti di Pentridge a Ps> 
terloo. 1 manifestanti radlcali 
a, piu tardi, 11 cartismo che 
tanto signified par Engela a 
Marx. Ma non vi erano la con
dizionl genersli per una rivo
luzione, ne una vera coscien
za di classe. Thompaon nota 
gli influssl frenantl sulla cul
tura operaia del metodlsmo a 
deU'utUitarismo forgiatori del
la disdplina del lavoro, e dal
le Uluskmi millenaristiche dl 
Owen contrario alia lotta di 
classe, ma nel suo sforao dl 
comprensione dall'interno ten
ds ad attenuare 11 carattere 
piccolo-borghese degli lntellet-
tuali radlcali e quello utopi-
stico di Owen (II, 284, 3S6), 
e a sottovalutare la forza del
la claasi domlnantl, mentre 
ijroprio negli anni della rivo-
uzione industriale 11 nuovo 

cceto medio a di James Mill 
rinvlgort l'alleanza del 1688 fra 
aristocrazta e borgneaia coo la 
egemonla culturale dalla pri
ma; la socleta inglese risultd 
Eiii compatta e statics di quel-

i fjrancasa: II sgiacoblnl-
smo » degli operai non poteva 
trovarvl alleati. E* In questo 
quadro generale che, pooo do
po la prima edizione dal vo
lume, Perry Anderson e Tom 
Nairn hanno lndivlduato la 
prematvrita della classe ope
raia britannica e 1 limitl ori-
ginari del laburiamo («New 
Left Reviews. 1964, 23; «Cri 
Oca mandsta s, 1964, 4 4 ) , ri-
prandando le ossarvazionl dl 
Gramscl sul concetto di ege
monla a sul ruolo degli Intel-
lettuaU. neceasarle par quella 
storia dalle dassl subalterne 
oha Thompaon ha fatto con 
paaakma a inteUlgenaa, ma 
con un'ottlca troppo rawici-

GabrtoU Turi 

Rai-Tv 

Notizie 

Controcanale 
INTERROGATTVI SENZA RI-
SPOSTA — Ancora una vol-
to. nella quarta pumtata di 
Verso la catastrofe. e forse 
ancor piu marcata mente che 
nelU trarmissiont delle scorse 
settrmane, abbianut awertito 
la estrema poverta della ana 
list storka. Dalla rievoeatiom 
dei fatti — anche essa, per 
altro, moito somnaria — sco 
turivano numerosi gli btterro 
gatwi: ma tutti, o quasi, sono 
rimasti senza risposta. Non si 
pud, infatti, considerate una 
risposta, una spieoazione. ad 
esempio. queUa secondo la 
quale fu la « redproca diffi-
denza » a fmpedtre un accordo 
tra I'VRSS e le potenze de-
maeraticoborghesi, negli anni 
in cut Hitler si andava raf-
forzando e vtniva preparando 
la teconda guerra momtiale. 

In reaUa, come fu provato 
ampiamente a Monaco e an
che dopo Monaco, fino -nl 
fatale 1939, le borghesie di 
poest capUalistici non fascisti, 
e iu primo luogo queUa in
glese, nutrivano non poehe 
simpatie per i regimi fascista 
e nazista e. soprattutto, spera-
vano di poter spingere Hitler 
ad aggredire. e magari a 
*liquhdare*, indebolendosi a 
sua volta. VUnione Sovietica. 
In una puntata come quella 
che abbiamo visto, propria 
questa avrebbe dovuto essere 
la questions centrale da ana-
Ihzare: ma Hombert Bianchi, 
e alcuni degli storici da lui 
chiamati, ae ne sono ben guar-
dati, e hanno fatto ricorso ap~ 
punto alia tesi della <diffi~ 
demo >, quantomeno ovvia. 
Ovvjo. ma non inutile, ai fini 
del discorso che Bianchi evi-
dentemente voleva condurre: 

attraverso questa tesi, infatti, 
si e lasciato mUmdere che. 
comunque, la responsabilitd 
maggiore del nancato accor 
do vada attribuua a Stalin e 
ai processi del 19X-19&. Ecco 
come si eontrabbandano per 
« t>ertu storiche * interpreta 
zioni di tutto comodo. E, for
se. s'i acuta una spiegazione 
piu chiara del mutamento di 
politico degli Stati Uniti nti 
rapporti con il resto del 
mondo? No, non si e avuta 

Del resto, come abbiamo 
detto, la stessa narrazwne 
dei fatti e stata in pirn pun* 
carente. Basti pensare al mo 
do in cut e stata ricostruita 
aggressione del Giappone alia 
Ctna: giapponesi trionfanti 
nella guerra-lampo. cinem 
terrorizzati e in fuga. Ma 
questa e solo una parte di 
quanta avvenne. L'altra parte 
riguarda la resistema che 
fiori e tapidamente si espan 
se neile retrovie giapponesi 
e attomo alle zone occupate. 
soprattutto ad opera del Par 
tito comsmista cinese e del 
Will Armata di campagna 
ma di questo non s'e fatto 
parola. 

Anche le immagini, ormai 
in questa serie, sono di una 
monotonia esasperante: gran 
di adunate fasciste e naziste 
sfilate di truppe. incontri uf 
ficiali (solo qualche immagi 
ne dell'occupazione giappo 
nese in Cina aveva un valore 
di cronaca e di documento) 
In compensQ la macchina da 
presa indagava. appena pos 
sibile. con attenta minuzia 
sulle sigarette e sulle mani 
degli storici che apparivano 
sul video. Che < documenti ».' 
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Programmi 

Tele visione 1* 
t M l APMIVO Dl SARAGAT A MLGRAOO 

Telecrenace diretta dl Tito Stagne 
1 2 , * CORSO Dl INGLESE 
1 M I 10 COMPRO TU COMPRI 

Nuova rubrics dedicate «| prazzl e ai censumi. Oggi ai par 
Isri del prezzo della frutta a della venfura. La rubrics e 
curate da Roberta nancivonga. Ne * constilents II prafsssor 
Francesco Forte 

1 1 , * TELEGIORNALE 
1741 PER I P IU ' PICCINI 

II tsatrine dsl oievedl 
174S TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Tra raoani nel mart dsl sud; b) Un ctown In ciH4 
1M5 QUATTROSTAGIONI 

L'azionda aaricola: dlmomtono # preauttfvHa 
19,15 ANTOLOGIA Dl SAPERE 

Prof III dl pretaaealsH: Rostand 
I M S TELEGIORNALE SPORT, Crenacfce Italiane, Oool al Per 

lamento 
MM TELEGIORNALE 
21^1 GIOCANDO A GOLF.UNA MATTINA 

Seconds puntata del teleremanzo a gisllo » dl Francis Dulbridg* 
2M0 TRIBUNA POLITICA 
HM TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
ZljM TELEGIORNALE 
21,15 BADA COME PARLI 

Prima tra»misslone dsl nuove quiz presantato da Enzo Tor 
tera. II gloco non si b a u piu sulle demands, ma sulla solu 
ziono dl piccoll enlami cho pormottono una maaaioro port*ci 
pazlons del pubblico a mantonoono una atmoafora piu dl»t*i« 
nolle gar* 

z2,1» CONTROFATICA 
La puntata dolls rubrics o dedkata qussta volta alle Low 
bsrdia. Un ssrvizio tra gli altrl si occupara della ormai fa 
moss brssaoU 

UM PALLACANESTRO 
Da Napoli Aldo Giordanl segue II camplenata eurapae maschll* 

Radio 

e 
# LA flBOTTEGA O I L 
L'IMMAGINB *, II gmppo dl 
aperlmentatleno vUivs. sttl-
vo s Rama ermai da un an
no, rlprends la propria 
aMIvlta II 1 ortebra prossl-
mo con una moalra Intitola-
la: «Color Kay: II bianco 
t noro ttsmaato a colorl >. 
SI tratts dl un nuovo proce-
di.nonto tocnlco mosto a pun
to racontomsnto cho aormot-
to dl emellere la sesslMlita 
espresslve dalle fotogrsfls 
a cetert nel campo dolls 
grafka pubMkltaris * nel-
rsmMto pia gonarsl* dotla 
stassa fategrafta a caterl s 
della saa atlllnatlene In tut
ti I sottori dsilo eomunka-
twnl vtslve. La mastre, a 
cars di Lactase Da Veetevl 
e Ands Wlardl, # state alla-
sttta dal C IF1 dl Mllana, 
L'ararle * N asaaanta; M^S-
Mi saaat* 1714j aamanks 
1 M 1 . 

La atampe a Is olapesltlv* 
In « Geler-Kay • rlmerrann* 
•tsm»* tine al IS ettebre. 
Prima dalla chhtture. aam
pre nslla seda dotla «ftot-
toga i , In via t Stefan* dal 
Caeca 17, tar* prelettat* an 
dacementarie roelttzato a 
Vereanie nal cars* dsl l*m> 
rl del M m * csmraan* nesto-
m M ^ J* 4^utea«zMtaSstlal *«•*** - * - " -nWfffJ faW wWWfMrsjrWWIWm: fawr«sa sfsaamzfj 

la esjsett 

NAZIONALE 
GIORNALE RADIO: or* 7, I , 

18, 11, IS, 15, 17, M, IS; 4 Mai-
tuNne muskale; 7,18 Muska 
stop; $M Lo csnzonl del matti* 
no; 1M Cokmna muskalo; 18 
Bolgrado: arrivo del President* 
dalla Rapubblks Glmapp* Sara-
gal per Is visits dl Stat* In 
Jugoslavls; 18,36 L* er* dalla 
muaica; 11^0 Una voc* per vol: 
baritono Mario S*r*ni; 12^5 Con-
trappunto; 11^1 Si o no; MM 
L*tt*r* apart*; 12,42 Punto o 
vlrgola; 1248 Glorno per glor-
no; 13,15 La corrida; 14 Traunls-
slonl ragionall; 14,45 Zlbaldon* 
ltallano; 15,45 I nostri succosti; 
16 Programma p*r I ragazzl; 
HJe Slam* fattl coal; 17^5 Per 
vol glevanl; MM Sul nostri men 
call; 19,13 I m*rsvigllo$| i anni 
v*ntt»; 19^8 Una-park; 28,15 
Tutt* II cald* mlnut* per minu
te; t l Concert* dot auartoHo 
B*a«x Arts; 21,45 Floyd Cramer 
al pianoforte; 22 Tribune po
litics. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO'- * r* 4,38, 

7,28, t ,M , 9M, UM, 11^8,12,15, 
13^8, 1448, 1548. 1*48, 1748, 
1848, 1948. I t , H ; 8 Prima dl 
comlnciar*; 7,43 ftlllardlno a 
t*mpo dl musks; 8,13 Buon 
vlaggle; 8,18 Pari • dispart; 8,48 
Signer! l'orcn*»tro; 945 Come o 
p*rcH8; 9,15 Romentka; 948 In-
toriudl*; 16 la donna veatlts dl 
bisne* dl Wlatk C*llin»; 16,46 
Chlamat* Rem* 3131: 1248 Tra-
amltslenl reglonall; 13 Scusl, 1*1 
* favarev*!* • c*ntrart*Y; 1345 
Mllv* arasaata: aertrla diappla; 
14 Cansantoslma 1989; 1449 Juka 
box; 1445 Sa a gM per H aan-
tagramma; 15 La rassagna del 
disc*; 15,15 II a*rs*naggl* dal 
p*m*rlggl*: Mart* Landl; 15,18 
Appuntamonto c*n Rimski-Kor
sakov; 1545 Root* o moterl; 
154« Tra mlnutl par to; 14 Mo-
rHHaa* dl Rome; 1445 La 41-
scsasca dsl Redtotorrtors; 17 

PemerMlana. 18 Aperitive In 
muska; 1645 Sul nostri mere*-
H; 19 Eatst* In cIMo; 1943 SI 
• M; 1948 Punt* * vlrgola; 
3641 Fuorigioco; 88,11 Rluscl-
rann* gli aacoHotori a aagwlr* 
auast* nestr* pragramma **n-
za saaarmantarsl prima delta 
flnaf; H48 Italia eke levere; 
t1,M) Feasts * Anne, dl Carle 
Casseiet 2141 IsHifHao per I 
navtaaaM; 81,19 Scasl, W * fa-
varavala a centrarieT; UV48 Aa-

puntsmonto can Nunzfo Reton 
do; 23 Cronacn* del Mezto-

TERZO 
Or* 848 B*nv*nute In Italia; 

94S Donne c*l*bri vlst* dal 
I'aatrolog* (Saglttario); 948 L 
van Bocttiovan; 16 Concerto di 
apertura; 11,15 I Ouariottl pe-
archl dl Fram Schubort; 11,5; 
Tastier*; 12,16 Univortita Inl.r 
national* G. Marconi; 1248 Mu 
skh* parallel*; 1245 lnt*rm*z 
zo; 14 Voci dl |*ri • di oggi 
tonort Miguel Flat* • Giuseppe 
Dl Stafano; 1448 II disco in v« 
trine; 15,15 F. J. Haydn; 15.3C 
Musics* Italian* oToggl; 1445 
Compksso Quadro dl Amskr 
dam; 17 L* opinknl degli eltri, 
17,16 Tre llbrl al mess. Conv.r 
sszkns; 1748 W. Walton; I t 
NetUI* del Tone; 18,15 Oua 
drank economic*; 1848 Corso 
dl storia del toatre: Frometoo 
Incstonat*, dl Cscklk; 1948 M 
Ckmentl; 28 Conchlta. Muska 
dl Rkcardo Zandonal, dlr*ttorc 
Mark Rossi; 22 II Gtorn*k o*i 
T o m ; 2248 Antkjueriato, Arte 
• Scknia a F i rm** ; 2248 Ri 
vista d*lk rlvlsto. 

AWIS1 SANITARJ 

ENDOCRINE 
atudl* • Ooblntn* Modic* pw i» 
e1spM*l • euro dalla « »ok • dlatun 
tlonl o daaetaaaa *aoau*ll dl natur* 
aanra**, pakhtaa, ondocrla* (tmxt 
ra*t*nl*. aatlelanaa •asmali). COOMII 
tattoal • ear* rapid* nasuwaaiiiisil 

M . WETW MONACO 
M. SSL 4 

(guslaai Tsnaml) . Orari* 8-18 • 
f6>iat taattvk *vfg . yst. 47.11.10 
(No* si cur*** *m*r*a. s*ila •**•> 

SALS ATTtfA S6PARATI 
A. CMS. nrnrn iaa i» an sa - i i^ t 

MIRUR8U ausTWa 

ESTETICA 
dtnrtU del viae • del oorno 
macchlo • tumor! d*iia_p*uc 
DKPrLASIONB DtriWITIVA 

Br IKAI f*0™*-*j*» » « o 1 « 
UT. U M l Appusnaiasato L arms 
Autorlas. Prat m%\ . MMMHM 

Che co*m srrive alb 
madre 0 miHtare 
USA che ha mm** 
sinato tre donne 

Sumor atreUore, te 
unito alia present*, un risa 
olu del tettimaml* Cronaca 
U quale rtporta una Imttern 
The ur woldato americano che 
at trooti mel Vietyam mendio 
•tale ha taitto a la madre cht 
vtve a Richmond, nella Virot 
nit leMere che e tmpossihlle 
ooter leggere senna peoeame 
tmn sirappo al cuore. Dice 
•iuneue le nHsstoa del soldotc 
ilia madre: 

«Ogg bo dovuto uccsdert 
ere donne a aasiitere sil'ucci 
stone di un bomrjtoo. Mam 
ma, non 6 dipeso da ma lo 
nrr volavo ucdderl* ma ono 
ho potato far nulla. 0 oo-
mandapte della compagma 
mi ha ordinate di uccidere 
anche 11 banbtno... ma non 
ne sono stato fapr*^ On al
tro soidato gU na aparato alls 
testa Era piccolo indites©.. 
D suo volto ml sppare asm-
ore davanti agli oochl.^ Non 
posao dormire, eon posse 
mangiare... Mamma, chl sono 
<o tin -i=. assino mereenario? 
Mamma, ricordl com* pap* 
mi pieehlu ptrchk avevo uc-
dso un puldno? Ebbene ng 
gi non sono piii puicini. ma 
uominl.. Quale diritto no d? 
fare ci6 che (acdo? Che cos* 
faccio qui? Mamma, sono ter 
rorizrat' aiuta-1 i a 

Questa la terribile lettera 
che ripotio fed Imente. Non 
ho tolto un punto ne spostate 
una vlrgola... E' un documen 
to che fa tnonidtre e nptaaa 
U cuore di chi ha un po' di 
saugue nette nene. Bisogne-
rebbe che essa fosse letta an
che tn Portamento, ove pa 
trebbe aequistare magoior rt 
sonanta, e per far st che la 
ooce poteste orrrmre aU'orec 
chso del Prestdente ameH 
cano. 

DOVENiCO MOSCON) 

I profpjwinniati 
e il blocco dei fitti 

Plaudo alia lotta che questo 
giornale ed U suo partito con-
ducono contro Vasturdo pro-
getto di legge governativo sui 
ItttL 

Pert ho notato che questo 
giornale non nomtna t profes-
stonisrJ, coma se questl non 
fossero anch'essi dei lavoro-
tort 

E' pur vero che, almeno nel 
campo medico, a causa delta 
concorrenza mutualistica e 
delta pUtora medica nelte ctt-
ta. la libera pro/essione si e 
ridotta al lutnicino. tanto che 
ad esempio U sottoscrUto 
stenta a sbarcare il lunario. 

I signori che vogliono esclu-
derm dal blocco dei fltti i lo-
call adibtti ad uso di lavoro. 
non pensano che Vesercizio tn 
tali locati costituisce una ra
gione di vita e che lasciar ma
no libera all'arbitrio dei pro-
prietari renderebbe insostenl-
bile una posizione di gia pre-
carta col fitto bloccato. 

DistmU satutL 
Oott. IOSTO PIREDDA 

(Roma) 

Vogluuoo ssslciirmrs a wttora cba 
n nostio partito aon as dlmomice-
to t prof osskttlstl eta* potsono tro-
vmm tn dlssfuvta eondlsiont I a> 
pumatt d*l PCI — com* ba rtlari-
to U noatro giomal* U » a*u*m-
br* soorso — bsnno sranoato Hol
la muesli propost* di •mondsnw-
U al dlaamo dl logs* covamsUvo: 
o proprlo naU'artlcolo 1 *m*pi)sto 
— quello ok* stabilise* la prorags 
d*t oontratti dl locsslon* — u t* 
•spUouje rJoBlmanto agU unmobUi 
adibtti saebs all'atuvita praisasln-

Ringrazlaiiio 
questi lettori 

Q m nnposslbile ospjstare 
tutta la tettare che d par-
vengono. Vogliamo tuttavia as
sicurare 1 lectori che d scri-
vono a 1 cut scrlttl non sono 
stati pubblicati per ragionl di 
spaslo, che la loro collaoora-
sione e di grande utiilta par 
11 giornale, 11 quale terra con-
to sla del loro suggerimenti 
sia delle osservssioni critiche. 

Oggi ringraslamo: 0 . TIB1-
SCON, Ravenna; Arturo MA-
STROPASQUA, Milano (il qua
le aoUedta un maggiore in-
teressamento dei sindacati par 
i pensionati statall); Antonio 
FASOLO. Torino; Oonato PU*-
TO, Cisternlno (che denuncia 
l'incurla In cul vlene lasciato 
11 Policlinico dl Bar!); SUvlo 
PONTANELLA. Oenova; 9*^ 
Milano: GWsn Lulgl CAMPB-
DEL. Zalarino: Un gruppo di 
pensionati deUTJfPjT Twreci-
na; Mario SDLPIZIO, Regglo 
B4 On dipendente dell* Agsn-
sie dl vlaggio, Oomo ( d inta-
resseremoidelia questlona, ma 
non pubbllchlamo la sua' let
tera percba senza indirlsao a 
con firm* illeggibile); T^., 
Bologna; Psaquale DI PILA
TE, Avesxano (che da 33 anni 
i '-rode la penslone dl guer
ra); Carlo LESCA, Mirsno; 
Bruno MASCHERINI, Piren-
« : M.O., Avsjaano-L'Aquila, 
Auralio VALESI, Oenova; Edo 
QARABOLPI, Breacia, Mauro 
BATTISl'INX, Ravenna; Carlo 
BRANDONI, Anoona; Quldo 
BERTARELLO, Novara; la Se> 
greteria dalla aaalone dal PCI 
dl Uiano. NspoU (che eaprime 
il suo plauso per l tseonho d-
no-exyviatk»o); Clro DfE LO
RENZO, NspoU; LuMtno PA-
LAGI, Viareggio; Mario MA-
COR^Zurigo; MAiiolma CAT-
TANEO, ItUJino; Un gruppo 
di degantl del vTOagjglo dl 
Sorjdaio; Klcollno flfANCA. 
Sanremo; Francesco CAMA a 
Franco CHTR1CO, Oemusco 
s u 1 NavigHo: Bartolomeo 
VENTRELLA, Carbonara di 
Bar!; Carlo PONTANINI. Co 
mo; Leone BERTOCCHl, Bo
logna: Mario LANDI, Qeno-
*••' _PJd-. Napoli;. Marceilo 
SENTTERI, Roma; Ninette 
MATURI, Marskonuovo; Er-

PASSI, Varase; Otor 

gk> MADRUZaO, Ptava Ufa-
ra; Tommeau PI* UTTA, 
Aquino (U out aofUtft varrk 
mvtaso al parlasBsntari dalla 


