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LETTERATURA 

«I I padrone» di Goffredo Parise 

Gli uomini-
barattolo 

della civilta 
capitalistica 

Avrebbe potuto essere, questo, un grande ro-
manzo suil'alienazione nella societa borghese.-
il tentativo e pero solo parzialmente riuscito; 
sposso, infatti il libro scende, dal grottesco, nella 
caricatura e nel macchiettismo • II dottor Max: 
un industriale tirannico dalle apparenze democra-

tiche - Le smorfie di Minnie 

L ultimo romaiuo di Parise. 
11 padrone (Milatio. Fcltrinelli. 
1«G5, pp. 314, L. 1.800). e di\er 
tente e ambizioso: e. per certi 
aspetti, anche riuscito. Vi si 
narra la sturia di un giovane 
provinciale che si trasferisee 
nella grande citta per esseie 
assunto pressu una famosa 
ditta commerciale. Natural-
mente si tratta di una ditta mo 
derna. nella quale il padrone, 
pur rimanendo il padrone, vuol 
dare a tutti i dipeudeuti 1'im-
pressione di essere liberi nelle 
loro scelte e cerca di coprire 
con discorsi sulla morale, la 
pcrsonalita umann, la liberta. 
la sua essenza sostanzialmente 
tirannica. Infatti il giovane 
provinciale die. nella sua inge 
nuita, gli diehiara apertamente 
che si considera una proprieta 
del padrone, dapprima lo irri 
ta: ma poi fa sorgere in lui 
l'ambizioso disegno di creare il 
dipendente modello. colui cine 
che fa parte integrante della 
azienda e diventa una cosa, 
una macchina come le altre; 
ma una macchina intelligente. 
con una sua capacita d'iniz.iati-
va, sempre. s'intende. nell'am-
bito degli interessi dcll'azienda. 

. II giovane. in un primo tem
po, asseconda i propositi del 
principale. ma, di fronte alia 
prova finale che lo avrebbe de-
finitivamente trasformato in 
una cosa, di fronte cioc alia 
pronosta di sposare una ragaz-
zetta mongoloide. completa-
mente deficiente. ehe sa solo 
indicare gli oggetti col loro 
nome, ma non sa mettcrli in 
relazionc fra loro. tenta di resi-
stere e ribcllarsi. Tentativo ef-
flmero. perch6 dappcrtulto c'e 
un padrone e. quindi. e inutile 
cambiare azienda: tanto vale 
ccdere e vegetare tranquilla-
mente e comoda mente. Cosi 
egli sposa la deficiente. si assi 
cura un huon posto nell'azien-
da. un discreto stipendio. una 
casa con tutti i servizi c una 
automobile. Ccrto non hanno 
nulla da dirsi. ma a che serve 
la parnla? « Fnrse sara servita 
un tempo. Per conto mio essa 
d soltanto uno strumento di 
difesa e di offesa per la lotta. 
Tra me e Zilietta non ci sono 
ne parole, ne lotta. e. a cliff e-
renza di altre coppie che par-
lano tra di loro e litigano. sia-
mo molto felici ». Avranno un 
flglio. ma il giovane si augura 
che sia come la madre. In tal 
modo « egli non usera la paro 
la. ma nemmeno sapra mai 
cosa 6 morale e cosa e immo-
rale. Gli auguro una vita simile 
a quella del barattnlo che in 
questo momento sua madre ha 
In mano. solo cosl nessuno po-
tra fargli del male ». 

Come si vede. una storia e un 
finale agghiaccianti che. al di 
1ft drllc trovate umnristiche. 
avrebbe potuto fare di questo 
libro il grande romanzo del-
1'alienazione umana nella civil-
tft capitalistica. Tanto piu che 
fl punto di vista deli'autore e 
ben chiaro fe non equivocc o 
nebuloso come in tanti altri vo-
lumi di questo generc). e chia-
ra e la sua rapnrescntazinne e 
inequivocabile il sun gindizin 
Eppurc il romnnzo e riusci»o 
solo in parte. Cerchern di spio 
pare la raginne. La chiavc di 
cui si serve Parise per rappre 
sentare questo mondo e ouella 
del grottesco. vale a dire di una 
deformazione dei tratti reali 
nella quale vengono messi in 
risaltn quecli elementi che ren 
dono caratterist'ci un pcr^onae-
gio o una situa/ione II er.Mic 
sco suscita il riso. ma un ri<o 
5enza alleeria. pcrchc i tratti 
che si defnrmano. anche «c an 
parentemente <nnn tratti fi<.ici. 
In realta mettonn a nndo tm 
abisvi morale. Tl Unite cVI 
prottescn e la caricatura To-
pliete il valore di simbolo a 
quella deformazione. tra^for-
matela in una smorfia P'ira 
mente esteriore e avrrte la 
macchietta. la caricatura; cH 
\cecc si diverte. ma non e nni 
portatn a pensarr Ora. Parise 
non ha "sapn'o mantenere »>Htn 
il suo libro pllo stes«=o bve'lo e 
snes5o il grottesco scadc r.rlla 
macchietta. 

Due persona<!ei. in oue<;fn 
senso. snno tipi^i Tl nrimn e il 
dottor Max. il nadrone lTn 
grande personaecto .F.Hi, al 
suo primo apparire. srmhra un 
giovane tri«te « dal vnlto f ne e 
pa I lido. strizTflto. rimpicciolito 
da qualeosa di doloroso c di 
Ineluttabile come una malattia 
kMlwribilc >, ma . poi appare 

come << un grus^o insetto feri-
to ». II timbro della voce « si
mile alio strido. flebile ma al 
temjj<> stesso sibilante e aggres 
sivo di un insetto ferito » con-
fermano (|Uest'impre.ssione. E 
le fessure degli occhi danno la 
sensazione che egli guardi le 
cose n le personc « dall'ombra 
della sua torre interiore ». C'e 
qui gia tutta la pcrsonalita di 
questo liranno dalle apparenze 
democratic-he. di questo finlo 
angosciato dal peso della ric-
ehez/a e dallo sfruttamento che 
opera sugli altri (e in ogni mo
mento si domanda se le sue 
a/ioni sono inorali o immorali). 
di auestn spietato e scaltro sa-
cerdote delta proprieta asso-
luta L'nltro personaggio d la 
moglie di Max. Minnie, vale a 
dire I'umnnita degradata al li-
\elln dei fumetti: < I.e sue 
espressinni non si iimitano ad 
atteggiamenti del volto e del 
corpo. molto buffi, ma sono sot-
tolineate da esclamazioni come: 
Szip se fa una leggera carezza 
al dottor Max. oppure Smack 
se gli da uno scluaffetto sulla 
guancia n sidle mani. oppure 
Sbanq se e un pugno. o S ciak 
se gli da un bacelto. o Ron -
ron se ha sonno. o Gromqrom-
qrnm se ha fame e cosi via *. 
Validate la pregnanza dellc 
immagini nel primo caso e la 
esteriorifa della rappresenta-
zinne nel seconc'o. e avrete la 
differenza fra il grottesco e la 
caricatura c. snprattutto. vi 
renderete conto dei due piani 
su cui si muove il libro di Pa
rise. Avrete. cosi. da una parte 
Max e dall'altra Minnie, da una 
parte Rebo. 1'uomo simmefrico. 
e dall'altra Oscar runmn seim-
mia. da una parte lo stc^o pro-
• afoni^ta e dall'aHra Diabete. 
Bombolo ed altri tipi tanto 
bu'Ti quan'o pstcrni. 

F.' inutile dire rhc ner man-
tenere il racconto al liiello pin 
alio sarebhe stato necessario 
uno «tforzo di fantasia quasi 
snvrumano: e che. di conse-
ruenza. banana essere erati a 
Parise per le molto belle naei-
ne che ha sannto flarci. C*e da 
a'fciun£?ere rhc bisorrna esser-
dli i»rati rli farsj le^^ere volen-
tieri anche in nuelle parti in 
cui menn autentica e prnfonda 
e la sua capacita di ennosccre. 

Carlo Salinari 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA -

La « Storia del movimento operaio inglese », 
(1789-1947) di George Cole, tradotta in Italia 

Socialismo e riformismo 

dai «ludditi » 

ai governi laburisti 
« Slums » londinisi nell'800. 

Una narrazione agile e avvincente - I « fracassatori » di telai, i cartisti, le nove ore, i grandi scioperi 
del 1926 - Harold Wilson e la diffidenza verso I'ideologia - Evoluzione verso I'internazionalismo 

Scrive Harold Wilson, pre-
seniando la Storia del movi
mento operaio inglese dal 17H9 
al 1947 di George D. H. Cole 
(2 volumi dell'editore Bonetti. 
Milatio. pagg. 824. lire 7.500). 
che * il concetto pm importan-
te da ricavani da questa sto
ria d che il movimento dei sin-
dacati inglesi e il Partito la 
burista stesso si sono evoluti 
dalle reazioni di < un popolo 
particolare in circostame par-
ticolari. Essi non sono sorti 
dal tentativo di imporre una 
teorica struttura su una data 
societa ma si sono sviluppati 
da una societa gia aistente. 
A questo proposito le idee sono 
state copiose. ma la maggior 
parte dei socialisli inglesi ha 
sempre considerato la pura 
ideologia come una materia 
arlda e poco redditizia... >. 

II segno del 
puritanesimo 

Se a questo giudizin su una 
opera peraltro estremamente 
avvincente. si accoppia la con-
siderazione tuttavia ineccepibi-
le che il Cole stesso fa sui 
coefficient! culturali e sociali 
su cui ha poggiato ed e ere-
sciuto prima che altrove il 
capitalismo in lnqhilterra 
C« specialmente il puritanesimo 
con la sua credenza e la sua 
insistenza sulla semplicita del-
Vesistenza, costitul un poten-
te fattore favorevole all'ac-
cumulazione capitalistica >) si 
avranno delineati i meriti e 
i limiti dell'opera, come i me
riti e limiti dello stesso mo
vimento operaio inglese. i cui 
dirigenti e la dui strutturazio-
ne lo hanno indirizzato verso 
il pragmatismo e il riformismo 
piuttosto che verso la creazio-
ne di strumenti politici che 
non avessero solo obbiettivi di 
lotta contro il prepotere. Var-
roganza. la sete di sfruttamen
to del capitalismo. ma anche 
quello di mutare la societa 
consegnandone le slrutture e 
Vavvenire alia classe operaia e 
ai suoi organismi. 

L'autore (George D. H Co
le. scomparso sei anni or so
no a tundra, e stato professo-
re di scienze politiche a Oxford 
e quindi profondo conoscitore 
della storia e della societa in
glese. animatore della Fabian 
Society e della tendenza poli
tico Guild Socialism che soste-
neva la necessita di accentra-
re i mezzi di produzione nel-

Londra, 1884: indagini dopo I'attentato dinamilardo a Scotland 
Yard 

le mani dei sindacati) si rende 
egli stesso conto dei limiti che 
il movimento operaio inglese 
ha avuto specialmente fino al
ia fine della prima guerra mon 
diale e alia Rivoluzione d'Ot-
tobre, cioe fino a quando in In-
ghilterra capitalismo e socia
lismo vivevano enlrambi in una 
specie di isolamento presu-
mendosi destinata a non cam
biare mai la condizione della 

Gran Bretagna «officina del 
mondo * e padrona di ricchez-
ze immense e di mercati spar-
si in tutta la terra. 

Sicche il movimento operaio 
in Inghillerra c rimasto assai 
a lungo relativamente svinco-
lato dal movimento operaio de
gli altri paesi: e solo nel se-
condo dopoguerra — cub di cui 
il Cole giustamente si compia-
ce — sindacati, Partito labu-

rista e movimento cooperativo 
hanno stretto rapporti sempre 
piu vigorosi con il movimento 
operaio internazionale. Fattori 
determinanti di questo proces-
so — risulta chiaro dall'ope-
ra del Cole — furono I'appog-
gio dei sindacati dell'URSS e 
di altre nazioni ai coraggiasi 
lunghissimi e sfortunati scio
peri dei minatori del 1924 e del 
1926. I'aggressione alia Spagna. 
la guerra antihitleriana. 

La nascita 
dell' Internazionale 
Se. in ogni modo, questa & 

stata fino ad oggi la storia del 
movimento operaio inglese, pa-
recchi segni indicano che i le-
gami col mondo operaio di al
tri paesi si vanno rafforzan-
do. come e chiaro anche che 
in vaste calegorie di lavoratori 
britantiici si fa strada la con-
vinzione che la lotta contro il 
capitalismo ha da avere obbiet
tivi piu vasti di quelli contiti-
genli «pragmaiisti» e rifor-
misti che paiono essere stati 
la caratteristica dei 175 anni di 
battaglie politiche e sindacati 
dai primi momenti della rivo-
luzione industriale sino ad og
gi. Peccato che il professor Co
le. scomparso nel 1959. abbia 
potuto aggiornare soltanto fino 
al 1947 I'indagine storica ori-
ginalmente compiuta fino al 
1925, quando usci a Londra la 
prima edizione della Storia, ac-
colta dal generate consenso. 

Come si e* detto, I'opera del 
Cole e avvincctite: nel senso 
pie/io della parola. 11 rigore 
dell'inforniazione, I'amore del
i'autore alia viva cronaca del
la lotta sindacale e politico 
(c davvero gli operai ingle
si in questi due ultimi secoli 
lianno condotto lotie memora-
bili). fanno del libro una let-
tura appassionante per ognuno. 

11 racconto parte, ovvlamen-
tc. dalle prime manifestazio-
?ii di quel fenomeno detto * ri-
voluzione industriale >. che por-
td al formarsi — nella gid vn-
stissima Londra e in altre cit
ta inglesi — delle prime co-
munita di lavoratori legati al
ia siessa sorte in tetre offici-
ne. condizionati dallo stesso sa-
lario. privi ancora di diritti 
i pin elementari, alloggiati nel
le miserabili strode del subur-
bio e del lungo Tamigi. in 
quegli slums che fino ad appe-
na qualche decennio fa erano 
ancora la vergogna dell'* offi
cina del mondo * e della domi-
natrice della terra. 

Le prime lotte hanno una 
ispirazione e un carattere qua
si mitici: per esempio quella 
dei ludditi, cosi chiamati per-
che si ispiravano all'opera di 
Re Ludd, legato alia leggenda 
di Robin Hood, amico dei po-
veri. Erano. i ludditi. gli spac-
catori delle macchine tessili 
dalle quali temevano il dilaga-
re della disoccupazione e del
la fame. Venne poi tl periodo 
delle lunghe battaglie cartiste. 
per una riforma parlamentare 

Londra, 4 novembre 1956: dimostrazioni di lavoratori a Trafalgar Square contro I'aggressione all'Egitto 

SCIENZA E TECNICA 

POLONIA: la ricerca e al centro della vita nazionale 

Per ogni problema scientifico c'e una «guida » 

L'intero settore, nel quale sono investiti ingentissimi capitali e impegnati i migliori specialist!, e regolato da un programma quinquennale 

Nel corf-o del Comcgno scicn 
tifico tecnico It jln Polacco. te 
nutosi giorni fa a Milano nel 
le bale della Kederazionc dei 
le A:>soci.i7i<ini l e t men Scien 
tifiche. dixersi argumenti so 
no stati trattati. ad alto li-
vtJIu. sia rul corso delle con 
ferenze che delle «ta\ole ro 
tnnde > riserxate ad mcontn 
piu di>tcsi su singole questio 
ni spuciahz-Jate Si e parlato 
di chimica del ft-rtilizzanti. 
della pnv.e/ione dalla ' corro 
sione. della l.immnzionc del 
lacciaio. dcH'automazione nel 

I me; 
I loghi incontri Halo Sovietici ed 

Italo Cccoslo\acchi. ma sem 
pre di una questionc di par 
ticolare attuahta e di un peso 
cconomico. oltre che ideologi 
to ed anche politico, assoluta 
mente premincnte. 

Nonostante la Polonia fosse. 
prima della guerra. un paese 
essenzialmente agricolo. poco 
sviluppato industrialmente. con 
li\clli produttixi moko bassi 
cd una preparazione culturalc 
c tccnica limitata ad un nu 
mcro ristrcttissimo di cittadi 

campo della produ/tono di I ni. nonostante la guerra u at» 
cnergia. dei tra^porti elettrici 
ferroviari e della prefabbnea 

j zione 
Sullo >fondo di tali tratta 

zioni. ed agli effetti della scel-
ta e degli argomenti. c della 
trattazione della materia, e'era 
pero un moti\o. particolar-
menic interessante. e di ordi 
ne assai piu gencrale. le cui 
lince sono state trattate in 
una breve relazione a se Ta
le motixo era qurllo della pm 
blematira c della mclodologia 
dell orffam/zazione. della pro 
gramm.izmne e della pianifi 
cazione della ricerca <cun!i 
fiea. in pierrn sviluppo ed in 
piena cxoluzione ojigi in Po 
Ionia. Si tratta di una questio 
ne gia prescntata. seppure. 
come c logico. in una forma 
e in un tono differenti. nelle 
stesse sale della FAST, pochi 

bia portato immani rovme ma 
teriali ed abbia mietuto mi 
lioni di \ittimc. I'opera di edi 
ficazione e di preparazione di 
nuovi quadri. iniziatasi ne! 
I'immediato dopoguerra. d sta 
ta cosi rapida. che gia una de 
cina d'anni fa il numero degli 
ingeencri e degli altri laurea 
ti. il numero e le attrezzature 
degii istituti unhcrsitari e di 
ricerca. potevano dirsi soddi 
sfacenti 

Raggiunto questo traguardo 
essenziale. il problema della 
ricerca scientifico tccnica. sia 
sul terreno teorico che appli 
cati\o. venne posto al centro 
della vita nazionale. come cs 
senzialc per lo sviluppo del 
paesc. Premettiamo che in Po
lonia. come negli altri paesi 
socialisti, non si fa la distin 
zione cui siamo abituatJ, tra blema di elaborare un indi 

t ricerca » di fenomeni scono 
.'tiuti (particelle nucleari. vi 
rus c altri microorganismi. 
turpi telesti sconosciuti ecc.) 
e « ricerta uperatua » o « pro 
gcltazionc a\anzata » in cam 
po industriale. agricolo. edili 
zio. geologico e cosi via. Talc 
distinz.H-^e. del resto artifieio 
sa. crea una frattura. nei pat-
si cusiddetti occidentali. tra di 
\ersi gruppi di ricereator1 

Ponendo il problema della 
ricerca seientifica. a tutti i 
luelli. al centro dtlla vita del 
paesc, come elemento essen 
zialc di sviluppo, era logico 
cercare un metodo per diitri 
huire nel modo mighore gli 
stanziamenti. le varie risorse 
matenali (impianti. matcriali 
speciali. cnergia ecc.) e gli 
specialisti. Gli stanziamenti 
IXT custruire nuovi laboraton. 
per acquistare macchinario di 
precisione. strumenti. per at-
trezzare Rnpianti pilota ed of-
ficine sperimentali. crcsceva 
no di anno in anno, essendo 
i dirigenti polacchi giustamen 
te coscienti che le spese e gli 
stanziamenti per la ricerca 
scientifico tccnica in tutti i 
suoi mnlteplici aspetti. non cu 
stituiscono « spese » o sempli 
ci stanziamenti. ma veri e pro 
pri investimenti. di capitali 
ingentissimi. c 1'imDegno dei 
migliori cervelli del pacse. Si 
poneva evidentemente il pro-

rizzo a tali risorse. di forniu 
hire un \ero e propno pru 
cramma di la\oro sviluppato 
per un penodo di almeno a an
ni. e suddiviso in periodi piii 
bre\i. di uno o due anni. 

Per far questo occorreva in 
primo luogo operare una seel 
ta delle linee fondamentali 
sulle quali indirizzare il pro 
gramma di ricerche. tenendo 
''onto di numerosi elcmenti: 
capitali e specialist! dispc>ni 
bili: campi dazione partico 
larmente intercssanti date le 
risorse e le csigenze del rwe 
«̂ e: analisi del Ihello raggiun
to dai vari settori. compara-
Mvamente a quello raggiunto 
negli altri paesi: previsione 
dei progressi raggiungibili nel 
prossimo futuro negli altri 
paesi: possibilita di collabora 
zione con Pestero e di even
tual! acquisti di impianti 

Gli studi compiuti con la 
massima cura. misero in luce 
una serie di « linee d'azione » 
cssenziali per la Polonia: di 
conscguenza. a parte le riccr 
che nel campi della fisica. del 
lastronomia e della mtdicina. 
i programmi di ricerca \enne 
ro snprattutto indinzzati ver-
PO: energetica (produzione di 
cnergia). meccanica ed elet-
tromeccanica. petrolchimica e 
chimica delle materie plasti 
che. clettronica, siderurgia. 
tecniche estrattive (petrolio. 
carbone, lignite), costruzioni 

navali ed aeronauliche, utiliz-
zazione di minerali ferrosi. cu-
pnrcri e solforosi. 

L)a tali studi. emci^ero an 
che le difficolta principal!, e 
in primo luogo la mancanza di 
quadri ad alto ii\tllo in nu 
mero adeguato e il fraziona-
meiito esiitentc delle nsorse. 
dei compili e dei la\ori di n 
cerca. Ku quindi mobihtato 
lapparato scolastico. e fu cla 
boratn un metodo piu preciso 
per ottenere migliori nsultati. 
i pnmi p;inti del quale furono 
la figura dell'c unita pilota > e 
la stesura. per ogni program 
ma di ricerca. della «carta 
del problema ». 

Per ogni problema scienti 
fico o scientifico tecnico. indi 
\iduato negli studi. prclimina 
ri. \ iene tracciato un completo 
programma di la\oro. nel qua
le sono specificati i centn c 
gli enti impegnati. i compiti 
di ciascuno di essi.. i mezzi 
neces«ari ed un programma 
operati\o. dali'inizio della di 
stribuzione dei compiti fino al 
la fase apphcativa- tutto que 
sto. coMituisce appunto la 
«carta del problema ». Per 
ogni t problema • cosi inqua-
drato. \icne designata una 
« Unita pilota >. che puo esse 
re uno dei centri dell'Accade-
mia delle Scienze. degli Isti
tuti Scicntifici o dei Labora-
tori Centrali. degli Uffici Pnv 
gettazione dei Ministeri, d«-

cst-gli Istituti Uni\crsitari 
stenti nel paesc. Le «Unita 
pilota ». in certi casi parteci-
pano direttamente alio s\olgi 
mento dei lax on. ma hanno 
soprattutto una funzione di 
coordinamento. 

Una simile nuova metodolo-
gia opcratha, non procedc 
cerlo senza difficolta. erniri. 
shandamenti: non e possibile. 
nel varare un programma sul
la media e sulla lunga distan 
za. fare delle previsioni esat-
tc. come e possibile slabilire 
programmi operativi poco cqui-
bbrati: la collaborazione tra 
»anti enti e tanti uomini. il 
controllo e la xalutazione dei 
risultati non sono sempre fa-
cili: gli uomini non sono an
cora abituati ad una simile 
forma di lavoro comune e stret-
tamente coordinato. 

Ma. come hanno specificato 
i parteeipanti polacchi al con-
vegno ftutt! accademici. do-
centi univcrsitari o comunque 
impegnati ai massimi livelli 
del mondo tecnico e scientifi
co) il lavoro cosl condotto ha 
gia datn i suoi frutti nel tra 
scorso quinquennio. ed ha in 
dotto. con ancora maggior fi 
ducia cd cntusiasmo. ad ac 
crescere il volume degli stan 
ziamenti per la ricerca scien 
tifica e scientifico tecnica del 
quinquennio 1965 70 

Giorgio Bracchi 

democratica e per una legisla-
zione che garantisse fondamen
tali diritti dei salariati: lotte 
che ebbero un culmine in quel
la che venne definita Vinsur-
rezione di Newport, quando — 
il 4 novembre 1839 — migliaia 
di minatori si radunarono per 
marciare sulla citta da una 
vicina collina. Come sempre. 
in ogni nazione capitalista, la 
polizia fabbricb la « prova > 
che esisteva un piano di rivol-
ta generate e la disperata pro-
testa venne soffocata in un 
atroce bagno di sangue. 

Fino alia seconda meta del 
XIX secolo il movimento ope
raio resta in ogni caso limi-
tato alia forma protestataria 
piu che rivendicativa; e tan
to meno e un movimento che 
aspira alia presa del potere. 
E" von la nascita del movi
mento cooperativo e delle so
cieta di mutuo soccorso, con 
la creazione dell'Associazione 
internazionale dei lavoratori 
(fondata nel 1864 e presieduta 
da Carlo Marx), con il movi
mento per le nove ore (con
dotto con una decisione ancora 
maggiore di quella che aveva 
caratterizzato le battaglie con
tro il lavoro dei minori), c 
infine con la formazione del 
Partito laburista (alia fine del 
secolo), che si sviluppo e si 
compie, nell'arco di oltre un 
cinquantennio, la formazione 
delle strutture di uno dei piu 
forti movimenti operai del 
mondo. 

panorama di 

scienze sociali 

La crisi 
di Suez 

Ma se le lotte si fanno piii 
forti, piii capaci e piu consa-
pevoli esse troppo spesso non 
hanno successo. A volte il tra-
dimento aperto, altre volte 
quello inconsapevole di oppor-
tunisti e di capi incerti e non 
nutriti di una ferma ideolo
gia portano alio sbaraglio ca-
tegorie di lavoratori e centi-
naia di migliaia di famiglie. 
£ ' tuttavia un fatto che negti 
anni dali'inizio del secolo fino 
alia vigilia della seconda guer
ra mondiale. Vlnghilterra 4 
scossa da movimenti rivendica-
tivi e da vere battaglie con la 
polizia che hanno per protago-
nisti: tessili, minatori. ferro-
vieri, elettrici. marittimi e por-
tuali. Merita qualche richia-
mo la lotta dei minatori del 
1926 che scgnd (solo prowiso-
riamente. pero) la riprcsa so-
cialista dopo il fallimento del 
governo laburista del 1924 e 
che sfocin in uno sclopero ge
nerate. L'agitazione fu con
tro il taglio dei salari e i tur-
ni piu lunghi in miniera e si 
srolse sotto la parola (Tordi-
ne c non un penny di meno 
nella paga, non un secondo di 
piii al giorno >. 11 30 aprils 1925 
fu proclamata, contro l'agita
zione, la serrata delle miniere. 
e di conseguenza lo sciopero 
generale « di simpatia > che im-
pegnd ferrorieri, edili, siderur-
gici, tipografi. trasportatori. 
Fu una lotta disastrosa; la rea-
zione fu condotta da Churchill, 
gia capo dei conserratori, e 
al termine della lotta i mina
tori non arerano ottenuto nul
la o addirittura arerano risfo 
peggiorale le loro coidizioni. 

Dc allora ad oggi, molto cam-
mino hanno percorso i lavora
tori inglesi, non c'e dubbio: 
si e sriluppato il carattere in-
ternazionalutta delle loro or-
ganizzazioni (si pensi alle co-
loxsali manifestazioni del 1956 
contro I'aggressione a Suez, 
alle lotte per la pace e con
tro le imprese imperial'is.te); 
il Partito laburista c al pote
re. Ma si pun davvero dire 
che sxano stati compiuti an
che passi rerso un'effettira ri-
voluzione che dia ft potere ai 
lavoratori? 

Molti segni dell'azione di 
vertice delle or ganizzazioni so-
cialiste inglesi (come risul
ta dalla stessa storia del Co
le) fanno pensare di no; e 
d'altra parte altri segni legit-
timano in pieno. tnsieme con 
la simpatia e la stima che i 
lavoratori di tutto il mondo nu-
trono per ri morimento operaio 
inglese. anche la speranza che 
la rera causa del socialisms 
avanzi decisamenle in Inghil 
terra. 

Mario Galletti 

4 ' 

La svolta 

del Terzo 

Mondo 
Viene finalmentc tradotta an-

che in italiano I'opera di Abram 
Kardiner (e Ralp Linton) L'tii-
riirkiuo c la sua societa (Mila-
no. Hompiam. I'JGS. |>[» 456. lire 
2 500). ehe. daU'oimai lontano 
1939. anno in cm fu pubblitato, 
ha avuto una larghissima influen
za in un vasto settore dclia ri
cerca sociologica negli Stati Uni-
ti. Si tratta infatti del primo am
nio tentativo di mcttcre a f rut to 
le indagini psicannlitichc e quel
le di antropologia eulturale al 
line di individuare il concetto di 
« personality di base ». 

Tale concetto c stato costruito 
da Kardiner per mediarc l'anali-
si deH'indivjdiio e quella del con-
testo socialo e delle istituz;oni 
entro cui la sua pcrsonalita si 
forma. Come tutte le ricerche 
volte a comhattcrc la concezlo-
ne astorica di "natura umana" 11 
libro di Kardiner si colloca en
tro un orizzonte critieo che per-
mette l'utilizzazione delle sue in
dagini anche nel quadro di una 
impostazione diversa, piu conse-
guentemente storica c critica. 

II faseicolo del marzo 196ii di 
Problemi della pace c del socia
lismo. oltre' che per una serie 
di studi suH'America Latina. si 
segnala per un nmpio articnlu 
di Filipez e Kon su Vuomo nella 
societa industriale. Pur conte
st ando l'immediata validita del 
concetto di « societa industriale ». 
ove non vengano tenuti nel debi-
to conto i rapporti di produzione 
che caratterizzano societa capita-
listc e societa socialistc. gli au-
tori mettono in evidenza come 
una serie di fenomeni — dalla 
burocratizzazione. alia cultura di 
massa — si presentano in con-
comitanza con i processi di indu-
strializzaz.ione in quanto tali. 

Ma. mentre lo sviluppo capi-
tahstico non offre alcuna possi
bilita di contrastare quanto di 
disumanizzante puo rivelarsi in 
questo fenomeno, gli autori sotto-
lineano come il socialismo offra 
questa possihilita; non solo; ma 
anzi e esigenza stessa di libe-
razione da un contesto che veda 
I'uomo sempre piu ridotto a cosa. 

* • • 

Utile ci scmbra la pubblica-
zionc in italiano di La location* 
a'tuale delta socinlogia di Geor
ges Gurvitt-h (Bologna. II Mu-
lino. 1965. pp. 625. L. 6.000). Se 
infatti si posr,ono muovere mol-
te riservc a quest'opera, da un 
punto di vista mancista, 6 pero 
fuor di dubbio che in Gurvitch 
— contro le posizioni ancora as-
sunte da una buona parte dei so-
ciologi americani — e sempre 
presente l'csigenza di cogJiere la 
realta sociale nei suoi vari pia
ni. anche conflittuali. Criu'cando 
tu«ta una tradizione che vede nel
la < intcgrazione sociale > un ob-
biettivo da perseguirsi astratta-

mtnte (c in realta nel quadro con-
cettualc. il piu delle \oIte. delle 
idee e degli interessi delle cHs-
si dominant!). Gurvitch sottoli-
nea la molteplicita e la disconti-
nuita dei fenomeni sociali. e 1'esi-
genza. quindi, di tenerne conto 
in ogni ricerca. pena un appiat-
timento e una deformazione del
ta realta. 

• • • 

II Centro di documentazione 
Frantz Kanon di Milano ha ini-
zi.ito la pubblicdzione di un bol-
leumo dt informazioni politiche 
e sociologiche. Coerentemente al 
programma del Centro. i temi 
trattati hanno come asse la do
cumentazione sin Paesi del «ter
zo mot/to » e sulle lotte antim-
perialisticne in corso. Gia nel pri
mo fascicoto si segnalano gli stu
di MI alcuni problemi della ri
forma agraria in Africa, nonchc 
uno studio panoramico sulla K-
tionia odierna. ricto di dati c 
di consideraziont 

Questa nuoxa pubblicazione e 
una ultenore testimomanza del 
cre?ecnte interexj* di tutto un 
settore della cultura di sinistra 
in Italia per apjiropnarsi ideo-
logicamente e politicamcnte di 
un orizzonte cornspondente alia 
s\otta rapprcjcntata dai proces
si di liberazione dei ponoli ex-
colomah e ai mutamenti anche 
culturali cho qiiesto imponent* 
e\ento stonco comporta. 

(a cura di M. Spinella) 
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